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SEGNALAZIONI NOTIZIE 

Emlle Benvenìste 

< Il vocabolario delle 
istituzioni indoeuropee» 

Einaudi 

Pagg XX più 534 
in due volumi, 

lire 18 0 0 0 e 16 000 

• i l i grande linguista france
se morto settantaquattrenne 
nel 1976 si propone in questi 
saggi di precisare il significato 
originano dei termini studiati 
in relazione con la stona dei 
popoli indoeuropei I temi 
economia parentela società 
nel primo volume potere di
ritto religione nel secondo 

• i Oltre al nucleo, consolida
to negli anni dei dodici autori 
eccellenti (Alighieri, Petrarca, 
Boccaccio Ariosto, Machiavel
li Tasso Goldoni, Parli», Al
fieri, Foscolo Leopardi, Man
zoni ognuno in un volume) la 
collana del classici italiani 
Mursia pubblica ora le opere di 
Verga a cura di G Telimi È 
uscito anche un Boiardo Se* 
fluiranno Marino e Poliziano 

Giovanni Verga 
«Opere» 
Mursia 
Pagg LXX1V più 1674, 
hre 50 000 

Pietro Zullino 

«Giuda» 

Rizzoli 

198 lire 21 000 

• i l jnnstoln tudilore si im 
pitto d i \uio o lu uuisu per 
umidi i I Usti uingtliu so 
no tonliadd tlon sulla Mia fi 
ne tfmunjut trjjiaa I auto 
rt spenment il i gionulist i si 
diurU in qutst» libro a imba 
stiri una inibitala in pjtnj n 
fluii d il risultalo imprt\tdibi 

• La realta qualsiasi realtà AA VV 
non è un dato oggettivo ma «La realtà inventata» 
una -costruzione- di coloro 
che credono di averla scoperta Feltrinelli 
canalizzata sulla base di que- p a £m 286 lire 40 000 
sto assunto Paul Watzlawick 
raccoglie qui alcuni saggi di 
vari autori allo scopo di offrire 
la chiave di interpretazione dei 
problemi che esso pone ali in 
terno delle singole scienze 

Jean Bodin 

«1 sei libri dello stato> 
(voi 11) 

Utet 

Page 602 lire 60 000 

•ai Nei 'Classici della politi
ca la casa torinese pubblica 
in un \olume il ter^o e quarto 
libro dell opera teorica del giù 
rista francese vissuto tra i) 
15 UU il 1 r)9fì teorizzatore di 
una monarchia limitata Cura 
tori Marpnenta Isnardi Pareo 
te e (Hgo Quaghoni Un terzo 
volumi completerà l opera 

• • Il sogno e un elemento co 
stante nella cultura dell antica 
t recia Come veniva analizza 
to il fenomeno' L come hi in
fluenzato le forme di pensiero 
cosciente1 Giulio Cuidorizzi 
docente di letteratura greca 
ali ateneo milanese ha raccol 
to sul tema gli interdenti di nu 
merosi antichisti etnopsicolo 
gì psicanalisti italiani e stra
nieri 

AAVV 

«Il sogno in Grecia» 
Laterza 
Pagg 222, lire 35 000 

Contratti: 
guida 
al confronto 

BH Stagione sindacale m 
tensa questa Per cui giunge 
utile questo «Contratti a con 
Ironto Meccanici chimici 
tessili alimentaristi grafici 
braccianti- a cura di Fausto 
Sabbatucci (Ediesse pagg 
324 lire 20 000) Il dossier 
raggruppa le normative del di 
versi contratti nazionali del 
I industria manifatturiera e 
dell agricoltura secondo le 
principali materie della con 
trattazione dalle relazioni sin 
dacali agli orari dalla lorma 
zione professionale ai tratta 
menu retributivi 

Feltrinelli 
l'8 marzo 
e le donne 

• • Torna la Festa della don 
na e le Librerie Feltrinelli ri 
prendono una simpatica mi 
ziativa che aveva già riscosso 
tanto successo negli anni pas 
sali L 8 marzo infatti a tutte le 
lettrici che entreranno nelle 
Librerie Feltrinelli di Bari Bo
logna Firenze Genova, Mila 
no Napoli Padova Palermo 
Parma Pisa Roma Siena e 
Tonno verrà dato in omaggio 
il romanzo di Angela Carter la 
famosa scrittrice inglese 
«Notti al circo» 

«Traiano»: 
decima 
edizione 
• i II premio di poesia 
«Traiano» è giunto alla decima 
edizione Le copie delle opere 
concorrenti m numero di sei, 
dovranno pervenire entro il 
prossimo 30 marzo alla Coo
perativa artisti riuniti sanniti, 
via Santa Maria degli Angeli, 
82100 Benevento La giuria 
sarà composta da Marialuisa 
Spaziani Luciano Luisi, Giu
liano Manacorda Walter Mau
ro Roberto Mussapl 11 pre
mio di 5 milioni verrà conse
gnato il 25 giugno 1988 a Be
nevento 

RACCONTI 

Boccaccio 
sovietico 
e femminile 
Julija Voznesenska|a 
•Il Decamerone delle 
donne» 
Rizzoli 
Pagg 365, lire 24 000 

OIOVANNA SPENDEL 

wm II risvolto di copertina e 
piuttosto avaro di notizie su 
ìull|a Voinesonskala, scrittri
ce russa, ex confinata In Sibe
ria ma «talmente pericolosa 
da Indurre II Kgb a costringer
la ali esilio» Chissà che co
sa avrà combinato (viene da 
domandarsi) per terrorizzare 
persino la polizia segreta Per 
il momento I unica «colpa» a 
suo carico risulterebbe I aver 
«crina questo Decameron* 
delle donne che da capolavo
ro del Boccaccio prende a 
prestito I occasione e II mo
dello dieci donne sovietiche 
costrette a causo di una qua
rantena a prolungare la de
genza nel reparto maternità di 
un «pedale di Leningrado si 
raccontano per dieci sere le 
rispettive esperienze di vita, 
secondo le tematiche di volta 
In volta concordate Ne ven
gono fuori cento «novelle» di 
varia lunghezza e qualità, che 
a volte costituiscono attendi
bili testimonianze su una quo
tidianità sovietica mentre In 
altri casi non vanno al di la del 
semplice aneddoto Non sem
pre tuttavia la condizione 
della donna come la vede la 
Voznosonskala è cosi bratta 
ci sono certamente, le situa
zione in cui giovani aspiranti 
allele devono subire per far 
carriera le pesanti attenzioni 
del loro «maestri» o gli espe
dienti delle giovani coppie In 
coabllazlone (orzata per con
quistarli il minimo d Intimità 
ma si hanno anche situazioni 
più gale e liete come può ve
de rsi dalie storie della decima 
e ultima giornata sulla felicità 
La traduzione di Bruno Osimo 
e scorrevole e disinvolta rav
vivata dal frequenti gergalismi 
che fanno assai poco «sovleti 
co» la stile non particolar
mente Intenso della scrittrice 
si che il lettore è Indotto a 
supporre che un paziente la
voro di editing abbia In certo 
qual modo abbellita e resa 
presentabile la facciata di 
questa lunga «ciclata» di cor
sia nobilitata nelle vesti di ro
manzo Inchiesta 

SOCIETÀ 

Scandaloso 
Profumo 
di Londra 
Philllp Knightley, Caroline 
Kennedy 

«Affare di stato» 

Mondadori 

Pagg 3?1» lire 24 000 

AURELIO MINONNE 

M Knighlley è un qiornall 
sn ciucci vt di quella razza 
ci kbraia ni cinema da Tulli 
gii uomini del presidente (al 
(dir Nixon Walcrgite) e sali 
rei,is ni in modo imparogs?la 
bile dal lohn Iklushi di Cina 
maini aquila Qui avvalendo 
si di.Ua collaborazione della 
debuilanle Caroline Kennedy 
applica la sua virtù Investigati 
va al tentativo di dipanare la 
maiassa non ancora del tulio 
sbrogliata del caso Profumo 

un al/aire erotico politico dei 
primi anni 60 che sconvolse 
i Inghilterra patriottica e bac 
cheuona e fece la fortuna del 
giornali scandalistici dell epo
ca 

John Profumo, ministro del
la Guerra del gabinetto Mac-
Miliari, ebbe vita privata e car
riera politica rovinate dalla 
tresca con un'avvenente cali 
girl, la fotomodella Christine 
Keeler, la quale accordava tra 
gli altri, le sue grazie anche 
ali addetto navale dell'amba
sciala sovietica a Londra, 
Evgenii Ivanov C erano quin
di tutte le condizioni perché 
attorno al caso Profumo aleg
giasse Il soffio perfido dello 
spionaggio Era il 1963 lanno 
prima aveva esordito al cine
ma James Bond, I anno dopo 
fu smascherata I attività filoso
vietica di slr Anthony Blunt 

Cosi, la ricostruzione di 
Knlghlley e Kennedy sembra 
ondeggiare senza soluzione di 
continuità Ira la Unzione lette
rario cinematografica e la 
realtà storico-politica, propo
nendosi in conseguenza co
me lettura su due livelli Se 
non, addirittura su un terzo, 
quello del modello generativo 
di recentissimi Infortuni oc
corsi a Oary Hart, Willy 
Brandt, Andreas Papandreu 

STORIE 

Con il re 
e con 
il popolo 
Bartolo Ganglio 
«Stampa e opinione 
pubblica nel 
Risorgimento La Gazzetta 
del popolo» 
Franco Angeli 
Pagg 234, lire 20000 

U V A FEDERICI 

• • Nella provincia italiana 
si annidano spesso le storie 
più esemplari della nostra vi
cenda nazionale E il caso del 
la «Gazzetta del Popolo», quo
tidiano (ondato a Torino nel 
1848 e chiuso solo qualche 
anno (a, vittima illuste nella 
guerra delle correnti de che -
per quel round - vide soc
combere il «patron» Cario Do
na, Cattin 

La pubblicazione di Bartolo 
Ganglio, per il centro studi 
«Cario Trabucco», ripercorre 1 
primi anni di vita dei giornale 
torinese, dal 48 al 61 Sono 
gli anni più «caldi» del Risorgi
mento e la «Gazzetta* vi svol
ge un ruolo di protagonista 
militante di ispirazione de
mocratica ma monarchica (al 
punto da chiamare Carlo Al 
berto «il re cittadino*), porta 
bandiera del fascino epico di 
Garibaldi, e quindi «di mini
stra» ma non abbastanza da 
simpatizzare anche per Mazzi 
ni attenta alla cultura e al he 
vlto nuovo del mondo cattoli 
co, ma schierata decisamente 
nel campo anticlericale dopo 
la repressione sanguinosa del 
la repubblica romana 

La «Gazzetta del Popolo» fu 
dunque una protagonista poli 
tica di primo plano in quel 
Piemonte che era - allora - il 
centro della nascente Italia 
sosteneva liste di candidati 
per ie elezioni amministrative 
(e qualche volta vinceva addi 
nttura con 1 en pìeme) chie 
deva (e otteneva) la testa di 
questo o quel minisiro discu 
leva da pari a pan con I autori 
là assoluta della Chiesa b. tut 
to questo riusciva ad ottenere 
in nome dei cittadini che rap 
presentava della «forza del 
I opinione pubblica» Un se. 
gno dt nuova e alla democra 
zia anche per quei tempi in 
fatti il suo pubbl co era tra i 
più ampi (14 000 abbonati 
contro i 1500 del -Risorgi 
mento» di Cavour) il suo 
prezzo effettivamente popola 
re II suo programma editoria 
le tra i più avanzati «Vogliamo 
offrire al popolo - dice - un 
giornale a cui le facoltà del 
più povero possano arnvare 
ed egli possa averne qualche 
utilità-

Scene da una scuola fotografica 
FABIO RODRIGUEZ AMAYA 

S oliloquio Appunti per una 
sceneggiatura Prova uno 
due tre Prova Registro uno 

I ^ B H «Dispormi ad affrontare la 
mia immagine Non I immagi 

ne, il mio io Denudarmi in solitudine 
Farlo di fronte a me non di fronte ali al 
tro Cosa mi resta7 Cosa registra ia lastra 
sensibile' Solitudine tristezza disincan 
to amarezza morte vita pulsioni istin 
to »stopdoe«Esisto sopraggiungono le 
ombreaopacare laiuce o meglio le luci 
a rendere diafane le ombre mentre io 
resto imperturbabile e mi duole la vita 
Cancello? Credo di avere perso I inno 
cenza» Nuova registrazione tre «Le im 
magmi proliferanti che hanno invaso il 
mondo e che mi circondano hanno spo 
potato I immagine del mio mondo inte 
rìore Soltanto nel corpo/altro nella sua 
vita irrimediabilmente aliena posso ri tro 
varmi o meglio essere proprio io» stop 
non male cosi dicono che deve essere 
Continuo Rifletto Ora registro quattro 
uno due tre prova Ora «Smarrirsi nei 
segni che bombardano quotidianamente 
lo sguardo l immagine che oggi ho di 
me è quella di un altro e di un altro tem 
pò tutto in me è diventato labirinto sen 
za Arianna ne Minotauro ne Teseo In 
cubi i miei sogni» stop cinque «Chi sono7 

Posso essere io?» stop sei «Non so foto 
grafare e mi ritrovo fra le mani una mac 
china prolungamento dei braccio e dei 

1 occhio Di che sesso sono' Il mio corpo 
vìve7 e » stop sette «Spazio in cui sono e 
non sono eros e thanatos bianco e ne 
ro maledetta dicotomia 11 mondo sfuma 
nella ricerca dei tepore di un corpo del 
luogo sacro del centro» Otto «Adesso 
provo chiedo solo un istante di pienezza 
e che la luce faccia il resto In fondo che 
importa il risultato Urgenza e necessita 
atavica di vedermi a tu per tu Voglio 
decifrare il mio corpo e la mia anima 
geroglifici» segue 
IO DONNA cinquanta autoritratti di allie 
ve di Giuliana Traverso accumulati in ve 
nt anni di scuola di fotografia Anonimi 
noti orlon imi sinonimi eteronimi in 
somma veraci Inquietante suggestiva 
lettura dell essere umano al femminile 
nella galleria il Diaframma di Milano dal 
2 al 21 marzo 

ROMANZI 

Le verità 
del 
giornalista 
Davide Pinardi 
«L isola del ciclo» 
Tranchida Editore 
Pagg 88 lire 14 000 

MISERO CREMASCHI 

• i Roberto Ci\il tri in\ 1 
lodi un gnnric i\ lut d ì n m 
lane se s primi in i Ima 
di rtlix il nvul no di in I 
ali aperto Ir t ir In osse r\i i 
gruppo di rjt, ut i i ehi t, ut i 
no a pillo d>n ititi ili i l l u s i 
di sin Mirco L n .uto si! mi 
a due passi d il fiorini si i ut 
scende un tali tiu esir<ie ur 
revolver e lo punta contro C i 
valitn Pochi si tondi i le 
sconosciuto risali in mattili 
m e si alluni j 

Questo e 1 avvio tipo su 
spense del romanzo breve i i 
sola net cielo di Davide Pinar 
di che e davvero giornalista 
collaboratore del «Corriere 
della Sera» e de «I Unita» au 
tore fra I altro di una preziosa 
Stona dell Unti ersita popò 
lare Con Lisola mi cielo 
suo primo romanzo Pinardi 
da chiara prova di saper co 
struire una vicenda al giusto 
punto di cottura fra realta e 
immaginino ira vinta e fi 
diari sopra uno sfondo awen 
luroso spion si co 

N enti di mirabolante pc 
m An/i tulio e tndib lissi 
ino l \ vicenda mola iilorno 
ali i domanda diesi uso ha. il 
t,isio citilo smnosuuio? Cd 
v lìn ri non si i n i\ OH upilo 
di li rrnr sin ) nt di ni if 1 ne 
eli Itn losch i u rissi 

Il r l inn i l > i V. iliir To 
li 1141 i ti ri 111 ti it ii u di ilo 
Mi I 11 ro di In ird <i r u h 
alln i sii \< I lorso d iz o n 
si ni ini ( sorpri si in Mi il i 
Ont i ti il pr< ! iv i î t i toni 
I uni gridìi ilm< nu il mosti 

STORIE 

i di i/1 ni 
sii r ii i inlt tini ulori iji i li i 
dono di scoprire in i vt r 11 fi 
nor i fini isl i n istosi i Di | ri 
sto i lo stesso tciv ibi ri i1 
ni re innot ilo ri( 1 suo he e u< 
no Un vi m gmnnlisi 1 e un 
uomo ilu U H i si mpn qual 
(usi di ni[ oM inli altrove 

La nascita 
dell'unità 
antifascista 
Elisa Signori Manna Tesoro 
«Il verde e il rosso 
FerdinandoSchiavclli egli 
antifascisti nell esilio» 
Le Monnier 
Pagg 428 lire 35 000 

GIANFRANCO PETR1LLO 

WBM Cnscuiiu toltivi li suo 
ori te Ilo qui si i si i ibr i la 
colisi L,iid di qui 1 111 nuota 
ri sia di itlivil i di r u rea in 
fillo di slon ì polii i i Si si 
i i i i l luino k eoi in ut sfidi 
neoi iiinisti i rividi ri 1,1111 
ni i}in lutto il h ro | issn > m 
si di ai i idi n ii i ii isi uno 
i,esiisit archivi < Indizioni 
polilidn propri M i qu indo 
si pirl i di qui I v un. q ilo filo 
ni ri pubi Inni libu i II» rt i 
rio e sue ia! si 11 In si ni > pn 

ma nel movimento di Giustizia 
e liberta e quindi in quel gran 
de tributano della fondazione 
della Repubblica democratica 
e antifascista che fu il Partito 
d azione è difficile tenere gli 
argini perche i fiumi i canali 
e i ruscelli del pensiero e del 
1 azione democratica italiana 
in questo caso sono troppo 
numerosi e troppo ricchi per 
non debordare in quasi tutti i 
terreni non solo della sinistra 

Questo e particolarmente 
vero perla figura di Schiavetti 
chi illraverso lutte le dram 
mit che vicende della sinistra 
itali ma d ilh fine della prima 
gurra mondiale quando fu 
se pretino del Pn agli anni 
Sissinti (che io videro aderì 
ri il Ps up) il volume delle 
d i studiosi pivcsi si occupa 
[ n e pilminte del ruolo avu 
lo di Set livelli nel tumultuo 
s i i \ ir rgito mondo docjJi 
est li i ini iscisli quando egli 
di iti v n per passione unita 
m ili \/ionc repubblicani e 
s Htilist i con la quale inten 
di v i s perire lo scontro esi 
i\ ih pi r I intifascismo tri i 
di i brindi I Ioni popò! in dei 
sovvi rsivismn itiliano 

1 i r celli <vi e la minuzia 
dilli l (unii unzione rendo 
no i i > libro un contributo 
pn / s » ilh storia di aspetti 
mise ui ose luti ma vitalissimi 
de II intiiasusrnu 

SOCIETÀ 

Mezzogiorno 
e Nord 
industriale 
Domenico La Caverà 

«Cronache e retroscena 
della nuova legge sui 
Mezzogiorno» 

Edizioni Novecento 

Pagg 354 lire 25 000 

MARCELLO VILLA Ri 
• I Anzitutto per comprcn 
dere lo spinto di questo libro 
denuncia dell atteggiamento 
dil paìa?;o» nei confronti 
del Mezzogiorno testimoniato 
dall incredibile vicenda della 
nuova legislazione mendiona 
Itstica (la leqge 64 del }%b 
tuttora inappìicala) qualche 
parola a proposito deli auto 
re Presidente della Sicindu 
stria necli anni Sessanta Do 
menico La Caverà fu protago 
nista lui industriale liberile e 
presidente degli industriali si 

ciliani di una clamorosa de
nuncia contro le caratteristi 
che che aveva assunto la «ca 
lata dei monopoli del nord» in 
Sicilia Si trattò di un durissi
mo scontro con la Confindu-
stria che attraversò in pieno la 
tormentata vicenda politica 
dell isola 

Dal! osservatono privilegia
to di consulente dello lasm, 
! A ricostruisce tutti i passaggi 
politico parlamentari che 
hanno portato alla nuova legi 
stazione e alia sua non appli 
cazione II libro si configura 
cosi come «un sostanziale atto 
d accusa» anzitutto (ma non 
solo dato che le responsabili
tà sono ampiamente diffuse) 
contro il ministro prò tempo
re per il Mezzogiorno Ma il 
(atto che ia strumentazione 
pubblica dell intervento 
straordinario non venga fatta 
funzionare non sembra a La 
Caverà un caso se è vero che 
su que'le inadempienze, co
me negli anni Sessanta inte
ressi privati «nordisti» sembra
no pronti a mettere le mani bui 
flussi finanzian che comun 
que si dirigeranno verso il 
Mezzogiorno 

ROMANZI 

La giungla 
delle parole 

Mano Lunetta 

«Guerriero Cheyenne» 

Manni editore 

Pagg 195, lire 18 000 

GIULIANO DEQO 

H I Simile a un principe 
guerriero a uno stregone 
cheyenne che non demorda 
da un idea di cultura che, essa 
almeno va rispettata da anni 
Mario Lunetta lancia dalla 
scena letteraria italiana dispe 
rati appelli esistenziali cerca 
venta scomode pagando di 
persona produce libri che 
senza temere di metterci a di 
sagio insistono a farci lavora 
re di materia grigia 

In un mondo dove la parola 
è stata condita in tutti gli intin 
goli più velenosi ogni scritto 
re che si rispetti ha da risolve 
re il problema delia rivitalizza 
zione del linguaggio pena lo 
scadimento a una scrittura mi 
stificatona 

l modi sono tanti Per que 
sto suo ultimo romanzo ad 
esempio Lunetta ha ritenuto 
di dover estrarre il plot ossia 
la trama nel senso tradiziona 
le ottocentesco come un 
dente marcio Non esiste svi 
luppo lineare di racconto ma 
piuttosto un progressivo allar
garsi a chiazza di Intricate 
giungle di ricordi 

Talvolta partecipe talvolta 
più lontano delia luna I io 
narrante si rivolge al lettore 
per interposti interlocutori im 
preveduti un pappagallo che 
e poi il guerriero piumato del 
titolo e un registratore «Nes 
suno mi ascolta nessuno e io 
mi parlo addosso e lui I ag 
geggio con le bobine ti nagra 
che ha dimenticato I amico 
scenografo globetrotter poli 
glotta e magari gli è preso un 
colpo appena se ne è accorto 
ingoia tutto parole paure so 
spiri tutto il vuoto che Tutto 
il calcolo delle ombre Roba 
mortuaria tutta da ridere 

La contestaz one del prota 
gomita presunto sceneggia 
tore e killer aspira dunque pa 
raaossalmente al rispetto d u 
na verità storica» in cui reite 
ra I autore "il riso e più seno 
di qualsiasi austerità (ino alla 
morte» 

Alla fine la vote del prota 
gomsta nonacasobilbuzien 
te si ingrippa insieme al mec 
camsmo che la ripeti, mentre 
il pappagallo osserva impassi 
oile e una donna agita da lori 
tano la manina non salvifica 
«e gli gn gli grida gli 
grgrgrgrrrrrrrr 

SOCIETÀ 

La vita? 
Diamoci 
una ragione 
Manno Uvolsi ' 

«Identità e Progetto» 

La nuova Italia 

Pagg 284, lire 28 000 

PIERO LAVATELU 

• i II «nuovo Narciso», un 
eterno adolescente derespon
sabilizzato Veste casual, an
che in su negli anni, con un 
sorriso di sfida «Mi diranno 
un originale ma questo sono 
io è il mio look* Ma è un 
look che occhieggia da tutti i 
negozi di moda II «nuovo 
Narciso» è il consumo interio
rizzato proietta e vede la pro
pria immagine di desiderio, 
specchiata nei beni di status 
che Io compiacciono 11 suo 
programma7 Avere cose bel
le, esibirle consacrarsi al cor
po viaggiare puntando su fa
cili guadagni e I utilizzo stru
mentale degli altri familiari 
inclusi È sempre irrequieto a 
caccia di distrazioni e dell ul
tima novità Postmoderno, ha 
la cultura del frammento su
perficiale e un identità evane
scente senza radici che evita 
gli impegni e si lascia invadere 
dai media 11 «nuovo Narciso» 
è il nuovo conformismo dà 
qualità e tono a un sociale pri
vo di tensioni etiche, di pro
gettualità di stimoli a cimen
tarsi sui grandi temi delia vita 
associata La realtà è ciò che 
appare ciò che viene mostra 
to dopo che si è bevuto il filtro 
dell immaginata eterna giovi
nezza Un immaginarlo sospe
so però nel vuoto di una in
quietante domanda e il tuo 
progetto di vita, la tua identi
tà' 

Il libro di Marino Livoisi, 
Identità e Progetto è una son 
da gettata su questa doman
da che tutti ci coinvolge Vuol 
aiutare chi si impegna a darsi 
un progetto di Uta Non indi
candogli le mete da seguire, 
ma il percorso con le diflicol 
là e gli incidenti di cui è semi
nato 

Il grande tema del libro è 
come si costruisce e cosa mo
tiva un progetto esistenziale' I 
luoghi di riflessione sono il la 
voro con la trama sociale in 
cui s inscrive e la vita di rela
zione nel tempo libera La «ra
zionalità formale» domina, in
contrastata la pnma sfera, 
con le ragioni dell agire stru
mentale del calcolo, dell or 
dine e del potere burocratici, 
della competizione e del gua
dagno E una sfera in cui non 
e è posto per il piacere t amo
re gli affetti i talenti indivi
duali - isteriliti negli speciali 
smi o massacrati - né per i 
valori e ia cultura critici che si 
misurano con le grandi sfide 
della vita Non e e posto in 
somma per ia «razionatila so
stanziale» che dovrebbe 
comporre queste motivazioni 
in un progetto di vita Ma per 
essa e è sempre meno posto 
anche nella costruzione della 
vita di relazioni sociali nel 
tempo libero che appare an 
eh essa sempre più dominata 
dalla «razionalità formale» e 
dati industria culturale dei 
media E allora' Come co 
struirsi un progetto di vita che 
oggi sembra sempre più ri 
chiedere il concorso de.la no 
stra «razionalità sostanziate5» 
Lasciamo a! lettore i1 piacere 
della scoperti di rifare con 
Ltvolsi il difficile percorso del 
la costruzione di un progetto 
di vita de Ile continue messe a 
punto che h nastra razionalità 
empirica gli apporta dei dtsa 
gì esistenziali in cui può sboc
care (solitudine frustrazioni, 
depressioni ecc ) esaminati 
da 1 ivolsi con grande chiarez
za e compartecipazione 
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