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COME GOVERNARE: RIFORME 

La sinistra ? 
Un programma 

S E R G I O F A S B R I N I 

D
i (ronte a un dibat
tito politico-istilu-
zionale sempre 
pm infuocato e 

B ^ B confuso, Gianfran
co Pasquino si £ 

posto l'obiettivo di precisare la 
sua proposta d i «parlamentari 
s ino potenziato», sulla base di 
considera/ ioni comparative 
Un to essenziali quanto rigoro
se Dunque, oggetto d i que-
st u l t imo testo, pubbl icato dal
la casa editrice neonata Ana
basi, «Come eleggere il gover
no» è la forma di governo del 
la democrazia italiana vista in 
relazione alla forma di gover
no sia d i alcune democrazie 
presidenziali (Stati Unit i) e se
mi presidenziali (Francia) 
che d i alcune democrazie par
lamentari (Sp.igna. Grecia. 
Regno Unito, Germania, Sve 
zia) Come è propr io dell 'au-
toie l 'obiettivo viene persegui
to con uno stile argomentativo 
anglo-sassone, cioè polit ica
mente asciutto e tecnicamente 
comprensibi le 

Vale la pena di commentare 
separatamente I analisi polito
logica e la proposta politica di 
Pasquino la prima appare co
me compiuta, mentre la se
conda si presenta come aper
ta Vediamo meglio Sul piano 
poli tologico, il compi to che 
Pasquino si affida è quel lo d i 
mostrare le differenti modal i tà 
di elezione dei governi nelle 
democrazie in questione Se il 
principale potere dei cittadini 
e quel lo d i scegliere il p ropno 
governo (e la propria opposi
z ione) , allora è bene indivi
duare con precisione il regime 
istituzionale che meglio può 
supportare e alimentare quel 
potere L'analisi comparativa 
ha questo scopo fornire le in
formazioni necessarie sia per 
distinguere tra regimi vigenti 
che per prospettine auspicabi
li regimi 'uturi Per convincerci 
che tale analisi non sia cosa 
scontata» basta dare un'oc
chiata a l dibatt l loan corso do
ve (ad esempio) la proposta 
d i elezione diretta del Premier 
viene confusa con il presiden
zialismo, o dove (ad esem
pio) le caratteristiche d i una 
data formula elettorale (quel la 
maggioritaria con collegio uni
nominale) vengono ritenute 
congruenti solamente con 
un unica forma di governo (d i 
nuovo, il presidenzialismo) 

Per questo motivo, appare 
quanto mal oppor tuna I azio
ne d i pulizia tecnica svolta da 
Pasquino Ques a azione ci 
consegna due considerazioni 
importanti per quanto nguar 
da l'elezione de governo nei 
sistemi democratici 

I
n pr imo luogo 
questa elezione e 
tutl altro che ga
rantita sia dai siste-

^ mi presidenziali 
che dai sistemi se

mi presidenziali I pnmi eleg
gono un capo del governo 
piuttosto che un governo II 
pr incipio d i separazione dei 
poter., esaltando lecontrappo 
sizioni tra esecutivo e legislati 
vo rende difficile I attuazione 
del programma del capo del 
governo con un effetto di offu 
scamento della piti generale 
responsabilità givernativa I 
secondi connotandosi come 
esecutivi duali rendono possi
bile con la co-abitazione tra 
maggioranze duerse, I istilli 
zionalizzazione del e onfl i tto 
governo opposizione ali inter 
no stesso dell esec ulivo Con 
un effetto anche qui d i offu 
scamento della responsabilità 
governativa 

In sc i ondo luogo I elezione 
de governo e mtt altro t h e 
esclusa nei sistemi parlameli 
tari Naturalmente in nessuno 
di essi vi 0 un investitura diretta 
de' l esecutivo e del suo leader 
da parte degli e l i t t on Sul pia
no formale i s sterni parla
mentari si connetano propno 
per la dipendenza ( in termini 
di legittimazione a governare) 
dell esecutivo dalla fiducia del 
legislativo (c ioè della sua 
maggioranza) Sul piano so 
stanziale date o r t i condì / io 
ni sia del sistema di partito che 
d( I sistema clettoi ale si posso
no creare i presupposti per 
una investitura di fatto dei go
verni da parte degli elettori Di 
qui l'analisi del cas- nazionali 
sopra ricordati che pm si ap
prossimano al model lo di go
verni eletti dagli elettori oltre 
che nominati dai loro rappre
sentanti 

Se ciò è vero allora è possi-
bile per Pasquino assumere il 
•par lamentar ismo-come un si 
stema istituzionalmente -slar 
gubilc» Per cjuesto motivo, 
I .nitore parla di -parlamenta 

risnio potenziato» Che signifi
ca «elezione a suffragio uni
versale di un governo di legi
slatura e del suo leader» pur 
all ' interno del pr incipio costi
tuzionale della fusione dei po
teri Ed è questa la direzione 
che dovrebbe prendere la ri 
fonna istituzionale nel nostro 
paese Non si tratta d i importa 
re improbabi l i model l i presi
denziali e semi-presidenziali, 
ma d i innescare nella struttura 
del sistema parlamentare ita
l iano gli opportuni correttivi re
golativi sul piano del sistema 
elettorale e sul piano della for
ma di governo per potenziar 
ne la dinamica nel senso desi
derato Si tratta di una conclu 
sione analitica non da poco 
Per Pasquino in coerenza con 
la pil i avanzata teoria istituzio
nale, i regimi polit ici non sono 
constami intoccabil i , -sedi
mentazioni corallifere inamo
vibi l i-, se non nel lungo perio
do 

1
regimi polit ici so

no realtà in movi
mento e le t ipolo 
gie servono per av-

_ _ viare l ' indagine 
(oltre che l'azione 

di r i forma) non per conclu
derle Dopo tutto la democra 
zia quasi per definizione è un 
regime che cambia si tratta d i 
stabilire se tale cambiamento 
deve essere implici to o esplici
to inerziale o onentato Per 
questo motivo, c iò che noi de 
f iniamo come -regime parla
mentare- può contemplare 
combinazioni istituzionali d i 
verse, alcune delle quali sicu
ramente non ancora speri
mentate E mento d i Pasquino 
sia d i aver mostrato tale dina
mismo creativo delle istituzioni 
che d i aver indicato un suo 
plausibile esito 

Ed è qui che si col loca la 
proposta di politica istituziona
le del l autore Da più d i un de 
cenino, Pasquino persegue 
con un rigore newtoniano una 
precisa prospettiva istituzion.i 
le Questa prospettiva ha due 
punti fermi II pr imo l.a nfor-
ma della democrazia italiana 
deve implicare un ridimensio
namento, ma contemporanea
mente una riqualif icazione 
dei partiti polit ici Pasquino 
non ha mai fatto concessioni 
alla retorica anti partitocratica 
per lui una democrazia mo
derna abbisogna di partiti II 
punto da stabilire è quali par
t i t i ' Il secondo La nfornia del
la democrazia italiana deve 
implicare la formazione di 
schieramenti alternativi, cosi 
da potere rendere credibile 
I at tua/ ione del fondamentale 
principio democrat ico del l al
ternanza al governo Pasquino 
non ha mai fatto concessioni 
alla retorica della sinistra o la 
sinistra è un programma e un 
personale di governo oppure 
essa è destinata alla marginali
tà polit ica La riforma istituzio 
naie deve essere intesa come 
un incentivo ( non di p iù) per 
favorire I alternanza tra schie
ramenti polit ici Per questo il 
cuore della riforma deve esse, 
re la elezione del governo Ciò 
implica una riforma elettorale 
rhe innanzitutto attivi la bipo 
larizzazione ( maggioritaria) e 
in secondo luogo consenta la 
scelta del governo ( i l doppio 
t u r r o ) 

(.ira tale prospettiva che 
pure ha anticipato di un de 
cennio l'evoluzione della de 
mex razia italiana divenendo 
lilialmente la linea istituzioni! 
le della sinistra italiana (del 
Pds e del l area critica sociali
sta) ha un punto incompiuto 
non risolve il problema della 
selezione di una nuova e lasse 
po l l ina L i prospettiva di Pa 
squ no presup[x>ne un sistema 
partitico relativamente strutti! 
rato e del partiti relativamente 
legittimati Oggi non è più cosi 
a lmeno dopo le elezioni eli 
aprile e le inchieste della magi 
stratura Naturalmente Pasqui
no è consapevole che né 1 uno 
ne yh altri possono avere il ino 
ncipolio di quel processo di se 
lezione Sa cioè che ladoz io 
ne i l i un sistema elettorale a 
formula maggioritaria e ori e ol 
legi uninominal i e ini|xisto 
( 'al l ' ' cose I ale adozione non 
altera la sua prospettiva ma la 
sollecita tuttavia verso un ul 
tenore elaborazione tecnico 
politica Dopo tutto la miglio 
re elaborazione rilormatrice 
e he si al imenta della realtà è 
necessariamente aperta sulle 
soluzioni proprio perchè è in 
tegr i sui principi Fv i sono pò 
chi dubbi che il lavoro di l'a 
squino taccia parte d i essa 

G i a n f r a n c o Pasqu ino 
«Come eleggere ti governo-
Anabasi pagg !(><> lire ICOOt) 

CONSIGLI DI NATALE. Tanti titoli per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, 
per chi va all'asilo e chi è arrivato alle medie. Guardare, ascoltare, leggere esercizi 
senza età. Le proposte di un esperto: Roberto Denti 

A voi minorenni 
FATE ORCHI E TANTI SOGNI 

LEWIS CARROLL «Alice elei baili 
bini», illustrazioni di Pia Valentinis 
Sonda pagg 93 lire 25 000 

F. uno dei libri più famosi poco 
popolare però in Italia Neppure la 
trasposizione di Walt Disnev m film 
è riuscita a sconfiggere I indifferen
za per il personaggio Potrebbe in
vece, riuscirci questa riduzione pro
posta dallo stesso Lewis Carroll nel 
1890 e tradotta oggi da Angelo Pe 
trosino Nel presentarla, Carroll (r i 
volto alle madri) scriveva -La mia 
ambizione (forse vana) è ora quel
la di essere letto dai bambini che 
hanno da zero a cinque anni-

KVETA PACOVSKA. -Il piccolo re 
dei fiori» Edizioni C'era una volta 
pagg 36 lire 22 000 

Se nel racconto di una fiaba si 
verifica sempre un immediato pro
cesso di identificazione in coloro 

PRIMA SCIENZA 

A.A.V.V. «Setteracconli in sette 
volumetti», con la videocassetta di 
Emanuele Luzzati «Ali fiaba e i 
quaranta ladroni- Confezione in 
cofanetto Editon Riuniti lire 
59 000 

l-a video cassetta di Luzzati con 
la storia d i Ali Babà è uno dei f i lm 
a disegno animalo fra i più belli 
che si possa avere la fortuna di ve
dere Affascinante il racconto in 
versi con lo stesso protagonista 
Nel confanetto sono contenuti al
tri sei volumetti , tutti illustrati con 
ott imo gusto Tre i libri di Rodan 
Numeri so/torero (fi lastrocche 
degli error i ) . // tante di iucche (e 
altre due stor ie). Perche l'arcoba
leno esce quando pioue' ( I libri 
dei perché) che riporta 10 do
mande e risposte Due i libri i Mar-
cel lo Argilli // colore del mare (e 
altre trestone), / colon della i>elle 
(e altre 3 storie) Uno il libro d i 
Carlo Collodi t.'auuocalino (d i 
tensore dei ragazzi svogliati e sen
za amor p ropno) . in cui I autore 
d i Pinocchio si propone di fare la 
predica sul com|x>rtamcnto sba
gliato di un ragazzo che, alla fine, 
riesce a rendere molto simpatico 
Età d i lettura dai 7 anni 

D A N I L O MAINARDI-ALESSAN-
DRO M I N E L I J «Come si difen 
dono gli animali». Primavera, 
pagg 40 lire 8800 

DaniloMainardi e Alessandro 
Minell i hanno studiato una sene 
d i volumetti d i grande interesse, 
mol to invitanti e corredati da un 
ot t imo materiale fotografico, oltre 
al titolo con cui ha inizio la colla
na altri c inque trattano de «Il l in
guaggio degli animali-, «Animali 
in società-, «Animali in famiglia-
«Animali cacciatori», «Gli animali 
che parlano» 

NEIL GRANT «Atlante illustrato 
delle esploraztoni» illustrazioni di 
Peter Morter Fabbri, pagg (VI lire 
30 000 

Il l ibro di Grani arriva proposito 
nel l 'anno delle celebrazioni di 
Colombo, affrontando I argomen
to «esplorazioni» (dal la lettura 
delle mappe alla storia) e raccon
tando le vicende, con ott ime e 
pertinenti illustrazioni dei prota
gonisti Età di lettura dai 10 anni 

PENELOPE U V E L Y -Alieni a he 
to fine» Salani pagg 115 lire 
13 000 

Scr'ttnce già nota anche in Ita 
Ita la l.ively ci presenta sei rac 

che la ascoltano non ci sono dubbi 
che ogni bambino può diventare 
senza indugio il piccole Re dei Fio 
ri che ama la natura pianta bulbi 
di tulipani cerca una piccola prin 
cipevsa la sposa e vive felle e e con 
tento con la sua regina K questa 
una storia semplice che va seguita 
con le orecchie ma soprattutto letta 
con gli occhi perché il libro è un 
seguito di immagini colori e forme 
di grande valore artistici.» Ftà di let
tura dai 4 anni 

LEO U O N N I «U> favole eli Federi
co», collana «Storie e rime» Einaudi 
Ragazzi pagg M I lire Hi 000 

Ritoma in formato tascabile-
uno dei libri più importanti della 
letteratura conti 'mporanea per 1 in
fanzia I dodici racconti che Lionni 
ha riunito in questo volume preseli 
tano tutti un lascine) particolare sia 

P a r l i a m o d i l i b r i pe r ragazz i , 
I nd i cando u n b u o n n u m e r o d i 
t i t o l i pe r u n rega lo In te l l i gen te . 
I l i b r i p e r ragazz i 
r app resen tano u n a 
c o m p o n e n t e Impo r t an te 
d e l l ' e d i t o r i a I ta l iana ( v e n t i pe r 
cen to d e l v e n d u t o g l o b a l e ) , 
p e r a l t r o ansai m ig l i o ra ta ne l l a 
qua l i t à . T u t t o ques to m a l g r a d o 
n o n es is tano ne l le scuo le 
I ta l iane b ib l i o teche at t rezzate 
con II pe rsona le Qual i f ica to e 
m a l g r a d o ne l le l i b r e r i e i ta l iane 
I l i b r i p e r ragazz i s iano re lega t i 
In zone secondar ie e ma le 
a t t rezzate . U n ' u l t i m a 
osservaz ione: I ragazz i n o n 
so lo sono l e t t o r i spesso 
en tus ias t i , m a ne l l o r o gust i e 
ne l le l o r o scel te n o n t r o v a n o 
pos to best se l le r t i p o «Anche le 
f o r m i c h e ne l l o r o p icco lo . . .» , 
«Io s p e r i a m o che m e la cavo», 
«Parola d i Giobbe». I successi 
d e l r o m a n z i d i Roal Dah l e d i 
B ianca P i t zo rno , l ' in teresse 
susc i ta to da co l lane c o m e «Gaia 
Jun io r» , «GII Is t r ic i» , «Le 
le t tu re», «I G ia iUJun lo r» 
( p r o p o s t i d a e d i t o r i c o m e 
M o n d a d o r i e Sa lan l ) 
t es t imon iano gus to e capac i tà 
d i a f f r on ta re v i cende e t em i 
na r ra t i v i davve ro no tevo l i . 

I I d i segno che p u b b l i c h i a m o è 
d i Rosalba Ca lamo ed è t ra t t o 
d a «Menù d i cen to stor ie» d i 
Marce l l o A r g l l l i ( i n un 
co fane t to Ins ieme con «Storie 
de l Tlc-Tac» e «Storie d i c i t tà 
ve re o chissà», sempre d i 
Ma rce l l o A r g l l l i , p resenta to 
d a g l i E d i t o r i R i u n i t i ) . 

cont i di argomenti diversi tutti di
vertenti Esemplare ad esempio, è 
«un marziano alta porta» nel qua 
le Peter un bambino che da due 
giorni è in vae anza dalla nonna in 
un'isolata casa nella campagna 
britannica si trovaci improvviso d i 
fronte un piccolo extraterrestre 
che gli chiede in prestito una chia
ve inglese Lextraterrestre elle 
non ha portato alcun scompigl io 
nella vita di nonna e nipote lasce
rà la nostra terra con il r icordo di 
un breve e piacevolissimo sog 
giorno Età di lettura dai 4 10 an-

MARGARET M A Y «Quel pirata 
di mui niadri'> Monelaelon pagg 
28 lire 1 i 000 

In una citta molto lontan i dal 
I Oceano vive un modesto impie 
gaio assieme a «tanti omini grigi 

ARTE E FANTASMI URBANI 

ANTHEA PEPPIN «Natura nell ar 
te- e «I iioghi nt'll urte» «Biblioteca 
fi art*.'» rditriee Giannino Stoppi...., 
pagg 4H( ia* .unr j lire 20 000 u u 
senno 

£ certame nle un rise Ino awic ina 
re bambini e ragazzi alla pittura bu 
sandosi su nu'toclolotjic inadatti? al 
la loro coni prensione cal le loro*, a1 

pac ita emotive Questi due libri del 
la Peppin (ne sono previsti prossi 
inamente altri due uno sui Luoghi 
I altro sulle Storie nell arte j sono 
invece uno stnimento utilissimo e 
valido jier incuriosire i ragazzi per 
appassionarli ali opt.ru d artt se 
guendo un metodo pragmatico d i 
sicuro nsultat > Non soltanto v i l i 
i jono infatti indicati gli elementi di 
base per capire il senso e ti fun/ io 
numerilo di un immagine ma veri 
gono aiK he offerti gli < (riunenti per 
poter diventare a propria volta .m 
tori di quadri s e n / i pretese di di 
pubere capolavori ma con 11 cer 
te/Ai di ottenere buoni livelli di rea 
lizzazione l'reziosi per i ragazzi i 
du volumi della IVppm si segnala 
no ant he per la presenza di rigoro 
se indicazioni metodologie he di I i 
vuro fK-r gli insegnanti I l.i dai 10 

I I anni 

ANDREA MOLESINI - lu t to il 
tempo de I mondo- Mondadori 
pagg 141, lire 21000 

Il grande silenzio del mare sulla 
laguna di Venezia in uno spazio 
quasi senza confini I i <UÌ sfondo a 
questo romanzo de I quale " prota 
gonist t un ragazzo di umile i unii 
U ' vici nde ni e in e coinvolto gli fu 
ranno vincere solitudine t timide / 
za attraverso I affinità e I , simpatia 
che si sviluppa e ori un personaggio 
- fortuitamente incontrato - dai pò 
ten pnxiigiosi I. adulto è un extra 
terreslre< il ragazzo lo seguirà ani 
t. ti idolo in modo e onc reto nella lol 
tu cor tro chi rappresenta il ni iK 
M. i i l iu (tura dagli 1 1 anni 

FERRUCCIO CARDINI-SILVIO 
BOSELLI e LUIGI SPAGNOI, 
•-Creature fantastiche metropolita 
ne» disegni di Silvio lioselli Sai,mi 
pagg 12r) lire .io 000 

Libro sorprendente e he contiene 
«Annotazioni seleiitilichi seoperle 
meravigliose notizie edilu Ulti e 
osservazioni ami ne per uso degli 
«bit.Hill del l ' no>tn e Illa ed utile 

soprattutto ai ti.imbuii i ai giovani 
cittuehm C reature oc e ulti s i te la 
no infatti .i nostra insaputa m Ile 
strade nei p ire hi e ne » fiumi ni ! 

R O B E R T O D E N T I 

dui punto di vista narrativo che du 
ciucilo delle illustrazioni Nonni in
fatti e nel contempo un grande 
se nuore e un Limoso artista Baste
rebbero favole come «Kederu o» 
«Guizzino- o "I eodoro e il fungo 
parlante» a giustificare la fama di 
questo autore per il quale Bmno 
fiettelheim ha scritto una prrfazio 
ne che resta un testo fondamentale 
per capire 1 importanza dei libri 
nello sviluppo dei processi t ognitivi 

razionali ed emotivi del hambi 
no Kta di lettura dai quattro anni 

FRANCESCA LAZZARAIX) di li 
bro dei lìabau- illustrazioni di Ni 
coletta ("osta Montladon pagg 7r) 
lire 2 ì 000 

«Che fine hanno fatto i vece hi Ba
bau ormai messi da parte e dime 
meati'' Di alt uni non sappiamo pm 
nulla mu altri sono venuti ad abita 
re in questo libro tra fiabe e fila 
strocche". Nel volume incontriamo 
il gatto mammone il mago Sette-
giacche la .Strega I Omino di sab
bia I Orco Mamrnadrag i e Padri 

dragno I I Ionio nero e molti altri 
personaggi della tradizione com
presi La gatta ferrata e II lupo catti
vo Un lavoro filologico che risiisi i 
ta figure spesso dimenticate che 
servivano a minacciare bambini di
subbidienti e indisciplinati MA di 
lettura daiquattro-einq',* anni 

HKATHER AMERY & SEPHEN 
CARTWRIGHT «Storie della fatto 
ria- Usborne pagg G4 lire 15 000 
Illustrazioni in ogni pagina con due 
righe di testo Età 4 5 ( ial ini 

DAVID MCKEE: «Zebra ha il sin 
ghiozzo» Mondadori pagg 24 lire 
15 000 Poche righe di testo illu 
stru/ioni molto moderne e realisti 
che Dai Sanil i 

ENTRA NEL CIRCO idea/ione e 
testi «Officina libraria Noma» illu 
st razioni d i Francesca Schrivcnin 
Patatrac lire 18 000 In robustocar 
Ione il libro si apre per diventare 
I esterno e l'interno di un e ireo Kta 
di lettura dai 3 unni 

impegnali anche loro a fard i con
to- Unico particolare stiano la 
madre dell omino t> una pirata 
< he un giorno prende la decisione 
di tornare1 a sole ATV il mure diven
tandone di nuovo il terrore Mar 
garet May e una fta le scrittrici 
contemporanee pm famose Fra i 
suoi successi più noti in Italia ri 
cord iamo «1-a hgliu della luna-
(def ini to da Antonio l'aeh il "più 
importante romanzo edito in Itali.i 
nel 19*-)0) e «4 pirati e mezzo» che 
sono stati pubblit ali dalla Monda 
don nulla e oli.m.i «Junior» Fta di 
lettura dai Vanni 

P1NIN CARPI -I lupi d i mare del 
la Grande I una* Vallardi illustra 
zioni di Marilena Kescalduni 
pagg 140 lire 2r> 000 
l ' inin Carpi ritorna con un romun 
zo nel tj i iule prevalgono i temi e he 

sottosuolo in i lek) in luoghi spe 
eiali nelle e ase «Inciti l i iiumetiz 
zati o sciupìi-emente ignorati ci 
sono annuali t he pot hi immagine 
rebbero e non solo alimi.i l i » I ta 
di lettura dai M M inni 

RUKSHANA SMITH «Sale sulla 
neve» Monti.idori pagg IH0 lire 
11 000 

Kommzo aspro tw inc tn le bel 
lissimo hnpe l'nativo nell i lettura 
lotnvolge sin dal l i ' prime p .gnu 
IH Ila stori t p ir illela di una ragazz i 
inglesi (dell.) l-ondri di (strema 
periferia ) ( di una famiglia di mimi 
grati pove i provenienti dati India I 
un libro du Inaratamente aiittruzzi 
stu t he può e deve essere indi 
t ito u ragazze e rag tzzi ( il illu se 
eonda uu eli . in ivanti) per uppro 
fondi re la e omise t uz i dei e (inflitti 
razzi ili IH i qu ili orni u siauiocoin 
voli quotidianamente «Sale sulla 
neve ' qui sto i uno dei suoi me 
nli nuli « i i l i pretik uzzo noioso i 
vari problemi i l i t MI par'a vengono 
in superile it ittr iverso (atti e iv\c 
nimcnli (on ritmo incalzante sei) 
za lase i.ir spazio a muti!) moralisti ti 
Nessuna facile ton t cssione a nes 
suua d'Ile due parti in eontrasto 
tu me hi e indiani si tu vano coni 
volti ni gli st< sso pregiudizi in ostili 
l a e m II uliffidc uz .dalla qualt per 
•it ivu i tradizioni ìono i oudizio 
nati 

gli sono cari du anni da quando 
«Cion Cion blu» lo ha imposto fra 
gli scrittori italiani per I infanzia 
più famosi Magia \m luna park 
che si trasforma in veliero buinbi 
ni liberi di mangiare secondo i lo 
ro desideri, adulti nettamente divi 
si fra buoni e cullivi avventure che 
variano in un susseguirsi travol 
gente 

CRISTINA L A S T R E G O F R A N -
CESCO T E S T A «Criceto in hi 
bliotec.n L i Bibliografie a pagg 
( M lue 12 000 Divertente manna 
le per I uso dei libri in biblioteca 
Dagl iSunni 

ROBERTO P I U M I N I «Il portato 
re di baci storie di cavalieri e da 
me» Ner pagg rirj lire 2A 000 Ire 
storie d amore ineelioevali illu 
slrate da Lorena Munforti e Gianni 
Peg Dui9,111111 

CLA1RE LLEWELLYN «Il libro del 
tempo** tiri orologio e on le lanet Ite 
mobili per gioc .tre con le ore » 1 ai) 
bri pagg \2 lire 2100(1 Grande 
formato illustrazioni fotografiche 
Kta dui r» danni 

J1NDRACAPEK «Il re ghiottone-
Arkn pag 2b lire 18 000 Illustra 
/ toni di alto livello e di gusto per 
una piacevole stona fiabesca Ma 
dai Gannì 

RICHARD SCARRY l i più grande 
Pop up del mondo» Mondador* 
fornitilo gigante ( u n Ì4\r>0xr>) 
pag 12 cartonato lire-10 000 Co 
Umilissimo animato cjuesto «libro 
ne» può esseri letto da due parti 
Lta dai 4 anni 

l-A LEGGENDA DEL PRINCIPE 
ORSO illustrazioni di P 1 L ind i 
Castelli in ari « pagg 44 lire 28 000 
leggenda popolare norvegese illu 
si rata con capacita eccezionali 
Pia dai r>aniii 

CRISTINA CAPPALEGORA 
«Una stona blu oltremare» A Val 
lardi pagg 30 lire 18 000 Rac 
conto basato sui quadri di Boccio 
ni riprodotti molto bene Dai 7 
anni 

ROBERTO P I U M I N I «Piena le 
armi gli croi» Giunti Marzocco 
pagg 40, lire 24 000 Con ritmi 
lue t i c i d i alta qualità alcuni epi 
sodi dell Iliade Illustrazioni di 
Cecco Marinici lo Kta dai 10 anni 

PININ CARPI -Cion Cion b l u ' 
Vallardi collana «I tascabili dei 
bambini» pagg 2^2 lire 12 000 
Fxli/ioni tascabile di uno dei più 
fumosi romanzi per bambini degn 
ultimi t rentanni Ma d u w a n n i 

P IN IN CARP! -Il vag ilMindo del 
mondo e ullre storie in cerca di 
fortuna» Giunti Marzoce o pagg 
<)2, lire 20 000 Otto racconti alfa 
sementi con illustrazioni di Pinin 
Carpi e Marilena Kestalani Dai 7 
anni 

A L L A N A H L B E R G ANDRE A M -
STUTZ «l-i famiglia bucato- MA
RIE F A R R E A M A T O SORO 
«Una merenda con gli amici» T . 
HAKES NOBLE-TÓNY ROSS 
•Covi succede alla fattoria'» F FI 
le pagg 30 ciascuno lire 7000 
ciascuno I re racconti bellissimnii 
t o n illustrazioni molto attuali Età 
b 7 anni 

SILVANA C A N D O L F I «Li semi 
ima nella biglia» Salani pagg 
172, lire 14 000 Avventure d i una 
bambina timida d i e diventa mi 
prowisumentc speric olala Pta dai 
10 anni 

JEFFREY BATES «Dal se me alla 
pianta» Editoriale Scienza pagg 
Ì2 lire l r i ( )00 Ott imo volume di 
divulgazione corredato da un 
grande foglio [>er le ricerche Dai 
l) lOanni 

V IV IAN LAMARQUE - L i bamln 
ria di ghiaccio e altri racconti di 
Natale» f Tlle collana «U- letlu 
re» pagg dr) lire 7000 C inqtie ot 
l imi racconti vivai i e interessanti 
Dai 7 anni 

FRANCESCA LAZZARATO-VI-
N I C C O O N G I N I «L. fata della In 
na» ( dalie f i l ippine) «Li vece Ina 
che inganno la morte» (f iabe al 
banesi) collana «hal>< Iunior» 
Mondadori e lasc uno pagg 77 li 
re I 1 000 Raccolte di halx di tra 
dizione orale conci l i le ite e troni 
ehc illustrazioni di \ K o ld t . i dì 
sta I I i tji lettura d n 7 8 anni 

LEON GARFIELD «Il fantasma dt I 
piano di sotto- Mondadori pagg 
142 lire 11 000 
Garfield t1» un autore molte) afferma 
to anche m Italia dove sono stati 
tradotti diversi suoi libri e in parti 
colare «Smith uno strano I ulro nel 
l.i strana 1-ondra» (stesse edizioni 
Mondadori ) uno de i / x v sW/erde 
gli ultimi anni I dui' raet onti riuniti 
in questo volume sono molto mie 
rcssauh portano il gei»' n* horror a 
un notevole live Ilo le tterano II rai 
e Olito e ile i\.\ il titolo narr i li vie t il 
de di un trentenni impiegato pres 
so uno studio legale londinese soli 
lario e elall amino invidioso il qua 
le ollien*' una vita di suctt sso ce 
d rudo (al diavolo'*) non la propria 
anima ma sette anni della propria 
infanzia Incili» e spetti «crrihc mti 
tr u t crai ino il e .un ni ino per arnv \ 
ri ad una soluzione assolutamente 
imprevista 

ANNETTE CURTIS KLAUSE «Il 
hac i o d argento» Satani pagg IH1» 
lire I ri 000 l In romanzo nel qual i ' il 
bacio di un v unpiro provoc a molto 
\tisix'tht Ma di lettura dai l \ 14 
.inni 

BRIAN JACQUES «Sette Mori- di 
paura- Mondadori pagi.' I l i lire 
1 1 0011 Ka i ion t i molto invitanti 
tutti improntati i vari aspe ili dt I 
1 horror I la di le (tur i dai 12anm 

ALESSANDRO GARASMNO l.e 
piante origine ed evoluzioni « lata 
Hook pagg 40 lire 18000 Ottima 
forma di divulgazione sia per il te
sto e he per le illustrazioni Uu altro 
volume parla della terr i I t i di k t 
tura dagli 1 1 inni 

VENCENSLAS KRUTA -I ci Iti 
laka Book pagg \2 lui 18 000 
Con altri t inqut titoli sin popoli i he 
hanno ini/ i ifinenlc alni ito I I uro 
pa la e oliali.1 risiili i di partii ol ire 
in'ciessi I ta d igli 1 I anni 

JUL IFT C I . U ' n O N BROCK «1 e a 
vaili» De Agostini p igg 01 lire 
2 ì 000 K issegn i inol 'o ngoros i su 
evoluzione comportamento s ton i 
naturale e i apporti con I uomo Uhi 
strazioiu (olografie he 

PENELOPE LIVFI.Y «l n w iggio 
Hit Ini u ntic abili illuslr . /min di 
Grazi.) Nid isio pagi' 1 12 Ini 
22 000 Anni vissuti m II inf.inzi i < 
e onfront. i tu ori la reali 11 otiti mpo 
ranca Ottimo romanzo di un i se ri" 
t r i t i f,imosa 

K O B I R T A GIOMM-MARCEIJ.O 
PERROITA «Programmi di t d u 
i aziont sessuale dagli I 1 ai 11 a i 
ni pos tu la lo (\.\ Willy l'asmi 
Moml idori pagg 'M, lire 21 000 
Simun nlo ( sst n/iak pi r \n\ i ta 
IH ili ( > rio I te ile 

INCROCI 
F R A N C O R E L L A 

Bestie 
che siamo 

L
Ottocento ha inventato la loco 
motiva e Hegel era sicure) di aver 
colto lo spirito stesso della stona 
universale I luul>ert ha scoperto la 

-^NMM-J-J----» /xVfstr' Oso dire scrive (snuderà 
che questa e la massima seo|x*na 

di un secolo cosi fioro della sua ragione se lenti 
hi a» Certo anche prima si conosceva la stupì 
dita ma Flautat i ne ha fatto «una dimensione 
inseparabile dell esistenza umana' Con mali 
gnu passione prosegue Kunderu Flaubert «col 
lezionavu le formule stereotipate» che si mtree 
ciano e contaminano ogni discorso Da queUa 
collezione possiamo dedurre* che «la i K ' f t v m o 
derna non significava ignoranza bensì il ti tri 
pensiero ilei hnmhi (ornimi* Dovevano pavsare 
dee enni, con 1 elabora/ ione del concetto di kit 
sdì da parte di Brock e soprattutto di quello di 
«banalità de ! ma le d i Hanna Arendt ( Feltrinelli 
Milano \W2) perche jxMcssimo renderci con 
to eor iKundera che tale scoperta e «più rnpor 
tante per il futuro del mondo che non le idt*e 
più sconvolgenti di Marx o d i Freud» JXTC he* e i 
obbliga a riformulure addirittura la nostra posi 
zione etica nei confronti del mondo e della re i! 
ta 111 o l io d ombra più opaco e he abita dentro 
I uomo come ha intravvisto ane he Conrad do 
|x> I laiihen* nel delincare il personaggio di 
Kurtz ni Cuore di tenebra e* quello della retonc i 
del luogo comune che ci imprigiona dent io i 
nostri conf ini ec i inibisce il rapporto (.OTI I l i t io 
questa e forse la \xirh maledetta la dimensio ie 
autenticamente dialxi l i t a del non bene 

I! tema della /xY/sc percorre tutta 1 opera di 
Kluulx'rt 11 ix'rsonaggto di 1 lomais in Mudami 
lioiKiry ne e' un esempio t o m e dice 1 cium e r 
(Ae tx)ldu iKimptre Gall imard Paris I08S) M\ 
dirittura profetico Ma I ope ra in cui qm sta v o 
ix r ta si esprime in modo cosi dirompente da lar 
tremare tutti i saperi stabiliti e fioumrd e /Vci/ 
tiiet l-t nuova edizione che Rizzoli ha ora pie 
sentalo frutto di una ne crea condotta per oc 
tenn i da Alberto Cento e da lx*a Calumiti l'eri 
uarola e in Fr ine la da ( Gothot Mersc h e i per 
mette di leggere il romanzo incompiuto seeon 
do il progetto originano e ci permette di rico 
st ni irne la genesi 

A nove .inni Flaubert scrive ali amie o Chcva 
licr «Dutej efie e e una signora clic* viene da pa 
pa e ci racconta sempre stupidaggini io le tia 
s< riverì)' £ il progetto di una vita I immenso ie 
gesto d i e va sotto il titolo di «Se locdiczzuto* in 
cui Flaubert rac oglieru non solo le banalità i 
luoghi comuni la stupidita del mondo ma un 
che la sua stessa stupidita e ' .uoi stessi Inondi 
comuni pere he la tx^tiseè il lato ose uro che ahi 
la di nlro l 'uomo luogo d t imbra e te sta di V i 
elusa e he Flaubert ha fissato e on furore metahsi 
co fino a rise hiare d i evserve pietrificato 

lx) «N. itx e hezzaio" era rimasto medi lo fino al 
1S81 quando era stato pubblicato da A (V 'a ro 
e I Cumuliti Pennarola In ap|x*ndic e alle vane 
edizioni eli liutuxirde/Vttuhet era stato pubi li 
cato IIDizionario dei luoghi comuni insieme id 
altri estratti da queste) rv>rpus Questa nuova edi 
/ ione ci permette eli stabilire e tic lo --Sciext he / 
/aio» non e un appendice curiosa ed enidi la d i 
/•iouixird e/'eajdiet (* l.i genesi del romanzo e ai 
contemjx) ' . Mia conc lusione Se Flaubert ave" 
se potuto terminare il suo libro avremmo avuto 
non soltanto I immenso monumento narrativo*;* 
filosofico del fiouiKird e t'ecut/ief cosi e o i n 
I abbiamo conosciuto fino td oggi ma ant he 
I opera più rntxlerna e sperimentale <U I X l \ M 
co lo un romanzo un opera in gran parte con i 
[Kisla óa citazioni cosi i o n i e avrebbe di li i 
(jualche decennio sognalo e tentato W i l ic i 
Beniamin 

L i stori i di Bouvurd e iVcnchet e come ha 
scritto Io slevio I luulx'rt «scria e anche spuven 
tosa» di una «e orme ita sinistra- avrebbe coni 
meritato Maupassant I due piccoli Ix)!*1**- si 
mettono in i l io alla lettera il sajit re tutto il sa 
|>ere de! X I \ secolo disgregandolo nella serie ta 
stessa della sua messa in scena Davanti i le 
macerie che loro stessi hanno prodotto inizi i 
no a e opiare e rcgist^.ire e uer/jta brj;«(e heesi 
biscono il male che intacca questo sapere il 
luogo tonn ine il dogmatismo la tx'tw t he si 
nasconde ane he nella formulazione più a il i dt I 
pi nsiero Questa e la sex onda parte di qui st o 
pera grottesc a e sinistra // Dizionario deflt idei 
IH et //rV'uwebbc costituito inveì e un proni U.UH 
teso.al vivere scxiale» 

Questo e il disegno dell opera e ' e 11 vieni 
presentata in questa nuova e 'oise del ini t i . i 
(d iz ione sp icch io che f latibert na posto di 
houl i illu s u i e i l i ' nostra epo ta Opera di 
ìnum e di odio di passione ( di furore t hi h i 

forse un un i t o riscontro possibile ne II ul t imo 
Huiiddaire ciucilo chi va sotto il titolo // i /o 
cuore messo a nudo t />»*/ ro IU IÌ*H> e in Nn L 
se he 

Gustave F laube r t 

«l-iouvirde l 'ecuehtt Se icx t hezzaio* tr it d i i 
Angioli l lo Zannino Rizzoli pagg 1H] e p.ikg 
(M)2 lire Jr)0(H>0 
M i l a n K u n d c r a 
«I arte del romanzo- tr il di ( Man ine A Ka 
vano Adclpht pagi* 22K Ino 12 (UHI 

• • • SPIGOLI • • H 
•Il K ' i uun r i m p u n i t o rie l> . in i . i i n i i i i i ' d i . i l a 

m i iil< riucM»;nifiwiti uno Ict tcr . ik ' a i e nul i 

i ,i i o l o m < ho h i i i i po I M I . i l o l,i p u n ì / i o n i 

I . l i t ro 4cri>,ik us,ito soprat tu t to .1 Rol l i . i 

e on ( in si i n t r u d o n o le L u i v tosto ì l i r . n n 

Moni>ini di'incK. r ist iano t r o " de l nos i i o 

l i m p o oroo d i l a n m u topo l i H.i ŝ  r i t to i.n li 

b ro pi r M I i on l . no I r sin bol l i impres i l 'oi 

si e I isi iato b l i n d a r e i la l'ie*"o C lnaa ib r i III 

senza ma i ne i ja ie al le telei a m i re un so r ruo 

smagl iante Inut i le nasi ( indors i L i pubblK i 

l i e i i i i im. i d i I n n u m e r e io avrà p i usato tra 

>e l ' n n i a M nde \ , i appa l t i l 'or il par t i to nat i i 

r . i lmenk A d i sso ha r idot to k |<n t' so Di i 

M ud ì ri l ibr i Ma lu i e d i q u i III ( he vog l i ono 

sempre 1411 idat;nare l ' i r s i magar i I p w 

t r o p p o i ' I H s t o n o <n 1 hi 
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