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 approvazione e da essi riceve un mo
 dello di comportamento.
 II comportamento deviante, secondo

 l'autore, si instaura quando lo sviluppo
 e il mantenimento di una immagine di se
 normale e ostacolata da un fatto qual
 siasi: in tal caso l'autostima riceve con
 ferma da situazioni o da individui ina
 datti e la socializzazione avviene verso
 valori « devianti ». L'influenza della stra

 tificazione sociale sulla possibility che si
 instauri un comportamento deviante e
 ricondotta dall'autore a tre elementi di

 base: 1) al fatto che la posizione sociale
 di un individuo influenza spesso i giu
 dizi che egli riceve sul proprio compor
 tamento, e quindi determina la sua auto
 stima; 2) al fatto che lo « stile di vita »
 della famiglia, dipendente dalla posizio
 ne sociale occupata, determina la possi
 bilita maggiore o minore di sviluppare
 una «immagine di se» e quindi una
 « autostima » integrata nel sociale; 3) in
 fine al fatto che le apparenze, determi
 nate dalla posizione sociale occupata, in
 fluiscono spesso in modo determinante
 sul giudizio di valore che vien dato di
 un individuo.

 Nelle «Conclusioni» l'autore mette

 particolarmente in luce il fatto che l'im
 portanza del concetto dell'autostima nel
 problema della devianza non deve essere
 preso isolatamente, ma nell'ambito delle
 relazioni sociali: « un ragazzo delinquen
 te non e delinquente solo perche ha tro
 vato difficolta a costruire una adeguata
 immagine di se, ma anche perche le con
 dizioni in cui e stato costretto a formare

 questa sua immagine rendono probabile
 il suo comportamento contrario alle
 leggi ».

 Percio il concetto di autostima e utile

 non perche sostituisce altri concetti ma
 perche aiuta ad organizzarli: l'importan
 za di concetti come «identita, autoim
 magine, motivazioni, ansieta, mete, giu
 dizi, norme e valori», possono essere

 messi in relazione tra loro attraverso il

 concetto di autostima, e questo concetto
 deve essere visto in relazione con la po
 sizione occupata nella stratificazione so
 ciale.

 Interessante, dunque, appare il contri
 buto di Hewitt, non tanto per la novita
 globale nel modo di awicinare il pro
 blema del comportamento deviante, inse
 rito nella corrente interazionista, ma per
 la responsabile identificazione del ruolo
 della stratificazione sociale nella deter

 minazione del comportamento e per la
 integrazione di fattori individuali e psi
 cologici con quelli di carattere spiccata
 mente sociale.

 B. B. A.

 Milano, Universitd Cattolica.

 Hollstein w., Under Ground, Sociolo
 gist della contestazione giovanile, Sanso
 ni, Firenze 1971. Un volume di pp. 227.

 II sottotitolo di Under Ground di Wal

 ter Hollstein, Sociologist della contesta
 zione giovanile, fa sperare in una defi
 nitiva sistemazione dell'abbondante ma
 teriale esistente o addirittura in una mo

 dellistica dei movimenti giovanili.
 Si puo dire subito che a lettura ulti

 mata si resta piuttosto delusi: il saggio
 risente senza dubbio, e in senso negati
 vo, della formazione giornalistica dell'au
 tore. Si tratta infatti, sostanzialmente, di
 una raccolta abbastanza esauriente di

 notizie provenienti da tutto il mondo, la
 cui unica originalita, se si puo dire tale,
 consiste nello scavalcare, fin dove e pos
 sible, le fonti ufficiali (i servizi giorna
 listici che si fermano al contenuto folklo

 ristico delle manifestazioni, le inchieste
 di polizia che si limitano agli aspetti
 quantitativi del fenomeno senza indagar
 ne le cause, le ricerche sociologiche e
 psicologiche che riducono tutto al tipico
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 conflitto intergenerazionale) per attingere
 direttamente alia stampa underground,
 alle informazioni di prima mano degli
 esponenti dei movimenti.

 Hollstein si sforza soprattutto di clas
 sificare il materiale in modo da caratte

 rizzare i singoli gruppi giovanili. In real
 ta, sia perche le varie ideologic di fatto
 si sovrappongono, sia perche, quando un
 movimento si e diffuso, nel suo paese
 d'origine e gia stato soppiantato da un
 altro, il metodo di Hollstein sembra
 troppo analitico e alia lunga dispersivo:
 egli tende a distinguere nettamente beat
 generation e gammlers da provos, hip
 pies da yippies e diggers, ma se ne rica
 va I'impressione di un mosaico di nomi
 per un solo, imprecisato movimento che
 ondeggia tra le manifestazioni pacifiste
 e l'aperta teorizzazione della guerriglia.

 Piu interessanti, anche se talvolta di
 scutibili, risultano quei passi in cui Holl
 stein fa uno sforzo di sintesi e di ripen
 samento teorico.

 Ricordiamo, per esempio, il breve ex
 cursus storico che mette in evidenza co

 me, negli Stati Uniti, la protesta sia
 sempre stata proporzionale alia pressio
 ne del sistema, e la critica a certa socio
 logia che «interpreta i raggruppamenti
 omogenei dal punto di vista dell'eta uni
 camente come funzioni della societa ca
 paci di salvaguardarne la continuita e di
 tramandarne il patrimonio culturale»
 (p. 21). Tale critica sembra valere anche
 di piu oggi che i conflitti intergenera
 zionali hanno assunto una portata piu
 vasta: « con la perdita d'importanza dei
 legami primari che hanno esaurito la
 loro funzione classica di socializzazione »

 sostituiti da altre agenzie quali la scuola,
 il posto di lavoro, i mass-media, lo Stato,
 « i conflitti propri dell'eta evolutiva ...in
 vestono oggi un campo piu ampio... Lo
 scontro col padre si trasforma diretta
 mente in un fatto politico » (p. 29). I
 giovani da una parte non hanno ancora

 una posizione sociale da difendere, dal
 1'altra si rendono conto di essere strate

 gicamente importanti: la guerra e il pro
 gresso scientifico sono, in ultima analisi,
 in mano a loro. Cosi, mentre la classe
 operaia ha reso la sua lotta una pacifica
 contrattazione, « in luogo della coscienza
 di classe si e fatta strada la coscienza

 di generazione dei giovani contestatori
 da un lato e degli adulti, i difensori del
 Pordine costituito, dall'altro » (p. 33).

 Risultano ormai chiare le due polemi
 che di fondo contenute in questo saggio.

 La prima, quella contro la sociologia
 americana da Lipset a Schelsky a Par
 sons, si esprime, in sostanza, con la po
 sizione presa da Hollstein nel dibattito
 se la cultura giovanile sia subcultura
 (percio in ultima analisi ancora funzio
 nale alia cultura del sistema vigente) o
 contro-cultura: se « subcultura o cultura

 di parte sono termini che definiscono
 unicamente un dissenso accidentale dalla

 cultura predominante... un sistema di par
 ticolari valori e comportamenti che in
 troduce un suo peculiare modo di essere
 alPinterno della cultura comune» (pp.
 200-201), e chiaro che non si potra defi
 nire tale la cultura giovanile. E su que
 sto punto si potrebbe essere grosso modo
 d'accordo con Hollstein, almeno per quan
 to riguarda l'intenzione della cultura gio
 vanile di porsi in completo antagonismo
 con la cultura comune (perche, circa i
 risultati, e ovviamente impossibile una
 cultura che sia un puro rifiuto della cul
 tura dominante).

 Sembra invece piu precipitosa e super
 ficiale la polemica di Hollstein contro
 la sinistra tradizionale, polemica che vie
 ne riassunta nella prefazione all'edizione
 italiana. Partendo dal presupposto che
 «la liberazione di se e diventata la con

 dizione per la liberazione della societa »,
 Hollstein afferma che «il rapporto che
 intercorre tra liberazione di se e libera
 zione della societa e stato misconosciuto
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 dalla sinistra dogmatica » (p. 9). La so
 luzione che 1 ''underground, avrebbe tro
 vato a questa liberazione di se sarebbero
 « le controistituzioni... comuni, abitazio
 ni comunitarie, centri di ritrovo, caffe,
 contronegozi, controteatri, controuffici
 per 1'assistenza sociale e i servizi di con
 sulenza... tutto cio che rappresenta il su
 peramento della societa anonima e buro
 cratizzata » (p. 10). Anche se ammettia
 mo che « l'attuazione di controistituzioni

 nella societa esistente apre nuove pro
 spettive a una strategia socialista» (p.
 11), non sembra lecito porre la contro
 cultura come un'alternativa della lotta

 politica tradizionale; mentre, piu proba
 bilmente, anche per i suoi limiti « stra
 tegici» chiaramente rivelati dalla sua
 effettiva diffusione entro una sola classe

 di eta, essa puo svolgere un ruolo com
 plementare: quello di esemplificare, di
 lasciare intravvedere la possibility di
 giungere, per successive approssimazio
 ni, a una societa finalmente non disu
 mana, basata sulla cooperazione e non
 sulla competitivita, sulla creativita e non
 sul profitto.

 L. B.

 Milano, Universita Cattolica.

 Keniston K., Giovani all'opposizione,
 Einaudi, Torino 1972. Un volume di
 pp. 360.

 Nell'estate del 1967, un gruppo di espo
 nenti della Nuova Sinistra americana

 fonda il movimento della Vietnam Sum

 mer, in opposizione all'impegno militare
 degli Stati Uniti nel Sud-Est asiatico.
 Alcuni sociologi, psicologi e giornalisti
 vengono invitati come osservatori: tra
 questi, Kenneth Keniston, professore di
 psicologia alia Yale Medical School, gia
 da alcuni anni impegnato in studi e ri
 cerche sulla gioventii americana.

 L'interesse di Keniston per il processo
 di socializzazione politica dei giovani at
 tivisti collima con quello degli organiz
 zatori del Movimento, cui preme di indi
 viduare i canali della mobilitazione e le

 possibility effettive di reclutamento. Dalla
 collaborazione instauratasi tra le due par
 ti trae origine Giovani all'opposizione,
 un'opera che si distingue tra le molte
 aventi per oggetto i movimenti politici
 giovanili, non solo per la limpidezza e la
 serenita della trattazione, ma anche per
 la capacita di elevarsi al di la del piatto
 documentarismo, tentando una sintesi teo
 rica che risulta efficace e talvolta ori

 ginale.
 II corpo principale del libro e costi

 tuito dal materiale raccolto durante una

 serie di interviste in profondita volte a
 ricostruire la storia di quattordici atti
 visti, l'evoluzione psicologica, le influenze
 ambientali e soprattutto familiari che li
 hanno portati a partecipare alia Vietnam
 Summer. II metodo espositivo della « bio
 grafia collettiva» (che Keniston prefe
 risce a quello delle singole storie di vita
 per garantire l'anonimato degli intervi
 stati) favorisce l'individuazione delle linee
 comuni di sviluppo della personality
 che sottendono la varieta di atteggia
 menti e anche di posizioni politiche ri
 scontrabili nel gruppo.

 Troppo semplicistiche sono, secondo
 Keniston, le teorie che considerano i gio
 vani radicali o dei semplici continuatori
 di una tradizione familiare di sinistra,
 o dei ribelli ad oltranza, contro ogni
 autorita costituita, prima fra tutte quella
 della famiglia. Di fatto, i ragazzi inter
 vistati (si tratta di giovani a livello di
 studio universitario, di status medio o
 superiore, con genitori di tendenza poli
 tica democratica o radicale) hanno in
 genere sentimenti di gratitudine nei con
 fronti dei genitori; ricordano positiva
 mente le pressioni della madre per il
 loro successo scolastico e riconoscono
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