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Pubblicato dagli Editori Riuniti 

il libro su Giamila Bupascia 

I carnefici 
Le testimonianze raccolte da Si-

mone de Beauvoir sulie torture 

inflitte alia ragazza algerina 

La tortuin in Alcciin: 
cosa tli tutti i giurm, pi a-
ticata Ua tutto I'eseicito, 
o abominevole arbitrio di 
alcuni? Agli inizi del 1058 
(noii era anenra nvvenu-
to il col|JO di stato del 
niagg'O) il gen. De Gaul
le venne interessnto alia 
tor tura: i carnefici opern-
vano in Alperia; ch'eyli 
spendesse la sua alta pa-
rola. II genera le rispose 
con superbia che le tor
ture erano < inerenti al 
sistema >; sarebbero state 
spazzate via rovesciando 
la Quartn Repubblica. La 
« Quarta > fu travolta Al-
t re denunce di tortuia 
pervenivano ora a Mal-
raux, ministro qollista. 
Gli scrivevano personulita 
nutorevoli di Francia, e 
fra loro avvocati difenso-
sor* di algerini del FLN-
O non aveva Mnlraux. 
quando stava dalla parte 
degli oppressi, scritto con-
tro i carnefici nazisli Tin-
dimenticabile < Tempo del 
disprezzo>? Ma lo scrit-
tore-ministro rispose. con 
altrettanta alterigia del 
gen. De Gaulle, negando 
la realta: < Ora non si 
tortura piii in Algeria *. 
Era Testate del 1958. 
mancavano ancora poco 
meno di quattrn anni agli 
accordi di Evian. 

Sfor/e 
vlve 

Erano centinaia, allora. 
i « disparus > d'Algeria 
morti sotto la tortura; 
passati altri quattro anni 
il loro elenco e diventalo 
lungo migliaia di nomi. Le 
loro storie? Gli aguzzini 
contavano di averle tuttc 
seppellite: o nelle fosse 
comuni duve nottetempo 
condussero le viilime che 
non avevano relto a lie se-
vizie. o nel silenzioso an-
nicliilnnento. latto di me* 
rnoria e di paura. dei so-
pravvissuli. E' invece ac-
caduto che alcune di que-
ste « storie » siano venute 
alia luce, in Francia e fuo-
ri: ecco cosi La Question 
di Henri Alleg. e La Gan
grene, degli studenti al
gerini in Francia. Ecco 
ora questo Giamila Bu
pascia. di Simone De Beau
voir e Gisele Halimi (com-
parso proprio in questi 
Riorni nella traduzionc ita
liana: / carnefici. Editori 
Riuniti. pagg. 210. L. 9001 

E' il libro sul calvario 
di Giamila. la ragazza al
gerina portaordini del 
Fronte di liberazione. se-
questrata c seviziata per 
Riorni e notti a El Biar 
e Hussein Dey dai snldati 

storia ica ideologia 
II nostro dibattito sulla «settimana corta H 

II sabato festivo aumenta 
I'alienazione? 

/ / discorso tmziuto da 
Ans .'\ceuniero (i propo-
sito della rivendicazionc 
dei metullurqici a una 
settimana di (iimrtiiilii ore 
che Insri libera il tabnto. 
e n n discorso ill orandc 
tntereste /•'>.• NO coin not qe 
inftitti IIIIII ilcglt uipetti 
piir importanti della UtiUi 
ih clussc nella l(iw' del 
capitulismo ii/oi/opo/isfiro: 
(jitrllo dei mndelli di co.i-
siiinii e/ie venqono Miif-
stciilonirntc proposti ai 
lavoratori (e non soltan-
to agli nper(ti) tin parte 
dei qruppi clip esereitano 
il potere c tlominano il 
mereato. 

Ma. vi» si viml fare ch'ui-
rezzu NII tain as petto, oe-
enrre dcpururlo tin nqni 
possibile eqitiroco: oreor-
re cine ribudire che la 
settimana corta di cinque 
giorni luvorativi enrri-
spnmlc anzitutto ml una 
reale esiqenza di reeupe-
ro (Idle j)rnprie force. Ji-
stebe e intcllettunli. tli 
fronte ai ritmi seinpre 
pin intensi di lavnro. cut 
si nccompugna I'usura. in 
costante anmento. detcr-
tuinata dalla vita urlmnn 
c dalle sue eomplienzioni. 

Analhi cd esperienze 
condotte ull'cstcrn da fi-

siologi i' pstcologi hauiio 
dimnslruto che. du </m.'slo 
pnnta di cista. il sabato 
libern e preferlbilc ad nan 
ridnzione dell'nrurin quo
tidians; dal panto d\ ristu 
tsofinettii'ff, cioe dei law-
intiiri. inchicslc condntle 
>u Inqhilterra. in l-'mnciu 
i/cr//i .S'fi//i Ihiiii, hnnno 
runipror.atii che la pri'tc 
renza dctdi opcrai ra rcr<<> 
Id .sclfiiiKiiiu I'orln Siircli-
lie stato ansfticnbile die 
un'incliiestfi </i tu\ uenere 
|ONM- vtatn futtn auchc in 
Italia: tnn If carenzf delta 
nostra cultura e delta no
stra attrczzuturn sociolooi-
ca lo finiino itnpedito siiio-
ni. Ci munviamo percio su 
mi terreno, per ipianta r»-
(Piarda talnni dati. poco si-
euro: inn /*• nnrilorjle run 
uli altri Pacsi c con nitre 
catcfiorif })ossono far pen-
sure die I'npinionc sopaet-
tiea dei metallurqicl italia-
ni non c.ontrasti con r/iirf-
la dei fisioloqi e dealt »)>'• 
cnloqi. lu oqni caso la ri-
fendicazioiif delta vettimu-
na corta appare coerente c 
raziouale: se } sindacuti la 
vfrnppprniino. snni una vit-
torin di non duhbia impor-
tanza 

A questo pi/nfo. c solo a 
questo pniifo. sorae la que-

diritto 

A rausa dello sciope-
ro dei tipografi, pubbli-
chiamo oggi la pagina 
« Storia, politic* c ideo-
lofria », che sarebbc do-
vuta uscire martedi 

fianresi d'Algeria. che 
spLMinu-ntainiui >n di lei 
la lortuia < della bottt-
glia >. conosciuta tla cen
tinaia di altre patnote al-
ROiine, come — prima del 
1H54 — viotnamite. La sto
ria di Giamila e conosciu
ta in tutto il niondo: su-
scilo doloic e on ore in 
ogni paese. sgomentn e 
proteste in Francia. La ra
gazza venne arrestata con 
tutti i suoi congiunti. Da 

. loro i carnefici volevano 
sapere dove avrebbero po-
tuto catturare due coman-
danti partigiani che spes-
so avevano sostato a ca-
sa Bupascia. Ma nessuno 
pailo. 

L'esercito 
tortura 

Non e statu solo pei tle-
iiuuciaie l'« allaie liupa-
scia > che Gisele llaluni, 
l'uvvocaiessa di Giumila, 
spendeiHlo tutto il suo 
iuesauribile coraggio ha 
uiccolto il niateriale giu-
diziano che la de / car~ 
ne/ici un documento ecce-
ziouule dclle atrocita co-
lonialistc. (Questo niateria
le. va detto, e stato uic
colto dalla llaluni direl-
tamente in Algeria, du
rante le sue missiuni in 
tavore della < cliente », 
mission! bievissitne. appc-
na consenlitele e in ogni 
modo ostacolate dalle auto-
rita. di Algeri come di 
Parigi). Non e per que
sto che Gisele llaluni ha 
poi ste.^o — m collahora-
zione con la sen t tnee Si
mone De Beauvon — lo 
sconvolgente rloloroso rac-
conto sia delle torture »u-
bite dalla ragaz7a sia del 
« caso giudiziano ». Le ra-
giom di londo sono altre: 
nspondere al quesito che 
ponevamo alfmizio (la 
tortuia pratica di sinqoli 
o di tut!a l'« Armce »7 e 
come e stato possibilo che 
in lulin I'Algena vcnisse 
praticata la tortura?). e 
soprattutto: tlaic il qua-
dio politico e nulitare che 
ha consentito e lavonto la 
tortura. non « una volta », 
contio « una » arre^tala, 
ma migliaia <ii casi di tor
tura contio migliaia di al
gerini K IVseroito che 
tortuia. documenta il libro 

Nel quadro entrano. a 
completarlo, i silcn/i e le 
vilta di chi avrebbe do-
vuto, piu delle steshc vit-
time. parlare alia Francia 
e nl mondo: mcdici che 
visitarono uomini-e ilon-
nr alKcrtui u-citi ti^lle 
ca.-eime di pnruv «• liarkts, 
avvocati v magislrali nel
le cui ninni pcrvennero 
demmee e doctitnenti di 
prova: e anclie 1'opimone 
pubhlica liancvse che, nel 
siii* roniplcsso. per trop-
po tempo « non ha sapu* 
to». poi non ha voluto 
ciedeic. inline h,i taciuto 
o inauan « guistiliealo ». 
l a n t o o posscnte il ve-
leno che una guerra colo-
nialc di steuninio produce. 

Mario Galletti 

Stato poliziesco 

e Costituzione 

repubblicana 
Cera no delle socce di san-

S-ie sulie bandiere cho lian-
iio celebrato la festa delln 
Itepubblica. il duo «insno di 
(|iiest'anno: ed era sanmie 
opcrnio I .a vita douli op«*rai 
se^uita nd avere n i prez70 
a.̂ sai vile nel no«tio Stato. 
acl onta di'lle promessc e 
della retoric:i rirmOfrntica e 
tiiilinlitaria cle^li esponenti 
delle forzo doininanti. Ha tin 
prczzo vile dfiitro la fabbri-
ea. dove Pattuale reslme de-
spotieo del p.ulronnto la 
sfrutta al massuno eon 1 piu 
rnfHnati strurnenti seientillci 
di - ineentivi alia protluzio-
ne - . Ha un prezzo vile (uorl 
dalla fabbrioa. perch6 l'ope-
raio non e cittadino come sli 
altri. ma un cttaclinn minor, 
un vlrtuale nemico dello Sta-
to le cui iiKiii:(rstn/.ioni non 
pono le uianife.=ta7ioni decli 
altri cittndini. ma un perico-
lt> prr I'ordine puhblico e 
consemiontemente vaniio con-
trollate. ,>d eventualmentp 
stronca'e eon !r. violenza e 
eon il piombo 

Ci sono anehc deil,- tcor:/-
71/011: <nlla neee^i-'aria infe-
riorit;t dei poteri e dintti 
oj)erai rn"l nostro Stato Cosl 
alio .Neiopt'ro »! eotitr.ippone 
la nece.>j! t.'i di ^ar.intire con 
o^n; niiv/n i;; - liberla d' !a-
voro-. die *̂ una urottesv-i 
m:*t- Ilea /one del saldo »".>1-
lejatnento frn intere.-ii j)a-
drnnnl; e jovernativi. dove 
i secondi sarantiscono con la 
for/.;i lo s'rapotrre dei pruni 
Co.̂ i all.) Iibert;i d raurone 
e di piro^a *: eiintrapporuo-
no !e Muper-eriitaliil- ra-io-
n: di erd-:-e pubblioo che vie-
tano di -• abn^ire ielM .:-
hrrt.i - eoiT-p >•• ?:..e ahi:«.o 
fo-»e r-i-lu-\ iu>''ii'.> nn:.a-
teran* d' ptrt,- <.per.< a e r.o:i 
lo.-.-e a; contrar o 4.-i..i n.e-
J P da :<le:!:itlrar=i nelli \ o-
lontn 'T.inn i\i do! »:o-tro 
pailro":i!e. nfl/.»rbi"r:e d--1 

Preletti .-lie ..> -<ppiij:- uio 
(Vr*n 'in mor'o opi»ra.o i 

p:ir re:np:e un xnrio <"be 
p^«a <ulla i-o»e en/1 na7:o-
m o Kd allora ovorre un'al-
tra .ziiMinVazionc «le bnonf 
peai'e non ;mne.i"e in pro-
po-iio» ia condiiione opei.i.., 
.'• irifer.o:o nei invHn ord n._i-
ij.fn'o i:iin ^ .i per ri~ e:t-

>tot ro-ee.tiohe. ''be infoniia-
li.i la ~'r!iV:iri d^^o S'.t'i) tiv-
per eo'.pt de'.la - prnpaiar.da • 
di tsn p!i:nii i; ivve-'Tiirier^ 
«i e.ni eonnin:<!i <* ^flirri n 
cni deve 'mpirar.*i la crave 
re.^ponsabihta di aver d.Vo al-
I< cla«*e opera-a una ideo'.o-
2:a. in partite e una 1 iifi po-
!iT.oa. per d'Tlt con eerti fi-
lo-ofi -uba.'ern' e !'o:i l.n-
^U.i^'^-O D I O i i i T ! (1 A. P.\»"T 
.-ro-to ilei - m • - 'i:.a - ITO-
• Uis-n- rbe tendr ad -'v.-
luilv.r :e in/t.'h-- H inevi-
i:re I i ei.«-*e oper.oa O'li la 
e,tn>e^uen7' appnn'o 'al 
volta di >puuore z\: ope.-ai 
alia tnorto con una t.i,».» r,.p 
pre>ontazione della realty, il 
-mito della rivoliizone del
la coscienza di e!a<sc del 
trlonfo del pro'ictariato* 

K* 11 diicorso che rlcompa-

re anclic in oecasione del 
tiiorio di Ceeeano. ma che ac-
(liiista un sapoie partieola-
re pe r la proiisiinlta dell'ec-
eidio alia festa della Itepub
blica Perehe al imovo Stato 
repiibbheano la ela^-e ope-
r;ua. eon i <uoi pirtiti eon 
la sua ideologia. eon le sue 
alleanze. eon Ja sua Intelll-
uen/a politiea. con il suo san-
uue. ha dato on enntributo 
in-opprimibde. E la linc.i [>o-
litiea d.i allora <s stata sem-
pre itiretta a sviiuppare tpie-
<to Stato. non a neaarlo o a 
<ovvertirlo* e le lotte «ono 
<tate sviluppate «;eni|>re in ih-
fesa della Co.itituzione. per 
r.sttuaz'one della Costituzio
ne. e non eontro di es>a. Par-
lano i fatti. la realty di que-
-'i quindici auu;. i eontenuti 
inateriali ebe l<" lotte popo-
lar: «• operaie lianno dato ailli 
pelieiiu !iiurid:ri della Carta 
dello Stato e ancbe !e seon-
titte ste<.-e dell.i eln??f ope-
ri:a. perebe l.i ove e<-a e 
.-t.it.a aeonlitta. non si e an.ia-
ti avanti r:el!"attu.»za»rie eo-ti-
tuz onale. tna si e tornati in-
di^tro VITMI qi:e!!a forma di 
St;t{o c I a.>s :<*a e po':iz:e*co 
elte la data del due ^;!i^no 
hi defin Uvaniente rinne^ato 

l! f»I-o -'a d: e».-a altrO-
\>" ni'ir.dTerma7 o-.e chf !a 
eiii.-o oper.ii.; e e deve ,"-.-e-
le v:ii5ata perehe e ncmca 
d-'ilo Stato Que?ta te?i ^ quel-
!a della re*»aiiraz:one che ha 
ear iTter:77ito I'opera dej -;o-
vcrti' *invoduti*i in Italia 
lopo !a |-ottur.i doiruniift an-

• fa-ei»',a E->a <i fonda s'.il-
l".r-Oa:en*."'7 ore TJ- -'. tiea'r:-
>-.-' eb<» atlerma I'-den" '•• del
lo S'ato fuori d.i! .-onT.-'o 
»*i.::eo-p>"»li!;eo in eu; to S*.~i-
•ii v.ve ed op, r^: e : ereio \r-
!•' una s -'.J • ,-o:!-:n'i '..< fra '.o 
S: te f'-e.^ta e ipiollo d,%-
i-.e •: i*:ee -."na.r. ne^mio 
i> :̂t: \ i.^r, ovi'jio n!!a 
':o.-*ra (>- ' 'uz-orie 

Mi : jor ' iMr d; »jiie-t*a *e-
-• banno eon'ro il ren^iero 
».* ontitK-e maderp.i b^nno 
per* "o - loro >*or oanio!r<» 
- iMVr d.>' d ;r "e — 1 d.-
i" :tn »te-.-o cnnlre ;-, oro 
V.»i quel d;rit'<"> oho di»een-
de d.i p : ne pi de|!a Cirta 
C'o-'i'u/ienalr •"* por !"» eni 
•nl" "H :t.. ,-rt ,tro I'arh.T o. 
.: pr-\:!e-:o la v olen? i d: 
e"a»-«"- ehe le forze domin.-.n-
•i \orrebl>oro nn"tenere a 
propr;o fi\ore si b W nr«">-
pr.o la el .**e opcrv.i eon uns 
larca ar?-.-o'a7'One di allean-
/••' ebe jnves'e ;a ni,.;; eranza 
iella pi»ri-»'az-one ttp.liana I 
peni e de!.o Str.'o repubbli-
•i-io * nemo: delli Co-titu-
7ione i fnorilei;e. pon ?or.o 
,e orj.-.n 77i7:oni o :e ideo-
o^.e .»|ie II e!a.*-e operaa si 
"» iita -ono n! eon'rario ' 
p.irtr.tor: ni queij. ::'!ere>>i 
:n i'ori;i!i. di elapse, ehe ,̂ n-
eora o^ii «: na-eondono dte-
tro t fuei'.i della for/a pub-
b'. ea e ebe eon quosti ?i i!-
ludopo d' rieareiare ind;etro 
la storia 

Claudio Alb«rti 

st tone the e outlet lu deliut-
len;ioiie di .lecomero e 
ileUinterreiito <h Guerra 
— e die trouiutiio ribadi-
ta. per altro rcrvo. in 
un urlicnln di Kuqento 
Scalfari. pubblicato sul-
'"Kspiesso di qtonedi scor-
••o. Cinne inipicnherumio i 
hicorutori la nimcu qior 
imtu festiru'.' \<>n vim 
questo un tncciittro alia 
e ^ l e i i s i o r i e d i mi * iiiodc'ffo 
di consimio » (il lunao 
week-end fnori ciffn. ' " 
lollecitazimif aU'ncquisto 
di inezzi di trnspnrtn Indi-
riduiili. ecc.) suqqerito da 
cdi e da strati diversi dal
la clusse operant e. meno di 
essa intpeqnnti vitalmente 
iieffn foffo di clause? Anzi. 
non sonn questi niodelli di 
eoiisiiiiio proposli nddirjf-
turn, in ultima analhi, dal 
potere monopolislico. per 
intcressi die VOHO irisicmc 
iiifcre.vsi di incrcafo e in-
teressi ideologic!, di inter-
cento sulla stessa coscien-
:a dei lavoratori? O anco
ra, se si vnolc adopcrare 
un Itnniiaflflto non a caso 
oqqi di moda. la settimana 
corfn non rniuiciitcrci per 
altre vie, anziche diminui-
rc la alienazionp dei lavo. 
ratori? 

Forse c proprio qucst'ul-
litnti formulnzione che ci 
aiuta n penctrare "I ecu-
tro della qucslioae. Occor-
re. infatti ricordarc die, per 
Marx, I'alicnazionc nasce 
prima di tutto come Iavoro 
alienato, dall'iiiterno stcs-
so della fabbrica. nodo del 
sistema capitalistico di pro-
duzione. E' qui, nella fdb-
brica, nel Iavoro, che '« 
personaittd dcU'opcraio su-
biscc la piii qrare mutila-
zione, victtc ridotta. per 
d'trla con Marx, a mercc: 
qui, mulqrado tutto, la di-
pendenza dai proprietari 
di inezzi di produzinne, e 
tnassimu. c. rCciprocunicn-
le, I'area di Hberta indiri-
dualf r estreniamentc It-
mitutn. Cosi HOH e, c pro-
fudiifiiieiifc noii pud esse-
re, fuori del Iavoro. nel 
tempo libero. tnalqrado la 
pntente e jirepotcntp mac-
china puhblicitarin c pro-
paqandistica che il sistema 
del monopolio mctte in 
atto per assicurarsi. a ache 
fuori della fabbrica. il do-
iiiiiiro f run qiicsta uolfii 
indiietto) sulla pcrsonulitd 
dei tacarutnri. 

Per quanta percio i mo-
delli di consumo — del 
fempo. di nierci, di serri-
zi ~ posNmin incanulnrc i 
laroratori per le strode de-
cise dai arttppi di potere 
economico. i marqini per 
sottrarsi a qucsta prcssio-
»e sono in qucsta zona del 
propria tempo c della pro
pria espcrienrn ri tole. «s-
sui pi it amp' di quanto non 
siano ncf.'d prorfii^ionc. 
Senza .<>t:nvaltilare qh 
strurnenti </i cut oqqt di
spone il - . renin cn/)jf(d;-
sftco e ,<ni.,i soprnwrn/iifn-
re. i(/c«''.;iiiulolc. nc la 
cln.->.c o;itr,/i(i Hiiliana ne 
le sue <utn:nizzaz!om. oc-
corrc lmr dire, tnJIiH in. 
che i rispc'.tivi rapporli dl 
forzn. sul terreito delln co-
nctenza th classp e </c//(i 
lolta pcrnunentc Ira mo-
vnnenlo ope.-nio e capitali
st! per raU<irzarla n per di-
slruiiqerta. <t prescnttmo tn 
Italia. nvU'i"Siemt\ tauorc-
volt alia dn?<c uperaia. allc 
sue tirqunizzaziont. allc sue 
Ulcolojiie 

Hii e!i> '>:so(tua M'w|iri' 
mini/ ere. prima di tare tiei 
paraaont vtcccamci f'l 
ijnuntii .ni wnc. ad I'M'IH-
j'.'o. in eoijn;-/oil! ijufc. '•'«'-
<//i Sta*< I ' T H 0 nella <.'e.--
>«i lupliUtirrn. Paesi o re In 
scffimnini e^rta ha Qia una 
laroa apphcnzione. e quan
to potra avrenirc. nelle 
nesfC eo7|./;rionf. in Italia. 
A parte inrndl 1c P"r 0?»-
.«rj.<sinic '"--erinciom cfie 
facera Guerra nel suo in-
jerrcntn. r da prevedere 
chf la sejjtmana di cin
que otorii\ if sard conqui-
*tata dai nirfnlliirptci e da 
atfrc calcaciric. potrd oftri-
re niiore occasioni al mo-
vimento operate*, nuove 
possibtl'tii di succcssi or~ 
tiani:za::c7 e di partecipa-
zione nvUinntc, Scmprc. 
naturalmcntc. che si *ip-
pin tener nresenie quanto 
Gramsct ncordava: che 
* prevedere >. siqnifica so
prattutto • nqirc >. prcpn-
rarsi cioe ad affrontare. at-
traversn nnnvc idee e nno-
vi strunientt. tc nuove con-
dtzioni di rita della clatse 
operaia ,> {lei lavoratori in 
qcr.cre. 

schede 

La storia I 
del reame liberal! 
di Napoli iialiani 

Fine settimana: ressa per andare al Iavoro 

Fine settimana: week-end sui prati 

Nella t-odann delle • p:eeo-
le .-done illu-tr.'ite - 1'r.d.tnre 
Sansoni ha ristampt«to recen-
temente. eon una iiitrodu/ioiji> 
di Carlo Kraneovich. un el.i--
sieo della storiosrafia r:-or4i-
mentale. la Storln del remnc 
di x a poll di Pietro Collett.i 
(pp XVI-7512. I.. 3 000> 

Su quest'opera. ehe .'<!>-
braccia novant'anni di storia 
del reuno di Napoli da!!a sua 
rieo--.titu7.ione eon Ca:lo .i: 
Hoibone f:no alia fine di-l !••-
uno di Kerdinando I ^ die ii 
suo alitoie eoiiipo-e IK>.!">• ̂ . 1 J<' 
fiorentino dopo aver paiteel-
pato ai moti napolet;'iii dd 
1K20-21. si e tramand it.) e 
diffuso un qludlzio per eeri 
aspe'ti eontraddittor'o ebe. 
rnentre ne sottolinea la for/a 
ed il viuore di rappre-eiit.t-
ziono letteraria ed artl-tiea 
e ne esalta I'effieacia di edu-
cazione patriottica e deaio-
eratiea presso le giovani '-• -
nerazioni dell'Italia d̂ ll'ROO. 
in pari tempo ne ricorda i 
limiti di opera di tenden/a, 
di testiniontaii7a politiea piut-
tosto ehe di ricostruzione sto-
riea. per di piii non setupre 
strettaniente eoerente alia 
biourafia deH'autoie. 

Sfuune pero a questi u.u-
di/i una caratteristica e .̂-en-
ziale deiropcra del Co'.Icfa. 
la quale basta sola a ?;iusti-
lieare la grandc fortuna di 
cui essa Rodette. come poehe 
altre opere eontentporanee di 
storia italiana, presso I cir- . 
eoli colti. anche quelli ldeal-
monte piu avanzati dell'Eu-
ropa del tempo: il suo ricol-
legarei ad una grande tradi-
zlone italiana di storiogratia 
politiea. neUa quale lo scrit-
tore di storia conosce per 
esperienza diretta dl vita e di 
Iavoro le istitii7.ioni politiche 
e gli ordini sociali dello Sta
to di cui traccia la storia. 

E il Colletta scrittore di 
storia non era solo allievo ed 
amlco degli scrittori «4assici-
sti fioreritini che lo aiutaro-
no a redigere stilisticamento 
la sua opera. La sua pratica 
di alto funzionario del Re
gno di Napoli con Murat e 
coi Borboni. le sue esperien-
ze di - uomo del potere " . per 
riprendere una definizione 
che di hd dette Giuseppe Fer
rari. sono continuamente pre-
senti e gli dettano alcune pa-
gine sulie riforme dell'am-
ministrazione e sui problem! 
della feudality del Mezzo-
giorno sulie quali piace oggi 
ritornare non meno che sul
ie pagine commosse e ben piu 
famose che egli dedicd ai 
moti rivoluzionari del 1820-21. 

Non e iae.ie eoniprendere 
: mo'..vl pe: quali in una col-
1 IP.-I di tc-.-:i e doeumenti de-
dieata ai » ol:^-!ei delia de-
nioeraz..! moderna •• po-̂ 'a 
eompariie ua'antolofiia de-
dlcata ni liberal! italianl. co-
-1 eom'e avvenuto. appunto, 
nei!a collana con quel titolo 
1 retta da Vittorio De Capra-
n.s C-\»if0(O(/i(i dcyli scntti 
po!ifiri dei 'iberali ifal'ani. a 
e'i:a rli Ci.M-eppe Talamo, Bo-
liimi 1 Sn •!r':'i Ech*i:ce II l ln. 
'•!!0 lin;2 pp 2t)T. L. 3U0'. 
I. • nerples-'ita. eome e e\:-
dente. non nasce soltanto dal-
rapprezzauiento sienerale del
la divorsita e della e<,ntrad-
ilizione esistenM in .-e^e dot-
trinarla fra liberalismo e de-
nioerazia. ma seaturisce. an
zi. in tnodo piii eireostanzia-
to, da una conereta valuta-
zione storiea del diehiarato 
antasonisnio ebe caratterlzza 
una lnr«a parte della storia 
del liboralistuo italiano nei 
eonfronti della democrazia. 

Per la verita non si puo af-
fennare che il curatore di 
questa nntolo«ia. Giuseppe 
Talamo, ehe ba raccolto e 
introdofo una scelta di serilti 
di Cavour. De Sanctis. De 
Meit;. Bonuhi. Spaventa. Min-
ulietti, Giolitti. Mosca. Cro-
ee ed Einaudi non abbia visto 
(piesto problema: ttitta la SUB 
introduziono all'antolosia e 
infatti una « siustificazione « 
della raecolta. tanto in rap-
tjorto a!!a eornmistione di de
menti liberal; e di nazionnlita 
quanto alia esiauita della tra-
dizione liberale italiana nelle 
istituzioni politiche e nei fon-
damenti economieo-sociali o 
addirittura nella frequente-
niente rieorrente polemica an-
t idem 00 rat ica 

Pur fra numerose os=er\'a-
z'onf pertinenti. la risposta 
non sembra per6 essere sod-
disfacento. Sposando il punto 
di vista espresso da Benedet
to Croce nella nota discussio-
ne con Luiai Einaudi a pro-
posito di liberismo e di li-
beralisnio. e cioe afferm3n-
do 11 liberaliemo come un 
ideale politico superiore e in-
dipendente rispetto al singolt 
e diversi sistemi polltici ed 
economici. il Talamo mostra 
di dilatarne oltre tnisura il 
significato storico reale quan
do no fa il punto di partenza 
per la eostruzione di una linea 
originate di liberalismo italia
no che andrebbe da Cavour a 
Depretis. da Giolitti a De 
Gasperi. 

Ernesto Ragionieri 

I a best sellers » delle collane economiche 

370.000 copie 
del Manifesto 
dei comunisti 

Mario Spinell* | 

t ra u'.t altri meriti, il 
pnnio Festival nnzionalc 
ile't L'bro Economico — 
ehe si e svolto recentonen-
lc a Modena per iniziatita 
del Coniune, delln Soprin-
tendenza Biblioqratica e di 
17 case cdtlrict — 'in avitlo 
qnWIo dj riproporrc alia 
pubblica altenzionc il pro
blema dcll'editona di mus-
so. In un momenta tn cut 
parlare del boom hbruno e 
divenUito un luoqo comu-
ne. per ia prima volta s; 
e jentalo dl tare il punto 
mil' cdeifii'o tilldrjjfluifii-
to dei connni della cul-
'urii 'ta'tanit aecentrando 
l''iitere>-.e e lat.a'iisi MI 
«jrii-l \ircz:o-o <trumento 
ehe >ouo le iiubblicaz'oni a 
?M.>50 jirezzo di copertma 

Originali 
Qucllo delle collane cc<> 

nomichc e trrdiibbiimcnic 
if jenomeno piu imporlanlc 
di questo dopoquerra: sono 
state parecchie le iniziali-
ic mtraprese a>a all'tndo-
mam del conditio per dare 
ad un puhblico nuovo — 
tuolmio fuori dnlle pubbli-
cuctoiii frndicronnlr a causa 
del loro eleiato prezzo d> 
copertina — ali strurnenti 
necessari per formarsi 0 
allaraare la propria cultu
ra. Le collane del < Can 
quro*. della • Bmm », del 
la < Bur p. erano cdiziont 
stampnte in una teste tal 
volta arossolann. leaate al 
la meqlio in brochure, mn 
pari con le copiTtinc che 
si staceavano dal dor so 
ma chf miravano al sodo 
offrendo i classici in ed' 
zioni lorse scarsamente an
notate, ma almenn inlcqra-
It e trndoffc con cum. 

AI Festival di Modena e 

snilo pu*>ibilc, innanzilut-
l'i. cuqltcre alcune Itnce di 
?i duppo del teiiomcno. 
.Iccnnro alle ediztuni che 
euranu csclusivamcntc la 
nsturupa dei clussict. ud 
escmpio. sono divenlate 
<empre piu numerate le 
collane che comprendono 
opcrc oriqinali, che si in.se-
riscono con rnaqqior inime-
tlmtezza nel dibattito cul-
turale. Insieme alle < um-
1 er.-ali economiche > ed al-
V < encidopedie popolari » 
-: >o»o »riiH;)p(ife inizial* 
' e a curalicre addinliura 
•>pcaaltstico. libn ti'tiru. 
t/rob/emi tlfl movunentit 
•tperato. storia ilcl teatro 

Quale diffustone rap 
o'unqono 1 libri economi
ci? E' questo. senza dub-
b>o. IVIt'mento di maaqtor 
intcrcssc Qualchc data 
-ta:''sttco emcrso a Modena 
puo anclic sbalordire: solo 
7ii <Bmm> e Ui <Bnr> ban-
no ormai diffuso tn Ital'a 
15 milioni di volumetti. 
Ma se si scende all'analis: 
A' queste cifre qlobali, i n-
MiI.Mfi raqaiunti dalle col
lane economichf risultano 
issui meno contortaiitt: hi 
'iratura media di oo/ii r:-
• olo si aaqira infatti intor 
no alle 10 mila copie. E 
es.t'itamente :l doppio del-
hi dtfjusionc raaaiunta da 
un hbro di prezzo narmalc 
•li medio successo, ma e 
incora troppo poco MI con-
ironto alle potenziah capa-
citd di assorbimento dei 
Virori italinni. E' difficile 
quindi sottrarsi all'tmpres 
<ione che le collane econo
michf abbiano si allarqatu 
'I mercato librario ma in 
misura assai ridotta; ma 
che. d'allm canto, i leffori 
di piu rcccnte conrjnisfn 
Icppano oggi con una in-

tcnsita msospcltata, con 
tutto il fervore deqli auto-
Jidatti. 

Anchc le prefcrenze ma-
nifestate dai Icttori dclle 
collane economiche sono di 
estremo intcrcsse. Il suc
cesso di Shakespeare puo 
ancbe e s s e r e scontato, 
qucllo di Balzac, di Zola, 
di Ccchov potcva anchc cs-
-vre prevcdibile. E' jor-
urcrulente tuttavia che ira 
i maqgiori succcssi della 
eoilana * Le silerchic > del 
Saqquttore siano Ubri certo 
"on iaciU come la luetic; .1 
Mil niatnmou'.o di Thnma.-
%hinn (12 mila copie ven-
ditc). la Leltera al p j J i e 
di Franz Kafka (W aula 
copiet e il Breviano di £0-
ren Kirkcaaard (7 mila co-
n:c). 

Lettori « nuovi »> 
Ma il dato forse p:ii im-

portante ira qiicL'i cfie si 
ivirccaiio ricavare al Festi-
ral di Modena era la sp'c-
cata preferenza manifesto-
ta dai < nuovi lellori * per 
' nrobfemi dcHn slona co>i-
fempornncn. Tra i libri piu 
venduti nella Universale 
econonuca di Fcltrinelli e 
Pensaci iiomo di Caleffl e 
Steiner. sui crimini naz'-
-'!'.' nella biblioteca dcl't 
Silcrchif e 16 otlobro 1W3 
di Giaeomo Debcnedcttt. 
<ulla iraocdia del ahetto di 
Roma. La collana del <Gal-
'•> », nelle edicionj Avanti'. 
'be ha venduto ormai oltre 
mezzo miliane di copie. un-
nocera ira i suoi meqqion 
<ncccssi testimonianze, n-
cordi c rclaziont sugli av-
venimenti della nostra sto
ria pih rcccnte. Gli Editori 
Riuniti hanno addirittura 

dedicate a questo set tore 
di ricerca una collana che 
si inlitola al - .Voslro tem
po >, e che vanta almeno 
ihie < casi » clamorosi: le 
25 miia copie vendute del
la Grande svolta di Giu
seppe BoTJa e della Rivolu-
7-ione cubana di Fidel Ca
stro. 

Ma il mcrito piii grande 
delle cd'.zioni economiche 
resta quelfo di aver diffu
so nel nostro paese i testi 
toudamenlali del marxi-
s-iiu. Gh Editori Riuniti 
orocedonn in questo peno-
l.i alia nstampa di Marx. 
Enaels. Lenin, in volumi 
assai curati, con una tira-
tura di 10-15 mila copie. 
dopo aver csaurito le pre-
ledenli edizioni della Pic-
eolii Bibhorccn l'\/arxJ5t(J. 
M)i! commentate, di 1^-20 
niila copie. E' su questo 
'erreno nuovo che si situa 
ipiello che e una dei maa-
ivori succcssi editoriali di 

ijucsto dopoquerra: le 370 
mila copie vendute dalle 
< uric edizioni del Manife
sto dei co;nun:st:. 

Ciu sono t lettori die 
>ianno dctcrminalo questo 
-uccesso? In buona parte. 
-• tratta dl un pubblic* 
fonfano dm trndiriouali cu-
'Kii'i di rend'fn. che e stato 
rnqnitinto da una orqaniz-
zazinne Ubraria die pure si 
•nuove con mczzi fimifn': 
»m immense difficolta. Ep-
ourc. e proprio questa I'm-
d'eaz'one oiii prezuxa che 
«> ricara dal panorama 
eci'tarinle emcrsn a Mode
na: non *".' imd aspettftT0 
•be »u il letlore nntencinTr 

ii cercare »' fifiro e if fibro 
die deve c>icrc porlato al 
Icttorc. 

C. p. 
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