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Saggi 

Gli « scritti intimi» di Roger Vailland 

II libertino 
bolscevico 

L'esigenza di una morale rivoluzionaria rigorosa al servizio della liberta 
umana rimane nella vita dello scrittore, attraverso i suoi vari periodi, 

il motivo costante di un dramma personale e collettivo 

L'incontro fra il libertino 
del Seicento, I'uomo pronto 
a combattere e a superaro 
ogni tabu religioso, e il 
bolscevico, il rivcluziona-
rio cocrentc, costruito sul 
modello leniniano: questa la 
figura che per oltre venti 
anni ha voluto incarnare lo 
scrittore francese Roger 
Vailland. La ricostruzione di 
questa esperienza 6 senz'al-
tro il motivo centrale di un 
grosso volume di Ecrits in-
times, e cioe pagine € inti-
m e » , diari, note lettcrarie, 
lettere, corrispondenze gior-
nalistiche, riflessioni e altri 
scritti raccolti a cura della 
moglie Elizabeth e pubbli-
cati a Parigi dall'cditore Gal-
limard. 

Vailland 6 noto in Italia 
per i suoi romanzi fra cui 
La legge, un'ampia narrazio-
ne ambientata in un Garga-
no fra reale e immaginario 
dove i personaggi vanno in-
terpretati piu nella sostanza 
ideologica come attori di un 
dramma politico-sociale che 
voleva tradurre simbolica-
mente il disagio morale pro-
dotto dalle < rivelazioni > del 
XX Congresso. Ma nella pa
rabola umana e lctteraria 
dello scrittore — scomparso 
a 58 anni nel 1965 — si 
vossono distinguere almeno 
altri tre periodi oltre a quel-
10 inaugurato dalla Legge. 
11 primo, quello piu giova-
nile, comporta una inizia-
le adesione al movimen-
to delle avanguardie in una 
varlante detta < simpliste » 
e con aspetti para-surrea-
listi. n gruppo fu fondato, 
oltre che da Vailland, da 
Rene Daumal e Roger Gil-
bert-Lecomte, due scrittori 
riscoperti di recente anche 
in Italia grazie a un libro 

delle cdizioni « Adelphi» di 
Milano (1005) in cui si ripor-
tavano scritti o articoli del
la rivista « Le Grand Jeu » 
ch'era stata 1'organo del 
gruppo. 

In breve, tuttavia, Vail
land si sotlrae a quel fer-
vore mistico (« ... to ho fat-
to del oiornalismo, sono an-
dato in Etiopia... mi son sou 
toposto a ben altre prove ri-
spetto a quesf esperienza 
priva d'ogni oggetto solo per-
che quello che la dirige non 
ha niente sottomano o sotto 
i denti...», 1902). Comince-
ra a girare il mondo e a va-
lutarlo per descriverlo co
me giornalista. Solo nel 1945, 
maturato dalla partecipazio-
ne alia resistenza, egli si 
presenter^ al pubblico con 
un primo libro di narrativa 
che non a caso s'intitola 
Drdle de jeu (nella traduzio-
ne italiana Uno strano gio-
co, Milano. 1949). E* un li
bro, a suo modo, impeccabi. 
le. Vi si sente la lezione del
ta linea narrativa « liberti-
na» (Laclos-Sade-Stendhal) 
insieme con un intreccio di 
motivi personali, fra ribel-
Hone antiborghese, ricerca 
di « fclicita » e scoperta del
la funzione operaia nelle lot-
te per rinnovare la societa. 

Per alcuni anni lo scrittore 
si muoverd in questa secon-
da direzione cercando di 
chiarirne i termini. Fino a 
quando il suo impegno di rc-
sistente si trasforma in im
pegno di comunista militan-
te. Egli lo accetta con tutti 
i rischi possibili. Si procla-
ma < bolscevico », approvan-
do persino gli interventi cul-
turali in materia di lettcra-
tura. di musica e di pittura 
che si susseguivano nella 

leri a Basilea all'etd di 86 anni 

E morto 
Karl Jaspers 
Insieme con Heidegger era uno dei massimi rap-
presentanti della corrente di pensiero definita 

esistenzialismo tedesco 

H filosofo tedesco Karl Ja
spers e morto a Basilea, nelle 
prime ore del poraeriggio. Ave-
va 86 anni. Nello scorso di-
cembre era stato colpito da 
trombosi cerebrale e non si 
era piu rimesso completa-
mente. 

Jaspers e stato, ijisicme con 
Heidegger, ma con minor ten-
tlone teoretica, uno dei massi
mi rappresentanti di quella 
corrente di pensiero che si & 
solili definire esistenzialismo 
tedesco. Anche il pensiero di 
Jaspers affonda le sue radici 
in quella * crisi delle sclenze 
europee » di cui Edmund Hus-
serl 6 stato il piu lucido dia-
gnostico e che si presenta, al-
Tinterno dell'orizzonte tardo-
borghese del primo trentennio 
del Novecento, come il rifles-
so speculatiro della sconvol-
genie crisi e della conseguen-
te ristrutturazione del mondo 
impcrialista: una crisi, vissu-

ta speculattvamente come per-
dita di senso dell'uomo. 

Sato a Oldenburg nel 1883, 
Jaspers si laureb in medici-
na. approfondendo gli studi di 
psichlatria e di psicologia; ed 
anche in questo e da vedere 
uno dei tratti piu significati-
vi della cultura tedesca, ed eu-
ropea, del tempo. Anche se, ri-
ivetto aali esiti di Husserl, 
per esempto, Vincidcma degli 

studt psicologtci fu radicalmen-
te diversa. piuttosto un ttpo 
d'approccio all'uomo interiorc 
che uno stimolo alia tonda-
zione di una rigorosa t scien-
ma dell'uomo ». 

Dopo essere stato assisten-
«• nella Cltnica psichiatrica di 

Heidelberg, Jaspers dtvenne 
nel 1921 professore di filoso-
fia nella stessa universita. Con-
tinub a msegnare ftno al 1937, 
anno in cui tl nazismo lo al-
lontand dalla cattedra. Fu rein-
sediato nel 1945. Da quale he 
anno Jaspers aveva preso la 
cittadinanza svizzera e risiede-
va a Basilea. 

Nello Jaspers maturo della 
Philosophic (1932) rttroviamo, 
come del resto in tutto il mo-
vimento di pensiero cui egli 
vicne ascritto, I'eco di Kier
kegaard e di Nietzsche; sono 
kierkcgaardtani la sottolinea-
tura del carattere stngolare 
dell'csistenza e il postulate del-
Vorizzonte di trascendenza cui 
I'eststenza. I'uomo rinviano; 
Nictzschcana, per Jaspers, la 
sottolineatura del filosofare co
me « nflcssione tnfmtta », la 
critica del carattere « sistema-
tico» cui pretende la verita 
del sapere tradizionale. Critica 
che non giunge mat perd, co
me acviene per esempio m 
Heidegger, a mcttcre m causa 
nella sua totalita la m ragione 
tnautentica » dell'occidente, le 
stesse strutture dell'vntverso 
linguistics, a sospettare inli
ne che la sede della mistiftca-
zione ideologica sia r.ella stes
sa domanda spcculativa sul de-
stino dell'uomo che il pensie
ro borghese si pone. In que
sto senso, quando Jaspers af-
ferma che Vautenticita dell'esi-
stenza, che si esprime nella 
scelta, nella liberta, non pud 
tenir colta dal pensiero scten-

ttfico, ma si svela come scao 
co nolle situazioni hmile del
la morte, della sofferenza, del
ta colpa, resta pngiontero di 
un armamentaria concettuale 
che fece parlare Lukacs, non a 
caso. di « mcrcoledi delle ce-
ncri del soggettivismo paras-
sitano ». 

Va tuttatia riconosciuto a 
Jaspers di accr tentato, ncgli 
ultimi anni c sia pure tn quel-
Vorizzonte culturale che era 
per lut tnsuperabile, I'avvto di 
un processo critico del model
lo tedesco-occidentale. L'anali-
si della Germama contenuta 
nel volume Dove va la Re-
pubblica federate rtsultd tm-
pielosa per i benpensanti te-
deschi. La crittca delle cose 
aveva costretto tl vecchto ft-
lusojo a uscire dal suo tsola-
menio. Poi anche il Vietnam 
ha colpito al cuore la mitolo-
gia compuiciuta delta ragio
ne occidentale. Anche Karl Ja
spers, aaliesiuo svtzzero, chie-
se che venisse posto termme 
alia brutale aggrcssione ame-
ricana. 

0Gn 
Storia 

Unione Sovietica nel periodo 
dello zdanovismo. Beau ma
sque, 325.000 francs, Le co
lonel Foster plaidera coupa-
ble sono I romanzi in cui 
piu si acccntua la sua scelta 
polemica dei tcmi d'attuali-
ta e la loro proiezione in 
una dimensione di realismo 
critico: la guerra di Corea, 
1 rapporti con gli emigrati 
italiani, il sogno di promo-
zione sociale compiuto fra 
le prime avvisaglie del neo-
capitalismo. 

E' a questo punto che in-
terviene il XX Congresso. 
Nelle sue * pagine intime » 
lo scrittore confessa il pro-
prio dramma e registra la 
sua evasione nelle abitudini 
libertine- Egli riferisce ogni 
cosa con quella sincerita 
brutale e straziante che al
cuni francesi, in rotta con 
i) conformismo e 1'ipocrisia 
della propria classe, hanno 
saputo raggiungere nella lo
ro lettcratura. Frattanto il 
rivoluzionario deluso ottene-
va un grande successo di 
pubblico con La legge e, in 
piu, il Premio Goncourt 
ch'era stato riflutato ai suoi 
romanzi precedenti. 

Ncgli « scritti intimi » il 
corpo piu abbondante di an-
notazioni — fra il 1945 c 
il 1950 — ripercorre un pe
riodo di speranze personal? 
e collettive coronate dal 
rapporto con la moglie che 
a poco a poco lo distacca 
definitivamente dai paradisi 
dell'alcool o da altri abusi. 
Segue, negli anni successi
ve il documento di una vi
ta difficile nell* effimero 
trionfo lctterario. Dopo il 
1956 il distacco dal partito 
e un distacco formate, a 
volte di dispetto, non di so
stanza. E non trova com-
pensi. Nella necessity di ri-
definire lo stalinismo e le 
sue implicazioni, Vailland 
scopre a se stesso i propri 
limiti. La sua lucidita di 
«libertino > non gli per-
mette di barare. D'altra par
te il « giuoco» e divenuto 
dawero troppo grande e 
difficile. A volte egli awer-
te 1'impossibiHta di supera
ro il momento esistenziale 
deU'ideoIogia vissuta fino 
allora. « Ho pianto il gior-
no della morte di Stalin. E 
ho pianto di nuovo a Praga, 
in viaggio verso Mosca, ho 
pianto tutta una notte 
quando ho douuto ucciderfo 
una seconda volta... Nella 
stessa notte ho pianto su 
Meyerhold assassinato da 
Stalin e su Stalin assassino 
di Meyerhold». Ma questa 
ferita del suo amore per 
Stalin non si rimargina fa-
cilmente. «11 bolscevico 
m'era parso per eccellenza 
I'uomo del mio tempo e 
pensapo di dovermi model-
fare su di esso se dawero 
volevo vivere il mio tem
po ». Appare cosl il conflit-
to scgreto di quest'uomo 
che invano cerca evasioni 
in Africa sulle orme di He
mingway o in privati iti-
nerari di feliciti . 

Quello che piu conta per 
Iui e la riscoperta colletti-
va di una « morale rivolu
zionaria >. La frattura che 
si 6 prodotta egli I'awerte 
soprattutto nello incontro 
(1964) con un suo caro 
amico ungherese, il comu
nista Szekeres dichiarato e 
condannato come < nemico 
del popolo » negli stessi an
ni in cui lui, Vailland, era 
definito nelle assemblee. po-
polari «uno scrittore ami
co del popolo». Egli av-
verte la tragica ironia di 
questo conflitto. Una nota 
di novit& egli la sente nel 
« memoriale di Yalta» e 
nell'incontro con 1'immensa 
folia che segue il funerale 
di Togliatti. Non e un av-
venimento di portata mon-
diale? E non ha un signifi-
cato politico di rinnovamen-
to generale nella teoria e 
nella lotta dei partiti ope-
rai? Sapra i'inlero movi-
mento sentire questa aspi-
razionc r.ncora confusa? 
Proprio allora Vailland d 
colpito dal suo male. Forse 
fino a quel momento i vec-
chi residui dcll'estetismo 
giovanile c le ritardatc il-
lusioni del compiacimento 
libertino faccvano da scher-
mo alia lucidita intcllettua-
le, Tanto piu forte il dram
ma personale ch'egli ha vis-
suto fino all'ultimo nel por-
re agli altri e nel porsi l'e
sigenza di una morale ri
voluzionaria senza compro-
messi. « Essere comuntstt 
vnpliea una concezione del 
mondo ma la pratica del co-
munismo (come azione co-
si delta « militante * alVin-
tcrno di un partito) rivcla 
che quesxa conceztone non 
e stata ancora formulata ». 

Michele Rago 

II terzo volume della biografia di Renzo De Felice 

Mussolini e lo Stato 
Una tesi molto discutibile sul fascismo delle origini 

Mussolini e le « alte cariche » dello Slato fascista subito dopo I'otlobre del 1922 

Con 11 terzo volume della 
sua biografia di Mussolini 
(L'organizzazione dello stato 
fascista, Torino, Elnadl, 1968 
pp. 600, L. 6000) Renzo De Fe
lice. affronta lo studio delle 
complesse questlonl rlguar-
dantl tf periodo che va dal 
1925 al 1929. L'opera dl De Fe
lice si va sempre piu deli-
neando come la piu lmpor-
tante che sia stata scritta su 
Mussolini e sul fascismo. ma 
anche in questo volume vl so
no pagine che provocano nel 
lettore delle perplessita e vi 
sono gludizi che. sulia scorta 
della stessa indagine del De 
Felice e della ampia docu-
mentazione da lui pubbllcata. 
appaiono poco convincentt. 

II De Felice, ha indubbia-
mente ragione a sottollneare 
l'importanza delle vicende in
terne del fascismo ed a stu-
diarle ampiamente ed accura-
tamente. perche solo la loro 
piena conoscenza pu6 fare 
comprendere perche il fasci
smo In Italia assunse certl 
aspetti e non altri, perche in 
certi moment! si pose su po-
slzloni intransigent! (verso 
una parte degli opposltori, o 
la chiesa, o la stessa monar-
chia) mentre in altri prese at-
teggiamentl piu cautl. Ma la 
prevalenza ora del Farinaccl 
ora del Federzonl sembra pol 

dovuta, piu che a raglonl cu 
fondo, alia volonta di Musso
lini di premere ora contro al
cuni settori della borghesia 
ora contro altri, per ratlorza-
re il suo potere personale ed 
anche per mantenere tutte le 
contraddizionl e le spinte al-
I'interno del regime. 

Certo, nelle pagine del De 
Felice il regime fascista non 
appare piu monolitico ne vie-
ne ad identificarsi con II par
tito e nemmeno con la figura 
di Mussolini, ed e questo. for 
se il piu importante nsultato 
da lui raggiunto, con l'attenta 
ricostruzione delle posiziom as-
sunte dai Fannacci. dai Roo-
co. dai Federzonl e dal Tu-
rati. Altrettanto importante, 
in questa prospettiva. e lo stu
dio dei « fiancheggtatort » cloe 
di tutte le forze che stablliro-
no una solida alleanza col 
partito fascista e contribulro-
no in misura determinante al 
la costruzione del o regime » 
In questo volume e portata 
molta attenzione alia chiesa 
ed alle vicende del 1929, men
tre manca un'analisl approfon-
dita deU'attivit& svolta dai Sa-
voia e dalle forze raccolte in-
torno ad essl (e ml pare che 
questo sia uno degli aspetti di 
quegli anni meno studiati e 
meno conosciutl fino a oggi). 

Non convince invece U 

costante riferimeoto che 11 De 
Felice fa ai fascismo delle 
origini come al fascismo a ve-
ro », a genuino » e soprattutto 
a rivoluzionario ». Ml pare che 
quest'ultimo aggettivo, applica-
to ad un movimento (e sia 
pure soltanto ad una parte dl 
esso) che costituisce ii piu 
grosso fatto reazionario che si 
sia avuto nella storia dell'Ita-
11a contemporsnea. possa pro-
vocare una notevole confuslo-
ne. La questlone, che non e 
certo nuova e la cut discus-
sione non riguarda solo l'ope
ra del De Felice, Investe la so
stanza del giudizio storico che 
si dh del fascismo. 

D De Felice, nel mettere In 
rilievo le posizioni di quel fa
scist! che affermavano dl vo
le re un profondo mutamento 
della society e nel collegarle 
con 1 sentiment! di rivolta 
che agitavano alcuni strati del
la piccola borghesia. nprende 
anahsi che furono avviate in 
anni lontani ed a cui diedero 
un contributo notevole anche 
1 comunlsti (si veda, per es
so, la prefazione dl R. De Fe
lice a // fascismo in Italia. 
edizionl del Gallo, Milano 
1965) e che negli ultimi an
ni hanno avuto particolare 
fortuna nella storlografia an-
glosassone. SI tratta, per6, di 
analisi che per quanto rlguar-

Potere negro 

La strategia di Boggs 
Tra le personality negre-

americane cui maggiormente 
si deve il merito di avere dato 
un prezioso contributo all'ela-
borazione della strategia per 
il potere negro, James Boggs 
occupa un posto di r-rimissi-
mo piano. Nato nell'Alabama 
nel 1919, Boggs e da venticin-
que anni operaio in una gran
de industria metalmeccanica 
di Detroit e accompagna que
sta sua attivitA a quella dl ap
passionato militante dl iorma-
zioni della sinistra nera e di 
saggista politico tra I piii pre-
parati. Gih nel "64 e nel 67 
comparvero suoi Importanti 
articoli su due riviste italiane 
ma solo ora (Lotta di claise 
e razzismo, ed. Laterza) ci e 
offerta la possibility di cono-
scere meglio questo autore at
traverso una sene sia di <wig-
gi sia di discorsi che vanno 
dal "63 al '68 e che :«s:imon!a-
no, attraverso un arco di tem
po il cui punto di nferimento 
centrale e costituito oail'assas-
slnlo di Malcolm X, 1'evoluzio-
ne del suo pensiero. 

Se parliamo di Malcolm e 
perche Boggs, malgrado non 
abbia mat militato tra 1 mus 
sulmani neri. fu tra i pnmi, 
pensiamo, a cogliere l'impor
tanza dei nuovi metodi segui-
ti dalla Nazione dell'Is am per 

raccogliere la popolazione afro-

americana sotto una bandlera 
che non fosse quella dell'lnte-
grazione sostenuta da Martin 
Luther ICing. In una polemica 
comparsa sulia Monthly Re
view nel marzo del '63 Boggs 
attaccava 1 detrattori dl que 
sto movimento rifiutando la 
ipotesi secondo cui l Black 
Muslims fossero solo un grup
po di fanatici. « I Muslims — 
scriveva Boggs — stanno facen-
do qualcosa che nessim'altra 

organizzazione negra ha tenta 
to: cioe riabihtano spiritual 
mente e moralmente i negrt 
al punto di renderll consape 
voli di essere uomini nel piii 
completo senso della paroia. 
e anzi il sale della terra; co-
slcche ci6 che possono preten-
dere non e l'lntegrazione con 
1 bianchl, ma la separczlone 
e rinriipendenza dalla society 
bianca, dal momento che essl 
ngettano Ja societa bianca con 
tutt) 1 suoi sistemi e valori *. 

Boggs, nel momento in cui 

dice queste cose, guards evi-
dentemente a Malcolm, nella 
cui febbrile ricerca coglie mo
ment! nuovi alia prassi pou-
tica del movimenti negrt. A iui. 
marxista, 11 messaggio mito-
logico dei Muslims non pub 
interessare molto se non tn 
una contingente cbiave « poll-
tica »; ed e infatti dalla morte 
dl Malcolm, e cioe dal '65 a og
gi, che Boggs fornisce tl suo 
contributo piii prezioso. Le 
idee hanno bisogno al gambe 
ed e quindi sulia strada della 
organizzazione che bisogna 
porsi risolutamente oer evita-
re quel generico cspontanei-
smo» che vm movimento ma
turo non pub permetters! se 
non vuole cadere nella stessa 
trappola che tenta di combat
tere. Boggs e su questo terre-
no che opera oggi con l'impe-
gno mlgliore. II Potere negro 
non pu6 limitarsi a fomire ela-
borazioni avanzate; deve diveu-
tare una organizzazione sem
pre piu grande, ricca dl qua-
drl a tutt] i livelll, capacl di 
conferirle una presenza atti-
va tn mezzo agli altri movi
menti che, con diverse tatti-
che. perseguono l'obiettivo di 
reshtuire dignita al popolo 
nero. 

S. Z. 

Notizie 

• ECCO L'ELENCO DELLE 
OPERE piu vendule nel cor-
so della let l imana. I numerl 
tra parentesl Indicano II po
sto che le stesse ope re occu
pa v a no nella classifica del-
I'ultimo notizlario. 

Narrativa: 1) Updike: Cop-
pie. Feltrinelli (1 ) ; 2) Clar-
ke: 2001: Odissea nello spa-
zio. Longanesi; 3) Alvaro: 
Domam. Bomplani (3 ) ; 4) 
Bassani: L'airone, Monda-
dorl (2) ; S) Kawabata: Koto. 
Rizzoli (4) . 

Saggtstica e poesla: 1) 
Monlanelli Cervaso: L'ltalta 
della contronforma, Riizoll 
(1); 2) Cartler: La seconda 
guerra moniiiale. Mondadorl, 
l t \ . 71 M o « l n l . <C»~^.» ^l^ 

\.,, -*, .-.»».•-.« **^^*,.« **\. 
gli anarchic) italiani, Riz
zoli (3); 4) Kennedy: II ne
mico in casa. Garzantl; 5) 
Ola Sik: La \crila. sull'cco-

nomia cetosknacca. Etas 
Kompass (2). 

La classifica & stala com-
pilata su dati raccolti pres-
so le tibreri?: Inlernazionale 
Dl Stefano (Genova); Inler
nazionale Hellas (Torino); 
Internationale Cavour (Mi 
lano); Calullo (Verona); Gol-
doni (Venezla); Inlernazio
nale Se^ber (Firenze); Unl-
versilas (Trieste); Cappelll 
(Bologna); Modernisslma e 
Gremese (Roma); Minerva 
(Napoli); Laterza (Bar l ) ; 
Cocco (Cagliari); Salvalore 
Fausto Flaccovio (Palermo). 

# ITALO CALVINO HA TE-
NUTO a Londra, nella sede 
dell'lstiluto italiano dl cultu
ra, una conlerenza sul suo 
libro t Le cosmicomiche >. 
L'aulore s) trova a Londra 
per la pubblicazione in |n-
ghilterra di questo suo ro-
mamo, che e stato tradollo 
da William Weaver per cort-
io dell'edilore Jonathan Capo 

# SI CELEBRA OUEST'AN-
NO In Pakistan, In India ed 
anche In molll paes! occi

dental! II cenlenario del poe-
la di lingua urdu Ghalib, 
morto a Delhi nel 1849. In 
tale occasione, I'lstituto Ita
liano per il Medio ed Estre-
mo Oriente ( ISMEO) ha pub-
blicato una scelta delle sue 
poesie, Iradotte In inglese, e 
corredate da una introduzio-
ne critica dal prof. Ahmed 
All , romanzlere e poeta. Nel
la Introduzione critica, Ah
med All traccla una slntesi 
delle varie correnti dei mo
vimenti social), intellettuali 
e cultural! dell'Ottocento In-
diano, anallzza l'opera poe-
tica dl Ghalib, Interpreta 
sotlo aspetti assolutamente 
nuovi II suo pensiero e la 
sua tecnlca, e presenta Inol-
tre una traduzione in lingua 
Inglese dl ottanta poesie 
scelte dal Mnnovnt to di 
Hamidia, corredate dal te-
sto originate In urdu. 

da 1 comunlsti, hanno subito 
modificazionl profonde e che 
nelle espressioni piu recenti, 
non hanno dato risultati con-
vmcenti. 

La volonta fascista di sov-
vertire la societa liberals si 
limitava, del resto, alle strut
ture politiche, non ne investl-
va anche quelle economche, 
e se si guarda a quest'ultimo 
aspetto, cade ogni possibility 
di equivoco sul carattere o ri-
voluzionario» o anche solo 
eversivo del fascismo Tra I'ai-
tro accettando le tesi dl 
quanti insistono su element! 
a rivoluzionari » del fascismo 
delle origini, che sarebbero 
stati poi soffocati dall'azione 
dei « fiancheggiatori », tl ruo-
lo stesso di Mussolini appa-
rirebbe ridotto a quello di un 
semplice mediatore e si do-
vrebbe concludere che egli 
non fu un a vero n fascista o 
perlomeno che traril il movi
mento da iui (ondato. 

I soli element! che portaro-
no a de] contrastl, peraitro 
lievl, tra le posizioni degli in
dustrial! e degli agrari e quel-
le del partito fascista furono 
gli atteggiamentl di alcuni sin-
dacalisti e teoricl del cor-
porativismo. Ma U corporatl-

vismo, poi, non pub essere 
considerato in nessun modo 
un fattore ilvoluzionario, e ta 
stessa analisi del De Felice 
ne mostra a sufficlenza la 
estrema poverty teorica e la 
lnefficacia pratica Quanto al
le posizioni dei suoi soste-
nitorl se nel Cianettl sembra 
dl potere awertlre una confu
sa protesta (ma appare pol 
difficile distinguere le ragio-
nl strettamente personali da 
quelle piu general!) lo stesso 
De Felice ricorda pol atteg
giamentl del Rossoni che han
no il pregio dell'assoluta chia-
rezza, poiche per Iui 1 slnda-
catl non erano nesclusiva-
mente proletari », e rappresen-
tavano «1'elemento indispen-
sabile nelle man! del fasci
smo per spostare I termini 
e la piattaforma stessa della 
battaglia pohtica». Le corpo-
razloni, di conseguenza, non 
costituivano « un pericolo de-
magogico e dispregiativo del
la produzione» ma solo «la 
massa di manovra e di con-
quista della futura espansio-
ne nazlonale ». 

G ancora piii chlaro era 
Mussolini quando rassicurava 
gli tndustriali. scrivendo. a 
proposito della legge sindaca-
le: «Questa legge nasce in 
una determinata atmosfera po-
litica e morale; e il prodotto 
dl un determinato regime. Non 
ci sono pericoli sino a quan
do questo regime sia Imbatti-
bile e sino a quando questa 
atmosfera morale in cui la 
nazione respira non sia modi-
ftcata •. In altre parole, tutte 
le concession! fatte al Iavo-
raton sarebbero rimaste pu-
ramente nommall finche" il po
tere politico fosse nmasto nel
le man! del rappresentanti 
della grande borghesia. 

Sulla identificazione tra gh 
interessi del fascismo e quelll 
dei grandi capitalisti ed agra
ri, il De Felice, pert) non 
sembra d'accordo. Egli mette 
tn notevole riiievo l'opposizio-
ne dl alcuni settori industna-
U o agrari a prowedimenti 
economici o ttnanziari volut] 
da Mussolini e si ferma In 
particolare sulle polemlche 
che si sccesero lntomo alia 
c quota novanta ». Certo, Mus
solini non eseguiva, per cosl 
dire, gli ordini della Confmdu-
stria. Egli era il capo del go-
vemo e doveva tener con-
to di tutta una sene cu ele
ment! politic! e social! che 
potevano essere trascurau da 
industrial! ed igran, alia cui 
linea economica doveva per-
c:6 apportare modiliche e cor-
rezioni. 

La sua mediazlone m reai-
i& non si esercnb tanto tra 
* mo.ndo econom.co a (come lo 
ch:ama il De Felice) e sinda-
cati fascisti. ma tra «mondo 
econom.co» e societa italia
na. dove continuavano a pro-
dur^. spmte e tensloni socla-
u, che occorreva frenare o de-
v:are, per non mettere in pe
ricolo gli tnteressl fondamen-
tali della classe dominante. La 
abilita di Mussolini conslstet-
te proprio nella sua capad-
ta d; comprendere e difende-
re in quel d3to momento sto
rico nella societa ita.'iana dl 
quegu anni, in quella data sl-
tuazione mternazionale, gli in 
teressi di fondo, non di que
sto o quel gruppo industria
ls od agrario, ma del capita
lismo italiano tutt'tntero. 

Rai Tv 

Aurelio Lepre 

Controcanale 
QUALE « MIRACOLO »? - Cer
to, I'attegaiaineiito " comprensi-
vo" perjino di simvaUa, che 
Gmo Nebiolo ha mantenuto nel 
corso della sua inchiesta sui 
Comunismi del dissenso, condot 
ta insieme con Giuliano Tomei. 
sarebbe stato inimmaginabi-
le solo alcuni anni fa per tra-
.-.missiom di questo genere. Che 
cosa e accaduto? Certo. molte 
cose sono mutate in questi an 
ni. E, tuuavia, da quanto av 
biamo visto e ascoltato in que
sta inchiesta, latteggiamento di 
Nebiolo a noi e apparso quan 
tomeno sospetto. Ci e sembra 
to. infatti. che la simpatia de-
rivasse. in fin dei conti. dalla 
interpretazione che Nebiolo (la
va dei processi in atto nelle 
societa jugoslava e rumena. 

Guardando alia realfa jugo 
slava e rumena esclusivamente 
in rapporto alle tensioni esisten 
ti fra questi due paesi e VUma 
ne Sovietica. Nebiolo ha. infai 
ti. fimto per misurare ogni a 
spetto di quella rcaltd sulia ba
se dei modelli " occidental! 
cioe capitalistici. e ha. piu o 
meno velatamente, interpreta-
to come " progresso " tutto cio 
che. in un modo o nell'altro. gh 
sembrava andasse avvtcinando 
si a quei modelli. Insomma, la 
simpatia era legata, ci pare. 
alia interpretazione che Nebiolo 
data del " comunismo tecnocra 
tico nazionale ", per usare una 
tipica espressione contenuta nel 
commento. 

11 dicorso. dunque, se non di 
propaganda (e evidente die in 
questa chiave la superiorita. 
anzi la indispensabilitd dei ma 
delli " occidental!" era data 
per scontata), era quanto meno 
a tesi. E per questo, i limiti 
dell'inchiesta erano molti forti, 
anche sul piano del lingua agio 
e della documentazione. 

L'informazione. quando e'era, 
era superficiale e umlaterale. 
Le immagini. quasi sempre 
generiche. suffragavano ben pa 
co le affermazioni contenute nel 

commento; I analisi era quasi 
del tutto asseide. Basta pew-are 
a questa ultima puntata sttlta 
Romania che dava largo n>'i-
zio ad aspetti quah il turismo 
o le relaztom commercial!, men 
tre soruolava su altri (ad esem
pio la totale gratuita della scuo 
la o dell'assistenza sanitaria) e 
soprattutto non approjondiva af-
lalto i rapporti tra mutamentt 
economici e sviluppo della ."-o 
cieto. cost die. ad esempio. un 
fenomeno come quello della di-
minuztone della sicurezza del-
I'occupazione. asserito dalla 
stesso Nebiolo, venua s&npli-
cemente citato — e. natural-
mente. come un inevitable "pro
gresso ". 

D'altra parte, vemva citato 
come " nuovo " anche cid die 
"nuovo" non era affalto. sol 
perche questo rientrava nel (It-
scorso a tesi: sicche per fino le 
pntspo^iale ai otardiuetti o le 
(file sul fmme vemvano " sea 
verte " come " progressi " dc-
nraiiti da non si sa bene quail 
" miracoh ". E. invece. vemva 
tralasciata I'analisi di proc*"! 
realmente nuon. die sola avreb-
be potuto offrtre ai telespetta-
tori la possibilitd di capire dav-
vero la realtd contemporatiea itei 
paesi visitati. Si aggiunga. che. 
nel complesso. assai poco spa-
zio e stato riservato alle testi
monialize e al racconto diretlo 
delle esperienze. soprattutto in 
questa ultima puntata: Nebiolo 
ha preferito far quasi sempre 
lui da " portavoce ". Evidente-
mente. anche perche questo con-
veniva ancora una volta al suo 
discorso a tesi. che mirava a 
prospettare la inevitabilita di 
un altro " miracolo " dopo I'at-
tuale. secondo I'espressione con
clusive dell'inchtesta. E di qua
le "miracolo" Nebiolo inten-
desse parlare. nella sua simpa
tia t occidentale » verso questi 
paesi. non era difficile imma-
ginare. 

g. c. 

Programmi 

Televisione V 
12.30 S A P E R E 

« L'uomo e la c a m p a g n a », a cura dl Cos.ire Zappulu ( 3 a p ) 

13,00 PRIMA CHE C A D A N O LE FOGLIE 
Un documentar lo po lacco dl Wlad>slaiv SJesick! sul ia v u a 
degli z lngarl 

13,30 XELEGIOKNALE 

17,00 IL TEATRINO DEL GIOVEDI' 

« N i c o l a » , f laba di G u l d o Stagnaro 

17.30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
« T e l e s e t » 

18,45 QUATTROSTAGIONI 
II numero odlerno de l la rubrlca e dedtcato alle co l ture 
in scrra secondo 1 p i u modern! s i s temi 
S A P E R E 
< Gli a toml e la mater ia », a cura dl Giancarlo Meslnl ( 1 . p.i 
TELEGIORNALE SPORT, Cronache itallan«\ Oggi al Par-
l a m r m o 

20,30 TELEGIORNALE 
21.00 VIDOCQ 

Seconda puntata del te leromanzo di George N'eveur 
22.00 TRIHUNA POLITICA 

Confcrenza s tampa del l 'on. Mauro Ferrl. scgre iar lo del PSI 
23,00 TELEGIORNALE 

19,15 

19,45 

Televisione 2 
14.30 TICLISMO 

Da Porto Torres II te lrcronista Adrlano Ue Zan descr i re 
1'arrlvo del la qu inta lappa de l Giro del la Sardesna 

19,00 S A P E R E 
< Corso dl tedesco » 

21.00 TELEGIORNALE 

21,15 A CHE GIOCO GIOCHIAMO? 
Prima trasmisslnne del nuovo « q u i z » prescntato da Cor-
rado. Acranto a Corrado f Valeria Fabrizi . I test! sono di 
Casialdo. Tori . Corima; la recja e dl Lino ProcaccI I e 
due squadre concorrenl l saranno compos lc . per qurs la pun
tata Introduttiva. dl ospi i l stranrdlnarl Al g ioco. c o m e al 
snl ito. Interverranno anche personaggi notl del mnnifn del lo 
spettacolo 

22J0 ORIZZONTI DELLA SCIENZA 
Trr servlzl dl notevole Interesse. II primo spleghera c o m e 
verranno control late da terra le varle fas! de lTesper imenio 
spazia le « Apollo 9 • che dovrrtihe partlre domanl Un s e 
condo serviz io si occupa del le ti lt ime r iccrche sul funzlo-
namento e sul le malat t ie del l e g a t o . Un terzo pezzo par-
lera dl a n atiitato prelstorico , reccntementc scoperto »olle 
r l \ c del Danuhio 

Radio 
X A Z I O X A L E 

GIORXALE RVDIO: ore 7: 8: 
10; 12; 13; 15; 17; 20: 23. 

6.35 Corso dl l ingua franccsr 
8 J 0 Le canzonl del mat t ino 
9.C0 Incontrl con donne e 

pars I 
9,06 Colonna muslca le 

10.05 La Radio per le Sruole 
10.35 Le o ' e del la mns ica 
11.00 t-a nostra sa lnte 
IIJI0 Soprano Onrl la Fineschl 
12.05 Contrappnnto 
13,15 La Corrida 
U.00 Trasmi««lonl re^lonall 
14.45 Zibatdone Italiano 
15.45 I nostrl success l 
IP 00 Procramma per I racazzl 
IK.30 Scnsi ha un crrone? 
17.05 Per vol plovanl 
19.13 Slssi. la d i \ i n a Impcra-

trlce. Orlcinale radiof. dl 
Franco Monlcell l 

f . 1 0 l .nna-park 
20.15 Operetta ediz lonr tasca-

hVe 
21.00 Concerto del p ian is t s A l -

do Clcrollnl 
21.i0 Intrrval lo mns lca le 
22.00 Trihnna pol l t ica. Confe -

rrn7a stampa del Sczro -
tarlo Pol i t ico del PSI . 
on M Ferrl 

SECOXDO 

G I O R X M . E R A n i O : ore 6.30; 
7.30; 8.30: 9.J0: 10.30; II 30; 
12.15: I3J0; 1130; 15 30: 
Ifi.30: 17 30; 18.30 19.30: 
22: 21 

6.00 Prima dl cnmlnrtare 
S 10 Slcnorl Torchestra 

10 00 l . 'nnmo rhe amo tVl ta dl 
Georqe Gershwin) 

10 40 Chiamate Roma 3131 
13.00 I a hella r la hrstia 
13 35 Pattv Pravo nrrsrnia : 

Partita doppla 

II oo J n k e - b o x 
11.15 Mus ic -box 
15.15 Sacc l dl a l l levl del e o a -

serratorl 
I6."0 Mrrldiano dl Roma 
16.35 MusiraJ-TeatTo 
17.10 Le canzonl di Sanremn 69 
17.33 Classe n n l c * 
\S 00 Aper i t lvo In mnslea 
19 00 f n eantante tra la fol ia 
19 >0 r u n t o e vireota 
30.0| Funrle inco 
2 o i i Caccta alia voce 
21.00 Italia che larora 
21.10 I dne fanrinl l i . R n m a n m 

dl M Morett l 
21 45 Canra Iva Zanlcchl 
22,10 Î « bella e la hest la 
22 40 Aripnntamrnto ron X n n -

7lo Rotnndo 
21 on Cronache del MezTOClorno 
23 10 Concor^o I'ncia per can

zonl n n o r e 

TERZO 

o.lO F. GrlrR 
10 oo Concerto dl apertnr* 
11 15 I Ouartrtt l per arch! <1! 

Ilela Bartok 
12 2 0 C l v i t t a s t n i m r n t a l e t t»-

l iana 
13 00 Intermezzo 
13 S5 VocI di l<-rl e dl o j td 
11.30 11 p i s r n In vetr lna 
15 05 F Cnuncrin 
15.10 S n n n n n Tina Tnseano 

Spada 
I R M M n s l r h e Ifallane d^ottl 
16 40 I.. van rteethoven 
17 00 | . r ontn'"nl drel l altri 
17,'n Corso di i i n n a franersr 
1*00 Vntl7'r rfrl Terzo 
l * t ^ O n j r t r j n " eeonomlro 
is.10 Mn«)ca Ircerra 
'^ 15 Pacina aprrta 
•° 15 Cnnrorfo *\ osnl ser-» 
20 30 f l ' tpnnr«'r . i Te«io «• m'i-

slra rtl llrtf-bfin/lo r^j-rn-
tl Direttorr F Capnana 

VI S E G X \ I T \ M O : . Cllfennestra • dl Hdrhranrto Plzzetfl (Terzo 
ore 20 3nv roprra. dlretta da Franco Capnana. e Interpretata 
da atrnnl rantantl che hanno piu vo l te Interpretato P l n e t U -
da Clara Pctrel la a Mario Petri , a Florl>na CavalM. 
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