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A 500 anni dalla nascita dell'autore del «Principe » 

MAC IAVELLI 
RIVOLUZIONARIO 

mm 

Cronologia 
della vita 

e delle opere 
1469: nasce il 3 maggio a Firen/e da Bernardo di Niccold 

Machiavelli e da Bartolomea Nelli. E' il primo maschio dopo 
due femmine e prima di un altro maschio in una famiglia non 
ricca, originaria delta Val di Pesa die alia citta aveva dato 
gonfalonieri e priori, c lo nocqui povero e Imparai prima a 
stentare che a godere», scriveva all'amico Francesco Vet-
tori nel 1513. 

1492: muore (8 aprile) Lorenzo il Magnifico e nella signoria 
di Fircnze gli succede il figlio Piero. Hodrigo Borgia (II ago-
sto) assurge al soglio ponliflcio col norne di Alessandro VI. 

1494: passata di Carlo VIII in Italia e cacciata di Piero de' 
Medici da Firen/.e, dove sorge la repubblica del Savonarola. 

1497: Alessandro VI scomunica il Savonarola (12 maggio). 
Muore Carlo VIII di Francia (aprile). Processi al Savonarola 
(aprile e maggio) e sno rogo (23 maggio). A cinque giorni 
dalla morte del frate il Machiavelli e designato dal Consiglio 
dei Kichicsti secondo cancel here. Piu tardi (6-18 giugno) viene 
nominato segretario della seconda cancelleria. II 14 luglio 
h segretario dei Dieci. 

1499: e inviato nelle prime missioni diplomatiche: presso il 
signore di Piombino, Jacopo Appiani e presso Caterina Sforza, 
signora di Imola e ForIL Di questo periodo c anche il primo 
scritto: Oiscorso falto al maglstrato del Died sopra le cose 
dl Pisa. 

1500: il M. assiste ad un ennesimo fallito tentativo di Firen-
re di recuperare Pisa e alia rivolta dei mercenari assoldati 
(giugno luglio). Prima legazione in Francia: vi 6 inviato con 
Francesco Della Casa per trattare le cose di Pisa. 

1501-1502: e a. Pistoia. Cascina e Siena con incarichi della 
repubblica. Sposa Marietta di Luigi Corsini, dalla quale avra 
quattro figli maschi e una femmina. Nell'aprile del 1502 scrive 
11 Ragguaglio delle cose falle dalla repubblica florentina per 
quietare le pari! dl Plstola. Arezzo e la Valdichiana si ribel-
lano a Firenze. mentre Cesare Borgia occupa Urbino. II 
M. d in missione presso il duca con il vescovo Francesco 
Soderini (giugno). Congiura della Magione contro il Borgia 
(ottobre) e seconda missione del M. al Valentino. 

1503: dopo 1'inganno di Senigallia. il Valentino fa < torco-
lare > prima Vitellozzo Vitelli e Oliverotto Eufredducci (31 di-
cembre 1502-1 gennaio 1503) e quindi uccidere anche Paolo e 
Francesco Orsini. II M.. al seguito del Borgia, assiste alia 
vicenda. Ne nasce la Descrizione del modo lenulo dal duca 
Valentino nello ammazzare Vitellozzo Vltelll. Tra il giugno e 
l'agosto scrive anche Del modo dl Iraltare I popoli della Val
dichiana rlbellall. Morte di Alessandro VI (18 agosto) e del 
auo successore Pio III (18 ottobre). II M. e inviato a Roma in 
missione diplomatica proprio quando si apre il Conclave che 
eleggera papa Giuliano della Hovere, Giulio II (31 ottobre). 

1504: va per la seconda volta in Francia per portfire nuove 
Istruzioni aU'ambasciatore della repubblica presso Luigi XII. 
Niccolo Valori. Di quest'anno e anche il Decennale Primo. 

1505: 6 in missione presso Giampaolo Baglioni. signore di 
Perugia, presso il marchese di Mantova e presso Pandolfo 
Petrucci. signore di Siena. L'esercito fiorentino subisce un'altrn 
rotta sotto le mura di Pisa (12 settembre). II M. pone al 
Gonfaloniere Pier Soderini Kesigenza di una milizia propria. 
con la creazione di un'Ordinanza florentina. Nel dicetr.fore c 
nel Mugello a reclutare uomini. 

1506: 6 di nuovo in missione. questa volta presso Giulio II 
che segue fino ad Imola nella spedizione pontincia contro i 
Bentivoglio di Bologna. II fi die. a Firenze vengono creati i 
Nove ufllciali dell'Ordinanza e della milizia norentina. LI M. ne 
e il cancelliere. Scrive il Discorso dell'ordinare lo stato di 
Firenze alle arml. 

1507: I'opposizione magnatizia al governo del gonfaloniere 
Soderini. di cui il M. e considerato il « mezzano ». impedisce 
il suo invio alia dieta di Costanza convocata daH'imperatore 
Massimiliano. Al posto del M. e inviato Francesco Vettori. 
Ma il 21 dicembre il M. lo raggiunge nel Tirolo con nuove 
istruzioni. 

1508: daircsperienza presso Massimiliano nasce. nel giugno. 
II Rapporlo delle cose della Magna, successivamentc rielabo-
rflto (1512) nel Rilrallo delle cose della Magna. 

L 11 P II I N C E 
1U M( .O t AS MA-

# t t l . r i , c t I 

, . • < t i ' . ' i I - , . 

1509: le tmppe fiorentine entrano in Pisa (8 giugno j - fra 
esse il M- e i suoi battaglmni dcH'Ordmanza. Missione a Man
tova e a Verona presso I'imperatore Massimiliano. Forse di 
questo periodo c il Decennale secondo. 

1510: terza legazione in Francia presto Luigi XII. Rientra 
nel settembre. Di questo periodo e probabilmente il Ritratto 
dl cose di Francia. 

1512: nonostante In vittoria di Ravenna i frnncesi abban-
donano I'ltalia Firenze d isolata. Un esercito spagnolo. al 
seguito del quale c il Cardinale de' Medici, travolge l'Ordman 
7a fiorentina e melte a sacco Prato. II gonfaloniere Soderini 
fugge da Firenze. II M s e m e I'appeHo Al Palleschl. 1 Medici 
restaurano la loro signoria e il M. e cassatn da ogni uftieio e 
confinato per un anno nel territorio fiorentino. 

1513: E' coinvolto nella congiura del Boscoli. imprigionato 
e torturato. N'el marzo rsce di prigione e si ritira in Sant'An-
drea in Percussina. Nascono i primi capitoli dei Discorsl e il 
Principe. 

1514-1520: continua la grnndc stagione creativa. Porta a 
termine i Discorsi sopra la prima Deca di Tito Llvio, scrive il 
Dialogo o discorso sopra la nostra lingua, I'Astno d'oro, la 
favola Belfagor, 1'Andria, la Mandragola, I'Arle della Guerra, 
il Discorso per rasseMare le cose di Firenze dopo la morte 
del duca Lorenzo, il Sommario delle cose della cilia dl Lucca 
e la Vila dl Caslruccio Castracani. Nascono le Istorie Floren
tine. 

1525: nasce la Clizla (cennaio). II M. r a Roma dove prcsenta 
a Clemonte VII i primi otto hhri delle Istorie Fiorentine. F." 
inviato a Far-nza presso il Guicriardmi per di^cu'ere con tin il 
progetto di un'ordinanza di fanteiu Ma il prngetto cade. In 
agosto 6 a Venezia per cur.ire gli intrre^i di alcuni mercanti 

1526: riprende la lotta tra Francesco I e Carlo V. Loea di 
Cognac tra papa. Francia. Wnczia e Mil.ino contro Carlo V. 
T\ M. ster.de un procetlo per la difesa drlle mnra di Firenze. 
Viene rreato 1'ufficio dri Cinque provvi-ditori alio mura. di cm' 
il M viene creato cancelliere e prowoditcre (aprile maccio). 
Quindi e al Campo d-MI.i Lfga presto il Guicciardini (Inclio set
tembre). Scendc in Italia un esercito di lanziehenocchi. Gio 
vanni delle Rnnde Sere, ultima bandiera del M.. cade combat-
Undo a Franmforte. 

1527: I lanzi entrano in Roma e la mettono a sacco. Firenze 
si ribella ai Medici (18 maggio); viene ristabilito il governo 
repubblicano. II M. e rientrato in citta. ma viene escluso da 
eftni incarieo politico. Muore il 21 giugno lasciando i flgli < in 
•omma poverta >. Virne sepolto il giorno dopo in Santa Croce. 

Ma che cos'e questo principe nuovo e come esso agisce? Occorre anzitutto 
sharazzare il campo da un equ'woco che, per esser stato autorevolmente soste-
nuto, yode ancor oggi di una certa circolazione. 11 principe nuovo non e una sorta 
di demiurgo die crea il proprio Stato a propria immagine e somiglianza, il suo 
avvento non e un colpo di Stato, via una rivoluzione, e I'organizzazione politica 
cui egli da vita non e una 

FILIPPINO LIPPI, La porla a San Fredlano (particolare da Madonna e Sanli). 

« Stato opera d'arte ». Da 
una attenta lettura del 
Principe — un testo bilan-
ciatissimo nelle sue corri-
spondenze e cnntroUati.ssimo 
nel suo linguaugio — risulta 
infatti che il Slachiavelli au-
bord'ma il successo del prin
cipe nuovo a una serie di 
circostanze precise. E' neces-
sario anzitutto che egli per-
venga al potere con la virtu 
e le armi proprie, vale a di
re mediante una lotta con-
dotta in prima persona e nel
la qtuile egli c asststito da 
jorze a lui fedeli. Che. met-
temlo in rilieto cio. Machia
velli si avvii a delincare la 
nece-isita di una fondazione 
storico collettiva dall' interno 
del principalo appare dalla 
illustrazione die cgh. usando 
quella tecnica del chiaroscu
ro violento e del dilemma cite 
gli e propria, fa nel enpitolo 
VII del modello esattamente 
opposto a quello illustrato nel 
precedente: coloro che diven-
gono principi per fortuna e 
con le armi ultrui. e cioc 
daU'esferno. «principi con 
poca fatia diventano. ma 
con assai si mantenqono ». V'i 
possono essere eccczioni co
me quella del duca Volenti 
HO. il quale, se non fosse 
stato abbandonato dalla for
tuna nel momento decisivo. 
sarebbe forse riuscifo a con-
servare uno Stato acquisito 
con Vaiuto delle armate fran-
cesi e di circostanze fortui-
te, ma si tratta appunto di 
un'eccezione, la regola essen-
do che « l i Stati che vengono 
subito come tutte le altre co
se della natura che nascono 
e crescono presto, non pos
sono avere le barbe e corre-
spondenzie loro in modo, che 
I primo tempo avverso le 

spegna >. 

Paragoni come fjiielfo con-
tenuto nel passo teste citato 
fra i fatti del mondo politico 

La scienza della politica 
La innovazlone fondamenta-

le mtrodotta dalla filosofia 
della prassi nella scienza del
la politica e della storla 6 
la dimostrazione che non esi-
ste un'astratta «natura iima-
na », fissa e immutabile (con
cetto che denva certo dal pen-
siero religioso e dalla trascen-
denza); ma che la naluta 
ntnana e I'lnsieme dei rappor-
ti sociah stoncamente deter-
nunati. cioe tin fat to storico ac-
certabile. entro certi liinitt. coi 
metodi della filolo;«ia e della 
cntica. Pertanto la scienza 
politica deve essere concepita 
nel suo contenuto concreto te 
anche nella sua formulazione 
logica) come un orcanismo in 
sviluppo. E' da osservare tttt-
tavia che l'imposrazione da:a 
dal Machiavelli alia qmstione 
della politica (e cioe I'affer-
mazione nnplicita nel suoi 
scntti che la politica e una 
attivita iiutonoma, coi suoi 
principi e legjji diversl da 
quelh della morale c della re-
liEione. proposizione che ha 
una grande portata filosofica. 
perche implicitaniente innova 
la concezione della morale e 
della reliRione, cioe innova 
tutta la concezione del mon
do) e ancora discussa e con-
traddena ogsi. non e riusct-
ta a diventare asenso comunea. 

Che cosa sijjnifica ct6? Si-
gnifica solo che la rivoluzione 
intellettuale e morale 1 cui 
elementi sonocontenuti in nucc 
nel pensiero del Machiavelli 
non si e ancora attuata, non 
e diventata forma pubblica e 
manifesta della cultura nazlo-
nale? Oppure ha un mero sl-
gnificato politico airuale, ser
ve a indicare il distacco esl-
stente tra govemanti e gover-
nati, a indicare che esistono 
due culture: quella dei gover-
nanti e quella dei govemati; 

e che la classe dirigente, co
me la Chiesa, ha un suo at-
teggiamento verso i semplicl 
dettato dalla necessita di non 
staccarsi da loro, da una par
te, e. daH'altra. di mantener-
li nella convinzione che il Ma
chiavelli e niente altro che 
un'apparizione diabolica? 

Si pone cosl il problema del 
significato che il Machiavelli 
ha avuto nel tempo suo e del 
fini che egli si proponeva 
senvendo t suoi libn, e spe-
cialmente il 1'rincipe. La clot-
trm:i del Machiavelli non era, 
a! tempo suo, una cosa Dura 
niente « libresca », un mono-
polio di pensatori isolati, un 
l:bro se»reto che circola tra 
miziati. Ia> stile del Machia
velli non e quello di un trat-
tatista sistcmatico. come ne 
avevano e il Medioevo e lo 
Umanesiino, ttitr'altro; e stile 
di uomo d'azione, di chl vuole 
spin^ere all*azione, e stile da 
< manifesto » di partito. L'in-
terpretazione « moralistica n 
data dal Foscolo 6 certo sba-
gliata: tuttavia, e vero che il 
Machiavelli ha scelato qualco 
sa e non solo teorizzato il rea-
Ie; ma quale era 11 fine del-
Io svelare? Un fine moralisti-
co o pohnco? Si suoi dire che 
le norme del Machiavelli per 
l 'attiuta politica «si appiica-
no ma non si dicono», i 
Krandi politici — si dice — 
cominciano col maledire Ma
chiavelli, col dichiararsi anti-
machiavelhci, appunto per po-
terne apphcare le norme «san-
tamente». Non sarebbe stato 
tl Machiavelli poco machia-
velhco, uno di quelli che «san-
no il giuoco » e stoltamente lo 
insegnano, mentre il machia-
velhsmo volgare tnsegna a 
fare il con'.rario? 

La affermazione del Cro
ce che, eisendo il mach:avel-

lismo una scienza, serve tan-
to ai reazionari quanro ai de-
mocratici, come l'arte della 
scherma serve ai gentiluom:-
ni e ai bnganti, a difender-
si e ad assassinare, e che 
in tal senso occorre intende-
re il giudizio del Foscolo. 6 
vera as*rattamente. II Machia
velli stesso nota che le cose 
che egli scrive sono applicate, 
e sono sempre state applica-
re ,dai piii grandi uomini del
la storia; non pare percib che 
egli voglia suggerire a chi gia 
sa, ne il suo stile e quello 
di una dismteressata attivita 
scientifica, ne pu6 pensarsi 
che egli sia giunto alle sue 
tesi di scienza politica per via 
di speculazione filosofica. cio 
che in questa materia parti
colare avrebbe un po' del mi-
racoloso al tempo suo, se an
che oggi trova tanto conrra-
sto e opposizione. 

Si pu6 quindi supporre v'he 
il Machiavelli abbia in vista 
a chi non sa» , che egli :n-
tenda fare l'educazione poli
tica di «chi non sa n.edu-
cazione politica non negativa, 
di odiaton di tiranni, come 
parrebbe intendere il Foscolo. 
ma positiva, di chi deve ri-

conoscere necessan determma-
ti mezzi. anche se propn dei 
tiranni, perche vuole deterni:-
nati f:ni. Chi e nato nella 
rradizione degli uomini di go 
verno per tutto il complesso 
dell'educazione che assorbe 
daH'ambiente famihare, m cui 
predommano gh interessi di-
nastici o patrimoniali, acqui-
sta quasi automaticamente i 
caratten del politico realista. 
Chi dunque «non sa»? La 
classe rivoluzionana del tem
po, il « popolo ii e la i nazio-
ne i> italiana. la democrazia 
ci:tadina che espnme dal suo 
seno i Savonarola e Pier So

derini e non i Castruccio e i 
Valentino. 

Si pub ntenere che tl Ma
chiavelli voglia persuadere 
queste forze della necessita 
di avere un « capo » che sap-
pia cio che vuole e come ot-
tenere cio che vuole, e di ac-
cettarlo con entusiasmo anche 
se le sue azioni possono esse
re o parere in contrasto con 
Lideologia diffusa del tempo. 
la religione. Questa posizione 
della politica del Machiavelli 
si ripete per la filosofia del
la prassi. Si ripete la neces
sita di essere a antimachia-
vellici s, sviluppando una teo-
n a e una recnica della poli
tica che possano servire alle 
due parti in lotta, quantun-
que esse si pensa finiranno 
col servire specialmente alia 
parte che « non sapeva ». per
che in essa e ritenuta esiste-
re la forza progressiva della 
storia e infatti si ottiene su
bito un risultato: di spezzare 
l'unita basata sull'ideologia 
tradizionale, senza ia cui rot-
tura la forza nuova non po-
trebbe acquistare coscienza 
della propria personalita in-
dipendente. II machiavellismo 
e servito a migltorare la tec
nica politica tradizionale dei 
gnippi dingenti consen-aton, 
cosi come ia pohtica della fi
losofia della prassi; cio non 
deve mascherare il suo carat-
tere essenzialmente nvoluzio-
nano . che e sentifo anche og
gi e spiega tutto Tantimachia-
vellismo, da quello dei gesuiti 
a quello pietistieo di Pasqua-
le Villari. 

Antonio Gramsci 

(da Note sul Machiavelli 
sulla pohtica e sullo stato 
moderno. Torino. Einaudi 
1949: pag. 8-10) 

Riviste 

Chi legge ancora la «NRF»? 
In\ogha a compulsare l'ulti 

mo nuniero della «Xouvelle 
Revnie Frar.c.r.^e» (Apri'.e 
l'M9) la presenza di un ' >et-
tore ded:cato a P;er Paolo Pa 
sohiii. oonn ben quattro l sag 
gi. di cui soltanto uno, di G<\>r-
ges Piroue. e nvolto alio sent-
tore e non al regista. Avver-
te il cntico che con Pasohni 
siamo assai lontani dall'otti-
mismo razionale di un Vitto-
nni, cosl come dal compia-
cente pmorcsoo di un Guisep^ 
pe Marotta (e gia I'accosta-
mento. sia pure su una bipo-
lanta positivo-negativa, cl la-
scia alquanto perplessl). Non 
sarebbe infatti 11 nostro scrit-
tore un «borghese mantlsta 
imburrato di buone intenzio-

n: », non crcdendo egli piii al
ia santita originate degh aso
cial: irrectiperabili. che pnxiii 
ce l'eta industnale. La simpa-
t:a di Pasolmi. nei nguardi di 
costoro. sarebbe p:ii segrera. 
ambigua e fondamentale. d a 
ve la sensuahta e il sen'mi^n 
to religiose, scandalosam«rtte 
associati, giocherebbero un 
ruolo preponderante. II cse, 
se non e del tutto erra:o. e 
per lo meno detto e ridetto. 
Evidenziate cosi le istanze mi-
stico-decadentistiche del ro-
manziere nahano, 11 Pirou^ 
fmisce anche col reccpire al-
cune consonanze tra la .-ma 
opera e certa produzlone lei 
teraria di E. Caldwell e di 

motivame ia consistenza. 
J Pasohm-roi » di Dominique 

Nogiiez e. p:u che una cnti
ca d-.retta all'Edipo film: JO 
pasolimano, una penfr.iM ps. 
cana!ist:ca alle istanze freu-
duino-marxista. c'.ie alimen'a 
no indubb:amente Ia t e n u i c a 
di fonrio del film. Le oocne 
osservazioni d: rihevo vengano 
pero tuffate in una oagnaro-
la di lod: esclamative, tra il 
vagotonxo e I'uterino, che tol-
gono ogni validna al discor
so crit:co, c tali da far nm-
piangere il tono viscera'.e-li-
nco di alcune giornaliste di 
« Grazia », quando presentano 
i * nostri poeti »: * Chl non 
l"ha visto dieci volte non l"ha 

J. Steinbeck, senza per altro visto. Chl non ilia visto, non 

ha v:sto n:ente n. chuide, 
sprezzante del r:d:coio. la Do-
:n:mque Nosuez. 

Inline, a mo di pendant, gli 
ul;:mi due articoh, sono de-
dicati en:rambi a Tcorcma. II 
onmo. di Jacques-Pierre An
nette. e una stroncatura. Sul
la base, a quanto ci semora 
di principi krauchenani, il 
cr:t:co non anunette Ia ;ra-
sposizione fiimica della para 
bola. inadatta aH'esigenza rea-
listica del cinema stesso; nel
lo stesso tempo nfmta la con-
gene evangekco-manr.sta del 
discorso pasoliniano. Ed e, an
che se non lo approviamo, il 
saggio piu lntelhgente. 

Piero Gelli 

e i fenomeni del mondo or
ganic!) vegetativo non sono 
nuovi nell'opera del Machia
velli e gia ne abbiarno in-
contrati, quale ad esempio 
quello del proemio dei Di
scorsi tra le malattie e le 
«differenzie che tra i popoli 
civilmente nascono >. Ma qui, 
nel Principe, questi spunti 
naturaitsfici hanno un parti
colare significato in quanto 
valgono a controbilanciare 
efficacemente I'lmpressione, 
errata, di trovarci di fronte 
a una sorta di paneyirico del
la onnipotenza della virtu in
dividuate per la quale, pur 
che sia esercitata fino in fon-
dn e senza scrupoli, non esi-
sterebbero ostacoli. Torniamo 
percio a ripelere che secon
do Machiavelli I'azione e il 
successo del principe nuovo 
sono condizionali storicamen-
te dal rapporlo che egli sa 
(o non sa) istituire con le 
folle che lo seguono e che 
dovranno rimanergli fedeli 
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dopo la vittoria. 11 principe 
— egli afferma riprendendo 
il linguaggio della filosofia 
scolastica, in quel VI capito-
lo che io considero, assieme 
al XXVI, la vera chiave di 
volta deU'opera, — e la « for
ma » e il popolo -~ gli atenie-
si di Teseo, i persi di Ciro, 
gli ebrei di Mosc ~ e la 
€ materia >. Ma Machiavelli 
sapeva per averlo esplicita-
mente affermato nei Discorsi 
(I. 18), che non « puo essere 
la forma simile in una ma
teria al tutto contraria». In 
altre parole il principe deve 
interpretare le virtualita pre-
senti e laienti nella materia, 
deve saperne sprigionare le 
energie contratte in essa. Ma 
nel caso degli ateniesi «rii-
spersi >. dei persi c malcon-
tenti J>. degli ebrei « sliavi el 
oppressi», che cosa possono 
essere queste aspettative e 
queste speranze mute se non 
quelle di un riscatto. di una 
€ redenzionc ». di una rigene-
razione politica? II principe 
nuovo — ed e questa la 
< seoperta > del Machiavelli 
— non pud percio. se rnole 
avere successo e creare un 
organismo politico duraturo. 
non essere un legislatore, un 
riformatore. un creatore di 
ordini nuovi. in una parola 
un rivoluzionario. E' questo 
un concetto che il Machiavel
li non si stanca di ripelere 
lungo tutti i capitoli deU'ope
ra e che egli non perde oc-
casione per ribadire. Le « dif-
ficolta» — froriamo sempre 
affermato nel VI capitolo — 
che i principi nuovi troiano 
sulla loro strada c in parte 
nascono da nuovi ordini che 
essi sono forzati a introdurre 
per fondare lo Stato loro e 
la loro securla ». Si frntfn di 
una necessita cui nessuno de-
qli esempi di principe nuovo 
presi in cor.*incra:inne dal 
Machiavelli. lasciando da par 
te i grandi fnndatori di Sta
to del VI capitolo che. in 
quanto tali, non po<;snr.o non 
essere dei « Icqi^lctori » nel 
senso rinascimentalc del ter
mine. puo soltrarsi. Son ri 
si sottrae il Valentino, il qua
le inlrodussc «ordini nunvi 
nelle Romaqne >. nc Oliverot
to da Fcrmo che * si corrn-
boro con ordini nuovi ciriii 
e Tni'tfari z>. e nevpure il pro-
feta disarmalo Gerolano Sa
vonarola il quale < mind ne 
sua ordini nunvi >. Si tratta. 
anche in questo casn. di una 
reanla cencrale che il Machia
velli r.nn nanca di ribadire 
sinn alle ultirr.c bat tide della 
sua trattazione: 

E non e meraviglia se al-
cuno de' prenominati Italianl 
non ha possuto fare quello 
che si puo sperare facci la 
illustre casa voslra, e se in 
lante revoluzioni di Italia et 
In lanti maneggi di guerra, e' 
pare sempre che in quella 
la virtii militare sia spenta. 
Questo nasce, che li ordini 
anliqui di essa non era no 
buoni, e non ci e suto al-
cuno che abbia saputo tro-
vare de" n:io\i: e veruna 
cosa fa tanto onore a uno 
uomo che dl nuovo surga, 
quanto fa le nuove legge e 
li nuovi ordini trovati da 
lui. 

.Anche le « rcrolnrioni » in
somnia, come tutti i fenome
ni politici, hannn le lorn leg-
gi. Una volta pero che esse 

si siano scoperle e analizza-
te. non nniane che passare 
all'azione. L'cxhuitutio die 
chiude I'opera non e dunque, 
come talui'.i liunno pensato e 
pensano, una sua nppendice 
retorica, viagari. come e sta
to senza grandi fondamenti 
congetturato, scritta in un se
condo tempo, ma al contra-
rio la sua logica conclusione. 
La puntigliositd e lo scrupo-
10 con cui e ripresa la termi-
noloyia e la nomenclatura 
del VI capitolo (Mose. Teseo, 
Ciro, la « materia >, la « for
ma p, /'«occasione *) stanno 
a dimostrarlo. iVon si dimen-
tichi d'altra parte c/ie quello 
della r'ujenerazione degli or-
ganismi politici corrotti e dcl-
I'instaurazione di « ordini JIIIO-
vi > non e per il Machiavelli 
un problema astratlo. ma I'in-
terrogativo angoscioso e pres-
sante che sgorga da tutta la 
sua esperienza concreta e dal
la sua riflessione politica sul
la medesima. Esistono dunque 
in Italia le condizioni per lo 
avvento di un principe nuovo 
« redentore »? La risposta del 
Machiavelli a questo interro-
gativo non e soltanto afferma-
tiva. ma appassionato ed en 
tusiasta. Tutto e disposto al 
grande evento. « el mare s'e 
aperto, una nube vi ha scorto 
il cammino, la pietra ha ver-
sato acqua; qui e piovuto la 
manna; ogni cosa e concorsa 
nella rostra grandezza. El ri-
manente dovete fare voi >. 
Quel principe nuoro, che nei 
precedenti capitoli appariva 
(o poteva apparire) come il 
protagonista unico del proces-
so rivoluzionario, appare qui 
come Vinterprete di una 
prepotente volonta. colletti
va, il suggello d'un processo 
di rapida maturazione rivolu-
zionaria. al panto che il Ma
chiavelli non esita a definire 
< facile > un'impresa che ave
va cominciato col giudicare, 
come si ricordera, « quasi im
possible s. Questo capovolgi 
mento di giudizio non e un 

arbitrio. ne la paxsione che tra-
bocca dalla <r cxhortatio » che 
conclude I'opera c. come a ta-
luni e parso, un dispera'o s/or-
zo di autosuggestione. L'tnio e 
Valtra derivano da un'analisi 
lucida, rigorosa, « ejfeftuale > 
che si e conclttsa pero con la 
gioia di una seoperta. sempli-
ce e rivoluzionario come lo so
no tutte le autentiche scoper-
te: la < redenzione» di un 
organismo politico corrotto e 
possibile e cio che e possibi-
le si deve tcnlare sfidando 
tutti i rischi della « fortuna *. 
11 Machiavelli che fino a 
questo punto si era immede-
simato col suo principe e ave
va ragionato con la sua te
sta. scende ora dai «luoghi 
alti >. e dalla pianura dove e 
disceso lancia il suo appello 
di € populare > al principe 
nuovo. 

Rileggiamola insicmc. a con 
clusione di questo nostro di
scorso. questa paqiua immnr-
tale e non terciinmo di In-
sciarci trasportare dalla no
stra passione civile se. lad-
dove Machiavelli parla di 
«barbaro dominio >. Ia no
stra viente va alia vecchia. 
ingloriosa. ma tenace reazio-
ne itahana e. laddnve parla 
di « firfu grande delle mem
bra ». il rostra pensiero car-
re alia < virtii > dei nostri 
Gperai e dei nostri contadir.i. 
.-lnche a questo. anzi snprat-
tutto a questo servnnn i clas-
sici: a tener desto il nostro 
impeqno civile e rivoluziona
rio e la voloita di batterci 
per una societd piii qiusta. 

Non si debba, adunque, 
lasciare passare questa oc
casione, accio che I'ltalia, 
dopo tanto tempo, vegga uno 
suo redentore. Ne posso 
esprimere con quale amore 
e' fussi ricevuto in tutte quel
le provincie che hanno pati-
to per queste illuvioni ester-
ne; con che sete di vendet
ta, con che ostinata fede, 
con che pieta, con che lacri-
me. Quali porte se li serre-
rebbero? Quali populi li ne-
gherebbano la obediema? 
Quale invidia se li oppor-
rebbe? Quale Maliano li ne-
gherebbe I'ossequio? A «gnu 
no puzza questo barbaro do
minio. Pigli, adunque, la il
lustre casa vostra questo as 
sunto, con quello animo e 
con quella speranza che si 
pigHano le imprese iuste: ac
cio che, sotto la sua inse-
gna, e questa patria ne sia 
nobiiitata. e sotto li sua au-
spiiii si vcrifichi quel dttto 
del Petrarca: 

Virtu contro a furore 
Prendera I'arme; e fia el 

combatter corto: 
Che I'antico valore 
Negli italici cor non e 

ancor morto. 

Giuliano Procacci 

(Dalla prefazione al volume di 
scntti scelu di Nicco'.o Machia
velli curati da Gianfranco Be-
rardi. di pro-s:ma pubblicazione 
prc~so gli Editori Riuniti). 

APRILE IN LIBRERIA le 
novita, i successi, le riitampe 
de |L SAGGIATORE di Al
berto Mondadori EJitore. 

Traumi, utopie, rivolte de
gli uomini che sperimentara-
no per primi la condizione 
opcraia in RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE E CLAS
SE OPERAIA IN INGHIL-
TERRA di E. P. Thompson, 
Due volumi. Lire 8.000. 

Gli abitanli degli Stati Uniti 
— circa un dtciottes'w-o del* 
la popolazione mondiAc —• 
consumano oltre un tcrzo del
le risorsc d'tsponibili. Attra* 
verso quali strumev.ti — eco-
nomici, viilitari, ideologici —-
viene viantenuta e sviluppa-
fa questa sproporzione? Lo 
rivela Claude Julien, n* 
L'lMPERO A M E R I C A N O . 
Un grande libro, rigoroso, 
slringente, ricco di dementi 
concreti, destinato a un cla-
vioroso successo. Politica. Li
re 2.500. 

Simon Kuznels, uno dei mag-
giori economisti americani, & 
I'autore di SVILUPPO ECO-
N O M I C O E STRUTTURA: 
un'opera che affronta tutti i 
problems dello sviluppo eco-
jiomico mondiale, combinan-
da analisi teorica e ir.jorma-
zione statisfica. La Cultura: 
Biblioteca di cconomia. Lire 
3.000. 

rlel BALZAC del grande 
critico tedesco Ernst Robert 
Curtius, un'analisi che illu-
inina non solo I'uomo Balzac 
e la sua opera, via la lette-
ratttra e la societa di una 
epoca, e la forma del ro-
vianxo, quale I'Ottocento ce 
Vha trasinessa. La Cultura: 
Saggi di arte e di lelleratura. 
Lire 2.500. 

In TEORIA DELLA C O -
MUNICAZIONE E STRUT-
TURA URBAN A Richard L. 
Meier esamina il contributa 
che cibernetica, teorLi del-
Vinformazionc e teor'u della 
comunicazione possono dare 
till a sola zione dei probler/i 
posti dallo sviluppo delle 
citta. Strut tura e for":.: i,r-
bana. Lire 2.500. 

J/ mondo religioso degli an-
tichi egiziani, ricostruilo at-
traverso i documenti lettcra-
ri giunti si no a noi in MITO 
E SIMBOLO DELL'ANTI-
CO EGITTO di R. T. Run-
die Clark. Uomo e rnito. Li
re 3.200. 

Una serie di ccuti proftli dei 
rtaggiori storici italiani del 
nostro sccolo in CROCE, 
G R A M S C I E ALTRI STO-
RICI di Giuseppe Galasso. 
Lire 3.500. 

A S00 l.rc r.c I GabbianV 
I ROMANI di J. P. V. D. 
Balsdon, raccolta di scritli 
sulla storia c la c'uilta del-
Vantic* Kn»:.i: a I COO lire 
LA RIVOLUZIONE MERI-
DIONALE di Guido Dorso, 
eclcbre sa~io su potere cen-
trade c Mezzo giorno vi Ita
lia, pub'licato su co<:cessio-
i:c dell'Ed it ore Einaudi. A 
\ ir«-, r.c I'Univcrso del co-
Kosccre, LA M U S I C A DEL 
XX S E C O L O di H. H. 
Siucker.scb ";:./.'. 

Lo spacca.'o d: w:a gra>:dt 
citta in 70 inter: is.'e raccol-
te dal giornalista S.':>ds Ter-
kcl t:d to . ' : . - ' - INDAGINE 
S U D I V I S I O N STREET. 
C H I C A G O . /•..:..;.•/. Lire 
2 500. 

'P:tt:.re cre:bc .: Paest:.":" di 
Mariiy;j?o!:,"US:>:!c<;Jel 
DSA" d: Arthur Koribcrz. 
"U B:->rh-::>-j J(:i>:<:a" di 
Ferris .V. P::tsjr. SOKO i prin
cipal i art-soli contenuti r.el 
r.u-:ero $ de ].K S( IKN/.K 
cdizior.e iiaUana di 
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