
PAG- 8 / c u l t u r a r unit a / tiov̂ i 7 o«o^ IH9 

Sodologo, ftiotofo, taggitta • crfrko mu-
skaJo, «ra una dotlo figure fotHUmotttali 
«M p*tni«ro todosco cofttomporanao 

Emorto 
Adorno 

VTSP, 6. — In seguito a c m i 
carduca, e morto otfgi a Visp. 
in Svuiera, ll nolo filosofo e 
sooologo tedCM.-o Theodor Ador
no. Aveva 63 atirn. L J V . J nu 
merose opere dj .vxioli^ia. ft 
loootia e di critica muMcak-
i in particoLare su Richard V>a 
liner e (lustav Mahlor) \\e\a 
con&eauito tit'] 19>4 la < meii* 
gli» Arnold SduvntxTii > t\ nel 
1939. il pri'inio della cntiid te-
desra per la letteratura. 

Diffuile. nella stri-tta di giR' 
•to momentu. (entire u» hiUn 
cio. si<t pure di),)ro5-..m.itui). 
deU'upvrd Ui Adonic. DiHu lie. 
per il suo carat ten* multiforme 
e asistematico: difficile. in un 
senso meito b.inalc. per la com 
pk'ssita (k'U'e^iMTien/a politica 
* cultural che e ad es*j M»t 
tesa. Tjle Oi(H.Ti».'iiza puo es.sere 
ricondotta, a un eitremo. alia 
crisi della cultura europea fra 
le due guerre (una crisi che e 
la propamine « ideologies > dVl-
l'sssettu autuntano che la bor
ghesia europea tendc a darsi 
col fasosmo e il iiar.sino). e. 
all'altro estremo. alia lndividua-
tione del nesso sempre piu strct-
•o e urgent* fra lo sviluppu 
csupercapilalistico*. come Ador-
so lo ehiama (e ha di fronte 
« in vitro » gli Stati Uniti degli 
anni quaranta). e la struttura-
zione autoritaria dell'universo 
sociale. La sfera del «Consu-
mo >, dice Adorno, si contrae a 

Prima 
selezione 

del premio 
«Isola 

d'Elba » 

La Giuria del Premio lette-
rario « Isola d'Elba », presie-
tfuta da Rodolfo Doni e com-
posta da Gaspare Barbiellini 

Amidel, Carlo Bo. Raffaele Cro-
vi, Mario Gozzini, Carlo Lau-
renzi. Gian Paolo Meucci, Gi-
no Montessnto, Mario Palmie-
ri. Geno Pampaloni. Leone Pic-
cioni, Mario Pomilio. Angelo 
Romano, Giorgio Varanmi e 
Valeno Volpini. si e nunit* a 
Firense per proooder* ad una 
prima selestone delle opere 
psrtecipanti aJ concorso. Al 
termine di un deltsgliato esa-
me la Giuria ha fermato la 
propria attenzione sulle se-
guenti opere: 

Cinema: Lingua e scrittu-
ra • Gianfranco Bettetini -
(Ed. Bompiani); Poesie - Alain 
Bosquet - (Ed. Guanda); Fe
tiche • Franco Cavallo - (Ed. 
Guanda); Ex - Felice Chilanti -
(Ed- Scheiwiller); Le Ferite -
Enzo Fabiani • (Ed. Rusconi); 
Arte e coesistenza • Ernst Fi
scher - (Ed. II Mulino); Tre 
bestemmie uguali e distinte -
Frassineti • (Ed. Feltrinelli); 
L*Esecuzione • Gilas - (Ed. 
Vallecchi); Semantina struttu-
rale - AJgirdas J. Greimas (Ed. 
Rizzoli); Tynset • Wolfang Hil-
desheimer • (Ed. Rizzoli); La 
chiesa - Hans Kung • (Ed. 
Queriniana); Estasi e materia 
- J.M.G. Le Clezio - (Ed. Riz 
fol i); Bonhoeffer - Italo Man-

cini - (Ed. Vallecchi); Gli an-
ni 60 • Narrativa e storia C. 
Marabini • (Ed. Rizzoli); II 
contadino del la Garonna • Ja
cques Maritain • (Ed. Morcel-
liana); Uccidi il padre e la 
madre - Lorenza Mazzetti 
(Ed. Garzanti); Fuori di casa 
- Eugenio Montale • (Ed. Ric-
ciardi); La ragione nascosta • 
6ergio Moravia • <Ed. Sanso-
ni); Idoli e domande della 
poesia - Mario Petnicclani • 
(Ed. Mursia): Notirie dal dl-
luvio - A.M. Ripellino - (Ed. 
Einaudi); Luigi Pirandello -
Paolo Sacripanti • (Ed. Gian-
notta): Reparto C. - Aleksnndr 
Solzenicyn - (Ed. Einaudi): 
Sul mare della vita • I.iriia 
Storoni MazzolRni - (Ed. Riz
zoli); L'awentunero timidu • 
Stefano Terra • (Ed. Guan
da); « Z » di Vassilikos - (Ed. 
Feltrinelli); Colloquio del tre 
viandanti • Peter Weiss • (Ed. 
Einaudi); Storia della critica 
moderna - Rene Wellelc • (Ed. 
II Mulino); II nuovo catechi-
• m o olandese - (Ed. Elle Di 
Ci). 

setnplice app*'iidic«' d*1! pr«K't'SM) 
maUTialv di prxKlu/.orw K" un 
U-ma clas^.io dt'H'iiuiait.m' ch»i 

il ^ru;ii>ii fornuto^; alia t»^ta 
<i*.*I•".*>:.*ut»» (xr la r^cda ô 
tid!*' dj Kraiitiifort*' I;JIN!«'JJK' 
i on \ dor no. UorkhcnMT <• Mar 
(.ust't }Mirt4'ra avaciti. .IIKIK- ^' 
no Adxr.'Mi fit' Horktu'iincr "-a 
pranix) iiui trarih- 1<- ioii-c»{Licn 
u- sul tcrrciKi. iHin M d.k«' ]>o 
l.tico. ma ^trcUariK-nU' tt-ort* 
tico. i! c(k- am-bb*' \oluto dire 
evitan- la n'Krt'ssiont' daila 
v icii/a all'idcolouia. dalla en 
t.ta iK)>':ca al pcnsicro nt-na-
t:w< 

Nato a I'Yaikofort*1 ûl Mvno 
tM'l lyo.f. da padre fbrt-o c da 
niddn' di lontana iiritinif cor^o 
jjfiH>\est\ Adorm>. cht- ii<'lla ma
dre willc ddr>>i il connniiM'. i w 
\a ^tuduito muMca. liloMitia v 
MK°iolo)!ia iM'l 19.11. fu toMrett" 
ad abbandonarc l'uirWTvita in-1 
\9Xi. (|uando i na/isti coiuiuwta 
rono il imti-ri'. 1>I li sriondo un 
ltiiMTarm quasi nbhliSato I«T 
tanta parte rk'lla inttlU'ttUdlita 
tedesoa aridk'i a Oxford, poi, 
rn-l 193«. M stab.li a NVw York. 
prt'ssii 1'istituto di ncerche so 
ciologiche. Ni-utli Stati Uniti. si 
logo di profonda amicizia con 
un altro jjranck1 IMIIIM* rk'lla emi-
grazioiw tedesra. Thomas Mann. 

L'n'dimcizia che non fu senza 
con^'giH'iize sull 'opera del ro-
iiianziiTi'. in particolare vol 
« Doctor Kaustus ». E, negli Sta 
ti Uniti. in presenza di una so-
cieta la cui ossatura monopoli 
stica non enn^ente margini di 
diiUiiHimia aiie compoiM-nti del 
proc«'.sso MK'iale general*', (jumdi 
neppure alia prassi mtellettuale 
ima anche in qiM'sto caso vale 
per le metropoli eum;iee Tan 
tu-o avvertuik'tito marxiano < rkk 

te fabula narrator >), negli Sta 
ti I'm! . dicevanio. precipita 
qoeire-*>iiipu> unico di leoria cri
tica della .stKieta che trovera 
run forma in opere come ia 
< Dialettica dell'Illuminismo > e 
: < Minima Moralia >. due clas 
Mci nei ciuali o conden^ata tutta 
la problernatica relntiva alia 
mercilk-azione della cultura. vie-
ne fornuilata con lucidita 1'ana 
hsi di qiwl complesso strumento 
della manipolazione repressiva 
capitalistica cho e I'industria 
culturale. ma nei quali soprat 
tutto vierve a\anzata una critica 
radicale al model lo di ragione 
che U vK'ieta borghese si e 
venuta forgiando. rjucl modello 
cho Adorno c Horkheimer (at-
traverMi Hegel) tendonn a irk'n 
titicsre c o n 1*< llluminismo ». 
Qut'lla ragione. per intenderci. 
ch*' sara definila « nositiva » o 
piattamente ap«>logetica nei con 
fronti del modello socio econn-
niieo e della struttura di di\i 
sione AP\ Ia\oro (borghev ap-
puntol di cm es<;a e la funzione 
ideologica. 

Siamo qui in presenza di un 
prnhlema assai grave. Di un 
problems che Adorno ha laseiato 
irrisolto. La critica delln ra
gione (di un modello di ragione. 
per meglio dire) rischia spesso 
di farsi soslituliva della critica 
della soeieta. di ridursi a un 
motivo epigonico di quel (Hone 
del pensiero tedosco che. da 
Nietzsche a Spengler. fa della 
cultura la sede della menzogna. 
della dissimulazione. Qui e il 
motivo drlla tragica imixitcnza 
cui Adorno si rondanna. la 
sede dei conti mancati con il 
marxismo. eon la critica della 
anatomia della socjetn. 

Ma non e possibile non tenor 
ennto della immensa enpacita 
prnvocntoria del pensatore. della 
«tragica mtransigenza > con 
cui egh si e riflutato al com-
promesso teoretico che. a volte. 
afRora nel discorso di Marcuse. 

Flesterebbe da dire dell'Adorno 
studioso e te<inco della musica. 
delle ^ e battaglie a partire 
diilla contrapposizionc Schoen-
berg - Stravinskij alia c Neuc 
Musik >, nel la Mia attivita di 
saggista e di rigorosissimo com-
positore. ("erto. non e pensabile 
che il discorso su Adorno. doix» 
Marcuse. ma soprattutto dopo 
la elalxirazione dei gio\ani della 
opposizione extraparlamentare. 
resti aiierto negli stessi termini 
che negli anni cinquanta; ma 
va ripreso. A tun piace ora con-
cludere col ricordo di un incon-
tro milanese (nellottohre del 
'66) quando al cromsta polemico 
c un tanttno im|)udente il pro 
fessor Adorno ris|K>ndev<i con 
distacco e austerita. ^econdo il 
modello disegnato dalla grande 
tradi7ione della unnersita tede 
*ca. Solo a tralti. la pacate//a 
del tono M mcrinavn e affio 
ra\a. nel giudizio reciso. nel 
taglio polemico. qualcosi di 
quella mentalita <tragico sa\ia». 

< •-controsa e selvatica > di cm 
a \e \a parlato il ^uo grande 
amico Thomas Mann. 

Franco Ottolenghi 

Storia 

Un'importante introduzione di Giuliano Procacci 
alle «Opere scelte • del Segretario Fiorentino 
pubblicate dagrli Editori Riuniti a cura di G.F. Berardi 

«Machiavelli rivoluzionario» e 
i buoni effetti dei tumulti 

La ricorrenza del quint o 
centeruirio della na.seila di N. 
Machiavelli ci ha duti< mol 
te rievocazioni d*'K-casione del 
lo writtore fmrentrio Ui non 
lomune vali>re stnrieo, mve-
ce, ei sembra la introdu/io 
ne di Giuliano Procacci alle 
« Opere wel te » di N Machiu 
velli (a cura di ('•. F Be 
rardi, Editori Kiumti. Roitui. 
1%9. pp. 805. I. 500(1). Da 
dieci anni a ciueMa parte. Pro 
caccl si e cullocato fra gli 
s tudios piu autorevoli del w* 
gretano fiorentino e di lut 
ci ha dlsefrruito una lisiono 
mia nuova. sottraendolo alle 
partial) interpreta/ioni, spes-
so schematu/ate in fnrmule 
che ancora oggi. purtroppo. 
circolano, !>petie a livello di 
tante s tone letterane. Fra le 
formule che varie generazio-
ni di student i hanno appre-
so sui banchl di scuola e 
quella — di ascendenza c r o 
ciana — che in Machiavelli 
vede lo scopritore della poli
tica c-ome scienza Riitnnoma: 

una formula apparentemente 
esaltante, nia di fat to assal 
riduttiva dell'effettiva impor 
tan?a dell'opera di Machia 
velli II quale sembrerebbe. 
cosi, porta to a silloKizzare su 
astratte categorie, con la di-
sposizione del ricercatore pu-
ro, e ogni sua proposta In 
dire2ione della realta potreh-
be essere anche intesa come 
psoogltazione malizkwa e sov-
vertitrice. o. nella mlgltore del 
le tpotesl, come semplice uto 
pia. Per uselre daU"<mnos«e 
croclana. oceorreva ricostruire 
la problernatica di Machiavel 
li daJI'intemo del suo stesao 
pensiero: ma. per questo, bi-
sognava procedere sul la base 
di una interpretaTinne organl 
ca e unitaria della sua ri 
cerca, coal come egli la ven 
ne assiduamente compiendo 
nelle varie fast della sua at
tivita dl uomo e di scrtttore 
A cominciare da quella del
la sua formazione. La quale, 
e risaputo. per Machiavelli 
non consiste soltanto nella le-
zione contlnua degli antichi, 
ma anche, e soprattutto, nella 
espericma delle cose moderne. 

Proprio I'esperienza diretta, 
negli anni della sua attivita 
di segretario della repubblica 
fiorentina. da a Machiavelli 
il aenso della realta contem-
poranea e la capacita di por-
si. per intenderla e giudicar-
la, aH'interno di essa. con la 
disposlzione ad elaborare le 
idee sui fatti, senza per nul
la Indulgere ad escogitazioni 
illusorie e tanto meno utopt-
stiche. Una simile interpreta-
zione consentiva anni fa a 
Procacci di approdare a un 
risultato dl grande rilievo 

Mlsurandosi costantemente 
coi problemi storici per lui 
attuali, in un'eta in cut la 
cultura ufficiale preferiva la 
evasione, Machiavelli giunge 
ad individuare I termini del
la crisi politica gia in atto, 
anche se ancora latente. E 
di quella crisi egli si fa an 
nunciatore ai contemporanei 
che continuano invece ad 11-
ludersi di vivere nel mondo 

Assurda iniziativa 
editoriale a cura del minittero della P.I. 

La grande guerra per 
il «popolo fanciullo» 
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Lo stnrieo cite vuol appro-
fondire i jtroblemt rdutiri alia 
prima querra mondial? dispone 
di fonti e bibltaarafia suQicwn-
ti per un discorso cntico serio. 
e il lettore non spectahsta pud 
documentarsi sullo stnto delta 
ricerca e pud trorare facilmenlc 
un ffruppo di opere reccntt. da 
quelle a enrntfer? punoramiro 
ai sappi su araomenti put deli
mitate, alia mcmorialistica. Ora 
esce un volume di 3.W paumo. 
con circa trecento foioiirafie o 
riprodu;ion\ d\ disegm di quel-
li che adorunno i tnusci roi/i 
tari. rcnli::ati con uno shle da 
t Domemra del conierc » o con 
qualche prctt'sa Ititurnia. e 
ancora una roccolta di Ciinrorii 
mi'ifnri. poeiie e hrarii di scnt-
tori. e por<mo un rnrtsaoato 
di Snraaot. /I linro c cdxio. co
me si conrirnc, da Nondadori 
ed e destinato ad ettere distn-
Imilo aratudamente dai cenirt 
di lettura a cura della Dire-
2ione (wueralc per I'rdiinKio'ir 
popolare del mimstero della 
I'ubbhca htrunone. 

Che cosa rorrontn a quc.«fo 
t P0;>ofo i per i.\truulo, anzi per 
educnrla. il volume, di cui e 
prevista una diffusion? ma><ie-
cia. a spc.<c pubbhehe e con 
auadaano pnrato'.' Sella co>n-
pasizionc di un libro a carat-
tere riirulnatieo. popoUirc. nan 
ci so'io che due vie da s<vi(i 
re: o si prende po<i:ione sui 
fatti narrati. e in Qualche mo 
do si fa opera di ammaettra-
mento, e allora a si aspct'.a 
che a distama di cinqurinfanm 
dagli eventi narrati I'anontma 
compilaiore abbia il corrxjuio 
di assumere quanta meno un 
attepoiamcnlo non confornnsta. 
o si preferisce tcntar di resto
re ideoloaicamente • neutri > e 
ci si hmita ad un lavoro serin 
(ii nooiornom^'iio sui mulfoti 
del lavoro storioaralco. la>ctan-
do al lettore la re*pan*ahilita 
di sceqltcre per propria conto 
il aiu<ii;w da formularc. 

N tnrtodo scouito dall'anoni-
mo compilaiore di questa sto 
ria della Grande guerra oppor
tune al primo ftpo. ma il li
bro e conformista fi'W alia nau
sea. Le fonti da cm ha oltinto 
<cmbrano limitarst a quelle re-
lazioni sull'andamenta delle 
opera.'ioni belhche che renoo 
no reoolarmente comviUite da-
ali t storici > deoli stati mag-
aiori dei vari corpi e da etti 
ali storici veri ricavano noti-
zie che sottoponoono a rerifico 
e completano e spesso correg-
aono con altri dati. H povero 
lettore e costrefto a seauire il 
narratore lunao le desemiont 
degli atsalti e delle ritirafe sen-
za nessuna indicazione che pit 
permetta Qualche approfondi-
mento. senza nessuna colloco-
;ion# dei fatti d'arme nel con-
fexto politico, sociale, econo-
mico. culturale in cui si posero 
a interi continent! prablemi di 
portata mondial? che la fwrohe-
tia decise w* risolver* con la 
gutrra, « §li ttttti eventi d#t 

fronte italiano vengono gene* 
ratmente separati. salt'o fuoaci 
riferimenti. da quelli che si ve
rt ficarono sugli altri fonti, con 
risultato che riesce difficile in-
tendere sino in fondo il carat-
tere di strage generale che 
assunse la guerra specie nei 
prtrnt anni. In compenso in 
ogm paroorajo compaiono no-
mi di «amatissimi ufficujli», 
* valorosi e giovani uffictali >, 
« uffictali destinati a grande fa-
ma ». generali amati, colonnelli 
audacisstmi. mterventuti e irr*-
denti. Battisti. Filzi, Chiesa, 
Sauro, Luigi Rti zo, D'Annun-
zio, il generale Cantore. Vitto-
no Emanuele a Peschiera, 
Francesco Baracca. i raaazzt 
del 1S99. Enrico Toft e la stam 
pella, un elenco di medaalie 
d'oro e d'arqenlo, < Meplio ul
cere un oiorno da leone che 
cento anni da pecora ». il Pla
ce. W Grappa e Vtttorio Vene-
to. I'olocauslo e la gloria-

Ai dLtertori sono dedicate tre 
riahe. al malcontento popolare 
sul fronte e nelle retrovie pa-
chissme pagine, alia repres-
tione nemmeno un cenno, salvo 
le renti o trenta parole con cui 
si nommano le decimaziont: di 
Caporctto non si lascia capire 
nulla, le cause della guerra 
sono sbrioale \n me::a pagina, 
e la politica italiana del pri
ma decaimo del secolo si rias-
sume in un capitoletto dove si 
mellono insierne tulti € i oruppi 
consideratt sovrersivi: anarchi-
ct, socialisti, clericali e in ge-
nere i movimenti popolari », si 
riesce a non condannare il co-
loniali.«mo e a non nominare 
rimpenaltsmo se non forse in 
un solo punto dove si dice che 
una parte dei nazionalisti. che 
neU'insieme andavano alia ri-
ccrca disperata di «nuovi ra-
lori > e opponerano « alia socie
ty delle Industrie e delle ban-
che una rtvolta ideate che va-
lori:zasse lo spirifo italiano e 
la sua missione nel mondo», 
esasperarono il senfinjento na-
rionale. 

Per /aria brere: at'endo rt-
nunciato airin/ormazione criti
ca. il compilatore ha scelto la 
via dcliindottrmamento in ter
mini lah che al conjronto qua-
lunatic testo per la scuola me
dia appare uno scritto rivolu-
zwnario. Siamo al livello delle 
idee che si propinano al * po-
polo fanciullo * nella scuola 
elementare per rineretimrlo. Se 
si trattasse di un libro come 
gli altri, non resterebbe che 
lasaarlo, wsietne con 1'autore, 
al gmsto desttno. Ma poiche 4 
un'opera patrocinata dalle pa-
tne auforttd, e'e una sola cosa 
da fare: chiedere che sia rift-
rata dalla circokuione « con-
siderata uno tgradevole in/or-
tunto (e te possibile far paga-
re le $pese al tottosegretario 
0 al funztonario che ha auto-
rizzato la stampa). 

Giorgio Bini 
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migliore possibile (si pensl al 
Bembo, al Castiglione, e c c ) . 
Una crisi dovuta alia contrad-
dizione In cui, co^ncnte o no 
che fosse, si trovn coinvolto 
I'uomo moderno. ere<le e por-
tatore di una dimensione spi 
rituale cosmopolita, ma che 
nella pratica quotidiana si tro-
va costretto a vivere nei ter
mini asfittici di rapport i so 
ciall corporativi. Da qui. la 
sua proposta della londazione 
dl uno stato moderno che rein-
serisea attivamente la nazio-
ne nel processo vitale della 
storia europea t> le restitui 
sea un orizzonte umano coe-
rente con quello cosmopolitl-
co della condizione spirituale. 

Protagonists della nuova 
operazione politica pno esse
re solo un principe nuovo, un 
principe cioe non solo fornito 
dl virtii e di autonta, ma so
prattutto capace di avvlare 
la soluzlone del prnhlema po
litico impellents sulla base di 
una nuova organif-wione so
ciale. In cio e la portata ri-
voluzionaria del pensiero dl 
Machiavelli. Fd c quanto gia 
affiorava nelle indicazioni di 
Gramscl e quanto Procacci 
ha gia puntualizzato ed ora 
riprende e approfondlsce nel 
discorso lucido e serrato di 
questo suo nuovo intervento, 
dedicato appunto a « Machia
velli rivoluzionario ». 

Del « rivoluzionario ». notn 
Procacci. Machiavelli ha, ol-
tre che il pessimtsmo delfin-
telligema, Vottiminmo della 
volonta. 

tl pesslmismo deU'intelligen* 
za gli deriva dalla concezio-
ne naturalistica della storia 
mutuata dal « suo » Poliblo, 
secondo cui le leggi fenome-
niche della vita e della mor-
te regolano fatalmente anche 
il processo storlco degli orga
nism! politic! che. per tutta 
una serie dl vicissitudini, da 
una affermazione Iniziale s) 
a w i a n o necessariamente ad 
una graduate degenerazlone. 
Per Machiavelli, la riprova 
e nella generale decadenza de
gli stati italiani. Ciononostan-
te. la spregiudicatezza sua 
propria di rivoluzionario lo 
porta a cercare «contro la 
opinione dl molt I <• (in parti-
colare dei « s u o l » autori Ll-
vlo e Polibio), uno scarto, 
una rottura, che pure cl da-
ve essere nelle leggi teoriche 
elaborate dalla tradizione, e 
che possa consentire un In
tervento capace, s e non dl 
opporsl alia fatallta della sto
ria, almeno di contrastarla in 
qualche modo e di temperar-
ne gli effetti al fine di assl-
curare la rigenerazione di un 
organismo politico corrotto e 
una sua «maggior durata» 
(Procacci 1. 

Ed e qui che, con genia-
le scatto di rivoluzionario, Ma
chiavelli si distacca dal mo
ral ismo di Livio e dl Poliblo 
che, nel giudicare la storia 
di Roma, «dannano i tumul
ti intra 1 Nobili e la Plebe »; 
mentre a lui, Machiavelli, 
sembra che cosi essi « biasi-
mino quelle cose che furono 
prima causa del tenere libera 
Roma, e che cons idenno piu 
a' romori ed alle grida che 
di tali tumulti nascevano, che 
a' buoni effetti che quelli par-
torivano ». 

Le lotte dl classe sono, dun-
que, per lui segno della vi
tality degli stati: a condizio
ne, perb, che esse non dege-
nerino in ritorsioni di parte. 
E 1'esempio positivo e sem-
pre dato dalla storia dl Ro
ma, dove e s se erano di soli-
to definite « con una legge », 
e non da quella di Firenze, 
dove esse « con I'esilio e con 
la morte di molti cittadini 
terminavano ». 

Ma, per questo, occorre che 
nello stato nuovo vi « sia buo-
no ordine », perche allora vuol 
dire che lo stato si e vera-
mente calato nella coscienza 
dei cittadini ed e diventato 
per tuttl « un vincolo sociale » 
al di sopra degli interessi par
ticular i e, Instetne. ragione dl 
• fede ai patti e ai giura-
menti » (Procacci). Ecco, dun-
que, che la fondazione dello 
stato nuovo cui deve atten-
dere tl principe nuovo, non 
puo essere operazione sollta-
ria, e tanto meno e lo t Sta
to opera d'arte » (come lnten-
deva U Russo) , ma * anxl 
un'azione rivoluzlonaria che 
deve lnterpretare e risolvere 
le « aspettative • e le «spe-
ranze > popolari di una tot*-
le «rigenerazione pol i t ica» 
(Procacci). Questa. sottolinea 
l'acuto storlco mant isU, * la 
«scoperta • del Machiavelli: 
• II principe nuovo (...) non 
pud (...) non eater* un legi
slator*, un rlformator*, un 

creator* di ordml nuovi, in 
una parola un rivoluzionario ». 

Trovare « le nuuve legge e 
u nuovi ordini» e funzione 
del principe; «mantenere le 
cose ordinate » appartiene al
ia responsabilita dei popoli. 
al loro senso di « religtone • 
(e qui Procacci fa anche giu-
stizia dell'altro luogo comune 
che attnbuisce a M. la con 
cezione della religtone come 
mstrumentun regnt. anziche 

come condizione prelimtnare dl 
una coscienza civile a livello 
popolare). Ma trovare le • n u o 
ve legge* non basta: la sco
perta di esse e il presuppo-
sto della a revoluzione ». Per
che quests si realtzri. occor
re che il principe nuovo sul 
la base di quelle leggi pro-
ceda all'azione. Procacci sc io 
glie. cost, anche 1'equivoco re 
lativo all'interpretazione della 
esortazione finale del « Princi
pe ». che non e gia • una 
sua appendice retorica», ma 
« l a sua logics conclusione». 
Si t ra tu . infatti. de l l 'aap 
pel lo» che lo scrittore c po-
pulare» l a n d s al principe 
nuovo perche si facela Inter-
prete della volonta collettiva 
e passi a realizzare la « r e 
denzione » d'ltalia che 1'anali 
si della situazione stories ha 
finito col mostrare possibile 

Rileggen;'" questo tamoso 
appello. Procacci cost a w i a 
la conclusione del suo lumi 
noso saggio: « non temiamo di 
lasciarci trasportarn dalla no
stra passlone civile se, lad 
dove Machiavelli parla di 
"barbaro dominio", la nostra 
mente va alia vecchia, inglo-
riosa, ma tenace reazione ita 
liana e, laddove aveva parla 
to di "virtii grande dalle 
membra" il nostro pensiero 
corre alia "virtu" dei nostn 
operai e dei nostrl contadini 
Anche a questo, anzi soprat 
tutto a questo servono 1 clas 
sici: a tener desto il nostro 
tmpegno civile e rivoluziona 
rio e la volonta di batterel 
per una soeieta piu gitista » 

Armando La Torre 

Filosofia 

La vita di Immaimel Kant Ml raceontt def-li allievi 
e anici Bortwski, Jachmann e Wasiaaski 

Fiducia nel 
pensiero critico 
per un tempo 
assai oscuro 

In tempi dominati daila con-
traddizione dell'infinito sccu-
mularsi delle contraddizioni, 
come questo, dove u segno. 
Is traccia della ragione va 
oscurandosi e sembra Utopia 
o maiinconico vizio dl pochi. 
sara forse utile leggere q u e 
ste tre brevi biografie di Kant 
(La vtta di Immanuel Kant 

con prefazione di Eugenio Ga-
rin. B a n , I^terza 19A9. pp 12R 

Un libro, un film 

II belP Antonio 
non si fa onore 

• Gelldo e bef I ardo » cosi 
Concetto Marches! definl una 
volta Vitaliano Brancati. E 
certo e evidente nelle opere 
di Brancati (e in partlcolare 
in questo Bell'Antonio che ri-
compare sugli schermi in occa-
sione dell'estiva carenza di 
prodotti cinematografict nuo
vi) U ptacere lntellettuale dl 
ritrarre con distaccata e cru-
dele lronia 1 costumi e 1 tabu 
della piccola borghesia in que
sto caso Sicilians- L'uso della 
lente deformante della tronia 
ci restituisce un smbiente so
ciale reale in una luce stre-

gata che svela tutto 1) carat-
tere assurdo e quasi surreale 
dl una soeieta in cui, per 
esempio, un maschio che non 
• si fa onore con una donna » 
porta disonore ed ignominia 
su tutta la famiglia. Un difet-
to fisico diventa una colpa 
E' il caso dl Antonio, un bel-
l issimo e rnolle ragazzo che 
ricorda nell'mdolenza e nello 
sguardo certe figure dl giova
ni greci o latini come posso-
no venire fuori dai vers! dl 
Saffo o di Catullo e dal ro-
manzo dl Petronlo, con in piii 
perb la sua Incapacity ad ama 
re che ne fa un mauriit f o r 
mato piccolo borghese cioe In-

capace di essere veramente 
un « maledetto » di deraglia-
ra dalla regola, di dare scan-
dalo. II suo dramma e una 
farsa, ma il libro non e far-
sesco e denso plastico sensua-
le e forse un po ' barocco, ri-
dondante. La farsa compare 
nei personaggl di contorno. che 
spesso rasentano Is facile 
macchietta; il padre dl Anto
nio il suocero la madre. La 
metrica narrativa d) Branca
ti ha tutte le cadenze di una 
« sicilianita » corposa e ondu-
lata. E anche se Brancati 
va collocato neU'ambito di una 
tradizione letteraria che da Pi
randello arriva a Vittorini 
(nel senso che I'elemento in-
sulare assume significati qua
si metafisici mitici o fiabe-
schi) in lui 1'iroma non si ri 
volta in fiaba o in rigorosa 
evidenza delle trame, ma in 
una aderenza (al dl la di 
ogni intenzione ironica o sa-
t inca) ai modi alle forme ai 
tempi e diret alle «paziatu-
re » mentali, aH'atteggiamento 
verso la materia che ricorda 
Palermo o le chiese dl Cata 
nla. 

II BeII'i4nfonio e un libro 
che si legge ancora volentieri 
come si legge un narratore, 
cioe uno scrittore che narra 
un'azione ma dal qimle certo 
non ci si pub aspettare una 
problernatica della forma o 
scoperte linguistiche di un 
qualche tnteresse che non rlen-
trino nella « sicilianita ». 

Pier Giorgio Rubra 

L. 12UU) opere di tre contem 
poranei del ftlosofo e suo) 
amici e familian. tmdotte, ere 
do per la prima volta in Ita 
ha. da Pacor. Gli autori sono 
Borowski. teolotto e poi arci 
vescovo della Chiesa evange 
Ilea, morto nel 1831. discepol< 
e intimo anueo di Kant: \\ 
suo scritto venne pi.ht>licati 
nel 1H04. I'anno medesimo cio* 
della morte del suo maestro 
lo s t e ^ * anno escono anche 
le tjiotrafie di Jachmsnr 
(stesa in forms epistolsre) e 
di Wasianski. entrambi pure 
allievi del filosofo. e 1'ultunc 
suo segretario e curatore fi 
no agli estremi moment!. 

Tre testimoni. tre attentl os 
servatori di una vita cunosa 
paradoasale, p*"r <*rti aspetti 
msgics , tenuta cosi a lunge 
per forza di volonta o per ri 
gida applicazione della ragio 
ne; minuziosi ricostrutton del 
la stnunba e inquietante e 
umamssima quotidianita di 
un uomo che sembra avei 
vissuto. in ogni momento an 
che della sua vita fisica, sot 
to il segno della lucidita e del 
la coscienza Non mi attarde 
ro sugli innumer) episodi, che 
tormano la leggenda di Kant 
m queste pagine npresi e ri 
petuti con una certa compun 
zione, degna dell'agiografiti 
di un laico; con una prusa ve 
nerante, fra intenenta e (ill 
stea, ben resa da Pacor, che 
tuttavia ha il profumo pei 
nulla spiacevole di (in tempi 
in cui a eventi assal contrad 
dittori e oscuri si sapeva con 
trapporre la fiducia nel pen 
siero e nella critica (quelle 
e pur sempre il tempo altc 
della borghesia europea). 

Si tratta di episodi che van 
OO oltre la curiosita e che 
consentono di com piere un 
utile penplo. anche se a li 
vello minore. del continente 
kantiano. E sarebbe a questo 
proposito, da vedere piii t> 
rondo il sigmficato e la por 
lata dell' immedesimazione del 
la • filosofia » kantiana con la 
biografia dell'uomo Kant: lm 
medesimazione preromantica. 
fremito di temp) diversi, an 
ticipaztone di una regola qui 
portata sino alle estreme con 
seguenze e senza e chiaro, le 
successive torbidezze spiritus 
listiche. Qui, anche nell'episo 
dio giornaliero, negli usi con 
viviali, nelle idiosincrasie fon 
date su pretese scientifiche 
nel metodo. riuscito, di far 
durare una vita fisicamentt 
ridotta letteral mente all'osso 
sino agli ottant'anni (viene 
in mente un'analoga volonta 
di durata In un «material) 
sta » veneto del 500, il Corner); 

qui trovi sempre riflesso un 
rigore laico e materialistico 
appunto una ferrea certezza 
che la vita 6 tutta qui, nella 
vita, appunto, nell'esistenza 
Lndicherb solo un dato. che 
io non conoscevo e che for 
s s e poco noto anche ai let 
tori e che trovo altamente poe 
tico e significativo. 

Kant, lo si sa, non si e 
mai mosso da Konigsberg 
(chissa perche, per quale stu 
plda deformazione pseudo-pro
gressists, il norne del l s sua 
citta e stato camhlato in Ka 
liningrad); 11 e sempre vissu 
to insegnando, partecipando 
cordiale e ciarllero come era 
e spiritoso, alia sua vita socia 
le, parte di essa come le pie 
tre, tl flume, le case. Solo ne 
gli ultimissimi anni, o mesl di 
vita, fu preso da una improv 
visa smania dl viaggiare. Di 
colpo eccolo architettare av 
venture e viaggi lontani. e or 
ganizzarll, o farll organlzzare 
e persino intraprenderli, usci 
re in carrozza, awiars i , anche 
se I'evasione non poteva du 
rare piii di pochi minuti. ta 
le lo sfinimento e il languo 
re fisico in cui si trovava 

Eppure, nella mente gia in 
torpidtta anche quella fallita 
escursione era un viaggio, che 
poi In casa egli tornava a con 
getturare e ad esaminare, con 
la vasta conoscenza geografi 
ca che sui libri si era forma 
to. MalinconJa senile? O non 
pluttosto dtsposizione a Intra 
prendere una vita nuova, una 
seconda vita, che le ferree leg 
gi della natura tuttavia nop 
consentono? 

Rino Dal Sasso 

Notizie 

II premio Pino Pascall, 
fondato d«i genitori dell'ar-
titta • potto totto la diro-
tiono teenies della Soprin-
tendenia all* Gslleri* dl 
Roma 2. — Arte Contempo-
ranaa, GaMorla Nsilonalo 41 
Arte Moderns — con un 
Comitsto di Protldoms for-
mato d« Glulio Carlo Argan 
Cotoro Bron^i, Palms Buco 
rtlli, Maurlilo Cslvosl, Otto 
Hshn, • ttsto attognsto in 
quotta tus prims odliton* s 
Maurlilo Mochottl da una 
giuria composts da Giorgio 
ds Marchi$, Piotro Marino, 
Sandra Pinto, Franco Soul, 
MarlM Volpi Orlaodlnl. 

II glovano sutors * ttsto 
Invitsto dalla Ssgratorla dol 
Promlo ad all«»Hrs una mo-
ttra nolla Gal lor ia Pino Pa-
•cell dl Pellgnano s Mara 
del 17 tugllo si 17 s«o«to 

pro«tlmo; in tal* occailono 
il promlo coniiitenta in lira 
M«.0M vorra ufncialmonto 
contegnato all'artiita dai 
fondatorl o dal Comitato di 
Prssldonia. 

E' In corto dl ivolglmonto 
dal 15 di luglio I* IV Rauo-
gna doll'Editorla Italiana, 
Premio all'Editore, Premio 
alia Torza Pagina ad alle 
Pagina Periodic!** dl Infor
mation* Cultural*, Scion tin
ea • Lotterarla dl Rimini. 

Ouott* IV million*, all*-
ttlta In un grand* padtglio-
n* prefabbricato »ul Lungo-
nurt ViHorio Emanuolo (mo-
tri m dal Grand Hot*l), t l 
pra»*nta In msnkra ban* ar-
tlcolata noil* tut parti, nltl-
dsm«nt* tcompartlta noil* 
Miionl Pi*ra Rsatagna, fa-
llcamant* rl»oHs noil* pra-
tsma. 

Concludora I'lnlilatlva. a 
coronamtnto dl una tarata 
dl gals al Grand Hotel dl 
Rimini, uns tsvols rotonds 
dl stponsntl dol glornslltm* 

tul t*ma, oggl tatramam*nt* 
athisla, del progrettivo de-
csdimonfo dells tpecincita e 
funzlon* dolls Ttr»» Pagina, 
gia avvlata del ro»to ad at-
sorbirti In quella periodica 
d'informailone cultural* piii 
rkcament* connotata a alH-
n*ata al tempi-

La Rattegna, Inaugurate 
ufncialmcnt* II 2 agotto alia 
present* dell'on. Luigi Pretl, 
President* dell* iniiiative, 
dal Pmidentl dell* Giuri* 
dal peaml profetwrl Felice 
Battaglla s Luciano Ance-
tchi, del DlrcHori Generali 
alle Information! della Prest 
dama dal Conslglio ed alle 
Biblioteche del Minittero 
dells P.I., dl Autorita, edi
tori a numerot* persona I Ita 
del mondo culturale, nonch* 
dogll Invlati della ttampa, 
d*ll* T*l*vlt»ono * dal Cin«-
fltornsls. 

mtton 

Nella s*»lvo* oscuri 
dflle It'icgi p*T gli 
inrarirhi •* le RU|V 
plenz«* nella scuola 

Fard una breve pi ernes %a 
per i prctam m materia di 
Ugtslaztone tcolastica 

Ad una legge che regola u 
contenmento degli mcaricht e 
delle suppleme neUa scuola 
segue sempre un' nrdmanza 
mmistenale a pertenonamm 
to e chiartmento del' legge 
stessa. L'ordtnama mintsterta 
le esce a so*presa e toccherd 
all'tnteressato tenerst w con 
tatto teletontco '-on to libre 
rta aello Stato per sapere se 
l'ordtnama e nata o non e 
nata. Attaccato al micrutnno 
pud trascorrere anche mest 
fcedast ordinoma per gli in 
cancht e le suppleme neqli 
tstttult professional! di Stato) 
ed arrtvera anche tl gtomn m 
cut st vergognera di importu 
nare la librerta dello Stato 

Quando pot arriva fordtnan-
ea non e certo cosa facile 
ne celere tmpadrontrsi del st 
gnificato del testu perche es 
so, a sua ivlta come accade 
per quello sulla legge 13 gtu 
gno 1969, pud atare ben S9 
leggi.' Ne ho tatto un elenco 

La prima legge. msegnarnen 
to della musica e del canto, 
ha 4S anm (4 settembre 1924 
n. 1533). lulttma un mese cir 
ca (13 giugno 1*9 n. 2S2; 

L'tnsegnamento delta reluiia 
ne e regolamentato ca una 
legge trentanovenne (b qmqno 
1930 n. S24). 

Le 59 leggi da me elencate 
separatamente non compren-
dono naturalmente Le areola-
ri mmisteriah, le modtficazto-
m di leggi. le cirvolari. A wl-
lazzo dei lettort ima sono piu 
propensa a credere chr Vone-
sto cittadino italiano sara pmt 
tosto scosso da bnvidt di di 
sousto) trascriverO testualmen 
te la lettera b) delfart. 3 del-
I'ardlnanza m questione. 

f Una graduatoria degti uspt 
rantt non abiUtati che siano 
for nit i del tilolu dt studio 
(laurea o diploma) valido an 
che tn via transitoria. ai sen 
si della lobelia C 'innessu al 
regolamento approrntu ton ue 
creto del Presidente della Re 
pubblica 29 aprtle 1957 n 972 
integrato dal decreto del Pre 
sidente della Repubblica 14 dt 
cembre 1961 n. M4A. nonche 
dalla tabella B anntwsa al de 
creto del Presidente della He 
pubhhea 21 novembre l9fib 
n. 1298, integrato cful decrcfo 
PR. 24 ottobre 1967 n. 1127 e 
dal decreto del Presidente del 
la Repubblica 23 agnsto z.w>A 
n. 1129 e per leducazionv fi 
sica, ai senst della legge 7 teb 
braio 1958 n. 88. e successive 
modincazionJ », ecc. ecc. 

Una sola lettera dt un ar 
ticolo cita ben set leqgt ^er 
non parlare delle successive 
modiflcaziont! Ognt ultermre 
commento e superfluo 
ANTONIETTA POST1GLIONE 

(Posillipo - Napoli) 

II « Dioniso » 
o la « Folgnre » 
turbano la pare 
della Barbagia ? 

1 13 componentt del gruppo 
teatrale * Dioniso», che n 
trova in Sardegna per le sue 
operazioni di «rapporto di
retto » e sedute con partect-
pazione attiua, sono stati con-
I'ocati 'n blocco alia stazione 
dei carabmieri di Mamoiada 
e « canstgliati » a non affigge-
re manifestl che turbino la 
pace del paese 

All'origtne dei fatti: In 
proiezione in piazza del film 
«r Dirisione Folgore » effettua-
ta dai paracadutisti che han
no tl campo di esercitaztoni 
nella zona. 

Un gruppo dt cittadini e il 
gruppo a DtontSO » hanno, al
lora, composto e afflsso, un 
manifesto dt protesta che ini-
2io cosi: « Quest'anno la testa 
del Carmine e cominciata con 
una mamfestasione quanto 
mai strana, la proiezione del 
film fascista " Divisione Fol
gore "... r> e U manifesto tint-
see: « Cittadini! Non abbiamo 
bisogno di film militarist ma 
che sia attuato il Piano dl Ri 
nascita!». 

/ componentt del gDtontson 
hanno risposto ai carabinutri 
che la Costituzione italiana 
consente la libertd di opinio
ne e di stampa, e, hanno n-
badito che il manifesto non 
attaccava i singoli paracadu
tisti ma I'lnopportunita di un 
film che esalta si Veroismo 
ma non mostra gli interessi 
dt classe di una guerra sbo-
gliata. 

Gia tn precedenza, a La Ca-
letta, sulla costa orientale del
la Sardegna. quelli del « Dio
niso » erano sfalt fermati dal
la polizta che proibl la loro 
otjerta al pubblico di manife
st del Maggio francese. 

Dottor DE SIO 
(Mamoiada) 

Dalla Romania 
Marctana LAZAR - P.O. Boi 

214 - Cluj 1 - Romania (ha 20 
anni, corrisponderebbe in ita 
liano e lnstese) 

Anca DULIPOVICI - BD 
CF.R. n. 46 - Giurom • Roma 
nia (ha 20 anni, corrisponde
rebbe in italiano, francese e 
rumeno). 

Fiorance GALL str Fan-
net, n. 17 Beius - Ind Bthor 
- Romania (ha 18 anni, cor 
risponderebbe in italiano i 

Mariana RUSU str Stetan 
eel Mare n. 25 - Ind etui 
Gherla • Romania (cornspon 
derebbe in inglese e jtaliano) 

Lucia Felicia SABADUS 
str. Maior Stratsnovici n 14 
A. Gherla Clu) Romania 
(corrisponderebbe in (ranee 
se). 
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