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II tenente William Calley 

Psicanalisi 
di un boia 
A colloquio con il professor Franco Fornari 
La personality « autoritarista » • Un senso di 
colpa collettivo, che i funzionari delia «obbe-
dienza distruttiva»cercavano di negare, emer

ge dal cuore stesso delia cittadella imperialista 

Adesso, il gendarme mon-
diale dell' imperialismo ha 
anche il suo «caso di co-
scienza ». Si chiama William 
Calley. tenente. e l'autore 
delia strage di Song My. In 
alcune foto distribute in 
questi giorni dalle agenzie 
lo si vede mentre esamina 
sorridente. col suo avvocato, 
i telegrammi di solidarieta 
ricevuti dopo la condanna 
all'ergastolo decretata dalla 
corte marziale di Fort Ben-
ning. E' stato scarcerato per 
ordine diretto del presiden-
te Nixon. 

Ma perche, e fino a che 
punto. William Calley e di-
ventato un < caso di coscien-
za », costringendo la ' way 
of life statunitense a un au-
toesame che ha trovato pron-
ta comprensione nella stam-
pa borghese. Corriere delta 
sera in testa? Che cosa ha 
inceppato la logica dell'ag-
gressione che per anni ha 
rovesciato sul Vietnam mi-
Iioni di tonnellate di bombe, 
napalm, defolianti, con una 
sempre piu rafTinata pro-
grammazione del massacro 
sorretta da una tecnologia 
strepitosa? Siamo davvero 
di fronte a un tentativo di 
revocare in dubbio la «li-
cenza di uccidere > che gh 
imperialisti si sono autoas-
segnati nei confronti dei 
processi rivoluzionari che 
scuotono il mondo? 

Le istituzioni 
violente 

Ne parliamo col professor 
Franco Fornari dell'Univer-
sita di Milano. Allievo di 
Musatti. esponente di punta 
delia cultura psicoanalitica 
italiana. Fornari ha da tem
po awiato, in sintonia con 
altri filoni delia ncerca psi-
cologica europea e amenca-
na. una serie di ricerche 
sulla c psicoanahsi delia si-
tuazione atomica »: si tratta 
cioe di individuare quei mec-
canismi profondi che. a li-
vello dell'inconscio. elabo-
rano e determinano i com-
ponamenti umani collettivi 
in rapporto alia guerra e 
a quelle che vengono chia 
mate da questi studiosi le 
c istituzioni violente * (IV 
sercito in primo luogo. la 
polizia e. in generate, que-
gli apparati in cui la violen-
za \kne canahzzata. orga-
nizzata e diretta col fine di 
gestire il processo sociale). 

II ccaso Calley >. dice For
nari. in so non e una no vi
ta. Ci troviamo di fronte a 
una manifestazione di quel 
comportamento che gli psi-
cologi chiamano di < obbe-
dienza distruttiva .̂ E' un 
comportamento tipico di al
cune personality che possono 
apparire a un esame super-
ficiale sane, ma che sono in 
realta patologiche. La scien-
za le ha identificate come 
« autoriiariste » 

Come si definisce la tipo 
logia delia personalia «au 
tontari?ta >? Vale la pe:ia 
di ricordare la ricerca con 
dotta su un gruppo di tede-
schi dallo psicanalista ingle 
se R. E. Money Kyrle. delia 
cerchia di Melanie Klein. 
Nel 1946. Money Kyrle con 
dusse in Germania. per con-
to di una commissione al-
leata. una indagine alio sco-
po di selezionare quadri di-
rigenti per il post-nazismo. 
Alle persone che si presen 
tavann alia commissione si 
descriveva. come test. I'al-
lucinante realta dei campi 
di stermmio. Alcune fra es

se — e furono quelle che lo 
studioso classified poi come 
i autoritariste » ~- reagivano 
prima negando. poi chieden-
do che i colpevoli fossero 
puniti. In sostanza. esse non 
manifestavano alcun senso 
di colpa cosciente nei con
fronti dell'universo concen-
trazionario che pure li ave-
va coinvolti, come aveva 
coinvolto l'intero assetto del-
la societa tedesca sotto il 
nazismo. A tale atteggia-
mento corrispondeva, in que-
ste persone. una adesione 
totale. senza riserve. all'au-
torita dominante in qualun-
que gruppo del quale entras-
sero a far parte. . 

Nei giorni scorsi. uno dei 
commilitoni di Calley, per la 
verita prima che quest'ulti-
mo si travestisse da pacifi-
sta. aveva dichiarato che 
nel Vietnam gli ordini erano 
di uccidere i nemici e che 
non e'era tempo di fermarsi 
a riflettere se si trattasse di 
donne o bambini disarmati. 
E con lui l'hanno detto mol-
ti altri, Calley compreso. do
po che la logica del blocco 
industriale-militare statuni
tense aveva emesso. nei con
fronti dei rivoluzionari viet-
namiti. un verdetto di colpa 
e delegato i suoi funzionari 
a comportarsi di conseguen-
za. Compresi. naturalmente. 
i superiori militari e politici 
di Calley e gli scienziati-ideo-
logi alia Kahn che piamfica-
no il conflitto atomico in ter
mini di «megamorti» ed esco-
gitano per le guerre parti-
giane la kill ratio che tanto 
piace agli strateghi (boccia-
ti sul campo) del Corriere 
delta sera. 

Ma nel «caso Calley», 
prosegue Fornari. e'e una 
novit;- testimoniata dalla 
stessa sconvolgente ampiez-
za che il dibattito ha preso. 
Nel cuore stesso delia citta
della imperialista. emerge 
quel senso di colpa colletti
vo che i funzionari dell"« ob-
bedienza distruttiva > cerca
vano di negare. E* una no-
vita che la violenza distrut
tiva. esemplarmente rappre-
sentata dall'aggressione al 
Vietnam, possa essere denun-
ciata nello stesso gruppo che 
la perpetra. Bisogna certo 
guardarsi, ammonisce For
nari. dal sopravvalutare la 
contraddizione esplosa fra 
struttura giuridica e struttu-
ra violenta. cioe fra la leg-
ge che non legittima piu e 
anzi condanna. con Calley. 
il massacro. e la macchina 
militare che 1'ha eseguito: 
non bisogna cadere vittime 
di quello che uno studioso di 
questi problemi. Gaston Bou-
thoul. chiama «illusionismo 
giuridico >. 

II verdetto 
di colpa 

Ala e anche vero che. una 
volta messo in crisi il com 
pito distruUivo cui I'impe-
rialismo afTida le proprie fi 
nalita politiche. non si puo 
piu dire dove ci si ferme 
ra. « Se il verdetto di colpa 
decretato per il nemtco. per 
il vielnamita. viene reimpor-
tato nel gruppo che I'ha de
cretato. cioe nella societa 
statunitense. ecco lo sgo-
mento. I'anomia » (cioe la 
perdita di significato delia 
legge che fino a quel mo 
mento aveva assicurato coe 
sione e funzionalita al grup
po). 11 sergeme Gary Coo 
per dichiara desolato: « Allo-
ra siamo tutti criminali di 
guerra >. 

Entrano in crisi in tal ca

so i presupposti stessi sui 
quali la macchina militare 
fonda la propria collocazione 
e funzione. Piu in generale, 
osserva Fornari. entra in 
crisi l'istituzione violenta 
come tale. Potremmo ag-
giungere che con l'istituzio
ne violenta entra in crisi la 
organizzazione politico-socia-
le capitalistica che di quella 
istituzione fa lo strumento 
terminate e permanente del-
la gestione del proprio pote-
re. Tanto piu quanto piu cre-
sce la rivolta di massa con-
tro quest'ultimo. 

Crisi 
di massa 

La crisi stessa. precisa 
Fornari, e vissuta negli Sta-
ti Uniti come fatto di mas
sa: non e piu cioe il risul-
tato dell'azione politica di al
cune avanguardie organiz-
zate e consapevoli (si pensi 
al movimento negro o a 
quello studentesco). Evidente-
mente sono state toccate an-
gosce di base e sollecitate 
strutture gia al limite delle 
loro possibilita di tensione. 
Non a caso. osserva il pro
fessor Fornari. Nixon blocca 
il processo facendo scarce-
rare Calley e cercando di 
restituire la sua rispettabi-
lita alia istituzione violenta 
Cosi si ristabilisce, agli oc-
chi dei membri del gruppo. 
la funzionalita del circuito 
« comportamento autoritario-
obbedienza distruttiva >. Non 
a caso riprende consistenza 
politica (negli Stati Uniti. 
ma anche in Italia) l'ipotesi 
deH'esercito mercenario co
me versione privilegiata del-
I'istituzions violenta. TJ gen
darme statunitense tenta di 
sottrarsi anche cosi al con-
traccolpo delle nevrosi col-
lettive 

Qui Fornari allarga il di-
scorso. affronta il tema del
le responsabilita di campo. 
Non si puo non partire dal 
Vietnam. II « caso di coscien-
za * Calley e in realta il 
« caso Vietnam >. E' il Viet
nam. e la sua lotta straor-
dinaria. e il suo sacriheio. 
anzi. dice Fornari. e la 
« cronicizzazione disperata di 
questo sacrificio > (ma que-
sta espressione sollecita 
certo un' approfondimento 
dell'analisi) che blocca la 
logica delia violenza e in-
verte i termini del funziona-
mento delia macchina di
struttiva. 

Nel Vietnam la macchina 
perde colpi. l'istituzione vio 
lenta non adempie la sua 
funzione. non riesce piu a 
perseguire il suo scopo. non 
vince. Secondo Fornari. e la 
stessa alternativa < vincere-
perdere » che entra in crisi 
ne] sistema di violenza ge-
neralizzata che rimperiali-
smo proietta su sea la pla
netaria. E' un destino ques^j 
al quale il sistema capitali-
stico. in forza delia contrad
dizione di classe che esso 
tende a riprodurre fuori di 
se. non puo sottrarsi e che 
tende quindi a coinvolgere 
lo stesso campo socialista. 
Sta andie qui. per Fornari, 
il significato profondo. la vi
tality del progetto socialista > 
di gestione delia societa: 
nella capacita permanente 
che esso presuppone di de-
strutturare. con I'abolizione 
dello sfmttamento e del do-
minio delCuomo suH'uomo. 
le istituzioni violente. gli ap
parati nei quali si organiz-
za la coercizione sociale. 

Franco Ottolenghi 

La complessa situazione sociale e politica delia Turchia d'oggi 

GU STUDfNTI BffitJiJ M AWKABfl 
II movimento studentesco, noto tre anni (a su parole d'ordine antimperialiste e antiamericane, affronta la realta del 

Paese - La svolta dell'Universita del Medio Oriente - La sesta flotta non riesce a utilizzare i porti - Come e giudicata 

dall'opinione pubblica I'iniziativa di Deniz Gesmis - Il perche dello slogan « una macchina per ogni uff iciale* 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DALLA TUR

CHIA. aprile 
Se e vero — ed e certo 

vero — che la Turchia e da 
piu di vent'anni per gli ame-
ricani uno dei pilastii del lo
ro impero mondiale, del siste
ma strategico e politico cioe 
con cui essi hanno cercato 
di fasciare letteralmente la 
Terra, e anche vero che essi 
non hanno oggi ragione di es
sere soddisfatti per il modo 
come le cose vanno in questo 
paese. Nell'ordine di priorita 
delle loro preoccupazioni vi 
sono prima ben altre gatte 
da pelare. dall'Indocina alia 
America latina. Perfino nella 
piu ristretta area mediterra-
nea. non e qui il principale 
motivo di inquietudine. Ma 
ugualmente vi sono indizi per 
cui a Washington non si e 
certo tranquilli. 

A quanto mi dicono. il Pen-
tagono assicura che I'impor-
tanza trategica delia Turchia, 
piattaforma avanzata di attac-
co sul fianco meridionale del-
l'URSS. non sarebbe piu quel
la di una volta, viste h nuo-
ve possibilita fornite dalle piu 
moderne armi a vasto raggio 
di azione. Essa resterebbe co-
spicua soprattutto a causa del-
la colossale base di Incilik, 
nel sud del paese, che serve 
a controllare anche il Medio 
Oriente e che rappresenta un 
anello indispensabile di quel 
dispositivo militare che si pro-
lunga in Asia sino all'Estre-
mo Oriente. In realta, vi so
no altre grosse basi america-
ne in Turchia: ad Eskehir 
e Elazig, ad esempio. Quan
to alPimportanza complessiva 
politica oltre che strategica, 
delia Turchia nello schiera-
mento dominato dagli Stati 
Uniti, se mai essa e un po' 
calata, lo e certo di ben poco. 

Ora, le preoccupazioni ame-
ricane non vengono, se non 
in piccola parte, dagli indiriz-
zi ufficiali di politica governa-
tiva, sebbene anche qui vi sia-
no state negli ultimi sei-sette 
anni talune novita. Nel decen-

- nio c cinquanta >, quello di 
Menderes. la Turchia era to-
talmente vassalla di Washing
ton, l'estremismo antisovietico 
e proatlantico essendo la prin
cipale caratteristica delia sua 
politica estera. Anche oggi la 
linea dclla Turchia resta — co
me assicurava di recente la 
riviita americana Time — < so-
lidamente pro occidentale >. 

Col passare degli anni, i di-
rigenti dell'Ankara, si sono 
tuttavia preoccupati di diver-
sificare maggiormente i loro 
rapporti internazionali. Essi 
hanno accolto gli inviti dei 
dirigenti sovietici ad una 
maggiore distensione nelle rt-
lazioni fra i due paesi. Vi 
sono stati scambi di visite, an
che ad altissimo livello. col-
laborazione economica e una 
tendenza quindi a passare 
alio stadio del cbuon vicina-

to». La Turchia ha inoltre 
stretto maggiori legami con 
l'Europa occidentale. con la 
Germania federate in partico-
lare. Vi 6 chi sostiene che 
quest'ultimo motivo spiega 
perche alia fin fine gli ame-
ricani, diffidenti verso la ri-
valita tedesca, avrebbero la-
sciato cadere l'ex-primo mini-
stro Demirel. troppo tenero nei 
confronti di Bonn. 

Le principali cause di preoc-
cupazione per gli americani 
stanno comunque altrove. In 
questo paese, dove essi sono 
stati e in gran parte sono tut-
tora padroni, esiste un auten-
tico e diffuso sentimento an-
tiamericano, vivo tra il popo-
lo e la stessa piccola borghe-
sia. Alia sua base e'e il na-
zionalismo di una nazione ne-
gletta e offesa, che non e ri-
masta insensibile al risveglio 
dei vicini popoli arabi. Le ve-
trine degli uffici americani 
volano in pezzi assai spesso. 
Perfino le case dove gli ame
ricani alloggiano vanno sorve-
gliate dai poliziotti. Tanta e 
l'ostilita che — si dice — «la 
sesta flotta e messa nell'im-
possibilita di utilizzare i por
ti dell'Asia Minore ». 

Eloquente e la vicenda di 
Deniz Gesmis, il giovane stu-
dente che. dopo un periodo 
passato nelle file delia Resi-
stenza palestinese, ha organiz-
zato con un piccolo gruppo 
alcune azioni di c guerriglia 
urbana», tra cui il recente 
rapimento di quattro militari 
americani. Arrestato, egli ri-
schia la pena di morte. Co
me metodo di azione rivolu-
zionaria, il suo e con testa to 
dagli stessi studenti piu ra 
dicalj, che in genere ne com-
prendono Tintrinseca debolez-
za. Ma. personalmente, Deniz 
Gesmis, e circondato di mol-
ta simpatia in questo paese, 
dove anche il malcontento 
contadino ha preso tradizio-
nalmente nel passato piutto-
sto il volto del banditismo 
giustiziere, che non quello del-
la rivolta impulsiva di tipo 
jacquerie. Non poche ragazze 
se ne sono innamorate, veden-
dolo in fotografia bello e alte-
ro in mezzo ai.poliziotti, men
tre i bambini gia giocano nei 
cortili a ripeterne le gesta. 

Lo stesso movimento stu
dentesco e nato tre anni fa 
esclusivamente con parole 
d'ordine antimperialiste, quin
di antiamericane. Solo piu tar-
di esso si e avvicinato ad un 
impegno piu diretto nei con
fronti dei problemi sociali e 
politici interni del paese. Ti-
pica e la s tori a dell'LIniversi-
ta del Medio Oriente, creata 
appo itamente dagli america
ni alle porte dell'Ankara e 
costruita secondo il modello 
dei campus, che esistono ne
gli Stati Uniti. Avrebbe dovu-
to essere una fabbrica di di
rigenti modellati secondo cri-
teri americani e destinati non 
solo alia Turchia (sebbene gli 
studenti turchi vi siano pre-
ponderanti) ma a tutta I'area 

Una recente manifestazione di studenti ad Ankara 

dei paesi vicini. E' diventata 
invece — un po* come e ac-
caduto con la < Universita li
bera > di Berlino occidentale 
— la roccaforte dell'agitazio-
ne studentesca, la piu radica
te e ostinata, tanto da essere 
oggi chiusa e occupata dalle 
forze armate. 

Essere antiamericani non si-
gnifica — si badi — essere 
filosovietici. Molti fattori sto-
rici e politici ostacolano una 
simile transizione: le vecchie 
guerre contro la Russia del-
1'impero ottomano, l'antico-
munismo eretto per decenni 
a dottrina dominante, gli er-
rori di Stalin che chiese nel 
dopoguerra modifiche di fron-
tiera. L'avvicinamento tra Ata-
turk e la Russia di Lenin non 
fu, in fondo, che una paren-
tesi nella storia del paese. La 
base dell'ostilita antiamerica-
na e — ripetiamo — piutto-

sto il sentimento • nazionale, 
quel nazionalismo che in fon
do e cio che resta piu vivo 
del kemalismo. 

E' un nazionalismo vivo an
che nell'esercito. Di qui una 
certa diffidenza americana per 
un'eventuale conquista diret
ta del potere da parte dei mi
litari. Le forze armate turche 
non sono quelle greche: se 
queste si sono consolidate at-
traverso la guerra civile, quel
le hanno piuttosto alle loro 
spalle la lotta contro i pa-
scia. Sono anch'esse ingabbia-
te nella NATO, di cui costi-
tuiscono il reparto nazionale 
numericamente piu forte, dop-
pio di quello italiano; ma gli 
americani si sono sempre 
guardati sinora dal fomirgli 
armi troppo moderne. prefe-
rendo tenere queste nelle pro
prie mani. Gli ultimi avveni-
menti hanno mostrato infine 

come 1'esercito stesso e i suoi 
capi siano divisi. Da una fon-
te che ritengo degna di fede 
ho saputo che proprio uno 
dei generali piu in vista si e 
sentito sconsigliare tempo fa 
a Washington quel « colpo di 
stato», di cui gia si parlava 
in Turchia. Non era — pos-
siamo esserne certi —amore 
di democrazia, ma piuttosto 
espressione di un sospetto, 
per cui vi sono. come abbia-
mo visto, non pochi motivi. 

Se la CIA (o chi per essa). 
manovra dietro la crisi turca 
— ed e scontato che lo fac-
cia — il suo obiettivo e piut
tosto il compromesso fra ca
pi militari e forze politiche 
moderate. Per domare i fer-
menti nazionalistici e riformi-
sti deH'esercito si conta sul 
tempo e sull'impiego congiun-
to di due metodi. II primo 
e la punizione discipiinare. la 
repressione aperta o striscian-
te. II secondo e piu sottile. 
Le forze armate vengono as
sociate alle strutture capitali-
stiche del paese. Gia gli uffi
ciali sono relativamente ben 
pagati. In piu essi dispongo-
no di una cassa previdenzia-
le, che mentre garantisce pen-
sioni elevate, costituisce una 
potenza economica, tanto da 
partecipare con la Renault 
agli investimenti per una fab
brica automobilistica. Lo slo
gan che circola e: « una mac
china per ogni ufficiale >. 

Tutto cio spiega perche si 
debba parlare solo con molta 
cautela di un « nasserismo » 
turco. In un certo senso la 
Turchia il suo nasserismo lo 
ha gia avuto (fu il kemali
smo) in altra epoca storica, 
con altri rapporti di forza 
mondiali e quindi con una 
sua diversa evoluzione. La do
ve oggi esiste ancora. il nazio
nalismo militare e riformista, 
a sfondo antiamericano, rap
presenta indubbiamente una 
forza, ma ha anche limiti se-
ri, che non consentono di pre-
vedere ad occhi chiusi uno 
sbocco progressista. 

A conclusione di questa 
sommaria inchiesta sulla cri
si turca, che tanti riflessi ha 
o potrebbe avere nell'area me-
diorientale e mediterranea, 
troviamo cosi che non e pos
sible giungere a conclusioni 
univoche. Niente affatto uni-
voca e la situazione del pae
se. La crisi continua. Nemme-
no coloro che ne seguono pas-
so per passo gli sviluppi si 
sentono di fare previsioni, sia 
pure a scadenze di pochi me-
si soltanto. Un punto tutta
via ci pare certo. Sarebbe sba-
gliato ritenere — come inevita-
bilmente abbiamo avuto ten
denza a fare negli anni pas-
sati — il popolo turco come 
tagliato fuori, almeno per un 
lungo periodo, dalle piu vaste 
battaglie internazionali contro 
rimperialismo. la sua politica 
e i suoi blocchi. 

Giuseppe Boffa 

II qualun 
quista 

frustrato 
11 qualunquismo e, di per 

si, un costume dimissio-
nario che non di rado si 
sposa alia presunzione. Si 
nasconde, talvolta, dietro 
riobili angosce e raffinati 
spasmi di scetticismo. ma 
in fondo non sa celare la 
sua intima sostanza. E' fe-
non\eno di abdicazione in-
tellettuale e morale, & la 
ideologia delia sconfitta 
che cerca volgarl co/isola-
zioni. 

' Nella rubrica domenica-
le che egli cura per il 
Giorno, Giorgio Bocca ci 
ha offerto uno scampolo 
straziante delia sua noia. 
Nulla, evidentemente, gli 
sorride. La soddis/azione 
che gli resta e di accanir-
si contro il mondo e di 
urlargli un colonnino di 
insulti. II mo7ido & immen-
so e Bocca non e che Boc
ca, ma la rabbia 6 tanta e 
Vespedtetite polemico & fa
cile. Stabilito che Stalin 
regge tuttora il governo 
dell'universo, Vuniverso in-
tero — a cominciare dai 
comunisti, naturalmente — 
6 degno di censura. E cost 
Pablo Neruda, rifiutatosi di 
rilasciare dichiarazioni an-
tisovietiche, si vede desti-
tuito dal'rango dt poeta e 
di intellettuale e coperto 
di « vergogna ». Malcapita-
to il gruppo dirigente del 
PCUS e accidenti al XXIV 
Congresso, «funerale di 
prima classe del comuni-
smo» Povero Berlinguer 
e poveri i giovani che han
no deluso Bocca (ami e-
rano stati cari, mi ero at-
teso da essi grandi cose »), 
detestabili i militanti delia 
Fgci «dalle promettenti 
voci burocratiche ». « La so
la cosa decente che ci re' 
sta da fare in questo pae
se subalterno 6 di parlare 
sempre meno delle idee e 
dei simboli morti che ci 
premono suite spalle». Fi-
nita la ideologia occupia-
mod «di cio che si pub 
fare subito, di buono per 
tutti». 

Conclusione mesta, dav
vero, ma nel senso di uno 
stoicismo virile. Dopo tut-

to, il tempo rotola sulle di-
sgrazie del mondo e noi 
possiamo sempre confidare 
che Giorgio Bocca, dagli 
abissi delia propria fru-
strazione, continui a indi-
card un'ultima spiaggia, 
un caldo ed empirtco rifu-
gio. In mezzo alle tempe-
ste e agli sconquassi dei 
sistemi ideologici ricorde-
remo che resiste, tra il No-
viglio e I'Olona, un boy-
scout triste ma dai valori 
tenaci: le buone azioni dt 
un tempo, i fioretti. 

L'EDIZIONE INTEGRALE DELLA «STORIA DEL GUSTO» 

Arte e societa in Delia Volpe 
Un rapporto che si pone, riduttivamente, come «rapporto dei vari linguaggi artistici con la societa» 
Un'opera utile alia ricostruzione interna delia teoria estetica elaborata dal filosofo scomparso 

Questa «Storia del gustos di 
Galvano delta Volpe, che a cura di 
Ignazio Ambrogio, e adesso pub-
blicata in edizione integrale (Edi-
tori Riuniti. Roma 1971), aggiunge 
poco alia teoria estetica che il filo
sofo marxista venne elaborando in 
particolare dal 1954 (a Verosimile 
fiImico» e aPoetica del Cinquecen-
to») sino alia sistemazione defi-
nitiva . delia « Critica del gusto» 
(1960). Tuttavia, essa e utile alia 
ricostruzione interna delia estetica 
dellavolpiana, per essere stata scrit-
ta fra il 1956-'57, in un momento 
cioe in cui il filosofo. accertata la 
coincidenza sul piano gnoseologico 
tra storia scienza e arte, tenta di 
individuare, come chiarisce il cu-
ratore, « nel passato quegli antece
dent] che si pongano quali istanze 
storico-razionali ai fini delia solu-
zione dei problemi del presente 
quali istanze storico materiali ». 

La prima teoria scientifica del-
rarte. per Delia Volpe. si identifica 
con quella di Aristotile che. negan
do la concezione misttca e irrazio-
nale di Platone. inaugura I'este-
tica del verosimile (del possibile. 
cioe. e del rationale). La poesia e 
in tal modo rapportata alia vita e 
il suo discorso non e astratto ed 
evasivo, ma concrete e mimetico 
del reale. La differenza fra poesia 
e storia e di ordine circostanziale, 
poiche la prima rappresenta «fat-
tin possibili. e credibili in quanto 
possibili. mentre l'altra descrive 
«fatti» accaduti: e il campo del 
possibile coincide con Yunivenale, 
quello dell'accaduto con il partico
lare. Senonche. aoprofondendo il 
concetto del «r credibile » e del « ra-
zionalen di Aristotile. Delia Volpe 
trova che anche la storia, come 
rarte. rientra nella sfera delia pos
sibilita, poiche i fatti accaduti non 
sarebbero tali (cioe storia) se non 
fossero anche possibili. 

La verita delia storia trascende, 

dunque. l'empiricita del particolare 
3 assume pure essa una significa-
zione universale, cioe partecipa di 
una razionalita che e concomitan-
te con quella delia verosimiglianza 
artistica. L'arte e la storia hanno, 
percio. in comune il carattere delia 
razionalita e ristanza gnoseologi-
ca. La distinzione, invece. fra arte 
e storia passa airintemo dei rispet-
tivi campi di ricerca, nell'uso cioe 
delia razionalita in sede di discorso 
artistico e di quello storico: per 
Tarte. la razionalita e nella coeren-
za (e credibilita) delia sua orga
nizzazione strutturale; per la sto
ria, nella capacita di «dosare il 
probabile e rimprobabile» (Bloch) 
e. se si vuole, nella coerenza pro-
blematica con cui vengono ripen-
sati i « fatti» accaduti. 

Diderot 
anticipa Brecht 

Ai canon! del razionalismo e del 
buon senso rimanda pure V* Arte 
Poetica» di Orazio: con lui, tutta
via, si perde « gran parte delia so
stanza fllosofica delta teoria este
tica aristotelica». al cui recupero 
prowederanno prima i teorici del 
Cinquecento italiano e. poi, Dide
rot e Lessing. In particolare, Delia 
Volpe ascrive a Diderot il merito 
di avere anticipate la teoria brech-
tiana delVestraniamento e a Les
sing quello di avere impostato 
• una poetica del realismoj*. 

Con i teorici antilluministi dello 
Sturm und Drang, attraverso «squi-
libri teorici e pratici» di varia ac-
centuazione, il gusto cade sotto 
npcteca delialdolatria del senti
mento e deirimmaginazione >. Solo 
11 Goethe delia maturita propone 
una poetica realistlca che ha il suo 
retroterra culturale nella lezione 

aristotelica. La poesia per lui e, di-
fatti, per un verso a occasionale» 
(nel senso che trae spunto e ali-
mento dalla realta), per 1'altro, 
« reale idealizzato »: e. con cio, di-
viene «inawertitamente istruttiva» 
poiche dispone il Iettore a recepire 
«cio che vale la pena di sapere» 
(Goethe). Ma e nella definizione 
del concetto di stile che Goethe 
enuncia il valore e la funzione del-
l'arte: la funzione e nell'attitudine 
a Kconoscere le peculiarita delle 
cose e del loro modo di essere »: il 
valore, nella capacita di giungere 
alia messenza delle cose, per quel 
che ci e concesso di riconoscerla in 
visibili e tangibili figures (Goe
the). Questa «essenza delle cose» 
di Goethe, per Delia Volpe si ri-
flette nel tipico inteso come ter-
mine di equilibrio fra particolare 
e universale. 

AstrRtta e unilaterale e, invece, 
per Delia Volpe I'estetica di Hegel. 
in cui si perde il senso del partico
lare — presente nella mimesi ari
stotelica — per una esclusiva esal-
tazione deU'unicersale. In lui, os
serva Delia Volpe. il naturale (e 
csensibilea) diventa «soltanto se
gno dell'Idea» (Hegel), sicche 
l'universale risulta privo di ogni 
concretezza e consistenza. 

Dopo Goethe ed Hegel, la storia 
del gusto conosce. fino al nostri 
giomi. solo degli epigoni. L'alter-
nativa alVidealismo romantico e 
posta prima da I. Taine con la pro-
blematica delta storicita e socialita 
dell'arte e con la riproposta dei 
canon! aristeteHc! delia mimesi e 
del tipico; ma e con Marx che la 
concezione sociologica dell'arte non 
elude il probtema dello specifico 
artistico ne quello delia inesauribi-
le vitalita dell'opera d'arte. 

Nel Novecento. decisamente anti-
romantlca b I'estetica di J. Dewey. 
per cui 1'arte e « uno dei modi pie-
namente umani di rapporto col 

reale»; un'attivita cioe che richie-
de interventi e operazioni razio-
nali, di pensiero, cos) come acca-
de per una qualsiasi ricerca scien
tifica. Ma il piu alto risultato 
conseguito dai gusto razionalista e 
quello delia poetica drammatica di 
B. Brecht. 

Tendenziosita 
delia ricerca 

In lui confluisce per Delia Volpe, 
la ricerca estetica. che, impostata 
da Aristotile e ripresa dagli uma-
nisti italiani e proseguita da Dide
rot, da Lessing e dal Goethe ma
ture si richiama aU'arte come « ve-
rosimilitudine e quindi come razio-
nalita-intellettualita». Ed e un 
«criterion estetico che comporta 
per l'arte una funzione gnoseologi-
ca e morale, come per la storia e 
per la scienza. 

La ricerca di Delta Volpe, indub
biamente fra le piu acute del no
stro tempo, rivela anche in questo 
studio la sua tipica caratteristica 
nella tendenziosita del procedimen-
to. Per il pregiudizievole razionali
smo di fondo, it filosofo si muove 
su un solo versante delia elabora-
zione estetica e si preclude spesso 
1'utilizzazione di contributi teorici 
capaci di consentire a livello este
tico un'ottica non circoscritta ai 
valori strettamente semantic! del
l'opera d'arte e, sul piano critico, la 
comprensione di tanta parte delia 
produzlone artistica contempora-
nea (bast! pensare al giudizio for-
temente limitativo che Delia Volpe 
da del teatro di Pirandello). Se, 
peraltro, la tendenziosita e com-
prensibile, essendo il suo idolo po
lemico I'estetica idealistico-crocia-
na, non si pud tuttavia ignorare 
rirrigidimento di un discorso, che, 

in sede critica, rasenta talora lo 
schematismo, fino al punto di mi-
sconoscere (come Croce! anche se 
con motivazioni diverse) la portata 
realistica sottesa al decadentismo, 
come quando Delia Volpe mostra 
di assorbirlo sic et simplidter en-
tro la tendenza idealistico-romanti-
ca. Peraltro, il discorso critico, con-
dotto su univoci canoni interpreta-
tivi. non apre in direzione di una 
effettiva verifica sociale. 

Delia Volpe, cioe. pur individuan-
do in seno al processo artistico, 
nessi concettuali che rimandano ad 
ascendenze storico-culturali, non 
spinge poi la ricerca sino al rap
porto di mediazione reciproca fra 
la condizione socio-culturale e la 
produzione artistica. B questo per
che. riducendosi per lui I'operazio-
ne artistica ad organizzazione tec-
nico-semantica del discorso. il rap
porto arte-societa si pone solo co
me «rapporto dei vari linguaggi 
artistici con la societa» (il che, 
fra 1'altro. in lui comporta una 
sottovalutazione delia funzione so
ciale delta musica e delia pittura). 
Ma. limitandosi a il carattere e va
lore sociologicon di un'opera alia 
sua interna organizzazione seman-
tica. non si riduce in tal modo 
t'umanita e storicita dell'arte a 
un'operazione esclusivamente tec-
nica. a un impegno del tutto for-
male dell'artista? Certo. pur non 
sottovalutando t'incidenza che l'uso 
di una o di un'altra tecnica espres-
siva ha ai fini delia mediazione 
delta realta sociale in cui I'artista 
e storicamentp inserlto. e poco con-
^ividibile l'idea che I'organicita 
semarMca di un'opera possa assol-
vere in se e per se il ruolo di so-
vrastruttura culturale in cui si 
riflettano le «condizioni e ragioni 
storirhen delta struttura sociale di 
fondo. 

Armando La Torre 
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