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DEMOCRAZIA E SOCIALISMO IN GERMANIA: 
NASCITA DEL MODERNO PARTITO POLITICO 

La «terza via» di Rosenberg 
l i o v a r e a ch avo cli loltu 

itx ill opere i Uf pui con il 
feiMo ell una i-piceiitti t onno 
t i / l jno s t o m a sannn a n t o 
ra nffrire fort! solle-ita7ion! 
ncl presente non e rnal fad 
IP Demntrazln e socialtsma 
l pp lib De Donato lire 

I iiiin rtl Arthur Rosenberg 
— ult imo e 1 >ise pin matu 
10 I iu t to dl un n p e n s a m e n 
to sul piu Ionian p i e suppo 
si I t eo r ln t pol tic 1 dell e 
speiienza tomunls ta Inizla 
to dall au tore i on la sua 
use la dalla KPD (1927) — 
i u i testo pei questo nspet 
In vscmnpUue Poiche se per 
un vciso cl troviamo dinan 
7\ ad u n o p n a inconfondibll 
nii 'nle s c g n a u dtt quell am 
bi< nte dl intellettuali radlca 

II rtl cul tura tedeaca one dal 
n tppo i to col movimento co 
munts ta nel perlodo t ra le 
duo pupire t iassero insieme 
la farza e la debolezza loro 
mflj»(f]orl e Anche vero rbe 
la tompestiva lucidity con 
tu l vengono roltl nel loro 
stesso rlelinenrsl alcunl 
gross! nodi teorlcl e polit ic! 
t ho ancora travagllano 11 
movimento operalo Interna 
.•Irflialr m a n n e n e a questo 
losto un fasOno e una a t 
trnz one iruiegabili 

Dl ques to duplies p iano di 
le l tma lnsi to In Democrazia 
e sncinhvmo e largamente 
mn^ipevolo la Jntroduzlone 
nioioRicamente accura te dl 
G n Rusconi premessa al 
la veislone Itallana 

Rl par cor r en do sulle rlvlste 
doll epora * la « Zeltschrlft 
filer SozlaliBm\is» il « Ne 
uer Vorwanier ts» ecc l alcunl 
moment! della pubbltoistlca 
pol u OH di Rose iu rg — ma 
non meno impor anti per 
cuniprenrtore la aim evolu 
alone Intelletluale gli ftrtico 
11 del period-o oomunista — 
Rusoonl colloca, Democrasia 

p \nciQlismo In quella i lcer 
c\ di u n i w m i \ a the 
hi v ene dei lneuido negli an 
nl t renta in alcunl clicoil 
boclaldemocrnt n di s i n i s t n 
da cul nel ]03fc usoira anche 
tan to per fine un nome lu i 
tchen swei Weltkrieg* di Ot
to Bauei 

Della temat ic i politica del 
llbro Rusconi sembra p i K l 
legiare queltlu r! proposit i one 
etc d nuzione d aemuciazia 
cbe gia nel 193,1 con la Storm 
dtl bolsctiisinn e nel 19*4 con 
lo studio sul lasci&mo come 
movimento di massa Rosen 
berg aveva avanzato i>lmul 
tnineamonte oontio le dege 
neiazloni autorlta.rle del s i 
vitt smu iiiisfio e la cilsi del 
s l s tema pai lamentare in oc 
cidente II temu e indubbia 
mente essenzlale nella p io 
blematlca leorica di Rosen 
beig Eppu ie mi sembra cl 
sia in qutislo tB3to qualcosu 
di piu che Jnieste la conce 
alone stessa del maix i smo 

In un memento in cul 
la conaapevolezza largamente 
diffusa di una cns i « s t u n 
ca » del rappoi to t i a tcoria e 
polt t lca ni1! movimento opp 
ralo sembra d lulrsi nella m 
venalone di aempre nuove 
r lcet te fllosofiche del t lpo 
allenazione valore fetlci 
s m o total l ta eoc — apprez 
zabllisslme come contr lbut l 
dl slngoJl studiosl alia cono 
soenza del pens lem Ji Marx 
ma f ranramente inaccetta 
bill ge assunte o anche di 
scusse come puntl di leva 
dl una rlfondazilone ex novo 
dl una tradizlone politica — 
1 opera d l Rosenberg imdlca 
una ben piu compleiisa e m a 
tura direzione di analisi Met 
tere a fuoco l esame del r a p 
porto t r a marxismo e de 
mocrazla dal 1845 al l t m 
slgnifica infattl Indlviduare 
nel per iodo in cul 11 penslero 

di Marx d h i r n e dot t i ina dl 
un movimento polu co il iuo 
go di or i t ine d. una serie 
di a p o n e e contraddizjonl 
succe'isiie 

Con la crlsl del r a r t i smo e 
la naso i t i della s o u a l d e m i 
crazia tedesca si apre in 'a t 
i 1 pei R w Tbei K una fise 
completflmente nuova non 
solo della 'UOJ ia del movl 
mento operalo ma del rap 
porto tra teoiia e rBale mo 
VJmento politico « Marx ed 
Engels non caplvano che do 
po il 1863 non avevano piu 
a che fare eon slngoll errori 
del partl t i socialist! ma con 
un nuovo tlpo dl partl tn e 
rhe questo pa r t l to dl catego 
rla degll opeiai europel era 
alh-a cosa dal marx i smo rl 
voluzionaj-lo La nasclta del 
moderno part i to politico se 
pna la Fine di quel rapporto 
t r a intclletluali e classe ope 
rata a t t raver io c\\\ Marx ed 
Engels hanno svolto e pen 
w t o la loro fiinzlane nella 
stoiia del soeialismo e In 
t roduce irreversibilmente 
una mediazlone mso>rmonta 
bile nella interpretazione teo 
r ica delle iotte della classe 
operala 

II contrasto t ra Marx e 
Lassalle viene cosl a prolet 
tai si come un ombra su tut 
ta la storia del movimento 
emblema dl una alternative 
perenne Da un lato il part i 
t i che fmah?za aflla propria 
continuita e stabll l ta interlo 
re ogni considerat ions sla 
tattica sia teorica (il part i ta 
stallniano appare In sostan 
za a Rosenberg una r ipro 
duzlone del Bcrutspaitei de 
la I I Internazlonale con la 
class!ca sclssione socla de 
mocrat ica t ra politica cor 
porativa e ideologia radl 

cale) da l la l t ra la risoluzio 
ne del part i to nella costru 
zlone dJ un processo politico 

che e rlvoluzionario non per 
alfeimazlone prograrrumatdca 
ma pei il contenuto glacobi 
no democrat ico Ove il con 
eel to di democrazia (in par 
te ctoeslensivo con quello d1 
egemonlai individua la for 
ma capace di t radure su! 
piano politico tu t ta la ura 
versallta potensuale della 
classe operala 

Ferma reatando la tesl che 
la centra/lita del rappor to ca 
pltale lavoro nella analtsi 
marxlana del m o d o di p r o 
duzione capitallstico non 
au torbz l la contrappos!alone 
r idut t ivamente wclologica 
tra soclallati e borghesl il 
concetto di democrazia subi 
see una dllatazione teorica 
fino ad indlviduare di fatto 
la SDecifJclta del momenta 
politico quello stesso che 11 
pa i t l to operalo a lmeno cosl 
come storloamente si e confi 
trurato Ha critlca dl Marx 
a Lassalle Individ ua « 1 pun 
to debole di tu t to 1) movl 
mento operalo aocialhta dal 
1861 a ogg1! »> non riesce ma! 
a rest i tulre p lenamente nel 
la sua a"ione prat ica con la 

forza d l romoente con cui 
esso si e rlwlflto spontanea 
mente nel 1848 Dlnanzl al 
la indivlduaaione di que«;ta 
t ragica contraddiTlone Ro 
senbere ha la forza tntellet 
tuale di evitare la tentazlo 
ne razioTialistica di una p ro 
po^ta « dl m l n n r a m a > 

Nel corso del lanalKi an 
zi la siiegestione esercltata 
finlla d e f n l r i o r e k o r ^ h l a n a 
del marxismo deVla I I In ter 
na7Jonale si scloelie In una 
consanevoles-za semore piu 
nrt'colatfl del ca^attere sto 
rico soclale della contrad 
d f one fqulndl non impi'+a 
bile alia seneacenza di F n 
pels o a!3 Insiulemn d1 Kant 
skvi la oiiale oer tanto non 
ri«=rhia mai di si 'hUmnrsi 
nelJa llluslone di una 

s.ua composizione meramente 
« teonoa » Se 11 punto di ap 
prodo dl Koisch e una ri 
let tura del Capitals volta a 
trovare nella sclepza dl 
Marx la gaianzia cL una po 
1 tica niol t iz ionaria Rosen 
berg appunta la sua rifles 
s i jne sulle cause oggettive 
che spingono la do t t rma ver 
so dlrezioni de terminate 

Non e questa evldentemen 
te la sede per tentare anche 
di scorclo una riflesslone sul 
la complessa e dlscutibile 
s t ru t tu ra Interna dell opera 
anche se e difficile tacere 
del moltl Interrogativi che 
essa "otlecita Cosl e da do 
mandars i se il moderno par 
t i to di massa ad onta del 
la sua ideologia lenlnista 
non r iproduca spfnte corpo
rative verso la p ropr ia au to 
conservazione che aprono 
pol serle difficolta nella co 
struzlone teorica di u n a pro-
spettlva rivoluzlonaria Ma 
dall opera di Rosenberg sea 
turisce perentor lo anche un 
al tro a w e r t t m e n t o la neces 
sita dl pro le t ta re le contrad 
dlzdorJ anche teoriche di un 
movimento politico aullo 
sfondo degli elementi costl 
tutivi della sua storia rea 
le Una storia beninteso non 
dl un organismo monade 
ma pregiudizialmente co-
srrulta sul rappor to con le 
tendenze di sviluppo econo-
mdcD politico e culturale del 
la societa europea Forse per 
questo il « contestare » Ro 
senberg puo non piacere al 
1 intellettuale loriano di nuo 
vo tlpo il d r Duloamara del 
movimento operalo 1 Intel 
lettuale dl sinistra sempre 
pronto a inventare nuovi me 
dicamentl naituralmente tu t 
ti dl sicuro valore t a u m a 
turgico 

Leonardo Paggi 
La sctenza h veramente vostrd amica 

(dit,egno di Eimio Calabria) 
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to'I pp 487 L 5 200 
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luitrato, Rliiolt I 1500 

Remo 5TEFANELLI, Le le 
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pp 434 L 4 00D 
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Bruno ZEVl Croniche dl 
archltetlura V, Lolena pp 
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L 3 900 

La Fabbrka delta tollla, re 
lailone sul manlcomlo PP 
H* Elnaudl L 1 000 

Eltore CARRUCCIO, Mondl 
delta loglca Zsnkhelll pp 
15Z L 1 000 

Luc Ian GOLDMANN II Dlo 
naico&to (La vlsione tra 
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clola Latei i<i pp 170 LI 
re 1 200 

Rpbort OWEN Per una nuo 
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\n Laler*a PP 260 L 1 400 

DIDEROT Com mento alia 
leltera sull'uomo dl Hem 
fttorhuls Laten.i pp 238 
L 1 200 

VOLTAIRE N iccolo dl Lul 
gl XIV, Elnaudl pp 526 
L 6 000 

Anarch Id e annrchla nel 
mondo contcmpornneo atll 
dol convegno Fondailone 
Lulg Elnaudl PP 656 Li 
ro 6 000 

Roborlo CRESPI Lo stato 
dove pagans i partlti, San 
5onl pp 314 L 3 500 

E„nzo ROGGI, Lavoro Selezio 
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Crisi e autocritica deH'urbanistica 

Le citta 
come necropoli 

Utile al dlbat t l to urbanJ 
st lco sociale e politico at 
tuale sullo stato e sul futu 
ro delio nostre oltUi puo 
essere la lettura o la rilet 
tura del libro di Lewis Mum 
ford Un Insieme d artlcoil 
SLrltti in epoche diverse per 
riviste speclaJlzzate e no 
pra t icamenle sono articoll 
1 uno upuale all a l t ro e tuttl 
r lpe tono in modo piu o me 
n o rlassuntlvo le famos-e dia 
gnosi e le non ascoltate pro 
poste che da oltre quaran 
t a n n i Mumford va pubbll 
oando sulla citta Nulla 
quindi questa rnccora 
(Lewis Mumford « II futuro 
della c i t t a » II Saggiatore 
L 2 500) aggiunge alia c o m 
scenza e all approfondimento 
delle tesl che 1 autore espres 
se nel >uo celebre <i La cul 
t u i a delle c i t t a» del 1038 
Quel libro cioe che ha m 
fluenzato tn fere generazionl 
di urbanis t i e che t an to pe 
so ha avuto anche in Italia 
quando fu t radot to nei 54 

Gli ai t icoli sono loccasio 
ne per r i tornare apeasn stan 
came nte a ridl"ingore I 
vecchi temj del « c-aos u iba 
noide i) e le prospett lve pei 
t en ta re di rlsolvere 1 mi l l 
della c tta nioderna inutll 

mente espresse in quasi tut 
tl 1 suol llbri SI r i p e r c o n e 
cosi il t iaglco destlno della 
citta da polls a metro-poll 
quindi a megalopoll e lnflne 
a necropoli a t t raverso dia 
gnosi e profezle tali per la 
loro assoluta esattezza da 
farlo considerare la Casson 
dra deli urbanlstlca modern 
na come e s ta to deflnJto 
dai suo) ex allievi E qua 
le Cassandra Mumiord e bra 
vissimo nell anticipare le 
conseguenze derivanti dalila 
forsennata espansione delle 
au tos t iade «dlsegnate da 
miopl ingegnorl » e volut« 
dai fabbricantl dl automobi 
II cosl c o m e maglstrale nel 
dlplngere I Immagme della 
H dlspersione urbane » dove 
1 Kghetti verdl H voluti dal 
le classl aviate por tano alia 
disblpazione del terrltnr o 
«h t i appa to alia agricoltu 
ra dalla speculazione e dal 
1 erosione sociale » 

La organlzzazione urbana 
che sempre piu celermente 
s t iamo predlsponendo e 
quella che cl por tera tutt i a 
vlvere jn una colossale ne 
cropoll rtella quale le giandl 
e piccole citta amencane so 
nn r rmal 1 immagme elo 
quente nfatt seppui ani o 
ra te a l h leaila u ibana del 

1 America le diagnos e le teal 
conteru te in questi ar t lcoh 
sono applicabili aJJe cit ta 
europee e tn modo partico 
lare a quelle itallane 

Non e la ripetizione delle 
tesi espresse quaran ta arm! 
fa a far acquls tare a questo 
libro un significato quasi da 
a lbum dl ricordi anzi al 
con t r ano 1 insistenza e 1 at-
taccamento alle diagnosi di 
mostratesl sempre reali dan 
no ulteriore prestigio al suo 
autore e che da tempo e 
proposte di Mumford non In 
teressano piu II rione il 
quar t iere la citta glardlno 
le nuove cit ta Inglesl I sen 
tirnentl umajx la plamllca 
zione della vita la pianlfi 
cazione stessa ecc ecc an 
che per il lettore italiano 
fanno par te dl un certo e 
preciso passato Olivetti Co 
muni ta la pianiiicazione de] 
Canavese 1 Is t i tuto Naziona 
le di Urbanistica (INU) 1 
p n m i quar t ier l dell INA Ca 
sa con 1 urbanis ta sociolo 
go profeta e utoplsta nello 
stesso tempo tut ta roba ciofe 
degli annl c inquanta non an 
cora r h a l u t a t a dai cicli del 
la moda e dlffinlment-e rl 
vaiutabile ogga che viviamo 
le conseguenze derivate dal 

ta ihmento di quelle tesi Te 
si che alcuni urbanisti anche 
Italian! contlnuano a condivl 
deie magarl a livello teorl 
co ma sapendo che in real 
ta. queste proposte non han 
no mimmamente contr ibul 
to a ral lentare la mor te del 
la citta e la dlstruzione del 
terrltorlo preferlscono rivol 
gere la loro attenzione al 
meta progetti ai granda pa 
lameir i architet tonlco ur 
baniatlci ai monument ! su 
seal a u rbana 

Ma non e sufftctente regl 
strare il fallimento delle teo 
n e mumfordiane lnteres 
sante sarebbe approfondlre 
le cause del fallimento stes 
so cause che sono identiche 
sia per Mumford sia per 1 u r 
banistica i tal lana In questo 
senso i capital! del « F u t u r o 
delia c i t t a» o meglio 1 in 
tera pubbllcistica di Mum 
ford potrebbe costl tuire 
1 oLcasione per storiclzzare 
1 lnsucceaso delle tesi urbani 
stiche dl t ipo socialdemo 
era c I co 

Non e sufticiente Infattl 
conceplre la nuova s t ru t tu ra 
oeUa citta su scala regiona 
le cosl come non e suffi 
ciente ipotizzare una rete di 
oitta di forme e dimension! 
svana te poste nel mezzo di 

spazi aoert i piotett i dalla 
collettivita e dedicati pe rma 
nentemente all agricoltura e 
alia ricreazlone se queste 
proposte che possono essere 
condivise ed accettate non 
sono accompagnate da una 
approfondita analisi politica 
capace di ma tu ra re le ra 
gloni economiche pr ima an 
cora di quelle social! e cultu 
rail che stazino alia base 
della crisi delle citta e che 
Impedlscono dl fatto la loro 
appli cazione 

Al dl la delle proposte 
speciflche 1 Ideale di Mum 
ford r imane in fondo una so 
ciet6 capjtalista «l ibpiaie 
ed ega l i t ana» tendente pos 
sibilmente ad un «sociali 
smo umano » In grado di ri 
solvere organlcamente gli 
squtlibrl esi^tenti e tale da 
reallzzai* flnalmente 1 alter 
nativa alia metropolii / me 
galopoli / necropoli che e 

'nevitabile destmo o me 
glio la forma moderns a 
cui tendono le citta 

Credere ancora che la nuo 
va citta possa nascere i l lo 
Interno del sistema capitall 
stico icon o senza aggior 
namenti pur rhp umanizzato 
da bravi e volenteiosi u rba 
mstl sociologhO fa perde 
re il mordente anche alle ca 

tastrofiche profezle sul futu 
ro della citta propr io perche 
e scontato che le alte-rnaU 
ve proposte non sa ranno mai 
ascoltate e quindi non ver 
ranno realizzate se non in 
ml5ura irnlevante da questo 

s is tema sociale e politico II 
lungo fallimento della cultu 
i a urbanlst lca sper lmentato 
proprio in p r ima persona 
dallo stesso Mumford ne e 
la dlmostrazione evidente 

Un ul t ima osservazlone La 
raccolta degli articoli che 
compongono «II futuro del 
la citta » e dovuta a l ledi to 
re italiano Le ragicni e la 
utilita di questa raccolta non 
risultano molto comprensibl 
h all organiclta, stessa del 
volume che accosta ar t ico 
li specific! e Interventi pres 
BO convegnl a oonferenze a 
rccen-sioni dl l ibn ecc le 
gati dalla ripetizione degli 
stessi temi di denuncia e dl 
proposte conseguentl trop-
po poco per giustlficarne la 
r edizione m un solo volu 
me che risulta cosl essere 
un operazslone di mercato per 
sfrut tare ancora una volta 11 
nome prestigioso dl Mum 
ford 

Pier Luigi Cervellat* 
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I letterati fanno toilette in pubblico 
Qua-nd i J n n Pui l Siu-

t ie i in ne a a s n h t r L li 
sua celebie prc la i ione ad 
Ai i f e d^l i uni o 
Paul Nlzan la mente gli 
corse subito a quell i \ec 
fh a mu 11 i \egeia ^ene 
razlone letteraria l iancese 
ed eur^pt i d i e ai d q j a 
del dlluvlo continuava a te 
IK i banco Come se mente 
ioase — Nlzan e m morto 
c eld stata a guerra 1\ d 
sfiuta del ntuismo la Resl 
stenzn — qie l la t ^ n e i a i o 
ne di lenemti e i fauol le 
glt t imi eiedi a u v m o r co 
minciatn a fatp toilette m 
pubblico fai puo clnt. he ng 
gl m Italia s u in pieno svol 
R mend, unn sorta di bf lie 

p qn d qu i (If p A\ 

saiti seismUitiesLhl dcllul 
ta 1 ondata Ionian' c i tat ta 
ciest-tre ma no> " i k i ab 
menta ta e tanto n v n o cauaa 
ta dalla Si iola dl r i a n i o 
forte lben p u nrofonde sono 
ie uidiLi dei inoti dr 1 Mag 
g o par lgmo o delie glorn.ite 
romane dl Valle G ulla) il 
quleto viveie dl una \ec 
chla geneiH7inn< k t t e i a i i 
passata (tune u n i ia lamnn 

dra a t t raveiso il faaclsmo 
la guerra la Reiistenza e a 
g u e n a ftedda si e ormai ri 
stab lito Va tu t to bene 1 
prerni l e t t emn hanno no t t e 
nuto il loro posto sotto le 
all della Oonfmduatria o del 
1 industrla ed i tona le i vec 
chi nomi della s tanca routi 
ne let teraria hanno r icomm 
claU) a contare ie mlgllaia dl 
copie del loro llbri i « t a 
scabili » si vendono bene an 
che se npropongono che so 
CTT lima invermzio al rn 
gazzi si confciglia di leggere 
Lmllio Salgan alle ragdzze 
e non solo alle ragazze si 
met te sotto gli occhi la fetta 
di cipolla di Love Story op 
pu ie la versjone lomanzata 
de l lumana su.iria d Crabnel 
le Russiei 

Se q u i cuno per un caso 
si domancla le lagiaru di 
questa nostra belle dpoque 
non trova risposta O me 
g'lio ne trova una va tut to 
bene Va tu t to bene pei che 
tu t to e boom tu t to e fn 
e^panslont La m p o s t a piu 
convincente nmi viene mai 
fuor chn questa befle ^po 
que nasconde il tar lo della 

decadenza e della restaura 
z o n e Gil anni tra II nfl e il 
70 sono stati densl dl opere 

Chi ha buona memoria ri 
rorda che quel decennio co 
mlncic- con gli atlacchi di 
Menabd la rlvlsta di Eiio 
Vi t tonm al vecchio establt 
stnnent burocratlco lette 
rar io i taliano fu un opera 
zione di ro t tu ra che ebbe tra 
gli a l t n merit! quello di a p n 
re la strada alia neo avan 
guaidla e di mettere il se 
gno d cioce sul ta rdo natu 
raiismo e sul tardo vensmo 
che aduggiavano le nostre 
lettere Quella discussiome 
in part lcolare la polemica 
t ra Vi t tonm e Franco Forti 
ni preflguro in par te il di 
battitu che di 11 a quaJche 
anno a \ rebbe appassionato I 
g ovaru itallani 

Non e il caso di rlaprlre la 
discussione r ipar tendo ma 
gari dal tema « Industrie e 
letteratura » n6 e i! mamen 
U) dl spaccare gli spazi tra 
lucl e omb ie Un b l l anco ap 
prosfaimaUvo di quel decen 
nlo e positivo m u in Italia 
si erano p u b b l i n t i tanti sag 
gl di giovanl mai ci bA era 

appasslonatl intorno ai pro 
blemi del pensiero della po 
litica della Ungulstica del 
la scienza I vecchi le t tera 
ti quell! appun to abltuatl 
a fare toilette in pubblico 
non avevano quasi piu men 
te da dire Persmo 11 boom 
edltorlale che ebbe 11 suo 
maggior momento t r a 11 de 
cernlo 50 60 e II decennio 
(50 70 alia fine passb In sot 

u>rdine 
II discorso degli anni ses 

saJita avrebbe por ta to Ionta 
no E questo e 11 punto I 
r es taura ton non stavano con 
le mani in mano Facevano 
la loro toilette quotld ana e 
nello stesso momento ne re 
digevajio accuratamente J 
diarl Ora proprio alle so 
glie den anni settamta ha 
preso avvio un fenomeno del 
quale oramal sono in moltl 
a parlare II grande mono 
pi l io ha cominoiato a con 
centrare nelle sue capac ss 
me mani anche la piod i 
zione intellettuale il giuo 
co part i to dalla coslddetta 
«concentrazlone delle testa 
te» dei giornal) continua 
con la concent razione della 

Industrie editorlale Questo 
Iruzio di decennio e segnato 
dal tentat ivo del capltale mo 
nopolistico dl mdlnzzare se 
condo i suol p r o p n fini di 
conservaal >ne e di reazione 
le idee dei lettorl di Libri e 
di glomall 

Leserc i to di rlserva del 
grande capltale monopolist! 
co e propr io quella vecchia 
generazione letteraria Un 
po stanca con le bandlere 
acere piu retroguardia che 
avanguardla quella genera 
zione eslblsce 1 suol dlari 
li pubblica li vende e alia 
occorenza se 11 premia 
Nuovi ed i ton mtanto hanno 
cominciato a met tere sul 
mercato llbri vecchi dl qua 
rant annl e passa n cui una 
generazlone (penslamo a un 
Dneu La Rothellel confe^sn 
la propr ia stanchezza neila 
ci lotidiann fatica di caplre 
II mondo Tl tentativo e un 
pochino goffo eppure contie 
ne un intenzione quella d 
s t i i i t turare in Italia una let 
kn-itura (powlbllmente una 
cultura) di destra 

Dunque II tentativo dl re 
<taurazione e la decadenza 
che si nascondono so*to unJi 

belle epoque il n 
inrno a una le t tera tura dl 
consumo — di consumo non 
s i l t an to come diceva Vi t ta 
r ni perche consuma una 
precedente tensione raziona 
le ma cd consumo anch^ 
perche e offerta ail consu 
matorl come un prodot to — 
e 1 imposizione di romanzl 
confezlonati per provocare 

l i n l i evas oni senl i iwntal i o 
jprassalt dl buoni sent! 

menti sono i segni dl una 
s tuazione nuova alia quale 
e neocss ino guardare con 
molta attenzione 11 nuovo 
sc e lecilo conslste in quel 
la manovra con la quale II 
giande capltale tent (i dl mo 
nopolizzare le nostre idee 
Pi una la concentiazione del 
le < testate > dei giornali poi 
In concentrazione dell edito 
n a Intanto nuovi mezzi dl 
comunicazione di massa 
s tanno per essere messl sul 
mercato 

E un tentativo dl anal si 

1 nostro forse un al la ime 
O r t o e un inv to alia rifles 
s one e alii discussione 

Ottavio Cecchi 

Rivoluzione scientifica e 
trasformazione della societa 

II potere e 
il fine 

della scienza 
Il iich ami) al « vein 

M d i \ coiitrapposto ad Ln 
gels !a ridiscussiunc in s t 
de leonca della dialet t i ta 
dtlla mate i ia e d t l ma 
termlismo dialelttco di 
d tnvaz ione en^elsiana se 
pure hanno da to utili n 
renmenli per t l iminaie dal 
la t radi / ione marxlsta t i t 
menu ickalistici e metafisi 
t i ed in particolare per cid 
the qui ci i n l t i t s s a la ten 
lazione p i e s tn l e net maix i 
smo di tostiluirM in « l i l o 
sotia dt 11a natura » n di 
dbbandonatsi sriduciato in 
un atleggiamento tutto em 
puico di frontc al problem] 
non hanno tutlavla portalo 
il dibattJio (mi n f e n s t o ai 
contnbuti dl L Colletti A 
Schmidt Ptt ) i lire un li 
vello filosofico melodologi 
co ancora troppo povero 
quindi per permeltere dl 
anallzzai e pi oblemi deter 
minanti della societa capi 
talistica at tuale non ulti 
mo quello della natura e 
della scien?a dtl la na tu ia 

Un aspetto a mio a w i s o 
fondamentale p t r tale a 
nalisi e tultavia tasciato 
in disparte nella discus 
sione a cui si 6 accenna 
to e queiio della essen 
ziale stoncita e quindi 
soctalita de! l anona le 

Stn/tt acquisue tale di 
mensione il problema del 
lapporlo scien7H ideologia 
non pud che otteneie so 
hizioni parziali quando non 
addin t tu ra fuorvianti Si 
t i a t ta di coghere il c a i a t 
tere positivo ed insieme fi 
nalistico trasfotmalivo di 
ogni conoscenza per cui la 
ideologia non d solo talsa 
coscien7a — e quindi oppo 
sta a scienza — ma anche 
coscien7a della flnalita non 
necessariamente contrad 
di t tona alia oggetUvtta 

Consapevole di questi 
pioblemi e flella loro im 
portaiua non solo cultu 
rale P RL>SSI in un li 
b io recente (Paolo Rossi 
«Aspetti della nvolu/ione 
scientifica» Morcino pp 
425 lue fiOOO) prende po 
si7ione su due queslioni 
fl n loro complementan la 
cn t ica delle posizioni 10 
manttche sulla scienza 

(Scuola di Francoforte il 
primo Lukacs e t c ) un 
uio sistematico dell anali 
si stoi ica per restltuire 
almeno paradigmaticamen 
te una dimensione reale 
e non « l e to i i ca » al pro 
blema della fun/iont del 
significato e delle polen 
?ialitd delia scienza nel 
contesto dei prnblemi at 
tuali della civilta 

11 marxismo 
occidentak 

Nell introdu7ione p iemes 
sa al tibio un ricluamo al 
la det t iminatez^a scien 
titica al mdteiialismo ed 
al marxismo permeUe di 
cogliere la veia na tu ia 
di quelle posizioni della 
cultuia occidenlale spes 
so nferentisi al maix i 
smo impregnate di natu 
raiismo e misticiamo il cui 
unico parto sembra esse ie 
« u n o^curantismo anti 
scientifico ammantato da 
pensieio uvoluz ionauo» 
In questo quadio le osser 
vazioni s Heidegget 
Husseil Adomo etc per 
meltono di r i t iovarc la 
i ariice di qutl le posi?ioni 
dot cosiddetlo « m a r \ i 
smo occidentale » che \ a 
namcnie in t i eccando te 
mi t iat t i dall csistcnziali 
smo con tesi pi esenti nel 
primo Luckncs hanno « li 
beiatns « M a r \ dal sue ma 
tenal ismo T reud dal suo 
lazionahsrno » 

Nei saggi clie compon 
gono i] libio i temi t i a t 
tat pur secondo und con 
cezione uni tana sono di 
due tipi In una prima 
parte affrontando questio 
ni centiali della nvoluzio 
ne as t ionomita il ROSM 
discute i motivi « cultura 
li » che sono slal alia ba 
se dt l l dbbandono del M 
btcma tolemaicn e della 
ado7ione di quello copei 

iu c a no 

Jl sistema copei mc mo 
eia infattl matematica 
mente cquaa lcn te alia sn 
luzione di tompromesso 
pioposta da Ticlio Bmri i t 
e lo stesso sisi tma tolemat 
t o era ben lungi dall a \ e i e 
esa into k aut possibility di 
adeguamt nlo tecnico ai tat 
ti cmpiiici nella scil ta t o 
pt i nu una hanno n o c a i o 
quindi islanze ben piCi com 
pltsse til un S i n c l a i r ed 
imuiowiso ob t t t tmsmo n 
sppttoso di l levtdm7fl cm 
pinca (che pol natural 
mente non e alfatlo evi 
dente) 

Quella scelta non Iu scm 
plue aff( ima/ im e delld c> 
nost tnza pos i tna ton l io la 

nit* I )gi7/nnH tomiMf n/a 
medioevdie ma fu anche e 
s piai tut to tnmpiensione 
del nuovo Int l lo s ton to e 
sociale del rappoito uomo 
natura (cioc nuova com 
f."pn<iionD della natura) e 
quindi anche scelta di una 
nuova dire/tone da d a t e 
alia connscen/a na tura le 
(I espei imento Inloi matore 
model no enntrappnsto alia 
scienzh osscrvativa antica 
c medievate) duezinne t h e 
rapp ie ien ta la riaposta 
cnmplessiva del mondo 
delle idee a quello dei 
fatti stoilci e che per 
lanto quella scelta porta 
ad una scienza essen/ ial 
mtn t t in tnsa di elementi 
ideologito ''inalii.tlci pioprio 
come fu quella medievale 

Con d o non si intende qui 
d immticare quelle CPiatte 
ilstlche d! maggior potere 
dell uonio sulla na tura im 
plicilt nella nuova scien?a 
e tonispondenl i a quello 
the nella »radi7ione m a r 
\ i s ta e nolo come * ca i a t 
t u c progiessivo del capi 
la l ismo» si \uole solo 
sollolmeaie la t s s tn? ie le 
B!OI iciti* an th t di questa 
nuo\ft lase sionca 

Bacone 
e Galilei 

In que sto quadro assai 
pi tgevole risulta il con 
ii onto Bacone Oalilei (IV 
saggiol tiel quale andan 
dc a! di Id della tradizio 
nale ngiogiafica gaiileiana 
fondala s.u venfiche tutic 
n posteriori della sua « mo 
d emi t s » si analizzano in 
modo puntuale e filologi 
camente ugoroso quelle 
due posbioni (Bacone 
«filosofo dell eta mdu 
s tna le » Galilei « filosofo 
della na tu ia i inascimema 
IP »1 cosi impoitanti come 
nlcr iment i « cul*uiali » 
pei la scien/a model na e 
cnntempoi anca 

Tin qui il Rossi ed e 
indubbio il valoie escmpla 
re di un simile ton tubu to 
alia r i tost iur ione del si 
gwftcatn piopilo delle va 
n e posi?ionl cultural! che 
naturalmente solo in se 
de stoiica e ottenibile 

Tuttavia se per cultu 
ra si deve intendere la 
tonsapevole??a uniana sto 
ncamen te de termmata 
soggettn a ed oggeltiva 
(inscindlbilmenle ideologi 
ca e scientifica) piefigu 
l a t n e e e i i^pecclnati tee 
intorno ai tappui t i t ra gli 
uQinim e degli uomini con 
la na tu ra e se si peiiha 
con Maix che a di fatto 
e molto piu facile t rova ie 
mediante 1 analisi il HOC 
I. olo terreno delle nebu 
lo-̂ e icligiose che vice 
\ L i s a dednr ie dai l a p 
porti reali di vita che di 
volta in volta si p iesenta 
no le loio foime mcie 
late » (Maix II Capltale 
I n 89 pp 414 15 Roma 
1967) allora 6 cluaro che 
non basta I analisi filolo 
g camente accurata e sen 
sibile — pur se es t i ema 
mente necessana — del 
problemi culturah e un 
genertco n m a n d o alia si 
tuazione stoiico sociale 
ma occorre riuscire a rfe 
dirn-e quanto 1 analisi fi 
lologico semantica most ra 
dm rappoil i viciah di 
pioduzione ippoilunn 
mente specificat 

Qtl mio sopr i non vuole 
tanto t s s t i t un i l t lnamn 
alia compiete7/H line a se 
s t t ssa ma vuole intiodur 
i t un elemeniD di « ipspon 
sRoihla pol i t ica» o for 
se meglm di c o n s a p i \ o 
lezza prat ica nel lavoro 
dello scienziato 

In effetti se I analisi 
s tonca delle scteiue natu 
i all marxianamente mtesa 
puo fornne strumenti ad 
un suo uso prattco t ivo 
lu7ionario allora e^sa 
non pu6 1 mitarbi ad es 
se ie analisi solo posi 
tiva (e t i a 1 al tro ta 
le solo apparentemente l e 
per dt piu incoiTipleta ma 
rirve a n t h e t s s e u consa 
pevnlmentp ptedl/tone ed 
anpres tamento dei me/zt 
atti ad impoire nuovo tina 
lita al tappDito uomo natu 
i a e quindi tnsiemo alia 
s i ie iva dt l la natura ed alia 
natura stes^n Ft i questo 
non e po\stbile csaui i e ta 
n iahs i stone n in filologia 
(IK Ma iicovtru/iont p u c i 
<n del signiT cat i e valon 
d u toncettO ma £ n e c t s 
sano costi H I P una catena 
cm^alt continua che va 
da dai rapportI sociali al 
le « forme men lute > e so 
st inga sc ietitificn ncnte con 
IJI sua determma/ioni delle 
wtemiahta reah !a prassi 
umann tin^fnimj-ilnr-t 
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