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fifalH] 
Tradotti, a tre quarti di secolo dalla pubblicazione in 
inglese, due fondamentali libri di Rodolfo Lanciani 

II sacco 
di Roma antica 
«La distruzione di Roma antica» e la sinlesi piii completa e meglio documeniata 
delta storia edilizia della citta dalla decadenza dell'lmpero romano alia fine del-
l'800 - «L'antica Roma» e, invece, una ricca illustrazione dei luoghi della vita 
pubblica - Gli scavi dal 1870 e la speculazione edilizia - Mussolini lo sventratore 

Rodolfo Lanciani. uno dei 
piu grandi studios! della to-
pografia romana antica, non 
e troppo noto al grande pub-
bllco italiano, al quale rie-
scono spesso piu famlliarl 
1 nomi di piu recentl — e 
certamente meno valid! — 
epigoni. E questo non per-
ch6 la sua attivita si sia 
concentrata in lavori di ca-
rattere otrettamente specia-
llstico (dove pure la sua 
produzione e eccezionale, 
per qualita e quantita), 
che " anzl 11 Lanciani co-
stitulsce uno dei rarissl-
mi esempi, in Italia, di 
uno studioso serio che alia 
divulgazione ha dedicato 
una parte notevolissima del
la sua operosita, e con risul-
tati eccellenti. Ma proprio la 
mancanza di un pubblico in 
Italia dovette spingere l'au-
tore a pubbllcare tutti i suoi 
libri non strettamente scien-
tifici in inglese. La giustez-
za di quella analisi puo de-
dursi dal fatto che solo ora. 
a distanza di tre quarti di 
secolo dalla loro pubblica
zione, questi libri vengono 
tradotti. 

R. Lanciani, L'Antica Roma, 
presentazione di A. Ceder-
na, Staderini Editore. Ro
ma 1970. R. Lanciani, La di
struzione di Roma antica, 
Edizioni del Borghese, Ro
ma 1971. 

Scavi e 
rovine 

La contemporaneity per-
fetta delle due traduzioni 6 
abbastanza significativa, e 
sembra preludere ad un ri- . 
lancio certamente opportu-
no: particolarmente auspi-
cabile sarebbe ora la tradu-
zione del piu Importante dei 
libri di Lanciani, «Rums 
and Excavations» (tra 1'al-
tro introvabile in commer-
cio). «La distruzione di Ro
ma antica» costituisce an-
cor oggi la sintesi piu com
pleta e meglio documentata 
sulla storia edilizia della cit
ta dalla decadenza dell'lm
pero romano sino alia fine 
dell'800. In essa sono con-
fluiti i giganteschi materia-
li che 1'autore andava rac-
cogliendo per la sua « Sto
ria degli scavi di Roma», 
opera monumentale, rima-
sta purtroppo interrotta do-
po i primi quattro volumi. 

«L'antica Roman (il ti-
tolo inglese, piu esatto, e 
K Ancient Rome in the light 
of recent discoveries ») com-
prende, dopo un capitolo 
iniziale dedicato alia storia 
degli studi e delle scoperte 
archeologiche dal Medioevo 
al Rinascimento. una serie 
di «sketch)) su vari aspetti 
della vita di Roma antica, 
sulla base delle scoperte 
che proprio in quegli anni si 

andavano compiendo nella 
citta come conseguenza in-
diretta del grandi lavori edi-
llzl avviatl dopo il 1870 (Fon-
dazlone e vita prelstorica 
di Roma; condizioni Igleni-
che deU'Antica Roma; Po. 
sti di pubblico ritrovo; II 
Palazzo dei Cesari; la ca-
sa delle Vestali; Blblioteche 
pubbliche della Roma Anti
ca e Medioevale; Pollzla e 
vigili del fuoco deU'Antica 
Roma; II Tevere e il porto 
di Claudio; La Campagna; 
La scomparsa di opere d'ar-
te e il loro ritrovamento nei 
recent! anni). 

Vale la pena di spende-
re una parola sul quadro 
editoriale In cui st insert-
scono i due libri. e sugli 
indirizzi teorlci che giustl-
ficano le traduzioni, quail 
risultano dalle presentazio-
ni ai due volumi. 

Nessuno era meglio qua-
lificato di Antonio Cederna, 
archeologo prima che urba-
nista, per presentare un 11-
bro del Lanciani. In trenta 
densisslme pagine viene at-
tentamente rlcostruito il 
quadro storico-culturale nel 
quale si trovo a vivere e a 
operare Rodolfo Lanciani: 
la Roma degli anni tra il 
1870 e la prima guerra mon-
diale, caratterizzata dal pri-
mo grande « boom » edili-
zio. dalla speculazione sfre-
nata, che modified in po-
chi decenni il volto della 
citta e ne altero I'ambiente 
urbano e monumentale, av-
viando quel processo che, 
con poche varianti, si pro-
lunga flno ad oggi. Appare 
cosi evidente il filo conti
nue e unitario che collega, 
al di la di rlvolgimenti po-
litici e costituzionali di ogni 
genere, la storia urbanisti-
ca di Roma dall'unita ad 
oggi. Alia base di questo pro
cesso 6 una classe dirigente 
meschina, provinciale e in-
colta, strettamente legata 
alia destra economica ptu 
rozza e retriva. rappresen-
tata tra l'altro da quella ari-
stocrazia che lo stesso Lan
ciani non manca di denun-
ciare con parole roventi. 

Tanto piu risibili appalo-
no, in confronto. le giustifl-
cazioni anonime poste alia 
testa de « La distruzione di 
Roma antica», pubblicato 
dalle « Edizioni del Borghe
se » (che per una volta 
hanno abbandonato — ch:s-
sa perche — il terreno del-
l'editoria fascista e reazio-
naria): adottando con una 
maldestra operazione mime-
tica il linguaggio che la cri-
tica urbanistica moderna ha 
ormai reso orecchiabile a 
tutti. si tenta di addossare 
ad una generica « classe po 
Iiticau. non meglio defini-
ta. la responsabilita della 
speculazione edilizia e del 
sacco di Roma: a quale par
te della classe vadano le re
sponsabilita lo sappiamo tut
ti assai bene (a chi voles-

se meglio documentarsl non 
avra che da leggere le pun-
tigliose cronache dello stes
so Cederna. raccolte nei due 
volumi « I vandal! in ca-
sa» e « Mirabilia Urbis », 
e il hbro di Italo Insolera, 
« Roma Moderna - Un seco
lo di storia urbanistica», 
1981 e 1972. Einuadt). 

Primato 
fascista 

Affermare po! che « la no
stra epoca in particolare, 
per quanto riguarda l'ltalia, 
ma! scaduta cos! in basso in 
fatto dl senslbilita cultura-
le e di gusto, ha in comune 
con l'epoca degli Imperatorl 
e dei Papi soltanto i lati 
negativi: le distruzioni, l'in-
curia e le rapine» signifi-
ca svalutare sostanzlalmen-
te !1 primato che in questo 
campo spetta di diritto al 
periodo fascista: oltre alle 
criminali operazioni realiz-
zate, e che ognuno puo dl-
rettamente controllare («iso-
lamento» del Campidoglio, 
piazza Augusto Imperatore, 
via dei Fori Imperlali, cor-
so Rinascimento. ecc), 
quelle non realizzate, riscon-
trabili nel piano regolatore 
del 1931. che avrebbe defi-
nitivamenfe raso al suolo il 
centra storico di Roma, se-
guendo le direttive del Du-
ce: « Le mie idee sono chia-
re, i mie! ordini sono pre-
cisi, e sono certo che diven-
teranno una realta concre-
ta. Tra cinquant'anni Roma 
deve apparire meraviglio-
sa a tutte le genti del mon-
do; vasta, ordinate, poten-
te, come fu ai tempi del 
primo impero di Augusto. 
Voi continuerete a liberare 
il tronco della grande quer-
cia da tutto cio che anco-
ra la intralcia. Farete var-
chi intorno al teatro di Mar-
cello, al Campidoglio. al 
Pantheon; tutto cio che vi 
crebbe intorno nei secoli 
della decadenza deve scom-
parire. Entro cinque anni, 
da piazza Colonna per un 
grande varco deve essere vi-
sibile la mole del Pantheon. 
Voi libererete anche dalle 
costruzioni parassitarie e 
profane i tempi! maestosi 
della Roma cristiana. I mo-
numenti millenari della no
stra storia devono giganteg-
giare nella necessario soli-
tudine ». 

Lo stesso Duce poi. come 
documenta il Cederna. pro-
fessava il piu totale disprez-
zo per quegli stessi monu
ment! antichi. dei quali si 
serviva cinicamente per la 
sua politica imperiale: mo
nument! da lui definiti a sas-
si e calcinacci, venerabili so
lo nella muffa e per gli im-
becilli»! 

Filippo Coarelli 

Donne degli anni settanta (disegno di Giacomo Porzano) 

Documenti e posizioni politiche di alcuni movimenti femminili in Italia 

E l'uomo il nemico della donna? 
Dalla contestazione studen 

tesca e nato negli anni '68 
'70, anche il tentativo di im 
postare in termini «aggior-
nati» la questione femmini
le. Numerosi gruppi e col 
lettivi sono cosl sort! in con-
trapposizione al «riformi-
smo» delle organizzazloni 
femminili tradizionali. rite 
nute colpevoli di essersi la 
sciate imbrigliare nella illu-
soria prospettiva delle vie 
nazionali al socialismo. Di 
questi tentativi si ha ora una 
visione abbastanza organica 
grazie alia antologia pubbli-
cata da Samona e Savelli: 
« I movimenti femminili in 
Italian (pp. 164. L. 2.000). 

Tra i documenti pubblica 
ti, si trovano la piattaforma 
programmatica del Movi 
mento di Liberazione della 
Donna; alcune analisi. tra cui 
il famoso « Sputiamo su He 
gel» del gruppo Rivolta fern 
minile; infine alcuni artico 
li gia apparsi su «Quarto 
Mondo ». 

Quali sono I fondamenti 
teorici e le proposte politi
che di questi movimenti? Di 
fronte ad un certo econo 
micismo che spesso ha carat-
terizzato la impostazione 

del femminismo tradizionale. 
sembra corretto richiamare 
ad una lotta che affronti 
anche i condizionamenti che 
alia donna vengono dalla 
ideologia dominante (un cer 
to modo di concepire la fa 
miglia. il sesso. 1 valo 
ri etc.). 

Questa rivalutazione pero. 
pur giusta nella sua ispira 
zione originaria, scade rapi 
damente ad arrabbiata de 
nuncia, in termini puramen 
te ideallstici-esistenzlall, del
la condizione femminile. II 
che appare evidente piu che 
altrove nel gia citato saggio 
« Sputiamo su Hegel» dove 
1'attacco al consolidamento 
:he della filosofia idealistlca 
viene al predominio del « ma 
senile come valore dominan 
te». e fatto in termini al 
tret tan to idealistici. di un 
idealismo esistenziale che tra 
l'altro riflette anche una 
lettura affrettata della De 
Beauvoir del «Secondo sesso» 

Cosl. accanto ad afferma-
zioni. suggestive e difficil 
mente contestabili, (11 ma-
schile. appunto, come valore 
dominante; il femminile co
me valore perdente etc.) e'e 
poi lo smarrimento di ogni 

capacita di cogliere quali sia-
no, oggi. 1 nemici principal! 
ed i nemic! secondari delle 
donne. II nemico principale 
della donna diventa infatti, 
nella elaborazione di Rivolta 
femminile, l'uomo che dia-
bolicamente ha sempre usato 
contro la donna, per impor-
re una societa maschile, 1 
rapporti social! di produzio 
ne quali si sono venuti ma 
no a mano configurando nel 
corso della storia. E', inve 
ce, vero proprio 11 contrario. 
Sono i rapporti di produzio
ne a determinate, tra l'al
tro. lo stato di subordinazio-
ne della donna e sono oggi 
i rapporti capitalistic! di pro 
duzione a rendere ancora piu 
drammatica ed intollerante 
la condizione femminile. 

D'altra parte una conce 
zione puramente idealistica 
esistenziale quale quella pro 
posta dal gruppo che «spu 
ta su Hegel». proprio per 
le conclusion! cui porta 
(1'esclusivismo femminista 
della battaglia di emanci 
pazione, il dichiarato in ten to 
di rifiutare qualsiasi apporto 
maschile alia lotta contro la 
oppressione femminile) ol
tre che presentarsl fortemen-

te elitarla,' si presenta anche 
estremamente riduttiva del 
terreno di scontro sul qua
le devono essere impegnate 
anche le donne. 

Oggi Infatti il problema 
non e quello di tenere la 
donna lontana dal fuoco del
lo scontro di classe per con-
finarla in uno scontro tra 
valor! vincenti e perdenti, 
quanto invece di fare della 
donna un soggetto attivo e 
decisivo della lotta dl clas
se, della lotta, cioe. contro 
questa societa capltalistica 
che, a livello di struttura e 
di sovrastruttura, utillzzan-

" do, certo, anche la stessa 
ideologia dei proletari, su-
bordina le masse femminili. 

II che non significa igno-
rare la specificita dei pro
blem! femminili (ignorare 
questa specificita e infatti 
l'altra faccia di una eman-
cipazione intesa come ac-

~ cesso alia societa che non 
viene mutata nella sua strut
tura) ma di affrontare la 
specificita nel contesto di 
una piu generale strategia 
di lotta contro il slstema ca-
pistalistico. 

Lina Tamburrino 

Carlo Bertolazzi e la vita quotidiana di « £1 nost Milan » 

Un teatro che rimanda alia storia 
II teatro italiano era in 

debito verso Carlo Bertolaz
zi (1870-1916), e tale sarebbe 
ancora se non ci fossero sta
te le edizioni di suoi tre la
vori da parte del Piccolo 
Teatro di Milano. con la re-
gia, tutte e tre, di Giorgio 
Strehler. Non che il debito 
sia saldato del tutto: ledi-
toria, per esempio. lo aveva 
finora ignorato. Giunge ora 
opportuno il bel volume pub
blicato da Einaudi con una 
acuta prefazione di Folco 
Portinari (Carlo Bertolazzi, 
El nost Milan e altre com-
medie. Lire 5500); ma certo 
manca ancora qualcosa per
che giustizia gli sia resa to-
talmente. Manca. cioe. il ri-
conoscimento della nostra 
cultura nei confronti di un 
autore che l'insensibilita del
la critica e le vicissitudini 
della vita e del palcosceni-
co hanno finito col confina-
re nel novero degli scrittori 
veristi minori, auspice il 
Croce che gli dedica poche 
righe nel sesto volume dei 
suoi Scrittori d'ltalia. 

Le tre regie di Strehler. 
invece, di questo scrittore 
« minore» hanno dimostra-
to non solo la indubbia di 
sponibilita per una scrittura 
teatrale tutt'affatto moder
na, capace di un linguaggio 
che va al di la del verismo 
casalingo per rovesciarsi in 
una denuncia precisa. ma 
anche — attraverso di essa' 
— una validita letteraria au 
tentica, un valore di docu-
mento vitale. punto di rife-
rimento per una dramma 
turgia a nazionale » e. per I 
testi in dialetto. «naz!onal-
popolare ». 

Oltre a quello di Giorgio 
Strehler (Lulu, messo !n 
scena nel 1953; El nost Mi-
Jan, 1956; L'egoista. 1960) va 
mibito ricordato il contribu
te alia rivalutazione di Ber-

Valentina Forlunato e Emilio Rinaldi in una scena del dramma « El nest Milan > nel-
I'edfzione 1961 del Piccolo Teatro della citta di Milano 

tolazzi compiuto — fenome-
no non nuovo nella nostra 
storia teatrale e letteraria 
— da due studios! francesi, 
11 filosofo Louis Althusser e 
il critico Bernard Dort Ri
valutazione che parte dalle 
rappresentazioni del Nost Mi
lan date dal Piccolo Teatro a 
Parlgl nel 1962. quindi dallo 
spettacolo che fu a letto » da 
Althusser e da Dort indipen 
dentemente dalla conoscenza 
dell'opera intera del dram-
maturgo lombardo ma che fu 
sostanziato da argomenti che 
tutta la coinvolgevano. 

H primo parla di m cosclen-

za melodrammatlca», cioe 
di mdlo (la trama del Nost 
Milan, prima parte: la sto
ria della seduzione di una 
ragazza sottoproletaria da 
parte del Togasso. e I'ucci-
sione di questi per opera del 
padre di lei; con la scelta fi
nale della donna che abban 
dona la sua classe per pas-
sare tra i ricchi. I «sciori», a 
fare la mantenuta) ma cri 
ticato dall'interno: parla di 
una coscienza melodramma 
tica che si urta con una esl-
stenza, quella del sottopro-
letariato milanese nel 1890 

Questo saggio dl Althusser 

e molto Importante (e pub
blicato — il suo titolo e Le 
«Piccolo», Bertolazzi et 
Brecht — anche nell'edizio 
ne Italiana di Pour Marx. 
Edi tori Riuniti) per i fonda 
menti teorici nuovl che esso 
si pone In sede estetlca, Piu 
strettamente e rigorosamen-
te teatrali le osservazion! dl 
Dort (in Thidtre public) che 
afferma addirittura che 
•tlungl dal chluders! In se 
stesso, 11 teatro dl Bertolazzi, 
come quello di Cecov, rinvla 
alia storia». E ancora: nel 
Nost Milan non v'e «la vi

sione pittoresca o poetica dl 
un piccolo mondo folcloristi-
co. ma il quadro di un am-
biente composito minacciato 
da una perpetua dissocia-
zione ». 

II volume di Einaudi con 
tiene le due parti del Nost 
Milan, Strozzin, La gibigian 
na, L'egoista, Lulu, II matri 
monio della Lena, Lorenzo e 
il suo awocato. Commedie 
di di verso livello, in dialetto 
e in lingua. La scelta. tutto 
sommato, e giusta e, se si 
vuole anche esaustiva dei 
modi bertolazziani: ma non 
si pud fare a meno di la-
mentare, per esempio. la 
mancanza dei primi bozzet-
ti in milanese (oh, gli echi 
portiani di In verzie!) o del
la Casu del sonno con la sua 
critica al mondo degli ai-
faristi, o della Maschera con 
la sua descrizione impieto-
sa del mondo dei comici o 
del Successore con il ritratto 
spietato deU'arrivismo e del 
tradimento. Opere tutte. que-
ste ultime, contenute nel pri
mo e unlco volume del Tea
tro di Bertolazzi uscito nel 
1915: nessun successo gli ar-
rise. e Teditore non continud 
a pubblicare gli altri lavori. 
Poi Bertolazzi morl e di edi
zioni bertolazziane non si 
parld piu. Continud. Invece, 
a vivacchiare In teatro, mes
so in scena. salvo eccezioni 
rarissime. da compagnie dia-
lettal! scad en ti. Poi venne II 
revival voluto da Strehler, 
ed ora ecco 11 volume di Ei
naudi. Al quale a quanto ci 
e stato assicurato. sta arrl-
dendo un buon successo, del 
tutto Inatteso. Alia coscien
za critica, e non piu mera-
mente melodrammatlca, del 
nuovl lettori Carlo Berto
lazzi dice ancora qualcosa. 

Arturo Lazzari 

Scritti giovanili di G. W. Hegel 

Un Gesu che 
non risorge 

La Vita dt Gesu (Later 
za, 1971, pp. 169. L. 900) 
appartiene a quel gruppo 
di scritti giovanili di He 
gel che Hermann Nohl ha 
raccolto e pubblicato sot-
to il titolo di Scritti teolo 
gici giovanili. L'edizione 
comprende scritti e fram 
menti dei period! di Tu 
binga. Berna e Francofor 
te (all'incirca 1792-1800) 
La denominazione di Nohl. 
giustamente awersata da 
Lukdcs. che e uno dei mag 
giori studios! del periodo. 
non deve trarre in ingan 
no il lettore. Infatti que 
sti scritti rivelano I'esl 
stenza in Hegel di un in 
teresse per la societa e per 
la storia — queH'interesse 
a cui si deve la ricchezza 
di tutta la sua produzione 
successiva — fin dal primi 
anni di studio. 

Hegel ha sempre attrl 
buito un valore <;imbolico 
alia figura di Gesu, che 
infatti rappresenta modi 
via via diversi — relativa 
mente alio sviluppo del 
pensiero hegeliano — di 
awicinarsi ai problem! del 
la societa. In uno scritto 
precedente la Vita di Ge
su, Religione popolare e 
cristianesimo, Gesu soc 
combe davanti alia figura 
dl Socrate. cui e parago 
nato. e rappresenta so 
stanzialmente un fattore di 
isolamento dalla societa 
In uno scritto successlvo. 
la Positwita della religio 
ne cristiana, Ges^ diventa 
invece II - rappresentante 
di quella religione popo 
lare cui prima era con 
trapposto. 

La Vita di Gesu, scritta 
a Berna nel 1795, fa da pen
dant tra gli altri due scrit

ti. Gesu comincia qui ad 
incamare l'essenza della 
religione popolare-raziona-
le. che ha molt! del carat-
terl della religione civile 
degli illuministi, e che si 
concretizza, kantianamen-
te, nel rispetto della legge 
interiore del dovere (Sol-
ten). in contrapposizione 
al rispetto della legge este-
riore, o «prlncIpio giudai-
co» (ma forse sara bene 
awertire 11 lettore che la 
moderna critica neo-tesU-
mentaria ha fatto da mol
to giustizia di simili rap
presentazioni del rapporto 
tra Gesu e il mondo ebrai-
co: i contributi di Hegel a 
questo problema vanno 
giudicati alia luce del suoi 
interessi speculativi). 

Nel piu tardo Lo spiri-
to del cristianesimo e il 
suo destino l'etica kantla-
na verra superata, e sta-
volta Gesu incamera 
Yamore. che supera tanto 
la legge interiore che la 
legge esteriore (Hegel dl-
ra che Tunica differenza 
tra le due condizioni sta 
neiravere II proprio padro
ne dentro dl se o fuori di 
se). A questo punto sor-
gera il problema del rap
porto dell'amore con 1'og-
gettivita della vita sociale. 

Per quanto riguarda piu 
soecificamente la Vita di 
Gesfi, essa e una rlelabo-
razione In termini kantia-
nl del vangelo di Luca. La 
narrazione, spesso awin-
cente, si tiene lontana dal
le tentazloni del mistici-
smo. per puntare tutto 
sulla figura umana di Ge
su. che Infatti non rlsor-
gera. 

Luciano Albanesa 

Uno studio di Habermas: «Storia e 
critica dell'opinione pubblica » 

Le masse 
e la societa 
di classe 

Non e difficile intuire co 
me il tentativo di esami 
nare storicamente un te 
ma cosl indefinibile come 
quello di opinione pubbli 
en significht in primo luo 
go affrontare un argomen 
to di natura interdiscipli 
nare e comunque sfuggen 
te alle tradizionali delimi 
tazionl di campo. Proprio 
qui, iorse, il primo motivo 
dell'interesse che suscitn 
nel lettoro italiano, sostan 
zialmente dlsabituato dal 
la cultura nostrana a que 
sto genere di imprese, uno 
studio di Habermas del 
1961 comparso ora con il 
titolo Storia e critica del 
I'opinione pubblica nella 
« Biblioteca di cultura mo 
derna » di Laterza (pp. 301 
L. 3.000). 

« Costretto nei confinl d 
una qualsiasi disciplina 
delle scienze social! — av 
verte 1'autore —, presc 
Isolatamente, il nostro og 
getto si dissolve». Si cer 
ca cosl dl afferrare la mul 
tiformita del tema attra 
verso la integrazione « de 
gli aspetti sociologici ed 
economici, giurldico - sta 
tuali, di politica e di sto 
ria sociale e delle idee». 
secondo una metodologia 
riconducibile nella sua 
ispirazione di fondo a quel 
progetto di una Sozial for 
schung che, dando notizia 
nel lontano 1932 del pro 
gramma della rivlsta fran 
cofortese, Horkeimer pre 
sentava come rivolta a fon 
dare « una teoria della so 
cieta come un tutto ». Sot 
to il profilo del metodo il 
volume presenta dunque 
un particolare interesse 
per la sua stessa costru 
zione interna, per il mo 
do cioe in cui fonti e am 
bit! disciplinari diversi 
vengono tra di loro com 
ponendosi con alternanze 
di prospettive storiche e 
sociologiche. Ma il proble 
ma non puo qui che esser 
segnalato. 

E' necessario mettere bre 
vemente a fuoco l'assun 
to della ricerca come si 
definisce in un rapporto 
continuo con alcuni mo 
menti essenziali della teo 
ria marxista. Con 1'esame 
dei « mutamenti struttura-
li dell'opinione pubblica» 
— tale il titolo originale 
della ricerca — 1'autore af-
fronta infatti le trasforma-
zioni molteplici cui e an 
dato soggetto lo Stato di 
diritto borghese, fino a in-
vestire la caratterizzazione 
di aspetti essenziali delle 
moderne democrazie dj 
massa.' Alio svolgimento 
di questa analisi e pero 
indispensabile una premes 
sa: ferme restando tutte 
le implicazioni sociologi 
che, il concetto di opinio 
ne pubblica si identifica 
per Habermas con la ragio 
ne critica dei suoi mae 
stri. L'opinione pubblica. 
intesa come uso pubblico 
della ragione, non e nella 
sua storia che esemplifica 
zione della dialettica del 
l'illuminismo. L'esistenza 
di un pubblico critico ri 
mane cosl una sorta di ma 
dello ottimale da riconqui 
stare neH'oggi al di la del 
le trasformazioni subite 
dalla struttura sociale che 
ha per la prima volta po 
sto in essere una opinione 
pubblica con funzioni poli 
tiche. durante la lotta del 
la borghesia contro il po 
tere assoluto. 

Ne consegue che la pos 
sibilita di un controllo de 
mocratico del «dominio». 
paradossalmente comincia 
a declinare quando la me 
diazione tra Stato e so 
cieta passa da un'opinione 
pubblica composta di indi 
vidui raziocinanti e dialo 
ganti ad un complesso di 
associazioni (partiti e sin 
dacati) che si pongono co 
me cerniera istituzionaliz 
zata tra due termini prima 
nettamente distinti. L'opi 
nione pubblica. pur pene 
trando cosl sfere sempre 
piu arnpie della societa. 
perde la sua funzione po 
litica, quella di a sottopor-
re i fatti pubblici al con 
trollo di un pubblico cri
tico ». La dimensione pub 
blica critica viene soppian 
tata da quella manipola 
tiva. 

Scaturisce da qui l'a 
spetto a mio awiso piu 
sconcertante della ricerca 
Mentre da un lato l'inda 
gine punta su un'analisi e 
stremamente sollecitante 
delle trasformazioni dello 
Stato — cio che 1'autore 
chiama processo di « rifeu 
dalizzazione ». apertosi con 
Tirruzione nella sfera pub
blica delle masse dei non-
proprietari. in virtu del 
quale la crisi del parla 
mento si colloca nel cuo-
re di un movimento di 
trasmissione dallo Stato 

alia societa (amminlstra-
zione) e, viceversa, dalla 
societa alio Stato (associa
zioni e partiti) — dall'al-
tro tutta la complessita 
conseguente delle forme 
della lotta politica di mas-
su si riduce ad un duello 
tra manipolazione e crlti-
cita. La politica diviene 
rifiuto critico del slstema, 
contestazione. Gli student! 
possono cosl essere indi-
cat! come «unico poten
ta te di rivolta» (erf. la 
.'onclusione della raccolta 
reoria e prassi della socie-
a tecnologica, Bar! 1971), 
nentre dietro questa crl-
"ica delle democrazie dl 
nassa sembra celarsl an-
•ora l'ombra del conte dl 
locqueville. 

La ragione di questo esl-
o sta probabilmente nel 
nodo In cui Habermas si 
rapporta al problema del
lo Stato posto da Marx. 
Questi, pure avendo sve-
lato il carattere ideologi-
JO dell'idea borghese di 
opinone pubblica ricolle-
?andola ad una societa 
fondata sullo scambio non 
equivalente, si sarebbe 11-
mitato a rovesciare il mo-
dello liberale senza alterar-
ne la struttura, Ipotizzan-
rio un pubblico immedia-
tnmente sociale. non piu 
mediazione politica dei 
molt! privati. 

L'irruzione delle masse. 
iebbene inizi l'alterazione 
dei termini del modello, 
sarebbe per Marx ancora 
volta «a far corrlsponde-
re qualcosa di reale alle 
promesse delle apparenze 
liberal! » dell'opinone pub
blica borghese. La questio
ne, a mio awiso non del 
tutto chiara nello stesso 
Habermas, puo essere per 
le sue dimensioni solo se-
gnalata, ma l'impressione 
e che si tratti di un Marx 
in chiave proudhoniana 
nel senso in cui Proudhon. 
assunta 1' economia di 
scambio come dato autore-
golantesi, configura il so 
cialismo come attuazione 
degli ideali della rivoluzio 
ne francese. Contro que
sto Marx, ridotto secondo 
tutta una tradizione socio-
logica a critico delle ideo
logic, tornano in mente le 
pagine dei Lineamenti in 
cui la critica delle idee 
di eguaglianza e liberta 
scaturisce dalla nconduzio-
ne dello scambio al capi
tals (V.I., pp. 207-221). 

Non si vuole certo ne-
gare l'esistenza di grossi 
problemi nella teoria mar-
xista dello Stato. II feno-
meno del bonapartismo 
(irruzione delle masse-au-
toritarismo) ha trovato 
sempre nuove incarnazioni 
fino a diventare una delle 
piu tragiche contraddizio-
ni del nostro secolo. N6 il 
problema e privo di impli
cazioni anche sul versan-
te delle democrazie di 
massa. E' sufficiente tene
re d'occhio l'esperienza ita
liana — sotto questo pro
filo tutt'altro che provin
ciale — per vedere come 
la vitalita di un sistema 
di partiti non risolva di 
per se il problema della 
partecipazione. o come al-
l'esistenza di grandi appa-
rati editorial! e di stam
ps si accompagni, nello 
Stato e nei partiti, una 
progressiva diminuzione 
della pubblicita nella for-
mazione delle scelte poli
tiche. 

Ma se il complesso delle 
question! relative alio sta
to della comunicazione e 
dell'lnformazione sono un 
momento costitutivo del 
problema della democra-
zia, e difficile dimenti-
care che comunicazione e 
linguaggio non sono ridu-
cibili all'ambito della co
scienza razionale (o irra-
zionale: gli studi di psico 
logia sociale. da Le Bon a 
Reich) ma si presentano 
come funzioni inestricabil-
mente connesse ad un si
stema di rapporti sociali: 
quelli che Marx, appunto 
di contro alia visione ia-
zionalistica della socialita 
prospettata dall' illumlni-
smo, definiva obbiettlva-
mente dati. Concludendo. 
che la critica dell'econo-
mia politica sia oggi van-
taggiosamente interscam-
hiabile con la nozione dl 
societa industriale. Haber
mas non riesce a dimo-
strarlo. Piu modestnmente, 
ma non senza qualche ef-
ftcacia. riesce tuttavia a 
dare l'ampiezza del vuoti 
di analisi che la tradizio
ne marxista presenta di-
r.anzi a societa in cui pu
re. come nel nostro paese, 
il movimento operaio con-
tinua ad essere uno degli 
interlocutor! principal! del 
dialogo politico. 

Leonardo Paggi 

Libri ricevuti 

Poesia e narrativa 
Stmoel BECKETT, • Primo 

Amore », Einaadi, pp. 162, 
L. 2 .500. 

Sergio SALVI , « L'ero del Re-
d i n o » , Rizxoll, pp. 132. 
I_ 2 .000. 

Lewis CARROLL, m Alle*. con 
tatta I * illustnaionl orii l-
nall di John Tewnltl », Lon-
imcs l , pp. 3 5 2 , L. 5.800. 

Mar iM PERRO, « U n a lims« 
conftssfon«», Rtsol l , pp. 
2 1 1 , U 3 .000. 

Frank WEDEKIND, « I dram-
mi Mtanici a, a cars di * . 
Maslni, De Donate, pp. 329 , 

L. 4300. 
O. H . LAWRENCE, « I I pw*» 

wnsae », Oscar Mondaderl, 
L. COO. 

Ivi COMPTON - RURNETT, 
m Servo • eenra a, Einaudi, 
pp. 265 , L. 3 .500. 

Uso MARZUOLI , « I I sotno 
com* •otokloirafia a, Fas-
trine! I I , pp. 166 , L. 1.600. 


