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Mn 
Vecchio 
e nuovo 
anarchismo 
Dottrine e movimenti antiautori-
tari nel mondo contemporaneo 

Dopo il magsio del '68 non 
poteva mancare un rorte ri-
torno ed un Imoesno serra 
to sul tenia storico e teori-
o dell'amrchia e dell'anar 
chfsmo. II fatto si deflnisce 
da solo, nn nello stesso tem 
po le arscmentazloni e le 
Interpretazioni desli studio 
si su quecto c!«ss'ro nodo 
della societa e deH'klPolocria 
moderna. ch? ha sjia p?r 
corso tutto il secolo seorso. 
aonaiono dom'nate. come nel 
passato. d* notevol'ss'me di-
verpenze. Perc'd la critica o 
la difcn del neoanarch'smo 
(che al suo interno r'com-
pr?nde nuo'ei e noil opnosti 
come !''nd!v!duallsmo P il 
comnnlsmo) tendono a dislo-
parsi ='i un ter^eno molto 
frastaeliato. E' cio rhe risul-
ta ch'nramente da?M attl dpi 
conveeno tenntosi due anni 
or sono n Torino, oer i»M-
ziativa della Fondazione Ei-
nnudi e In narticol'rp di 
Franco Venturi (Anarchici e 
anarchin «P/ mondo rmitem-
voranen. Torino. Fondaz.'nne 
Luid Bl'naudi. 1971. pp. 665. 
L. B000). 

VI si DU6 lesrgere. In aoer-
tura. una concentrata Intro
duzione di caratterp storico 
sulla «ienesi dell'anarchi-
smo», che ne contiene sih 
tutta la successiva proble-
mat.'ra. dovu'a a Leo Valia
nt. Vi si oud lepepre. altresi. 

to ro1azion<» dp'lo studloso 
an»rch'co Gino C^rrito sul-
l'attmle mnvimento intprna-
zlonale e la sua struttura, 
pmn*""T>ntP drpumentata e 
roTodata d! u-'eccpzlonalf 
b'bliogr'fia. II Cerrito sem-
bra .'nclinare verso una de-
finizione rhe oone in risalto 
II comnortamento piuttosto 
che la teoria e il tlpo di as-
«.ociazione degll anarchici. 

I giovani 
A Torino erano d'altra parte 

presenti. con gli studiosl di 
storia dl varie tendente. mili-
tanti o ex militant! come Fe-
derica Montsenv. Gaston Le-
val. Daniel Gugrin. Fra gli uni 
e gli altri un nutrlto grupoo 
di giovani ricercatori che 
hanno alimentato i lavori 
con comunirazioni e Interven-
ti sulli storia del movimen-
to soclalistaanarchiro o siil-
la storia delle rtottr'np poli-
tiche ant.'-antorit^rip. La re-
lazione di JPRH Maitron sul 
PT.-iTo an'rrb'co tradi
zionale e h r'volta dpi sio-
v<m; di Berkeley a Bpriino. 
da Nanterre alia Rorboni ha 
DO: ronc'uso i dibattiti. ri-
prendpndo e snttolfneindo 
un elemento di riscontro 
presente in ogni momento 
d°l ponveeno. 

Abb'stanzq comune e dun-
HUP Tid^a rhp ci si trovi osei 
di fronte ad un « nuovo anar
chismo ». var'amente giudi-
cato e giustificato. Su que-

sto punto cruciale. piu teo 
rico p in un certo senso so-
ciolosjico che puramente sto 
riograf.co. si incentrano — 

oltre ai ponderosi atti to 
rncsi — alcuni densi tasca-

. b:li chp pure arricch'seono 
1'lndagine sui vari risvoiti 
del fenomeno anarchico. col-
legnndolo alia cultura poli-
t'ca del nostro tempo: fra 
le ed'zioni italiane vanno ri-
cordati James Joll. Gli anar
chici (Milano. II Saggiatore. 
1971. po 364. L. 1000); Criti
ca dell'anarchismo (Milano 
MondRdorl. 1970. pp. 194. Lire 
900) che allinea quattro sag
s'. uno dello storico inglese 
Hobsbawm e gli altrl tre dl 
studiosi tedeschi, tutti di 
orientamento marxista e isoi-
rati dai « movimenti anarchi
ci d'oggi »; Anarchismo vec
chio e nuovo (Firenze. Val-
lecchi. 1971. pp 131. L 1 000). 

L'impazienza 
Gia Critica dell'anarchi

smo con i suoi saggi su 
«Quale insegnamento puo 
ancora offrire Panarchismo?», 
su « La critica dell'impazien-
za rivoluzionaria ». su « Con-
tro narcisismo e populismo», 
su «Istituzioni libere dal 
dominio?» offre spuntt di 
ernnde peso e notevole rilie-
vo teorico. contribuendo 
anphe ad nn sensibile agsior 
namento del pensiero mar-
x:sta davanti al nuovo anti 
autoritarismo tipico del no-
strn tempo 

La piu grossa' novita in 
auesto cimpo, su questo 
fronte ideale e pero senza 
dubbio rappresentata dalla 
prefazione, un saggio di una 
spssantina di pagine. di Gian 
Mario Bravo che attualizza 
1 noti testi del fondatorl del 
marxismo scritti fra 11 1871 
e il 1875 per combattere 
Bakunin e I bakuninlsti. Do-
tatl di tutte le armi della 
critica, essi conservano tut-
tora una straordinaria fre-
schezza (Marx-Engels, Mar
xismo e anarchismo, Roma, 
Editorl Riuniti. 1971, pp. 131, 
L. 700). 

II curatore della raccolta 
parte da Stirner e dal suo 
enunciato « La liberta del jto-
polo non e la mia liberta» 
(1844) per dist'nguere netta-
mente — il punto non e nuo
vo nella storiografia del pen-
s'ero socialista — fra coloro 
che mirano alia liberazione 
del sfngolo, e 1 fautori di 
una liberta collettiva. quali 
sono I socialisti e i comu 
nisti. I Drimi — ricorda ap-
punto GM. Bravo — gene 
ricamente possono essere 
definiti «anarchici o anti-
autoritarl». come al tempo 
di Bakunin; ma gia lo spar-
tiacque teorico e politico fra 
le due scuole e i due indiriz-
z5 si era levato con Video-
logia tedesca (contro Stir-

Operai (disegno di Fernando Farulli) 

ner) e con la Miseria della 
ftlosojia (contro Proudhon) 

II merito di questo pun
to di vista — il meno incli
ne alle mode attuali e il piu 
rigoroso sul terreno storico 
— consiste nel condurre la 
analisi dell'antiautoritarismo 
contemporaneo sotto un du-
plice profile sclentifico e po
litico. senza scadere nella vol-
garizzazione dell'ideologia e 
tenendo conto dei nessi e 
delle distinzionl fra il socia-
lismo utopistico e il marxi
smo teorico. in piena padro-
nanza. La discriminante es-
senziale rimane infatti rivol-
ta verso il filone Individua-
listico e la sua matrice bor-
ghese classica. a E* certo — 
si afferma — che il pericolo 
e oggi piu grande che non 
ieri proorio per la diffusio 
ne e l'affermazione ottenuta 
dal socialismo classlsta mar-
xista ». 

Di quale pericolo si trat-
ta? Delia penetrazione di a-
nalisi irrazionalistiche (par-
ziali) delle condizioni so
cial! del presente. cioe di una 
ripresa dell'idealismo. in con-
trapposto all'ideologia di 
classe. Quindi lo «sponta-
neismo (staccato da ogni 
contesto di interpretazione 
marxistica). 11 volontarismo 
(inteso come forza predomi-

nante). 11 movlmento dm 
plicante il rifiuto, almeno 
implicito. di ogni forma di 
organizzazione), l'astratto In-
surrezionismo o ribellismo». 
Vengono cosi studiate alcu-
ne tipiche istanze ed espres-
sioni dell'antiautoritarismo 
del glorno d'oggi (Marcuse, 
Dutschke, Cohn-Bendlt). Per 
Bravo — e questo dato ci 
sembra lnoppugnablle, ed e 
anche confortato, a nostro 
avvlso, dalle st«sse ricerche 
dl Jean Maltron — dall'a-
narchismo socialen del XIX 
secolo si e passati oggi ad 
una fase dl «anarchismo in-
tellettuale». Maitron aveva 
parlato del «fenomeno con-
testatarion come di un fe
nomeno mondiale, duraturo. 
studentesco e. fra virgolette, 
a rivoluzionario » 

La prospettiva 
Lo sfondo storico-sociale 

consisterebbe, dunque. nella 
crescita di un proletariate 
intellettuale spostato. equi 
valente alia piccola borghe-
sia di altri tempi, prodotto 
dal capitalismo e che o non 
e capace o rifiuta una disa-
mina razionale del rapporto 
mezzi - tattica - obiettivi per 

reallzzare una prospettiva 
realmente rivoluzionaria in 
una societa sviluppata do-
minata dai monopoli. 

L'anarchismo, essendo una 
« dottrlna onnicomprensiva», 
nonostante 11 suo fallimen-
to storico sul piano sociale 
e politico, tende a riprodur-
si, a relnserirsi di continuo 
nella vicenda del movlmento 
operalo, pur non distaccan-
dosl dalla realta piccolo-bor-
ghese. Ora, non e'e bisogno 
di agglungere che il marxi
smo. opposto dell'antiautori
tarismo. ha tyttavia in co
mune con il pensiero anar
chico (o socialista-anarchico) 
un punto capitale: la disso-
luzlone dello Stato. che pe
ro non si puo acquisire — 
e qui sta la differenza — 
dall'oggi al domani». II 
maggio francese. ha ricorda-
to Hobsbawm. ha insegnato 
che « qualsivoglia situazione 
rivoluzionaria. pur momen-
tanea. e di nuovo possibi-
le»: ma il 1848 (non va di-
menticato) aveva gia inse
gnato a Marx che una « ri-
voluzione spontanea» puo 
anche trionfare. ma e poi 
destinata. in quanto tale, ad 
un reppntino e totalp falli 
mento 

Enzo Santarelli 

Interro-
gatorio 
sulla 
«baia 

dei porci» 
Un testo di avanguardia 
di H. M. Enzensberger 

Un lavoro teatrale (H 
M. Enzensberger. Interro-
qatorio all'Avana, Feltrl-
nelli, 1971, pagg. 236, lire 
2.800) sullo sbarco alia 
ormai famosa spiat?gia di 
Glron, forse piii conosciu-
ta da noi come « baia dei 
porci ». I fatti sono notis-
simi. Slamo nel 1961 e un 
eserclto dl mercenari ar-
matl ed addestratl negli 
Stoti Unlti d'America in
vade all'alba del diclasset-
te nprile la Repubbllca so
cialista cubana. 

Lati fond Isti che tornano 
per riprendersi le « loro » 
terre, assassin! dl profes-
slone, preti reazlonarl. li-
beri imprendltori, volta-
gabbana, flnti democratlcl 
paladinl dl «libere» ele-
zioni eccetera: caduta nel
la veloclssima sconfitta la 
maschera della gloria que
st! eroi dl cartona appalo-
no in tutto il loro squal-
lore. 

Cercano dlsperatamente 
di far credere a se stessi 
e agll atln d! avere com-
battuto per una idcologia 
degna dl questo nome 

Ma la tecnlca composl-
tiva usata da Enzensber
ger demistlftca quest! ten-
tatlvi usando le stesse pa
role dei protagonist!. En
zensberger Infatti monta 
freddamente e senza mini-
mamente enfatizzare 1 ma
terial! dell'lnterrogatorlo 
effettlvamente tenutosi. 
poco dopo lo sbarco e la 
immediata sconfitta degli 
lnvascri. davanti alle te-
Iecamere della televislone . 
cubana. La tecnica usata ' 
da Enzensberger e, da un 
punto dl vista letterario, 
sostanzialmente la stessa 
usata da Peter Weiss nel-
Vlstruttoria, e. forse, l'a-
nalogia potrebbe andare 
anche al di la delle mere 
strutture letterarle e toe-
care i contenuti: infatti 
in ambedue i cas! si trat-
ta di un processo ad una 
classe domlnante 

Allora non e'e bisogno 
di commento: basta cita-
re. Dove e chiaro (dato 
che non vorremmo essere 
noi veicolo di una misti-
ficazione) che ogni cita-
zione o montagglo, e En
zensberger ne e consape-
vole, e «una interpreta
zione political In questo 
e la forza del libro; nel-
l'essere politicamente ef-
flcace proprio a causa dei 
material! che mette In e-
videnza. 

Ma, viceversa, qui e an
che la sua debolezza: En
zensberger (a nostro pa-
rere) non ha centrato no
di drammatici. II suo, for
se. piu che un dramma, 
e una sorta di psicodram-
ma al livello delle Ideolo
gic. Enzensberger auspica 
infatti una cerla Identifi-
cazione del lettore-spetta-
tore con il personaggio 
per distruggere poi que-
sta identificazione spo-
gliando il personaggio (con 
le sue parole) della Ideo-
logia che aveva provorato 
la (falsa) identificazione 
del lettore-spettatore. 

Francesco D'Anni 

La Resistenza 
dalla 

Maremma 
alle 

Apuane 
Document! e testimo-
nianze di Renzo Vanni 

In un recente convegno 
nazionale di stud! sulla 
storia della Resistenza lta-
liana, alcuni del relatori 
hanno sottolineato il fatto 
che la nostra guerra dl li
berazione nazionale non 
abbia ancora espresso una 
opera storlca che ne de-
finlsca, organlcamente e 
complutamente, l'intera te-
matica. E questo nonostan
te alcune « sistemazioni » 

, important! e nobiliissime: 
si pensi a! lavori di Bat-
taglia, di Secchia e Fras-
sati, dl Bocca. di Carli 
Ballola. 

Di piii, aggiungiamo noi, 
la Resistenza italiana sof-
fre di una seria carenza 
di stud! e dl analisi gene-
rali per quanto riguarda 
la storia militare della 
guerriglia partigiana. 

II perche d! tali ritardi 
ce lo ripropone, sia pur 
indJrettamente, il volume 
di Renzo Vanni La Resi
stenza dalla Maremma al
le Apuane (Editrice Giar-
dini. Pisa, lire 4.500); tre
cento pagine di dati, no-
tizie. document! e testi-
monianze che mettono a 
fuoco la lotta partigiana 
in una delle zone dov'es-
sa divampo con maggior 
vigore; Pisa e la sua pro-
vincia, il Volterrano. 11 
Grossetano, i Monti Pisa-
nl e le Apuane. Renzo Van
ni fu egl! stesso partigia-
no combattente In que! 
luoghi. 

La Resistenza dalla Ma-
remma alle Apuane viene 
dunque a colmare un'am-
pia lacuna sulla Resisten
za in Toscana, offrendo al 
lettore (e soprattutto alio 
storico) una mole dl ma
terial! assai intcressanti e 
quasi tutti di prima ma-
no; e stato il Vanni, ad 
esempio. a scovare nel 
corso delle sue ricerche 
per questo libro II bando 
repubblichino firmato da 
Giorgio Almirante nel qua
le si minacciava la pena 
di morte a partigiani e 
sbandati. 

Quella dell'autore e una 
cronologia puntlgliosa. ric-
chlssima d! nomi e dl par-
ticolari, sia sulla costltu-
zione della 23.ma e della 
3> brigata Garibaldi, sia 
sulle azionl di guerra so-
stenute da! partigiani e 
sulle ferocl repression! na-
zifasciste culminate con le 
stragi in Versilia e in pro-
vincia di Massa Carrara. 

Non vi manca tuttavia 
qualche dimenticanza: co
me quella, piuttosto visto-
sa, dl ignorare la figura 
leggendaria del comandan-
te partigiano Roberto Vat-
teroni, medaglia d'oro del
la Resistenza. Ugualmente 
lascia perplessi un certo 
giudizio che 1'autore da 
sul ruolo giocato dai co-
munisti nella Resistenza, 
ai quali rimprovera il non 
aver dato — nelle loro pa
role d'ordine politiche — 
un indirlzzo anticapitali-
stico (cioe di classe) alia 
guerra di liberazione. Que-
ste zone d'ombra, tuttavia. 
non inficiano il valore di 
fondo del libro che resta 
un'cpera valida. 

Cesare De Simone 

Libri ricevuti 

Narrativa 
e poesia 

Romano BILENCHI, • I silen-
t i di Rosai », Ed. Gallcria 
Pananli. pp. 87. L. 15.000. 

Colfredo PARISE, « I I ragazzo 
morto e le comete a. Einau-
di, pp. 172. I~ 2.400. 

Robert MUSIL, « L'uocno sen
za qualiti; >. Einaudi, ristam-
pa. pp. 111S + 644. 2 voll.. 
L. 3.500. 

Pierre REVERDT. « I I ladro di 
ialento », Einaudi. pp. 245. 
L. 1.800. 

Redolle WILCOCK. • Le tte-
reotcopio dei solitari ». Adel-
phi. pp. 198. L. 2.500. 

Prank WEDEKIND, • Lulu. Lo 
spirito della terra. I I vaso di 
Pandora >. Adelphi, pp. 200. 
L. 2.800. 

Michele PR I SCO. • Fuochi a 
Mare >. Rizzoli. pp. 352 . Li
re 3.400. 

Rustico FILIPPI. « Soneltl ». 
Einaudi. pp. 142, L. 1.000. 

Saggistica 
Carlo CATTANEO. « Industrla 

• acieiua nuova • (scritti 
1 8 3 3 - 1 8 3 9 ) . Einaudi. pa-

fline 364. L. 3.200. 
Carlo CATTANEO. « I I 1848 in 

Italia (scritti 1848-51) ». 
Einaudi. pp. 346, L. 2.800. 

Carlo CATTANEO. « Sloria Uni
versale e ideofoqia delle 
fenli («critli 1852-1864) ». 
Einaudi. pp. 500. L. 3.200. 

Francesco FINOCCHIARO. «Ma-
trimonio*. Zanichelli, pati
na 9 7 1 . U 14.600. 

loiai FERRI. « Legitlimari >, 
Zanichelli, pp. 248, L. 4.200 

RoOcrt JAULIN. • La pace 
bianca ». Lalerza. pp. 558. 
L. 2.200. 

Noam CHOMSKY. « La guerra 
Americana in Asia >. Einau
di. pp. 358. L. 2.400. 

Domenico NOVACCO, « Malia 
ieri Mafia O J I I ». Feltrinelli, 
pp. 199. L. 1.S00. 

lean-Pierre CARASSO. • La 
polveriera irlandese (lolla di 
classe o lotta di relisione?) • . 
•ertani. pp. 320. L. 2.800. 

C a n ROHEIM. * Gli etemi del 
sofno », a cura di Glauco 
Cerloni. Guaraldl, U 4.000. 

Mario V I T T I , « Storia della 
tetteratura neogreca », ERI, 
pp. 483 . L. 6.000. 

riero ARLORIO, c I I cinema di 
•at tar Keaton a, Santona a 
Sanntlli, pp. 117. L. f 00 

CULTURA MUSICALE MODERNA E SOCIETA' N ELL'ANALISI ACCUSATRICE DI TH. W. ADORNO 

E un inganno borghese la musica ? 
Una Introduzione alia so-

ciologia della musica (Theo-
dor VViesegrund Adorno. Ei
naudi. pp. XXI - 267. L. 1600) 
non pud non comportare un 
riferimento al!e precedenti 
Lezioni di sociologia, dello 
stesso Adorno in collabora-
z:one con Max Horkheimer. 
pubblicate a Francoforte nel 
1936. apparse in italiano nel
la stessa P.B.E.. nel 1966 Si 
dice, ad apertura di libro, 
che aSociologian. scienza del 
la societa. e* una brutta com-
mistione linguislica, per me-
ta latina e per meta gre-
ca, e si da a questa parola 
un carattere artificioso e ar-
bitrario. che rimanda alia 
nascita tarda di questa scien
za neU'edificio tradizfonaie 
del sapere. 

Nelle citate Lezioni ha una 
notevole importanza il capi-
tolo dedicato alia Sociologia 
dell'arte e delta musica An
che qui s: mettono un po' le 
mani avanti. come per scu-
sarsi di applicare alle paro 
le bellissime di «arte» e di 
•mudicar* quella brutta com 
mistione llnguistica. La so
ciologia della cultura e un 
termine — dice ancora Ador
no — di per s$. at to a de-
stare qualche sospetto: ma 
pazienza: occorre inoltrarsi 
nel campo della mus!ca. non 
Iimitandosl a constatare ii 
contesto sociile nel quale si 
manifesta l'opera d'arte. ma 
approfondendo il senso so 
ciale delle opere stesse At 
traverso la sociologia potra. 
cosi. rilevarsi una storia del 
la cultura non distaccata 
dalla reaita sociale. Mctten 
do da parte «Vingannevole 
stcurezza con cut i posten 
possono classificare i fenome-
ni passati*. 1'essenza della 
sociologia dell'arte dovra pre-
cisarsi nella comprensione 
piu profonda del problem! 
contemporanei. 

Arrivata tardl neU'edificio 
tradizionale dal sapere e an

cora piu tardi neila cittadel-
la della musica, la sociolo
gia svela subito la sua forza 
critica e proprio corrosiva 
nel rigurardi dell'edifxio i 
dealistico e romantico. E db 
era fatale. considerato Talto 
piedistallo sul quale la mu 
slca — la regina delle arti — 
era stata collocata. Accade 
cos! che le stesse mani mes 
se avanti come per chiedere 
scusa. entrate che siano nel
la rocca. incomincio a di 
ventare nodose e pesanti. 

Mani, pero. abilissime. 
Prr esempio: chi e che non 

si commuove, che non sente 
sciogliersi dentro qualcosa 
quando sente celebrare la 
musica per la sua potenza 
associatrice (sono in molt! 
a suonare. in molt! ad ascol-
tare), per la sua capacita 
di unire intere masse di uo 
mini? Tutti ci commuovia-
mo per questo. Ma ecco Ador 
no insinuare che tale potere 
attribuito alia musica possa 
essere il riflesso d'una so 
cieta autoritaria. nella qua 
le la musica e assunta co 
me strumento di affermazio 
ne dellautorita. Cioe. nelle 
forme della grande musica. 
la societa rispecchierebbe II 

G. Mahler 

suo processo vltale, riafter 
mandolo come autorita. Da 
questa posizione e agevole 
passare all'altra, mantenuta 
dall'Adorno nell'Introduzione 
alia sociologia della musica, 
ne! riguardi del dlrettore di 
orchestra, ad • esempio. il 
quale si rlvolge al pubblico 
come un demagogo politico. 
anche per soddisfare 1'esi-
genza del pubblico di accla 
mare un Capo. 

Sara una parola carica dl 
sospetti o II frutto d'una 
brutta commifitione linguisti 
ca, ma attenzione al mo 
mento In cui Adorno, av-
verte: «Ad ogni individuo 
simbolicamente inserito e tn-
tegrato nella societa attra-
verso la musica, si fa cosi 
intendere la necessita di ob-
bedire ». 

Facciamoci caso. Perche la 
societa (come accade da noi) 
e sempre cosi riluttante a 
dare un nuovo ordinamen 
to alia musica? Ecco che in 
quella riluttanza potrebbe 
appunto. nasconders! il timo 
re che la musica. sLstema 
ta in una diversa prospetti 
va, possa sottrars! all'obbe 
dienza. 

Nella Introduzione, dt cut 
ora ci occupiamo, si racchiu 
dono dodici lezioni svolte dal
l'Adorno a Francoforte. ne: 
1962. 

II termine — Introduzio
ne. anzichg. mettiamo. Trat-
tato — non vuole scansare 
responsabilita. ma slgnifica 
re soltanto che non si trat 
ta d'una ricerca sistematica 
IA traduzionc italiana e del 
nostro Giacomo Manzon! il 
quale accresce. cosi, note 
volmente i suoi merit! ne) 
fomire preziosi strumentl di 
lavoro nel settore della cul 
tura musicale del nostrc 
tempo. La prefazione, illumi-
nante, ma a volte dettata 
un po' ab irato (una stizza 
ne! confronti della musicolo-
gia restla ad accogllere 1 con-

A. Schoenberg 

tributi della sociologia. ma 
natura non factt saltus). e 
di Luigi Rognoni. 

In questo libro. la critica 
alia visione idealistico-ro 
mantlca deH'esperienza mu 
sicale, assume ample propor 
zioni. configurandosi spesso 
come grido e segnale di al 
larme. 

La sociologia. sfiorandu 
il limite della non-condanna, 
propende a trasformarsi in 
un indice puntato contro i 
mail della musica cui non 
offre un toccasana. ma 1'oc-
casione di riflettere su alcu 
ni punti nevralgid: Tipi di 
comportamento musicale; 
Musica leggera, Funzione del 
la musica; Classi e strati 
sociali; L'opera linca, 1M mu 
sica da camera; II direttore 
e I'orchestra; La vita must 
cale; L'opinione pubblica e 
la critica; Musica e nazione. 
La musica moderna; Media 
zione. 

II « cavallo di Troia » e or
mai ben sistemato nella roc-
caforte della musica e da es-
so promana una furia dl-
Etruttrice. Cerca qualcuno dl 

difendersi. adducendo che 
dopotutto, neppure in pas 
sato le cose musicali anda 
vano meglio. L'Adorno re 
sp:nge tale considerazione 
Ci mancano I dati del pas 
sato. e poi a noi interessa 
il presente. il nostro tempo, 
nel quale l'accostamento di 
milioni di persone alia mu
sica. attra verso I mezzl di 
riproduzione d! massa. non 
fa salire di un grado — sot 
to il profilo della qualita 
— lo sviluppo della cultura 
musicale. Molta gente ascol 
ta la musica. Infatti, ma ra-
ramente 1'ascoHo e adeguato 
alia musica che si ascolta 
Molta gente e affamata di 
dischi. ma la socfologia sco 
pre la realta dl consumato 
ri di cultura I quali « rispet 
tano» la musica soltanto 
perche da prestlglo socia
le. Molti altri. poi. ascolta-
no la musica. per sfogare 
stimoli istintivi e irraziona-
li. Iaddove. al contrario. la 
musica dovrebbe avere una 
funzione Iiberatrice da simi 
li inconvenienti Dopo avere 
esposto i dati delle sue ri 
flessioni. l'Adorno sembra di 
re: badate. io non voglio in 
sul tare nessuno. e ammette 
che sarebbe un estetismo e 
sa5perato quello di preten 
dere che gli uomini esLsta 
no per ascoltare la musica 
in modo esatto. Ma subito 
soggiunee: cid non e possi 
bile. perch6 una coscienza 
giusta non pud es'stere in 
un mondo falso. nel qua:< 
la cultura viene occultata nel 
momento stesso In cui viene 
offerta. 

II mondo e pieno di con 
traddizioni — dice ancora — 
e non si pud pretendere da 
nessuno dei milioni di uo
mini - angosciatl,' irretiti. 
spremuti. che capisca qual
cosa di musica o che, al
meno, se ne lnteressi, Sem-

ora una mano tesa al con 
forto o in procinto di tirar 
fuori della rocca il «caval 
Io B e invece la stessa mano 
e gia pronta a indinzzare 
piu precisamente i suoi col 
pi che non vanno all'indivi 
duo. ma alia societa: «...La 
incapacita dimostrata di 
tronte alia cultura obbliga a 
trarre delle conclusiom sulla 
incapacita delta cultura dt 
fronte agli uomini e su cio 
che il mondo ha fatto di es 
sin. Dal che discende 1'esi 
genza d'una riflessione criti
ca sul mondo e su noi stes 
si, per modificare 1'uno e 
gli altri. E cI6 — ecco la 
stoccata — anche in una sor
ta di difesa dalla musica 
(l'occhio. per vedere. deve a-
prire la palpebra. mentre lo 
orecchio — dice Adorno — 
^ passivo. e sempre aperto). 
quando la musica, nella 
falsita del mondo. pu6 di 
ventare una trappola, addi-
rittura una truffa. per la sua 
ingannevole promessa di 
gioia. nella quale si annida 
«to voce delta societa, glo-
balmente intesa, che ripudia 
e strilola I'individuo*. 

Corrono, come si vede. pa 
role gTosse. forti: la musica 
oome trappola, come truffa 
Ma forte doveva essere lo 
scossone daU'estas! musicale. 
dalla contemplazione della 
facciata. per reinserire la 
musica In una visione del 
Parte, sempre ribadita dal
l'Adorno. che non si accon-
tent! di rispecchiare passiva 
mente uno stato di fatto: 
«L'arte non deve garantire 
o rispecchiare la pace e Vor-. 
dine, ma costringere ad ap-
parire cib che & posto al 
bando sotto la superftcie, e 
quindi resistere all'oppressio-
ne della superficie, della fac 
data ». 

Eraimo Valente 

Scritti 
politici di 
Rousseau 
La democrazia diretta dal « Contratto socials » 
al « Progetto di costituzione per la Corsica» 

N.H. Jeaurat de Bertry: « Allegoria rivoluzionaria 
in onore di Rousseau» (Parigi, Museo Carnavalet) 

La pubblicazione da par 
te degli editori Laterza del
le opere politiche di Rous
seau (Jean-Jacques Rous
seau. Scritti politici, a cu-

• ra di Maria Garin; introd 
di Eugenio Garin. Laterza 
1971. 3 voll., pp. CLVI-
1042. L. 5.400) offre al let-
tore italiano la possibilita 
di avvicinarsi concreta-

• mente — data la modicita 
.del costo dell'opera, rispet-

/ to ad altre edizioni — al-
• l'opera di uno dei piu im

portant! filoson* dell'eta 
moderna, sul quale e an-
data nuovamente appun-
tandosi. negll ultimi tempi, 
l'attenzione degli studiosi. 

E' noto che la riscoper-
ta di un filosofo non e 
mai frutto del caso. Que
sta regola vale anche per 
Rousseau, e infatti oggi 
si guarda al filosofo glne-
vrino come ad una delle 
fonti di Marx, e il rlnno-
vato interesse per la sua 
opera avviene sullo sfondo 
di un dibattito che Investe 
probleml politici di im
portanza vitale per la no
stra epoca. Bastera qui ac-
cennare al problema della 
democrazia diretta, che e 
oggi al centro del dibattito 
sulle nuove strutture sin-
dacali. Questa istanza. che 
rappresenta tanta parte -
dell'eredita del marxismo 
teorico, ha trovato una del
le sue prime e piu lucide 
formulazioni nelle opere 
di Rousseau (si pensi al 
Discorso sull'economia po-
litica e al Contratto so
ciale). 

La Interpretazione di 
Rousseau in chiave preva-
lentemente politica rappre
senta una salutare inver-
sione di tendenza sia ri-
spetto alia interpretazione 
tradizionale, che tendeva a 
riassorbire, come e stato 
detto. «il problema poli
tico in quello morale, e la 
morale, a sua volta, nella 
"interiorita" soggettiva del 
singolo come tale » (Collet-
ti). facendo spesso del Gi-
nevrino un esponente del 
«protoromanticismo» euro-
peo: sia rispetto ad altre 
interpretazioni. la cui de
bolezza sta nell'incapacita 
di comprendere gli scritti 
di Rousseau nella loro uni-
ta inscindibile (un caratte
re tante volte attribuitogli. 
e a ragione, dallo stesso 
Rousseau). Contro queste 
due interpretazioni. viene 
oggi ribadito il carattere 
unitario dell'opera del Gi-
nevrino, e 1'elemento di 
unificazione viene visto nel 
suo appassionato atteggia-
mento critlco verso la so
cieta del tempo, che dal 
1730 in poi egli non ab-
bandond mai. 

In un saggio del '62 sul
la fiIoM>fia politica di 
Rousseau — 11 saggio non 
e disponibile in italiano. 
ma e in corso di traduzio-
ne il libra sulla Filosofia 
politica di Rousseau (Rous
seau's politische Philoso
phic) — Iring Fetscher ha 
finemente ricomposto quel 
puzzle che era stato. fino 
a qualche tempo prima. 
il pensiero del Ginevrino. 
Riprendendo un'osservazio-
ne di von Gierke, Fetscher 
distingue II contratto a ini-
quo» descritto nel Discor 
so sull'origine e i fonda 
menti della disuguaglian 
za, in cui Rousseau analiz 
za e critica i fondamenti 
del giusnaturalismo libera 
le. dal contratto descritto 
nel Contratto sociale, in 
cui a egli difendeva le clas 
siche Idee sulla democraziR 
diretta. di cui parlava co 
me del fondamento della 
sua "Repubblica"». 

La realizzazione pratica 
di queste idee e affrontata. 
secondo Fetscher, nel Pro 
getto di costituzione per la 
Corsica e nelle Considera-
zioni sul governo di Pa 

' Ionia, Fetscher dedica una • 
analisi molto accurata alle 
due opere, da cui risulta 
certamente il carattere 
reazlonario delle concezio-
ni economiche dl Rous

seau, ma che nello stesso 
tempo ci permette di ca-
pire in quale modo Rous
seau si muova nell'ambito 
di una problematica che fu 
tutta illuministica. 

II merito di Rousseau, in 
queste due opere. e quello 
di affrontare il problema 
delle basi economiche del
la formazione della sua 
" Repubblica ". « Secondo 
Rousseau — dice Fetscher 
— l'instaurazione dl una 
repubblica giusta dipende 
da una serie di condizioni 
che a quel tempo erano 
presenti solo in pochissimi 
statl europel (il Contrat 
menzlona espressamente la 
Corsica). Lo stato non do
vrebbe essere troppo gran
de. ma dovrebbe possedere 
terra e risorse naturali 
quanto basta per essere 
autosufficiente. La tecnica 
della produzione non do
vrebbe essere cosi svilup
pata da creare differenze 
nelle rlcchezze e nel modo 
dl vivere, e la corsa per 11 
primo posto nella societa 
economica non dovrebbe 
rappresentare la principale 
attivita degll abitanti». II 
denaro dovrebbe pressoche 
scomparire, o quantomeno 
perdere la sua funzione di 
agente dell'intera produ
zione 

II lettore rlconoscera. In 
questo quadro della Re 
pubblica roussoiana, tutte 
le caratteristlche delle so
cieta precapitalistiche che. 
attraverso l'evidente me-
diazione della « Repubbli
ca» di Platone, rappresen-
tano il punto di partenza 
deH'analisi della societa 
moderna fatta dal Ginevri
no. E' merito di Lovejoy 
— le cul argomentazion! 
sono riprese da Fetscher — 
aver dimostrato che que
sto, e non lo « stato dl na
tura » (in cul Rousseau ve-
deva anzi un'ipostatizzazio-
ne della moderna societa 
civile) costltuisce «il vero 
punto di partenza per uno 
sviluppo verso l'organizza-
zione politica della ve
ra repubblica » (Fetscher). 
Tuttavia Rousseau era per-
fettamente convinto della 
inutilita dl tutti i tentativi 
di restaurare la perduta 
omogeneita sociale. E' per 
questo che la sua analisi. 
a veder bene, subisce una 
profonda torsione. che tra-
sforma il rimpianto del 
passato in un'analisi del 
presen'c. 

Parlando delle caratteri-
stiche delle societa preca
pitalistiche Rousseau — 
non diversamente da Marx 
quando parla ad es. della 
antica comunita indiana — 
ci offre. in negative una 
immagine puntuale della 
storia presente. d! cui egli 
intravede le linee di svi
luppo altrettanto bene 
quanto Mandeville o Smith 
e la scuola storica scozze-
se. Rousseau intravede. in 
altri termini, il carattere 
contraddittorio o antago-
nistico del modemo capita
lismo. di cui denuncia, 
come vide bene Kant. 
l'opera di «incivilimento 
con la disuguaglianza e la 
mutua soggezione ». Da cid 
deriva il rifiuto opposto da 
Rousseau alia moderna 
economia, di cul fu certo 
il primo a scorgere 11 ca
rattere profondamente ar-
bitrario. 

E' sulla base di queste 
considerazioni che Fet
scher spiega anche VEmi-
Uo. «La societa. nel suo 
complesso, non pud tro-
vare la sua salvezza in mi-
sure politiche; tuttavia, lo 
individuo pud essere sal-
vato con mezzi pedagogic]. 
Emlle e educato espressa
mente a vivere in uno sta
to in cul... il dominio cre-
scente di una regola tiran-
nica Io spinge continua-
mente ad emigrareo. Co
me il Wilhelm Meister goe-
thlano, Emilio deve essere 
pronto ad affrontare la 
<rprosa» della realta. 

Luciano Albanese 


