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La « Storia della letteratura neogreca » di Mario Vitti 

La voce della liberta 
negli scrittori greci 

Ampio quadro sforico del popolo ellenico attraverso i suoi narratori e i suoi 
poefi — L'opera significativamente iniziata dopo il colpo di Sfaic del 1967 
Uno stimolo per un maggiore impegno nella dura ballaglia contro la ditfalura 
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Dimitris Mifaras: Paesaggio greco e gloria 

La letteratura neogreca 6 
scarsamente conosciuta al 
di la dei confini della Gre-
cia; meno nota ancora e la 
storia di questa letteratura 
che segue la stessa scla e 
spesso si confonde con la 
movimentata storia dei gre
ci, deile loro lotte politiche 
e sociali. 

Dovendo difendere lungo 
1 secoli la loro liberta e le 
loro aspirazioni dalle insi-
die e da'l'oppressione di va-
sti imperi e di grandi po-
tenze e dai miraggi nazio-
nal'stici artificiosamente e-
laborati dalle classi domi-
nanti che miravano a sot-
trarre l'attenzione del po
polo dalle sue condizioni di 
miseria e di arretratezza 
economica e culturale, i gre
ci sono per lo meno riu-
sciti a salvaguardare la lo
ro lingua parlata. 

In comunione con cultu
re e civilta spesso opposte, 
hanno sviluppato la loro 
lingua ed hanno affidato ad 
essa i loro sogni, la cronaca 
delle loro lotte, dei loro 
amori, delle loro speranze. 
E' nata cosi una letteratu
ra ricca di stimoli e va-
riata, profondamente anco-
rata alia realta nazionale e 
alle lotte popolari, strumen-
to di espressione e di affer-
mazione della coscienza e 
della condizione dei greci. 

Libera 
creazione 

Di questa letteratura, che 
ha i suoi inizi ai margmi 
della cultura ufficiale bi-
zantina, ci da un ampio 
quadro storico, sino ai no-
stri giorni. Mario Vitti. pro-
fe35ore titolare nell'Univer-
sita di Palermo, con la sua 
«Storm della letteratura 
neoareca » (ERI. Torino '72, 
pp. 483. t i t 6000) Ci trovia-
mo di fronte ad un'opera 
sincerarrente impegnata nel
la ncerca di quella intima 
comunione e reciproca in
fluenza tra letteratura e so
cieta, tra letterato e popolo. 
E' una storia dei greci at-
traveiso la loro letteratura 
ed e il frutto di un'amo-
revoie r intelligente confi-
denza durata oltre vent'an-
ni dell'autore con i testi, 
dag'.l m:zi della letteratura 
greca nel 1200 a.C. allurto 
con il mondo latino e alio 
smembramento dell'Impero 
romano d'Onente; dagli 
umanisti greci della diaspo
ra (che nelle signone italia-
ne ignoravano la lingua gre-
ca «volcare»>. quella parlata 
dal popolo rimasto a riaffron-
tare la lunea schiavitu sot-
to t turchi) alle insidie 
dei gesuitt e alia pedante-
ria dogmatica dei fanarioti, 
alle oDore degli illuministi 
e dei poeti che prepararono 
la Risco&s'» nazionale del 
1821. Vitti dedica una parte 
Important" del libro a se-
guire i greci attraverso la 
loro letteratura nella storia 
piu recente. sino ai nostri 
giorni. 

La prima stesura di que-
sto lavoi o ha avuto inizio, 
come lo stesso autore tiene 
a sottolineare nella sua pre-
messa, dope il colpo di Sta-
to del 1967; quando cioe stu-
diare la vera Grecia «di-
ventava piu che mai ango-
scioso » sia per i greci, sia 
per chi, come Vitti, ha de-
dicato la sua vita, anche 
prcfessionalmente. a questo 
paese « cosl difficile da de-
finire e di cu! tutte le dema-
gogie e le dittature passate 
e presenti portano alia rl-
balta solo i Iati piu squal-
lidi e negativi» (pag. 8). II 
libro di Vitti nasce dalla 
fede dell 'autore nella li
berta, della creazione lette-
raria — non nel disimpe-
gno. Eg!; ha quindi cercato 
di mettere nella dovuta evi-
denza la lotta che si svolge 
drammaticamente nel pae
se a noi vicino dal medioe-
vo ad oggi tra questa aspl-
razione alia liberta e le 
pressioni interne e esterne 
che si sono opposte ad essa. 

Non 6 inriubbiamente e-
stnuiea a questa secolare 
tradizione, di cui il libro 
di Vitti abbonda in testi-
monianze original!, la fer-
mezza con la quale ogei I 
mi^giori esponenti della 
cultura e della letteratura 
greca si oppongono alia dit-
tatura dei colonnelli. Dallo 
ostinato mutismo dei pri-
mi due anni e dall'asten-
sione da osrni attivita edi-
toriale. affidata in Grecia 
preva!entemente all'iniziati-
va personalc deeli scrittori. 
sfidando le pressioni e le 
minacce del reeime. la mae-
gioranza degl' scrittori e dei 
poeti greci sembra essersi 
impeenala a far rivivere og-
gi i moment! piu fertili del
la letteratura della resisten-
za e del doDoguerra. di cui 
Vitti da una apnrofondita 
e acuta anallsi in un am
pio e dettasl'ato panorama. 

Se fos<=p stata scritta in 
linuua ereca. la « Storia del
la letteraturf» di Vitti a-
vrebbe meritato di essere 
coTipresn tra quelle ODere 
che nel lettore ?reco stimo-
lano la volonta di imneenar-
FI nella durn battaglia con-
tro la ditfntura: insieme 
alle c?.nroni dl Theodora-
kis. ai vers: di Elvtis e di 
Ritsos. alia narrativa dl 
Stratis Tsirkas e d; Tahtsis. 
alii =s2e,;t'm di Maronitis. 
di Ru'ns. dl Franeonulos 
e di tanti altri Sarebbe ba-
stato per cio l'importante 
contribute d- Vitti nel deli-
nev.re 1 mr-rr.ent} importan-
ti ri^ila Iun^3 lotta tra lin-
e-ja xvnlsraren e Hnsnia -<dot-
ta che in Grecia. sino da 
Bi^anzio ba ?empre riveeti-
to si?nifirp.ti oolitic!, deli-
mitando dr. una parte il 
campo delle forze Dopolari 
da!l'altra quelio del «pote-
re » e dril l reazione. Anche 
percbe o?7: J colonnelli di 
Atene. come i dotti della 
corte df»?Ii imneratori hizan-
tini e p":u tardi sli umanisti 
ereci d^l'a d.asnora. i fana-
no*i n^U'imivro turco. la 
buro^rapia dello Stato crea-

to un secolo e mezzo fa sot-
to la sorveglianza dei prin-
cipi bavaresi, temono e odia-
no la lingua «volgare», la 
lingua vivente. parlata dal 
popolo greco. considerando-
la veicolo d: idee «sovver-
titrici». 

II regime dei colonnelli 6 
11 prodotlo piu aberrante 
della crisi politica che ha 
investito !a Grecia sul ter-
reno deH'anticomunismo im-
portato 23 anni orsono da
gli USA con la dottrina 
Truman per assicurare il 
monopolio della destra re-
zionana al potere. Leggendo 
gh ultimi capitoli della Sto
ria di Vitti. quelll appunto 
che si riferiscono alia lette
ratura neogreca degli ulti
mi vent'anni ci si rende 
conto di quanto profondi e 
lacersnti siano state le feri-
te prodntte nella societa gre
ca dall'anticomunismo ele-
vato al rango di istituzione 
dello Stato 

Mondo 
da orbi 

« Ncn siamo mai stati ne 
ragazzi ne adolescenti ». di
ce P'askovitis, una delle vo-
ci piu sensibili della poe-
sia neogreca postbellica. « Ci 
sembra di essere nati diret-
tamentu uomini. E cosl ci 
siamo me.=-si a osservare la 
vita alia rovescia, intendo 
senza dilazione. Voglio dire 
cioe che non abbiamo fatto 
in tempo neanche a pre-
parat'ci gii occhi, e abbia
mo usato ccmc- occhi le no
stra dita, e solo con le dita, 
con il tatto. cerchiamo il 
bandolo delle matassa. Le 
nostre discussioni. senza vo-
lerlo. degenerano in urla, 
poiohe non sappiamo met-
terci in guardia dagli og-
getti ccntundenti di questo 
mondo da orbi » (pag. 415). 

Plaskovitis ha lasciato so-
lamente aa qualche settima-
na il carcere. dove sconta-
va una lunga pena per la 
sua partecipazione alia resl-
sten7a contro i colonnelli. e 
soltanto in modo provviso-
rio. nercM6 affhtto da grave 
malf-.tiia. Ma altri letterati 
e uomini di cultura, come 
Pavlcs Zar.a=. stanno sem-
pre in carcere ed altri an
cora. com'i Vassilikos. assag-
giano il pane amaro dello 
esil.o. 

La dittatura del colonnel-
lo Papadopulos ha le sue 
ra.rir.ni per odiare i lette
rati e mettere all'mdice le 
loro cpere perche. come 
gitistanientc osserva Vitti in 
conciusione del suo saggto: 
« NJl contestr. sociale della 
G r r n i od ;erna (e mi riferi-
sco al periodo che parte 
dall'Mlt'ma guerra e arriva 
al 1W7) s\: scrittori greci 
hanno rappresentato la voce 
che rivendica con sempre 
ma^ io re ostinazione e nn-
novito impegno 1 diritti al
ia libsitaw. 

Antonio Solaro 
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Cambiare 
il mondo 

e cosi 

facile? 
Un ambizioso e 

non concludente 

saggio di Franco 

Ferrarotti 

In un volume ambizioso 
e non concludente (Una so-
ciologia alternativa - De 
Donato - Bari • Lire 1500) 
Franco Ferrarotti. tenta, 
appunto, di delineare una 
nuova sociologia. una so-
ciologia critica. una socio
logia non descrittiva e con-
formista. Per edificare ta
le sociologia operativa e 
politica, cioe capace di co-
noscere la realta per cam-
biarla, Ferrarotti aggredi-
sce il mondo com'e cer-
cando di procurarcene uno 
diverso e migliore. 

Per realizzare questo lo-
devole e piuttosto difficol-
toso fine. l'Autore centra 
l'origine di tutti i mali nel
la fabbrica. vero cancro 
da cui e massacrata la sa
lute e l'intelligenza non 
gia del solo operaio ma 
dell'intera societa. giac-
che questo proprio fa del
la fabbrica il demonio del 
nostro secolo. che essa ir-
radia in tutti e in tutto il 
male di cui e agitata. 

La fabbrica, dunque. la 
organizzazione del lavoro. 
la citta come appendice 
della fabbrica, la campa-
gna come appendice della 
citta (e della fabbrica). il 
constimismo. legato ovvia-
mente al dominio della 
fabbrica suH'uomo. la me-
tamorfosi delle classi so
ciali. la proletarizzazione 
di gran parte della classe 
media, la possibilita di una 
disponibilita rivoluzionaria 
dei tecnici, la formazione 
di un nuovo tipo d'operaio 
la cui « solidarieta di clas
se e violenta e dissacran-
te quanto quella comuni-
sta e socialista tradiziona-
le 6 divenuta santimoniosa 
e liturgica »: lo sfaldamen-
to della famiglia. la inca-
pacifa della classe politica 
a seguire i mutamenti del
la societa e la sua tra-
sformazione in casta, la 
crisi del sistema parlamen-
tare. la subalternita (ac-
cettata) dei partiti di sini
stra. il loro esercitare la 
opposizione «in forme de-
nuciatarie per principio, 
che scadono sovente nella 
genericita e nello strumen-
talismo di comodo ». 

Ecco, a volo. i mali e le 
condizioni da cui fare 
emergere un mondo diverso 
e migliore. Ma, cosa che 
stupisce. dopo non aver 
risparmiato una sola delle 
organizzazioni politiche che 
cercano di trasformare la 
nostra societa, nel momen-
to in cui tenta di persona. 
Ferrarotti ha e ci conse-
gna solo un programma: 
indagare su chi e su che 
cosa abbia e sia il po-
tere: infatti solo indivi-
duando il 'potere potre-
mo (lo si sapeva) com-
batterlo. 

Da parte sua egli oltre 
a informarci che ha in pro
gramma di individuarlo. 
questo potere. per il pre-
sente ci rivela che il po
tere e assai misterioso, im-
personale. tortuosamente 
mascherato. tal che non e 
solo difficile combatterlo 
ma pure reperirlo. II che 
avrebbe dnvuto farlo piu 
cauto nella parte distrut-
tiva verso chi combatte 
tale potere: anche perche 
dubitiamo forte che lo slar-
gamonto dello Stato in co-
munita sovrastatali sia il 
toccasana dei nostri mali 
come l'autore erode: men-
tre ci sorprendiamo che 
egli ritenga' assenti nella 
sinistra « ufficiale > il pro-
blema e la ricerca della 
democratizzazione capilla-
re della societa. 

Un libro dunque tanto 
ambizioso e « sowersivo > 
quanto non conclusivo e in 
snstanza privo di utili in-
dicazioni. E anzi. se indu-
giassimo in una critica 
€ formale >. quell'insiste 
re su termini come opera-
tivita. modernita. ci fa-
rebbero sospettare un at-
tivismo che una borghesia 
di larghe vedute e interna-
zionale appagherebbe E 
non sarebbe il primo caso 
di intellettuali impazienti 
che credono d'essere a si
nistra solo perche infasti-
diti d'una borghesia acci-
diosa come la nostra: per-
chd animati da ambizioni 
non provinciali-

Antonio Sacci 

I francesi entrano in Roma da Porta del Popolo (incisione di Paul Jean Direxite) 

Uno studio preciso ed esauriehte di A. Cretoni 

Roma giacobina 
La storia della Repubblica Romana del 1798-99 ricostruita 
sulla base di un ampio materiale documentario spesso inedito 

Le vicendc della Repub
blica Romana del 1798-99 
— costituita sui territori 
dello Stato Pontificlo dopo 
l'uccif.icne del generale Du-
phot, Ja conseguente occu-
pazione francese e l'abban-
dono di Roma da parte di 
Pio VI — vengono diffusa-
mente ricostruite da AN
TONIO CRETONI in Roma 
giacobina • Storia della 
Repubblica Romana del 
1798-99 (Istituto di Studi 
Romani -Edizionl Scientifi-
che Italiane, pagg. 438, lire 
8.000) sulla base di un am
pio materiale documentario, 
spesso Inedito. Si tratta di 
un lavoro utile, sia (e so-
prattutto) per l'apparato di 
note (dove puntuale ed 
esaurlente e sempre 11 ri-
ferimento alle fonti arcni-
vistiche, ai giornali, alle 
memorie, ai diari dell'epo-
ca), sia perche finora man-
cava — se si eccettuano 
quelio del Dufourcq che, pe-
ro, e del 1900) e quelio par-
ziale del Giuntella (1950) — 
uno studio d'insieme. 

II taglio prevalentemente 
cronistico del libro da un 
lato, d'altro lato l'averecir-
coscritta l'indagine alia cit
ta di Roma non hanno con-
Eentito tutti gli approfondi-
menti desiderabili: tuttavla, 
I caratteri ed il significato 
essenziali di questo interes-
sante capitolo di storia ita-
liana sono colti, ci sembra, 
con esattezza. 

Va subito rilevato che 
parlare di Repubblica « gia
cobina » e — piu che mai 
nel caso specifico — im-
propno: l'aggettivo fu usa
to, ad deterrendum. dai 
reazionari per indicare in 
genere tutti gli avversari 
del potere temporale senza 
distinzionl. ne sfumature ed 
e rimasto nella terminologia 
corrente. In realta, la Re

pubblica Romana nacque, 
nel febbralo del '98, con 
una precisa lmpronta mo
derate, e cioe la voleva 
11 Direttorio, ossesslonato 
dal ricordo del '93. dagli 
«spettr i» di Robespierre, 
dl Saint Just e di Jacques 
Roux, e, anche, disponibile 
aU'eventualitk di fame og-
getto di trattativa e di 
scambio con l'Austria. La 
« rivoluzione » era ormai di-
ventata poco piu che una 
mitica parola: buona, an
cora. come copertura ideo-
logica di una politica dl 
potenza. «imperiale ». 

La vera natura del nuovo 
regime si rivela, del resto, 
gia nella sua Costituzione 
(che Monge, Daunou e Flo-
rent. invlati neH'Urbe dal 
Direttorio di Parigl, rical-
carono sul modello della 
Costituzione francese del-
l'anno III , con qualche at-
tenuazlone e adeguamento 
alia situazione ed alia tra
dizione romana: per cui, ad 
esempio, si contlnud a scrl-
vere «Dio» e non si parl6 
di « Essere Supremo »),for-
temente limitativa dei di
ritti elettorali e di asso-
ciazione dei cittadini. Stan-
do cosi le cose, non e'e 
da meravigliarsi se 1'ala 
radicale dei Patriot! — fra 
cui ricorderemo Vincenzio 
Russo, che poi torno a Na-
poli, riunendo la sua sorte 
a quella, piu significativa e 
gloriosa. della Repubblica 
Partenopea: l'ex - scolopio 
Drbano Lampredi, che ani-
mo il Monitore di Roma; 
lo scultore Giuseppe Ce-
racchi (che, dopo essersi 
rifugiato in Francia, cospi-
r6 contro Napoleone e ven-
ne da questi fatto agiusti-
ziare »); la contraddittoria 
figura di Enrico Michele 
L'Aurora (subito espulso 
dal territorio della Repub

blica) — fu presto emar-
ginata. 

Le difficlli condizioni eco-
nomiche e sociali — aggra
vate dalle pesanti e con
tinue spoliazionl francesi, 
dalle conseguenze disastro-
se delle manovre degli spe
culator! e degli affaristi, 
dall'opera di sobillazione 
della maggior parte dei 
pretl. dei nobill e degli a-
genti della Corte napoletana 
— provocarono dapprima la 
rlvolta di Trastevere, poi 
le feroci «insorgenze» neh 
Dipartimenti. La Repubbli
ca avrebbe potuto formare 
intorno a se almeno una 
salda base dl consenso po-
polare se fosse stata, ap
punto, giacobina ed avesse, 
in primo luogo, promosso la 
riforma agraria: natural-
mente, non lo fece. Le mi-
serabili masse contadine si 
scatenarono allora con Fra ' 
Diavolo e con Mammone da 
Sora; i plebel di Roma con
tro ebrei e borghesi. 

La precaria esperienza 
« democratica » duro vent! 
mesl; poi ebbe termlne, 
talvolta al nord dagli au-
stro-russi e dalle bande a-
retine del Viva Maria!, a 
sud dagli « insorgenti» del 
Circeo. Ma fu un'esperlenza 
inutile, dati i suoi limit! 
profondi ed 1 molt] error! 
(non raramente, anche la 
corruzione) degli uomini 
che la diressero? Questo 
non si pud dire: « quel bur-
rascoso periodo non passd 
invano; perche, se non al-
tro — rileva giustamente il 
Cretoni — fu posto allora 
in termini netti e precisi 
il probtema dei rapporti fra 
Stato e Chiesa; e venne so-
lennemente affermata a 
Roma Videa della decaden-
za del potere temporale e 
di un governo laicor>. 

Mario Ronchi 

La drammatica documentazione 
del Gruppo Borghetto Prenestino 

La scuola degli esclusi 
« Un mondo differenziale » riservafo agli orfani, ai figli di immigrati, di operai 
e di soffoprolefari - Posifivo infervenfo confro la selezione di c'asse - L'iniziafiva 
concrefa del movimenfo operaio in direzione di un'alfemafiva possibile oggi 

I padroni vogliono rima-
nere padroni a tutti i co
st! — si legge In uno dei 
documentl raccolt] e pubbli-
cati a cura del Gruppo Bor-
ghetto Prenestino (Un mon
do differenziale, ed. Gua-
raid!. Rimini. 1972. pagg. 
180. L. 1.000) — e quindi 
escogltano mille trucchi, il 
cui significato comune e 
quelio di manfenere separa-
ci. addomesticare e repn-
mere gli eventual! futurl 
« ribelli». Una operazione 
di prevenzione classista dl 
tragica efficacia si realizza 
attraverso le classi diffe-
renziali, dove, sotto 11 pre-
testo delle cure particola-
ri. si confinano i figli degli 
operai e dei sottoproletari. 

II gruppo del Prenestino 
— che gestisce da qualche 
anno un doposcuola e non 
e nuovo a battaglie del ge
nere — ha cercato dl smon-
tare, tessera per tessera, 
il meccanismo attraverso 
cui si e andato affermando 
nel mondo della scuola il 
ghetto delle differenziall, a 
partire da primi accenni le-

gislativl (introdotti quasi di 
nascosto. negli strumentl fl-
nanziari) fino alia rileva-
zione della portata politica 
del fatto. Si mette in luce 
cosl non solo la vera na
tura di cert! provvedimentl 
aU'apparenza innocul o ad-
dirittura opportuni, ma an
che il modo come 1 slngoll 
atti si dispongono a catena 
e si intrecclano fra loro fino 
a costituire una struttura 
portante autorlproducentesl, 
magarl sotto nome diverso 

(vedi il discorso sulle clas
si «sperimentali » che do-
vrebbero sostituire le diffe-
renziali). 

II volume tocca punte di 
drammaticita intensa dove 
da la parola agli stessi pro-
tagonisti della escluslone: 
figli di immigrati. orfani, 
figli di manovali, ecc , ra
gazzi che si vanno dicendo 
nsono cretino*. madri che 
mettono i figli In istituto 
solo perche non sanno come 
tenerli, e cosl via. Ma al 
di la deU'emozione (e al di 
la della stessa lezione dl 
pessimismo — umiliazione 
ed offesa — che se ne pu6 
pure ricavare a presclnde-
re daH'intenzione degli au-
tori), II montaggio di do
cument!. stalistiche. inter-
viste. tests qui presentato. 
diventa uno strumento po-
sitivo di intervento. da re-
spiro e corpo alia lotta in-
tesa a rimuovere quella 
consuetudine di oppressio-
ne e rassegnazione che se-
gna le classi subalterne ed 
il cui melanconico ed ama
ro canto molt! dl noi mo-
strano, coscient! o no, di 
prediligere (vlttimismo? po-
pulismo? paure ancestral 1 
della tradizione cattolica di 
fronte ai mall del mondo?). 

Ora, speranze siffatte non 
sono gratuite: sul proble-
ma della segregazione sco-
lastlca — e piu in generale 
sulla dselezione di classe» 
che si a t tua non solo con 
le classi differenziall, ma 
anche con le bocciature ed 1 
ritardi e gli abbandoni for-
zatl, come ben si vede in 

questi giorni — 11 movi-
mento operaio comincia a 
dire la sua parola. Che non 
e solo analisi e presa di 
coscienza. E" anche iniziati-
va concreta in direzione di 
una alternativa possibile og
gi. I comuni democratic!, le 
organizzazioni di base. I sin-
dacati. gruppi sempre piu 
numerosi di insegnanti, pur 
nei limiti di una struttura 
statale quanto mai vetusta 
e ostile, danno vita ad un 
vasto ventaglio di esperien-
ze costruttive. 

Abbiamo sotto gli occhi 
una pubblicazione curata 
dal Comune di Prato (As-
sessorati alia P.I. ed al 
Servizi Sociali) che riprodu-
ce gli atti dl un convegno 
sul tcma della selezione in
fantile nella scuola e nella 
comunitd: gli interventi e 
gli studi. oltre che sul mo-
tivi vicini e lontanl della 
escluslone (per i] sistema 
capital ist ic, dice Zappella. 
1 bambini emarginati rap-
presentano «future centl-
na!a di migliaia di persone 
adulte sottoqualificate... con 
una falsa coscienza dl In-
feriorita-. manodopera a 
basso prezzo. sempre dispo
nibile » al di fuori della 
logica e della lotta della 
classe da cui sono stati di-

visl), sono prlncipalmente 
orientati verso le prospettl-
ve di lavoro che l'Ente Lo
cale pud garantlre median-
te le forze dl rlnnovamento 
che riesce a suscltare o a 
catallzzare ed Indirizzare. 

Alberto Alberti 

A cura di E. Garin e P. Manganaro 

Lettere di Hegel 
Nel quadro dell'attenzlo-

ne rlvolta all'opera hegella-
na dalla nostra editorla 
negli ultimi tempi — in-
dirizzata fino ad ora, ver
so il settore piu manche-
vole: 1 testl giovanili — 
viene ora pubblicata una 
antologia del cartegglo he-
gellano, introdotta da E. 
Garin e curata da Paolo 
Manganaro (G W.F. Hegel, 
Lettere, Laterza, Bari 1972, 
pp. 417, L. 2.200). 

Piuttosto che esaminare 
I non pochi tern! teorici 
che il cartegglo offre alia 
riflessione — vale a dire 
talunl dei motivi salient! 
del pensiero hegellano — 
si rltiene piu utile, in que
sta sede. fornire al lettore 
alcunl datl informatlvl sul 
carteggio stesso oltre ad 
una breve valutazione dl 
questa edizione ridotta. 

Quanto alle vicende bio-
grafiche poste in luce dal
lo eplstolario, basti rlcor-
dare che — com'6 ben no-
to — esse si svolgono e 
sono, spesso, legate ad av-
venimenti decisivi per la 
storia moderna: dai rivol-
gimenti della Francia rivo
luzionaria al dominio na-
poleonico in Europa alia 
restaurazione assolutista; e 
che tali avvenimenti sono 
(com'6 facile intuire) per 
piu versl connessi alia ela-
borazione intellettuale del 
« grande vecchio ». 

II primo lavoro di rac-
colta della vasta corrispon-
denza a e di Hegel fu 
opera del figlio del filoso-
fo, Karl, con una edizione, 
ancora lacunosa ed in par
te inesatta, pubblicata nel 
1887 ( i cui due volumi ve-
nivano a completare la 
pubblicazione dei Werke 
iniziata. nel 1832. da Ro-
senkranz). Analogamente 
alia celebre edizione degli 
scritti giovanili curata da 
H. Nohl, del 1907, i Briefe 
vennero, per cosi dire, 
sussunti sotto lo schema 
ideologico della Hegelre-
naissance. furono, cioe, u-
tilizzati per dar fondamen-
to e legittimita alia «nuo

va Interpretazlone », mlsti-
ca, reazlonarla ed In defi-
nltiva irrazlonalista del 
pen-iero hegellano. Signlfi-
catlvamente lo stesso Dil-
they li fece oggetto di una 
memoria, del 1888, che e 
tra i priml testl della ten-
denza che si sarebbe, poi, 
largamente affermata nel
la cultura tedesca 

Questa prima edizione ed 
altri contributl sono alia 
base della edizione critica 
ed integrale del carteggio 
hegeliano curata da J. Hoff • 
melster, uno del piu auto-
revoli filologi ed editorl 
hegeliani (Briefe von und 
an Hegel, F. Meiner. Ham
burg 19521960; in quattro 
volumi): edizione che, dun
que. abbraccia 1'intero ar-
co dl tempo che va dallo 
inizio del periodo bernese, 
1793, che coincide con lo 
inizio della attivltk scien-
tifica da parte dl Hegel, 
all'anno della morte, 1831. 

Venendo all'antologia In 
esame, di essa va detto 
che, oltre al limite pro
prio di ognl raccolta anto-
logica. presenta quelio, non 
irrilevante, dl riportare e-
sclusivamente la corrispon-
denza di Hegel e non quel
la ad Hegel, diversamente 
dalla edizione originate 
(anche se, in nota sono ri-
prodotti branl di alcuna 
lettere, ritenute di maggio
re interesse, inviate dai 
corrispondentl). 

La perspicuita della scel-
ta — che, della raccolta, 
costituisce il pregio mag
giore — ha fatto si che 
siano presenti, in buona 
misura, i due cespiti teo
rici del carteggio: la cor-
rispondenza con Schelling 
e quella con Goethe: as
sai rllevantl Tuna per l'an-
nosa questione della Ent-
wicklung o della formazio
ne intellettuale del giova-
ne Hegel, l'altra per 11 pro
blems della filosofia della 
natura o meglio della po-
sizione nei confronti della 
scienza moderna. 

Alessandro Perrella 

Ristampa di Karl Lowith, 
un classico della moderna 
storiografia filosofica 

Da Hegel 
a Nietzsche 

L'editore Einaudi ripro-
pone nella PBE l'ormai 
classica opera di Karl Lo
with, Da Hegel a Nietzsche 
(Einaudi, pp. 590, L. 2.800), 
gia apparsa presso lo stes
so editore in varie edi-
zioni dal *49 a oggi. Questo 
libro, II cui «tema effetti-
vo » e « la trasformazione 
e il rovesciamento della 
filosofia dello spirito as-
soluto attraverso Marx e 
Kierkegaard in marxismo 
e esistenzialismo», pud 
essere ormai considerate 
un classico della moderna 
storiografia filosofica. 

Infatti l'A., « uno dei cri-
tici migliori, fra i recenti» 
(della Volpe). e pervenuto 
con questo lavoro a una 
serie di important! acqui-
sizioni storiche che hanno 
poi trovato eco in piu stu
di successivi. Nel testo, che 
si propone di a dare un 

quadro vivo e fedele del 
periodo che va da Hegel a 
Nietzsche» e in tal modo 
di «"comprendere" entro 
l'orizzonte del nostro tem
po la storia filosofica del 
secolo XIX», assume un 
particolare rilievo la trat-
tazione dei problemi tipici 
della societa moderna in-
tesa come « mondo borghe-
se-cristiano ». 

II libro, nonostante il 
prezzo troppo alto per una 
edizione che vorrebbe es
sere economica. e nono
stante la complessita dei 
temi affrontati, si consi-
glia, per la chiarezza del-
l'analisi e il rigore della 
impostazione, non solo agli 
studiosi della materia, ma 
al piu vasto pubblico dei 
lettori. 

Fernando Liuzzi 

Tre studi di Adorno su Hegel 

La figura tedesca 
del prof essore 

Di uno dei pensatori piu 
noti. anche in Italia, della 
Scuola di Francoforte, T. 
VV. Adorno (1903-1969), so
no tradotti i Tre studi su 
Hegel (II Mulino, 1971, pp. 
182, L. 3 000). Si t rat ta di 
tre saggi com posti in oc-
casioni e tempi diversi, a 
partire dal '56, e che fu
rono raccolti in volume da 
Adomo nel 1963 (Drei Stu-
dien zu Hegel, Frankfurt 
am Main. Suhrkamp Ver-
lag) dietro a una Premessa 
esplicativa in cui si com-
pie un significativo nchia-
mo al pensiero di Max 
Horkheimer. 

II primo dei Tre studi, 
che si apre con un'interes-
sante osservazione circa la 
interpretazione hegeliana 
di Benedetto Croce. riper-
corre le consuete posiz:oni 
della « Scuola ». tra cui lo 
attacco al « concetto scien-

tistico della verificazione » 
(pp. 18-19), cioe alia mo
derna ragione scientifica e 
si chiude con una descri-
zione della figura umana 
di Hegel che sembra una 
curiosa auto-apologia del
la figura tedesca del pro-
fessore. 

Nel secondo saggio riap-
pare come imputato il 
a cosiddetto "dato" quale 
base irrefutabile della co-
noscenza » (p. 73). Nel ter-
zo. propedeutico alia lettu-
ra dei difficili testi hege
liani. si fa sfoggio di uno 
stile piu oscuro di quelio 
che si dovrebbe spiegare. 
Nel loro complesso questi 
Tre Studi si segnalano al 
lettore piu come documen-
to del pensiero di A. che 
come strumenti per la 
comorensione di H. 

f . l . 

Interventi di studiosi italiani 

L'opera e 
Feredita di Hegel 

GH editor! Laterza pub-
blicano una serie di inter
venti di studiosi italiani 
(gia andati in onda sul 
Terzo Programma della 
Ral neirambito di un ciclo 
dl trasmlssioni in occa-
sione del secondo cente-
narlo della nascita di He
gel) sul tema « « L'opera e 
1'eredita di Hegel» (La
terza ed„ 1972. pp. IX-182, 
L. 1.000). II libro si divide 
In due parti. Nella prima, 
Verra, Merker, Pareyson. 
Caracciolo. Calabrd e Pie-
tro Rossi seguono l'evolu-
zione dell'opera hegeliana 
attraverso le sue tappe piu 

Importanti (dalla fenome-
nologia al sistema). Nella 
seconda, Garin. Luporini e 
Verra esaminano il tema 
della «fortuna» di Hesel 
rispettivamente nella filo
sofia italiana. nel marxi
smo e in Europa e in Ame
rica. Segue in appendice 
una nota bibhOCTafica su-
gli studi per il secondo 
centenario della nascita di 
Hegel. II libro. per il suo 
carattere divulgativo, pud 
essere senz'altro consislta 
to anche ai non «addetti 
al lavori». 

I. a. 
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