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Un eccellentc studio di Carlo Alberto Madrignani 

De Roberto e la crisi 
della civilta borghese 

Solo nel secondo dopoguerra riceve adeguata valorizzazione un'opera che 
proponeva molti motivi di inquietudine ai sostenitori dell'ordine costi-
tuito - Una coerente e corrosiva opposizione all'agiografia risorgimentale 

Quando apparvero I Vi
cere, nel 1894, una fra Ie 
phi importanti riviste lctte-
rarie d'allora, il Fanfiilla 
della Domenica, scrisse che 
il romanzo di Federico De 
Roberto «in molti lati ri-
splendo meglio dei Malavo-
glia e del Mastro don Ge-
sualdo ». II giudizio era tan-
to piu significativo in quan-
to veniva pronunziato da 
Ugo Ojetti, scrittore lonta-
nissimo dal verismo cui sia 
Verga sia De Roberto si ri-
chiamavano. Ma nel com-
plesso le accoglienze incon-
trato dal libro furono tut-
t'altro che calorose. E nel 
periodo successivo la fa ma 
dell'autore parve oscurarsi 
ulteriormente: mentre Ver
ga entrava nelle file dei 
classici, De Roberto doveva 
accontentarsi di vivacchiare 
alia sua ombra, come un di-
scepolo volenteroso ma poco 
dotato. 

II punto e che l'opera 
verghiana, pur con la sua 
asprezza tormentosa, era piii 
facilmente assimilabile dalla 
cultura idealistica, egemone 
in Italia per tutta la prima 
meta del secolo: no'i per 
nulla Benedetto Croce sanci 
entusiasticamente la fortuna 
dei Malavoglia e del Mastro 
don Gesualdo, mentre a De 
Roberto dedico poche pagi-
nette di condanna perento-
ria. Solo dopo il 1945 si fa 
strada la certezza che la 
narrativa derobertiana rap-
presenta uno dei momenti 
di massima tensione autocri-
tica della coscienza cultura-
le borghese ed i Vicere so-
no « uno dei romanzi piu vi-
vi e meglio costruiti non so
lo della nostra letteratura, 
ma anche di quella euro-
pea >: a dirlo e, anche sta-
volta, un critico assai di-
stante dalle premesse mate-
rialistiche derobertiane, cioe 
Carlo Bo. 

Uillusione 
esistenziale 

Un nuovo contributo alia 
miglior valutazione di que-
sto scrittore e offerto dal-
l'eccellente saggio di Carlo 
Alberto Madrignani lllusio-
ne e realta nell'opera di Fe
derico De Roberto (De Do-
nato, pp. 225, L. 2500). Ri-
percorrendo con perspicui-
ta e sottigliezza analitica la 
carriera del narratore cata-
nese, Madrignani addita in 
lui un esponente di quella 
piccola borghesia meridiona-
le, che sconto subito la delu-
sione per gli esiti del Ri-
sorgimento. L'unita d'ltalia 
non aveva. portato modifiche 
profonde alle strutture ar-
caiche della societa sicilia-
na; e l'intellettuale piccolo 
borghese, rimasto come pri
ma estraneo alia direzione 
della vita pubblica, non so
lo non era in grado di con-
dividere l'ottimismo delle 
ideologie ufficiali, ma anzi 
era portato a rilevare ener-
gicamente squilibri, Hmiti, 
costi umani della nuova ci
vilta del liberalismo. 

Lo strumento conoscitivo 
per questa polemica era of
ferto dallo stesso razionali-
smo positivista che ai ceti 
dominanti serviva per af-
fermare la fiducia in un 
progresso determinato dal
le conquiste del sapere 
scientifico: i Ioro oppositori 
interni se ne valgono invece 
per sottoporre a un'indaginc 
tutta negativa la realta dei 
rapporti sociali costituiti. 
Ma De Roberto, e non lui 
solo, resta vittima del suo 
stesso ardore di negazione 
estremistica: non avendo un 
sistcma organico di valori 
da contrapporre a quello 
tanto energicamente conte-
stato, finisce col precipitare 
in uno scetticismo pessimi-
stico, inerte e senza sbocco; 
salvo ripiegare da ultimo su 
una adesione rassegnata ai-
l'ordine vigente, convinto 
che • nessuno sforzo potra 
mutare l'infelicita della con-
dizione umana. 

II saggio di Madrignani 
pone acutamente in luce la 
fanzione centrale rivestita 
nell'opera di De Roberto dal 
tcma dell'illusione esisten
ziale, cioe della vanita di 
tutti i tentativi compiuti dal-
l'individuo per realizzare se 
stesso entrando in comunio-
ne altiva con i suoi simili. 
Lo svolgimento piu signifi
cative di questo filone con-
tenulistico vicne indicato 
dal critico in L'imperio: un 
romanzo di vita parlamen-
tare dove dal disgusto per 
la politica del trasformismo 
prende corpo una sorta di 
visione furentemente profe-
tica circa il prossimo awen-
to di una setta di dinamitar-
di nichilisti, odiatori della 
vita, che porranno fine alia 
presenza umana e « faranno 
saltare a pczzo a pezzo il 
mondo >. L'individualismo 
borghese, incapacc di supe-
rare Ic sue contraddizioni, 
rovescia il culto della ragio-
90 in una mistica del suici-
olo collettivo. Ma qui in 
realta De Roberto non va 
oltre uno sfogo di dispera-
•tone morale, cui non sa da

re corpo letterariamente 
compiuto: dopo aver portato 
il romanzo a una conclusio-
ne idilliaca, lo lascio fra le 
sue carte inedite, alio stato 
di frammento. 

Con ben altra organicita e 
compattezza erano stati ela-
borati I Vicere, che restano 
la prova di gran lunga mag-
giore di De Roberto, anche 
se nell'analisi di Madrigna
ni appaiono un po' sacrifi-
cati. La carica di aggressi-
vita rinnovatrice dell'opera 
si manifesta anzitutto nel 
proposito di demistificare 
le forme di linguaggio inau-
tentico, di conformismo ver-
balc che avevano corso nella 
civilta letteraria deU'epoca. 
Lo scrittore adotta uno sti
le corposamente prosastico, 
che esclude ogni impennata 
lirica e si fa beffe delle con-
venzioni sussiegosamente re-
toriche, riproducendole in 
modo testuale per metterne 
meglio in evidenza la falsi-
ta. Domina la pagina il par-
lato della conversazione quo-
tidiana, con i suoi tratti e-
spliciti, dimessi, « plebei », 
tanto piii rilevati in quanto 
posti sulle labbra dei compo-
nenti la famiglia principe-
sea degli Uzeda, di cui I Vi
cere narra le vicende lungo 
l'arco d'un trentennio, dal 
1855 al 1882. 

De Roberto si immedesi-
ma con duttilita straordina-
ria nel modo di esprimersi 
e di pensare dei singoli per
sonaggi; nello stesso tempo 
riporta questa babele di 
linguaggi individuali a un 
termine di riferimento uni-
tario, la voce collettiva che 
confronts, interprets, com-
menta gli atteggiamenti as-
sunti dai protagonisti. Que
sto narratore o meglio cro-
nista impersonate dei fasti e 
nefasti viceregali vuol incar-
nare il punto di vista del-
l'intellettualita piccolo bor
ghese urbana, di orienta-
mento radicale; ma come ta
le ceto era privo, a Catania 
e in Sicilia, di una vera 
identita sociale, cosl la sua 
presenza nel libro non si 
concreta positivamente, con-
figurando una vera alterna-
tiva al mondo aristocratico: 
si limita a smascherarne di 
volta ' in volta la grcttezza 
proterva e ipocrita, prenden-
done vendetta con un sarca-
smo tanto piu feroce in 
quanto privo di aperture sul 
futuro. 

Diversamente dal Verga, 
De Roberto non prova inte-
resse per la sorte delle clas-
si popolari, che esclude dal
la scena romanzesca. In 
compenso, infierisce contro 
i ceti nobiliari, che hanno 
conservato intatta la loro 
supremazia nel passaggio di 
regime dai Borboni ai Sa-
voia: se non puo distrug-
gerne il potere, vuole alme-
no demolirne il prestigio. 
Compatti come un clan bar-
barico nella difesa dei pri-
vilegi di casta, i civilizzatis-
simi Uzeda si scannano sen
za misericordia fra loro per 
affermare, ognuno a suo mo
do, la propria volonta di-
spotica. In questa guerri-
glia continua il vincitore di 
oggi e lo sconfitto di do-
mani; nulla di quanto essi 
edificano e durevole, anche 
se la volonta di potenza si 
perpetua da una generazio-
ne all'altra. 

II sarcasmo dello scrittore 
si fa piu intransigente quan
do per i personaggi giunge 
l'ora del fallimento; ne d'al-
tronde maggior comprensio-
ne viene riservata ai deboli, 
come quei personaggi fem-
minili che nutrono le aspi-
razioni piu candidamente in
genue, destinate percio a 
scontrarsi con maggior du-
rezza con l'egoismo utilita-
rio che costituisce la sola 
Icgge valida di comporta-
mento sociale. L'oltranzismo 
di De Roberto sfonda i li-
miti della verisimiglianza 
realistica, esasperando pa-
rossisticamente toni e situa-
zioni narrative, su una linea 
di tragicita grottesca. Nel 
dissolversi d'ogni ideale di 
vita collettiva. la realta dol-
1'esistenza si rivela come un 
inganno ignobile; quanto ai 
movimenti della storia, non 
sono che pura apparenza. 

Un paradosso 
storico 

La grandiosa macchina ro
manzesca si articola su due 
dimension! strutturali. Da i 
un lato il flusso oggettivo 
degli awenimenti pubblici 
che determinano il destino 
comune, a livello storico (lo 
sbarco dei Mille, la presa 
di Roma, le prime elezioni 
a suffragio allargato) o na-
turale (le ricorrenti epide
mic coleriche). Dall'altro le 
reazioni soggettive dei sin
goli, che vogliono sottrarsi 
al condizionamento ambien-
talc appropriandosi degli 
eventi e riconducendoli alia 
loro misura. Ma cio non li 
porta a conferire ai fatti 
alcun valorc generalmente 
umano, poiche 1'obiettivo e 
sempre e solo di piegarli al 
proprio esclusivo tornacon-

to. I personaggi dei Vicere 
non si smentiscono mai: De 
Roberto iperbolizza la loro 
cocciutaggine slilizzandoli in 
modo univoco, quasi mario-
nettistico, ognuno secondo 
la sua fissazione particolare, 
destinata a sfociare nella 
mania. Infatti la tensione 
agonistica che l'individuo si 
sobbarca per raggiungero il 
suo scopo ne brucia le facol-
ta di raziocinio e consuma le 
energie, non lasciandogli al-
tri approdi se non di follia 
e di morte. 

Lo scontro fra il mondo e 
l'individuo ha due soli esiti 
possibili. O l'io si rivela in-
capace di decidere autono-
mamente la sua sorte e, nel
lo sforzo di mantenersi te-
stardamente fedele a se stes
so, ammattisce; oppure sa 
adattarsi agli awenimenti, 
intervenendo su di essi dal-
1'interno e quindi stravol-
gendone, anzi addirittura ca-
povolgendone il significato: 
e il ritmo delle vicende sto-
riche, allora, che sembra 
perdere ogni logica, giacche 
le velleita di mutamento 
crollano su se stesse e si 
risolvono in una conferma 
del passato. Ecco infatti gli 
Uzeda dedicarsi all'infeuda-
mento della rivoluzione uni-
taria: « Ora che l'ltalia e fat-
ta, dobbiamo fare gli affa-
ri nostri», sostiene il vec-
chio Gaspare, liberate per 
convenienza e campione del 
clientelismo; ma il giovane 
Consalvo, che in fatto di de-
magogia opportunista lo bat-
te largamente, nutre ambi-
zioni ben maggiori e non si 
accontenta ne della carica 
di sindaco ne dell'elezione 
a deputato, sognando di di-
venire ministro, presidente 
del consiglio, «Vicere per 
dawero ». 

La vecchia aristocrazia 
terriera, che sotto Passolu-
tismo borbonico si limitava 
a gestire il predominio eco-
nomico in un ambito pro-
vinciale, con 1'awento della 
democrazia rinverdisce le 
sue fortune in quanto puo 
puntare su un accesso diret-
to al potere politico, su sca-
la nazionale. Non solo Tim-
mobilismo secolare della so
cieta siciliana non e stato 
spezzato, ma si e avuta una 
forma di progresso a ritro-
so, verso il peggio: questo e 
il paradosso storico che De 
Roberto sostiene. L'opposi-
zione all'agiografismo risor
gimentale delle classi diri-
genti postunitarie non po-
trebbe essere piu irridente. 

Oppressi 
e oppressori 
Ne lo scrittore si limita a 

questo. La sua critica inve-
ste non solo l'istituzione 
statale ma anche quella fa-
miliare: se agli occhi del 
Verga la famiglia pareva 
ancora configurare l'ambito 
separato e privilegiato in 
cui gli affetti umani si espli-
cassero disinteressatamente, 
per l'autore dei Vicere rap-
presenta invece il terreno 
priraario d'uno scontro di 
istinti aggressivi irriducibi-
le. Nessuna loro sublimazio-
ne e realizzabile: lo spirito 
religioso e del tutto estra
neo al romanzo e le pagine 
di satira anticlericale sono 
tra le piii schiettamente il-
luministiche che esso pre
sent!. | 

Chiusi ognuno nel suo e- [ 
goismo, gli uomini sono e 
saranno sempre gli stessi; 
se e la natura a volerli ine-
guali, e la loro opera a rin-
saldare l'ingiustizia che re-
gnera sempre sulla terra. 
Agli oppressi non spetta 
maggior pieta che agli op
pressori, cui va almeno ri-
conosciuto il merito, sia pur 
negativo, di esprimere al 
piu alto grado le risorse vi-
tali di cui sono pro wist i: 
tra gli uni e gli altri si in-
staura un rapporto di com-
plicita sadomasochista che 
nulla mai potra sciogliere. 
II solo traguardo di egua-
glianza raggiungibile e costi-
tuito dalla morte: durante le 
pestilenze che spopolavano 
1'isola, osserva lo scrittore 
con aria beffardamente stu-
pita, «non soltanto i poveri 
diavoli morivano, ma le per-
sone facoltose, i signori che 
s'avevano ogni sorta di ri-
guardi >. 

Incombe sui Vicere il cli-
ma allucinato d'uno sfacelo 
universale, la bancarotta 
dcllumanita: ma 1'ironia, ri-
sorsa suprema deH'intellet-
to critico, impedisce ogni 
abbandono alio smarrimen-
to incontrollato. Questo ri-
fiuto delle consolazioni pa-
tetiche e la prova finale del
la coerenza eroica con cui 
De Roberto vive la crisi del 
la civilta borghese ottocen-
tesca. Ma qui sta anche la 
cagione della lunga riluttan-
za dimostrata da pubblico e 
critici nel fare i conti con 
un'opera che proponeva 
troppi motivi di inquietu
dine ai sostenitori dell'ordi-
ne costituito. 

Vittorio Spinazzola 

Un'intesa che matura «dentro e fuori del Parlamento» 

HUH A SMSTRA W HAPPONE 
Come comunisti e socialisti analizzano il passato e il presente dell'Asia - La lezione del Viet
nam - u Prima questione di una diplomazia di pace »: Fabrogazione del trattato di sicurezza 
con gli USA - Le difficolta dell'economia e Pof £ensiva lanciata dai sindacati - In declino Tanaka 

Due momenti delle manifestazioni di massa contro I'aumento dei prezzi che si sono svolte all'inizio di marzo a Tokio 

«11 governo giapponese do-
vrebbe riconsiderare il suo 
passato atteggiamento di pie-
no appoggio alia aggressione 
americana nel Vietnam. Alia 
fine, gli Stati Vniti sono stati 
sconfitti. Con cib & diventato 
chiaro che non 6 possibile 
imporre la propria volonta 
concentrando le forze in una 
alleanza militare. II Giappone 
dovrebbe abrogare il trattato 
di sicurezza con gli Stati Uni-
tii>. In guesti termini il se-
gretario generate del Partito 
socialista giapponese, Masashi 
Ishibashi, si esprimeva in una 
intervista concessa alia fine di 
gennaio alio mYomiuri Shim-
buna. La lezione del Viet
nam, dichiarava dal canto suo 
il capo della segreteria del 
Partito comunista, Tetsuzo 
Futoa. alio stesso giornale, 6 
che non soltanto I'intervento 
armato ma ogni forma di in-
gerenza esterna negli affari 
dei paesi asiatici k destinata 
al fallimento. Percib il Giap
pone ttdeve prima di ogni 
altra cosa rendere chiaro che 
non offrira cooperazione agli 
Stati Uniti per I'awenire »; 
il trattato di sicurezza con 
gli Stati Uniti 6 stato finora 
«il punto di partenza fonda-
mentale» delta diplomazia 
giapponese e la sua abroga-
zione deve essere <tla prima 
questione di una diplomazia di 
paces. 

E' un esempio abbastanza 
illuminante del modo come 
comunisti e socialisti giappo-
nesi analizzano il passato e 
il presente dell'Asia e di co
me, guardando al futuro. cer-
cano un'intesa al di la di 
dissensi che rimangono. Il 
giudizio di Ishibashi e quello 
del «leader y> di un partito 
che agli awenimenti degli 
scorsi anni ha guardato con 
atteggiamento critico, ma dal 
di fuori, e che oggi sente di 
doner trarre conclusioni piii 
radicali. nell'interesse proprio 
e del proprio paese. Quella 
di Futoa & la riaffermazione 
di una posizione che i comu
nisti hanno assunto fin dal 
primo istante della asporca 
guerraa e a partire dalla 
quale si sono impegnati a 
fondo in prima persona, non 
soltanto per un dovere inter-
nnzionalista ma anche percM 
hanno immediatamente com-
preso le implicazioni di que
sto scontro e della lotta con
tro I'intervento per il destino 
del Giappone. Ed & I'lndica-
zione del punto di partenza 
per costruire una prospettiva 
nuova. 

Non per caso, n& per set-
tarismo, i comunisti hanno 
collocato la richiesta di abro-
gazione del trattato di sicu
rezza con gli Stati Uniti al 
primo punto nella piattaforma \ 
sottoposta agli altri partiti di 
opposizione e a tutte le orga-

nizzazioni democratiche per 
un ufrante umto progresst. 
stan. Essi constatano che le 
forze amencane rttirate dal 
Vietnam ripiegano su Okinawa 
e sulle basi giapponest e che 
all'impegno di liquidare la 
presenza militare nel Vietnam 
del Slid fa riscontro un'ac-
cresciuta presenza di navi da 
guerra americane. nucleari e 
convenzionali, nelle acque di 
Yokosuka e di altri porti giap
ponest; prevedono che all'in-
tervento armato nel Sud-Est 
asiatico seguira una massic-
da offensiva neo-colonialista, 
nel quadro di una « politica di 
potenza* della quale lo spie-
gamento di mezzi militari 6 
parte integrante e nella quale 
sanno che' 6 assegnato al 
Giappone, oggi come ieri, un 
ruolo di cooperazione e di so-
stegno. 

Percib U PC giapponese po
ne Vaccento sul consolidamen-
to dei legami con il popolo 
vietnamita, sulla vigilanza e 
sulla denuncia di ogni oio-
lazione degli accordi di pace 
e si mostra inflessibile nella 
polemica contro i gruppi po-
litici «terzaforzisti» che, al 
pari dei liberaldemocratici di 
Sato e di Tanaka, hanno so-
stenuto e sostengono la ne-
cesstta di muoversi nella scia 
delVimperialismo statuniten-
se: in primo luogo i social-
democratici e il partito Ko-
met, ma anche la corrente di 
destra del Partito socialista, 
che fa capo al gruppo Eda-
Yamamoto. Una a lotta unita 
di tutte le opposizioni», quale 
proposta dai socialisti, non 
avrebbe significato, essi af-
fermavano fino a ieri, senza 
un'autocritica e un mutamen
to di rotta di qttesti Qrupvi: 

dell'unita vi sarebbe soltanto 
«il fantasma ». 'La lotta con
tro il trattato di sicurezza 
resta al primo posto, nel loro 
programma e nella loro attt-
vita, anche ora che, in appa-
rente contraddizione con quel
la tesi, un patto di unita di 
azione con i socialisti e un 
piano di cooperazione parla-
mentare «a quattron hanno 
preso corpo. 

II fatto & che, dopo la 
grande vittoria conquistata 
dalle sinistre nello scorso di-
cembre, niente & piii come 
prima. I comunisti, triplicando 
0 quasi i loro seggi alia Dieta 
(sono passati da quattordici a 
quaranta), hanno varcato la 
soglia che consente a un par
tito di intervenire nell'orga-
nizzazione dei dibattiti. La lo
ro voce risuona ora con'gran
de forza anche al vertice della 
vita politica nazionale; tutti 
devono fare i conti con la loro 
denuncia e con la loro tina-
lisi. II partito di maggioranza 
e costretto ad accettare la 
discussione su atti politici o 
su episodi di volgare malgo-
verno che fino a ieri si com-
pivano nel segreto o, tutt'al 
piii. si scontravano con una 
critica «moderata». I par
titi d'opposizione avvertono 
che masse sempre piii vaste 
cominciano a guardare ai co
munisti come agli autentici 
antagonisti del regime e le 
loro scelte ne sono influenzate. 
1 congressi che si sono susse-
guiti dal dicembre a oggi han
no rispecchiato in piu o meno 
grande misura la spinta che 
si era gia manifestata nel 
voto. Quello socialista ha vi-
sto, come di consueto, vio-
lente Urate anticomuniste, ma 
il u leader o della destra. Eda. 

non b riuscito a farst eleggere 
«vice» di Ishibashi e il suo 
gruppo ha lasciato Vesecutivo. 
Analogamente, quello del Ko-
nei (il partito «del governo 
pulito». che si ispira a un 
socialismo umamtario) ha vi-
sto accentuarsi le tendenze 
neutraliste. 

In realta, i tre obiettivi in-
dicati dai comunisti nella loro 
piattaforma unitaria — lot
ta contro la stretta associa-
zione agli Stati Uniti nel qua
dro del trattato di sicurezza, 
lotta contro la politica eco-
nomica dettata dal grande ca
pitate, lotta contro la remili. 
tarizzazione — sono intima-
mente collegati Vuno all'al-
tro. Se i comunisti rinunciano 
alia pregiudiziale posta fino a 

t ieri, nei confronti dell'oppo-
sizione «moderata»,. sulla 
prima questione, e perchi la 
realta stessa del paese pone 
ormai questa e le altre, nella 
loro interdipendenza, in modo 
stringente, e perchd il patto 
di unita d'azione adentro e 
fuori del Parlamento», rea-
lizzato con i socialisti, assi-
cura alia lotta dell'opposizione 
una guida e un contenuto ben 
diversi da quelli prospettati 
dal gruppo Ishibashi negli 
scorsi anni. 

Lo slancio e Vampiezza as-
sunti dalla diciannovesima 
a offensiva di primavera», 
promossa dal SOHYO e dalle 
altre organizzazioni sindacali, 
riflettono in parte questi pro-
gressi dell'unita a sinistra. 
Essi si spiegano. d'altra parte, 
con il grave deterioramento 
della situazione economica, sul 
quale la stampa richiama or
mai da tempo I'attenzione. U 
1973 P. cominciato nel segno 

di difficolta dovute all'inaspri-
mento della a guerra commer-
ciale» con gli Stati Uniti, al-
Vaggravarsi dell'inflazione e 
alle sue ripercussioni sui ritmt 
di sviluppo economico. Le mi. 
sure imposte dagli Stati Uniti 
al loro partner nel quadro del
ta (istrategia monetarian ni-
xoniana e la «razionalizza-
zione » intrapresa dalle grandi 
aziende induitria\i a spese 
dell'occupazione hanno accre-
sciuto il malcontento nei con
fronti del regime. 

II Giappone, osservava la 
rivista aKeizain, si vanta di 
essere la seconda potenza ca-
pitalistica mondiale per pro-
dottq nazionale lordo, ma le 
statistiche lo trovano in coda 
agli Stati Uniti, alia RFT. alia 
Gran Bretagna e alia Fran-
cia nel consumo di articoli 
di dbbigliamento e di calorie 
e nei servizi pubblici e in 
una situazione disastrosa per 
quanto riguarda gli alloggt. 
Anche qui i comunisti hanno 
presentato una loro proposta, 
che indica come alternativa 
alia linea governativa di pro-
mozione delle esportazioni ad 
ogni costo Velevamento del li-
vello di vita delle masse e 
I'espansione del mercato in-
terno. 

E" su questo sfondo che si 
collocano sia il costante de-
clino del partito di Tanaka, 
sia I'intesa raggiunla dalle si
nistre. I liberaldemocratici 
hanno visto franare pericolo-
samente, negli ultimi anni, la 
loro maggioranza alia Camera 
bassa. Alia Camera dei can-
cellieri (U Servato), il loro 
margine di vantaggio e ri-
stretto e le elezioni del-
Vanno prossimo potrebbero 
rovesciare la situazione. So
cialisti e comunisti ne sono 
consapevoli. 1 primi non ri
nunciano alle loro aspirazioni 
egemoniche. I secondi reagi-
scono agli attacchi dei loro 
interlocutori rinfacciando loro 
punttgliosamente aerrori sto-
rici decisivin come I'opzione 
per il sistema impeHale aU 
Vepoca in cui fu redatta la 
Costituzione, la cooperazione 
con le classi dominanti al 
tempo dei governi Ashida e 
Katayama (19i7-48), il con
tributo dato all'of/ensiva pro
mossa dagli Stati Uniti con
tro il movimento sindacale, 
le divisioni che ne hanno iste-
rilito Vazione sul trattato di 
pace e sul trattato di sicu
rezza: in breve, Verrore di 
avere a lungo asbagliato ne-
micoa. Ma, insieme con le 
polemiche, anche Vunita di 
azione mdentro e fuori del 
Parlamento J> ha cominciato a 
camminare. 

Ennio Polito 

DUE RIVISTE SOVIETICHE 

I CANALI DELLA LETTERATURA POPOLARE 
« Roman Gazata » ha ospitato le migliori opere della narrativa russa e mondiale - Ha una tiratura di oltre un mi-
lione e mezzo di copie - « Inostrannaia Literatura » ha di recente pubblicato la sceneggiatura di « Zabriskie Point» 

Dalla nostra relatione 
MOSCA, marzo 

500 milioni di copie dal 
1927 ad oggi, piii di 700 ro
manzi e raccontl, una tiratu
ra quindicinale di oltre un 
milione e mezzo. Questo, in 
cifre, il bilancio di una delle 
piii popolari riviste dellTJnlo-
ne Sovletica; « Roman-Gazeta » 
e cioe « Romanzo quotidiano », 
una pubblicazione periodica 
che presenta pertodicamente 
romanzi, novelle e racoonti di 
scrittori delle varie repubbli-
che sovietiche e di altri paesi 
del mondo. La scelta e la piii 
varia: si va dal noml piii fa-
mosi della letteratura a quelli 
dei giovani autorl che affron-
tano per la prima volta il 

grande pubblico. « Roman Ga-
zetas di mese in mese entra 
nelle biblioteche di un mi
lione e mezzo di famiglie. 

Edita dalla casa Kudogest-
vennaja Literatura la rivista 
e dedicata esclusivamente al 
racconto di un solo autore op-
pure ad una puntata di un 
romanzo. Fondata nel 1927 — 
dopo che Lenin si era battuto 
perche- si fossero stampate 
apposite riviste dedicate alia 
letteratura popolare — t Ro
man Gazetax ha ospitato le 
migliori opere della lettera
tura russa e mondiale. I primi 
mimeri della rivista portaro-
no a migliaia di lettori 1 ca-
polavori dello scrittore e poeta 
tedesco Johannes Becher, la 
tTilogia autobiograflca di Gor

ki, 1 romanzi «Ciapaiev» di 
Furmanov, « La disfatta» di 
Fadeev, «I1 flusso vitalen di 
Seraf imovic, il « Placido Don » 
di Sciolokov, «Come si tem-
pro racciaiOB di Nicolai O 
strovski e « Pietro I» di Alexei 
Tolstoi. Grazie a « Roman Ga
ze ta» il grande pubblico so-
vietico ha conosciuto inoltre 
Barbusse, Hasek, Remarque. 

Attualmente — come ci di
ce Victor Ilinkov direttore del
la pubblicazione — il consi
glio redazionale ha allargato 
la scelta degli autorl sulla ba
se dl una sempre piii vasta 
consultazione con vari espo-
nentl del mondo culturale e 
scientifico di tutto 11 paese. 
'Recentemente sono cosl appar-
si romanzi e raccontl assal di

versi. «Abbiamo pubblicato 
— dice Ilinkov — la trilogia 
di Konstantin Simonov sulla 
seconda guerra mondiale, il 
libro di Rasul Gamzatov «I1 
mio Daghestan», 1 romanzi 
«Siberian di Gherghi Mar
kov e clnverni nevosin dl 
Ivan Shamjkian*. 

Nella collana, inoltre, tro
vano aroplo spazio anche gli 
scrittori delle repubbliche so
vietiche che scrivono nelle lin-
gue nazionall. «Roman Qaze-
ta» diviene cosl un mezzo as
sal utile per la conosoenza di 
opere che sarebbero altrlmenti 
destinate a restare nell'ambi-
to nazionale. Sono cosl uscltl 
1 romanzi dell'ucraino Mikail 
Stelman («Pensando a ten), 
del lituano Jonas Avigius 

(« Sangue perduto »), del turk-
meno Klicia Kuliev («La ca-
rovana nera ») e dello scrittore 
della repubblica autonoma dei 
Ciukoi, Jurij Rytcheu («Se
gno all'inizio della nebbia*). 
Un'altra pubblicazione di no-
tevole interesse, sempre dedi
cata alia narrativa, e la rivi
sta «Inostrannaia Literatura » 
(Letteratura straniera) che 
presenta romanzi, poesie, crl-
tiche e biografie di autorl di 
tutto il mondo. Tra l'altro 
«Inostrannaia Literatura » ha 
pubblicato recentemente la 
sceneggiatura del film «Za
briskie Point» di Michelangelo 
Antonioni e un racconto dl 
Beppe Fenogllo. 

Carlo Benedctti 

Un libro di 

Paolo Robotti 

Profilo 
dell'URSS 

dopo 
cinquanta 

anni 
« n gigante ha cinquant'an-

ni»: cosl si intitola il nuovo 
libro dl Paolo Robotti (edlto-
re Napoleone, prefazione dl 
Ambrogio Donini, pagg. 340. 
lire 3.000) e gia dal titolo 
emerge chiaramente come 11 
volume sia inteso a ricorda-
re il cinquantesimo annlver-
sario della costituzione del
l'URSS avvenuta il 30 dicem
bre 1922. Militante comuni
sta dalla fondazione del PCI, 
conoscitore diretto della real
ta sovietica, il compagno Ro
botti ha tracciato nal EUO li

bro un profilo il piii possibi
le esauriente del processo di 
sviluppo e di jrescita del
l'URSS, in tutti i suoi aspet-
ti economic! e sociali, ricor-
rendo alternativamente alia 
esposizione dl datl. fattl e 
cifre e alia trascrizlone di 
colloqui ed interviste con la-
voratori, giovani, dirigonti, da 
lui incontrati in occasione del 
suo ultimo viaggio nell'URSS. 

La esposizione della mate
ria e sistematica, e se
gue passo passo I diversi set-
tori della vita e della econo-
mia sovietica .11 libro — dopo 
una rapida analisi della strut-
tura geografica e muitlnazlo-
nale dell'URSS — si apre con 

un capitolo, uno dei piu lun-
ghl dedlcato alia gioventu; ed 
in esso, appunto, larga par
te e lasclata al diretto inter-
vento dei giovani, chlamatl a 
dire quali siano le loro aspira
zioni, i loro probleml, che co
sa essi si aspettino dalla vi
ta, dalla societa in cui vivc-
no, dal socialismo. A questo 
capitolo seguono — e sono 
in un certo senso ad esso 
complementari — quelli dedi-
cati alia istruzione, alia scjen-
za, alia educazione fis'ca e 
alio sport. 

II discorso affronta quindi 
le realizzazioni di mezzo seco
lo di edlficazlone soc5alista 
nei settori fondamentali della 
economia: industria pesante 
ed energetica, agricoltura, in
dustria leggera e commercio. 
trasporti. caccia e pesca, con 
una menzlone particolare per 
quel gigantesco serbatoio di 

materie prime, di energie 
umane e dl prospettive dl svi
luppo che e rappresehtato dal
la Siberia. 

E* pol la, volta.de)le strut
ture sociali dello stato sovleti-
co come Stato dei lavoratori: 
organizzazlone e compiti del 
sindacato. ordinamento del la-
voro. assistenza sanitaria, e 
previdenziale, tutela della sa
lute, urbanistica, con cenni a 
problemi di carattere piu ge
nerate quali la raligione, la 
famiglia, l'ordine pubblico. 

Inflne, a chiusura del vo
lume, un capitolo dedicate al 
partito, come aelemento inl-
zlatore e propulsore» della 
costruzlone del socialismo e 
a struttura politica portante » 
della intera societa sovietica. 

Pur in una caslstlca, cosl 
ampia, il libro non esauri-
sce certo tutti gli aspetti di 
una realta complessa e multi
forme come quella dell'URSS 
ma ne coglie — per espres-
sa scelta dell'autore — 1 piu 
essenziaU.e soprattutto quelli 

sul cui «la grande stampa 
parla poco o fornlsce pochi 
particolari». In questo ambi
to, lo sforzo compiuto e de-
gno dl apprezzamento e la do-
cumentazione accurata ed 
estesa; anche se in qaalche 
pagina affiorano riferlmenti a 
situazlonl che esulano dalla 
materia trattata (come la do
ve si parla di acerte affret-
tate valutazionl divergentl 
sugli awenimenti cecoslovac-
chi») o a probleml che ri-
guardano specificamente non 
il PCUS ma altri partiti co
munisti e operai. 

n carattere essenzialraente 
documentativo del libro non 
impedisce tuttavia — come 
era logico — che emergano 
dalle sue pagine 1 grandi pro
blemi della costruzione di una 
societa socialista e del tipo 
di sviluppo ad essa connatu-
rato. Si tratta di problemi 
che costituiscono motivo di 
approfondimento e di appas
sionato dibattito p^r tutto il 
movimento operaio, giacche 
la loro portata va hi di la 
dei confini dell'URSS, come 
di ogni altro paese socialista. 
Su questi problemi, il libro 
di Robotti of f re un interessan-
te contributo; e tuttavia e'e 
da rilevare che spesso, su 
quegli stessi teml, il movi
mento operaio rel suo com-
plesso, ed il nostra partito in 
particolare, hanno gia com
piuto uno sforzo di analisi as
sai ampio che non viene ri-
flesso compiutamente dal vo
lume. 

In definitiva, senza porsi 
mete ambiziose, il volume del 
compagno Robotti assolve il 
compito che si era espressa-
mente prefisso: quello cioe di 
fomlre un quadro esauriente 
e documentato della realta 
concreta dell'URSS c del gi
gantesco processo di svilup
po che nel corso di mezzo se
colo ha portato, sotto il segno 
del socialismo, la societa so
vietica a toccare ie sue mete 
attuall ed a gettare la basi 
per nuove trasformazionl • 
nuovi grandi success! nel de-
cenni a venire. 

Giancarlo 


