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SCRITTORI STRANIERI: DIDEROT 

Un dissacrante 
dialogo-duello 

In questo « Nipote di Rameau » una dinamica san-
guigna e vitale e alia base della critica materia-
listica mossa dal filosofo alle concezioni ideologi-
che della Francia prima della rivoluzione del 1789 

DENIS DIDEROT, « II nipo
te dl Rameau», Ricci, pp. 
228. L. 2.000. 

Nel quadro dell'individua-
zione critica dei motivi ma-
terialisti presenti nella lette-
ratura e nella filosofia del 
Sei-Settecento (e si potrebbe 
ricordare come restino anco-
ra in attesa della dovuta at-
tenzione filosofi materialisli 
dell'eta di Leibniz come Frie-
dricb W Stosch. Theodor L. 
Lau e Gabriel Wagner) si 
colloca il pregevole saggio in-
troduttivo di Andrea Calzolari 
alia versione italiana da lui 
stesso curata di questo testo. 
Con suggestiva finezza di rife-
rimenti e largo dominio della 
letteratura critica Calzolari 
mette a fuoco il problema del 
materialismo diderotiano (pre-
sente in Jacques le fataliste 
oltreche nel Neveu de Ra
meau) nei termini di un ten-
tativo di fondazione di un'eti-
ca materialista. 

«Come tutti i grandi ma-
terialisti da Epicuro a Carlo 
Marx — annota Calzolari — 
anche per Diderot il materia
lismo non e sol tan to ipotesi 
conoscitiva sulla natura del 
mondo esterno. ma critica del
la falsa coscienza, analisi ra-
dicale che smaschera l'ideolo-
gia, privandola delle sue auto-
giustificazioni teoretiche e 
mettendone in luce quella fun-
zionalita di cui s'e persa co

scienza ». L'originalita di Di
derot viene giustamente ri-
condotta al modo con cui qua 
sta critica materialistica del-
l'ideologia. in particolare della 
morale nel suo vasto spet-
tro di implicazioni teologiche 
e sociali, anziche esprimersi 
in formulazioni astratte s'in-
carna nella dinamica sangui-
gna e vitale, sarcastica e 
trasgressiva del grande dia-
logo tra il filosofo («Io >) e 
l'artista fallito e parassita, 
presentato nei panni di Jean-
Francois Rameau (« Lui »), ni
pote del famoso musicista. 

Acutamente Calzolari deli-
nea la tensione dialettica di 
questo dialogo-duello alia cui 
interpretazione forse piu delle 
grandi lezioni di Schiller e 
Goethe gli e servita l'analisi 
hegeliana, per la quale co
scienza onesta e coscienza in-
felice diventano i referenti 
emblematici di una situazione 
storica. quella della Francia 
prerivoluzionaria, divisa tra 
inconsistenza di un pensiero 
senza cultura da un lato e 
perversione assoluta dall'al-
tro. 

Calzolari si preoccupa di 
preservare dal rischio della 
sintesi hegeliana questo irri-
solvibile conflitto delle anime 
diderotiane, per questo insi-
ste sulla brutale affermazione 
dei diritti della carne (l'« ana-
lita» di Rameau) vedendo in 

Scrittori italiani: Laurenzi 

II cinquantenne 
molto insulso 

« Le voci della notte » e un f also ro-
manzo impostato su falsi problemi 

CARLO LAURENZI, c Le vo
ci della notte », Rusconi, pp. 
148. L. 2.600. 

« Le voci della notte » narra 
la giornata di un intellettuale 
medio, cinquantenne. che in-
travede davanti a se una se-
nilita oscura. priva di slanci 
interiori e sentimentali a cau
sa di una lunga pratica egoi-
stica basata, come scrive Lau
renzi. su aaridita ed edoni-
smo ». 

Infatti la sua giornata si 
svolge fra un party (per l'oc-
casione della mostra di Fan-
fani pittore) una «seduta» 
sessuale, una serie di rappor-
ti, concreti o immaginari. con 
le donne con cui ha nutrito il 
proprio narcisismo; uno spet-
tacolo di varieta (la compa-
gnia Chiari - Vanoni - Cam-
panini) una fuga nel verde, 
ed altro. 

Nel risvolto di questi banali 
accadimenti si sviluppa il tes-
suto di una crisi esLstenziale 
e mistica che sembra scon-
volgere l'epicurea vita del pro-
tagonista. La crisi religiosa 
diviene condanna nella misura 
in cui il personaggio slitta 
dalla sua sensualita ad un 
misticismo senza amore ni 
grazia, arido; la crisi senti-
mentale scaturisce, appunto, 
dalla graduate presa di co
scienza del proprio edonismo 
senza ragioni di fondo. 

Nel disegnare questo «ri-
tratto » Laurenzi usa strumen-
ti che non hanno contatto con 
la piu moderna sperimentazio-
ne culturale; infatti. per boc-
ca del protagonista narratore 
in pectore. dice: «La mia 
concezione del romnnzo e tra-
dizionale: nienle opere aper-
te, nessuna parlerie. ma per-
Monaggi che — qualunque con
cetto adombrino — siano ve-
ri; il romanziere e un po' 
Dio e non pud sottrarsi all'ob-
bligo, quando e it caso, di ren-
derci nolo che la contessa 
uscl di casa alle cinque*. 

Ed, appunto. il taglio stili-
stico del romanzo si pone su 
questo piano: il narratore non 
sembra lasciare possibilita di 
intervento. a livello formate, 
da parte del cosidetto fruito-
re. La misura dello stile e 
la chiarezza della comunica-
2ione si esauriscono in se. in 
senso nitidamente novecente-
sco. I ccntenut* hanno la stes-
sa impostazione: il protago
nista, r.ella sua ansia intro-
spettiva. e proiettato verso il 
passato per una ricerca di 
purezza, ovvero di un eden 
ancestrale. difficilmento per-
segubile se non come meiafo-
ra Ietterana (significative il 
sogno in cui si identifica con 
un b:ondo ufficia'e austroun-
garico ad iniz.o del libro qua
si per il de«iderio d: un ri-
torno a va^he mitologie vien-
nesi>: app.Te Derc:6 imnro-
babile la sm « carta di iden
tity » gtovane contostatore nei 
confronti del fasclsmo. poi me-
daglia d'oro al valor mtlita-
re, quindi generoso resisten-
te ed infine.. repubblicano 
dlsimegnato Slngolari. per 
chi abbia fatto la fronda al 
fasclsmo storico e sia stato 
pmrtigiano. le seguenti affer-

' mazioni: «Era in grado di 
mmprendere, meravigliando-

si, che altri eversori colpisse-
ro in nome del vitipeso con
cetto di patria: come esclu-
dere che amassero sul serio 
la patria, avversassero sul se
rio chi la negava? Non nutri-
va risentimento per i poll-
ziotti ligi al dovere„.n. 

L'intellettuale che «com-
prende gli eversori che colpi-
scono in nome del vilipeso con
cetto di patria». che com-
prende cioe la violenza neofa-
scista, perde ogni connotazio-
ne progressista, evidentemen-
te superficiale, per tingersi 
dei colori della reazione e sci-
volare in un equivcco uma-
nitarismo: nAveva pieta per 
i patimenti di Hanoi come per 
i patimenti di Saigon ». 

Ora auesto totale e disar-
mato disimpegno ideologico 
divenuto qualunquismo non 
esclude al protagonista neoto-
mistiche meditazioni che ap-
profondiscono, se possibile, la 
fase introspettiva fino ad un 
cupo ed osseo misticismo; so-
prattutto nel capitolo finale, il 
travaglio interiore assume i 
ton! della saggistica da cui 
peraltro non scaturisce solu-
zione di sorta. I riferimenti 
teologici che complicano una 
crisi, o meglio un fallimento 
radicale dovuto ad un esclusi-
vo amore di se. lasciano tutto 
come prima: la sorte del pro
tagonista pud risolversi infat
ti. nuovamente. in party ed 
altri convenevoli. in sogni di 
regression! reazionarie, in 
a sedule » erotiche o divaga-
zioni romantiche di riflusso 
senile: «Poi, al rtsveglio, il 
nuovo giorno sarebbe stato 
identico al giorno prima, go-
vernato dall'irrealta, dalla sof-
ferenza, dalla lussuria e dal 
Caso. O forse— ». 

II castello della crisi inte
riore era dunque di carta. 

Franco Manescalchi 

questi il perno di una nuo-
va tensione dialettica. non 
speculativa, ma materialisti
ca, tra eros sensualistico e 
biologico (la dissipazione e la 
clepense di Bataille) e rivolta 
radicale. La violenza dissa* 
cratoria spezza la logica pro-
duttivistica delle soprastruttu-
re etico-morali della borghe-
sia proprio perche smaschera 
l'ideale ascctico del disinte-
resse e del risparmio con 
tutte le sue sublimazioni rous-
seauiane, cogliendo il midollo 
di una vocazione di classe 
barbaricamente onnivora ed 
ipocritamente repressa. 

In questa prospettiva l'istan-
za materialista rivela una pro-
fondita nuova: 1'enigma della 
sua immoralistica morale, gia 
notato da Goethe, dischiude 
un vero e proprio jeu de mas
sacre in cui la dinamica bru-
talmente eversiva del deside-
rio diventa nietzscheanamente 
la chiave per intendere la 
genealogia dei valori. Ma un 
altro interessante aspetto del-
1'opera. magistralmente mes-
so in luce da Calzolari, sta 
nell'uso della maschera at-
tuato da Diderot. «Io» e 
t Lui », i protagonisti del dia-
logo. sono una scissione vi-
vente del soggetto che si co-
glie solo in una dialettica ir-
risolta reciprocita (ancora il 
momento della coscienza in-
felice che forse Calzolari a 
torto sottovaluta). E la let 
teratura, proprio come prassi 
linguistica in cui si assumono 
«maschere » nel ruolo di si
gnificant!. si pone come ne-
gazione di se, in quanto ideo-
logia, cioe in quanto sfera 
precostituita di valutazioni. E' 
in questo modo che i signifi-
cati si distaccano dalle nic-
chie vuote dei valori tradi-
zionalmente egemoni delle 
classi dominanti per restare 
in una nichilistica sospcnsione. 

Non appena il materialismo 
si stabilisce come campo raa-
gnetico di forze, esso diventa 
il referente nascosto di un 
linguaggio divenuto corpo. am-
bigua maschera vivente, real-
ta'nientificante e dissipante 
ogni incrostazione precostitui
ta di senso; il corpo con la 
sua liberta originaria espressa 
nell'atto del consumare diven
ta il paradigma materialisti-
co di una letteratura che 
raggiunge la sua essenza co
me linguaggio cioe — scrive 
Calzolari — come c movimen-
to dei significant*. <I1 Ni
pote di Rameau scopre lo 
spazio della letteratura nel 
senso moderno della parola. 
proprio perche assume il lin
guaggio non come veicolo di 
significati preesistenti. ma co
me macchina che produce si
gnificati >. 

Questo Nipote di Rameau, 
servito — com'e noto — di 
modello ai brechtiani Dialoghi 
di projughi. sembra gia acco-
gliere in se la gestuahta fon-
damentale di un linguaggio 
dello straniamento, in cui ap
punto si appannano e cadono 
dietro il nostra orizzonte le 
verita eterne fabbricate dal-
l'ideologia dei dominanti; ed 
anche se Calzolari nota giu
stamente come Diderot arre-
tri di fronte alle sue scelte 
matcrialistiche rifugiandosi 
alia fine in una < pratica con-
solatoria dell'utopia >, resta il 
fatto che in queste stupende 
pagine il materialismo dide
rotiano rappresenta una fron-
tiera gia molto avanzata della 
< incredulita » borghese. 

c Le premier pas vers la 
philosophic c'est l'incredulite* 
— sembra siano state le ulti-
me parole di Diderot sul letto 
di morte e non a caso sta 
nel nucleo materialista di que
sta c incredulita » la sorgente 
della sua grandezza storica e 
la ragione della sua incisiva 
presenza nella cultura con 
temporanea. 

Ferruccio Masini 

«I1 libro dei vagabondi»: straordinario documento di vita 

Vera manica di furfanti 
Erano, secondo sacerdoti del '400, i cerretani, gente di un paese poco distante da As-
sisi v dedito interamente a un colossale traffico delle indulgenze — Tutto era falso, 
dalle bolle ai mendicanti ai lebbrosi: tutto serviva a far soldi e beffare il mondo 

Lo scultore e il fotografo 
Le bellissime fotografie di Ugo Mulas. le sculture di Pietro 
Consagra, un fitto dialogo assai stimolante fra il fotografo 
(scomparso due mesi fa a Milano) e lo scultore, ecco gli in-
gredienti di questo libro « Fotografare l'arte » che i Fratelli 
Fabbri pubblicano in questi giorni e il cui unico neo e il prez-
zo un po' eccessivo (L. 8000). Una introduzione di Umberto 
Eco rende ancora piu interessante il libro che, dice Eco. « ha 
almeno cinque funzioni». Nella foto: Consagra seduto ai piedi 
del suo * Legno celeste della Trama ». 

Ristampe 

« Momenti 
cruciali» 
di Lukacs 
GYORGY LUKACS: « Storta 
e coscienza dl classe», 
Mondadori. pp. LXX + 418. 
L. 2.000. 

(f.l.) - L'editore Mondado
ri ripropone, nella collana de-
gli «Oscar Studio», Storia e 
Coscienza di classe, di Gyor-
gy Luk&cs. Si tratta della rl-
stampa, in veste piu econo-
mica, della traduzlone di Gio
vanni Piana, pubblicata da 
Sugar nel '67. II volume com-
prende dunque anche l'impor-
tante Prefazione redatta da L. 
In quello stesso anno; dl nuo
vo, appaiono una bibllogra-
fia essenzlale e un saggio in-
troduttlvo dl Mario Splnella. 

Splnella, che si mostra in-
nanzltutto preoccupato dl sot-
tollneare la maturity teorlca 
e l'esperienza rivoluzionaria 
dl IJ. all'epoca in cui scrlsse 
i saggi di Storia e coscienza 
di classe, incentra la sua ra-
plda analisi su quelli che gli 
appaiono come due «momen
ti cruciall» dalla prefazione 
del '67: la questione dell'aHe-
nazione e quella dell'assunzio-
ne engelslana della prassi 
come «esperimento e indu-
strla» quale «criterlo della 
teoria ». 

STORIA DEL MEZZOGIORNO 

II meridionalismo 
di Guido Dorso 

Una riedizione dell'opera dell'mtellettuale irpino e un saggio critico di una 
valutazione complessiva deila sua attivita ad opera di Mario Caronna 

: GUIDO DORSO, cLa q(ie-
•:• stione meridionale >, Einaudi, 

. pp. 311, L. 2.000... 
MARIO CARONNA, < Guido 

Dorso e il partite meridiona-
lista rivoluzionario», Cisal-
pino Goliardico. pp. 350, L. 
3.500. 

Le distorsioni sociali e gli 
squilibri territoriali provoca-
ti dalla direzione moderata del 
processo di unificazione na-
zionale sono ripresi da mol-
ti giovani studiosi, cresclutl 
sull'onda degll avvenimenti 
del maggio '68, con una cari-
ca piu controversistica che 
scientificamente condotta e 
convincente. II quadro di rife-
rimento di questa « nuova si' 
nistra » storiografica e la teo
ria della dipendenza nelle 

elaborazioni che ne hanno pro-
spettato, per TAmerica Lati-
na e l'Africa, autori come 
Amin, Prank, Arrighi, ecc. 

Ad Una tradizione «giaco-
binan riporta la riedizione 
dell'opera di Guldo Dorso, e 
un saggio critico di valuta
zione complessiva dell'mtel
lettuale irpino ad opera di 
Mario Caronna. 

Purtroppo il contenuto del 
volume e distribuito secondo 
un criterio abbastanza discuti-
bile (il testo, le testimonian-
ze e i documenti si affastel-
lano). Caronna fornisce tutta-
via un quadro d'insieme del 
pensiero politico e dell'attivi-
ta di militante azionista di 
Dorso, nel venticinquesimo an-
niversario della sua scompar-
sa. Al centra della ricerca so
no gli anni l&4-'46 (quelli 
che lo scrittore avellinese con-
siderava «l'occasione storica 
del Mezzogiomo »), la crisi del 
parti to italiano d'azione. Tac-
cendersi di speranze e illusio-
ni sulla risoluzione dei pro
blemi cruciali del Mezzo
giomo. 

Moral ista intransigente pia 
che politico, Dorso esce in 
fretta, nei primi mesi del 
1M6. dalla scena politica atti-
va che vede dominate dalla 

propensione (denunclata come 
un vizio del suo stesso pax-
tlto) al trasformismo («occu-
pare, a spintoni, le poltrone 
di prima fila». come scrive 
a Guido Macera), ritenendo, 
con amarezza, che «c'e un 
mezzo plfl slcuro per domlna-
re la politica. ed e quello di 
teorizzarla ». 

Le critiche di Caronna a 
Dorso e agii azionisti, peral
tro fondate su una documen-
tazione inadeguata, in parte 
colgono nel segno i limltl del 
loro apporto teorico e politi
co. Va ricordato che sono sta-
ti i comunlsti (di cui Caron
na richiama, neirintroduzione, 
alcuni giudizi) a mettere in 
evidenza il carattere comples-
sivamente piccolo - borghese, 
astratto, intellettualistico, di 
predicazione moralistica del
la necessita dl un rinnova-
mento profondo dell'Italia 
avanzato dagli azionisti. Come 
dira il compagno Giorgio Na-
politano: « Dorso non va oltre 
l'orizzone del ceto al quale 
appartiene: in lui manca una 
precisa coscienza della fun-
zione dlrigente della classe 
operaia nella lotta meridio-
nalista e nell'impostazione 
storicamente concreta della 
nuova classe dirigente». Che 
e un modo molto piu preci-
so, dal punto di vista marxi-
sta, di impostare la questio
ne meridionale come proble
ma politico che non quello 
di strologare sulla propensio
ne (in data 18 febbraio 1967) 
'di La Malfa a ad intese piu 
o meno aperte con l'ala in-
graiana del PCI» (p. 30) o di 
far preclpitare l'analogia nella 
caricatura presentando come 
«la figura di un altro gran
de mazziniano: Sun Yat Sen ». 
per concludere il salmo del
la propria ortodossia politi
ca neH'affermazione oracolare: 
«II Mezzogiomo d'ltalia at-
tende oggi il suo Mao Tse 
Dunn (p. 189). 

Salvatore Sechi 

PROBLEMI DELLA SCUOLA 

L'educazione permanente 
AA.W., c Educazione e di-
vfsione del lavoro >, 1^ Nuo
va Italia, pp. 249. L. 2.500. 

Anche chi nor si e mat oc-
cupato di problemi educativi 
sa che og^i la scuoia in ge-
nere e l'istruzione secundaria 
in modo particolare attraver-
sano un periodo di profonda 
crisi. strettamente collegata 
agii attuali ed urgentl pro
blem: del mondo del lavoro. 
non facilmente risolvibile nel-
1'ambito delle strutture scola-
st'che eslstentl. Un gruppo di 
esperti Italian], operantl nel 
quadro del Piano Europa 2000. 
cosclente della situazione pre-
sente, ha condotto un sondag-
gio intemazionale, dura to cir
ca due anni, per analizzare. 
in prospettiva di sviluppb. 1 
problem! dell'educazlone tec-
nlca e professlonale. 

L'istruzione tecnlca e pro
fesslonale rappresentano 11 lo-
gico punto di partenza in un.a 

indagine che vuol essere so-
prattutto una proposta di rin-
novamento. considerando che 
in un sistema scolastico for-
temente gerarchizzato esse 
sono in genere i gradini piO 
bassi della scala gerarchica, 
Iaddove al d:versi llvelll di 
prestigio nella scuoia corri-
spondono puntualmente dei 
ban precisi ruoli sociali. in 
una societa in cui la crescen-
te Iperframmentazlone de'.le 
mansion! rischia di portare ad 
una notevole diminuzione del
la mobilita sociale. 

La proposta degll autori 
parte da un netto rifiuto della 
divisione verticale del lavoro, 
attraverso modalita educative 
nuove. che non si fermino ad 
un rinnovamento delle struttu
re scolastlche esistentt, ma 
consentano all'individuo dl 
qualificarsi piu volte nel cor-
so della vita produttlva. SI 
parla In sostanza dl un'edu-

cazlone permanente e poliva-
lente che impedirebbe la pre-
sente cristallizzazione dei ruo
li. negando che alcune occu-
pazioni. piu o meno squalifica-
te. debbano restare appannag-
gio stabile di una determina
te classe di individul. 

La meta da raggiungere e 
quindi quella di un « moderno 
comenianismo » tale da rende-
re possibile che nell'arco vita
le di ogni individuo awenga 
una rotazione delle mansion! 
lavorative (servizlo obbligato-
rio del lavoro, inserzione nel 
lavoro sempre ai llvelll esecu-
Uvo-manuali e promozlonl 
successive generalizzate), con 
la conseguenza che lo status 
sociale d! ognuno non sara 
piu determlnato da condlzionl 
di classe preesistenti, ne tan-
tomeno Incanalato in una di
rezione Irreversible fin dagll 
anni glovanlli. 

Ed e proprio In quanto si 
pone in una dimensione so
ciale reale. comprendendo un 
processo di rinnovamento dei 
meccanismi di produzione nel 
loro insieme. che si rende va-
lida la proposta educativa 
contenuta ne] libro. che pu6 
attuarsi soltanto in una «so
cieta senza class!». Non si 
tratta pero. ed e importante 
notarlo. di una vislone utopi-
stica, ma di una prospettiva 
concreta e minuziosamente 
analizzata, tesa al superamen-
to delle contraddizloni interne 
del sistema attraverso un ra
dicale rinnovamento educati-
vo e sociale (se le due cose 
si possono conslderare sepa-
ratamente), che viene presen-
tata come «runic* altemati-
va reale ad una soclet*. tec-
nocratlco-gerarchlca ». 

Elena Sonnino 

Le lotte 
contadine 
in Calabria 

VINCENZO MAURO, « Lotte 
dei contadini in Calabria. 
Testimontanze suite lotte dei 
braccianti negli anni 1944-
1945 », Sapere, pp. 142, Lire 
1.400. 

H volumetto di Vinoenzo 
Mauro sulle lotte contadine 
in Calabria, lungi dal recare 
un apporto alia comprensio-
ne delle cause che contribui-
rono al «fallimento» e alia 
progressiva stagnazione dei 
movimenti di massa, si esau-
risce in una esposizione asi-
stematica, frammentaria e in-
coropleta delle lotte braccian-
tili negli anni 1944-'45. L'estre-
ma semplicita di linguaggio, 
se da un lato rappresenta 
un aspetto pisltlvo, poiche per-
mette un'agevole lettura, dal-
l'altro nasconde una superfi-
cialita dl indagine scientifica 

e di analisi storico-politica che, 
nel vano sforzo di inquadra-
re in una nuova prospettiva e 
di dare una piu complessa 
interpretazione delle vicende 

di quegli anni, tralascia di con
slderare e la problematica e le 
condizioni, non tanto oggetti-
ve quanto soggettive. in cui 
si svolsero le lotte. e le 
forze e i partiti politic! che 
all'interno di esse agirono e 
si mossero. 

Un elemento di evidente 
contraddizione e quindi di con-
fuslone per la comprensione 
stessa dei movimenti contadi
ni si ha quando, l'autore, pur 
riconoscendo una «certa» 
programmazlone e organiz-
zazione delle lotte. specie nella 
loro ultima fase, non riesce poi 
ad indicare le forze politi-
che e sociali che promosse-
ro ed attuarono quest'organiz-
zazione, rappresentando il Par-
tito comunista, che in quegli 
anni approfondi e sviluppd 
ulterlormente la sua strata-
gia di partito della classe ope
raia. come l'elemento disgre-
gatore e frenatore del movi-
mento. 

La descrizione deU'occupa-
zione delle terre in alcuni 
centri, come a Melissa e a 

Caulonla, scelti intenzionalmen-
te dairautore per mettere in 
rilievo i due differenti modi 
d'intendere lo scontro di 
classe, mancano sia di una 
minuziosa documentazione dei 
fatti che di una analisi sto
rico-politica delle cause stes-
se di questa diversita; men-
tre una breve raccolta di tipi 
di contratti agrari stipulati 
in Calabria, che rappresenta, 
indubbiamente, la parte mi-
gliore deH'opera, e viene la-
sciata nell'ombra e viene vi
sta solo in rapporto alle spe-
culazloni delle gare elettorali. 

L'opera .per queste caratte-
ristiche, non suscita un inte-
resse particolare, ne si a m -
le di efficacl testlmonlanze 
che possano suppllre alia ca-
renza consultiva. 

Silvana Barillaro 

« II libro del vagabondi » Ei
naudi, pp. 426, L. 4.200. 

A pochl chllometrl da Assl-
sl culla di Francesco, gloria 
e orgogllo della chlesa catto-
Ilea, sul contraffortl della Val 
Nerina, presso Spoleto, sor-
geva Cerreto, patria lnferna-
le dl una gente tanto invlsa 
alle autorita cattoliche quan
to pud esserlo una caterva dl 
perlcolosl e insazlablll concor-
renti, rottl a tutte le insldie 
pronti a rinnovare 11 patto dl 
alleanza con I demonl paga-
nl, pur di ingannare I crlstla-
ni. Cosl almeno i cosiddettl 
uomlnl di chiesa ci presenta-
no i Cerretani, negando loro 
perflno la dlgnita dl eretlcl: 
erano ciarlatanl. Lgulnzaglla-
tl In tutta la cattollcita a cac-
cia di quelle stesse elemoslne 
che solo le casse papali po-
tevano ingoiare In tutta legit-
timita. Perche 1 Cerretani usa-
vano false indulgenze, false 
bolle, falsi mlracoll, false to-
nache, false stimmate, false 
ostle, falsi sacrament!, false 
reliquie di falsi santi. Dl au-
tentico avevano solo la voglla 
dl campare sfruttando la au-
tentlca devozlone del cattoll-
ci che — e questo e il gra
ve — spesso non riusclvano 
a scoprire una benche mini
ma dlfferenza fra 1 vagabon
di truffatorl e i santl predlca-
tori patentati dal papa. 

II problema era splnoso ed 
era l'esempio lampante di 
moltl altri del genere nei de-
cennl che lavoravano In favo-
re dl Lutero: sul finlre del 
'400 Teseo Pinl, vicario dUr-
bino, dedlcb al Cerretani un 
intero trattatello in latino, lo 
Speculum Cerretarorum. Que
sto documento riscoperto nel-
l'archivio vescovile della cltta 
rappresenta 11 centra di altri 
scritti pubblicatl e commen-
tatl da Piero Camporest nel 
« Libro dei vagabondi». Le ln-
tenzioni del buon vicario urbi-
nate erano quelle di cataloga-
re (li divide in 40 sottospecie) 
bollare e smascherare 1 Cerre
tani e per qualche tempo la 
repressione funziond. Ma e un 
fatto che un secolo piu tardl 
1 Cerretani prosperavano di 
nuovo tanto che alia fine del 
'500 il domenicano romano 
Raffaele Prianoro, pote ripro-
porre come suo il piccolo trat-
tato, traducendolo in italiano 
e intitolandolo: «I1 vaga-
bondo ». 

Non staremo a enumerare 
tutti gli altri test! contenutl 
nel volume e che hanno ap
punto come argomento il pro
blema, 11 linguaggio, il com-
portamento dei vagabondi in 
genere e dei Cerretani in par
ticolare: accanto a uno scrit-
to di Martin Lutero, dove fra 
l'altro vagabondi, zingari ed 
ebrei sono accomuneti, vi si 
puo trovare uno spassooissimo 
« elogio della furfanteria > do
ve un anonimo sostlene che 
perfino l'lmpero romano e la 
cultura greca sono un'accozza-
glia di formidabili furfantl. 
L'impressione che se ne ri-
cava e che gli archivi vesco-
vili europei devono essere ric-
chi di una storia mai intera
mente scritta ma certo di 
grande importanza: essa ha 
come protagonisti i mendican
ti, gli accattoni. i pellegrini. 
i questuanti a fasulli » un eser-
cito certamente piu numeroso 
di quelli « buoni » che la Chie
sa accettava e anzi proponeva 
all'attenzione delle masse in-
chiodate nel dilemma della po-
verta additata come esempio 
ai ricchi e imposta come con
danna inesorabile ai gia po-
veri. Era inevitabile che chi 
della poverta e della santita 
che al povero si attribuiva, 
seppe fare un mestiere per 
arricchirsi finisse per acca-
parrarsi la simpatia di spiri-
ti Iaici come il Boccaccio, il 
Prlci, il Sacchetti. 

I documenti raccoltl dal 
Camporesi sui vagabondi, un 
materiale importantissimo e 
inedito infatti, finiscono an
che per diventare involontarie 
antologie di astuzie e di av-
venture: quelli che a scuoia 
si leggono come testi lettera-
ri sospesi a mezz'aria nella 
pura invenzione artistica. ec-
coli qui, prendere corpo in 
una realta polemica e risen-
tita, scandalizzata e inorri-
dita ma anche inevitabilmen-
te divertita e conscia del-
requivoco Iegittimo fra sanu-
ta e cialtroneria di chi vuol 
combattere il fenomeno. 
Eccoli i vagabondi che 
gozzovigliano dopo aver spo-
gliato interi villaggi di de-
voti a Sant'Antonio, ecco
li i finti lebbrosi guariti di 
improwiso. ecco gli accatto
ni ubriachi che giocano a da-
di sulle immagini sacre, ecco 
chi dopo aver mangiato e be-
vuto trova modo anche di dor-
mire piu che bene: e'e in
fatti chi persuade pie vedo-
velle. madri dl belle figliole, 
che un modo voluto da Dio 
per provare la castita delle 
vergini e di pemottare insie
me. «da nudo a nuda». 

Ma si farebbe torto al ricer-
catore se volessimo presenta-
re la sua fatica solo come let
tura sollazzevole e dislmpe-
gnata (del resto basterebbe il 
particolare che per buona par
te si tratta di opere in latino 
a smentirci). La curiosita, 
frutto di un lavoro accurato e 
intelligente, fondamentale in 
questo campo di indagine 6 
sempre vincolata a meditare 
su un fenomeno — quello dei 
vagabondi — che pud in ogni 
secolo rappresentare una chia
ve atta a schiudercl la stan
za nascosta, «l'altra faccia» 
della societa. 

Purbescamente o Incoscien-
temente il vagabondo ha un 
suo modo di non accettare la 
societa costituita contro la 
quale non sa e rinunda a 
lottare ma di cui e capace dl 
rlfiutere persino la lingua, 
creando un gergo (la lingua 
zerga, le frasl della «mala») 
che solo i suol simlli com-
prendono. 

Elisabetta Bonucci 

In libreria 
«Due viaggi in Cina» 

LUCA PAVOLINI, «Due 
viaggi In Clna », Editori Riu-
niti, pp. 116. L. 700. 

E' la raccolta dei due re
portages scaturiti da due 
viaggi dl studio complutl nel 
1971 e nel 1973, a diciotto 
mesi dl distanza l'uno dall'al-
tro, dal compagno Luca Pavo-
lini. I testi, cui lo stesso Pa-
vollnl fa precedere una breve 

nota introduttiva, sono fonda-
i mentalmente gli stessl che 

«L'Unlta» ha pubbllcato nel 
magglogiugno *71 e nel gen* 
nalo-febbralo "73. Ad essl so
no stati aggiunti nuove note, 
informazionl e datl. Nelle due 
«relazlonl dl viaggio», dice 
Pavolini nella Introduzione. 
«sl e cercato dl attenersl al 
metodo dell'anallsl minuta e 
del confronto del datln. 

Russia e URSS 
AA.W., « Russia », Feltrinel-
li. pp. 438, L. 2.000. 

(m. ro.) - Questo volume 
— trentunesimo della collana 
Storia universale Feltrlnelli -
Fischer -— e opera di dlversl 
studiosi. M. HELLMANN e au-
tore delle sezlonl Caratteri 
geografici, preistoria e proto-
storia e // periodo di Kiev, C. 
GOEHRKE &e\\'Introduzione 
e della sezione II periodo di 
Mosca, P. SCHEIBERT della 
sezione L'lmpero russo da 
Pietro il Grande alia rivolu
zione di febbraio, R. LORENZ 
della sezione L'Unione Sovie-
tica (19171941). 

SI tratta dl saggl dl alta d> 
vulgazione, che compendia-
no per i lettorl non spe-
clalistl i risultati cui 6 appro-
data la ricerca storica sui 
period! presl in esame ed In-
dicano al tempo stesso i pro
blemi tuttora aperti. 

II saggio dl R, Lorenz — sti
molante (anche se suscettfbile 
dl dlscussione in alcune par
ti) pur nella necessaria sin-
tetlciti — si arresta al 1941: 
la storia dell'URSS dalla se-
conda guerra mondlale al no-
strl giorni sara infatti tratta-
ta nel volume II XX secolo 
(ID. 

Discorsi di Ceausescu 
CEAUSESCU, c Scritti scelti 
1972». Vol. in, Edizioni del 
Calendario. pp. 420, L. 4.000. 

(a.b.) - II terzo volume del
le opere di Nicolae Ceausescu, 
presidente della Repubblica 
Socialists di Romania e se-
gretario generale del Partito 
comunista romeno, comprende 

un'ampla scelta dl scritti e 
discorsi pubblicati e pronuri-
ciatl nel 1972. «L'anno tra-
scorso — scrive Carlo Salina-
rl nella presentazione del li
bra — e stato importante per 
la Romania sia sul piano del
la politica interna, sia su 
quello della politica intema
zionale. Sul piano interno la 
vicenda politica romena e sta-
ta dominata dalla Conferenza 
nazionale del partito comuni
sta che ha avuto il duplice 
complto dl stendere un bilan-
cio critico di quanto e stato 
fatto dopo il X congresso del 
partito, e di indicare i temi e 
i problemi che dovranno es
sere postl al centra del pros-
slmo XI congresso. 

«Sul piano intemazionale 
particolare importanza ha 
avuto il viaggio compluto in 
Africa da Ceausescu, il quale 
ha visltato otto paesi del con
tinents e si e incontrato con 
i rappresentanti di cinque mo
vimenti di liberazione nazio
nale africanl». 

Giochi matematici 
LEON BATTISTA ALBERTl: 
• Opere Volgari », voll. III. a 
cura di Cecil Grayson. La-
terza, pp. 444. L. 6.500. 

(g.be.) Con una semplice 
scodella d'acqua si pud misu-
rare l'altezza di una torre po-
sta su una piazza. Ecco come 
insegna a farlo Leon Battista 
Alberti nei suoi «giochi ma
tematici ». Si posa per terra 
la scodella dell'acqua (o uno 

specchio) allontanandosl da es
sa finche non vi si veda rl-
speccnlata la cima della tor-
re. aChlamisi la cima della 
torre A e il suo pie B, lo 
specchio C, I'occhio D, e 11 
sito vostro dove sono i vo-
stri piedi si chiami E, come 
qui vedete la pitturav. 

II rapporto intercorrente tra 
DE e CE sara uguale al rap
porto fra AB e BC. Posto 
DE uguale a due piedi e CE 
uguale ad un plede. basta mi-
surare la distanza tra la sco
della e la base della torre 
(BC) c moltiplicare tale ci-
fra per due per avere l'altez
za della torre. 

H «gioco» e uno del tantl 
indicati da Leon Battista Al
berti (1404-1472) nei suoi Ludi 
Rerum Mathemattcarum con-
tenuti in questo terzo conclu-
sivo volume delle sue Opere 
Volgari, insieme al molto piu 
famosi trattati d'arte (II De 
Pictura, in latino ed in volga-
re, con Io stupendo prologo 
dedicato a Filippo Brunelle-
schi, e gli Elementi di Pittu-
ra), alia Grammatica della lin
gua toscana, al sermone del 
YEcantofilea, al dialogo della 
Deifira, all'epistola De Amore, 

all'altro malizioso dialogo la 
Sofrona, alVIstorietta amoro
so e all'epistolario. 

Non sembrl una bizzaria ave
re dato spazio al giochetto del
la scodella e della torre, L'Al-
berti non deve certo la sua 
fama a questi « giocondi ludi 
matematici». Ma l'interesse 
per la scienza (invento fra 
1'altro un solcometro per mi-
surare le distanze in mare) 
e per la matematica e di-
rettamente connesso alia sua 
indagine sull'arte con la qua
le ha aperto la strada alia 
moderna teorlca artistica, for-
nendole un linguaggio alta-
mente scientifico. 

Nella scheda editoriale del
le Opere, Gianfranco Polena 
fa giustamente rilevare l'uni-
versallta dell'Alberti che avreb-
be potuto essere il protago
nista vera del celebre libro 
del Burckhardt, in quanto 
esempio « piu complete e eon-
sapevoIe» del pnmo Rinascl-
mento italiano. Ma se di que
sto Rinascimento si mira a 
cogliere gli elementi contrad-
dittori — cioe le ombre che 
stanno accanto ai suoi bagllo-
ri — anche la figura dell'Al
berti ne puo venire in pane 
ridimensionata. Abbia mo cosi 
indicato al lettore due po!i 
diversi dl orientamento della 
piu recente storiografia. 

Non vi e dubbio tuttavia 
che ogni passo in avanti nel-
1'approfondlmento dei proble
mi obbhga all'approntamanto 
di nuovi strumenti critlcl e 
filologlci. La conclusione del
la pubblicazione delle Oper* 
rolgari dell'Alberti e quindi 
un grosso contributo. 

BIOGRAFIE 

Un Armstrong 
« nixoniano » 

SALVATORE G. BIAMONTE, « Louis Armstrong: 
tore del ja<z», Mursia. pp. 165, L. 2.000. 

I'ambasela-

Se Louis Armstrong venne opportunamente definito «l'am-
basciatore del jazz 9, il giornalista paratelevisivo Salvatore G. 
Biamonte merita, altrettanto opportunamente, l'ambito scettro 
di fedele divulgatore del pensiero nixoniano, in dispense per 
bambini (e 1'ultimo disperato tentativo). Questo membra ono-
rario del KKK, editore Mursia permettendo, ha ristrutturato 
in questo libro — in termini assai piu reazionari del gia di per 
se patetico originale — la biografia del mitico « Satchmo ». Sin 
dalrintroduzione, Biamonte ci off re un « Satchmo » sorridente 
ed umile dinanzi alle fatali ingiustizie della vita, citando con 
reverenza padroni d'ogni tempo, owiando con estrema « bene-
volenza » le discriminazioni razziali negli Stati Uniti e trovan-
do persino lo spunto per riderci su. E, fra tante disgrace e 
awerse fatalita eccolo descriverci la magica ascesa al successo 
di un essere umano di seconda categoria, meritevole perche 
remisslvo e comprensivo nei confronti del suo misero, naturale 
destino. 

Attraverso I piu vieti luoghi comuni e una retorica scolastl-
ca da ventennio, il racconto si sviluppa come una farsa all'in-
segna dell'incultura propria della meschina e ridicola sotto-
missione al «mito Armstrongs ancora Inverosimllmente con-
sumato. Nonostante tutto, perd. lo zio Tom degll stereotlpi or-
leansiani non lo meritava: ma a chi potremmo consigllare la 
penna e 11 pensiero del signor Biamonte? 

A * 


