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SAGGI SULLA LETTERATURA CONTEMPORANEA ITALIAN A 

La parola povera 
secondo Guglielmi 

Auspicato un impegno di «partecipazione» esattamente 

antitetico al precedente patrocinio di una «neutrality» 

ANGELO GUGLIELMI: < La 
letteratura del risparmlo», 
Bompiani, pp. 151, L. 2.000. 

Nella situazione dl crlsi in 
oul ancora versa la nostra 
produzione letteraria, non si 
pu6 dire che manchino i ten-
tatlvi dl elaborare nuovl crl-
terl operatlvl. Sempre plu 
chiare anzl, e Incisive si fan-
no le rlflesslonl Intese a col-
legare la letteratura alia nuo-
va relata dl oggl. Fra le altre, 
particolarmente stlmolante e 
la proposta per una ((lette
ratura povera » dl Angelo Gu
glielmi, che negli annl sessan-
ta e stato uno del plu notl 
teorici della neoavanguardla. 

Oggl egli ausplca per la rl-
cerca letteraria un impegno 
dl partecipazione e si colloca, 
cosl, In un poslzlone fra le 
plu avanzate della crltlca ml-
litante, certamente In una zo
na antitetica a quella che lo 
aveva visto patrocinatore di 
una letteratura « neutra ». 

Non che Guglielmi dubitl 
che la letteratura debba com-
plere la sua funzlone col 
suol mezzl specificl. Dalla con-
dizione dl crisi, essa pud uscl-
re non gia lnsoguendo pro
positi extravaganti (lasua con-
fusione con la polltlca) e nep-
pure mordendosl la coda in 
subllmazloni autocritlche che 
non risolvono ma eludono il 
problema. II rlmedlo e nella 
capacita della letteratura di 
rimettersl in movimento se
condo le nuove Hnee di ten-
denza della realta. 

Secondo Guglielmi. lo speri-
mentalismo dello scorso de-
cennio non aveva altra scel-
ta che quella dl una orispo-
sta negativa ». dl rifiuto. ((al
ia allenazione del mondo» e 
«contro la relficazlone della 
vitan. La necessita dl mante-
nere la distanza da una real
ta unidimensionale e priva di 
senso, e insieme la volonta 
di trarne il maggior numero 
di informazioni possibili. com-
portavano un'operazione pa-
rossistlca sul linguaggio in 
cui la lussuoslta e ricchezza 
delle parole era eguale alio 
sconvolgimento del tessuto 
lessicale e sintattico. 

La complessita invece della 
realta odierna. di nuovo in 
movimento e ricca di possl-
bilita. impone alio scrlttore 
un diverso comportamento. 
La funzione della letteratura 
non pud piu essere quella 
negativa di disturbo e dl ri
fiuto: l'inventivita implicita 
nella nuova realta esige dalla 
letteratura una ricerca fon-
data sulla « partecipazione ». 
Questa scelta consiste nella 
sua capacita dl radicarsi nel
la vita economica e sociale 
e di operare in direzlone del 
bisognl collettivi. L'lmmagina-
rio recupera cosl « la zona di 
riflessione politica» e si pro
pone esso stesso come mo-
mento della prassi. Suo com-
pito e di anticipare l'espe-
rienza posslbile sulla base del
la esoerienza reale. 

Si tratta per la letteratura 
di una partecipazione, cioe. 
differita, nel senso che il suo 
effetto deve essere di provo-
cazione, di spinta ad agire. 
Di conseguenza, i'operazione a 
livello del linguaggio non pu6 
avere come fine il disordi-
ne, la sregolatezza. il rifiuto; 
dovra invece tendere a perce-
pire i dati della cronaca co
me fatti della stona. a venfl-
care sul quotldiano e l'im-
mediato il processo formati-
vo del reale. II linguaggio, cioe. 
e chiamato ad operare in una 
zona dl comicita dlsslmulata 
(in cui il comico non agi-
sce «come attacco alia real
ta », bensl o come impatto 
idiota. gratulto. insensato ») o 
in una zona di « realismo to 
tale » (in cui. come nella pop
art. il fatto reale s'identifica 
con la creazione artistica, la 
cronaca con 1'immaginario). 

Nell'un caso e nell'altro si 
compie un «processo di cor-
poreizzazione del linguaggio* 
necessario ad abolire la di-
stinzione fra soggetto e og-
getto al fine di una • presa 
dl pos;e.sso immediata e tota-
le dell'universo» La scelta 
della partecipazione non con-
sente piu I'uso di un linguag
gio torrent!z:o e lussuoso e in-
sensato come quello della 
neoavanguardia; la narrativa 
nuova ha bisogno di • paro 
!e risparmiate, povere. colle-
gate con codlci essenziali. or-
ganiche al linguaggio fisio-
logico » 

Questo salto di qualila Uu 
gl'.elmi trova realizzato in due 
libn del 71. Comiche di Ce 
lati e Stone nalurali d« San-
guineti. che segnano la nascl-
ta del neospenmentalismo. 
Assai persuasive — e funzlo-
nali per il suo dlscorso - so 
no pure le letture che egll 
comp:e di Vogliamo tutto dl 
Balestrini e di Prima il corpo 
di DAgata. 

Ma al dl la dl eld conui 
riconoscere 11 valore della pro
posta di Guglielmi che, men 
tre rilancia l'attivita lettera
ria. solleclta una nuova ri
flessione cntlca sulla letters 
tura come istituzione. Nella 
stessa forrr.ulazione del suo 
discorso e evidente II salto 
di quahta che egll ha com 
plu to nella sua parabola dl 
critico per avere acutamente 
recepito. non solo I nuovl cn-
teri operatlvl della narrativa 
che si muove In direztone dl 
un nuovo sperl mentalismo. 
ma soprattutto le istanze piu 
avanzate delle odierne teorie 
crltiche. in partlcolare quelle 
elaborate dl recente dalla so-
ciologia dell'arte Mento di Gu
glielmi e di avere di mostra 
to che oggl la letteratura puo 
trarre la sua efficacia e 11 
•uo valore dal contatto con 
la realta e che. plu che mat 
•55a pud assolvere un ruolo 
•ttlvn nel nror«wo KOCIAIA 

«. I. t. 

Vecchia fantascienza 
(l. ma) — Viene pubblicata da Einaudl, a 15 annl di 

distanza, in edizlone economica ,1a felice antologia di fan
tascienza «Le meraviglie del posslbile ». curata da Sergio 
Solmi e Carlo Pruttero (pp. 324. L. 1.300). II significato 
di questi racconti veniva chiarito nella prefazione alia pri
ma edizione. 11 senso deU'angoscia e della solitudine uma-
na viene proiettalo in fantasie che, non riuscendo piu a 
trovare una spiegazicne chiarificatrice e rasserenante nei 
dati del concreto e delio scientificamente esatto. acquista 
no aspetti da incubo. Tuttora valida ci pare l'analisi socio 
culturale che il Solmi ha fatto del fenomeno della lettera
tura fantascientifica, riconoscendone il suo carattere po 
polare che nasce come compensazione del fatto che le 
grand! masse riescono a cogliere solo il carattere pro 
blematico del progresso sclentifico e che essendo esclu.se 
dalla direzione di questo progresso sentono la scienza 
lontana dai reali bLsogni dell'uomo. Quale carattere ha 
oggi questa letteratura? Con quale occhio leggiamo a 13 
anni di distanza le vicende del tecnico dei calcolatorl Aub, 
della settima vittima. del terribile Veldt ecc? Certamen
te gli interessi oggi sono diversi: ci si preoccupa meno 
dei possibili pericoli piovenienti da mondi sconosciuti e 
si conoscono meglio ' reali probleml. Sono ancora valide 
le invenzioni fantastlche e paradossali. Lo sono meno le 
descrizioni di un possibile futuro del nostro pianeta. Nella 
foto: una immagine della fantascienza. 

POESIA DI OGGI 

Grido di vita 
di Bevilacqua 

ALBERTO BEVILACQUA: 
•L'indignazione*, Rizzoli, pp. 
188. L. 2.700. 

L'indignazione di cui Alberto 
Bevilacqua ci trasmette il fre-
mito, spesso autentico, e quel
la dell'uomo civile contro la 
violenza. Tomato alia poesia 
dopo i piu che noti esiti di 
narratore — pagina scritta e 
schermo clnematografico — 
Bevilacqua ha scelto con rl-
gore di artigiano una faticata 
amata lunga colata di vers! 
fra la sua produzione dal 1960 
ad oggi, badando a convo-
gliarvi il meglio di eld che 
era venuto in quegli anni scri-
vendo sotto la tensione della 
reazione morale alia violenza. 
II meglio di rabbia. il meglio 
di laica pieta. 

E' quindi, forse. ancora un 
viaggio, come nel suo ultimo 
romanzo di cui in questa rac-
colta di vers! si ritrova spesso 
(ma ancora piu libera che in 

quello, piu netto e dunque piu 
vera) il suo mondo antlfasci-
sta, Un viaggio i cui estreml 
sono il ricordo-simbolo di Gui-
do Picelli (che guidd nel 72 
la rivolta di Parma contro 
gll squadristl di Italo Balbo 
e mori in Spagna contro Fran
co) e le considerazioni detta-
te da una mostra di opere di 
Renato Guttuso. 

Per Picelli v'e un poemetto, 
colloca to poco dopo 1'inizio del 
Iibro. quasi dopo alcunl «as-
saggi» di tono che sembrano 
messi come per una prepara-
zlone del lettore alia mvettl-
va che monta, verso per ver
so. nel corso del La vlsita del 
poeta a) cimitero che. da qual-
che parte, conserva I restl del-
I'antifascista (« e questo il prl-
mo lager del secolo Su Bar-
cellona fiorita*) La visita e 
troncata da un « centurlone ci
vil* II cui solo scopo e di 
metter fine rapldamente a 
questo priva to pellegrinagirlo. 
«una voglia/ dl boia a far 
deserta questa povera so-
glla» 

AI!e considerazioni sulla mo
stra dl Guttuso si giunge (il 
poemetto e posto sta vol ta ver
so la fine del libra) attraver-
so l'omaggio ai morti della 
rivolta del "22 dl Parma con
tro que) fascLsmo che «per 
vanto nasceva / vuoto dl sto-
ria»: «Qui la pletra ha I 
vostrl noml lnclsl / anch'es-
si dati perche vita dl ucclsl/ 
ricordassero ai vivl»; st giun
ge attraverso «scontrl » con 
le c Ideologic » dl Godard, Lu-

chino Vlscontl, Kubrik, Relsz, 
Jancso e Beckett. 

Di fronte alle tele dl Gut
tuso (una mostra antologica 
del 1964) l'indignazione di Be
vilacqua sembra illumlnarsl, 
come per 11 reperimento di 
qualcosa che sopravaltchi la 
speranza: « E' futuro la terra 
che traspare / rossa tra bian
co di pietiala/. il mare delle 
solitudini/ ne appaia aspettan-
do l'uomo nuovo». O anche: 
a La bellezza non d del crea
te/ ma di chl ne muta Tin-
canto ». 

Ma e forse solo momenta-
nea assonanza. capacita dl 
commozione. suffragio non 
sviante al furore, se nelle ul-
time poesie — la definitiva 
soprattutto. bellLssIma — c'6 
un placarsi di tutto l'odio. un 
sopirsi,della rabbia, un cade-
re dell'intensita polemica nel 
fatale. si. e umano. « memen
to mori». Dove tutta la cari-
ca di rancore si liquefa. af-
fonda silenziosa nel mare lm-
moto feroce della rnorte. sen-
za plu le Invettive. gli asori 
amorl. la p5eta per se stesso 
e per gli altri Perch6 non in 
vece un nuovo. acuto e alto 
grido di vita? 

Luciano Caccid 

Guidotti: 
essere 

per dire 
Una raccolta di scritti che 
vorrebbe essere una so-
ciologia della letteratura 
ma e solo una ontologla 

MARIO GUIDOTTI: c Essere 
e dire », Vallecchi. pp. 280 L. 
3.700. 

Presentato daU'edltore co
me un testo dl «sociologia 
della letteratura», questo li
bra ambisce piuttosto a lsti-
tuire una sorta dl aRRior-
nata «ontologla iella lette
ratura», dl cui Guidotti of-
fre prelimlnarmente la for
mula: « Essere per dire, dire 
per essere come eslstere ». E 
infatti tutto «ontologico» e 
rimpianto delle >?arie sezio-
ni (Letteratura ancora!, Cul-
tura comunque, Domani e poi 
leri. II dire. II fare. II giudl-
care, L'essere, L'apparire). in 
cui l'autore combina, per co
sl dire, le categorie di «esse
re » e «dire » In una artico-
lazlone troppo osslficata per 
non essere riferita alia ma-
trice canonica dl Isplrazlone 
splrltuallstlco-cattollca venata 
da faticose revivlscenze esi-
fitenzialistiche (l'Essere asso-
luto, atemporale e sovramon-
dano; il Verbo. discorsl/amen-
te mondano, di cui la Poesia, 
ancora crocianamente distin-
tA dalla letteratura. f> la for-
malizzazlone carismatica, pro-
fetica ed utopica e la Crltl
ca la mediazlone maleutlca 
adeguata alia disgregazione 
del « dire » contemporaneo). 

Quel che di «sociologico» 
rimane. posto il piano gene-
rale del libra in siffattl ter
mini astratti e aprioristici. e 
di conseguenza una macro-
soclologia delle istituzbnl cul
tural!, rlvlsitate In chiave em-
pirlea e concretistica anche 
quando il discorso mantiene 
una prospettiva categorlale: 
scienza e storia, politica e cul-
tura, letteratura e arte so
no 1 termini polarl dl =ui l'au
tore intende farsi. sa^gistica-
mente, coordinatore p com-
mentatore attraverso una col-
lazione eclettica delle p:u di
sparate teorie correnti. scfen-
tlste ed estetiche, adattate 
infine (soprattutto nelle se-
zionl centrali) alia fenomeno-
logia specifica del panorama 
culturale italiano piu e me
no recente (l'ermetismo. il 
neorealismo, la neoavanguar
dia; l'industria culturale, la 
sequenza autore-crltloo-pub-
blico in Italia e 1 mass 
media). 

Ma e appunto sul terreno 
critico-letterarlo italiano, indl-
dividuato come luogo dl veri-
fica delle sue tesl. che Gui
dotti mostra il suo asse Ideo-
logico: che non consiste tan-
to nella riproposizione di un 
referente metafisico gia tanto 
data to (l'Uomo cristiano-bor-
ghese da ricostruire come so
la condizione possibile per un 
autentico a esistere«> contem
poraneo e futuro) quanto nel
la persistente asplrazione del-
l'intellettuale-Ietterato. salito 
al livello dell'Intellettuale tout-
court. a delegarsi come « vo
ce » ontognoseologica del pre
sents e restauratore della ca-
rlca demlurgica (espressiva) 
della poesia ottenuta attra
verso la ricomposizione del 
nesso arte-vita operata dal 
critico-sagglsta («Possiamo di
re che se 1 creator! languo-
no o si ripetono o cercano 
di dar forme al nulla e vita-
lita al negativo, 1 saggisti ope-
rano per offrire strumenti ai 
creatori e al tempo sksso 
creano essi stessiv). 

Ma tale funzlone creatlva 
della mediazione critica ri-
produce a sua volta. proprio 
mentre pretende di testimo-
niare la vitalita costante ed 
assoluta del «dire* leltera-
rio. la forma contraddittoria 
di quelle Ideologic letterarle 
e di quelle operazionl artisti-
che di cui. pure, Guidotti 
sembra talora registrare l'ir-
reversibile disgregazione. 

Manca insomma a Guidotti 
11 punto di vista teorico-pra-
tico capace di uniflcare la 
problematica da lui :ndaga-
ta (a meno che non si vo
glia considerare tale la sua di-
slocazione polltico-culturale 
• democristiana », qua e la e-
sibita talora con chiusure in
tegral iste); e manca, dl conse-
guenza, una anal 1st reaimen-
te sociale del lavoro intellet-
tuale cosl come si e determi-
nato per entro 1 processi sta 
rici e ideologic! che lianno 
contrassegnato rattivita lette
raria in Italia dal primo 
Novecento ad oggl. 

Rino Capuffo 

PAGINE SULLA RESISTENZA 

Lacatturadi«Maurizio» 
II racconto autobiografico dell'arresto avvenuto a Milano, nel 

1945, e dei due mesi di detenzione nelle career! naziste 
FERRUCCIO PARRI: « Due mesi con 
I nazlstl*, Carecas. pp. 140. L. 2.000. 

In poco piu dl novanta pagine Parri 
racconta come venne catturato a Milano, 
per incidente. nel prlml giorni dopo il 
Cv\oodanno 1945, l'ultimo inverno dl 
guerra. quando 11 fronte era ancora fer-
mo, ma 11 Comltato di llberazione nazlo-
nale Alta Italia era ormai, anche formal-
mente, Investlto della delega dl governo 
del nortl e le divisioni partigiane erano 
ormai diventate un eserclto regolare che 
gll nlleatl riconoscevano. 

Sempre in quelle novanta pagine ci so
no 1 giorni di San Vittore e la conoscenza 
con queH'aguzzino tedesco dl nome Franz 
sempre accompagnato da un cane che 
forse sapeva essere piu umano del padro
ne nei confronti dei prigionieri; e 1 gior
ni dell'albergo Reglna dl Milano, coman-
do delle SS di stanza in Lombardla e 
l'incontro con il capo di queste «truppe 
scelto» del nazlsmo, il capitano Saewe-
cke (ancora in servizio nella Germanla 
federale) a cui Parri riveld il proprio no
me oddossandosi la responsabilita dl tut
to. E ancora 11 pellegrinagglo a Verona 
sede suprema delle SS in Italia, e infine 
il viaggio in Svizzera, come «offerta» di 
buona volonta nazista agli alleatl per una 

trattatlva separata fra tedeschl e anglo-
americanl per l'armlstizlo sul fronte ita
liano. Raggiunta la liberta Parri torna in 
Italia glusto In tempo per la llberazione 
dl Milano. 

E' un racconto piano, scorrevole, sere-
no che nchiama (chissa se Parri accetta 
11 paragone e come lo accetta) 11 linguag
gio sereno di un Silvio Pelllco, non solo 
percho siamo a quasi trent'anni da quel 
fatti, ma perche Parri e cosl, come uno 
che non alza mai la voce, anche se rie-
see a dire egualmente cose sorprendentl 
con amabilita. 

Queste novanta pagine che gli amici di 
«Maurlzio» hanno voluto arricchire con 
un'appendice dl documentl, vedono 11 
prctagonlsta passare dal tavolacclo dl 
S. Vittore alia branda del Vimlnale, dove 
Parri dormiva per non perdere tempo du
rante 1 mesi, forse per lui un po* ango-
sciosi, passatl a Roma come capo del go
verno. 

In queste pagine e'e tutto Parri, forse 
plu quello scoperto dopo la llberazione 
che quello conosciuto dai suo! stessl com-
pagni dl lotta durante la guerra di llbe
razione. 

Adolfo Scalpelli 

Partigiani nelle Marche 
Rivive la lotta popolare contro il fascismo e I'invasore tedesco 

nei puntuali ricordi di uno dei suoi protagonisti 
CORNELIO CIARMATORI: < Arcevia 
e la sua valle nella Reslstenza >, Arti 
Grafiche Jesine, pp. 242, senza indi-
cazione di prezzo. 

Uno dei pregi dl questo libro dl Come-
Ho Ciarmatorl — il popolare partigiano 
anconetano Bibi — e quello dl aver rac-
contato gli episodi gloriosi, anche se non 
sempre fortunati, della Reslstenza in una 
cittad'na delle Marche in un modo direfc-
to. immediate E* un pregio che va sotto-
lineato perchd una maniera cosl spigliata 
di scrivere. fuor d'ogni retorica e di ogni 
schema letterario, da al racconto una 
straordinarla vivaclta, una aderenza pro-
fonda alia verita delle cose e ai caratterl 
del protagonisti. Sicche a rileggere i fat
ti d'arme, gli intrecci politici ed anche 1 
contrasti e i dissensi attraverso i quali 
sono state organizzate le formazioni par
tigiane nelle Marche, se ne ricava la per-
cezione che la Resistenza ad Arcevia, nel 
cuore del preappennino marchlgiano, nel-
l'Anconetano e nelle altre province di 
questa regione 6 stato un grande fatto 
politico, un moto autenticamente popola
re e democratico. 

Bibl racconta, senza veil e reticenze, 
tutti i fatti e le circostanze che gli sono 
rimasti nella memoria; cita nomi e co-
gnomi de: comandantl e dei partigiani 
italiani, slavi, russi e inglesi che presero 
parte alia guerra di liberazione In quel 
remoto lembo del nostro Paese; pone an
che interrogativi intorno ad avvenimenti 
la cui orlgine ancora oggi non e stata 
comp'etamente lumeggiata; richiama alia 
memoria degli anziani e indica all'esem-
pio dei giovanl figure gloriose, eppure 
cosi schive, di combattenti come il com-
pagno Mario Zingaretti, vecchio militante 
antifascista e perseguitato politico che 
diventera, per molti anni, dopo il con-
flitto, uno degli uomini piu rappresenta-

tivi del nostro partito e del movimento 
democratico marchlgiano. 

Un elemento essenziale, tuttavla, cl e 
sembrato dl poter cogliere in questo li
bro. Chl scrive ha vlssuto molto da vici-
no quella lunga staglone di lotte e di 
sangue e ha avuto modo di constatare la 
importanza del nesso strettlssimo tra la 
attivita del nuclei comunisti e antifasci
st! durante 11 «ventennio» e le successive 
azioni partigiane; l'apporto incessante e 
generoso che alia Resistenza venne dalle 
genti delle campagne; i legaml della lot
ta partigiana con la storia popolare delle 
Marche (dalla «settimana rossa» alia ri
volta de', bersaglleri contro l'aegressione 
alia piccola Albania), il fatto fondamen-
tale infine che gli organizzatori e gli ar 
tefici principal! della reslstenza marchi-
giana furono 1 vecchi militanti comunisti 
e antifasclsti. 

Giustamente, dunque, Bibi rifiuta con 
sdegno e convinzione 11 falso concetto 
secondo cui la resistenza sarebbe stato 
un episodio isolate «Ci sono stati uomi 
ni — scrive Ciarmatorl — che sin dal 
1943, aliorquando il fascismo assunse un 
volto ancora piu truce e violento, scelse 
ro senza titubanza la strada del dovere 
e del sacrificio contro la tirannide nazi-
fascista». «La resistenza non ha signifi
cato solo disperata difesa e dignitosa rea 
zione contro la violenza, ma anche un 
profondo contatto umano ed una espe-
r'enza rivelatrice degli alti valor! civil! 
radicatl nelle coscienze delle nostra popo-
lazioni...». 

Ed e partendo da queste premesse che 
Ciarmatori, rivolgendo alia gioventu so-
prattuttu un appello alia battaglia contro 
il fascismo, afferma che «non si tratta 
di disseppellire i morti, ma di impedire 
ai vivl di farsi compile! di un .nuovo 
grande delitto». 

Sirio Sebastianelli 

STUDI DI POLITICA 

Liberali e autoritari 
FRANZ NEUMANN: • Lo 
Stato democratico e lo Stato 
autoritario», II Mulino, pp. 
374. L. 5.000. 

Sotto questo titolo sono sta
ti raccolti una serie di saggi 
che Franz Neumann scrlsse 
tra il 1937 ed 11 1954 (anno 
della sua morte) quando cioe 
collabord con l'lnstitute of 
Social Researce (la Scuola di 
Francoforte nel < periodo ame-
ricanon). I piani lungo 1 qua
li si svolge la ricerca del 
Neumann sono varl e comples-
sl, oltreche talvolta non com-
pletamente omogenei nelle 
conclusion), visti 1 different! 
anni e le different! condizio-
nl storiche e politiche in cui 
questa awenne. 

Intorno a tre tern! si rag-
gruppano 1 saggi presentati: 
1) il problema dell'autorita-
rismo o «cesartsrno» come 
frutto di un rapporto irrazio-
nalistico tra leader e masse 
(si vedano 1 saggi Angoscia 
e Politica e Note sulla teoria 
della dittatura), in cui sono 
assai evident! le contamlna-
zioni dello psicologismo e del
la sociologia classificatoria 
americana) 2) a differenza di 
quanto si crede. o di quanto 
i teorici liberali hanno volu
to dare cd intendere, lo sta
to laissez faire non e mal 
esistito: «II Hberalesimo eco-
nomico e quello politico non 
sono gemelli», e visto che 
c il Hberalesimo economico 

pud sposare quaisiasl conce-
zione politica» (pag 300), 
possiamo ritenere che «la pre-
minenza della politica sulla 
economia e stata sempre un 
dato di fatto, a volte passato 
sotto silenzio a volte ricono-
sciuto apertamente. Persino 
nel periodo del piu completo 
domfnio del Hberalesimo del
la scuola di Manchester la 
politica aveva l'egemonla» 
(pag. 309). 

Una lndicazione dl ricerca 
questa, com'e evidente. assai 
interessante per Indagare il 
ruolo svolto dalla « politica» 
nella riproduzione e difesa 
della societa capitalistica in 
quanto societa di classe; 3) 
quali sono le fonti storiche 
e teoriche della «politica v, 
come essa si articola all'inter-
no di una teoria dello Sta
to, quali sono 1 rapporti che 
la legano alia o democrazla» 
ed alia « dittatura ». 

A questi probleml, che rap-
presentano Indubbiamente 11 
centra della ricerca. il Neu
mann risponde da un lato 
analizzando i principali « filo-
ni storic!» del pensiero po
litico (da Platone ed Arlsto-
tlle teorici deta polls, giu at
traverso l'agostinismo ed il 
tomismo politico fino ai fon-
datori dello stato liberale. 
Kant, Rousseau e Locke), e 
dall'altro «scomponendo» il 
pensiero politico inodemo so
prattutto alia luce di un'ana-
lisi critica del princlpi del 

giusnaturalismo (su questo si 
vedano i saggi centrale; Le 
forme del diritto naturale, e 
Montesquieu). 

Ed e proprio In questa fa-
se che l'A. riesce a porre in 
luce la sua conclusione plu 
interessante individuando la 
adifficolta comunen a tutta 
la tradlzione liberale che si 
richiama alio a stato di na
ture» quale presupposto lo
gico dei suoi principi. Infat
ti ortutte le teorie del diritto 
naturale sono contraddittorie. 
Trovandosl neU'lmpossibilita 
di dimostrare la validita di 
un sistema di norme che de-
rivi dal consenso individual. 
tutte devono infine introdurre 
nel loro sistema un elemento 
non normativo, il potere, ro-
vesciando quindi la loro ela-
borata strutturan (Pag. 162). 

Tutto 11 pensiero liberale, 
alia cui matrice razionale -
illuministica l'A. rimane so-
stanzialmente attaccato. non 
pud pero sfuggire. nonostante 
sfumature ed accentuazioni 
diverse, a dare un fondamen-
to sostanzialmente autoritario 
al principio di autorita poli
tica: a La legge non e altro 
che la volonta del sovrano... 
11 suddito e alterius juris, 
solo lo stato e sui juris*. La 
«liberta negativa» liberale, 
nonostante i suoi sforzi anti-
assolutistici, esiste solo in 
quanto presuppone Yautorita 

Guido Bolaffi 

L'ULTIMO LIBRO DI NICOLA ABBAGNANO 

«Scetticismo attivo» della borghesia 
NICOLA ABBAGNANO: cTra 
il tutto e il nulla », Rizzoli. 
pp. 394. L. 3 900. 

Esiste un atteggiamento del 
pensiero, antico ma ricorren-
te. oggl piu che mal presente 
nelle varie filosofie e nel co-
mune vlvere. che possiamo 
definire atteggiamento scetti-
co. non gia d'uno scetticismo 
paralizzante, per 11 quale la 
Impossibilita di conoscere la 
verita determina la non par
tecipazione sociale e la solitu
dine silenziosa, bensl d'uno 
scetticismo attivo, cauto e spe
ri men tale, senza IHusIonl di 
totale fellclta ne disperazlone 
dl lnfellclta definitiva, resUo 
a consolldare le vicende uma
ne tese sempre al meglio e 
perd non contrario ai tenta-
ttvl dl rendere piu confortata 
la nostra terra, non troppo 
flducloao nella aclenza e nella 

raglone come mezzl idonei a 
risolvere radicalmente ) nostri 
problemi, ma pienamente 
convinto che il buon senso 
e la ragionevolezza s'<ux> i so
li mezzl che abbiamo per far 
fronte ai grandiosi e com pies-
si drammi del reale, ironico 
verso le utopie ma non verso 
la sola fede che sostiene oggi 
piu di prima la nostra Intel 
ligenza morale: quella d'una 
umanita che collaboii con mo
dest! a e volonta per attenuate 
1 mall che ci assediano. 

Questo scetticismo attivo. te-
so al pratico e al convenlente, 
contrario al slsteml ideologic! 
e quanto di piu avanzato 
esprime oggl la borghesia: un 
insieme di illuminlsmo e dl 
conservazione del "meglio" 
del passato, dl assorbl mento 
del "meglio" del marxlimo 
ma dl rifiuto del soclallamo 
come vislone globale, dl ri-

forme sicuramente ragionevo-
li cioe integrabili contro l 
mutamenti integrali. radical! 

Quanto detto crediamo dia 
•1 senso dei pregi e dei limiti 
di un recente volume che 
Nicola Abbagnano. rnccoslien-
do articoli e saggi, ha dato 
alia stampa; volume die. co
me accade negli scritti degli 
intellettuali sistematici per in-
tima maturitA e lunga rif.'es 
si one, non ha nulla di occas'.o-
nale. pur essendo gli articoli 
e i saggi di varissimo atgo-
mento e di moltepllci anni; 
volume che, anzl. precisa que
sto scetticismo attivo e anti-
utoplco, al quale, per caute-
larcl dal troppi sognl delusl 
e dalle pericolose adventure, 
potremmo consentire, se non 
fosse che poi esso si rivela 
1'antidoto alle speranze per 
cui si battono mlllonl dl uo
mini; ae non fosse che non 

crediamo che solo la ragione
volezza degli uomini pud of
frire ri medio ai nostri mail. 
Riteniamo. al contrario, che 
solo superando i limiti pru-
denziali, dello scetticismo ra-
gionevole gli uomini hanno 
abbattuto situazioni a cui la 
prudenza, appunto. consiglia-
va di obbedire. e che non 
e 1'astratta o generlca ragio
nevolezza che da sola pud 
farci progredire e accordare. 

Ma dl un superamento del 
nostro sistema e di un ruolo 
storico speciflco di talune 
class!. Abbagnano, mlsurato e 
vivace intellettuale d'una bor
ghesia fattlva e concreta, non 
vuole disoorrere; 11 diverso e 
per lui Utopia, II proletariate 
come classe portatrice delle 
soluzlonl piu razlonall e per 
lui manlcheismo. Se ne resta 
percl6 in ogni sua pagina 
stretto al mutamenti nigione-

voil e accettabill dal sistema, 
con la garbata fiducia che 
bisogna affidarst per le no-
stre speranze a tutti gli uomi
ni, al di la delle class!, di buo
na volonta e umanistica in-
telligenza. Forse e poco, tut
to cid, e ha qualcosa di uto-
pistico questo appello alia ra
gionevolezza attiva e efficace; 
resta perd quanto di meglio 
una borghesia non '.rrazio-
nalistica e non fanatica di 
efficientlsmo sappia oggi da
re; un ponte per un collo-
quio "ragionevole" e sensibile 
alia comune sorte nostra e al 
vari pericoli che awertiamo, 
da tenere In conto nella mi-
sura in cui invece l'ldeologia 
borghese permane, general-
mente. nella esaltazlone della 
violenza e del nlchillamo. 

Antonio Sacca 

In libreria 
«Morte alia catena » 

STELIO TOM El: « Morte al
ia catena >, Todariana, pp. 
117, L. 1.600. 

(f.ma.) « Morte alia catena », 
dl Stelio Tomei, e un roman
zo che narra coral mente la 
vita di fabbrica durante un 
momento slndacale «caldo » 
In cui si lnserisce, come pro-
tagonlsta, un prete operalo 
che gradualmente traduce una 
concezlone dlstaccata della 
giustizia umana in oggettiva 
partecipazione alia dialettica 
del mondo operalo. 

Tomel, come scrive nell'am-
pia introduzlone Teodoro 
GluttarJ, «ricorda 1 grandl 
narrator! giomalistl d'oltre 
Atlantlco, dove infatti l'auto
re vive come corrlspondente 
dl un grande quotldiano Ita
liano » e svolge 11 racconto 
senza alcuna concesslone alio 
stile «alto», comunlcando in
vece con felice dlscorsivlta 
una tensione aculta da dure 
condizioni di lavoro. 

I personaggi sono cosl ca-
lati nel magma dei contrasti 
sindacali ed anche le contrad-
dlzioni eslstenziali (quella del
lo stesso prctagonlsta o del-
l'ingegner Carmaggi, suicida 
perche affetto da cancro) si 
glustificano in una dimenslo-
ne storico-politica che non 
concede niente alia memoria, 
al narclsismo interiore, ne, In-
fine, a prezioslsmi stilistici. 
«Morte alia catena» 6 dun

que una « cronaca » densa dl 
avvenimenti, di conflltti che 
palono reglstratl al magneto-
fono, scritta tuttavla con bel-
la evidenza di immagini e con 
vigorosl inserti dl parlato. 

II romanzo ha un suo re-
splro, tutto positive organl-
co, liberamente documentario 
(molti accadimentl sono, In
fatti, romanzeschi o, come al 
dice, « d'invenzione », ed esclu-
dono «Morte alia catena» 
dalle prove dl narrativa-verl-
ta o di narrativa-saggio. 

Qualche riserva pud essere 
mossa per rinsistenza del par
lato e per certi dettagll « umo-
rail» plu che sostanzlall nel
la completa coralita dei per
sonaggi, ma si tratta dl limi
ti che non incrlnano la com-
pattezza e la spontanelta del 
racconto che subisce soltanto 
qualche cedlmento di tensione. 

In definitiva, un romanzo 
sulla lotta slndacale, sugli 
scioperi a « gatto selvaggio», 
che nasce dall'lnteino di una 
condizione illumlnandola sen-
z'altro e partecipandola al let-
tore nella sua interezza uma
na ed Ideological un roman
zo che raggiunge lo 6copo 
dl portare un messaggio In 
cui l'uomo ha ancora un sen
so e la sua tensione un fine. 
E non e poco se si pensa 
che il protagonlsta, il prete 
operalo, riesce a fondere la 
propria ansia rellglosa in que
sta concreta dimensione ((po
litica ». 

Capitalismo in declino 
ERNEST MANDEL: « Neo-
capltaliimo e crlsi del dolla-
ro», Laterza, pp. 240, Lire 
2.400. 

(r. st.) La diversity delle oc
casion! in cui sono stati ela-
borati gli scritti qui raccolti 
ha del vantaggi, nel senso di 
introdurre molti riferimenti a 
fatti e situazioni concrete, ma 
non aiuta molto a compren-
dere il quadra di riferimento 
storico concreto in cui si muo
ve l'analisi economica. La dif-
ficolta principale di un pub-
blico die non sia di econo
mist! professionisti e proprio 
quella di avere informazioni 
sistematiche sulla evoluzione 
dell'economia internazionale, 
dal momento che la stampa 
ordinariamente non ne d i op-
pure si limita a propiname 
piccole dosi sciolte nello sci-
roppo dell'ideologia. 

Per un'analisi tnarxista d 
veramente impossibile essere 

chiara senza offrire conte-
stualmente un quadra diretto 
dl Informazioni. Prendiamo la 
definizlone di Mandel secon
do cui il capitalismo 6 pas
sato per tre fast e che quel
la attuale si pud definire del 
declino del capitalismo (la 
definizlone dl Neocapitalismo, 
che compare nel titolo, e a 
dir poco equivoca). Declino 
e una parola che richiama 
cose diversissime fra loro: i 
nuovl millenaristi della cata-
strafe ecologica, i critici del
la « rendita » contrapposta al 
cosiddetto « capitale produtti-
vo» e persino quanti identi-
ficano crisi del dollaro e cri
si del sistema (in questo ca
so il sistema e limitato agli 
Stati Uniti, per alcuni « TAme-
rica»). L'analisi di Mandel 
mette al centra la lotta di 
classe ma non ci da un qua
dra sufficiente delle relazioni 
fra lotte e declino del capi
talismo. 

Sviluppo economico in Italia 
o Lo sviluppo economico ita
liano 1861-1940i, a cura di 
Gianni Toniolo, Laterza, pp. 
413. L. 3.800. 

(1. t ) Scrive Alberto Carac-
ciolo nella prefazione che «se 
la crisi attuale in Italia ha 
uno spessore non sempllce-
mente congiunturale, se essa 
esprime fra l'altro ana condi
zione di non autonomia tec
nico - produttiva, di eccessiva 
dipendenza dalle opportunita 
di esportazione, di gravi vin-
coli posti alio sviluppo dal 
quadra istituzionale burocra-
tico, allora pud diventare par
ticolarmente illuminante un 
confronto con quella econo
mia italiana degli anni venti 
che non riuscl a sua volta a 
trasformare un vistoso boom 
in una costruzione veramen
te solida a fronte delle mag-
giori potenze del suo tempo». 

Per questi motlvi, in un mo
mento che vede, peraltro, un 
particolare impegno di ricer

ca storiografica anche intor
no alia politica economica dei 
govern! italiani prefascisti e 
del fascismo, Pantologia cura
ta dal Toniolo si presenta di 
indubbia utilita. Essa racco-
glie saggi di giovani storici 
ed economist! italiani ed ame-
ricani, molti dei quali inediti. 

La prima parte della anto
logia comprende saggi di na
ture metodologica; la seconda 
saggi sul processo di forma-
zione dell'economia italiana 
dal Risorgimento al 1913; la 
terza infine e dedicata ai a mi-
ti e realta dell'economia fa-
scistaw. Analisi particolareg-
giate vengono dedicate ai tre 
aspetti che furono parte non 
secondaria della politica eco
nomica del fascismo: la sta 
bilizzazione della lira a a quo
ta novanta»; la bonlfica in
tegrate; la battaglia del grano. 

L'antologia contiene anche 
una documentazione sulla po-
polazione italiana dal 1881 al 
1961. 

La crociata dei bambini 
MARCEL SCHWOB: «La 
crociata dei bambini >, Ricci. 
pp. 87. L. 1.500. 

(n.r.) Marcel Schwob fu 
scrittore erudito; di una eru-
dizione intesa come evasione 
verso un mondo che e^li sa
peva, e poteva, ben prefigu-
rarsi, data una certa, conna-
turata sensibilita in cui tro-
vavano facile alimento !e ten
derize romantiche e decaden-
tistiche del suo tempo. 

Egli ricercd nel variopinto 
e drammatico mondo medie-
vale quel tipi umani che me
glio potevano sollecitare la sua 
ambigua fantasia di tardo-ro-
mantico. Fu, come eobe a de-
finirlo Edmondo de Concourt, 
un aevocatore magico della 
realta». E, infatti, nella pa-
ziente consultazione di testi 
antichi. ebbe modo di riesu-
mare figure di vagabondi, cri-
minali. prostitute e ogni ge-
nere di «storie» medievali. 
Leggendo le cronache d'. epi
sodi di violenza, di massacri, 

di rapine, Schwob si iapird, 
spesso, al motivo della picco
la prostituta (v. Litre de Mo-
nelle). 

Ma di cosa tratta questo li
bretto? Agli inizi del Duecen-
to, partirono dalla Franeia e 
dalla Germania, non senza 
difficolta, due spedizioni di 
bambini. I bambini francesi. 
awiati ai porti del Sud, •ra
no guidati da Stefano, un pa 
storello di dodici anni che 
aveva avuto la divina ispira 
zione di Iasciare il suo greg-
ge e predicare la crociata. 
Questi bambini, di varia estra-
zione sociale. furono cattura-
ti da mercanti di schiavl e 
venduti in Egitto. Dopo circa 
diciotto anni, giunsero in Ku-
ropa le prime notizie, anche 
se scarse e frammentarie, sul 
totale fallimento della spedi-
zione. 

II libro si awale di una 
introduzione di Jorge Luis 
Borges e. in appendice, di due 
testi degli storici delle crocia-
te Steven Runciman. P. Al-
phandery e A. DupronL 

Che Guevara in caricatura? 
HANS KONING «Che Gue
vara, il futuro della rivolu-
zione », Mondadori, pp. 139, 
U 1.500. 

(ar. sa.) - Scritto da un 
divulgatore fin troppo scaltro. 
basato su quanto d stato gia 
detto da testimoni, anur.i, 
giomalistl. e dallo stesso pro
tagonlsta in discorsi, saggi e 
diari, il libra si presenta am-
biziosamente come ur.'mtrodu-
zione ad una conoscenza piu 
approfondita del :ivoluzionano 
argentino. deU'ambiente in cui 
visse, agi e tragi camente mo
il. delle sue idee, dei sunt 
obiettivi: introduzione utile — 
sostiene 1'editore - ai s nuo
vl adultly, ai «giovani d'o«-
gi», a cui la «co!lana aper-
ta» si rivolge. 

Ma l'equivoco dura poena 
pagine. H lettore non sprov-
veduto comincia a Insospettlr-
sl di fronte all'utlllzzazlone dl-
sinvolta e acrltlca dl testi co
me quelli di David Allport « 

di Ricardo Rojo, mteressanti. 
senza dubbio, ma discutibili 
e contestatissimi. Quindi In-
ciampa in sommarie e gros-
solane deformazloni dei rap
porti fra il movimento castn-
sta, 1 comunisti cnbani, 1TJ-
nione Sovietica, e cosi si capl-
sce qual e lo scopo dell'autn-
re: contrapporre la «purea 
za», l'orrore per ' comi»tv 
messi di un Guevara astrat-
to, crlstallizzato in una scrta 
di asantita laica» all-«op^ 
portunismo » dei « russi». del 
cmarxisti ortodossiv e (piu 
subdolamente) di Castro. Ne 
risulta — com'd fatale — una 
caricatura grottesca dell'uno 
e degli altri. Infine unosser-
vazione marglnale. Moltu 
Inopportuno l'uso sistematico 
del soprannome Cnc, che m 
spagnolo o in inglese va benis-
simo. mentre in lUliano gtr.e-
ra confusione con la cong1iu> 
clone, special mente dopo un 
punto, affaticando e infMtt* 
dendo 11 gia irritato 
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