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R1STAMPATE « LE VITE » 

Lettura nuova 
per il Vasari 

i'editore Sansoni ripropone una edizione del* 
I'opera uscita quasi un secolo fa alia quale oggi 
ancora resta fondamentale il riferimento per 
Sa poderosa ricerca svolta da Gaetano Milanesi 

GIORGIO VASARI, < Le ope
ra », nuove annota/ionl e 
comment! dl Gaetano Mila
nesi. Rlstampa anastatlea 
dell'edizione del 1906, con 
presentazione di P. Baroc-
chl, Sansoni • Sono uscitl I 
prlmi 5 voll. del 9 previstl. 
Ciascuno costa L. 3.500. 

Le dlscussionl sul Vasari, 
sul modo dl leggere le Vite, 
sui criteri filologlco-storici 
da seguire nel preparame 
un'edizione critica sono 
componenti dl un capitolo 
dl storia delle nrtl e della 
filologia abbastanza recen-
te: n6 e qui il caso dl rievo-
care nei particolari I ter
mini di una polemica che 
taloro ha avuto toni accesl 
e che. nel complesso, al dl 
la della specificazione dl ve-
rl e propri errori oggettiva-
mente segnalablli in taluni 
contributi. segna un momen-
to important* non solo per 
indlcare nuovi criteri di let
tura delle Vite vasarlane, 
ma anche, o sopratutto, si 
puo strettamente collegare al 
dibattito piu generale che In-
veste aspetti d'indagine filo-
iogica, di concezione della 
critica e della storlografia 
moderne delle arti. 

Qui interessa registrare 11 
fatto che nessun contribute 
ha potuto evitare il riferi
mento alia poderosa ricer
ca erudita di Gaetano Mila
nesi. che, primamente pub-
blicata fra il 1878 e il 1885 
e in rinnovata edizione nel 
1906, viene oggi riproposta 
in ristampa anastatica da 
quello stesso editore che la 
tenne a batteslmo quasi un 
secolo fa, ad appena cinque 
anni dall'lnizio della attivita 
della casa editrlce: — e non 
si puo non sottAscrlvere il 
legittimo orgoglio con cui 
la GC Sansoni rievoca que
sto episodio della propria 
vita. 

II Vasari-Milanesl costitul-
sce. infattl. al di la dello 
specif ico artistico. uno del 
punti di riferimento fonda-
mentali per la cognizione del
la storiografia positivistica. 
Tale mteresse si accresce poi 
della particolare nature dl 
un milieu toscano e fioren-
tino. nel quale 11 dominio 
deli'erudizione e delParchivi-
stica e ricorrente, non di-
sgiunto da certo moralismo 
che e. alia fine, la molla rea-
le di un'opposizione al na-
scente uso delle «estetiche»: 
piu tale moralismo. nemico 
delle « chlacchiere », appunto. 
che non una reale consape-
volezza della funzione che la 
ricerca positivistica poteva 
assumere parra un salto di 
tempi azzardato. ma ci vien 
vogiia d'osservare che. se mai, 
fu proprio quel moralismo a 
venaxe di provincia una me-

ritoria attivita, e che di 11 so
no anche nati quel caratteri 
provinciali del fiorentinlsmo 
attuale, di quella «fiorenti-
nita», che tuttora aduggia 
troppe manifestazioni della 
cultura fiorentina. 

Ma II Milanesi si distacca 
da un fondo provinciale pro
prio nel momento in cui pone 
a fondamento del proprio la-
voro la necessita che la « cri
tica istorlca » si accompagnl 
alia «cognizione tecnica ed 
artistica »; si che 11 confron-
to col Cavalcaselle (le frasl 
virgolettate sono tolte da 
una recensione che il Mila
nesi scrisse per la «Nuova 
Antologla», nel 1868. della 
famosissima Storia delta pit-
tttra in Italia) e certamente 
da porre e da approfondire. 

Al lettore odierno pub forse 
sembrare discutlbile il fatto 
che 1'acume del Milanesi, la 
sua erudizione, si volgessero 
alia correzione degli «inf ini-
ti errori» che le Vite vasa
riane contengono; e, alia fi
ne, lo stesso Milanesi doveva 
conchiudere, ristampando il 
proprio commento, che del 
Vasari si salvava solo lo scrit-
tore. Ma non si deve dimen-
ticare che fu proprio del con-
testo fiorentino della cultura 
positivistica quello di conce-
pire il lavoro di ricerca e dl 
erudita degustazione dei «da-
ti» come una sorta di patri-
monlo comune da perfeziona-
re quasi per eredita. E" que-
sta una caratteristica che du-
rera ben oltre l'epoca del Mi
lanesi, che si esercitera. ad 
esempio. attorno ai comment! 
a Dante, e che trovera ascol-
to quasi fino ai tempi piu 
recenti (quanto meno fino 
agli annl in cui Michele Bar-
bi. pur formulando vittorlo-
samente i criteri di una nuo
va filologia, indicava, per 
Dante, la validtta di quel mo
do di procedere). 

Ne si pud trascurare l'ac-
cezione di «libro dl lettura », 
libro esemplare. in un cer
to senso. accordata, in quel 
contesto culturale cui abbia-
mo piu volte accennato. al 
Vasari- quasi II corrispettlvo 
dl certa letteratura positivi
stica europea e americana che 
insisteva sulla utilizzazione 
delle biografie e autobiogra-
fle del grand! come spinta in 
funzione dei giovanl per una 
reale e nobile affermazione 
nella societa. 

Molteplici. dunque. e lnte-
ressant! 1 motivl per I quali 
1'iniziativa della Sansoni di 
riproporre il Vasarl-Milanesi 
va salutata con favore, va 
intesa come un contribute 
alia stessa storia della cultu
ra positivistica 

Adriano Seroni 

CONTRIBUTI AD UNA ANALIS1 STORICA 

Grigini del fascismo 
Nicola Tranfaglia porta avanti, in questo volume che raccoglie 
saggi editi ed inediti, il suo discorso ricco di intuizione sulla 
classe dominante di allora, sulla struttura del regime liberate 
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SETTIMANA i Garzanti 
DEL LIBRO di luglio 
EINiUJDI o^nd.,ib0flearia 

rYiarotta 
iLe milanesi 

Una nuova rivlsta, «Fuorlcampo», con cadenza men-
sile, e apparsa in questi giorni In libreria. Costa 900 lire, 
ha una settantina dl pagine. si qualifica come rivista di 
arte e spettacolo, viene stampata a Torino. Nel comitate 
direttlvo vl sono: Paolo Fossatl, Edoardo Fadinl e Guido 
Boursier. Al primo numero hanno collaborate Cesare 
Cases, Enrico Crispolti. Nico Orengo. Aldo Trionfo. Gio
vanni Buttafava. Enzo Mari ed altri. Lo «speciale» della 
rivista consta di quattro lnterventl su « Arte e fascismo 
1915-1945 ». che derivano dalle « giornate milanesi». tenute 
alia Casa della Cultura, sullo stesso tema. Nella foto: il 
«Superuomo» Hitler (luglio 1932) opera di John Heart-
field. una delle illustrazioni dello «speclale » della rivista. 

NICOLA TRANFAGLIA, Dal 
lo itato llberale al regime 
fascltta, Feltrinelli. pp. 297, 
L. 3200 

Tranfaglia ha raccolto in 
questo volume alcuni saggi 
inediti ed altri gia apparsi in 
riviste. e vi porta avanti un 
discorso die si muove su una 
linea assai coerente, sia quan 
do si condensa in acute osser-
vazioni e intuizioni, sia quan 
do si distende in piu artico 
lati studi e rassegne. L'atten-
zione del Tranfaglia e portata 
soprattutto alia classe domi
nante, in una prospective di 
ricerca che pud arrecare im
portant! contributi alio studio 
delle origini del fascismo. Se 
nei primi anni del secondo do
poguerra si guardd soprattutto 
alle c colpe > del regime libe 
rale, oggi si guarda invece 
alle sue strutture. alle possi-
bilita e ai limiti interni del suo 
sviluppo. II Tranfaglia sotto-
linea l'importanza delle ricer-
che sulle articolazioni interne 
della classe dominante. sulla 
sua composizione e. per quan
to riguarda il piano politico. 
sul tipo di equilibrio che, in 
diversi momenti storici viene 
a stabilirsi tra le sue diverse 
parti, e richiama anche l'at-
tenzinne sulla connessione tra 
i different! modi di sviluppo 
economico e la politica attuata 

dr.lla classe dominante nei 
principal! paesi europei. 

Perche un'analisi del genere 
possa pervenire ad un compiu-
to ed arnpio di segno storico. 
mancano ancora. in realta. al
cuni elementi fondamentali: 
troppe pagine della storia ita 
liana della seconda met a del-
rottocento e del Novecento 
restano bianche e per troppi 
momenti e problemi la cono 
scenza storica e ancora alio 
stadio di primo approccio La 
prima parte del volume, per 
cid, ha soprattutto il valore di 
un'utile messa a fuoco di al 
cune questioni fondamentali. 
senza che I'autore si proponga 
di pervenire a risultati defi 
nitivi. Appare assai efficace 
in essa la polemica contro in 
terpretazioni che negli ultimi 
tempi hanno avuto molta e 
non sempre meritata fortuna 

Nella seconda parte il Tran
faglia affronta lo studio di una 
istituzione che ha avuto un pe 
so notevole nella vita della so
cieta italiana. sia nel periodo 
liberate, sia in quello fascista. 
sia. infine. in quello repubbli 
cano. E particolarmente ampio 
e proprio il saggio che Tran
faglia dedica alio studio della 
Corte Costituzionale. 

Aurelio Lepre 

Fra le r i s tampe 

Catastrofe 
della guerra 
mussoliniana 
GIORGIO BOCCA, Storia 
d'ltalia nella guerra fascista. 
1940-1943, Laterza. 2 voll di 
complessive pp 650. L 2 700. 

Laterza ripropone, sull'at-
tuale ondata assai vasta del 
la letteratura sul fascismo. 
questa «Storia » di Giorgio 
Bocca. che uscl. bene accolta, 
quattro anni fa nella collana 
« Storia e societa » Artlcola-
to In 28 capitoli, dal « Patto 
d'acclaio» all'armlstizlo. 11 li
bro ricostrulsce gll eventl ml-
lltarl con oblettivlta ma so
prattutto tende a dare un 
quadro glustamente spietato 
della bolsaggine mussolinia
na. quadro che acquista tante 
piu vigore e verita con Tap-
porto di una analisl della so
cieta italiana di allora. specie 
sotto 11 profllo economico: 
una sltuazlone complessiva. la 
nostra infinitamente inferlo-
re non solo alle potenze al-
leate contro * I'Asse ». ma al
io stesso <« amlco» nazista. 
Particolarmente lnteressantl 
le parti dedicate all'analisi 
della sltuazione economlca 
italiana. al rapporto — tra de 
magogia e repressione — che 
il fascismo Instaurd con I la-
voratorl. 

RICERCHE ANTROPOLOGICHE 

Manus: crescita di una 
comunita primitiva 

MARGARET MEAD, Cresci-
ta di una comunita primitiva, 
Garzanti. pp 511. L. 800 

Tra 1 grandi noml dell'antro-
pologia culturale americana, 
quello di Margaret Mead oc-
cupa senz'altro un posto del 
tutto particolare: cresciuta al
ia scuola del « grande padre » 
della ricerca antropologlca 
statunitense. Franz Boas, ac-
compagnata, fin dai suoi esor-
di, da costante successo di 
pubblico, (e significativo nota-
re come I'editoria italiana. 
pur cosl avara di tniziative 
nel campo delle scienze socia 
11, si sia preoccupata di 1m 
portare i suoi scritti con una 
frequenza e una sollecitudine 
sconosciute nei confront! di al
tri, forse piu quotati nomi del
la socloantropologia). pioniera 
di un antirazzismo e di una 
rinnovata ricerca a sul cam
po ». che trovarono nelle sue 

PROFILI CRITICI DI SCRITTORI ITALIANI 

ITAL0 CALVINO 
di G. Bonura 

GIUSEPPE BONURA, < Itato Calvino », 
Mursia. pp 142. L. 1250 

Anche questo volume fa parte della col-
.ana che Mursia dedica con persplcacia cri
tica ai narrator! Italian! che in linea di 
massima stanno organi2zando, sia come 
elementi secondari sia come elementi por-
tanti e parenchimali. il nuovo orlzzonte 
delle nostre lettere 

Fra l'altro. 11 binomio Bonura-Calvino cl 
sembra azzeccato per la consonanza con 
l.\ quale il giovane esegeta centra la ubi-
cazione storico-letteraria del Calvino. In-
fatt:. il Bonura prima dl entrare neH'ani-
rv.o della struttura narrante di Calvino. ne 
esamina. e in certi casi ne sviscera. la 
vita non nel senso puramente cronachi-
stlco ma come vitale articolazione di scelte 
d". luoghi e uomin! attraverso cui si vien 
Dla£mando lo scrittore La Liguria. con 
In sua flora. ! genitori botanici e colti. 
il rapporto diadico con Pavese e Vittorini 
e infine la residenza a Parigi da inten-
dere quale logico sbocco della nncorsa, 
fatta dal Calvino. delle cltta in un incon-
6ueto amore culturale. in un rapporto con-
testuale e positive degno d'una pagina 
delle citta inrtsibilL 

II Bonura fa poi una prospezlone, ac-
centrantesi e allargantesi assieme. di tutti 
I libri dello scrittore, cogliendone detta-
gliatamente 1 passaggi. le giunzlonl. I se-
greti del linguaggio 

La parte piu stimolante. appunto perche 
II Bonura vi apporta una sua elaborante 
capacita esegetico-inventiva, e quella dedl-
cata ai tern! progredienti dal mondo calvi-
niano: ricordiamo I riferimenti a D'Alem-
bert. al piu vtcino Husserl. il riallaccio 
all'uomo nella sua dilaniata ma osmotiz-
zata ambivalenza (II visconte dimezzato), 
II passazgio da certe forze Istintuali alia 
il'.uminante cosclenza, cosa ottenuta da Cal-
vJno tramite il ritmo e la polimorfa con
cezione della favola. Ancora bisogna ricor-
dare. stando al dettami di Bonura. 11 co-
R:ddetto patha; della dLstanza, ossia la di-
stanza razionale e geometrizzante con cui 
lo scr.ttore mette a fuoco I suoi perso
nage o le sue pagine. il cumulo dl signl-
firati sociali e metafLsici (intendendo que-
st'uitimo termine come speculazione narra-
13 del destini umani) e in ultimo biso-
so* tener presenti le suggestion! che, sem
pre secondo Bonura. ha subito Calvino da 
auton come BabeL Stevenson, Borges, 
Cortazar 

Non manca 1'apparato bibliograflco che 
con agili spaccati ci fa intravedere quan
to in questo scorcio di annl e stato scritto, 
con ngore, con acume, con llmitatezza, su 
uno scrittore In continua espansione e 
nformulazione. per approdl Imprevisti e 
razional-favolosl, come lo e il singolare 
Calvino. 

Giuseppe Bonaviri 

C0RRAD0 ALVAR0 
di Walter Mauro 

WALTER MAURO, • Invito alia lettura di 
Alvaro», Mursia. pp 204. L. 1250 

II profilo di Corrado Alvaro realizzato da 
Walter Mauro sembra collocarsi nella prospet-
tiva di una piu aperta e fondata penetrazione 
dell'ideologia alvariana. proprio nella misura 
in cui I'autore tende ad assumerne come og-
getto e livello primano di analisi la formalita 
contraddittoria, oscillante tra lirismo e impegno 
sociale, verismo e decadentismo, istanza me-
ridionalistica e apertura europeistica, proget-
tazione narrativa e saggismo 

In virtu di quest'ottica. AT-uro riesce a su-
perare i limiti delle piu re ati letture com-
plessive. la cui caratteristica t isiste in un pro-
cesso di appiattimento e di * orbimento delle 
emergenze articolate e com iddittorie della 
produzione alvariana entro un piano d'indagine 
teso a dilatare e assumer* come luogo di de-
finizione critica uno solo dei livelli che carat-
terizzano 1'ideologia dello scrittore. 

L'asse di focalizzazione critica viene indivi-
duato invece da Mauro nel convergere della 
ricerca dello scrittore interno al problema del
ta forma stessa, della progettazione e realizza-
zione della propria milizia Ietteraria: che con-
fluiscono entro il nodo del realismo. defini-
tosi nello sforzo di trovare « un tempo di rac-
cordo tra realta e invenzione che si coUocasse 
al di la della tematica naturalistica», e stretto 
tra un'ansia conoscitiva tesa a comprendere 
nella sfera del reale i luoghi deirinconscio. del
la problematica dei sentiment!, delle essenze ar
cane, e il timore di alienarsi proprio in chiave 
esistenzlale attraverso questo processo cono-
ecitivo. 

Tuttavia, nonostante questi lndubbi merit!, 
II libro denuncia un limite preciso nell'assenza 
d: un piu vasto ordine di riferimenti storico-
culturali cui agganciaxe la stessa concezione al
variana della propria funzione di intellettuale. 
che, al di fuori dell'orizzonte piu propriamente 
letterario privilegiato da Mauro, pone in realta 
U problema di analizzare il suo collegamento 
col settore della cultura politico-liberale rappre-
eentato da Dorso, Gobetti, Amendola. 

Sfugge insomma airautore che la stesw pro
blematica del realismo, nei termini e con J 
6ignificati che essa registra In Alvaro, ha a 
monte un altro ordine di problemi, una sua 
piii reale ragione: essa consiste nella verifica 
della crisl del proprio ruolo, nella registrazio-
ne cioe di una impotenza, nella nuova realta 
tociale emersa soprattutto nel primo dopoguer-
ra e sulla base della propria formazione uma-
nistico-tradizionale di intellettuale meridiona-
le, a svolgere una funzione organica, attiva e 
progressiva nella societa secondo le procedure 
del liberalismo democratico. individuabili nel
la definizione gramsciana di «mediazione de) 
consenso ». 

In questa chiave si comprende come In Al
varo sia la stessa nozione di letteratura a vl-
vere continuamente in bilico tra fiducia nel 
suo essere effettivo, globale e progTesslvo va
lore sociale proprio In quanto forma di cono-
ecenza ldeologlca, e verifica della perdita del 
suo ruolo « politico ». 

Ar.naclarc Bova 

indagim in Nuova Guinea e a 
Samoa, tin dagli anni trenta. 
puntuale verifica, la Mead lia 
contribuilo non poco a diffon-
dere e accreditare, presso 11 
gran pubblico, una immaglne 
dell'lndagine socio antropologl 
ca. In cui confluiscono intona 
zioni da reportage, saggezza 
profetica. e analisi scientifica. 

Se e vero che un giudizio 
del genere suonerebbe tnglu 
sto. una volta esteso all inte 
ra opera della Mead, non ft! 
pub non riconoscere tuttavia 
che, in questo maturo scritto 
deH'antropoIoga americana, 
recentemente tradotto da Gar 
zanti. in collana economics* 
quebta impostazione giornali 
stico impressionistica mostra 
tutii i segm dell'usura 

II libro costltuisce 11 reso 
conto del risultati di una spe-
dizione scientifica guldata dal 
la Mead nell'isola di Manus. 
presso la Nuova Guinea nel 
1953. lsola gia da 11a Mead 
approfonditamente visltata ne) 
1928. nel corso di una fortuna 
ta ricerca rlmasta poi celebre 
nella letteratura antropologl 
ca La fortunata colncidenza 
dl nvedere la popolazione in 
digena dei Manus a 25 annl 1! 
distanza da alia Mead loc-
casinne di descrivere dl pri 
ma mano la consistenza e la 
ampiezza del processi dl mo 
dernlzzazione consegtientl alia 
massiccia Inflltrazlone. nell'l 
sola, d! truppe da sbarco ame 
ricane nel corso del secondo 
conn it to mondiale e all'acce-
lerato «slargamento r econo 
mico sviluppatosi, presso le 
popolazionl dl quel territorlo. 
neU'immediato dopoguerra 

In sostanza un libro incen 
trato sull evoluzione culturale 
e sull acculturazione. con rife
rimento particolare al proces
si Inculturativi e alia dinami 
ca del rapport! tra i sessi.da 
leggersi come non di rado ac-
cade nella Mead. In contrar> 
punto polemico nei confront! 
dei canonl comportamentall 
della societa americana. 

Certo, chl volesse trovare, 
In questo libro. adeguato do
minio concettuale di tali te-
matiche. saldezza critica, con-
sapevolezza metodologica, ro 
bustezza teorica nell'indaglne 
e neH'esposizione, rimarrebbe 
francamente deluso. V! pre-
valgono, in modo spesso fa-
stidioso, un taglio descrittivo, 
che sommerge II lettore dl una 
oongerie di dati piu giustap-
posti che esposti. una agili-
ta narrativa che malamente 
copre categorie approsslmati-
vamente sDozzate. e. non ulti
ma. una accentuazione psico-
Iogistlca dell'mdagine che, iso-
Iando surrettiziamente I fatto-
ri caratterialL esaspera, fino 
a portare al punto di degene 
razione. I dettami metodologl 
cl suggeriti dalla scuola an 
tropologica di Cultura e Per 
sonalita, e trasforma la cor 
retta esigenza dl decifrare I 
fenomeni cultural! attraverso 
anche una chiave psicologica 
In un gioco dl facil! estrapo-
IazionL 

Tiptco In questo senso U 
modo della Mead di Intendere 
le trasformazioni cultural! nel 
I'isola di Manus soprattutto al 
la luce dl modificazioni • ne) 
carattere* della popolazione 

SI farebbe tuttavia torto a 
questa pur prestigiosa figura 
di ricercatrice, se non le si ri 
conoscesse il merito. in verita, 
piu storico che scientific©, di 
perseguire tenacemente, qui, 
come in molt! altri suoi scrit 
tl. la linea del relativismo cul
turale, e della convlnzione che 
la pluralita delle forme assun 
ta dalle risposte cultural! alia 
serie del bisognl umanl si dl 
sponga non secondo una sea-
la gerarchica d! valori, bensl 
In un rapporto dl parmllelismo 
e dl equivalenza Quella stes
sa linea che, nata sul terreno 

dell'antlevoluztonismo teorico 
dl Boas, sottraendo l'indagine 
socioantropologica alia cappa 
delle valutazioni assiologiche 
eurocentriche ha fortemente 
contribuito ad aprire la stra-
da a un'indagine priva d! pre 
elusion! e di strozzature nel 
confront! delle « societa primi
tive ». e. per altro verso, agli 
sviluppl sclentificamente ed 
Ideologicamente piu avanzati 
deH'anlropologia americana dl 
marra radlcale. 

Francesco Apergi 

Scritti 
postumi di 
un giovane 
comunista 
M I C H E L E MARIO 
M A M C U S O , « Scritti 
vari >, Officlne Grafl-
che IRES, 1973. Paler-
mo, pp. 160, S.I.P. Fuo 
ri Commerclo. 

(A. S.) - La sera del 22 
maggio 1972 in un inciden 
te stradale restava ferito 
un ragazzo diciassettenne. 
Michele Mario Mancuso 
Senza riprendere coscien 
za moriva il rnattino dopo 

Ora. a distanza di un 
anno, dl questo ragazzo co 
s) prematuramente scorn 
parso e In modo tanto 
sventurato. sono raccoltl te 
ml in classe. disegni. vi
gnette. bozzetti teatrali. 
lettere. Non e per sola ple-
ta che rileviamo in tall 
scritti una personalita do 
tata In modo notevole dl 
umorismo. capace dl gio 
care col dialetto siciliano 
traendone bisticcl. lronlz-
zandone I modi di dire, 
storpiandone fantasiosa-
mente i termini; e cid man-
tenendo vivo un impegno 
politico (Michele era un 
comunista della PGCI) che 
In lul era gloia di vivere. 
ironia, amore. liberta. 

STORIA DEL PENSIERO POLITICO 

Da Machiavelli 
al positivismo 
PAOLO ALATRI, Lineament) 
di storia del pentiero poli
tico moderno, vol. I. La Li 

. bra (Messina), pp. 277. lire 
3500. 

Da Machiavelli al socialist) 
utopisti ed al positivismo, con 
un rapido excursus finale lun 
go la cultura politica italiana 
a meta deD'Ottocento. da Ge 
novesi aH'hegelismo dello 
Spaventa: ecco l'arco dt tern 
po storico dl questo primo 
volume di storia del pensie 
ro politico che Paolo Alatri 
ha impostato e costrulto co 
me strumento didattico a li
vello universitario II nucleo 
metodologl co trova II suo cen 
tro nell'affermazione che a II 
pensiero politico non sl e mai 
sviluppato in un empireo. in 
cui le Idee e le teorle sl sla-
no venute dipanando I'una 
dall'altra come per partoge 
nesl ». ma. se mai. sl e venuto 
elaborando «In stretta rela-
zione con 11 concrete svilup
po delle situazionl politlche. 
delle quali esso rappresenta 
la proiezlone teorica e ideolo-
gica. e al temoo stesso. in mo 
do dialettlco. un fermento 
intellettuale che sl riflette 
sulla realta effettuale» 

Se sl tlene conto dell'area 
politica coinvolta da questo 
primo volume e de) fatto che 
Vanalisi-esposizione dell'Ala-
trl non sl ferma al grosst no 
ml. ma mlra a non lasclare 
vuotl dl rilievo nemmeno rl-
spetto al minori. potremo far-
ci una prima Idea della dif-
flcolta di tener fede all'impe-
gno metodologico nei limiti di 
un'opera che per gll obiettivi 
che si e posta non doveva es
sere se non agile e calibrata 
Ma la capacita di sintesi dsl 
I'autore ed II riferimento pre 
ciso al piu recenti approdl 
della storlografia politica 
hanno permesso dl superare 
gli ostacoli 

Cosl il pensiero dl Machia
velli non e semplicemente 
dato. ma invece ricondotto a i 
quel processo d! assorblmen-
to cpositivo e progressivos 

delle piccole tirannidt locall 
a e dl unificazione della citta 
e della campagna e delle loro 
rlspettive attivita econnmiche 
sotto un potere unlco ed ef-
ficiente». cioe all'affermarsi 
delle compagini territorial! re-
glonali 

Analogamente i'attenzione 
oosta dai pensatori politicl te-
deschi — da Kant ad Hegel 
— al problema dello State e 
posta concretamente In rap
porto con la speciflcita della 
sltuazione nazionale Rispet 
to ai ornblemi che sl poneva-
no In Francla ed in Inghil-
terra Motta aH'assolutismo) 
— rileva Alatri - II problema 
era rovesciato- nella Germa 
nia d! Kant ed Hegel « sl tratr 
tava lnnanzl tutto dl raggiun-
gere quella forma statale na-
zionalizzata e centralizzata. 
che la Francla e i'lnghilterra. 
avevano gia ds diversi secoll; 
e solo da un forte potere sta
tale nella relatlva debolezza 
della societa civile, poteva ve
nire quell'impulso alio svilup
po sia economico sia cultura
le sia politico che in Fran
cla e in Inghiiterra era inve
ce ostacolato dalla esistente 
forma statale ». 

In questa sede sono possl-
bill solo queste brevi esempll-
ficazionl. tuttavia non casua-
li. Bastl ricordare. rispetto ad 
Hegel. la lucida polemica di 
Lukacs contro I'interpretazio-
ne del Meinecke del Machia
velli di Hegel come precurso-
re della politica dt potenza. 
I) Machiavelli del a giovane 
Hegel i> d! Lukacs e Invece un 
a dlsoerato patriota dell'unl-
ta italiana perduta e da re-
staurare. un rivoluzionario 
nazionale che tende a realiz-
zare quests grande meta con 
qualunque mezzos. 

Dl tali implicit! stlmoll e 
felicemente percorso tutto il 
volume deirAlatri, cosl in 
grado dl equilibrare con pre-
clslone storia deile Idee e sto
ria della societa. 

Gianfranco Berardi 

POESIA D'OGGl 

Bob Dylan «tarantolato » 

BOB DYLAN, Tarantota. 
Mondadori. pp. 176. L. 2000 

Ultimate nel '66. Tarantula 
note da almeno un lustro co
me «il libro dl Bob Dylans. 
contrabbandato a frammentl 
sin dal '67 dalle maggiori te
state underground britannlche 
e statunitensi e uscito in Ita
lia Nonostante Tarantola fao-
cia parte del piu dignitoso 
passato del giovane toVcstn-
get dl Dululh e preceda ognl 
sua lnvoluzione contenutlstica, 
la presenza di quest'opera nel 
rambito di una dimensione 
crittca tesa a demlstificare og 
pi 11 « personaggio Dylan • ap 
pare singolarmente fondamen 
Ule. 

II 9 agosto 1962, 11 giovane 
cantautore Robert dimmer 
man trova patria e fede al 
Greenwich Village e prende II 
nome di Bob Dylan In onore 
del poeta scomparso Dylan 
Thomas. Accanto a lul e'e un 
Allen Ginsberg stremato e de 
llrante, alle sue tpalle glace 
la beat generation, un movl 
mento dl controcultura certo 
eslstenzlallsta ma senza dub-
bio un tempo valldo a soste> 
nere efficaci tesl di rottura 
nel confrontl della grossolana 
Industria culturale statuniten
se. Ebbene, la cpostumat 

Tarantola cl dlmostra come I) 
solo ricordo di una pur glorio-
sa battaglia politica e cultura
le possa venlr stritolato ed 
ingurg>iat* dal mercantsmt di 
un consumismo sterile e ldlo 
ta, E c!6 non avviene soltan 
to perche Tarantola e un best
seller ancor prima che chiun 
que lo pubblichl. 

QuarantaseUe poemettl. co 
struit! nella chiave narrativa 
di HovAI. con uno spin to pro 
vocatorio dada, futunsta, ta 
rantolato ecc Ognuno pud 
definirlo come meglio crede. 
ma riniento evocalivo appare 
pur sempre quanlomal espl! 
cito e. difatti. In quest opera 
Dylan sviscera un mondo 
americano artificioso e stereo 
tips to (fumettt. TV. Holiywoud 
e, perche no?, anche roc*, 
blues e ballate country and 
western), ponendovi in alter-
natlva quella che, a suo pa 
rere, 6 una realta americana 
oggeltivamente sofferta Ma II 
cantante poeta ragiona e sra 
glona lispettando le convenzlo 
nl dl un Intellettuallsmo sofi 
stlcato quanto goffamente In 
veroslmile In un «eplco» al 
temarsi di fasto e squallore, 
l'espresslone surreallstlca a p 
proda troppo spesso ad un 
programmato non sense, pri

va del benche mlnimo costrut-
to analitico. 

Alia fine, la grottesca iro
nia di Dylan resta cos! pri 
giomera del suo ermetismo 
sinlattico e deile sue allucina 
te velleita. relegata quale sim 
bolo etereo In un limbo dl 
Ipocrisia ed Insicurezza pro
prio dei- autore Come nei 
viaggi dl un tosslcomane. le 
tmmagini nascono e svanisco-
no senza neppure raggiungere 
un dialettico ruolo onirico. ma 
Tarantola cerca, a trattl, con 
meschina lucidita. di raziona 
lizzarne I effetto avvalendosl 
di una retina non comune of 
fertale dal pri vt leg) del mes-
saggio stampato Mald»stro 
tentatlvo. che spezza ognl pur 
labile tncante-simo e rende em 
blemailcl I caratteri della ml 
stifirazione perpeirata in no
me dl un consumo sctocco e 
totalmente acritico. laf*o per 
sino nelle sue vertflche esclu 
sivamente emozionall 

Con tall sinistri risultati Dy 
tan continua a pagare II >uo 
bluff culturale. costretto ouo 
vamente ad arcettare la <ua 
oondlzione dl i tarantola lo », 
preda dl un morbo chlamate 
successo. vitttma del suo com 
promesso uomo prodotto 

David Grieco 

LEoraoo 
11 marc colore del vino 

Dodici storie in cui Sciasti.i 
tratteggia inagibtralmcntc 
il volto scgrcto della violcnza. 
L. 2000. 

VICTOR SEGALEN 
Rene Leys o il mistcro del 
Palazzo ~lmperiale 

Un finissimo romanxo franccsc 
degli anni dicci, ambicntato a 
Pechino: un ragazzo cnigmatico 
e uno scrittore curioso vivono, 
tra fantasia e realta, la caduta 
del Celeste Impcro. L. 3000. 

GILVBNA OCAMPO 
Porfiria 

Impassibili e fcroci, i racconti 
della piii grande scrittricc 
sudamericana d'oggi, 
presentata da Italo Calvino. 
L. 3500 

WALTER 
BENJAMIN 
Avanguardia c rivoluzioue 
I saggi di Benjamin critico 
militante restano il termine 
imprescindibile di un dibattito 
ancora in corso. L. 2400. 

ALEXANDER 
WERTH 
L'Unionc Soviet ica nel 
dopoguerra (1945-194S) 

I retroscena della « guerra 
fredda» c della strategia di 
Stalin in una indagine tutta di 
pi ima mano. L. 4500. 

BRUNO ZEVI 
Spdzi dell'architcttura modcrna 
Una complcta storia 
critico-visiiale delle vicende 
arcliitettoniche. dalla 
Kivoluzione franccsc ad oggi. 
L. 1 j 000. 

LUIGI 
SALVATORELLI 
Vita disan Francesco d'Assist 

Una biografia partecipe che si 
risolve in icrvido racconto. 
L.30CO. 

.OJOCIO volume, uno dei piu 
, fc»:i.,i deN'atitore napoletano, 
• rac^ofjlie 39 stono 
' (Jofiicato ad nltreltanto donne. 
miljnesi par nascita o per 
necessita. L 800 
b\t licen/a doll editoro Bompiani 

Searle 
I disegni 
103 esilaranti o msicme 
aqghiaccianti viqnette di Ronald 
Searle, diseqnatore-narratore 
e mago dell umorismo. L. 700 

Richards-Mackey« 
Gibson 
II tedesco per 
immagini 
\Jn metodo visivo sperunentato 

iin tutto il mondo. In 1000 disegni 
lil tedesco essenziale alia portata 
:di tutti. 
2 volumi, ciascuno L 800 

Salgari 
Jolanda, la figlia 
del Corsaro Nero 
Tutti i fedeli seguaci del Corsaro 
Nero e il suo successore 
Morgan accorrono in aiuto di 
Jolanda. e per salvarla non 
esitano a rischiare la vita. 
L. 700 

EINAUDI 

Buzzati 
Barnabo delle 
montagne 
Un'opera giovanile di Buzzati 
tra il racconto e la favola. 
ambientata nella montagna 
bellunese. L. 700 

i Gialli 
Garzanti 

i 

Chandler 
La semplice arte 
deldelitto 
II primo di due volumi che ,_ 
raccolgono 14 racconti tra i 
pill significativi dl Raymond 
Chandler, maestro del poliziesco 
d'aziohe, L. 700 
su licenra deU'editorc Feltrinelli 

York 
Morte nel Medoc 
Killer va per uce'dero un collega 

itrancese, ma si trova di fronte 
un'inTera famigtia di killers, 

' vecchia. rnadr* compresa U 400 

Garzanti 

IN TUTTE LE LIBRERIE 
Nella collana « La nuova scienza: economta» un nuovo 
testo di grande interesse 

Josef Wilczinski 

L'economia dei paesi socialisti 
Un volume di. pp. 292, L 3.200 

Come funzionano. d i fa t to , i s istemi economic! dei paesi 
social ist i? Non un l ibro di teoria economica, ma un quadro 
complete e aggiornato del le strut ture economiche de l 
paesi dell'Europa Orientale, nelle -nuove conriizioni create 
dalle n fo rme degl i anni '60 

IL MULINO 
vfV;A-

GUIDO FANTI 
Radiotelevisione e informazione democra 
tica. Un illuminante ed acuto intervento 
del presidente della giunta della regione 
Emilia-Romagna, prima nel dibattito na 
zionale e nella diretta sperimentazione, 
sui grandi temi e riforme delle comunica 
zioni di massa. Lire 300 


