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SAGGISTICA 

40 studi 
sul romanzo 

tedesco 
AA.VV. II romanzo tedesco 
del Novecento, Einaudi, pp. 
582. L. 4.800. 

In Italia non esistono o 
quasi manuali di alta divul-
gazione, volumi spesso collet-
tivi redatti da specialisti che 
si propongono di offrire un 
panorama esauriente e agglor-
nato su un qualsivoglia pro-
blcma. In Germania. oer 
esempio (ma anclie in Ingiiil-
terra e in altri paesi) questo 
tipo di libri e largamente d̂ f 
fuso e certamento molto utiie. 

Quattro germanisti itaiiani 
(G. Baioni. G. Bevilacqua. C 
Cases e C. Magris) hanno vo-
luto rendere omaggio al mag-
gior germanista vivente. Ladi-
slao Mittner, dedicandogli que
sto volume su 11 romanzo te
desco del Novecento, invece 
della solita miscellanea acca-
demica quasi sempre farragi-
nosa e casuale. 

Questo panorama della let-
teratura tedesca del novecen
to, come dice il sottotitolo, va 
dai Buddenbroock di Thomas 
Mann alle nuove forme del 
romanzo sperimentale. Un !a-
voro cui hanno partecipato 
quasi tutti i germanisti ita
iiani, dai piu noti ai piu gio-
vani, anche se non manca 
aualche assenza di rilievo; 
Paolo Chiarini e Nello Saito, 
per esempio. II volume e or-
ganizzato secondo uno sche
ma cronologico per opera e 
non per autore. gli autori 
maggiori come Mann o Mu-
sil compaiono quindi piu di 
una volta. 

La scelta e, oltre certi Ii-
miti, inevitabilmente arbitra-
ria: non staremo quindi a 
chieder conto di esclusioni 
o. ancor di piu. di certe seel-
te all'interno della produzio-
ne di singoli autori: un esem
pio potrebbe essere la did-
sione di parlare (per cid che 
riguarda Peter Weiss) di 
L'ombra del corpo del coc-
chiere, invece che di Conge-
do dai genitori o. in un certo 
senso al lato opposto, de I 
ire viandanti. II livelio dei 
contributi e ineguale, come e 
inevitabile essendo i collabo-
ratori una quarantina. Tra i 
< pezzi > piu interessanti vor-
remmo segnalare quello di 
Giuseppe Bevilacqua su I 
Turbamenti del giovane Tor-
less di Musil, per l'uso di 
strumenti critici di derivazio-
ne psicoanalitica. Bevilacqua 
(partendo da un convincen-
te paragone con il Werlher 
goethiano) coglie bene come 
uno dei livelli di iettura 
del Torless sia nell'analisi del
la dimensione narcisistico-ma-

sochistica e omosessuale in 
cui si muove l'adolescente pro-
tagonista. . 

II Torless e talmente em-
blematico di questa dimen
sione che un allievo di La-
can. Guy Hocquenghem. ci-
ta diffusamente il breve ro
manzo musiliano nel paragra-
fo < masochismo e omosessua-
lita » del suo libro dedicoto 
a L'idea omosessuale ^Tdlli-
lo editrice 1973). Gli psicoa-
nalisti (da Freud in poi) ban 
no sempre utilizzato la letie-
ratura come campo di ver:-
fica delle proprie ipotesi. d 
giusto quindi che la lettera-
tura (almeno nel momento 
della critica) utUizzi la psi-
coanalisi. 

Molto agile e spigliato, uno 
dei saggi meglio scritti, esen-
te cioe da un certo impac-
cio didascalico che si ser.te 
qua e la anche negli inter-
venti dei critici piu giovani. 
e il f pezzo» che Ida Pore-
na dedica al Golem 

Giuliano Baioni si occupa 
del Castello di Kafka, leggen-
dolo in chiave metaforica. co
me « una simbolica pantomi-
ma» o mappa che pretende 
di dare « una descrizione to-
pografica precisa e definiti-
va » del reale. La storia tau-
tologica e metafisica di uno 
scrittore che prende su di 
se «tutto il negative della 
propria epoca ». 

A propo^ito della Promessa 
di Durrenmatt, Cesare Ca
ses nota, ed era ora. che «i] 
romanzo giallo tendeva alia 
autodissoluzione e alia sop-
pressione delle "regole dram-
matiche" ben prima che Diir-
renmatt ne scrivesse il re
quiem >. 

Ma in questo volume non 
ci si occupa solo di autori 
e romanzi molto noti anclie 
in Italia: Ferruccio Masini 
parla di Hans Henny Jahnn 
tradotto da noi con una scar-
sa fortuna dovuta forse a pre
clusion! di carattere ideologi-
co se in Jahnn il momento 
cosmico abissale e sacrale fini-
sce con l'inghiottire tutto al
l'interno di una sorta c d'e-
brezza biotica nelle viscere 
del mondo >. 

Questa nostra rassegna di 
una rassegna potrebbe segui-
tare a lungo (un discorso u-
nitario su questa specie di 
catalogo o somma indiscrimi-
nata di prefazioni o risvol-
ti di copertina e infatti im-
possibile), ma lo spazio per 
fortuna ci salva in tempo ,'al-
l'ingrato compito 

Francesco D'Anni 

de n He7ru a pp?d? r !MipS\? ^ P a r f i 9 , a n i Ju9°5 , a v l ' L a Popolazione dl un vlllagglo trasporta morti e feriti dopo un attacco 

DOCUMENTI SULLTTALIA FASCISTA 

Allucinante diario 
di un cappellano 

« Santa Messa per i miei fucilati» e la tarda confessione di un prete resosi per debo-
lezza complice del massacro di migliaia di uomini durante I'occupazione della Jugoslavia 

PIETRO BRIGNOLI, Santa 
Messa per i mlei fucilati, 
Longanesi. pp. 190. L. 2.800 

10 Maggio 1941: Brignoli 
Don Pietro, classe 1900. tenen 
te cappellano, arriva In Croa 
zla, con U 2. reggimento gra-
natieri. E* gia stato in Africa 
Orlentale, dove deve aver vl-
sto scorrere molto sangue. 
Ma quello che lo aspetta e 
ancora piu spaventoso. Gli ju-
goslavi cominciano la guerri* 
glia contro gli invasori. Gil 
invasori la reprimono. Incen-
diano villaggi. saccheggiano e 
devastano campi, fucilano. So-
prattutto fucilano: partigianl 
presi « con le arm! n nugno ». 
o semplici «sospetti•». od 
ostaggi. Don Pietro 'leve fare 
il «dover suo», che conslste 
nel dare ai morituri l'estre-
ma unzione. I'assoluzione, 
Testremo conforto. con un ab-
braccio. un bacio « jristiano » 

Sembrerebbe una «.'tlMvlti » 
umana. benche dolorosa. E in
vece no. Pin dai primi gior-

STUDI STORICI 

L'aspro dissidio tra 
Paolo V e la Serenissima 

GINO BENZONI, Venezia 
nell'eta della Controriforma, 
Mursia, pp. 164, L. 1.230 

II 17 aprile 1606, ad appena 
un anno dalla sua elevazione 
al soglio pontificio, Paolo V 
emana un ultimatum in cui 
era condensata la natura di 
cavilloso e accanito restaura 
tore dell'autorita jcclesiastica 
nell'interpretazione esclusiva 
del diritto canonico del car-
dinale Camillo Borghese. Nel 
monitorio minaccia dl scomu-
nica i Pregadi e di interdetto 
— relativamente .*llo svolgi-
mento delle funzioni religio
se — Tintero territorio della 
Serenissima. 

Due le condiziont po=:e per 
non far scattare la :iol!a oei 
provvedimenti repressivi: ri-
mettere al giudizio dei tnbu-
nali della Chiesa i due eccle-
siastici fatti arrestare, per 
gravi delitti comuni, dai Con-
siglio dei Dieci; la revoca del
le Ieggi che abolivano 11 dirit
to di prelazione degli eclesia-
itici sul beni enfiteutici, su-
bordinavano al consenso del 
6enato l'alienazione di immo 
bill a religiosi e "jetavano 
— In mancanza di un'espres-
•a autorizzazione — 1'erezione 
di chiese, ospedali e <*. !uoghi 
pii» in genere In tutto lo 
Stato della repubblica. 

II fermo rifiuto vsneziano 
di questa ingiunzione inne-
sca un aspro e drammatico 
dissidio tra il govemo della 
Serenissima e in Santa Sede. 
Le vicende di esso sono 11 
segno premonitore del «-anto 
del cigno di Venezia. II so-
gno della classe dirigente di 
leinserirsi neU'ambito della 
grande storia euro pea si rive-
la una velleita di patrizi iric 
chi e poveri) che lella ps.ee 
fastosa, ma angusta, della cit-
ta-Stato (dove si vive alia gior-
nata sulle rendite crescent! 
della ville lumiere), coltivano 
pateticamente la suggestion* 
di rlprendere nelle proprie ma-
ni, con un ruolo egemonico, 
le fila di un gioco le cui rego 
le sono ormai dettate dalle 
grand! monarchic dell'eta del 
rassolutlsmo. Non potendo ne 
volcndo forzare questo condl 
xionamento oggettivo, la scel
ta deiraristocrazia veneta e 
per una politica di oonserva-
zione e di salvaguardia del 

firoprio dominlo sul cGol-
o» (come venlva chiamato 

l'Adriatico). 
Delia complessita della crisl 

ftneziana tra la disfatta dl 

Agnadello nel 1509 e 11 grave 
scacco dl Gradisca contro 
l'esercito arciducale nel 1616, 
Gino Benzonl presenta una 
ampia sintesi, rlcca di pro-
blemi e di spunti in uno stile 
letterariamente mosso e viva
ce che ne rendono piacevole 
la Iettura. 

L'individuazione 3el princi
pal! nodi storicl e la caratte-
rizzazione di figure central! 
dell'epoca molto deve (come 
Benzoni stesso riconosce) ai 
prezios! studi monografis! di 
Gaetano CozzI (per esempio 
sulla grande figura in»el.'et-
tuale di Paolo Sarpi, ^Jl pa 
triziato veneziano a gli inizi 
del Seicento o sulla « pubMi-
ca storiografia J> del Cinque-
cento) o di Alberto Tenentl 
(sulla dimensione e suH'im 
portanza economica drlla pi-
rateria) o di Gino L'izzatto 
suH'evoIuzione della s'.ruttura 
economica dello Stato vene
ziano ecc. Bisogna. perd. r! 
conoscere che Benzoni ha sa 
puto oomporre ! rlsultat! dl 
queste ricerche In un discorso 
unitario senza che 'I caratte 
re divulgativo della collana 
faccia perdere ad esso preci 
sione ed interesse. 

Salvatore Sechi 

« Forum 
Italicum » 
sul '600 
italiano 

L'ultimo numero della n-
vista < Forum italicum » e 
interamente dedicato a sag
gi e studi sul Seicento ita
liano J testi della rivista. 
in italiano e in inglese. come 
sempre, sono dovuti a stu 
diosi itaiiani e americani. 
Fra gli articoli particolar-
mente impegnato quello di 
G. Barberi Squarotti dai ti-
tolo «Le instabilita dell'in-
gegno o l'avventura ba-
rocca ̂ . 

II volume, di 371 pagine. 
dai prezzo di lire 700. reca 
anche traduzioni in inglese 
di poesie di Giambattista 
Marino. Gabriello Chiabre-
ra. Fulvio Testi ed altri poe-
ti itaiiani del '600. 

ni, Don Pietro si trasforma 
nell'aiutante del bola. «?gli r.on 
usa mai questa atroce cspres-
sione, ma irresistibilmente la 
evoca con le sue 3tesse spa-
ventose descrizioni di un mas
sacro sistematico fino alia piu 
angosciosa monotonia, di cui 
II sacerdote e un etemento 
rituale, quasi burocratico, ne-
cessario e irrinunciabile (sal
vo rare eccezioni, In cui fu-
cilatori frettolosi o rlnicl pri-
vano la vittima perfino del 
« conforto della religlone >». E 
non basta. Poiche Don Pietro 
e molto piu anziano di tutti 
coloro che compongono i plo-
toni di esecuzlone (41, 42 an-
ni contro poco piu dl venti), 
e poiche risulta essere ant-he 
piu freddo, piu duro, piu 
« consapevole », ecco l'alutpnte 
del boia prendere -!:mpre piu 
spesso in pugno le situaaluni, 
diventare il regista fiel rr.aca-
bro rito. dirigerlo, e«>r*.«ire i 
soldati esitanti e nauseati dai 
sangue a « sparare bene », e i 
pallidi «tenentini » femanti 
a fare in fretta, a dare coJpi 
di grazia rapid! cd efficacl, 
« perche vederli agonizzare (I 
fucilati) e straziante». Cosl 
l'uomo di Dio diventa un uo 
mo del diavolo, un issassino. 
come gli altri, peggio degli al
tri. E a un certo punto. lm-
parate ntutte le cose che de-
nunciano il nostra nbominlo» 
(e una citazione da Tolstoi, 
che l'A. mette come motto al-
l'inizio del libro), si lascia 
sfuggire una frase dispsrata: 
«Ora, se non ci spariamo da 
soli, e perche siamo del vi-
gliacchi». 

Scritto a per s6» alia fine 
del 1942 sulla base di bre-
vissimi appunti presi durante 
le «operazioni», spesso con 
il Iinguaggio stereotipato e trl-
viale dei libri di testo, o peg 
gio del bollettini ijarrocchiali 
dell'epoca (per esemoio: «un 
ragazzino. un bel b'ondino. 
timido come una novizia». 
e si tratta del comandante di 
un plotone di esecuzlone!). 
accompagnato da una secon-
da parte sui bombardamentl 
di San Lorenzo in Roma, for
se non inutile per ana mlglio 
re comprensione del cara'.tere 
dell'A.. il alibriccino dei fu 
cilati» e Ia tarda confessione 
di uno dl que! tantissiml 
preti itaiiani. che. senza affat 
to crederci, hanno benedetto 
I gagliardett! fascist!, e parte 
cipato a guerre ingiuste. stu-
pide e catastrofiche che in 
cuor loro disapprovavano. ma 
contro le quali non avevano 
il coraggio di alzare la voce, 
limiundosi a «mugugnare». 
Una discesa all'mferno. Un do-
cumento tremendo sull'ltalia 
(l'Europa) di soli trent'annl 
fa. Da far leggere agl! anzianl 
perche ricordino, ai giovani 
perche sappiano. 

Arminio Savioli 

DOCUMENTAZIONI 

Antisemitismo 
oggi in Italia 

Una punfuale raccolfa di informazioni sulle manifesla-
zioni di rigurgifo razzisfa, inficiafa dalla mancanza di 
obieftivifa nel capifolo « politico» del volume stesso 

ALFONSO NI. D! NOLA, An-
tisemitismo in Italia 1962-
1972, Vallecchi. pp. 257. 
L. 1000 

Nel volume e rarcolta una 
documentazione suite manife-
stazioni di reviviscenza anti-
semitica In Italia nell'ultimo 
decennio: con materiall trat-
tl dalla stampa quotldiana e 
periodica, da libri e opusco-
1L e inline da attl e «com 
portamentlD (scritte murali. 
attentat! e profanazlon! -on 
tro Iapid! e sinagoghe. »o!an 
tlnl. lettere anonlme, aggres
sion! a ebrei. atteggiamentl 
di Insegnanti o di pre-
latl, ecc). 

I gruppi 
neonazisti 

II lavoro. condotto con suf-
ficiente cura dai punto di vi
sta documentaristico, anche 
se certo e assal lontano dai 
la completezza, conferma che 
la malapianta del razzismo 
nazifasclsta non e estlrpata 
nel nostra Paese. e presenta 
allarmanti sussulti. La gran 
massa dei materiall e fornl-
ta naturalmente dalle pubbll 
cazionl e dalle gesta del grup
pi di estrema iestra; e so
no material! rivoltantl, dl nuo-
vo conio o tratti daile pattu-
miere del razzismo mondiale 
passato e presence. In prima 
fila, campeggia l'attivita edito-
riale del noto Franco Freda. 
oggi lndlzlato per Ia strage 
di Piazza Fontana. 

Alia elencazione di fattl e 
scritti segue un gran nume
ro di tabelle e di tentatlvi dl 
classificazione In vera di srar-
sa utllitA e valore data l'ece-
rogeneita delle « vool i>. Sarcb-
be stato piu proficuo detti-
nare questo spazio a un'ana-
lisl politica seria delle radi-
cl delle soprawivenze anMse 
mlticbe, dei collegamenti dei 
gruppi neonazisti, delle prote 
zionl di cui godona Ma era 
difficile che questa parte rl-
sultasse valida, essendo stata 

RICERCHE EDUCATIVE E DI SPERIMENTAZIONE DIDATTICA 

Scuola come «ispla felice»? 
GRAZIANO CAVALLINI (a 
cura di) Socializzare la scuo
la. II Mulino. pp. 245. L. 3000 

«I1 compito educatlvo non 
pud essere ne deciso ne rea-
Iizzato dalla sola scuola ma 
deve coinvolgere rintero am-
biente dl vita del ragazzi, o 
meglio l'intera oomunlta adul 
ta„». Ci sembra che queste 
parole tratie dai testo esprl-
mano assal bene la test con-
clusiva cui * giunta una equl-
pe dl espertl in divers! setto-
ri che ha svolto una ricerca 
fnterdlscipllnare rlvoiu, alme
no in un prlmo momento, al
ia costruzione dl un comples-
so scolastloo sperimentale. 

Socializzare la scuola non 
e una frase astratta e gene-
rlca, ma un modo nuovo • 

concreto di affrontare t pro-
bleml educativl e quell! del
la sperimentazione pedagogl 
ca ad essi connessa. CI sera 
bra che il valore del lavoro 
svolto dagll autori conslsta 
soprattutto nell'aver superato 
I'illuslone che dlversl e piu 
funzionall metodi educativl 
possano essere conslderatl II 
farmaco miracolofo peT supe-
rare la crisl ormai cronlca 
del mondo della scuola. 

Un'azlone educatlva che non 
si saldi alle real! condlzJonl 
di sviluppo del contesto so 
cio-culturale politico In cui si 
svolge rischla Infatti dl crea-
re organlsml astrattl, che 
non tengano conto delle rea-
li condizioni dl /Ita de! ra 
gazzl e tendano quindi ad lao-

larll dalle strutture social! e 
produttlve in cui dovranno 
inserirsl. 

11 libro non si Hmlta dun 
que a proporre una alterna 
tiva alia scuola tradizlonale. 
ma anche a quel modelli spe-
rlmentali, oggi molto di mo-
da, che si rivolgono alia scuo 
la soltanto per fare di essa 
una isola felloe, ded'.cata esclu 
sivamente agll Indlvldul in eta 
evolutiva e sostanzialmente 
staccata dalla realtA sociale In 
cut si trova ad operare, dl 
cui ringlese Sumrnerhin, foil-
data da Alexander Nelll. co-
stltulsoe forse l'esemplo plo 
farooso. H libro non fomlsce 
e non vuole fornlre una rl-
cetta per la costruslone della 
scuola Ideate, ma soltanto un 
modello metodologlco, un mo

do doe dl affrontare I pro 
bleml scolastlci / issumendo 
le funzioni pslcotogiche degli 
alunni ed I contenuti esisten 
ziali e cultural! delPamblente 
quail criterl di base dell'azlo 
ne educativaa. 

CJ sembra questo II modo 
piu corretto dl Impostare U 
problema e la sua possiblle 
soluzlone, in quanto la scuo
la, da sola, non pu6 esaurl-
re un'sttivlta, come quella edu-
cativa, cut partedpano nume-
rosi fattori economlci, cultura-
11, ambientall. In una parola 
l'intera vita della oomunlta 
nella quale 11 bambino vive 
e nella quale dovra svolgere 
11 suo ruolo dl adulta 

Elena Sonnino 

affidata a queH'Eugenio Mon 
ti la cui faziosita anticomu 
nlsta non lascia ev'dpntemen 
te tempo per ipprofondlre"! 
fenomeni di tipo fascista 

Nel libro si lnslste — e non 
e cosa inutile — sulle resl-
stenze che in certl setter! 
(per lo piu periferici) della 
Chiesa cattolica contlnuano a 
sussistere al pronunciam«iti 
del Concillo Vattcano Ii, ii 
quale ha liquidato 1'antiebral-
smo ecclesiastico tradi^ona-
Ie. Tali resistenze si manife-
stano anche in qualche espres 
sione del Iaicato cattollco con-
servatore, ed e giuatlssimo <se-
gnalarlo. Del tutto forzato e 
arbitrario appare invece I! 
tentativo dl dlstorcere in sen
so antisemitico le posiztoni 
politlco-teorlche dl alcuni e-
sponenti del cattollceslmo 
progrcssista. 

Quanto alia sinistra e al 
movimento operaio italiano. 
Alfonso di Nola, cne ha mes-
so insieme la documentazio 
ne e ha scritto l'ampla In-
troduzione, avanza un ricono-
scimento importante: a Per 
quanto riguarda le scelte an-
tisionistiche e antisraelia-
ne delle sinlstre, ci si e tro-
vati, nel lavoro dl r.cerca e 
d! analisi. in presenza dl un 
discorso estremamente cauto 
e control lato, della cui corret-
tezza in termini d! vigilanza 
su insinuazlon! antlsemitiche 
bisogna dar atto«. E infatti 
non vl 6, tra tutti i materia 
Ii raccolti. una sola riga e un 
solo gesto attribuiblli al mo-
vimento operaio organizzato 
che rivelino un qualslasl scl-
volamento in tal senso. 

Ridda di 
sciocchezze 

Purtroppo, nel suddetto ca-
pitolo «politico» curato dai 
MelanI, ogni oblettlvitA va per-
duta. Si arriva all'infamia. Un 
giomale dl sinistra riceve una 
farneticante lettera antiebral-
ca; Ia pubblica, e risponde 
trattando 11 folle aulore della 
lettera come si msrita. Com-
mento del MelanI: «La repli
ca non riduce affatto le con-
seguenze dello slittamento 
sul piano deirantlsemitlsmo 
provocato dall'amb'gua propa
ganda antlslonistica della 
stampa comunistan. Su que
sto piano si pu6 sostenere 
qualsiasi cosa. La test dl ce
stui, infatti. e che ia nostra 
posizione politica, duramente 
critica verso II govemo dello 
Stato di Israe!e e il suo espan 
sionismo. renderebbe cpossl-
bill • interpretazloni antlsemi
tiche da parte dl chl certe 
distinzionl non le cap'.sce. Ed 
ecco 11 ricatto: per evltare ta
le m possibilita » (che sarebbe. 
peraltro, tutta da d'mostrare) 
t necessaria da parte nostra 
• una modlflcazlone deiratt^f 
glamento politico» verso I! 
conflitto medlo-orlentale. Di
splace che simlli sciocchezze 
slano state accolte In on vo
lume che, per II resto, costl-
tulsce una gtustadenuncla 
contro reall e ributtanti rl-
gurgiti razzistl. 

I. pa. 

SCRITTORI STRANIERI: GREEN 

Cronista asettico 
delle solitudini 

Questo volume del « Diario» del narratore cattolico francese pur se ab-
braccia i tragici anni della guerra d'Algeria non e sfiorato da nessuna pietd 

JULIEN GREEN, « Verso I'invlsiblle i , Rusconi, pp. 409. L. 3.800 

Americano, ma con doppia nazionallia, un mislo di sangue Irlandese e scozzese, Julien 
Green nasce a Parigi nel 1900, da genitori venutl dalla Virginia. A sedlci anni, ancora slu-
denie, si convert! al cattollceslmo. Pol, una lunga crisl, un agnoslicismo senza apparente 
soluzione e, a quarant'anni, un travagliato rilorno alia Chiesa. All'inizio della sua attivita 
di scrittore — non dimentichiamo. comunque, die i suoi romanzi sono apparsi fra il 1924 e 
il 1939, prima del suo definitivo ritorno al cattolicesimo — Green e interessato al «romanzo 
d'analisi». La sua educazione 
purltana, di stampo gianse-
nista, lo avvlcina ai « roman-
zieri del peccato». E qui, 6 
inevitabile il riferimento a 
Francois Mauriac — del qua
le, d'altronde, ha occupato il 
posto all'Acaclcmie Franqaise. 
Sia Green che Mauriac si in-
teressano alle forze Irrazio-
nali che agiscono sulla ragio-
ne. In piu, Green ha trasfe-
rito nel romanzo francese il 
pesslmismo di Hawthorne e 
degli scrittori anglo-sassoni. 
Lettore puntiglioso della Bib-
bia, Gffascinato da malinconi-
che, ma cercate, solitudini, 
egll proietta le proprie ango-
see nei personaggl dei suol 
romanzi. 

Piii che per 1 suol romanzi 
— gia pubblicati in Italia — 
Green e piu noto per il suo 
Journal. Dopo la pubblicazio-
ne presso Mondadori dei pri
mi tre volumi. appunto, del 
suo Diario, Rusconi pubblica 
ora I'ottavo che comprende 
gli anni fra 11 1958 e il 1966. 

Come e stato osservato, 11 
Diario di Green, piu che una 
«confessione» aperta, e da 
considerarsi un «memoriale». 
A questo ottavo volume e 
premessa una conversazione 
introduttiva fra Green e Ugo 
Ronfani, dove, malgrado le 
pertinent! obiezionl dell'in-
terlocutore, la posizione dello 
scrittore francese appare per-
vivacemente ancorata ad uno 
sfuggente disimpegno civile, 
sul quale permane l'anacroni-
stica nozione del Male Iden-
tificato nel Diavolo. 

Questo scrittore amerlcano, 
dl educazione francese e per-
fettamente bilingue, ha ac
centuate nel tempo 11 pro-
cesso di una sua totale diffi-
denza verso la politica. Cid 
pu6 far pensare ad una sua 
cinica indifferenza dl fronte 
ai tantl fatti drammatlcl del 
nostra tempo, che in lul tro-
vano un'eco smorzata, valu-
tata o meno sub specie aeter-
nitatis. 

Ma, allora. Green, a chl rl-
volge la sua continua richle-
sta dl «verlta»? AH'« Invisi
ble», «domlnio della nottew 
e, quindi, coacervo indistinto 
di ognl malessere eslstenzia-
le. di falsa coscienza, etc. Ep 
pure, 1'arco di tempo che 
comprende questo Diario e 
pieno del fatti tragici connes-
sl alia guerra d'Algeria Pos-
sibile. come si dice, che egli 
non si faccia «eco del mon
do»? Ma si. Green concede 
qualche annolazione di sfug-
gita, come se la punta della 
sua penna sporcasse Ia sua 
bella pagina bianca, a cui 
tiene molto. Ecco: a In tutti 
questl giorni, 11 Paese fe stato 
percorso dall'inquietudine. Ho 
preferito non dire niente di 
quello che provavo e ho con-
tinuato il mio lavoro...»; 
«Delle notizie politiche non 
dico niente...». E pol, l'ulti-
ma annotazione, dawero edl-
ficante: «Di queste giornate 
folli che stiamo vivendo, non 
ho voglla di annotare I par-
ticolari. Sono tutte cose che 
st troveranno nei libri di 
storia ». 

Certo, per esamlnare da vl-
cino questi a particolarl». sa
rebbe stato necessario chla-
mare le cose col proprio no-
me: il acolpo di manou dl 
Algerl, le bombe al plastlco 
disseminate per tutta Parigi, 
i prigionierl politicl tortura-
ti, i cadaveri di oppositor! 
che in que! giorni affioravano 
dalle acque della Senna, le 
sevizie alle donne algerine, 
etc. Sono a particolarl» che 
I'opinione pubblica democra-
tica aveva denunciato aperta-
mente; che Henri Alleg, per 
primo, col suo volume La tor
tura aveva fatto ampiamente 
conoscere. Per non parlare 
della resistenza attiva alia Be-
stia — che le persone oneste 
chiamano Fascismo — del co-
siddetto « reseau Jeanson P. 

In questo Diario troviamo. 
prevalentemente, i motivi che 
agitano, da sempre si pud 
dire, la sua coscienza di scrit
tore cattolico che ha letto i 
padri gesuiti. E uno dei temi 
preferiti e il dialogo con gio
vani seminaristi che vorreb-
bero conservare Dio «senza 
perdere il mondo D. Ma, so
prattutto, troviamo un vec-
chio e abusato repertorio: 
l'idea del peccato, della mor-
te, etc; tutti motivi su cu! 
Green esercita una sua osten-
tata saggezza da aanima p>a». 

Un altro motivo, che gli 
procura estasi ineffabili. e il 
«silenzio> che trova nelle 
chiese di Parigi: «Nella chie
sa delle Mission!, in rue du 
Bac, solo. Ci sono rimasto un 
momento tranquillo e felice. 
Nessun rumore, silenzio e 
presenza». La misura di que
sta «presenza a del passato 
ce la offre, comunque, quan-
do ricevette rautorizzazione 
a visitare gli appartamenti 
privati della regina Maria An-
tonietta e di Luigi XV, «tut
ti di una bellezza perfetta*. 

Green, in questo suo Dia
rio, e il cronista delle sue 
stupefatte solitudini, che le 
vaghe fantasie del passato 
acuiscono con la loro Indeter-
minatezza esistenziale. Si 
tratta di un nartiflcioa, di 
chiara ascendenza romantica: 
Ia solitudine come conseguen-
za di una meschina condizlo-
ne umana. mlsero granelk> 
di fronte aH'immensita del 
creato. Cose risapute. 

Non a caso. questo ottavo 
volume del Diario di Julien 
Green, accademico dl Fran-
cia, viene pubblicato daU'edi-
tore Rusconi, Impegnato, co
me bl sa, contro quella che, 
nella presentazlone editorla-
!e, viene chiamata la icon-
trocultura Imperantea. 

Nino Romeo 

in libreria 
Fascismo in Europa 

AA.VV., « II fascismo In Eu
ropa », a cura di Stuart J 
Woolf, Laterza, pp. 411, li
re 2.000 

{Mario Ronchi). Questi 
saggl, oggi ristampatl nell'U-
nlversale Laterza, hanno ori-
glne da una serle dl confe-
renze e seminari tenuti nel 
1966 e nel '67 dalla Graduate 
School of Contemporary Eu
ropean Studies e dai Centre 
for Advanced Studies of Ita
lian Society dell'Unlversltk dl 
Reading e tendono ad evlden-
ziare le dlfferenze, i tratti spe
cific! (oltre che I presupno-
stl comuni) dei dlversl mo-
vimentl fasclstl sort! in Eu
ropa nel decenni successlvi 
alia 1. guerra mondiale. 

II valore del singoli contri
buti e assal ineguale Taivol-
ta, pol, Ia preoccupazione — 
di per se InecceolbUe — di 
non schematlzzare, di dlstln 
guere e dl cogliere 1 feno
meni nella loro speolf icit .̂ por
ta a conclusion) quanra nie 

no paradossall: come, per e-
sempio, nella reliiione sulla 
Prancia, dove si ha una quaii 
« riabilitazlone » di Pdtnin e di 
Laval («veri» fascist!, Insom
nia, negli «anni trenta» e ne
gli «anni quaranta», sareb-
bero stati soltanto i Deat, i 
Doriot, i Darnand). 

Buoni, soprattutto, i saggi 
del Woolf sull'ltalia e 
del Nicholls sulla Germa
nia; interessanti quelli sui 
movlmenti fascistl dell'Euro-
pa orientale e r.ettentrionale, 
ben poco conosclutl In Italia. 

Autori del testi sono H.R. 
Trevor - Roper (11 fenome-
no del fascismo), S.J. Woolf 
(Italia), A.J. Nicholls (Germa
nia), K.R. Stadler (Austria), 
J. Eros (Ungheria), Z. Barbu 
(Romania), S. Andreskl (Po-
Ionia), A.P. Upton (Ftnlandia), 
T.K. Derry (Norveyiu). R. Ski-
delaky (Gran Brelaqna), a. 
Warner (Francia). H. Thomas 
(Spagna), H. Martins (Porto-
gallo). 

Pessimo « processo » 
HOSEA JAPFE, Processo ca
pitalists e teoria dell'accu-
mulazlone, Jaca Book. pp. 
153. L. 2.400 

(Guido Bolaffl.). Rltenlamo 
che uno del maggiori problem! 
per lo studioso, oggi, sia la 
dlfficolta dl potersi orlentare 
nella selva di libri e pubbll-
cazionl che quotidianamente 
inondano 1 banchl delle libre-
rie: dl soil to belle copertine e 
titoll ad effetto nascondono o 
tentano dl nascondere la po-
chezza dl Idee e dl serieta 
scientlflca 

Per fortuna in questo caso il 
povero lettore non correrA 11 
rlschio di buttare il suo dena-
ro ed II suo tempo per que
sto brutto e inutile libro: ba-
stera in<atti prenderlo fra le 
man! e saltera subito evlden-
te che gia 11 titolo suona molto 
male a processo capitalists» 
(?? capltallstlco forse); bene-
voll cerchlamo dl confrontar-
lo con II titolo originate (che 
di una traduzione si 
tratta) che perd non vie
ne riportato. Pieni di com
prensione apriamo la pri
ma pagina del testo e nella 

lntroduzione d'infilata ci im-
battiamu in tre perle linguisti-
co-teoriche: «la teoria della 
accumulazione del capitale si 
6 sempre agitata (sic!I!) in 
seguito al tempestoso susse-
gulrsl delle crisl del capitalen; 
a Malthus nel retroscena e 
contemporaneamente nel mez
zo » (ma come! anche per 
Sant*Antonio la cosa e discus-
sa flguriamoci se e ammlssi-
bile nel caso dl un povero 
« prete »); ed Infine che l'ana-
llsi piu completa dell'accumu-
lazione e a quella di Marx 
nel Capitale e in altre opere 
( s l c l l l ) » . • . 4 . . 

Prostrati abbassiamo gli oc-
chl che,prima di abbandonare 
il testo restano frappees dalla 
nota 1 nella quale, tra le altre 
Inesattezze filologiche, sco-
priamo la citazione di una 
edizlone Einaudi Torino 1968 
dell'a Accumulazione del Capi
tale D dl Rosa Luxemburg 
* con VAutocritica della stes-
sa Luxemburg» (la parola e 
sottolineata nel testo). Abbia-
mo chiuso il testo e cosl fara 
con no! ognl lettore ben assen 
nato. 

Teoria della moneta 
CARLO BOFFITO, < Teoria 
della moneta », Einaudi, pa-
gine 176. L. 1400. 

{Renzo Stefanelli). L'ana-
lis! e condotta attraver-
so il confronto Ricar-
do - Wicksell, rappresentanti 
delle posizionl che vanno sot-
to il nome d! a classic!» e 
a neoclassici», e la posizione 
di Marx. A questi autori so
no dedicate rispettivamente la 
prima, seconda e terza parte. 
A questa struttura, che cost!-
tuisce gia una semplificazio-
ne, corrisponde pol un nieto-
do di esposizione ricco di ri-
ferlmenti storico - bibltografi-
cl. La Iettura dovrebbe dun-
que risultare accessibile anche 
ai non professionisti nella co-
siddetta ascienza economican. 

Claudio Napoleoni, nella in-
troduzione, pone in rilievo il 
contributo della ricerca « per 
il rlstabilimento dei rapporti 
reali tra Marx e il oensiero 
borghese». Per parte nostra 
ne rileveremo Ia u^ilita per 
un approccio a Marx attra-
verso le font!, meno consue-
te ma ricche e senza riubbio 
centrali, della sua -icerca sul
la genesi ed il ruolo deila mo 
neta nella societa razrit^Iisti-
ca. Se teniamo presente il 
frastornamento e la Inconclu-
denza delle polemiche dl que
sti anni attorno alle teone 
neoquantitative della moneta 
non si puo che apprezzare la 
nitidezza della posizione enu 
cleata da Marx e !a lace che 
essa getta sul mondo d! rap 
porti real! 

Un classico Bernard 
CLAUDE BERNARD, c ln
troduzione alio studio della 
medicina sperimentale », Fel 
trinelli. pp. 249 L. 1200 

(Luciano Albanese). La ri-
stampa del libro di Cornard 
(il libro fu stampato per la 
prima volta in Italia tie! '51, 
nella vecchia e gloriosa Vnt 
versale Economica) non pud 
che essere salutata con favo-
re. Si tratta di un'opera « clas
sics » nel senso piu profondo 
del termine. 

Pubblicata nel 1865, i'opera 
si inserisce nel clima piu ge 
nerale della reazione antidar 
wlnlstlca (bisogna pensare al 
darwinisrao di Haeckel in par-
ticolare) e antivitalisMsa. Con 
tro le general izzazioni e le 
Ipostatizzazioni del darwini-
SIBO — alia cui genesi non 
& stato estraneo, oome ha os
servato acutamente Cassirer, 
rinflusso hegeliano. cer quan

to paradossale cid p^ssa sem
bra re —Bernard nvendica i! 
valore strettamente lunzionn-
le di tutte le teorie, cioe 11 
loro esistere unicamente lr. 
funzione dell'esperimento. 

L'esperimento non pitrebbe 
nemmeno svilupparsi dice 
Bernard, senza l'ausilio di una 
teoria (buona o zntlvz che 
sia, questo ha scarsa minor-
tanza): ma la parola decisi-
va spetta a! fatti, e al prin-
cipio di non-contraddizune. 
Bernard, in altri *.erm;ni, e 
un assertore della rec-2proca 
utilita del processo dedutti-
vo e del processo tnduttivo. 
dando perd a quest'ultimo 
un valore risolutivo. Echi d 
questa teoria si possono tro-
vare nella Logica come rcien-
sa positive di della Volpe o 
nella Logica della ricerca 
scientifica di Popper: fatti che 
parlano da soli suH'importan-
za del libra. 

Bambini e televisione 
N. SAUVAGE c Televisione e 
famiglia » Armando, pp. 162. 
L. 1500 

{Fernando Rotondo). Con 
molto buon senso, *nche se 
con un pizzlco di Datemali-
smo e autoritarlsmo, e cor 
un Iinguaggio accessioile e 
sdrammatizzante, l'A. tenia di 
rispondere al tradizlonale di
lemma di tantl genitori: « pro 
0 contro» la televisione per 
1 bambini e i ragazzi? In 
realta piu che in una radi-
cale altemativa, II problema 
conslste nella delineazlone del 
tipo di rapporto che deve sta-
bilirsl tra il medium e 11 ra-
gazzo, visto quest'ultimo non 
come un'unltA isolata, ma co
me elemento di una costel-
lazlone di rapporti familiar!. 

In tal modo «l'aggr-jisione» 
occulta o palese iel mezzo 
e del messaggio televisivi ve-
ne a essere distnb-Jita su 
una piu larga « ;upe<-fic:e» 
e non piu scancata sul bam
bino in un a-tu-per-tu i.cl qua 
le lo squiltbrio di potere t 
evidente. 

L'impostazione del r.nietio 
e perd ancora «dlfensivar. (e 
In questo senso utilissime. 
anche se troppo sinteiiche. 
appaiono le indicazion! circa 
la necessita di un'educazione 
alia comprensione 1e] r.uovo 
Iinguaggio televlsivo) e pare 
dare per scontata I'm^luttabi-
IItA delta esistenza di questo 
televisione (sia essa francea* 
o Italiana), con questi pre 
gramml, ecc. 
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