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TESTI DI FILOSOFIA 

Come Deleuze 
vede Nietzsche 

II libro contribuisce a sfatare alcune gravi disforsioni del pensiero del filosofo 
tedesco - Un intelligent apparato critico di Franco Rella integra I'edizione italiana 

GILLES DELEUZE, i Nietz
sche », Bertani, pp. 128, 
L. 1500 

In qucst'ultimo decennio la 
cultura francese ha dimostra-
to un crescente interesse per 
la personalita e per l'opera di 
Friedrich Nietzsche; una te-
stimonianza. e insieme un 
punto di svolta. fu l'incontro 
intemazionale di Royaumont. 
svoltosi nel 19G4 e concluso da 
Gilles Deleuze. allora assai me-
no noto di oggi. Questo teste 
pud ritrovarsi, insieme ad al-
tri di Bataille, Blanchot, Fou-
cault. Klossowski, di Mazzino 
Montinari e Giorgio Colli, i 
curatori della prima edizione 
critica di Nietzsche, (in corso 
presso Adelphi), in un fasci-
colo de « II Verri » pubblicato 
alia fine dello scorso anno. 

Ora, sempre di Deleuze, l'edi-
tore Bertani ci offre una scel-
ta antologica dall'opera di 
Nietzsche, con un'ampia pre-
fazione e un intelligente appa
rato critico integrativo a cura 
di Franco Rella. L'utilita di 
questa pubblicazione e in-
dubbia: essa ci presenta, in-

fatti, insieme con una scelta, 
non certo casuale, dei testi 
del filosofo. una interpretazio-
ne aggiornata e polemica 
(quella di Deleuze), ma anche 
una nitida e felice messa in 
questione. da un punto 
di vista marxista felicemente 
espresso da Franco Rella. di 
Uilune delle posizioni di De
leuze. 

Dell'atteggiamento di questo 
ultimo — e in genere delle 
piu recenti interpretazioni di 
Nietzsche — credo vada 
senz'altro condiviso un pun
to, se si vuole banale. ma 
tuttavia cruciale: il rifiuto del-
la tesi (ahime! avallata anche 
da uno studioso della levatu-
ra di un Lukacs) che fa di 
Nietzsche un pensatore co-
munque connesso con l'ideo-
logia del nazionalsocialismo, 
e del fascismo in genere. A 
parte le vicende editoriali e 
l'azione nefanda della sorella 
Elisabeth (sulla quale si veda, 
ne «II Verri > citato, una effi-
cace nota di Georges Batail
le. che paragona Elisabeth a 
Giuda), ha perfettamente ra-

PAGINE SULLA RESISTENZA 

La liberazione 
di Macerata 

PANTANETTI AUGUSTO, II 
Grupo Bande Nicol6 e la 
liberazione di Macerata, 
Argalia. pp. 298, ill. L. 3600 

Fino ad oggi la Resistenza 
nelle Marche non ha goduto 
di una storiografia molto ab-
bondante ed e un peccato 
perche avvenlmenti particoia-
ri e general! non sono di cer
to mancati in questa regione 
durante il periodo della lotta 
contro i nazifascisti. I due 
unici volumi conosciuti sono 
quello curato dall'ANPI di An-
cona (La Resistenza nell'An-

' conetano) e quello dovuto al
io storico Max Salvador!, sen-
za dubbio interessante, ma 
scritto da uno che la Resisten
za la vide dal di fuori (La 
Resistenza nell'Anconetano e 
nel Piceno). Un paio di anni 
fa use! un volume del Dott 
Giuseppe Corradini (Eroi sen-
za medaglie) che visse la Re
sistenza nel maceratese nella 
banda comandata dal padre 
«Lucio»: era poco piu di un 
bambino, allora, e i suoi ri-
cordi pubblicati ora risento-
no indubbiamente dell'usura 
del tempo e tutto appare co
me sfumato e trasformato da-
gli anni perche l'autore non 
e piu il ragazzo di allora, ma 
un uomo che vede i fatti sot-
to una diversa angolazione. 

Oggi abbiamo due libri, 
questo di cui stiamo parlan-
do e quello di Ciarmatori su 
Arcevia di cui a 1'Unita» si 
e occupata da non molta 

E' un peccato che i prota
gonist! della Resistenza mar-
chigiana si siano decisi sol-
tanto ora a pubblicare i loro 
ricordi, anche se le ragioni. al-
meno alcune. sono evident!: 
timore di scrivere, difficolta 
nel raccogliere testimonianze. 
mancanza di mezzi finanzia-
ri per la pubblicazione dei 
lavori e, diciamolo pure, quel-
1'individualisrno tipicamente 
marchigiano che mantiene ge-
losamente i suoi segreti e non 
vuole svelarli agli altri. 

Qualcosa e cambiato da 
quando anche nelle Marche ha 
preso a funzionare 1'Istituto 
regionale per la storia del Mo 
vimento di liberazione nelle 
Marche col suo centro studi 
di Urbino e da quando II neo 
fascismo. aiutato da potent! 
non piu tamo occulti. ha ten 
tato di rialzare la testa, in 
doppiopetto e no. 
- Intanto. perd. moltl docu
ment! sono andati perduti e 
molti protagonist! sono scom-
parsi: altn cercano dl distri-
carsi, da lunghi anni. fra muc 
chi di carte e a furia di pen-
sare sono giunti alia conclu 
sione astorica che la Resisten
za italiana e nata nelle Mar 
che. E questo. purtroppo. e 
un modo come un altro per 
non venire a capo di nulla. 
per non dire la ventA, per 
faisare i fatti anche se in 
buona fede e. soorattutto. per 
far scendere altio oblio e al-
tra polvere sui documenti. 

In definitiva. penso che I 
diari e i ricordi dei pirtigia 
ni dovevano essere pubblica
ti prima, quando si aveva an 
cora II coraggio di far nomi 
e di non nascondere nulla. 

Non parliamo e ovvio di 
nuovo del libro di Bibi Ciar
matori, ma ncordiamo al let-
tore che «1'Unita» l*ha re-
censito il 7 giugno scorso. 

II libro di Augusto Panta-
netti. che col nome di batta-
glia «Nicol6» comandd un 
gruppo di bande nel macera
tese, ha un'impostazione mol
to piu storlca e un'importan-
ga che trascende gli episodl 
singoll (pur sempre notevoll) 
per spaziare su tutta la pro-
Tincia, la regione e anche fuo

ri di essa a causa dei colle-
gamenti avuti coi comandi al-
leati. 

II cardine intorno al quale 
si svolgono i fatti narrati nel 
volume, culmlnati con l'entra-
ta in Macerata delle a Bande 
Nicol6» prima dell'arrivo de-
gli Alleati, e quello del «co-
mando unico ». Pantanetti, al 
quale vanno riconosciute in-
dubbie doti militari, propu-
gn6 per primo Pistituzlone dl 
un comando unico per tutte 
le bande operant! nel mace
ratese: a suo parere si sareb-
bero evitate dispersion!, tra-
gedie, sovrapposizione di azio-
ni e si sarebbe avuto, soprat-
tutto, un fronte ben piu com-
patto per sventare tradlmen-
ti e debolezze. La sua idea 
era giusta (e quanto e come 
credesse in essa balza evl-
dente da tutto il volume!) e 
si pu6 affermare che molte 
fucilazioni e implccagioni si 
sarebbero evitate se fosse esl-
stita una comune linea di con-
dotta. 

Al comando unico, pert. 
non si giunse ma! e Pantanet
ti ne analizza le cause, pur 
lasciando alio storico il cam-
po libero per altre Indagini. 
L'individualismo del coman-
danti delle bande, l'idea di al-
cuni di ess! che la lotta par-
tigiana doveva restringersi a 
colpi di mano e non allar-
garsl ad azioni su larga sea-
la. i compromessl a cui era-
no costretti i membri del 
C.L. che facevano cadere la 
loro scelta su ufficiali supe
rior] del disciolto esercito. 
quasi sempre incapaci di con-
durre la guerriglia e. infine. 
l'ostilita degli Alleati che. ve-
dendo in ogni resistente un 
comunista. lesinavano arm! e 
mezzi: queste sono. per Pan
tanetti, le cause che fecero 
fallire l'idea del comando 
unico. 

Silvio Zavatti 

gione Franco Rella nel sotto-
lineare. all'inizio della sua bre
ve <t nota all'edizione italiana » 
die: « Nietzsche ha condiviso 
con Marx e con Freud, come 
con altri pensatori e scritto-
ri del passato che hanno po-
sto in discussione le basi del 
pensiero e del sistema di va-
lori occidentale. un comune 
destino di censura, di frain-
tendimento, di 'distorsione' ». 

Di altri aspetti di tale di
storsione — oltre a quello so-
pra indicato di una possibile 
parentela con il fascismo — 
Deleuze ci offre la prova, ri-
prendendo criticamente in 
esame talune concezioni cen-
trali del pensiero di Nietz
sche: la volonta di potenza, il 
signiflcato di «forte» e di cde-
bole», e infine la dibattuta que
stione dell'« eterno ritorno ». 
Particolarmente - probante e 
poi 1'analisi che egli compie 
delle categorie di « negativi-
smo » (o nichilismo) e di pen
siero « affermativo » in Nietz
sche: un'analisi che ben mo-
stra come fare di Nietzsche 
un sostenitore. o addirittura 
un esponente. del «nichi
lismo » significa travisare 
grossolanamente le sue idee. 
Semmai e vero il contrario; 
come osserva ancora Rella: 
«Questa accentuazione del 
pensiero affermativo e la con-
seguente svalutazione del pen
siero negativo e la caratteri-
stica peculiare della filosofia 
nietzscheana, ma soprattutto 
della filosofia di Deleuze: ne 
costituisce l'originalita e nello 
stesso tempo il limite ». 

Un limite che, in ultima 
analisi, va attribuito. in Niet
zsche come in Deleuze. al ri
fiuto della dialettica, al fatto 
che manca, in questi pensato
ri e nella corrente che essi 
esprimono — pur con tutti 
i suoi meriti — la capacita 
di penetrare il carattere con-
traddittorio del reale-sociale. 
al di la di una giusta critica 
delle conformazioni ideologi-
che che lo coprono. Ne deriva 
il fatto che. per citare ancora 
Rella, ci si limita inevitabil-
mente, muovendo da queste 
premesse. a < volgere in positi-
vo i valori negati dal pen
siero metafisico ». e quindi si 
finisce per rimanere impiglia-
ti nella sua rete. 
' Dove invece Nietzsche si av-

vicina di piu a Marx (e a 
Freud) e nella consapevolezza 
critica della « pluralita * delle 
componenti di quello che una 
linea tradizionale di pensiero 
definisce «soggetto». forzan-
done. a danno del molteplice 
che e la sua reale ricchezza, 
una concezione unitaria e ver-
ticalistica (al cui vertice stan-
no le 'virtu' riconosciute, cioe 
quelle volta a volta coerenti 
con gli interessi delle classi 
dominant!). E' probabilmente 
su questo terreno che un pen
siero orientato in senso rigo-
rosamente marxista - potra 
trarre. dall'opera di Nietz
sche. molto piu che una serie 
di spunti e di suggerimenti 
per un'ulteriore — e necessa-
ria — ricerca sul significato 
critico della famosa espressio-
ne di Marx (nella sesta Glossa 
a Feuerbach) secondo cui 

11'essenza umana... d l'insieme 
dei rapporti sociali» e sulle 
sue conseguenze per una con 
cezione non astratta della « in-
dividualita > 

Michelangelo «in mo vimento» 
Nei « Classlcl dell'arte Rizzoll» e uscl-

to questo mese il volume ((Michelange
lo scultore», introdotto da scrittl del-
Tartista e coordinato da Umberto Bal-
dini. II libro ha una vasta e assai ben 
curata iconografia. Alcune opere, come 

questa che rlproduciamo, sono state fo-
tografate da diverse angolazioni in modo 
che se ne ha una visione «in movimen-
to », lo stesso movimento che compie il 
visitatore del musel e gallerie per os-
servare una scultura. II David, conserva-

to a Firenze nella Gallerla dell'Accade-
mia, rivela in queste foto un'espressione 
mutevole, via via piu intensa, espressio-
ne che dtfficilmente e possibile cogliere 
« dal vivo ». « Michelangelo scultore », ha 
115 pagine, costa L. 1800. 

STUDI DI STORIA SOCIALE 

L' uomo medio britannico 
fra il 1929-'30 e la guerra 

Un'indagine della societa inglese nell'arco di dieci anni - II confronto fascismo-antifascismo - Nuoce 
al libro la mancanza di una visione organica dei grossi problemi economici e politici di quel periodo 

Mario Spinella 

N. BRANSON e M. HEINE-
MANN « L'lnghilterra degli 

anni Trenta», Laterza, 
pp. 444. L. 6000 

Indubbiamente viene da 
questo lavoro una immagine 
assai ampia ed artlcolata del
la societa inglese, negli anni 
che vanno dalla grande crisi 
economlca del 1929 alio scop-
pio della seconda guerra mon-
diale. Nella prefazlone le au-
trici scrivono: a CI interessa-
vano in primo luogo la vita 
quotldiana e II modo dl pen-
aire del popolo britannico ne
gli anni trenta, 11 suo livel-
lo di vita, il lavoro. la casa. 
la scuola; ci interessava quel
lo che accadeva ad una per
sona comune se si ammala-
va o aveva un bambino e che 
casa significavano la vec-
ch'a'a la giovlnezza. la disoc-
cupazlone». Ed Hobsbawm. 
neH'introduzlone, osserva che 
questo lavoro rientra nell'am-
bito di quel settore della sto
ria soclale che studia atutti 
gli aspetti della vita e dell'at-
tivita della gente normale, 
cior di coloro che, come in-
dividul, hanno lasclato scar-
se tracce dl se». 

L'opera si apre con la cri
si dei 1929: va sottolineato 
il fatto che nell'Inghilterra li
berate si affronta la situazio-
ne con metodl analoghia 
quellt che sono adoperati nel-
l'llalia fascista, cioe con la 
r'duzione dei salari. degli sti-
pendi e dei sussidl al disoc-
cup&tl. La sconfitta subita dal 
sindacatf nel 1928, con 11 fal-
limentc dello sciopero gene-
rale proclamato in appoggio 
al minatori. incide sulla capa
cita di resistenza della clas-
«e operaia. che e resa me-
no numerosa anche dalla stes-
sa crisi. La situazione ope-
raia e aggravata dalle defe-
zior.l che si hanno al vertice 
del movimento laburlsta. Ma 

j il paragone tra stato Iiberale 
I e fascista. per quanto riguar-
j da i modi di risolvere la crl-
j si. va limltato al piano eco-
' nomico; su quello politico va 

PROBLEMI DELLA SOCIETA' D'OGGI 

I personaggi scomodi 
Un saggio di de Groote e un romanzo, «Foglie di primavera», af-
frontano il delicato tema della follia come fenomeno sociale 

MICHEL RISTICH DE 
GROOTE; « La follia altra-
verso i secoli », Tattilo. pp. 
381. L. 3100 

AARON ESTERSON, « Foglie 
di prima vera » Einaudi. pp. 
310. L 3000 

Scopo del de Groote e quel 
lo. ne banale n6 inutile, di 
mostrare come la follia non 
deve terrorizzare e spingere 
la societa a una difesa repul 
siva. bensi che. specie oggi. 
non bisogna dare la pazzia 
per definitiva e inguaribile e 
che essa va trattata come le 
altre malattie, senza vergogna 
e voglia frettolosa di dtsfarsi 
dei malati confinandoli in 
ghelti segreti e staccati dalla 
societa dei « sant». 

A questo superamento o as-
sorbimento delta follia do 
vrebbero contribulre circo-
stanze che pervengono a uno 
stesso fine per vie diverse: 
ia vasta opera di caratte
re psicologico-soclale-chlmlco-
chlrurgico, il lavoro, 11 man-
tenere 11 malato per quanto 
e possibile in amblentl comu-
ni. l'essere oggi i oonfini tra 
sano e malato molto piu la-

bill dl una volta, 11 che. pa-
radossalmente, rende piu in-
tegrabili i folli, o, che e lo 
stesso, ci rende un po* tuttl 
folli. La pazzia, in sostanza, 
e pure esso male storico che 
la societa deve risolvere non 
nascondendosi gli effetti (i 
malati) ma risalendo alle cau
se (i problemi irrisolti). 

Una conferma a quanto so-
stiene il de Groote ci viene 
dal volume «Foglie di prima-
vera », dove si narra la vicen-
da d'una ragazza — Sara 
Danzig — che, normale fino 
alia adolescenza, diviene in 
seguito svogliata e ribelle a 
un tempo, in perenne lotta 
con la famiglia al punto che 
le vacilla la mente, gravando-
si di terror! e sospetti, con-
giure e rivelazion! di congiu-
re, tanto che prende definitl-
vo possesso nella ragazza la 
convinzione di non essere a-
mata, anzt esclusa e contra-
stata In ogni desiderio. Inca-
pace di sopportare tale awer-
sione al suo lstinto di vive-
re fuori dei pregiudlzl della 
sua famiglia dove regna il 
principlo della « facclata » cioe 
mostrare agll altri d'essere 
una famiglia a posto: un pa

dre obbedito. una madre affet-
tuosa, figli rispettosi e mora-
11; Sara, purtroppo per lei, 
cerca di infrangere questa fac-
ciata: accusa il padre di cbn-
trollarla in ogni minimo at-
to, il fratello d'avere una li-
berta sessuale, tacitamente ac-
cordatagli, a lei del tutto ne-
gata, e diviene cosl Ia scomo-
da testimone della ipocrisia di 
casa sua. Alia famiglia non re-
sta che confessare la propria 
falsita e ossessione moraltsti-
ca oppure sostenere che Sa
ra e pazza. Sceglie quest'ulti-
ma determinazione, aiutata ov-
viamente dagli «errori» del
la ragazza; e chiude Sara in 
manicomio; eliminando con 
essa la coscienza e la col pa, 

Come narrazione del proce 
dimento di elimlnazione dei 
personaggi scomodi, questo li
bro di Esterson e rivelatore, 
cosl come interessa 11 meto-
do: che sono gli altri a farci 
dlventare pazzi ed a costoro 
bisogna rifarsl per cogliere 
la genesi e stabilire la tera-
pia della follia. 

Antonio Sicca 

ricordato che gla nel 1933 ha 
inizlo la ripresa dei sindaca-
ti e che la liberta polltica 
e sindacale, poiche le classi 
dlrigenti temono vlvamente il 
rinnovarsl delle aspre lotte 
del 1926, limita le stesse pos
sibility di compressione del 
salario; e slgniflcativo che 11 
salario reale non venga a di-
minuire nemmeno negll anni 
della crisi piu dura, anche 
se la grave ed estesa disoc-
cupazlone incide egualmente 
sul livello medio di vita del
la classe operaia. 

Le condizloni dl vita dell'uo 
mo comune in quegli anni, 
e non solo degli operai, ma 
anche dei plccoli e medl bor-
ghesi. sono studiate - dalla 
Branson e dalla Heinemann 
in maniera molto accurata. 
LMstruzione e la cultura; le 
case e l'arredamento; 1 tra-
sporti e l'organizzazlone del 
tempo libero sono argomenti 
di cui esse tracciano un qua
dra veramente esauriente e 
vivace. Le autrici mettono a 
frutto un ampio materiale sta-
tist'eo, offerto, oltre che dal
le inchleste govemative e uni-
versitarie, anche da una se
rie d: studi che mostrano co
me in Inghilterra l'interesse 
per la storia sociale non sia 
di data recente. Una sintes! 
come questa, per lo stesso 
periodo. e ancora Impensabi-
le per i'ltalia: lavori del gene
re sonc posslbill solo quan
do l'operosita del singoll ri-
cercatori si pu6 innestare su 
una tradizione di studi e ri-
cerche , .-

^ L'ultima parte deH'opera si 
occupa del confronto fasci
smo-antifascismo: nelle pagi
ne della Branson e della Hei
nemann trovano un forte rl-
l!evo i gruppl mlnoritari. ed 
In primo luogo I comunlsti 
ed i laburistl dl sinistra. La 
loro attivita appare dl fonda-
mentale importanza nel deter-
mlnare la sconfitta del fasci
sta Mosley. Mentre il gover-
no non ostacola se non in 
misura assai limitata le man!-
festazioni fasciste e la poll-
7la mterviene duramente con
tra coloro che cercano dl di-
sturbarlc (Mosley ha consi
stent! appoggi da parte di 
gruppl dell'alta borghesia), e 
mentre i dirigenti laburisti in-
v'.tano ad un confronto «de
mocrat] co». sul piano della 
persuasione, comunisti e 
gruppi di sinistra riescono 
con lc loro parole d'ordine 
a mobllitare Ia piazza, affron-
tando e battendo i fascist! 
nelle strade, con le piu impo-
nenti manifestazioni di mas-
sa che abbia visto l'lnghilter
ra in quegli anni. 

U quadro tracciato dalle au
trici e indubbiamente ampio 
e chiaro. eppure, neU'lmposta-
zione che esse danno alia ri
cerca non tutto e plenamen-
te convincente. Fare la storia 
delta vita quotidiana e Indi-
spensabile, ma e ancora in 
sufficiente, perche si possa da
re una visione completa del 
processo storico. Come osser
va lo stesso Hobsbawm nella 
imroduzione. e come ha piu 
ampiamente argomentato in 
un articolo tradotto recente-
mentc su «Quaderni storici » 
(« Dalla storia sociale alia sto
ria della societa*, aprilegen 
naio 1973) la «storia socia
le » tende sempre piu a dl
ventare storia della societa. 
Si tratta, certo. di un dise-
gno amb'.tloao, dl non facile 
reallzzazlone sul piano pratl-
co, sicche, per 11 momento, 
I'utillU di lavori come que
sto della Branson e della Hei
nemann resta assai grande. 
Non al pu6 perd non osser-
vare che la mancanza dl una 

visione complessiva pu6 ave-
re un'influenza negatlva an
che suiranallsi di situazioni 
specifiche, particolari. II fat
to, per esemplo, che in que
sta opera non vi siano suf
ficient! rlferimentl alia crisi 
de!l'impero inglese di fronte 
alia forza di espansione del-
l'imperialismo economico sta-
tunitense e poi di fronte al-
l'aggressivita di quello politi
co nazista, restringe in misu

ra notevole l'orizzonte della 
ricerca. 

Anche per quanto rlguarda 
11 modo di pensare — e di 
agire — dell'uomo comune la 
crisi deirimpero non fa sen
za conseguenze, cosl come 
non fu senza conseguenze il 
fatto che la grande crisi eco
nomlca investisse l'intero 
mondo capitalistico. 

Aurelio Lepra 

SAGGISTICA 

Nel labirinto 
di Bataille 

« La letteratura e il Male », una raccolta di studi 
offre la chiave per capire meglio il gioco dei 
rapporti che legano lo scrittore alle sue opere 

GEORGES BATAILLE, c La 
letteratura e il male a, Riz-
zoli. pp. 208. L. 3000. 

La littdrature et le Mai, La 
letteratura e il male, apparso 
con la traduzione di Andrea 
Zanzotto. da Rizzoli, e la chia
ve semplice per accostarsi al 
labirintico gioco dei rapporti 
che legano Georges Bataille 
alia letteratura. -

Per quanto dif f icili e a chiu-
se» possano apparire le ope
re di Bataille, ciascuna di es
se ha in realta il suo punto 
di apertura. la fessura attra-
verso la quale la materia let-
terarla fuoriesce per slittare 
su un piano di verso, river-
sandosi nella spaccatura dl 
un'altra opera, rovesciandosi 
in questa. Questi limpidi sag-
gi che Bataille era andato 
pubblicando nella rivista 
« Critique n e che raccolse nel 
1957 appunto sotto il titolo 
La litterature et le Mai, rap-
presentando le escursioni che 
egll com pi nelle opere di al
tri autori. ci indicano una me-
todologia di Iettura attraverso 
soprattutto la scrittura della 
totalita di un'opera. 

Non esiste per Bataille una 
parte artistica divisa dal
la parte teorica. Esiste una 
scrittura che, specchio e rove-
sciamento del mondo, pud 
dare il senso della politicita 
di un'opera In tutta Ia pro-
blematicita delle sue Implica-
zloni. L'autore (e bisogna te-
nerlo presente mentre si Ieg-
gono qui una serie di acco-
stamenti che esulano da qual-
siasl presa dl posizione sche-
matica o volontarlstica: W. 
Blake e il Terrore, Sade e la 
Rivoluzione. Baudelaire e la 
svolta antlcapitalistica, ecc) 
e insieme risucchlato dalla 
sua opera e rigettato da es
sa in queiraltrove che sfugge 
airanalisi delle mlsure esisten-
ti e che e in definitiva cid 
che Bataille chiama il Male. 
Se il Bene e il fine negativo 
deH'umanita, in quanto quel
lo di « conservare la vita (evi-
tare la morte)». 11 Male pud 
coincidere talvolta con il fine, 
• positivo, di accrescere l'in-
tensita della vita*, ma non 
sempre, H Male sfugge ad 
ogni finalita ponendosi piut-
tosto come liberta assoluta, si
mile come tale all'attltudlne 
delllnfanzla, viclno come ta
le alia rivoluzione. 

Cosl ropera di Kafka, che 
dl questa «lnfanzla» e per 
Bataille I'esponente un po' per 
eccellenza, si trova a fare da 
ponte a due problemi che al 

vorrebbero tanto separati e 
dlstinti: quello centrale, del
la rivoluzione, e quello, sot-
terraneo e traversante, del 
male « Apparentemente. scri-
ve Bataille, l'attivita efficace 
innalzata al rigore di un si
stema razionale come il co-
munismo, costituisce la solu-
zione di tutti i problemi». Ma 
una posizione non schematica 
e puramente volontarlstica (la 
stessa che cl evita ogni Iet
tura semplicistlca del rappor-
to scrittore-politica) puo far
ci «rileggere» il comunismo 
come una lunga traversata 
che conosce nel movimento 
operaio i momenti tematici 
di una sovranita non ricaccia-
ta nell'infanzia o di una de-
pense. di una vspesa impro-
duttiva» che e quella in fin 
dei conti che continua ad op-
porre uno sciopero alia capa
cita di riassorbimento di un 
capitalismo aggiornato. 

I rapporti tra letteratura e 
politica, tra Proust e la sua 
opera e Proust e il sociali-
smo di Jaures. si complicano 
cosl di tutta Ia riflessione che 
percorre I'intera opera batail-
leana da La part maudite {La 
parte malcdetta, Bertani 72) 
a L'impossible, alia • c Sum-
ma ateologicas. E La littira-
ture et le Mai trova il suo 
corrispettivo «complesso» in 
un'altra opera di Bataille, an-

ch'essa da poco tradotta in Ita
lia presso 1'editore Bertani da 
Franco Rella e Giuseppe Ser
toli: L'abate C, L'abbe C che 
in francese e anche 1'A.B.C 
la scrittura quindi, ma an
che l'«abscess, rascesso, la 
* materia », che impedisce o-
gni sistemazione formalistica 
o strutturale dell'interpreta-
zione. E allora seguire que
sto apparente gioco dl rlnvii 
in cui diari parallel! non so
no tuttavia sovrapponibili ma 
of f rono anzi uno a scarto » che 
li rende totalmente eteroge-
nei l'uno aU'altro benche I lo
ro autori si appartengano e 
in parte coincidano anche in 
una stessa persona che pud 
essere se stessa o anche la 
somma degli altri, e piu che 
cercare una chiave di Iettura, 
una soluzione, ma e sperl-
mentare 1'assenza di soluzio
ne, e quindi non chiudere, 
ma aprlre at rapporti tra let
teratura e politica, tra intensl-
ta creativa e rivoluzione, una 
serie di possibility che solo Ia 
presenza eterologica e altra 
dell'/mpossfbfle, pu& Ingravl-
dare di event!. 

Sergio Finzi 
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EDITORI RIUNITI 
Le pagine piu significative della Resistenza 

e della lotta contro il fascismo 

L0NG0 
Sulla via dell'insurrezione nazionale 

Biblioteca del movimento operaio Hallano • pp. 384 • L. 2.500 • 
Attraverso i document! politici e gli scritti sulla stampa clan* 
destina, la prima storia della Resistenza scritta dal coman* 
dante generate delle Brigate Garibaldi e vice-comandante del 
Corpo Votontari della Liberta. 

GURIEL 

Scritti 1935-1945 
Biblioteca del movimento operaio italiano • 2 voll. -.pp. LX-688 • 
L. 4.800 • Lettere, saggl. articoli: la piu viva testimonianza 
della battaglia ideale e politica del grande dirlgente e orga-
nizzatore del Fronte della gioventii. 

SECCHIA 
I comunisti e I'insurrezione 

Biblioteca del movimento operaio italiano • pp. 400 • L. 3.000 • 
la politica del PCI e degli altri partiti nella guerra partigianat 
una documentazione essenziale per la storia della Resistenza. 

MASSOLA 

Memorie 1939-1941 
Biblioteca del movimento operaio italiano • pp. 144 • L. 1.200 • 
L'attivita clandestina in Italia e nell'emigrazlone dell'organi* 
zatore dei grand! scioperi del marzo 1943. 

BA1TAGLIA-GARRITAN0 
Breve storia della Resistenza italiana 

Letture - pp. 238 • L. 1.000 • Una sintesi utile e rigorosa degli 
avvenimenti che vanno dal 25 luglio 1943 all'insurrezione 
nazionale. 

CERwI-mCOLAI 

I miei sette figli 
prefazione di M. A. Manacorda • Letture • pp. 158 • L. 700 •_ 
La vita, la lotta antifascista e il sacrificio dei sette fratelll 
Cervi. Un libro che ha raggiunto la tredicesima edizione • 
un milione di copie vendute. 

KATZ 

Morte a Roma 
XX secolo • pp. 276 • L. 1.500 - La successione drammatica 
delle azioni che condussero all'eccidio delle fosse Ardeatine. 
nella precisa ricostruzione di un giovane studioso americano. 
autore di « Sabato nero ». 

DE JAC0 

Le quattro giornate di Napoli 
Letture • pp. 324 • L. 1.200 • Una documentata rievocazione 
della Resistenza napoletana che ripropone II tema della par* 
tecipazione dei giovani alia lotta per la liberta e I'indiptn* 
tienza del paese. 

SECCHIA -FRASS ATI 

Storia della resistenza 

la prima storia completa della guerra d: liberazione in Italia, 
1943-1945 - 2 volumi rilegati in balacron, 1.024 pagine; 2.000 
fotografie e cartine, L. 25.000. 

Q Vi prego inviarmi i due volumi della « Stcria della 
Resistenza - che pagherd in contrassegno al rice-

" vimento del pacco. 

Q Desidero ricevere ta visita di un vostro produttore 
per I'acquisto a rate deH'opera. 

Cognome . 

Indirizzo completo 
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Ritagliare e inviare In busta chiusa o incollare su car̂  
tolina postale intestando a: Editori Riuniti. viale Regina 
Margherita 290 - 00198 Roma. II pegamento awerra 
alia consegna. Le spese di apedizione »ono a canco 
della casa editrice. 
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