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SCRITTORI STRANIERI 

Gli o s s e s s i d i A r l t 
Continua e si conclude con « I lanciafiamme » la vicenda dei « sette pazzi » • Un narratore di genio, 
violento e tetro, impegnato in un viaggio dentro le viscere dell'orrore urbano e della demenza sociale 

ROBERTO ARLT, a I lancili-
f i amme», lìiiinpliinl, [)-,). IH-. 
L. 4 .101) 

In quel libro pi 'Ue^olo e 
«n 'a iCinanU' eli J o s e Dunoso 
clic ò n'istoria personal rie.' 
•i binim * si concede a Rober
to Arlt a p p e n a una ci tazione 
fret tolosa, b u t t a t a là con una 
c e r t a suff ic ienza: e la cosa 
non scandal izza , solo che si 
pensi alla d i s ianza s idera le 
elle s e p a r a Uh univers i dei 
d u e scr i t to r i . In compenso , 
nel vivido profilo del roman-
7iere n ruen t ino (natii a Bue
nos Aires nel Ululi, di p a d r e 
t edesco e di m a d r e triesti 
n.i. e mor to ;)ovei'o e isolato 
nel llJ42i p r e m e s s o alla «. '11-
zinne i ta l . ana de / notte t><i::i 
J u a n Car los Onetti ha scrit
to : « C o n t i n u i a m o ad esse re 
p r o f o n d a m e n t e , de f in i t ivamen 
t e convinti che se un abi
t a n t e quals ias i di ques t i umi
li lidi è m a : Riunto ad avvi
c i n a r s i a l la genia l i t à l e t t e ra 

r ia , ques t i a w v a nome Ro
ber to Arlt <-. I.a s t a n g a l a al 
« divino ^ Borges è quasi pla
tea le , sotto l 'ombra eh un ' in
nocente obie t t iv i tà . E in effet
ti se qua lcuno aves se voluto 
i nven t a r e un aliti Borges di 
s t a t u r a pari al r iva le , non 
a v r e b b e potuto t r o v a r e e sem
p la re migl iore di ques to na r 
r a to re s regola to e flu
via le , violento e te t ro , im
pegna to senza soste in un 
viaggio den t ro le v iscere del
l ' o r ro re u r b a n o e del la de
menza socia le , v is ionar io e 
apoca l ì t t i co e p p u r e c a p a c e d i 
incredibil i dolcezze, di lene-
rezze l ace ran t i , e la cui uni
ca e leganza e r a quella di una 
intel l igenza c inica e bef fa r 
d a , perf ino super io re al peso 
della sua d i speraz ione . 

t . 'Argen t ina , si sa . è un pae
se di immigraz ione , e p roba 
b i lmente il f enomeno sociale 
e sp i r i tua le di Buenos Aires , 
che nello spazio di c i n q u a n t a 
ann i è p a s s a t a d a duecen to-

j mila a otto milioni <h .ibHan-
I ti è unico al mondo. Buenos 
| Aires (v. Borges ) è una cit-
J là metafisica. Dice bene Kr-

nesto S à b a t o : « Se il m a l e 
I metaf i s ico è to rmentoso per 
. un europeo, esso lo è doppia

mente per un a rgen t ino , poi-
ì che se l 'uomo è t r ans i to r io a 
; Roma , lo è molto di più qui 
' dove abb i amo la sensazione 

di v ivere ques ta es i s t enza pas
s e g g e r a c o m e in un a c c a m 
pamen to in mezzo a un ca t a 
c l i sma un ive r sa le , senza quel 
r i p a r o del la e t e rn i l a che lag
giù è la t rad iz ione millena
ria ». 

Ind i f fe ren te e senza pa t r i a , 
l 'uomo bonae rense s e m b r a vi
v e r e nel la c i t tà m o n s t r u m co
m e in un a lbe rgo . 

Anche Arlt ha vissuto que
sta vi ta , t r a redazioni di gior 
nal i . bistrot*, miserab i l i , quar 
tieri di ma lav i t a , r i trovi di 
anarch ic i s e m p r e a un passo 
dal p rec ip i t a r e , da l la cospi ra
zione poli t ica, nel la p u r a c r i -

STORIA DELLA LETTERATURA 

Intellettuali e 
potere nel '600 

A. ASOR ROSA, La cultura 
della Controriforma, Laterza, J 
pp. 247, L. MIX). I 

La. « L e t t e r a t u r a I t a l i a n a [ 
L a t e r z a » d i r e t t a d a Car lo Mu- ! 
s c e l t a s t a ovv iandos i a l la con- ', 
cll islone, e s a r e b b e o r m a i q u a | 
òt g i u n t o il m o m e n t o d i ten- ! 
t a r e un bi lancio compless ivo . 
d t q u e s t a Impresa ed i to r i a l e . 
Nel f r a t t e m p o essa n o n cessa I 
d i so l l ec i t a re il r ecensore a | 
u n c o n f r o n t o parz ia le con le ì 
sugges t ion i che p r o v e n g o n o I 
da l le s ingo le opere via \ la 
p u b b l i c a t e : In q u e s t o cu-o . 
poi , il vo lume d! Asor Ro- j 
sa . e la r i cos t ruz ione com
pless iva del Se icen to cui e s | 
s o d à avvio , h a n n o susc i ta - , 
t o un d i b a t t i t o a b b a s t a n z a in-
c o n s u e t o per un tes to di cri- ' 
t i ca l e t t e r a r i a . ' 

La crisi de l Klruw>cimt;uo. j 
secondo l ' au tore , IMI p o s t o gli | 
mtel le t tuf t l l de l "600 eli f ron te 
a u n p r o b l e m a c ruc ia l e , a un I • 
l ivel lo nuovo di consapevole?.- I 
z a : « quel lo de i r a p p o r t i f ra 
In t e l l e t t ua l i e po t e r e , i r a so
c i e t à e c u l t u r a »; t u t t e le vi
c e n d e d t q u e s t a e t à r i f l e t to 
n o , q u e s t a a n s i a con l 'olimpi
co d i s in t e re s se de l la c u l t u r a 
u m a n i s t i c a , q u e s t a ansit i d : 
col locazione In un q u a d r o so
cia le e i s t i tuz iona le . P e r ciò 
a p p u n t o u n o r g a n i s m o c o m e 
la Chiesa « capace di fonde
r e ne l s u o s e n o In te l l e t tua l i , 
po te re , soc ie tà e cu l t u r a , do
veva a s s u m e r e nel con f ron t i 
de l l a d i sg regaz ione c i rcos tan
te tuia forza d ' u r t o e Ins ieme 
d ' n t t r a z l o n e fo rmidab i l e ». 

Ne l l ' amb i to de l la Cont ro r i 
fo rma , n o n solo gli Intel let
t ua l i r i t r o v a n o u n a coscienza 
de l l a co l le t t iv i tà , m a si tea-
lizza a n c o r a u n a omogeneizza
z ione ideologica in senso, pe r 
cosi d i r e ver t i ca le t r a le 
class i d o m i n a n t i e le classi 
s u b a l t e r n e , s u p e r a n d o d u n q u e 
u n a f r a t t u r a che aveva pro
f o n d a m e n t e c a r a t t e r i z z a t o 11 
s a p e r e laico t r ad iz iona le . Sof
fre cosi u n a visione del mon
do compless iva , r icca d i ar
t icolaz ioni e a n c h e d i con t rad 
dizioni i n t e r n e , m a capace d ' 
un i f i ca re e f f i cacemen te 1 mol
tepl ici livelli della e- p rienvn. 
d a l l a coscienza poli t ica al la 
so t t i l e i n t ro spez ione psicologi
ca , e c a p a c e P e r t a n t o d i In
ves t i r e o r g a n i c a m e n t e l ' inte
ro co rpo socia le con un .egu-
m e di so l ida r ie tà . 

Q u e s t a in breve la tesi dt 
Asor Kosu; ne si può n e g a r e 
c h e essa a b b i a u n a s p i c c a t a 
Xorza d i provocaz ione , il suo ! 
'000 s i colloca ambiz iosamen- ' 
t e al c e n t r o de l la n o s t r a s to- ~ 
r i a l e t t e r a r i a In c o n c o r r e n z a I 
q u a s i con lo s c h e m a classico 
c lesanc t l s iano . come u n a so r t a 
di e t à « o r g a n i c a » c h e si con
t r a p p o n e per un verso al la 
a s t r a t t a compos iz ione u m a n i 
s t i c a de l s a p e r e , per l 'a l tro 
ve r so condiz iona , con la su:., 
s o l i d i t à d ' i m p i a n t o , gli svi
l u p p i successivi de l la n a s t r a 
c u l t u r a . La r i n u n c i a alle lu
cili p regiudiz ia l i ideoiogicne, 
e l v h a n n o c o m p r o m e s s o pe r 
lungo t e m p o l a c c o s t a m e n t o 
c r i t i co a ques to secolo, con
i e n t e a d Asor Kosu di sot io-
l . n e a r e e n e r g i c a m e n t e l 'ori
g i n a l i t à d i u n a espe r i enza uni 
vo pecu l i a r e e p r o m u o v e u n 
notevole I m p e g n o d o c u m e n t a 
r lo e filologico, e s e r c i t a t o 
s c r u p o l o s a m e n t e su un venta
glio assai a m p i o d i f igure 
e d i episodi . P rop r io di qui 
n a s c o n o t u t t a v i a a l cune obie
zioni Imo t iva t e , del res to , oal-
l ' i n t e re s se m e d e s i m o del li
bro»: non sono poche . n t a ' t l 
le t igure , come ad e sempio 
è il caso d i C a m p a n e l l a , i r r 
e t i i non riesce a r i c o n d u r r e 
: a modo persuas ivo a l .o .-t ra
m a proposto . Cer to , c.^e so 
no cond iz iona t e dal cl ima oel 
la C o n t r o r i l o r m a . m a per con-
t r a s t o e non per e )i--"n.-,0-
s o s t e n e r e a n c h e a ques to pro
posi to la p resenza eh un i a p 
p o r t o o rgan ico r ^ r h l a d i ess"-
re un po' b i z i n t m o e d in t ro

du rc i n" l la e l a . ì t c a no t t e di 
Sche l l ing . 

Qui va for i* i n J . v i d u a t o lo 
».v>tjtto più problenia t : JO del 
Iti r . cos t ruz ione di Asor Ito 
Sa. dove a n c h e gli e l e m e n n 
#terog*'!iei eli un p a n o r a m a 
^UanUt ma i i t aw o e v a n e -,Lio 

c o n v e r g o n o In u n a teleologica 
coerenza d ' In s i eme isla p u r e 
s c a n d i t a in u n a sc r i c d i t a p 
pe c rono log iche ) : si sa reb

be t e n t a t i di p a r l a r e , in ana 
logia con il c o n c e t t o di « for
m a z i o n e economico-socia le », 
di una « fo rmaz ione cu l tu ra 
le ,> ve ra e p ropr i a , messa a 
luoco a t t r a v e r s o un uso vaga
m e n t e su r r e t t i z io e a volte pa
radossa le , de l le c a t ego r i e 
g r a m s c i a n e . E' forse abba
s t a n z a cur ioso c o m e Asor Ro
sa f inisca cosi pe r Isolare 
c e r t e a f f in i tà c h e accomune
r e b b e r o d isc ip l ine In te l le t tua l i 
d ive r se , qua l i le omologie non 
del t u t t o c o n v i n c e n t i Ipotizza
te t r a la poet ica ba rocca ( la 
n u o v a e p i s t e m o l o g l a scient i f i 
ca, a d a n n o del le conness io
ni p rofonde che, In q u e s t o 
caso, i n t e r c o r r o n o f ra l'eser
cizio r e to r i co e la n u o v a co
sc ienza profess iona le de l let

t e r a t i , so r t a a s u a vol ta d a 
un diverso e più sp reg iud i 
c a t o r a p p o r t o con 1 p rop r i 
c o m m i t t e n t i . S e m b r a t ioo ra 
c h e venga a s m a r r i r s i insom
m a il senso del la ba t t ag l i a 
c o m b a t t u t a nel 'K00, propr io 
porche si pr iv i legia la pre-sen-
•/t\ di un tessu to i s t i t uz iona l e 
onnlpervas ivo , r i s p e t t o a l la 
n a t u r a specif ica del le posizio
ni Ideologiche e del le funzio
ni profess ional i che In esso 
t r o v a n o luogo. 

A n a l o g a m e n t e l ' ipoteca che 
la c u l t u r a de l l a Cont ror i for 
m a lascerebbe su l l e e t à a ve
n i r e ci .sembra per cer t i ver
si e s a g e r a t a : ma , r i p e t i a m o , 
ques t i ril ievi m i r a n o m a g 
g i o r m e n t e a s o t t o l i n e a r e la 
r i cchezza del le Impl icaz ioni 
me todo log iche c h e n o n gli 
even tua l i « d i r e t t i » del l ibro. 

Franco Brioschi 

SCIENZE 

Per conoscere 
la biologia 

H. CURTIS, « Invito alla bio
logia », Zanichelli, pp. 176, 
L, 3.200 

Se si vuol c o m p r e n d e r e co
sa è la biologia m o d e r n a bi
s o g n a d a p p r i m a conosce re 1 
d ive r s i f a t to r i c h e Inf luenza
no e r e g o l a n o la v i t a s u l no
s t r o p i ane t a , qua l i la biosfe
ra , gli ecos i s t emi , l ' Interazio
ne t r a gli o r g a n i s m i , la va
r i a b i l i t à de l l e popolazioni na
t u r a l i , la d i r ez ione dell 'evolu
zione. 

Ta l i conoscenze s o n o le pre
messe f o n d a m e n t a l i appro 
fond i te in q u e s t o l ibro, no
tevole per la s u a e s t r e m a 
scorrevolezza e luciditi! , d a 
H e i e n a Cur t l s , u n a specia l i 
s t a de l l a d ivu lgaz ione sclen-
t . i ica . 

P u r r a p p r e s e n t a n d o q u e s t o 
1 vo lume solo un approcc io pe r 
' i n t r o d u r r e t emi d i più a m 

pio resp i ro , c o m e la forza 
| de l la se lez ione n a t u r a l e , lo 
1 a d a t t a m e n t o . Il c o m p o r t a m e n 

to sociale, le press ioni selet
t ive c h e h a n n o d a t o o r ig ine 

l a l l e v a r i e specie , v iene so t to
l inea ta , c o m e mot ivo di fon
do, la necess i t à d i cons idera
re la spec ie u m a n a ne l l a s u a 

g ius t a d i m e n s i o n e , come par 
te i n t e g r a n t e de l r e g n o an i 
m a l e e de l r e g n o v iven te In 
gene ra l e . 

La evoluz ione biologica e 
c u l t u r a l e de l l ' uomo , lo coin
volge in u n a spec i f ica respon
sab i l i t à d e l l ' a t t u a l e c r i s i eco
logica, ne l la n e c e s s i t à d i t ro
v a r e la so luz ione del proble-

j m! più p r e s s a n t i , qua l i la fa-
I m e nel m o n d o , l 'esplosione 
] d e m o g r a f i c a , la s i cu rezza so-
I ciale , l ' i m p o v e r i m e n t o del

l 'ecosis tema, i 
In ch i ave e s t r e m a m e n t e a t - j 

tua le , t r a l a s c i a n d o gli aspe t 
ti m e n o accessibi l i de l l a bio
logia, H e i e n a Cur t i s a f l r o n t a 
ques t ion i sc ien t i f i che di g ran- \ 
d e In teresse qua l i l ' imzxirtan- , 
za de l la d i m e n s i o n e de l l a pò- i 

• polazlone. l ' ag r ico l tu ra e 11 
, suolo, l 'evoluzione nel l 'ani- i 
1 b l en t e c r e a t o d a l l ' u o m o , 1 mo- [ 

tivl pe r i qual i la v i t a h a 
j c o n t i n u a t o a t r a m a n d a r s i s u l 
i n o s t r o p i a n e t a per più di 3 | 
I mi l i a rd i di a n n i ed i mot iv i i 
[ per 1 qual i ogn i e c o s i s t e m a i 

c o n t r o l l a t o d a l l ' u o m o h a rag- ', 
g i u n t o u n a s t ab i l i t à In t r lnse- , 
c a m e n t e p reca r i a . 

Laura Chitt i 

FUMETTI 

L'alternativa 
dei «freaks» 

GILBERT SHELTON, « Le 
avventure alternative del fa
volosi Freak Brorhpr* », Ar
cana Kdilrice, L. 3000. 

Le più d i v e r t e n t i n v v e n t u -
r e de i Frcak Brothers, e ro i ; 
de l l 'umetto o m o n i m o c h e Shel- , 
ton d a l 'tì» d i s egna per venti- | 
c i n q u e x iornul l undergraund [ 
. s ta tun i tens i , c o m p a i o n o per la 
p r i m a volt-a in I ta l ia in quo- ! 
s t a a r l o l o ^ l a , dove viene ri- I 
c r e a t o . In ch iave i ronica, il 
c l ima controcultura le, vissu
to per . sonulmento d a l l ' a u t o r e , I 
a n i m a l o dai nipotini d' K e \ 
rouac e G m l x r s ; delie me 
t r o p o h a m e r i c a n e . 1 qual i ri
so lvono la confusa percezione 

i delle contvadcU/lonl di u n a so 
i c te tà ta rdo-eapl tn l t s t ica in 
I u n a anxu.sta ed e s a s p e r a t a 
I l a t t a di piccoli « rupp i c o n t r o 
| a i e j m is t i tu t i s o v r a s t r u t t u r a -
, 1. cotr.o la Iam,„'l la o la po-
I t u i a . 
! Con f u o e ! appnrizton' . ne l la 
1 vi ta de ; freak* del la Banda 
] [{casotti, d: Topolino, Braccio 

dt Ferro. Charhe lirotvn. 7,oet 
I Wnitrop. s h e l ton con t i nua 
I imene la d e r i l i o n e de l fumet-
I to a m e r i c a n o <dntegrato>., 
| i n ' a i a t a con la sua p r i m a 
, e rea / Ione del '<S2 un m a t a • 
1 l e t t o a l a to , m a n c a t o Suj>er-

mun utaw m'id arder». 
P e r tfli «spinell i» di cu! 1 

freaks a b u s a n o , d a p a r t e del
l ' au tore non vi e nò moral i 
s m o r*e apologia , semplice
m e n t e uno s g u a r d o d ive r t i t o 
sul le t . tmva; janU s i tuaz ioni 
d e t e r m i n a t e d a ques t i sch ia
vizzati del «sogno». Uà grafi
ca , che in cer t i pascsi r i c o r d a 
R. C r u m b — Il d i s e g n a t o r e 
del u a t t o e ro t i co Frttz - - nel-
n n s ' e m e a c q u i s t a u n a p iena 
a u t o n o m i a . 

Ut) d iscorso a p a r t e m e r i t a 
la t r aduz ione e 11 tagl io edi to
r iale d a t o al fumet to ne l la 
vers ione i t a l i a n a , in cu: viene 
fa t ta — ci p a r e - - una tr tv 
•sposi/ione meccan ica de l la 
«altem*Ulvlt;v> dei freaks da-
2li USA tdove è i l a discuti
bile t a l l ' I t a l i a , In cu : anz-1 vie
ne acc resc iu t a a c o m i n c i a r e 
dal t t o l o che a l l ' o r ig ina r io 
<I favolosi zazzerut i F r e a k 
Rro thers» p r e m e t t e un ambi
guo « I y a v v e n t u r e a l t e rna 
t ive dei », per ]X)i c a d e r e 
p e r a l t r o nella ridicoli! e fru
s ta prc>enta / i r* ie di poliziott i 
mode in Stali/ che d icono 
' K o t t n n a m i s e r ' a ' » o «Nul la 

t r o v a i ' » , c o m e nella peggiore 
p roduz ione lume*Ust ica 

Lillo Gullo 

iiiitiaiiià, InU'l'eiiu.ilu ribelli ' 
che si cons iderò per luttn la 
vita legato ai destini del la 
s in is t ra a rgen t ina e mondia le 
egli i nca rno quasi mi t icamen
te lo scr i t to re popolare (non 
populista I. l 'evers ione della lo
gica e d,>| c o m p o r t a m e n t o ae 
eredi ta t i p r e s s o i var i poter i 
politici o cu l tu ra l i . l 'ar
t ista clic t r a la mondan i t à 
cosmopol i ta della zona di Flo
r ida ( f requen ta ta ad e sempio 
da Borges e Bioy C a s a r e s ) 
e il r ione di lineilo, dove 
a v e v a n o sede s indaca t i , p r u p 
pi ana rch ic i , piccole t ipogra
fie, cel lule comunis te e dove 
p r o s p e r a v a tut ta una uma
nità « contro ». sceglie senza 
esi tazioni il secondo. 

Km dal 11(20, con II gio
cattoli! rabbioso clic è il suo 
pr imo romanzo , ques ta uma
nità e n t r a nei libri di Arl t 
pe r non usc i rne mai più. bru
c i a t a nel gorgo incandescen
te di un l inguaggio tu t to in
ven ta to sulla s ch iuma del ger
go dei bassifondi , di una po
tenza prodigiosa, e che gli 
immancab i l i c ruscan t i (che 
non sono e v i d e n t e m e n t e tina 
nos t r a specia l i tà e sc lus iva ) 
non hanno a n c o r a smosso di 
t r o v a r e g r eve , sporco o per
fino scorre t to . 

Di ques to sc r i t to re , ce r to 
t r a i mass imi au to r i di lin
g u a spagno la di tutt i i tem
pi, a b b i a m o in i ta l iano o l t re 
al lo splendido r accon to intito
lato Le belve (Las )eras, nel
la va l lecch iana antologia La
ttilo americana) invidiatogl i 
da Onett i , i due principal i 
romanzi , tutt i e due editi da 
B o m p i a n i : 7 sette pazzi (192fl) 
e l lanciafiamme (l 'JUli, che 
cost i tuiscono una dilogia se
p a r a t a m e n t e illeggibile, t an to 
l'itti sono i reciproci r i m a n d i . 
le interconnessioni e le epifa
nie. Si t r a t t a , clil'atti, di una 
a l luc ina ta e lucidiss ima odis
sea nel ven t r e più profondo di 
Buenos Aires , che si svi lup
pa t ra storia e c ronaca (so
p r a t t u t t o c r o n a c a n e r a ) nel 
g i ro di pochi g iorn i , incre
d ib i lmente movimenta t i m a 
che espr imono sol tanto , a l la 
fine, una immobil i tà mor tua
r i a , un t r ag i co ed e t e rno non 
e s s e r e . 

I c r imina l i , i d e m e n t i , i 
d r o g a t i , lo pros t i tu te , i ma
gnacc i a , i sognator i , i mis t i 
ci , i teosofi del la poli t ica e 
della r ivoluzione di Arl t so
no gli ossessi del la al ienazio
ne c o n t e m p o r a n e a , i solita
ri inguaribi l i il cui des t ino 
è u lu la re in un dese r to g re -
nito d i milioni d i e s se r i u m a 
ni. Al confronto, i k i l lers di 
H e m i n g w a y paiono pa l l ide 
c o m p a r s e di Hollywood. L a 
a r i a di de l inquenza che si r e 
sp i r a nei romanz i di Arl t tro
va corr i spet t iv i possibili solo 
in Dostoevski j e in F a u l k n e r . 
La loro tens ione è quas i in
sostenibi le , la perf idia del 
g r a n d e mago è sp ropos i t a t a : 
nel suo d e l i r a n t e crogiuolo, 
a t e m p e r a t u r e incandescen t i , 
t r ovano la mor t e , s i s temat ica
m e n t e violenta, tutt i i suoi 
pe r sonagg i : il Ruff iano Ma
linconico, l 'Astrologo c a s t r a 
to che sogna di r ea l i zza re 
una società nazi -comunis ta , il 
s adomasoch i s t a B a r s u t , il mi
stico E r g u e t a . il t r uce Uomo 
d i e v ide la Leva t r i c e . l 'Av
vocato, le loro donne infeli
ci e corro t te , Inf ine, Krdo-
sain, il fragile g iovane schiac
c ia to dal la angoscia e da l le 
f rus t raz ioni , che si lascia usa
re col suo ta lento di invento
re da l l a volontà di potenza 
del l 'Astrologo, fino a diventa
r e un assass ino senza r imors i . 

Del 1929 è a n c h e Gii indi / /? -
remi di Morav ia , cons idera
to l ' an tes ignano del romanzo 
es i s tenz ia l i s ta . Quello dello 
scr i t to re romano è un esi
s tenzia l ismo « f r e d d o » quan 
to « c a l d o » , anzi incencl .ano 
è quello di Arlt . I se t te paz
zi che nel buio l ampegg ian te 
del le loro ment i s t r avo l t e con
cepiscono una società di ugua
li d a rea l i zza re m e d i a n t e lo 
s te rminio di milioni di indivi
dui coi g a s asf issiant i e la 
g u e r r a bat ter iologica , pensan
do di f inanziare la loro impre
sa con la c reaz ione di Lina 
ca t ena di bordell i , e discuto
no di Lenin e di M a r x , di 
Mussolini e di Hit ler , di co
munismo e eli capital i -ano, di 
i|>oteticlie s t rag i e di gest io
ne dei lupanar i con lo s tesso 
a r d o r e schizofrenico, hanno 
tutti una loro l'olle d igni tà , un 
loro supe rbo e frenet ico can
d o r e . 

In un mondo d i spe ra to , «di
cano la loro vita senza j r r e -
I rn re di un pas so : p a r i e an 
che essi , come sa bene Arlt. 
di quella a t roce violenza * ra
zionale ^ che si ch iama Ca
pitale, L ' eno rme pietà del lo 
scr i t to re non li pe rdona , li la
scia invece ag i re nel loro IUO-
Io di vi t t ime carnefici senza 
b a t t e r e ciglio, fino al l 'u l t inia 
fa ta l i tà , che è In ca tas t ro fe . 
La storia moderna , individua
le <• col let t iva, urla in quest i 
libri con una l'orza immagina
tiva e cr i t ica eccezionale ; le 
* best ie » di Arlt c r e p a n o non 
già della loro follia, delle lo
ro man iaca l i p e r v e r s i t à , m a 
del la bes t ia l i tà sociale di cui 
sono finii. 

Mario Lunetta 

FILOSOFIA 

La novità di Hegel 
Una lettura caratterizzata dalla esigenza di mettere continua
mente a confronto il discorso hegeliano con la « tradizione » 

All 'opera di B e r n a r d o Bel le t to (1721-17H0), è ded ica to 
n u m e r o 78 del la col lana « L ' o p e r a c o m p l e t a i edi ta da Rizzoli. 
Un p e n e t r a n t e sagg io di E t t o r e C a m e s a s c a in t roduce il 
vas to se t to re iconograf ico de] d i i igent iss imo " vedut i s ta " . 
Il vo lume cos ta L. 2.5IX). NELLA F O T O : p a r t i c o l a r e di un 
dipinto del Bollotlo. 

M. RIEDEL, « Heoet trn tra
dizione e rivoluzione », tr.ul. 
<• inlrod. 'li K. Tota. 1 a'er-
/n, pp. XMV 1S1I. 1. H 10(1 

La t raduzioni ' , iaì :an.i int
imi , imenle cui'.ita da E To
ta ) dei saggi di Riedcl sulia 
F i loso / io del diritto di Hegel 
va cer to va lu t a t a posit iva
men te . Autore già nel '85 di 
un l ibro su Teor ia e orassi 
nel pensiero di Hegel, Rie-
del si è venuto special izzan
d o s e m p r e più in un se t tore 
ben d e t e r m i n a t o di r i ce rca , 
come d imos t ra , t r a l 'a l t ro , il 
suo ins is tente r i t o rna re sul 
la t ema t i ca della « società ci
vile » in Hegel , nonché il suo 
in te resse pe r la problemat i 
ca economica e politica degli 
scrit t i hegel iani . Allievo di 
Loewith, Riedcl si d imos t ra 
tu t l ' n l t ro che insensibile agli 
stimoli provenient i da l le in
te rpre taz ioni hege l iane di Lu-
k à c s , Weil e Ri i t e r . 

Ciò c h e . pei-,litro, c a r a t t e 
rizza la le t tura hegel iana di 
Riedel è l 'esigenza di m e t t e r 
con t inuamen te a confronto il 
d iscorso hegel iano con In 
<r t radiz ione ». onde r i l eva rne 
in m a n i e r a più dec isa la no
vi tà , la « l 'ottura » v e r a e pro
pria , Ciò consente a Riedel 
— graz ie a n c h e a una note
vole capac i t à ana l i t i ca e a un 
a p p a r a t o filologico r imarche 
vole — di consegu i re risul
ta t i s toriografici in te ressant i 
e dai qual i s a r e b b e dannoso 
p re sc inde re . M a ne segna , in
s ieme, un po ' il l imi te : che 

si inii'i in'l . . ire iì<'l p. i i n - , 
rial I ini-,mie il; s jur i ia iv la I:-
ìo-nf ,i ( , ,n s" o.i i-.i E i.i 
pili , ' agii ,unto l'Ile tale In.i,-
te s palesa aiiciira più dn . i -
l'.inieir..' !,i i l i ' \ i ' 1 U i l n v si 
è e mi'iit .n,. un i U'iu.i' , he 

j P'Ù '• S ( , | l | , | l l ' l ,. ; t u H--I.I l.'l 
j !*•:• i s ,,; , . , , w ,, . de! li.TI) 

— su llegi I i' M. i r \ . che ora 
I si ieg^e ne! v i , u n i r Ni/s-fcm i 
t unfi (ie-cìi'clitr. id i tu ouo 
I anni or son., d.i S u h r k a m p i . 

Beninteso, il penco lo < m | 
| si ,'. aecenn.i ; . i è in ^ a r t e l 
I p r e s e n t e allo siessn !! i del. I 
I il qua le nuli c a s u a l m e n t e g.à ' 

Dieci anni 
della collana 

economica 
« Garzanti » \ 

Con un saggio .stor:co-li-
losolK'O di Lukàt ' s . « Teo- i 
ria de , r o m a n z o » i p p . 224. \ 
L, 9301, ' (L inguagg io e mi - | 
to " d: Ca^s . rer i pp . UHI, i 
L. Dati) -• . i S a d e pross imo 
m,o-> ipp . 1112. L. l.dOOi di I 
P ie r r e Klossowski , la eoi- 1 
l a n a « 1 G a r z a n t i ». c h e I 
inizio la pubbl icaz ione di 
ediz ioni a prezzo economi- I 
co nella p r i m a v e r a del j 
1965. h a s u p e r a t o , dopo 10 
a n n i , i Siiti volumi . Nella 
collezione de i « G r a n d i li
bri ». i ta.scabili di n a r r a t i 
va e l e t t e r a t u r a . 1 t i to l i fi
n o r a p r e s e n t a t i da l l a Gar
z a n t i .sono ol t re cen to . 

SEMIOTICA 

Tutti i nostri segni 
Molti quesiti restano aperti sullo stato attuale e sull'assetto teorico di questa di
sciplina: ad essi intende dare una risposta globale il « Trattato » di Umberto Eco 

UMBERTO ECO, «TraMalo 
di semiotica generale », Bom
piani, pp. 420. L . r> non. 

I] l e t to re n o n special izza
to d i solilo si .scivoli la, o 
oe r lo m e n o si ctomo.v,.ra for
t e m e n t e i m b a m z x a t o , d a v a n t i 
a l n o m e «semiot ica», c h e o* 
voo» f redda so ien t ì f i c iU, au
le uni vera! tu r ! e. e toglie, par
rucche , e rme l l i n i , a l ambicch i 
e processi a Gali leo. E p p u r e 
l 'uomo c o m u n e «s.v>, pe r 
q u a n t o a divers i livelli di co
sc ienza , che cosa s ia la se
mio t ica . Lo s a l 'automobl l i -
Rta eh*» si fe rma d a v a n t i al 
s e m a f o r o rosso, c h e e- segno 
che d e v e a r r e s t a r s i ; lo s a il 
c o n t a d i n o che s c r u t a il c ie lo : 
se £ nuvoloso è seyno che 
p ioverà : lo sa la s i g n o r a d! 
b u o n a famigl ia q u a n d o il b a r 
b o n c i n o p r a t t a a l la p o r t a del
l ' Ingresso: *'s veono che biso-
Kna c o n d u r r e il cane a fare 
p ip i : lo s a 11 r a p i n a t o r e che 
lascia u n «palo» fuori del
la p o r t o de l l a b a n c a p e r c h é 
ali faccia u n segno se arri* 
VA la polizia : lo s a n n o i ba
ri q u a n d o si fat>no del segni 
p e r i n d i c a r e \\ r endevo! men
t e le p rop r i e c a r t e ; lo s a lo 
o p e m l o q u a n d o vede a r r i v a 
ro in fabbr ica un t a l e su u n a 
.]a-5?uar: e sogno che è un pa
d r o n e . 

la semio t ica , pe r farla tare 
ve, ò quello d isc ip l ina che cer
ea d! r e n d e r e espl ic i t i i mo
di d i p roduz ione e le reffol* 
di f u n z i o n a m e n t o del sezn! : 
t u t t o c iò che a livello più o 
m e n o conscio c iascuno di noi 
a t t u a q u a n d o c o m u n i c a e si
gnifica. Ma è e v i d e n t e a l lora 
che c o m u n i c a r e e significa 
re s o n o f o n d a m e n t a l i n^oet ' 
ti della v i t a social**' a l m e n o 
*ino, se n o n il p r inc ipa le , de i 

modi d: s c a m b i a r s i v x e n d o -
| vo lmen te del le e spe r i enze sul 
| m o n d o e con> ciò atrire p e r 
1 t r a s fo rmar lo . C o m u n i c a r e e 
! s ignif icare possono d u n q u e al 
' l imi to In tender s i *t kìent i f j -
] carsi con la c u l t u r a t u t t a In-
j t e r a . 

Succede p e r ò q u e s t o : che 
' l a semio t i ca , p ro p o n en d o s i 
I « imper ia l i s t icamente?) come 

teor ia c e n e r a i o della c u l t u r a , 
; Invado e fagoci ta 11 c a m p o 

di a l t ro d N c l p l m e so l ldameiv 
. te c o l l a u d a t e (da l l ' an t ropo lo -
I j?!a c u l t u r a l e a l l a ps icologia , 

da l la teor ia de l l ' In formazione 
ol la so c io lo g a , dal la losrica 
formale «Un ps icanal i s i , eC-

I c e t e r a ) . l a s c i a n d o a p e r t i nu
merosi problemi , che v a n n o 
dal la necess i t à d i s t ab i l i r e 1 
p r o p r l imi t i e iil p r o p r i o oe-
£o t to a quel la d i de f in i re il 
p r o p r i o a s s e t t o teor ico . Pro
blemi f :nora, t u t t o s o m m a t o , 
a n c o r a insolut i (bafitl pensa
re a l la c a u t e l a con cui gl'i au
tori p iù recen t i h a n n o Int i to
l a to le loro t r a t t a z i o n i gene
ral i : Elevienti B a r t h e s , Linea
menti P r i e to , Introduzione 
Mounln , t a n t o pe-r c i t a r e 1 
più f amos i ) . 

T propos i t i d i U m b e r t o Eco 
con ques to Trattato di semio
tica generale sono d u n q u e 
c h i a r a m e n t e ambiziosa, nono
s t a n t e le profess ioni d i mo
des t ia i n t r o d u t t i v e : sul la ba
se dei r i su l t a t i de l le r icerche 
c o n d o t t e f inora in t u t t o 11 
m o n d o d a r e u n a r i spos ta glo
bale a: mol l i quesi t i irrisol
ti a p ropos i to del lo s t a t o at
tua lo della d i sc ip l ina , e a quel
li ben più pravi che r iguar 
d a n o «le condiz ioni Renerai ! 
dei processi di comunicaz io
ne sulla base del s i s temi di 
s i in l f ica/ jon ' . ' , val ide por o-
pnl s i s t ema di .-.e/ni \ M a ec

co che a n c h e ,\ p*trt:re d a 
ques to p r o g r a m m a si pongo
n o s u b i t o nuovi p rav i in ter ro
g a t i v i : q u a l o r a si voglia pre
t e n d e r e di d a r e u n a soluzio
n e definitiva a l la tcorki se
miot ica in t e r m i n i di le^Ki 
c h e es ì s tono di p e r se In as
solu to , si c o r r e \\ r i s ch io gra
v i ss imo: quclJo d i in t e rp re 
t a r e la c u l t u r a idea l i s t i camen
t e c o m e processo p u r a m e n t e 
m e n t a l e , e s o p r a t t u t t o c o m e 
processo i n d i p e n d e n t e da l l a 
r e a l t à m a t e r i a l e e dallo s to
r ia , n o n modi r icab i le p e r la 
e t e r n i t à . 

E ' uni r ischio c h e Eco. as
sai a t t e n t o in ques to l ibro a 
una c o r r e t t a p r o s p e t t i v a mar 
xis ta , corca d i e v i t a r e prel i 
m i n a r m e n t e ; e con una di
c h i a r a z i o n e d i p r inc ip io <'<R1-
d u r r e l ' in tera c u l t u r a a un 
p r o b l e m a semio t i co n o n si
gnifica r i d u r r e l ' ins ieme del
la v i t a m a t e r i a l e a pur i even
t i m e n t a l i . MiTare a l la cu l tu
r a ne l la suo globaliti t sub 
specie semiotica n o n vuole 
a n c o r a d i r e che la c u l t u r a tut 
ta s i a solo comun icaz ione e 
s igni f icaz ione , m a vuole di
r e c h e la c u l t u r a nel suo 
complesso p u ò essere c a p i t a 
megl io se la sj a b b o r d a d a 
un p u n t o d i vis ta semiot i 
c o ^ ; e con u n a i m p o r t a n t e 
r i f lessione su l la «obiettività. 
scient i f ica» de l la r icerca se
mio t ica , r i f lessione c h e Eco 
a s s u m o da Luis P r i e to . («La 
r ice rca t eo r i ca e solo u n a del
le formo del la p r a t i c a socia
le C h i u n q u e voglia conosce
re qualcosa lo fa per fare 
qua lcosa . Se a f fe rma di voler 
conoscere per 11 pu ro gus to di 
conoscere fé non pe r t a r e ) . 
ques to significa che egli vuo
le conoscere per n o n fare 
nu l l a , Il che r a p p r e s e n t a un 

m o d o p i u t t o s t o su r re t t i z io pe r 
fa re qua lcosa , e c ioè di la
s c i a r e le cose cosi corno s t an 
no o c o m e si vo r rebbe che 
stessero» ì. 

Il t e s to è, c o m u n q u e , og
g e t t i v a m e n t e «diti ielle», a 
magg io ro s c o r n o di ch i , abi- ! 

t u a t o alla p-agevolezza e al-
| la b r . l l an t ez /n dello prece-
i d e n t i ope re de l l ' au to re , si a-

spe t t i qualcosa d i «diver ten- , 
te». DI cer to n o n s i t r a t t a d i 

| un l ibro di l e t t u r a , q u a n t o 
, p i u t t o s t o di un 'ope ra di con-
I su l t az ione : del r e s to n e a n c h e 
! u n a g r a m m a t i c a la si leggo 
t p r i m a di o n d a r e a le t to . Dub-
i bi e c r i t i che p e r t a n t o p o t r à n -
I no ven i re solo dopo un osa-
I m e mol to p iù a t t e n t o e ap-
I p ro fond i lo . Anche a p r i m a 

vis ta , i n t e r e s s a n t e è T>^TÒ la 
\ impos t az ione della t eor ia , c h e 
i a b b a n d o n a in m o d o a b b a s t o n -
1 za rad ica le 1 t e n t a t i v i di ade -
l g u a m e n t o al modell i de l la Un-
| gulstlcit genera le di a scenden

za f rancese , pe r r i i a r s l so
p r a t t u t t o a l l ' i n s e g n a m e n t o fi
losofico di C h a r l e s S a n d e r s 
Pe i rce . m u t u a n d o pe rò non 
pochi conce t t i da l l ' e conomia 

I 'politica m a r x i a n a . Senza vo
ler e s a g e r a r e l ' Impor tanza 1-

I deologica del volume, si p u ò 
c o m u n q u e d i re che esso co-

, s ta tuisce u n o de l p iù Snteres-
( s an t i jlbr; (pollile. > d i Eco: 
I def in i re la semio t i ca c o m e 
! >iuna t eor ia del la m e n z o g n a » 
( vuol din* a n c h e c e r c a r e d i 
; sp i ega re p e r c h é e c o m e l'uo-
; m o possa usa re i sogni p e r 
| d i r e la v e r t a . Che di con.se-
| guen/^t neri ù scri i t a con la 
i maiusco la , m.i e essenzlal-
' m e n t o ver i tà s tor ica e v e n t a 
j sociale. , 

i Omar Calabrese 

MOVIMENTO OPERAIO 

Le Università popolari 
nella tradizione socialista 

Mnrìn Grazia Rorida - LE 
UNIVERSITÀ' POPOLARI IN 
ITALIA. 1900-1918, Ktli 'un 
Kiuniii. pp. 224. ì-. ;;.uoo 

Il valore di quc.-iU r icerca 
coivi:-te nel fornire, in te rmi
ni d i g r a n d e ch ia rezza ana l i 
t ica , u n a r i cos t ruz ione oun-
turtle, r i g o r o s a m e n t e docu
m e n t a t a , della v i ta di una 
del le m<lio conosc iu te e inda
g a t e e,istituzioni p ro le t a r i e» 
c h e a c c o m p a g n a r o n o lo svi
luppo e l 'a f fermazione de l 
m o v i m e n t o socia l Is /a in I ta 
Ila: l 'Univers i tà popo la re . An 
c h e se — è bei"*? p rec i sa r lo 
sub i to - • In ques to caso il 
t e r m i n e di «is t i tuzione prole
t a r i a» dev 'essere usa to in 
senso p e r l o m e n o appross ima
t ivo; non si t r a t t a , t n l a t i : , 
del s i ndaca to , o della coope
ra t iva , o ane l i " dei stimmi 
cipio rosso» c o n q u i s t a t o da i 
social is t i , o r g a n i s m i 11 cui 
«segno» poli t ico e immed ia 
t a m e n t e ev iden te . E t u t t a v i a , 
la p resenza ne l le Univers i tà 
popolar i del social is t i . 11 loro 
ruo lo i>el p r o m u o v e r e e svi
l u p p a r e quest i c e n t r i di «cul
t u r a popolare», no en ra t t e -
r izzarono s ign i f i ca t ivamen te 
l ' a t t iv i tà , così d a farla r ien
t r a r e nella t r ad iz ione del so
c ia l i smo I ta l iano . 

Le v i cende del le Un ive r s i t à 
popolar i In I t a l i a m o s t r a n o 

del res to - - al di là del giù 
dizlo c r i t i co che su ques t a 
esper ienza si deve complessi
v a m e n t e d a r e t e che , nel
l ' ambi to del m o v i m e n t o ope
rino, Grani.,ci e.sprcoso fui da'. 
suoi esordi g i o r m l . 4 i c l > - -
u n ' i m p o r t a n z a non t r a scu ra 
bile per In c o m p r e n s i o n e del 
r a p p o r t o t ra «lì in te l l e t tua l i e 
il soc ia l i smo che .*[ de l ineo 
nel per iodo g io l i t t l ano e p e r 
vria va lu taz ione più precisa, 
ave l ie , dello s con t ro «ideolo
gico» t ra il pos i t iv ismo e lo 
idea l i smo. 

Que.-to p r imo t e n t a t i v o di 
una c u l t u r a d e m o c r a t i c a e 
p r o g r e s s i a «di massa» • -
in t e m p i in cui ques ta d l m e n 
sione non aveva un .,ìgnlt'iea-
lo q u a n t i t a t i v o apprezzabi le . 
e v i d e n t e m e n t e , m a un sV;;iìii-
ca lo pol i t ico tu Lia vi a mol to 
c h i a r o - fu. per -itrat) non 
t ra . s turabi l : di in te l le t tua l i de
mocra t i c i , j n a l 'orma di «an
d a t a al popolo-i clic, p u r col 
l imit i di a m b i g u i t à e di su
perficiale ee l c t l . smo che la 
Rosa da m e t t o c h i a r a m e n t e in 
luce, ebbe pu re una funziono 
e un valore non del t u t t o ef
fimeri . Non solo m*l senso di 
u n a diffusione de l la cu l t u r a 
t r a le class i popo la r i — di 
cui è difficile p e r a l t r o misu
r a r e l ' inc idenza e f fe t t iva , an
che se ;l lavoro fornisce a 
ques to p ropos i to u n a s o n o di 

d a l ! di g r a n d e in teresse - • 
q u a r t o perche di ques t e vo
lontà , d i ques t e ene rg i e intel
le t tua l i , n o n t u t t o a n d ò di
sperso con .a crisi i r revers i 
b. le del le Univers i tà popola
ri alla vigilia d e l l ' e n t r a t a m 
g u e r r a de l l ' I t a l ia . An.'i. la 
t r ad iz ione cui avevano d a t o 
luogo si collegò nel suo filo-
IT' p o l i t i c a m e n t e più avanza
to - p ropr io nel m o m e n t o 
p iù a c u t o del la crisi del do
p o g u e r r a - - a l l 'az iono e alla 
cu l tu ra arLlfa-sclsta. 

I.a Rosada rileva il ruo lo 
p«r t i eo la re . so non unico, che 
ebbe a queMo r i g u a r d o l'e
sper ienza de l l 'Univers i tà pro
le ta r ia mi lanese , fonda ta nel 
s e t t e m b r e del 192» e a t t i v a 
lirx> ul l»-ii. «esl i ta un i ta r ia 
m e n t e dalla C a m e r a del La
voro e d« p a r t i t i opera i u l 
P a r t i t o Socia l is ta , Il P a r t i t o 
Comun i s t a e il P a r t i t o Socia 
l ista u m t a r . o ) . que.iUi ist i tu
zione, «\s are ino svi luppo de
m o c r a t i c o del m o v i m e n t o del
le Univers i tà pò polari , anno
verò t r a i suoi o ra to r i uomi
ni come S e r r a t i . Bordi ira, Sal
vemini , Te r r ac in i , G r a m s c i . 
Gobe t t i . Sa lva to re l l i . N r n n i . 
M a t t e o t t i A tal*' e sper ienza 
- - che forse av rebbe m a r i t a t o 
un Hppro fondi m e n t i maggio
r e ( m a la ricerca .si a rrest-a 
sos tan ' / i a lmontc a! HMHi 
fa do perniwit, e. s e m b r a , 11 

t e n t a t i v o d"i c o n u m i v , tori-
IK'M di dM- \\u\. nel 1IC1 22, 
a un I s t i t u to di c u l t u r a prole- ; 
t a r l a ohe, r i lucendosi .il Pro- , 
letkult russo, voleva invece i 
porsi come r o v e s c i a m e n t o , 
de]l;t i r ad . /miv* delle Univer
s i t à popolar . , nel p r o m u o v e r e : 
una c u . t u r a v u n ' a r t e prole- ; 

Ui poli t icizzazione dello 
Univers i tà popolari si e ra 
ev.prL'-wi,i. al la 1/ie de l l ' e tà 
g ioh t t l ana , nelle t o r m e di uno 
.scontro «ideologico) t r a il 
po.->;t.v.smo e l ' idea l i smo: sJi 
uomini che . p r i m a nella guer
r a libica, poi nel success ivo 
e o n l l i t t o mondia le , r appresen
t a rono le l e n d o n / o nivi,demo-
e ' .a l ichf f uunrossive r i lucen
do.,, a:: 'ideali1-mo. v idero un 
p o r x o l o nel r a p p j r i o t r a ^n-
to lVt luul i e opera i i h e M sia-
b.liva - a l l ' inseima del meto
do poMt.v.Ma - nelle Un.ver-
s.ia popola l'i. •• :• voV'M'o t nu
t ro ques te N t / u / i o n . urM v.o-
leiita oo lTn ' ca . Il P a n i l o So 
c . i l ' s t a . a r rocca tos i .n una di
fesa dello a pol i t ic ismo del
le Univcr.-.ta popolar i , non 
sep;>o c o m p r e n d e r e . d 'a l t ra 
pa1-!". la neces.s.tà di un ra
dio.ile r i n n o v a m e n t o della sua 
. m p o s t a / ' o n " di imlit :ca cu i lu 
ra le , a d e g u a t o alle nuov 

Hi1!!/" d e ' l ì loti class*' 

Renzo Martinelli 

: t , ;>- i .i - , i _ . u . ( ( - S i , , I O 
• >•-'.'< !t \ , i i tl< -(>! i,i pra t ica ») 
. ' - - ' • -l: '1 .! e a *\ a .' •i '»\a:ri-
- r .11- i.i 1,-1 I.!•',,, ( i • il - « l 
: tw r MM l'fL. i»n 'in,a no1 ' - A 
n. .. ..m!>.'.. .1 ' ] . . i «• il e 
pra ' .ka \ • e u ti un ;•!• , i 'o 
-..'il":,.., ,. .,-. Ila in:-.,- , m u 
la tfa'l / un: .|.i na'-.e di 
IICLVÌ. cui Hiedi 1 a - . rgn ; , .. u-
s . in i ' in»' pari l i olai v- ni.nir-
tj:i/.a T,iV m i n i a s, :uam-
i< sUi piiri .coia: un nte, in ta l 
ca -o, nel r o v i n e , a m r n ' n del 
r.ippti-ln t ra fj^fre f hf'."0 
di iaV t ; a eoni ' gu i a ln non -o-
la dal la l»lnv»l ,, ; m U a . b' n-
>i anclic ('a lincila me U-'\ a le 

11 'U. !, ^ •ii\ i' Ktede!. " ' O ' M T -
, \ I i ' r a t t i f'-ndaiiH r i a l , di 
una t'-n: KI del la\ "\ <> '• dà 
co-.i un p-onr <i pi-Mi .i i a» 1-
3a p a r t e del ia {'•](,->1,a '.i cui 
ti . I l la / ione s>ifti il rt>KV,i r\\ 
pf>'cUcn c\,i\ t empo ci, \ r . s t a 
tele in»n av e \ , i fa ' to a lcun 
p.iv-,. • a\ an i . -

li IM'nb.rni i de! y ipnu- 'o 
t -NI \ i t r u d . / une {• incora 
al c en t ro d e ] . " pagine t h e 
Kiedel ded ica alla er i t icu he-
gt-liana (U 1 d i ru to n a t u r a l e , 
una c r i , a * he î coni rei iz
za ai una sorta di .Vjt/?i'-
lai iifl. di sogli mento cons •; \ a* 
/ ione , Dalla cr i t ica del dirit
to n a t u r a l e nn<s-,j dal -ninto 
di \ M l t della l i lo-nl i . |n."it.-
c.i c lass ica Hem-I pas:,a. suc
co s s ivamen ie , a una va lonz-
Zi'/ionc <lel p runo , eo i ln tc ra le 
alla senpi-rt.i del \ ' a lom {]• ' a 
s.nL'olantà. Il eu lm.no di cu'i" 
-to confi'onio cr i t ico è r.,p-
pivsei i ta to dal la Filosofiti dei 
diritto, clic, non casua lmen
te, ha per sottoti tolo quel lo 
di Diritta naturale e scienza 
della sialo in compendia. nv« 
è possibile r a v v i s a r e i terni.-
n; di quel confronto sT.lico. 
a t t r a v e r s o ]l quale Henel £ 
pervenu to alla consapevolez
za dei limiti Unito della fi
losofia politica c lass ica quan
to di cjuelh del d i r i t to na
tu ra l e moderno . 

Jl s u p e r a m e n t o de l l ' a s t ra t 
tezza de l d . r i t to na tu r a lo è 
però messo da Kiede1 m re 
lazione a IH lie a un al t ro fe
nomeno; ì,i recezione he^el a-
n,\ deP'ee^'ni 'mia pol i t ic i , C d 
non to^l .e, d ' a l t r a pa r i e , t he 
Hege! - t ab i à sca un prec i so 
ni 'sso fra c i l e g o r i e econ*i:ni-
ehe e (.ateLiore d''l d i r i t to na
t u r a l e moderno , d che per
m e t t e di leggere in m a n i e r a 
pari icol a miet i le ygn . i ' i ca tua , 
il r appor to t r a economia po
litica v d i r i t to l 'ormale. An
c h e da ques to punlo di vi
sta rivoluzione indust r ia le e 
rivoluzione (politica ) f rance
se costi tuiscono i] r e fe ren te 
reali ' comune del d i -corso he
gel iano 

S ' inser isce , a ques to pun-
VJ. i! d iscorso ^ulia •-< società 
CJVJIO *-, concet to ambiguo nei 
limiti in cui. da una pa r t e , 
d o v r e b b e uni f icare ciò '.he ! • 
Rivoluzione f rancese ha d.-
viso (vita civile e vita poli
t ica) e. da l l ' a l t r a , deve rece
p i re il significato storico del
la rivoluzione - n d u s t n a ì e . In 
r e a l t à , a nelle iij questo pun
to di vista r i e m e r g e la •. ."ot
tu ra » di Hegel t on )H I J H -
diz.ione Kgli non solo descr i 
ve r ea l i s t i camen te il proces
so di s e p a r a / i o n e fra econo
mia e polit ica, I ra vita eiv.l» 
e vita polit ica, ehe è e.ifat-
leristic.i della stteietà borghe
se fin da l la sua na-ciUi. m a 
<.\,[ alla s tessa e s p r e s s a n e 

* società civile « un signil ica-
to opjTosto r ispet to a quello 
della t rad iz ione . Finn al 
XV III secolo, . m a l l i , fra . v 
e tei a s ctnlis e .società pò! t.-
ea (Sta toi non esiMe a l cun» 
riiN'open/a. La p r i m a è oon-

' t r appor t a non alla società 
ì polit ica, bensì a quella • do-
j mostK'a * ( in tesa , ques t 'u l t i -
' m a . anche come luogo dei 
I rap|>orti economici 1. L ' 'nno-
| vazione introdot ta da Hegel . 
i perù, non e a r b i t r a r i a i me* 
I r a m e n t e terminologica , aven-
, do pop presuppos to <*!'a\ve-
j nula ro t tura con la trad./ iO-
i ne \ e te iv <'tn olx'.i. ohe \'UT»« 
| iniziala dal la K i v o l u / o n » 
I della fine del W ' I J l s eco lo» 
j Ks^a e-pv ' inr . in in.'n.i'!',! > o-
; gente , (|iieìla de pò Mi c i / / a b o 

lir del'.i MICI? la t Ut ' • ' da 
necessa r io pendant J'acceTl-
I r a m e n t o de! potere n'-).a 
lo"ina sepa ra l a de ' lo S* tto. 
P ropr io con la sua es;^l"n-za, 
,. eon :1 suo tei i la l .vo <J< nii1 ' 
dia'/rone. essa mani l'est,, la 
-l ' I iara/Hine rea le dei due ter
mini. 

D m e n e al lora comprc in . -
bile anche il r i fer i rs i , da par
te <ti Hegel , a js'.mit. coma 
la noi i / u e U- corpor.iz.oni, 
,n u n sa rebbe r .du ' t ivo r i -
i. oiiosceu- s '-nipl.cernente il 
smienio d e l l ' a r r e t r a l e z z a te-
d» H M , In proposito ejà C.iain-
ŝ  i 'in Uava ,i scor^e i \ . m- 'a 
eoroorazione 'a pr ima ti '1-
n / z a z i o n e ili una i'orm.i di 
a s s o c a / a m e i*. .meo^a \\\d.i e 
p n m . t i \ a. li'a il |K>i tK«» e 
i i lonom.eo vi . i \\r le^t.mo
lila l 'esigenza di I l-'l'i 1 di 
and, i re al di la dei •- puro 
t o'-ti'.U'z.i'inalismo *. •.' (!o\ er-
no e-'l e(Mi-''n-o dei ^nv - r 
nat i , m.i col consenso (. 'Sa 
n,zzalo, non j.*i nei* u i e \ ano 
quale si n l l e r m a ne l ] ' , -Maia 
delie « li z:oni v 
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