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Cultura IV mio IVn Club 
taccia a taccia 
di nuo\(i kut 
e Dacia Marami 

Acquaforti 
e disegni 
di Maccari 
a l'rbino 

• • \ n t ' i \ * ' J i v 1 i il i 1 I i r s i 
i | < r* i i n i ' M i 1< 1 « i i 1 [ i ^ K 

M s< i si " ' i n M t i i i i s i i i j i w I 
ii i. I h i s | n s / i f 1 < n i r« 
i 1 si i i i i t ' i ti »r i n , i f ' t | u r* 1 

« t, li I i r M J ii Si 11 i i 1 s M I 
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Augia», la gen t e c o r t a m e n t e 
ai ch i ede «.» lei l egge tutti 1 li 
bri che p r e sen t a 

S IUIMIIIU riti 11 suini i truce In 
ilt I rmstit n in ujt IRTI I- s ^o 

mtt \Ì,T ilini nU solo i libri i IH 
v x i i ilo i i rit trito \1 i sc< im n 
itu in un VÌIO p o m i r i i^ io i n li 
b r o i l u u s i i m o v i I tutori si 
p o s s o n o c.ipirc molt i cos i 
V i n c o n o li so t t r i l i / / i m i st 
il ti sto t> unport.it i t i < < non u 
t>) lo s e i p i s o u n imi t i t i ' 
K iMinc iti i posteriori mi so 
no pcnt toit i u i l i m i t i l o 

Veniamo ai trucchi 
l*ri tuli imo un libro qn ilsiasi 
q u i sto Ut ni terra inali/* iti 
Morris ed i tore t o n d u l i s i Si 
trdtUi ti u n o s t i n c o inqk st 
che s e m e d i Ila e unpa t jna il I 
tiili i V>n lo c o n o s c o altor i 
che c o s a ni a iu taM'c r e s e m p i o 
vip*, re c o m e la storiografia in 
illese ha in iìenc re tr ittato 1 Ita 
III E. ques to p u r c s s t nilo un li 
bro i nt ico su c o m e si c o n i p o r 
tò il i o n i i n d o alli ito tra li 
l ' J U e il lr> non si suttr ii_ a 
certi luoghi e o i n u n i Come 
scopr i r lo ' B.iNta .ju irdare la bi 
bliottnfui in docile i patirne 
non e è n e p p u r e un au to re ita 
liano U d e n d o a lcuni c ap i t o 
li infatti si trova un cer to ({tu 
d i / i o sulla Resistenza i sul s u o 
a p p o r t o irrisorio alle sor*i della 
guerra In tend iamoci in q u e 
sto libro si d i c o n o a n c h e cose 
muste condivisibili m a a Mor 
ns sfutmc c o m p l e t a m e n t e chi-
la Kesis ten/a ha avu to un st 
•unificato polit ico importante 
se avevse letto P ivo ne lo sa 
p rebbe Quan te pag ine h o let 
to per tirare fuori q u e s t e infor 
m a ^ i o n T Ot tanta 

Lei è un giallista, procede 
per Indizi, affronta un libro 
come un enigma? 

C r e d o c h e tutti quelli che fan 
n o letture rap ide p r o c e d a n o 
un p ò così Na tu ra lmen te par 
I tamo di s a d i s t i c a 

h I romanzi? 

Lettori un po' speciali / 3 . CORRADO AUGIAS 

«l.eggo di tutto e quando scelgo mi fido del mio intuito 
e dei consigli della mia redazione... Amo Musil e Kundera 
mi hanno dato un breviario della contemporaneità» 

La brande 
abbuffata 

Pri tuli imo // ( u/dtHn addai 
rato di II t n * i st St hi k ito 
un i r / o ne, i pt r ni, i i mi so 
IK rt so t o n t o t h e si tr ttt i\ i di 
un tjr indi l ib 'o I lo c't e iso di 
p.irl irni subi to t Iktln U si n / i 
irnv ire in fonilo al rum m / o 

Non mi s o n o pentiti* 1 unica 
t osa e In ivre i de t to in più i 
k tttir i t ttmiat i i e i i si tr tt t 
di un libro alto un m i n / to iu 

irtieol il t i cont raddi t tor i i dt 
U tiur i un pò ' iticos i 

Q u a n d o scegl ie un l ibro , si 
fida del HUO gus to o si p o n e il 
p r o b l e m a di i n c o n t r a r e 
que l lo del p u b b l i c o 9 

St yuo prt v ile nti me n t e il mio 
Però un f ice io alle hi c e n s i 
aliare Sono un signore di un i 
e rt i t ta c o n misti orni u c o n 
soliti iti C ou I t t i si divent i 
stupid unen te sicuri di Ik p rò 
prtt idi e I) l'ira p irti i un 
n o n i o ili il ti / / a e 11 non si p u ò 
t h n d i r e d i ssere t r oppo in 
ce r to sarebbe grotti s t o i un 
m a t u r o Dunqut co r ro i rischi 
deli i t i e ae i t Ito le imi predi 
lezioni per certe i p i x h t u r t i 

Cjioriialista sertllorc conduttori, eli tr emissioni tele 
WMU e lettore di [>roiessiotn. Corrado »\ii^as con 
suin.. ijrrtntli pasti librari I. per evitare pericolose in 
digestioni procede per indizi affrontando il libro 
c o m e un giallo K\,Ì risoKete II imo grande incontro 
con ta lotteratura dice lo hanno segnato Musil e 
Kunelera Pur nell.i loro diversità mi hanno dato la 
stessa e osa LUI breviario de ila e oiUemporancita 

ANNAMARIA GUADAGNI 

l'uni i e ili tutoli I oi pi ro li i 
un t n il i/iortt t; ov un di *. ni 
mi fui i e In mi u< risiici i 

henn ìamoc i alle sue p red i l e 
^ioni e p o c h e filoni, a u l o n 

Il p< n o d o e In u n o di più < I i 
Min ili I s t \ o lo se o r so 11 Ut 
et n to e In li i pi riluto le su u 
rt / / i t ino u primi v« nt unii eli 
qui st v t i l i t u ni ri h o 1 ttt 
,u tsi *ii li li i ti in il il bliw,o 

MI t pn dil Vi> I i n irr ihv i mi 

ili i Si si u c,m K. iik i si li e,m 
K ifk i i b ist i iiun t vero e IR 
e e I I su I I p t i I " ste s s u \ ili 
per Pi stut vsku II c,i ino p tri i 
prt \ ik ni» mi nti li se st* sso 

t u f o de litro di si 1 il n irra 
r* un elio e h r leeoni ì e io 

In vivi intorno i lui P i qui 
o piintu eli vist i 11 n irr ìtiva 
ninni ili ( il m ilio] i d o p p i i 
it n'e privilegi il i II d i luto t 
i pt r se un poti ntt rivi I itort 
11 in e In ite ic'i in m p it st 
upossibili infini un i m r ir 
In i di yli nitori \) >vr» i i o 
une i in I i t ulloth e Ini re t 
IR Ih i In sii li v.m uelu 1 poi 
li ititi ri mi iti e inibì ino ni 1 
n r s o d i 11 ivit i 

Diclamo quell i che h a n n o 
s e g n a t o un g r a n d e incon t ro 
non tutti gli au tor i amat i lo 

s o n o stati 

Musi] t poi Kunde r t che pur 
i * si divi isi ti i [uro mi h a n n o 
d il > I i su ss i e JS i un b n vi ì 
n o de 11 con t i m p o r u n ' i l i 
p ir tbol i d i / notiti) v nza 
iji/dltla st rtt'o sulle ut icern 
di II i m p e r i lustro unn inco e 
n fondo que Ila di un u o m o 

e subì r mti in qualità e IR IR 
h i molti iti i non più nk nbih 
iti ile un si u m i I pt re io non 

t i s o n o putì i di riti rune nto st 
non dt Ile s t i o c c h i / z e uitoiro 
mei t \sjL,inngo Kuntlt r i per 
the ne / immortalità \u\\y m i 
que i riferimenti iti itt indoli il 
m o n d o de i un di i il hi isso 
le 11 » l\ e dei trioni ili 

Sono d u e a u t o n mi t te leuro
pei , e p p u r e lei passa p e r un 
anglofi lo 

Non s o n o un impiotilo ho so 
lo I ilio il co r r i sponden t i d tcji 
st u \ niti e il mio m o n d o d t 
li / i o n i letterari i i p ropr io 
eji i Nodi Kundcr 11 ili Musil 

Lei fa una le t tura emot iva o 
scivola sulle p a r o l e 9 

I > i * udì In qeni re un li ttore 

Da «Telefono giallo» a «Babele» 
Un critico che ama la televisione 

n ( u m i d o Autjiiiso lidio e \ iv i .t R o m j •Uidllisu gior 
n ihs' i cul turale ( co l l abora t o n la Repubblica da l 1 9 8 0 e 
l o n c l u l t o n in lelcvusione ( " lo l c fono giallo e -Babele») ò 
lUlorc di Quel treno da Vienna ( 19S] ) Il fazzoletto azzurro 
r l ' i M ) / ultima primavera ( 1 9 S 5 ) lutti edili d a Ru?oli e 
r a t i >ln in un un ico vo lume dal titolo Guerra di spie u ^ i t o 
I l l l l ' t V ) 
Il SIKJ iillinio r o m a i ì / o Una rintuzza per la riolle i n t r ecc iando 
l i sua traina tra niornalibti politici imnis'ri ( accend icn n o n 
c h e ri£ii//<. - i n l r i p r e n d t nli olfrc u n o s p a c c a t o ins ieme 
i r o n i c o e d r u m n i ì t icodcl l Italia dei nostri scorni 

t ecn ico si lascia p r e n d e r e da l 
libro m a l u n e un p < / / o della 
te sia libero per poter lo valuta 
ri Poi omn 1 Ulto e ìpila di Irò 
\ irne u n o c h e d a r"- io/ ioni 
p irticul in a m t e s u c c e s s o 
c o n Mia madre di Albert 
C o h e n Su una c o s a c h e in fon 
d o loijor 1 c o m e I a m o r e lilla 
k e riuscito a dire cose davve
ro inedi te Ecco c o n un libro 
cosi non ci si i l / a dal la sedia 

finche n o n ò finito 

Un lettore professionale può 
permettersi delle passioni? 
Per e semplo detestare un 
autore certamente bravo? 

Î d critica letteraria ha i suoi 
s t rumenti la sua necessa r i a 
f redde /za la sua «scientificità-
Ma io s o n o un lettore mili tante 
di gusto quindi mol lo più libe 
ro Non c r e d o di avere p a n i c o 

ari obbl ighi Per e s e m p i o de 
lesto lutti i libri di narrativa d o 
ve l i par te intellettuale lorma 
le stilistica supe ra la n a r r a / i o 
ne Natura lmenle ci s o n o le 
grandi e c c e / i o n i in G a d d a 
n a r r a / i o n e e forma s o n o altret 
l i u t o forti Ma se p r e n d i a m o 
(Jnano mare di Bar icco n o n 
r iesco ad andare oltre pag ina 
trenta Bravissimo m a n o n mi 
interessa 

Manierista? 
Addin t tu r i r o c o c ò Isaac li 
f inger poteva perme ' tc rs i di 
scrivere in viddish u n a lingua 
quas i morta tradotta in inglese 
da i suoi tigli p e r c h e la forza di 
c i ò c h e ha scnt to s o p p o / / o d u e 
ir i du / ion i Non so c o s a s u c c e 
de r e b b e i t radurre Bar icco 

Le piace il libro c o m e ogget 
to. t iene ad averne molti? 

Non s o n o un bibliofilo Un 
t e m p o ai libri t enevo mol lo 
ora m e n o H o c a p i t o c h e non 
s o n o indispensabi l i a pa r t e 
eiuelli di c o n s u l t a z i o n e Allora 
tan to vale avere so lo i c e n t o 
c h e c o n l a n o Basta 

La pass ione per la lettura si 
può trasmettere? 

Non solo si p u ò si d e v e Non 
per nulla h o così insistito c o n 
lial>ele Ma la lettura 6 un p ò 
c o m e h mus ica nella sua e s 
senza si t rasmet te so lo attra 
verso un altro c h e ne ha p a s 
s ione un maes t ro c h e ne c o 
n o s c e il p i ace re Per q u e s t o 
nella p r e c e d e n t e e d i z i o n e di 
Babele avevo voluto «il r a ccon 
to di mezzanot te» 

Non trova che di libri si par
la in m o d o troppo freddo e 
tecnico, incapace di comuni
care che leggere in fondo è 
un'esperienza di vita? 

C r e d o a n c h io c h e sia q u e s t o il 
c u o r e dell a r g o m e n t o chi leg 
gè mo l to sa r icavarne e m o z i o 
ni c o m e que l l e del la vita del la 
stessa intensità Na tu ra lmen te 
n o n s e m p r e a c c a d e so lo qua l 
c h e volta Ma la ricerca di quel 
la volta è impor t an t e Del re 
sto a n c h e q u a n d o si bac ia 
una ragazza è cos i m o l t e v o l t e 
e solo un e s p e r i e n z a p i acevo 
le a l c u n e volte un e m o z i o n e 
par t icolare E tutti s i a m o alla n 
c e r c a di quell e m o z i o n e Nel 

Un disegno di 
Saul Steinberg 
e al centro 
Corrado 
Augias 

bac io cernie ne Ila leltur i Oiffi 
elle t r a s m e l l e r e q u e s l o S j p r a l 
lutto in Ne l l e c o m e si s i e un 
m e z z o freddo J n f a t h si ce r ea 
di scald ir lo f a c e n d o litigare la 
gen i e in s tudio (.luesto p e r o 
' u n z i o n a pen i dibat t i lo politi 
c o e in m o m e n t i di furore e ri 
volta c o m e quelli che s t i l i n o 
a t t r ave r sando Non vale per 
e m o z i o n i più sottili e soljstic ì 
te c o m e que l le c h e si ncav i n o 
d a un libro 

Allora' 

Il difficile di Babeli <ì h o de l lo 
s p e s s o ) è c h e c o m i n c i a qua l i 
d o finisce Capisci se funziona 
q u a n d o vedi c t i e i libri s e g n a 
lati c o m i n c i a n o i v e n d e r e un 
p ò di più nei Giorni succe ssivi 
Ma n o n so se q u e s t o significa 
davvero aver a c c e s o la voglia 
ai leggere Del resto e dif'icile 
c ap i r e pe r s ino c o m e s i c li e e 
sa in noi stevsi S i r a s ta lo Pi 
n o c c h i o o p p u r e Edgar \V ili i 
c e letto a quindic i a n n i ' Per 
giunta r i sponde re i ques lu 
d o m a n d i oggi n o i bas ta più 
Infatti ci s o n o molti altri stru 
ment i da i quali trarre c o n o 
scenze e d e m o z i o n i pere be'* 
leggere a l l o r a ' 

Perchè? 
Perchè la lettura resta u n o stru 
m e n t o n c c o il più m o d e r n o di 
tutti L un ico c h e lasci a ch i 
legge il c o m p l e t o con t ro l l o 
del la m a t e n a Un ' b r o lo si 
p u ò leggere e ri leggere sa l lan 
d o capi tol i o da l l a p r i m a ali ul 
lima riga oppure* trasversai 
m e n t e L uso c h e se n e fa e a s 
so lu tamenfe p e r s o n a l e O g n u 
n o legge in m o d o diverso se
c o n d o tempi e c o n la c a p a c i t a 
di a s s o r b i m e n t o d i cui e c a p a 
c e La duttilità de l m e z z o a s 
soluta La televns.one invece ò 
impositivd ò il c o n d u l o r e c h e 
i m p o n e velocita e r i tmo Per di 
più c o m e sa c h i u n q u e a b b i a 
p rova to a p r o p o r r e le s lesse 
c o s e in televisione e sc r ivendo 
n o n e è conf ron to possibi le tra 
la dens i tà d informazioni c o n 
t enu t e in una pag ina scritta e 
que l le c h e si p o s s o n o affidare 
ali oralità della tv 

Che cosa cons ig l ierebbe a 
un lettore inesperto un iti
nerario da seguire o di la
sciarsi trasportare un p o ' 
se lvaggiamente dalla pro
pria curiosità? 

C i a s c u n o si ferma d o v e il s u o 
e r o s lo indirizza Se fossi un 
crit ico forse sp iegare ! d a d o v e 
c o m i n c i a r e Ma p e r for tuna s o 
n o so lo un let tore Perc iò il 
cons ig l io è q u e s t o en t r a t e in li 
b r e n a e lasciatevi t en ta re 

Hamilton & Company: i padri del federalismo unitario 
^ B K-dcral ismo mai parol.i 
fu più a m b i g u a Ambigua per i i 
sovrappors i dei suoi diversi st 
gnificati nella storia K-deratc 
furono le citta g reche c o n t r o i 
Persiani e le u n e con t ro le al 
tre nelle guer re del P e l o p o n n c 
so descri t te d a 1 uciclidc O p 
pure que l le e t n i s c h e c o n t r o i 
Greci e que l l e latine c o n Ro 
m a s e b b e n e il - foedus fosse 
ineguale oss ia tutto a favore-
dei p r e d o m i n i o cent ra l izza tore 
qu in t e -Federat i - i barbar i al 
confini dell Impe ro autorizzati 
a pres tar servizio nelle legioni 
E poi nel m e d i o e v o i centri ur 
barn in -lega» ( on t ro Barba 
rossa e Feder ico II di Svevia Si 
p o t r e b b e c o n t i n u a r e s e n z a 
cen t r a re il vero p r o b l e m a ino 
d e r n o del federa l i smo Ad in 
quadrare- il q u a l e e e invece un 
p e n o d o essenz ia le il b i enn io 

1787 1788 ovvero gli a n n i de l 
la Cost i tuzione federale a m e n 
ca l i a a t to rno ai quali si g ioca 
la partita f o n d a m e n t a l e per il 
nos t ro d i scor so Tra il 1787 e il 
1788 p r o p n o per far c luarez 
za e s c o n o sul Federatisi g lu i r 

ucolt di I lamil ton kiv e M uh 
son a sos tegno dell » nuuv i 
conf igurazione giuridn i te ile 
rata delle I ì coloni- d ol l rco 
e e a n o liberile si d a l l i t i r i l i 
Bre I tgn i 

Oggi a lcuni di ejucgli ar ' ieoh 
r ivedono la Ime in una e li g in 
'e co l lan ina l-ll lusso d i II i 
p a u s a eel Keelilin Milano ì 
cu r i eli Dome mee eie M IMI 
e c o n un Ululo c a n o n i c o II 11 
(Urnlisiiii) i h iosa tu ila D o m i 
luco I isichella e tr i do l i " d i 
Bianca M a n i Iod i sellini I illi 
Un prez ioso brevi ino eh i 
p u ò fare giustizia eli I inti equi 
vix i innanzi tut to ih quelli ili 
rni ntuti dalla predic izioiu li 
ghisl i nel nos t ro paese si bbe 
ne I intentu elei vo lumet to u u n 
a p p ila t i rto schiacci ilo su un 
po lemica Ciri oscn t l i Perchi i 
impor tan t i la r a c c o l t i ' P i rclu 
ini! i n d o alle r id ic i d< Il i que 

stiline d imos t ra miiaii/ilulli» 
u n a cosa il fceler ilismo ino 
elenio e> na lo d a un esige n z i 
u n t a r l a dall i s igenz i c ine ili 
supe ra re il m e r o r appor to p il 
tizio tra si i l isovr ini pi ism in 

La moderna teoria federalista 
nasce col dibattito costituzionale 
americano: una struttura politica 
decentrata, capace di combattere 
egoismi, piccoli e grandi localismi 

BRUNO CRAVACNUOLO 

(III tp jHl l l tU i j l Si ili S I I rSU 

un v ivi rno b is i u siili so \ r t 
llll 1 II IZI1M1 ili ( h i l i s t s i g l i ! 

fu i Ngnifii i i s ili uni nk 
q u i 11 hi i fi ik r ilisti n i ti 
in mi liti Nu ni t l i foehi I t i i 
sci! i ili u n o st ito il i / iont Ioli 
d ilo su un i r ippri si nuinz i 
li iznm ili i ni n sul MUSI iiejio 
l o n t r iltu ih ili si gnu nti i ini 
i I e ti rriton ih t on un i si ni ili 
iltribuzii ni loe ili ilei i ntr iti 

poli/i i giustizi i si ii jli por 
zumi di lisi iln i II utili pi r > 
so ' lo 11 gtd i di prilli ipi il n u r 
s ili i l o s l t l uz oli ili r ittfii ili 
il il p o p o l o I a ( (istituzioni 
i hi u i ne pn pi si i si n u 

Mi \ i n d i r 11 tinillon - lungi 
il ili impili tri un ibolizioni 
d' t govi rtn si it ih It n mie p tr 
t inst i iut iili di un i naz ione 
snvr tu i i o n i i di min loro un i 
iire II i r tppri si ni uiz i in Si 

n il >i I tst i nu lo ut III loro in i 
ni un t lui ni i p irte eli II i so 
vi uni i P irti ili una n iz one 
SOM m a quindi dos i gii i li Iti 
iiitsitr iti proporzioi i . t lmi n k 
p i r si ili s o n o r t p p n si ni mli 
LI IH r ih di gli SI ili l nili il A 

\m ni t I isn hi 11 i spieg i mol lo 
bi IH il ngu m i o li iniplic izio 
ni lei IH ss ) e e litro pi ri fé li i 
Non st ir ili i di un i r ipprc si n 

1 tnz i co rpo r I'IV i Migun si 
nuli t qui II i oggi iuspi( ita in 
u n o di i sui i | uili progi III 
ei n l ide r ili» eia ( j i an l ranco 

Miglio dovi le •maeroregioni 
e<ml in i iumer icament i per 
I n innol i ! ire di III l issi vi rs i 
•e \ l c o n f i n o sov rano" il p ò 
polo s u o n i l o il e r i ' eno una 
li sia un volo r n e m m e n o di 
una r i p p r t s e n inza "comuni 
lari i tipti i d e i paes i -misli a 
proporz ion ile etnie i 

M i e i un ìl 'ro p r o b l e m a 
di Ite ito e he II imilton ilfron 
! i lUiiahssimo il I seo Be ne 
gli tv^ers in interni d e l ' i y r i 
lismo uni ni m o d i illor i I U S I 
it uni i li giusti oggi s o s t e n e v i 
no It quoti fisi ili il i ni go 
zi in fr i gli si ih inno pi r in 
no s tri bbi st il 11 i dissoluzio 
ni d i ̂ h t s i i c o n I i vittoria 
posimi! i di q u i ! i r i t i rio d a 
noi s in 1 bc oggi 11 dissoluzio 
ne d i II i sovr uni i it ilutn i Pro 
p n o in virtù di un ii i lononiia 
su \ r in i che c o m e s ipi va Ha 
unitoli n o n li i nuli ì K hi I tri 
i o l i I i i i tonom i imposiz ione 
lise ili ( (I bll me lo ( (il ledi 

Hamilton in una stampa americana del 700 

ralismo» infatti un cesp i t e di 
impos t e va allo s ta lo impos t e 
p rogress ivamente eguali pe r 
Cult] m e n t r e i governi locali ac 
c e n a n o il reddi to e r o g a n o bai 
zelli indiretti e t r a t t engono 
u n a pa r t e del le nso r se (mali
z i a n e Il tulio s e m p r e nel ri 
spe t to di criteri cost i tuzional i 
valevoli pe r tutti i cit tadini c h e 
a loro volta p o s s o n o appel la rs i 
ai tr ibunali Niente a e h ' v e d e 
re d u n q u e c o n le impos taz ion i 
separa t i s te e c e n s i t a n e di Bossi 
e Miglio Piccolo par t ico lare 
r iassunt i lo «federale» in A m e 
nca significa naz iona l e II di 
stretto di Wash ing ton 0 un di 
stretto -federale» p e r c h e ri 
s p o n d e d i r e t t amen te ali au to
rità cen t ra l e a p p u n t o -federa 
le» 

Dalla s tona Usa a quel la ita 
l iana S p u l c i a n d o tra gli e q u i 
voci s ionci n o n sa rà muti le 
u n a pun tua l i zzaz ione a n c h e 
sul C a t t a n e o e sul s u o - tederà 
hsmo» visto c h e I artefice de l 
Politecnico v i ene soven te an
novera to tra gli «eroi- della Le 
ga Fino al 1848 fu c e r t a m e n t e 

«confederalista c o n v i n t o del la 
possibi le t r a s ' o r m a z i o n e de l 
L o m b a r d o V e n e t o in s la to au 
t o n o m o en t ro 1 i m p e r o aus t ro 
unga r i co (I uni ta c o n f e d e r a l e 
i tal iana s a r e b b e v e n u l a d o 
p ò ) Ma I e s p e r i e n z a del la 
«cinque g io rna le ( .durante le 
qual i fu c o m a n d a n t e mil i tare) 
conver t i C a t t a n e o ali unitari 
s m o r e p u b b l i c a n o e a u t o n o 
mista 11 c h e n o n gli i m p e d ì in 
segui to di s i g n a r e gli «Stati 
uniti d Europa» stati p e r ò na 
zionali e sovrani I ederal is l i ra 
dicali l u r o n o p r i m a del 1818 i 
mode ra l i Giobert i e Ba lbo a n 
e h essi p e r ò converti t i ali uni 
t a n s m o d o p o il fa l l imento de l 
«neogueifismo» filovaticaiio E 
poi a n c h e d o p o il 18-18 fe r ra 
ri protosocia l is ta In ogni c a s o 
e per c o n c l u d e r e il lederai] 
s m o m o d e r n o n a s c e pe r supe
rare le divisioni m e n t r e q u e l l o 
an t i co p e r p e t u a le divisioni 
razziali co rpora t ive l ' -m tona 
li I n s o m m a c o m e mos t r a la 
s t o n a il vero fede ra l i smo à n a 
topc" - unire n o n c e r t o perd iv i 
d e r e 
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