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A JOSVANE SAVIGNEAU che lo intervista 
nei 1993 su Le Monde, Michel Rio ri-
sponde: «La ietteratura e in parScolare it 

romanzo 6 per me un luogo di liberta assolula. 
II solo in cui nulla obblighi a scindere lo splrito 
in base alle diverse discipline, il solo in cui si 
possano giustamente amalgamate sapere e im-
maginarto. logica e irrazioiiale, Intelligenza 
aslralla e came, avrentore del petisiero e peri-
pezic del carpo, filosofia e "piroette" della fan
tasia, individuo privalo e uomo universale". 

Non capita sovenle che un autore sappia de
finite tank) precisamente la propria attirudine 
veiso i! mestieie talvolta vago e Incerto dello 
scritlote. E non capita che metis a luoco pertel-
tarnentfiilsuocflmpodiinteressichedipersee 
variegato e erudite. Michel Rio la la con la stes-
sa sicurezza con cui si cimenta nei generi aH'In-
temo del suoi dieci Ubri brevi e intend, essen-
ztali e passionali insreme, clmento arduo e pre-
tenzioso dei migUori scrittori di line secolo. E 
non sfugge agli intendimenli di foodo deH'auto-
re francese i I romanzo pubblieato da Instar Libri 
e intttolato semplicemente Merfrno. 

Ora. tutti noi conosclamo la leggenda della 
Tavola Rolonda. Artfi e Lanclllono e Ginevra. II 
ciclo bretone, e la Ietteratura cavalleresca, da 
Chretien de la Troyes in poi. ha oflerto eroi e 
nomi in un alone magico che si a perpetualo fi-
no ad oggi. Perche altera scrivere di un lema fa-
moso e gia abbondantemenle solcato In lettera-
tura e nei cinema? L'approcclo di Rio alia leg
genda di Merlino e quanta mai dibero>, esatta-
mente come nelle sue intenzioni. Rio reinvenla 
a suo piacere un'epoca e le date che le appar-
tengono e usa un materiale comune e nolo pet 
proporri/'iBso/uto. Ciibcheearrivalofinoanoi, 
le gesla. le battaglte, all amori della Tavola Ro
tunda vengono srelatl nelta loro audezza e n-
portatl alia vera luce. Merlino, teaimone senza 
tempo, che parla da centenario. e la memoria 
della Storia. E non rlnnega a se e ai lettori la du
ra lezione imparala a scapito di ognl Illumlni-
smo filosofico. Non ce spiega2iorie, non e'e ra-
gione, che sappia daici la risposla. Le passion! 
degli uomini, gli istintl prevalgono su tuNo, anzi 
Uovano sostegno e lucidita proprio nella saga-
cla e nell'acume ad essi asservitj e [anno di Ar
te, nei Quale saggezza e ardore si sposano alia 
perlezione. il pill grande dei Re. In poco ptt di 
cento pagine Rio d offre piCi di cento anni. 
Niente pud I'uomo nella iotta tta il Bene e il Ma
te dal momenta slesso nei quale li accetta come 
temi londamenlali nella propria rita. Si deve 
plegare al vento e al silenzio, alia toga del mare 
e alia troppo grande vastila delle pianure. Merb-
no che lenta di insegnare ad Aria le statu del-
I'uomo di sapeie. che tentadi amare la madre e 
Viviana. che perde tutto nei decadlmento e net-
la mone di un'epopea e dl cotpiche per sangue 
0 dectepitezza ccssano di lespirare, alia line i 
sconfilto daib \iolenza degli uomini e dalla loro 
ignoranza. Quando I'eco crepuscolare deHe 
batlaglie sangulnariK e del fiagoreddtearmle 
delle vendetle e finilo, timaiTa in lui la voce del 
nonno. grande condottiero. che ptendendob 
sul suo destrieio, quando aveva cinque anni, 
disse:«Nonc'echeguerra». 

La metalora e pertelta e esce dal tempo cro-
nologico per confermaici il conditio dell'uomo, 
la sua smania di potere, il senso vacuo della sin-
golo esislenza. L'attualiia delle ouestioni poste 
4a un romanzo che assomiglia a un nKcamB-
losoHai e straoniinaria. Anche il linguaggio e 
perfetto: denso, carico, potente e nello stesso 
lempo analilico e esplicatlvo, Laddove le prime 
calegorie sono appbeale ai fattie alia natura im-
periosa e mlsteriosa e te seconde ai ccJbqui de
gli uomini. Ma le parole che questl si dicono, 
per quaolo fondamentali, non bastano. Non 
basla dialogare, non basta andare al (ondo del
le cose. La vcrita timane soltanto nei gesti deHa 
vila. 

1945/1995. Suscita polemiche ia tesi di Paul Ginsborg sul familismo nei nostra paese 

Fi*Vl i lUtaMd«lmiawiMi HoggmoTavanlp 

Italia grande 
OgtflaHM 
•ItfMiita 
diCoMtadoM 

•caVniMito a Ptaa MI 
•HMMraaiMMI 

M t i w t o 

MnoMMnQMMn 
nMMkMCMUM 
Iwoto fDtOMto dM II 
PfMMundii l fwt* 
i t f m.aiu ima 
*UwW,Srt»a 

£ in corso a Pisa un importante convegno storico 
sulla creazione del consenso in Italia dal 1945 a 
oggi. E in questa sede lo storico Paul Ginsborg 
ha scatenato vivaci polemiche analizzando il peso 
del familismo in politica oltre che nella societa. 
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•J PISA. Nei 1986 Bettino Craxi si 
recA in Cina in visita di stato. in 
quality di capo del govemo. Porto 
con se il figlto Bobo e la sua lidan-
zata, la figlia Sletania, la fldanzata 
di Claudio Martdli e quant'alth, per 
un tolale di K persone, ha amid e 
parenli. Quito Andreotti, altora mi-
nlstio degli Esteii. commentd leg-
giadrameme: «Sono qui in Cina 
con Beltino e i suoi cari». N famili
smo italiano, che tanti socioiogi 
avevano legato all'arretralezza e al 
soltosviluppo, e che, negll anni 
Settanta, grazie alle grandi trasfor-
mazioni del paese, si sperava am-
vato al capolinea, riespbde. pro
prio a meta degli anni Oltanla con 
stiaordinaria vimlenza. Non solo 
non tramonta, ma prende le vesti 
di >un familismo postmodemoi, 

Paul Ginsberg, storico inglese, 
oimai «italianizzato>, racconta I'al-
legra vacanza craxiana a spese 
dello stato per esemplrlicare un co
stume mai venuto meno, e lo defi-
nlsce njamilismo dall'aitt", ben di
verse dal •lamillsmo dal basso 
magistralmenle dipimo da Manlio 
Cancogni in un anicolo sullT-
spressodel I956inlitolato:-Capila-
le corrotia, nazione inlel1a». Ecco 
la ielice descrizione del Municipio 

di Roma: .Nelle stanze ci sonoi ta-
voli, I lelefoni. gii armadi pieni di 
pratiche, ma non gli impiegalL I 
funzionari sono quasi sempre tuo-
ri- al loro posto lavorano prtvati clt-
tadini che sono entrati per vedere a 
che punto stanno le loro pratiche. 
Siedono ai lavoli. irugano negli in-
cartamenh, prendono, tolgono. 
fanno come se (ossero a casa tore-. 

IdwtamlilHnl 
EccoU squademali i due lamili-

smi: quello del potenle che privite-
gia lamiglia e palenti, die insom
nia dlstribuisce fawori <ai suoi carw. 
e quello della genie comune che si 
appropria di pezzi della •pubblica 
amminislrazionei-, la invade per 
che non funziona e quindi e co-
stretto>alaiedase». 

£ questa una delle pan! plu inte-
lessanti delle tie glomate di lavori 
svoltisi a Pisa su uStrutture e metodi 
del consenso nell'ltalia repubblica* 
.MI. Italia IW6-1995-, Ginsborg pro-
cede nella sua impietosa analisi, 
ma prima awerte che non neces-
sariamente il familismo e «amora-
le>, e che non lo convincono te 
analisi calasuofiche che di questa 
vengono faite da Tulho Allan e 
Giutio Sapelli. Parentela ecuentela 

lakua possono avere un ruolo utile 
e impoitante. It barone Franchetti 
scrisse nei 1876 che detenninava-
no «una ledeMa. una energia. nelle 
amicizie fra eguali e nella devozio-
ne da Inferkme a superioreche non 
conosce limiti, scrupoli e rimorsif. 
E pi"! d'uno ha sostenuto che le 
clientele di Remo Gaspari sono sta-
li elemenli dl svlluppo per I'Abiuz-
zo. II comportamento insomnia e 
ambivalente; contiene fattori posi-
tivi e negativi e magari entrambi 
coesistono nei medesimo mododi 
operare. Per non parlare dei van-
taggi della (amiglla «iunga», essa 
piWegge, i giovanl seiHa lavoro e 
gli anzianl. 

E pure e'e un rapporto causale 
tta lamiKsmo e clientelismo che e 
lonle dl parecdii guai. Amalia Si-
gnorelli lo descrire coS; "Un slsle-
ma di rapport interpereonali, al-
I'intemo del quale relazioni private 
di Upo parentale, ritual paientale e 
amicale sono efficaci nelle stmttu-
re pubbUche, per realizzare un im-
piego delle risorse potSiche van-
tagioso in tennini privatU. Un si
mile atteggiamento viene accom-
pagnalo >da una sfiducia paofon-
damente radkata neuo stato cen
trals-. Dl questa sfiducia e in 
qualche misura causa la culture 
cattolica che vede la comunHS chi
le e quetia ecclesialecome distinte 
ha di loro e in potenziale conilitto. 

Questo atteggiamento, meglio 
che le leorie agostiniane, to spiega 
un'inchiesla del 1993 del giontali-
sta Pino Nicotri die ando in giro 
per diversi conlessionali italiani. 
raccontando di esseie un tangenti-
sta e chiedendo al piete che cosa 
avrebbe dowrto fare, II risultalo e 
soprendente: quasi nessuno consi-
glio di presentarsi rapidamente dal 
maglstrato. II conlessote che Nfco-

m incontrd al Duomo di Mitano gli 
disse: do se fossi in lei non mi pre-
sentetei", mentre quello di San-
l'Ambrogk> sentenzid: <Nessuno e 
cosbelto a tradirsi... Non mi pare 
che sia veramente il caso». Nella 
basilica di Sanl'Antonio di Padova 
venne informato che: »Dice il prin-
cipio morale, nessuno e temito a 
denunctoe se stesso Questo e un 
principk> morale. E sempre stato 
validc. E net Duomo di Napoli gli 
dissero: -C'e la giustizia degli uomi
ni, ma e'e una giustizia superiore. 
Non credo debba dire ho falto 
questo, ho falto quello... Pensl alia 
lamiglia-, Ed ecco che ritoma il (a-
moso -lengo lamiglia". 

Ma lachiesae tutto eilconttario 
di tutto. Basta licordare la preghie-
ra che wnne recitata a Palermo a 
San Giuseppe ai Teatlni. subito do-
po lassassinio di Falcone: «...Ci im-
pegnamo - dissero i tedeli - a non 
adeguarci al malcostuine correme, 
preslamlovi ladto consenso, per-
checos) fan tutti... Ci impegnamo a 
riconoscere il valore della giustizia 
per tutti, superiore al nostii) inte-
resse pariicolaTe. Ci impegnamo a 
non concedere come iavore ci6 
che cl e dovuto per diritto, Ci impe
gnamo a resistere, nei diritto, alle 
soptalfazioni mafk>se...«. E pleona-
stico sotlolineaie come i consign 
dei conressori e queste parole sia-
no assolutamente agli antipodl 

B npporto con la mafia 
Ma lamllismo e clientelismo si 

collegano in una cena misura an
che alia mafia? In parte si. almeno 
attraveiso il sistema del cotnparag-
gk), padrini e compari, di cui, Ira gli 
altri ha lungamente parlalo Buscet-
ta. 

Sin qui Ginsbotg, autore di una 
delle relazioni «poHanti. di questo 

mega convegno. Le sue tesi sono 
stale tutl'altroche indecusse. t'lua-
ra Saraceno, ad esempio, sostiene 
che la lamiglia e tanto -evocala" 
dal nostra stato sociale per quanto 
•non aiutata, dimenticata». 5|,eii-
diamo molto per le pensioni, mol-
to pit) degli altri, ma molto fxxo 
per gli assegni lamiliari. Pei non di
re del sistema assisteziale nei con
front! degli anziani. garantilo in Ita
lia quasi in tutto dalie famlglip e, in 
questo ambito, dalle donne La Sa-
taceno, insomma vede ia lamiglia 
come una strutlura che inlemene 
e protegge la dove lo Stato e assen-
te o abbandona E percio pn;leri-
rebbe -non ulilizzaie la categoria 
del familismcn, con tutto eld che di 
negatiua essa significa. Anzi, ttiie-
de espllcitamenle: *iAboliamoJa-, 
Ma e'e ctii nega che esista nella 
storia italiana un nesso causale Ira 
•familismo eclientehsmo-ee'echi 
ricoida che -mafia e lamiglia sono 
Ira toro in contraddizione. Spesio 
Cosa Nostra ti ordirta persino di lit-
ckleie un tratdk>. Eppune nei rico-
struire la storia della -labbnca del 
consenso. in Italia il concerto di la-
mitismo, magari conelto e rallina-
to quanlo si voglia, continua ad ap-
pariie utile. E non e un caso che 
socioiogi e storici, italiani estrottie-
ri to abbiano brandito piu volte a 
ptoposito del nostro |)aese. Multe 
piu volte che a proposilo di .illri 
paesi. 

Ma il problema del consenso 
non puo non chiamare in causa 
un'altra importante stnittutii, quel-
la ddl'informazione. Ne ha parialo 
Giuseppe Ortolevi. sostenendo die 
la (v ha protondameme condizlo-
nato anche i recemi comporta-
menti elettorali. Ha spostato - se-
condo uno sludb dellltnivftsita di 
Torino - I'olto per cenlo Oei rati, 
provocando uno svaniaggio al Ms 
ealle listed!centra. 

Letvetc«t««Ato 
Di awiso diverso e Atessandm 

Pizzomo. -Non e il piccolo scher-
' mo-dice- a provocare imports nn 
spostamenti elettorali Questo, gli 
sludi amertcani degli ultimi (ren-
t'anni lo hanno dimoslrato in mo 
do inequivocabile. U televî HHie 
ha pen) un ruolo particolamicnte 
signiheativo nei setezbnare le clas-
si dirigenti". 

E «l'homo lelevisivus* il candida-
lo'del fururo. Viene sceKo tierthe 
•etegehico, perchft ia .audience. 
ma. alia fine, questa caraitenstica 
lo fara propone come un leader, o 
uno dei leader. Del resto il rappor-
to fra tv e potere, anche in Italia, 
non data da oggi: basti pensan? al 
lanlaniano Bemabei e al suu Hiodo 
di gestire la Rat... E che dire del 
modo di costruire in Italia lo slalo 
sociale? Non (u anche quello un 
slrumento poteniissimo per ediii-
care il consenso? Certamente si, ri-
spondono tutti. Ma I'accusa vera a 
queste polrfiche equelia di "conso-
ciatMsmo.. 

Consociativo e ia parob piu n-
petuta in questo convegno persino 
quando si parla di Coslituzrone. Vi 
accennano da Ascoli, a Pizzomo. a 
Galli della Loggia. E dilaluno que
sta categoria nei tempo in modo 
assai disculibile. L'argomeiito vtr-
li ripteso oggi. La -tre gzoui» di Pisa 
ha individuato - cosl come aveva 
chiesto nella relazione inuudultiva 
Paolo Pezzino - ia continuity e le 
lonure della nostra storia repubbli-
cana e, le tre petsstHize trwate. 
discusse e discutibili. sono- iamili-
smo. dientelismo e consociativi-
smo. Tre «ismi-, con buona pace di 
DlPietro. 

il Mulino 
TENDENZE 

In una nuova collana, 
«il Mulino/Tendenze», 

i maggiori temi 
del mutamento politico e 
sociale contemporaneo 

analizzati dai collaboratori 
della rivista «il Mulino» 

Romano Prodi 

II capitalismo 
ben temperato 
pp. 88, U 10.000 
I modem d) capitalismo, 
la corworretua economica, 
il sistema scotasttco: 
un ranlribulo per prospettare 
I'irwonlrofralfnwrcato 
e una solidaneta modema 

Angel o Panebianco 

II prezzo 
della liberta 
pp. 64, L. 10.000 
Fare a meno della polrUca? 
L'trnpegnativa logica a cui 
attenersi, pec una Iotta poUUca 
che concorra al pleno dispiegafsl 
deOa democrazia liberate 

Michele Salvati 

Sinistra 
ocara 
pp-71,L, 10.000 
Sullo sfondo dl un paese 
che non trova la via d'uscita 
dalpffipriolabMnlo, 
i compiti deHa sinistra 
Ira vecchie formule poNlicrw 
e nuove estgenze del'ltalla di oggi 

Remo Bodei 

Libro 
della memoria 
e della speranza 
pp. 64, L, 10.000 
Mel orepuscolo dette utople, 
una ridesstone su come! conWtti 
e le Iragedie del nostro secoto 
hanno segnato la coscrenza 
conlemporanea 

Edmondo Berselli 

Lltalia 
che non muore 
pp. 94, L. 10.000 
Conuzkme, soHdarleta, 
bipotarismo, televlstone. 
Parole cfiiave per la diagnosi 
di un paese die cerca 
a tentonl la risposla 
alle proprie incerte raoluiioni 
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