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LA FINE DELLA GUERRA. Italia 1945: la costruzione della democrazia passa 

attraverso l'identificazione comune nella liberta 

SEGUE OALLA T P A G I N A 

E, a d i r veto, aveva cominciato 
motto male, con la cacdata dl 
uno dei suoi piu grandi maestri: 
Gaetano Salvemini, d i cui ebbi la 
fbrluna dl essere collega net '49, 
dopo i l suo rltomo dagll Stall Uni-
ti. cho I'avevano ospitato esule do
po la persecuzione fascista. FVa i 
miel pr imi rlcordi a San Marco, 
dove era allora, al primo piano, la 
Facotta dl lettere e fitosofia, una 
sparuta manifeslazione per Salve-
mini subilo disperse. Cos) rivedo 
quello che Vasco Praiolini. in un 
w o b d romanzo, chiamo la none 
deH'ApocaHsse. Ricordo le vfolen-
ze, 1 modi ammazzatl, e la maltina 
dopo le sUade qui intorno,e Piaz
za della Slgnoria, piene di mucchi 
di mobili mezzo bruciati, degli Uu-
dl d i awocatt e uomini d i tegge rei 
d i amare e difendere la liberta e 
gl'huiocetilL 

U t o d o m e l t t w M M H I 
Non moll i giomi dopo all'Uni-

verslla comindarono le lezioni e il 
professore d l filosofia morale con 
cui mi sarei laurealo, e di cui net 
*38 sarei stato II supplente, quan* 
do lit a sua volte cacciato perche' 
ebreo, annunci6 d i e durante Tan-
n o avremmo letto, discusso e 
commentate un aureo libretto di 
un grande lUosofolnglese dell'Ot-
tocento, un liberate amato anche 
da) socialist!; ia libertO dl John 
Stuart Mill. A Pirenze Mill era, per 
dir cosl, di casa. Pasquale Vlllarl 
era stato suo amico e ne aveva 
lanciata proprio La libeld, quan
do era uscita (nel 1859). Era stata 
tradotta presto, nella (avotosa * i -
blioteca Universale Sonzogm> 
d i e tutti dovremmo ricordare an
cora con rispetto e gratlludine per 
la culture d i e a lungo diffuse Ira il 
popolo a 25 centesiml il volumet-
to. Ma nel 1925 aveva rilanciato 
IWperkPiero Gobelii. nonmo l to 
prima dl venire ammazzaro. Era i l 
qulnlOiQuademotdl-iRivoluzione 
llberate» e recava una appasstona-
ta prelazlone di Luigi Einaudi: 
quattro paginetle. ma tutte ancora 
Vive. -In tempi d l mortificazione 
dello spirlto, quando, per fiaccare 
le voci del ribelli, si assevera dai 
domlnatori la unanimita del con-
senso interno, (...) giova rileggere 
i grandi librl della libena>.£inaudi 
aprlva con VAreopagitka dl Milton 
(1644) erilefjgeva il testo famoso 
sulla grandestza dei popoli d i e 
sanno aflrontare la libera lolta per 
la verita anche quando la cilia e 

OALLA PRIMA PAOINA 

Cronaca di un sogno 
B W O n H O O A M N 

assediata dai nemici estemi. Scri-
veva Einaudi: "Sillabo. conlonni-
smo, concordia. leggi repressive 
degli abusi della stamps sono si-
nonimi e Indicedi dec adenza civi
le. Lone di parte, eritfca. non ron -
fo'rmlsmo, ' liberta di stanipa. 
preannunciano le epodie di 
ascensione dei popoli e degli Sta
l k E compendiava il testo di Mill-
«La verila pu6 dlvenlare norma di 
azione solo quando ad ognuno 
sia lasciala amplissima liberta di 
conlraddirla e di conlutarla. E do-
veroso non coslringere un'opinio-
ne al silenzio, perche quesla opi-
nione potrebbe essere vera Le 
opinion! erronee conlengono so-
venle un geime di verita-. 

Einaudi conctudeva con grande 
misura: dlsaggio del Mill, che in a-
stri vecchi prediligevano. rilorna 

dunque dinanzi ogli italiani net 
giusto ^lomento dell'ansiosa ri-
ccrca del londamento e dei limit! 
della libertai. Un anno dopo. cir
ca. il 20 settembre 1925. France
sco Rullinicosiconcludeva ta pre
lazlone di un librd a inio partire 
mollo importante e d i e , coinun-
que. allora lece und grande im-
pressione; DirUti di lilierld. Si do-
mandava Ruflini. >ll popolo italia-
no corilinuera a godere di quelle 
liberta ccislituzionali. che lo Statu
te gli garamiva da pin che tie 
quarti di secolo (...)? In altn termi
ni. seguiterA esso s lar parte di 
qtiella vasia comunita delle genti 
ctvili, che tali liberta posseggonoe 
gelosamenle cuslodiscono, o cn-
treta in quell'inflma minoranza d i 
popoli che ne sono tutlofa pnvi?-. 

La domanda. e owio, era retori-

La liberta non e solo una parola 
Un convegno al Vteusseux 

UberU. Una parala eke ha wgnato la ttorta deriMHW, KChe 
n m e aHattt starta della I H M I U - c a m s ha avni t t to 
ntH1n(en*Mo che piAMIchlaiM qui accanto Ekgenro 
( M n , apramlo H conngno Uoniieno u iN'uw che cha d 
quest* parpla te ne H n e l l t a l a * oggt - ma e storla dl una 
battalRa Mnzatoe per ta tHjertif. t r t l to qxa t tn H u i o n l del 
convegno pramews dai OaUnetto Weuseexx, che si 
cmduderA oggl a Flranze, la parola • II concetto dl HDerta e 
affrontato da dbene angolazlonl: vittla della memorta e 
della itorta, quel la r lotoflca, quella fliologka e ehirWtea, 
ddla liberta nell'arte, neHa lettentura, nel etnemn. FUo 
comune an concetto etewzlale; la l l x r t a puo ewcre una 
affermadom formale. i n gNicto nioto, te non e rtemptto o 
coDegatoaHtlgluatlzia, aHetoMarieta, al lavoro. lerl, dopo 
Qarin, sono IntOfVomit* Remo Sodd, Angela PaneUenco, 
TuINo De Mauro, Paolo SyhnUDM ed ancora Raffele La 
Caprla, Dacla Maralei, Ermanno 01ml, Sandra Veroneel, che 
hanno parletonele due aessloiii della prima glomata. OJgi H 
tenia sara affrontato daGh>i0aNapolnano, RwloSarfle, 
Ertore ARwrtoni. Paul Okuburg, Sergla Givone e Marco 
TarcM. 

ca. Diritti di tibetta uscrvano nelle 
collane di Gobetti che avevano 
ospiiato i libri di Salvemini. di 
Sturzo. di Amendola; ma Gobetti il 
16 lebbraio del '26 moriva a Pangi. 
il 7 apnle Amendola moriva a 
Cannes, in seguito alle aggresstoni 
iascisle per auere difeso la liberta, 
cosi come Salvemini era stato co," 
streito a tuggire doll'ltalia. In eorh-
penso i'alia cultura conlinuava a 
battersi Se a le;ione di lilosolia 
moralesi leggevaesi meditavasu 
Mill, il professore a Fiienze d i l i lo-
sofia leofetica Francesco De Sar-
lo, che rtcoidocon grande atlello, 
il 31 gennaio del '2S teneva qui a 
Firenze, alia Biblioleca Fiiosofica, 
allora in Piazza del Duomo n. 8. 
una appassionata conferenza. in 
una sala ?remila. su L'allaallium 
e ia iibertd. conferenza che non 
mollo dopo ripet* al sesto con-
gresso nazionate di Slosofia a Mi-
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lano. Le autorita politicrie ciliuse-
ro il congiesso subito; conlto De 
Sarlo fu aperto nn procedimentoe 
le sue lezioni tacqueio per un an
no. Tutto questo perche aveva so-
slenuto con forza che cultura e II-
beita, supremazia della ragione, 
della cribca razionale della verita, 
della sclenza e della moralita. ri
spetto dell'autonomia della vita 
morale. L iber ia -d iceva-e ragio
ne che non rtconosce altro tribu-
nale che quello della ragione; e la 
cultura 6 liberta, De Sarlo era reli-
gioso, ma con lorza dlsse allora; 
$ tanto assurda un'aHa cultura 
asservita ad un certo credo politi
co, reltgioso, sociale. come lo sa> 
tebbe quella che fosse asservita 
alia difesa degli interessi di una 
casta, d iunceto.d i una classe>, 

DaKan t tLab r to ta 
Non a caso i dueautori che cita-

va d i piJi erarto Kant e Antonio La-
briola, e di Mitonio Labriota il tn-
moso discorso su LVniueisitde la 
liberta della scienza, a sostegno 
del quale invoco Bendetto Croce 
di cui pure era awersario in nioso-
fia. 

Eppure non era un caso se De 
Sarlo cilava quasi esclustvameflte 
Kant e Antonio Labfiola: da un la-
to (a liberta come razionalita e 
moraiita, dali'altro la giustizia. 
quella giustizia che Labrtola aveva 
difeso per tutta la vita. Se la liberty 
- come diceva Gramsci - non e 
che I'involucro, il gusck) da riem-
pire. ebbene la giustizia - e La-
briola pensava alia giustizia socia-
le - e il contenulo di quel guscio. 
Giustizia e liberta sembrano confi-
gurarsi come la parola d'ordlne 
della cultura italiana: Umentani. 
che nel '26 commentava Lo libetU) 
di Mill, il 6 dicembre 1925 aveva 
fatlo alia Biblioleca fiiosofica d i f i 
renze una conterenza sulla giusti
zia. Enel '26 la Biblioteca (ilosofi-
ca. la vecchia eglorksa Biblioteca 
fiiosofica di Amendola, fu chiusa 
per un anno, e poi.sempre, sorve-
gliata speciale. fino alia sua prati< 
ca soppressione come ente auto. 
nomo. Ma per noi. per alcuni di 
noi, la norma della vita associata 
della citta Mura. non poteva esse 
re che il binomio liberia e giusti 
zia. anche se sapevamo. piu o me 
no chiaram^nie, che quel nesso 
era un nodo da sciogliere, un pro 
blema da risoli«ere. un program-
ma, perche ouella liberie, che nel 
l l lal ia del '25 il lascismostrango-
lava. polesse dawero trionfare. 

La Storia 
La sostanza della storia va sempre ricordata e 
rimeditala: esso non DUO essere dissolla per i l 
semphce passare def tempo e indebollmento 
delle passioni. La speranza che si apri, nel 
1W5, eprofondamenlelegata alia line di una 
concezlone del mondo che voleva divenlare il 

Einc ip lo di una rellgione totalitaria e mondia-
. II Novecento si pqtra leggere, forse, come 

uno sconlro straordinariarnente complicato 
fra concezionl del mondo. E il secob domina-
to, p(u che ooni alrro. da una vera e propria lot-
La tra filcsofle. M 1945. simbolkamente, sta a 
indlcare la moite storka di una lilosolia della 
violenza e dell'esclusione. di una forza che 
con violenza proorammatica negava il princi-
pio della liberta. La storia era stata dominala 
da vere e proprie "leologie» che facevano della 
volonta dl poteiiza ta risposla a un mondo de-
pauperalo di valori. dove irrompeva un vitali-
smo falloda un richiamo a! sangue e alia terra 
II principio di Auschwitz ha rappresentato. dt 
tutto questo, ia pi l l tragiea realizzaxione. Non 
c'S revisionismo slorico che tenga: possono 
venire gl i storici alia Nolle a dirci che i l nazi-
smo hi una semplice reazione alia rivoluzione 
del 1917, ma alta fine il nazismo resta nella sua 
drammauca autonomia e sinieticitS come la 
piii lerriblle coniparsa nella storia del demone 
della volonta di potenza. dell'astratlo principio 
di una forza totaie e organica che annuila (ul-
to. II1945 e la yittoriadiun principio umanosu 
tulto questo. E in un certo senso una vittoria 
che ha reso possibile ta conlinuaztone umana 
della storia. 

2 , E possibile. allora. che uno sguaido al 
mondo di oggi ci piegbi verso una nuova indil-
fereilza? (Jn nuovo seetheismo sui nostri desii-
ni? Dal 1945 si aprl una speranza per ta demo
crazia nel mondo. Si puo dire, smteticamenle, 
ciie la democrazia riapparve come una possi
bility aenerale. che la democrazia vinsc una 
battaglia per la vlla e per la morte. II comuni-
smo stesso faceva parte di quesla vfcenda ma 
preso nella sua volonta autopica di realizza-
zione di una democrazia illusoriameme com-
plula e rovinosamente precipitalo, come idea 
di una storia aslratlamenle sovrapposla ai lini 
umani della vita che non sopportano di essere 
negatl e unificati in uno schema imposto drtl-
I'alfo. Non bisogna avere paura di dire che an
che i l comuiiismo ha [alio i conti con i l pnnd-
plo della liberta. Ma la line del coniunismo tia 
interrotto la conlinuita di una storia mondiale 
che per clnquani'anni si e slretta inlorno a un 
eqilillbrlo dl forze di cui esso era parle essen 

Grass o Oe: 
«0ra rlabiiniamo 
I disertori" 

ziale. Ui slryltifrti del rncnnki e alia rii en-d di 
un nuovo equilibno D.i i]ii i l immensa ini-
prcssione dl lluidil.i IViii lodcre di confllHi 
particolari, la difdcoli,! di ogni ^Hevisiitno, fa ri-
cercs di protezioni enlro ioenlila cliiusc e in-
cai>acf dl riconosf. ere gli .iliri Da qui. le dilfi. 
colta dei linKiiaijai. de la ia(jadta rappn-fj.'n-
tativa delle cose, V t i i bn l . i d i s i r i i l l i i edd la | » 
l i lka uwcro della piu alia l^cclla um.in.i in 
Krado du-ompri 'nden' f uv HIIIK1 arc tfi vita i1<r'l-
ruoi iH' (Vim*1 si ris|jimd<' •> <|ni-staciisi di in-
tenzioiii c dl i d ^ - ' Forse [jrffprm lipreink'ndcj 
il filo pin proloiKlij ill (|iiell;i sioria che M e 
aperla nel I IMS scqucsln f i lu lu dalodal si-n-
so di nni> slat'i i i ' is irntc. di nna |>i>ssibiliia d: 
reshluin:' i Nm urnaiii .ill.i .si^iiii d i e li ,LVCV,I 
perduli- Di liliaanror.ilcEidLK'ifi i»'I la Hoc he lii 
sloria tambiavrf.Mi'n.krifii ' vcni^vi reslituila al-
i.i rhissibitilni di un | M U I H I I ^LII I IPIIO di-lk' l,i-
colla umanc. SapjJkinnjti i i tr i ippi)l>encihi' l , i 
s lon. iel .nladi for^ihi-i.ln.'<jiiiliiJn.du^,inniTnia 
e di inleresM. cIJ unif l i i i i <- <\i .illi'mi.i^iom 
escluiiive ed esLludrnri m.i Ini ir^iunoi-ln- \rk-
ne da "Qui.-lla- p.m.- I'lu- vilvo I ̂ urnii,! tl.ill.i 
calastmle o |no| ir i [niue^, i .ill.i lini- i l i r imidn 
della sloria c rrniu d.i un.i VIII'HII.'I di vita the 
lie init ietlt i ic rjuludiMui/nMiv l.'auspnid e 

CllCSIdOSSIIORS!!,! j lK l ' l . l l c i r 
[Blaolo t>« GlavannlJ 

IverienM ddla gvena (mono (wo, I 
Utertorl: -quetll che ebbero II 
coraggloolrifhitarela 
parteclpazlone al crimhw; cne 
ebbero la granfeizadinMitrafe la 
propria paura, che non segMkona 
decemente ognl ordtne; queM che 
fecero della oHobbedierua la 
propria virtu-, l a proposta * una 
InlzUflvacherlabNttilillsertorlrHin 
e nuova, In Gormenla. Ma stavotta 
vlene da una fonte preetlgioss. E 
con un appogglo atrrettento 
signirtcatlvo. A formularla a stato 
loacrtttoreQUnterOrass, al quale 
el e asMdato H premlo Hnbel per la 
letteratura Hezaburo Oe. La doppia 
HdaWva e stata resa puoWica con 
unoscambiodl lettere tra II 
quotldanotedesco 'FranMurtor 
Rundschau- e l l gtapponese -Asahl 
Shenbun-, ambedue motto 

Impegnatl In questl 0vmi nella ilevocazlone 
delle vfcende che dnquant'aml ta segnarono la 
One della seconds guena mondiale In Europa e 
I'lniUo della faso Hnalo del co nflltto »o Asia. 
Nella sua lettera s Oe, Grass ricorda che per 
oltre 20mlla soldatl della Wehrmacht 
condannaU a morte per olserzlone pes* ancora 
I'lngiiisto gludblo di allora. Essi, sostlene lo 
scritton, furono awece I verl erol della guerra, 
ancora oggi dovrebbero servire d'esemplo e 
sarebbe glusto -finalniente, dopo 50 annl, 
rendere low giustizia-. NeHa sua risposta lo 
scrlttore glapponese si chiede come si passa 
trasmettereaHe nuove generazloni 
llnsegnamento dlchlebbeallorall coraggro dl 
opporsi e per questo pagoconlavita.La nirova 
uscita pubbNca 01 Gunter Grass, dopo II 
success* che una decina di giomi la aveva 
ottenuto con una latturapubbllcadl due 
capltoi del suo nuovo romanzo che usclr i In 
autunno, e stata accompagnata dalla notlzla 
che lo scrlttore, torse, dowa operarsl per curare 
le conseguenze dl una brutta Infedone vlrale 
alle vie resplratorle. 
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HOTEL CLUB 

IN SICILIA 
25 ANNI 

DI PROFESSIONALITA, SERIETA 
OSPITALITA E TURISMO 

Tanti ci hanno sceltot Pochi ci hanno dlmentlcato! Tanti sono ritornati! 
II Club Vacanze direttatnenle sul mare e dotato di ottiine strutture ricetti-
ve e sportive: 
- 800 camera con terrazze orientate al mare, immerse in un parco rigo-
glioso di 27 ettari con una tipica vegetazione mediterranea; 

- 5 ristoranti con cucina internazionate e siciliana; 
• 6 campi da tennis gratuiti e 5 a pagamento; 
- 2 piscine di cui una olimpionica, piu una baby pool; 
- mmigolf, maneggio, calcetto, centrosub, volley basket, bocce; 
- i famosi "Toboggan", gli acquascivoli collegati da tre piscine che arriva-

no direttamente al mare. Spiaggia privata con rtstorante tipico; 
• Baby e Young ciub; 
• animazione sportiva, piano bar, musica dai vivo, spettacoli serali, disco-
teca, happening nottumi. 

II Centro Congress!: incentive, convegni, meeting internazionali, con 
sale da 20 a 450 posti. 
La Toboggan Club Vlaggi: la nostra agenzia di viaggi vi organizza 
splendidi tours della Sicilia e escursioni in partenza dai nostro albergo. 
- Programmi di soggiomo con voli aerei in partenza dalle principal! citta 
italiane a prezzi scontati. 

- Settimane e offerte speciali per tennisti, cicloturisti, giovani, fiori d'a-
rancio, famiglie e bambini e per agenti di viaggio. 
SCOPRI LA SICILIA CON GLI I ^ H «««™m« _ 
OCCHI Dl CITTA DEL MARE | & • W S ^ C ^ S ? 
Permtormmm lei 091/8S87S55. 
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