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IL UBRO. Lo stato, la borghesia e gli operai: ripubblicata «La Rivoluzione Liberate* delTintellettuale torinese 

Hero Gobetti 
II profeta 
del caso Italia 
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• iRirahiaone Bberate" M a e p o i d a w e r o u n 
ossimoro' Ovwero una nozlone contraddittorla 
e ambigua, come un maestto di studi liberal! 
quale NoitiertoBobbro sembrava tempo fa sug-
gerlre, quando lespressione e rtaffiorala net d i -
batUto politico nostrano' Eppure U secolo HX 
hi epoca dl riroluzioni liberal! (e nazionali) 
Moderate e -passive* quanto si vuole. Ma indub-
biamente everuve degli ordinamenli polltfci as-
soluti, ecreatnci dl nuove statuahtt, oHre d ie di 
nuova economla (liberista) Dove «scatta» alte
ra r«ossirooKn? Scatta feme nell'enlasi eccessi-
va sul tennlne -moluzione«, reads negani_e di 
oegc4e>, dlvisione dei poten e libetta. Enfasi fo-
nera dl aspettative lotallzzanti Che pure si po-
Irebbero ben calmjerare, se solo si nchiamasse 
i'autentico slgnlftcato modemo di quello slo 
gan, ntollegandoto al nucleo dinamico delle 
•pramesse liberalw E lale esattamente era i) 
sense che Piero Gobetti, intellettuale pohgialo. 
alltevo •atUvisla> di Salvemini e Once, infuse a 
quello slogan Prima utlUzzandolo come riomc 
dl una straorcWnaria nvota tonnese di cuNura 
politica Poi come tltoto d i un incandescent 
pamphlet scrlMo tra IU922 e il 1924 chevalse al 
giovane aulore prod.gio (23 anni appena) 
Fammirazione dl studios! ben ptu titoiatl, oMre 
che una serle di bastonatute lascbste diretta-
meme commisstonate da Mussolini Oggi quel 
pamphlet, uscito ortgmarlameme da Cappelh, 
ntoma in una nuova edizione Emaudl Con una 
prefazione attuanezante dl Paolo Floes DAr-
cais e due ngorosi saggi introdutow di Ersilia 
Alessandrona Perona chencostruisconoHoto-
gicaniente la vicenda editotiate del lesto, in 
quadrandone la genesi sullo sfondo dei suoi 
antecedent! culturali (Hero Gobetti Lafhvolu 
zone tmtam^afflostmiomipTmxtiirfiaitar 
pp 194, L12 000, Einaudi tascabili) 

UMMttrHwtt* 
Dunque. V ia l era It slgnlficato della «RWolu-

ziotte liberate votula da Gobetti, Instancabile 
anlmatore dl rrvfcte liberate nbelle' Questo 
promuovere in Italia, e per dawero, lo stato Co
me? Una Rivoluzione per lo stato? SI per uno 
stato modemo, garante e coordinatore -delle 
autonome inizativei della socteta civile Nobili 
tato da una vera iclasse dhigente- inneivato 
dall'iauiogovemo del produttorr. Autogovemo 
locals e federate, celto. Ma anche autogovemo 
d i -llbere intraprese economiche». associate 
Dove i produltori educavanose stessi a diventar 
•cborgtiesi", a sprigionaie compelenze e spirito 
civico Fu per questo che Gobetll scoise in 
Gramsci e nei Consigh operai un'occasioneslo-
ncapeil ' l lal ia mobilitazionedelcetisubaltemi 
alhudiselezionedelleehlesnaziC'nflli tesaair-
radiare nella societa civile espenense di demo-
crazla sociale E qui, oltre I utopismo, balzano 
in pnmo piano gll Influssi piU fortl assorbiti da 
Gobetti Mosca e Paieto, teorlci dell ehtismo, 
Sorel leorlco del sindacahsmo nvcJuzionano 
Weber assertote di una -nazionalizzazfone It 
berale» delle masse Inlatu, tra I alBo, la famosa 
espressione «RlvoluzK>ne hberale* era slate gia 
usata da Weber a proposito della nvoluzione 
Russa del 1905 Eancheda Arturo Labnola (da 
Oobelti poi aweisato per i l suo bellicismo) in 

relazkme all'ltalia d i fine liuzio-secolo, alkuche 
•I Labriola aveva perorate la trasftwtiazione de-
gli Haliani da sudditt a •cittadlnk 

Ma Gobetti, a cavallo deUa presadi potere fa-
scista, aveva insento tuito questo enlro una pre-
cisa diagnosi delta stona nazwnale Intesa come 
stona di llberalismo mancato. Ed eccote, per 
Gobetti le apone di quella stona, magbtral-
mente evocate nel pamphlet Pnma di tuMo la 
mentalita civtca llaliana plasmalasi all'ombra 
delle cottl municipali incapace dl espandersl a 
coscienza unitana e ferma alia fase tocalistlcO' 
corporatava Pot.conl'unita nonoslante il genio 
di Cavour, la sakfatura nel paese di un blocco 
peiverso tra il protezlonismo del notd e II privi-
legio agrano at sud Inline la modeniizzazione 
di Giolitu, che aveva dilatatc. a dismisura la bu-
•uciazia Integrando, in chiave subakema, un 
movlmento socialists messianico, proteso asal-
vare le pioprie conquiste economldie, e dun-
que a imitare il parassMismodel nuovo ceto me
dio di massa. Come si vede ci sono in questa 
denuncia tutn i prodromi del «lasasmo come 
autcbtogralia della nazione» (espressione co-
niata da GobeUi), e molta parte del •probtemw 
agMab da Gaelano Satvemmi, m seguHo passali 
a Gramsa. il quale da maestro ammirato da 
Gobeltl al tempo dei Consigh, dlvenne m carce-
te un alllevo postumo dl Gobetti (mono In 
Francianel 1926 nellostesso anno in cm Grain* 
sci reniva incaicerato) 

P a n u W s n d 
Riassumlamoli ancora quel ptoblemi Haliani, 

e ancoi piu in breve elitrano bloccato, assenza 
di conditio e dl •llbensmo>. parassitismo corpo-
rato degli mteressi Qibene questa diagnosi 
non antlclpa in modo tolgotanurl tpMUumir 
esplosf in Italia piu di ottanta anni dopo CK** 
oggi ' Quindi nil certo buon gHXo Paolo Fines, 
nella sua prefazione, a nvendicaie la modema 
profezia di Gobetti anticipatrice della odietna 
questione delle questioni it nesso tra •borghe
sia d i e ha tradito. e recupero di massa della le
gality (per Flores incamala dalla «rivotuzione 
del giudlcu) E nondimeno nelt'incandescente 
pamphlet del 1926, coslellatodai nrralti in dliet-
la di Sturzo, Gramsa Tutati Mussolini, in sono 
anche parecchie. tuvide ingenurta Adesempk> 
-1 mduslnafismoi estremisla etie negava sbnga-
tivamente I autonomia di una »questioneconta-
dina< Ancora i lg iudiziot topposommanosui 
socialisti italiani Ai quali I'aiilore nmpravera 
contraddittonamente «la tragicoinmedia del-
I indecisione- (andaie o no al govemo') la 
mamata lottura nvoluzionana e insieme il 
•massimaUsmc-* Pet non paHaie della schema-
tea condanna dell economicismo nformisla 
delle coopeiatiw germi in fin dei conn di de-
mocraza sociale soslenute da Matteotti pur 
celetnalo in morte da Gobetti Inline una cetla 
mancanza di chiarezza sull'esito possibile del 
consiliansmo operalo tonnese umta ad un ec 
cesso di benevolenza stoncsta sul -llberalismo 
di Lenin Ma in conclusions la Rivoluzione li-
beiale ci nguatda ancora da vicino E del icsto 
basterebbe la sola pars destruens della batta-
gha di Gobetti a fare di lui come autoie e per in-
lero ungrandeclassico Unclassicodidomani LIMsfcttuitenMofiDMa ftithivio Oniti 

*&J>% 

Spengo la tv e ritorno al dizionario 
m »llmiocsso m breve e questo 
ho perdulo ogni (acoflfi di pensaie 
o di parlare coerentemente su 
qualsiiisi argomentor Cosl Hugo 
von Hotmannsthal semwa nella 
telcbre lettera di Lord Chandos E 
proseguiva «ln un pnmo tempo mi 
tlivcnne gradualmente impossible 
irotlare temi sia elevati sia comuni 
i? lormulare quelle parole di cui 
ognuno suole setviisi conenle-
mcnle senza stare a pensatu Pro-
vnvo un mspieaabilc tlisagio solo a 
pronurH-iare fe parole spinlo 
<inim<i o "corpo Trovavo im-

possibile espnmere un gtudizio 
sullc queslont di cotte i lath del 
Paildinenlo o quel che vogliale 
\JC |Mw!e dstralte. di cui la lingua 
set undo natura si devc pur valerc 
por rccare a giomo un qualsiasi 
gludizw mi si slacevano nella hoc 
caconie funghl ammulhli" 

Qiies-to lest" fi del 1902 e mi 
semhra t he maugun perletlamen-
IP il dlssidio tra I uomo e le parole 
i lie ha traversato tulto il seiolo Mi 
vit'nt in menEe anche una bella 
tan/ l ine in LUI De Gregun, ncor 
dando la propria Inlanzm dice «E 

tullo mi sembrava andare bene tra 
me e le mie parole» Poi quatcosa 
si rompe e le noslre parole oon ci 
corivincono piu le sentiamo lalse 
stonate ci sembra di npetere Irasi 
che non signifnanu -issolutamente 
nienle 

£ una sensazione tli disgusto 
che in quest ultimo anno ho prova 
to spesso La gente parla giudica il 
mondo e g o dalla pnnid parola 
mtuiscocome il ducorso proiegui 
ra che luoghi comuni traveisera a 
quali conclusion! mi portera lo 
parto e mi deltido senvo c ni awi 
lisco Ho la sensazione clii? Id vita 
siatloii laniscmpfepiudalleiMiii lc 
e quello che U nmane e un oratu 
navuota che nonscrvenemmeno 
a passare il tempo £comc quan 
dosi va alio zooe ci si lerma davan 
tl a una gabbia sulla larghello leg 
giamo il nome dell animate ma 
I atiimale non t 6 la gabbw e de 
sena s|«irca dcsolala Cbis.«a se 
uTKhe di < IO t i puu dare l.i i olpa 
nlId televisKine - in londo I anten 
ua e un parriluInline bunno per 

M A H C O L O D O U 

ogni temporale - e cerlo e che da 
lanto guardo i rxogrammi televise 
con il volume a zero e linche le 
immagim passano silenziosecome 
pesci in un acquano tutto va bene 
Guardo i nodi delle cravalte le ma 
ni che si agitano le citta disttutle 
le ballenne e mi sembra di up t re 
ma se alzo il volume non capisco 
piu nulla m assale la nausea lo 
sgomento t come se noi tutli par 
lassimo e scnvessimo ui una lingua 
morta imparata per sommi capi 
incapace a espnmere anche le 
ideeeleemozionipHlsemplici Nc 
-La pcrsuasione e ta leltonc-i" Mi 
chelstaedter allermava di essere 
costietro a dichiarare -con ie paro
le guena alls parole- 6 una guena 
per la quale mi sentivo portato nil 
illudevo di 50trrarre k' parole dl! u 
sura di resOtuire loio mla e colore 
o addintlura una venla Oggi mi 
sento piu stanco e ho I impreisio 
ne che anche le mie parole laci w 
no parte di un nimore indislinto c 
the non t i capirenio piu Nel mi 
gliore dei tasi indossiamo le paro

le come un bel vestito ei vatitiamo 
deltaloroeleganza dicomecado-
nobene ma e ne! vuoto che cado-
no 

Scnvo queste nghe davanti alia 
nuova edizione del Devolo-Oli. di-
zionano che mi accompagna dai 
tempi della seuolae che ora si nn 
nova ospilando generosamente 
iFintj leimini nuovr stranieri o di 
ton io recemissimo I giomali han-
no dalo spazio a imbarazzanli di
scussion) sulla maiuscola di Nutel 
la •. echid iccchecivuole cech i 
dice che non ci wiole si litiga un 
[>o lo sloglio il dizionano ci pas 
seggio denlro senza una mela pre-
( i ia tome per un senliero di mon 
ragnrt che sate e scende mi lernio 
ad annusdre le ullabe del nonti 
scordardtme raccolgo il suono he 
to della cintiallegra e poche nghe 
piu in la quello pigro del cmci 
sthiamento Mi nossigeno a caso 
e tosl mi scmbrano lutle belle le 
innrle (uon Ja ogni discorso mi 
sembr.inoumilieniisleriose preti-

Quella generazione 
di «storici» 

•MIUO KMMM 

L A PRIMA EDIZIONE de La 
Rivoluzione Liberate esce 
nel 1924 a Bologna nella 

-ettrikxeca di studi sociale diretta 
da Rodolfo Mondolfo edita da Li-
amoCappelli Ubraio EdKore 

£ stato Norberto Bobbio a nsco-
pnre le otUml del (esto gobettlano 
pubbllcando le lettere lnedite di 
Mondolfo a Gobetu. Gobetti, nel 
1922, propone al dnettore della 
iBblioteca d i Studl Sociaii" una 
taccolta di saitn spara, che si n-
d i iami anche nel Otolo alia rivtsta 
da lui diretta e inniata da pod i i 
mesi, -La nvoluzione Uberale» 

Mondolfo gli nsponde con una 
lettera conlorme a quanto normal-
mente gli editor! scrivono agli auto-
n che propongono volumi di senn) 
van -Editon e pubblico sono a t 
quanto restii aHe raccotte, d i cui in 
ventanegli lutttni anni si ft un po 
abusato- E dopo aver letto i l testo 
gli scrive -Per il volume si lendono 
necessan ntocdli ed aggtunte> e 
inollre suggensce di non dare 
•I'impressiooe di (rammeniarleta 
decontlnua* Eabbtamo II miraco-
k>- Gobetti si attiene alie rlchieste d i 
Mondolfo, i l libro esce nstnitturato, 
come oggi il letlore lb ha a disposi-
zione 

Nella prefazione alia prima edi
zione, nporiata in quelle successi
ve, Gobetti scrive .La nostra sar i , 
nel suo aspetto ptO ongmale, una 
generazione dl stonci lanto se ci 
applicheiemo all'economia, come 
at romanzo o alia politica* II che 
si$iihca che nella lotta pohnca co
sl come nella cnaca o nell'econo-
mia si devono lener present! le 
arandi Unee di tendenza che solo 
la slorta consente di oflnre Nel li
bro che porta come sottoUolo 
Saggi sullo lotta politiai in Italia, ci 
sono cooonui nchlami all'attualita 
politica e sociale, basti pensare al
ie pagme sul consigh di labbnca. 
sul lascismo. su Mussolini .oon (al-
s a t e j f e j i n pccflw crenach^ico 
ma iuuminale da una visions anah-
hca.tragica, deUa stona 

La pnma edizione Einaudi viene 
pubbheata nei -Saggi. nel 1948 at 
tenendosi sostanzialmente all edi
zione Cappelh. uniformandola ai 
cnterl redazionah usati ai giomt 
nosrn in (alum casi in modo tutta-
via aitntrano L edizk>ne era amc-
chtta da una prefazione di Umber-
to Mona ilfineletteraloestudioso. 
amicodi Gobetti sin dal 1922 Mor-
ra duende Gobetti dad aceusa di 
frammentaneta -Non c e senffiore 
dove II jrammento sia piu organ! 
co la crllrca piti pensata» E anco
ra -Il suo sguatdostoncoe politico 
isola e intencle il panlcolare impor-
Jante e lo scava fino a indonnare le 
remote npercnssioni. e cost Indica 
e anticipa lantecose del funiro. 

Nel 1964 esce nella-Nuova Uni
versale Bnaudi- unallra edizione 
del libra Abohla la pteJanone di 
Mona. al volume e premesso uno 
scnltodi Gaspare DeCaro checer 
ca di collocaie I opera nello svilup-
po del pensiero Gobetliano 'Loki 
votuztone Ubeiak' - affenna De 
Caro - i una smtesi «provvisona> 
che ha la sua ragione «in un impe-
gno politico immediate- il libra 
-deve necessanamente conduder-

si nella genencita dl tut messaggio 
morale, di un incltamentoalla resi-
stenza nel quale e'e gia netnssimo 
il presagio della sconfitta- bt ptQ 
De Cam sembra crtucaie la stesura 
defjnibva del libra, pnvilegiandogh 
scntu che sul medesimo (etna 
cocnpaiono sulla rmsla -La rivohi-
ztone liberale* Che sia stato I'edl-
ting di Mondoto a moderare la vis 
potemlca di Gobetti? Potrebbe ve
nire questo sospetto leggendo le 
cnoche di De Cam, la cut prefazio
ne Improwisanwnte scompare 
nelledizione successwa, sempre 
nella -Nuova Universale Einaudi*, 
deH'83, per dar luogo a quella di 
Ersilta Alessandrone Perona, inte-
grara da un profilo di Gobetu di 
Paolo Spnano. 

Ctovanm Spadollnl. attento cui-
tote deNa memona di Gobetti, 
metttie fone non si era accorto 
della precedente edbione, plaude 
a questa -vera e propria edizione 
cniicait con una intmduzlone pun-
tigliosa di Emilia Alessandrone Pe
rona Esidomandase Gobetti e gia 
un classico, se le contraddnioni 
della societe italiaiia hanno com-
poslo le -animomie lampeggianti 
del suo pen»ero» Sull'assunzione 
di Gobetti fia i classia mi sentnet di 
nspondere affermaltvamente 

E veniamo aH'o^ i Qui presen-
tiamo iuAuofazioneAibsiDfenegli 
Einaudi tascabili un'edteioneeco-
nomtca per il vasto pubbheo so-
praHulto giovanile, d i e - immagi-
n o - conosce Gobetti pid persenU-
to due che non per lettuia e studio 
dei lesli A questa edizione e pre-
messa una prefazione di Paolo Ho
les d'Arcais, che altravetso una d i -
samina puntualedei temi del Itbro 
nnvla conbnuamerite all'oggi La 
letlura pertanto vlene attualizzata, 
operazione questa lorse utile per i 
letton A questo purttooccone una 
citazlooe del: Maestro Jilonjdico 
che n o a « debba fareun^ lanc io 

Juanto pia spregiudcatftposslbite 
el significato slonco della sua 

opera Ma non lo si pud fare par-
lando diattualita d i una attualita 
commisurala ai probleml del gtor-
noodinittugroriU" 

Per concludere. la Einaudi ha 
stampato quattro edizkmt de Lo Ri 
oofazone Ubeiale uno nei -saggn, 
nel 194S due nella 'Nuova Univer
sale Einaudi., nel 1964 e 1983, a 
Lura repettivamenle di De Cam e 
della Alessandrone Perona e inli
ne. la quaita la odiema, nella Ei
naudi Tascabili a cura di Paolo 
Flores D Aicais Questo senza con-
tare I'insenmento de La Rivoluzio
ne Liberate nel pnmo volume delle 
•Opere di Pieuo Gobettw, sempre 
Einaudi nel 1960, a cura di Paolo 
Spnano In tutto, delle prime Ire 
edizioni da quella del t948aquel-
la delt'83 sono state vendute -
escludendo I edizione oggi in usci-
ta-35000copie 

II messaggio di Gobetti e stato 
colto sinora da quegh eroi solrian 
che -possono essere in ogni mo-
mento ma sono soptattutto nei 
momenti difficili una race sempre 
scomoda della coscienza- Qggi 
forse i tempi sono matun per una 
piu iarga diffusmne del suo mes
saggio 

se e innocenti Nessuna rctonca le 
coslnnge a dire quello che non vo-
ghono E poi accendo la radio e 
ascolto una canzonetla delta Man 
mm che sembra piovuta propno 
dal ci£k> per damn una nuova fidu 
cia dice che non tomera piu con 
lui (un lui che lmmagmo otluso e 
opaco) che da domdni inizia una 
vitadiversa sisperamighorc eina 
speltatamente a un certo punto la 
Nanrani dice -Da d jman i leggo il 
dizionano" Noneunacattivaidea 
Fotse £ un nto punlitalono che do-
vremmo piovare tutn e come leg 
gere le mille e una nolle insieme 
alle istnizioni per I uso di un elet 
OodomesLco piecisionet meravi 
gha force ormai si sposano STJIO net 
dizionano della lingua CJuelle pa 
rote vomitatc nei lalksliow ra! 
trappue nei discoisi scnipre piu la 
tKOSiCongliamici pe'dulenelvo 
ciare Irastomante del grande mer 
cato universale forst' possono n 
trovare senso ndtd pace minuzio 
sa dl un dizionano E noi |>ossiaino 
provare a stnngete con b rounpa i 
to nuovo 
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MINIMO 15 PARTICIPANT! 
LB quota compnnO* volo a/r le a ida lanza aaroportuall, I 
IrMMrimaflll Intaml, I* alitamazloiw In cvnsra dorjpla In albargnl 
d l prima cattgerla a aaconda catagsrla aupariora, la ma i i a 
panaMwa (din gMwnl « n la prima colailoiM), tutle la >iai|a praviUe 
dal prognnima, gll Ingraaal al muaal a alia naa archaologlcha, 
I'aHlalaniB dl gulda loca* paruvlana. un accompagnaton dau'ltalla 

Paftanza 
da Mitano e da Rorna it 9 agoslo Traspono con volo Oi linea 

Durata dal viagglo 
16 giomi (14 notli) 

Quota dl partaclpaiione 
Lire 5.160 000 

HlnanrlD Italia/Lima |v» Amsterdam) - Trujllo Chidayo Cuaco 
Chincheros Ollaniaytanibo Machu Piccnu Cusco Araquioa 

Nasca - Pjiiacas Limattala 
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