
ADORNATO? FUOQE E VA. -II Pels? Un partilo 
bulgaro, senza valori ne progetti, quello che 
tende di piu al modello deila Dc, senza neppu-
re avere quella circolazione di idee che la era 
garantita dalle correnti». Cosl parte Nando 
Adomato al Congresso dei Riformatori di Pan-
nella. 11 signore si che se ne intende, visto che e 
cresciulo nel Pci ed e diventato depulato gra-
zle al Pdsl Tutle esperienze che lo hanno, per 
cosi dire, «forglato», irnmunizzandolo via via 
da certi deprecabili vizi. Oggl Adomato e rifio-
rito a nuova vita, come la salamandra di Ari-
stotele. Che passava Indenne attraverso le 
fiamme. Diceva a un dipresso Max Weber: 
«Una volta oltenuti gli obiettivi teorici prefissati, 
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buttate la scala con cui li avete raggiunti». Nan
do fa lo stesso, in politica Anzi fa di rneglio. 
Prende a calci la scala. Auguri1 

MARTELU AL PAESE DEI BALOCCHI. «Sono 
stato troppo a lungo represso e compresso da-
gli uffici ciceroniani. Adesso ho la possibility di 
sfogarmi, in una collaborazione libera, gratuita 
e irresponsabile* E il grido di gioia di Claudio 
Martelli, alia vigilia deTl'uscita di Italia settima-
note, al quale collaborera. Beh, gli auguriamo 
proprio di divertirsi, nel nuovo contenitore 
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«vaudeville» diretto da Pietrangelo Buttafuoco. 
E soprattutto gli auguriamo di dimenticare cer
ti «negotia», che in passato to hanno crudei-
mente condannato ad una vita dawero trop
po, ma troppo ascetica. Mamma mia quanta 
era ascetica1 Buon viaggio dunque, nel paese 
dei balocchi In quel paese dove la "Sinistra 
reale», quella odiata da Martelli, si trasforrna 
d'incanto nella 'sinistra surreale». La sinistra di 
Lucignolo-Pannella, e di Mangiafuoco Berlu
sconi. 
AMATO IN TILT. «...Nonostante l'errore del 
programma comune, che tuttavia fu necessa-
rio per costruire l'alternativa». E curiosa, e un 
po' assurda, questa osservazione di Giuliano 
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Amato, su La Slampa di leri Dedicata all'azio-
ne di Mitterrand in Francia al tempo dell'unio-
ne della sinistra per il govemo Delle due 1'una, 
infatti. O il «programma comune», con il suo 
sbocco politico, fu un errore. Oppure fu giusto 
•necessano - appunto - per costruire l'alterna-
tiva». Comprendiamo, Presidente Amato, che il 
Pcf le rimanga indigesto Ma non sino al punto 
da imbrogliarLe i pensieri. Per la contraddizion 
che nol consente. 0 no? 
HEQELISTA NON PROPRIO BENEDETTO. 
Non proprio benedetto, e anzi un po' superfi-
ciale. E Enrico Benedetto de La Starnpa. II qua
le, sul quotidiano torinese del 7 gennaio, in un 
articolo storico dedicato al giornalismo, senve 

che d'opinione pubblica» era una «soggettivita 
collettiva sgradita, fra gli altri, a Hegel». Ma 
niente affatto, ohibb! Su quale manuale 1 ha 
letta, il Benedetto, questa corbelleria? Hegel 
era certo un liberal-conservatore, che non 
amava rappresentanza e suffragio universale. 
Eppure teneva in gran conto «l'opinione pub-
blica» e le «gazzette», al fine di equilibrare i'au-
torita del suo stato corporativo. Del resto Hegel 
stesso, da giovane, era stato giornalista. Redat-
tore capo della Bamberger Zetlung, sempre in 
lotta con la censura! E poi Hegel, anche da 
vecchio, diceva: «La lettura dei gazzettini e la 
preghiera dell'uomo moderno». Lui, i giornali 
in edicola, non li avrebbe lasciati marcire 

L'INTERVISTA. L'Onu tra pace e guerre: ne discutono Luigi Bonanate e Danilo Zolo 

• Negli ultimi due secoli le varie 
istituzioni intemazionali hanno fat-
to registrare una debolissima cre-
sclta in relazione sia alia loro effi-
cacia che alia loro autorita. Non 
solo, Ma spesso non sono state in 
grado di garantire una convivenza 
pacifica ne un ordine internazio-
nale. Come se non bastasse, le 
condizioni sociali, economiche e 
ambientali del planeta si fanno 
sempre piu preoccupanti. La pro-
spettiva di un govemo mondiale, 
insomma, e destinata a rimanere 
ancora un'illusione. E grosso mo-
do questa la test che Danilo Zolo 
esprimc nel suo piu recente e ap-
passionante libro (Cosmopolis, 
Feltrinelli, pp. 217, L. 35.000, un te-
sto che nasce da una discusslone 
con Norbetto Bobbio a proposito 
della Guerra del Golfo del gennaio 
1991). Una tesi che non concede 
proprio nulla al cosmopolitismo di 
certe correnti del pensiero politico 
contemporaneo che - secondo 
Zolo - si ostinano a immaginare 
ottimisticamente il future delle re-
lazioni Intemazionali all'insegna 
della pace, della slcurezza e del-
I'ordine Istituzionale. Con Luigl Bo
nanate - docente di relazioni inter-
nazionall a Torino e studloso di 
primisslmo piano di quest! temi - e 
con lo stesso Zolo abbiamo cerca-
to di far emergere i punti declstvi di 
contraslo tra le due diverse conce-
zionidi pensiero 

Partiamo proprio della critica 
deH'etica delle relazioni intemazio
nali alia quale P dedlratn tm Intern 
capitolo del libro. Una critica reali-
stica che muove pesanti accuse 
agli interpret! deH'etica internazio-
nale. «Li accuso - risponde Zolo -
di inconcludenza normativa e di 
apologia. In particolare critico Mi
chael Walzer, del quale non ho ap-
prezzato || famoso Just and Unjust 
Wars, L'ammlsslone del carattere 
morale della tortura, della mutila-
zlone e dell'ttcclsione di centinaia 
di mlgliaia di persone innocenti 
rende I'etica delle relazioni Inter-
nazionali priva di interesse leorico 
e politico. Aile protesi gesuitiche 
ml sembra preferibile il realismo di 
Kissinger. Ed e certo preferibile la 
testimonlanza, anche se poco rea-
llstica, della non-violenza assolu-
ta». 

Cht OOM retta da tperare? 
Dunque, non ci sarebbe nulla di 

buono da sperare. Peraltro, la na-
tura umana e poi quella che e. Non 
la pensa cosl, pero, Bonanate: «An-
che se curiosamene condwido 
quasi tutti i giudizi ideologic! che 
Zolo da sul mondo occidental, 
suH'arroganza, passata e presente, 
degli Usa, ci6 non toglie che 11 no-
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La morte 
di Adriana 
Pincherle 
• FIRENZE. E morta lunedi sera a 
Rrenze, all'eta di novanta anni per 
arresto cardiaco, Adriana Pincher
le, pittrlce, sorella dl Alberto Mora
via. L'artista oggi verra sepolta nel 
cimitcro del Galluzzo accanto al 
marito, Onofrio Martinelli, anche 
lui pittore. Nata a Roma nel glomo 
di Natale del 1905, si era trasferita a 
Firenze nel '41. Adriana Pincherle 
si e sempre mantenuta fedele a 
una plttura dal solido Impianto fl-
guratlvo e cromatlcamente ricca, 
memoro dei post-impressionisti e 
dl Cezanne Innanzi tutto, Una sua 
speciality era il ritratto di amlci, in 
particolare degli scrlttori a degll In-
tellettuali che frequentava quail, tra 
i tantl, Roberto Longhl, Anna Banti, 
Elsa Morante, Eugenio Montale, 
Tommaso Landolfl, Mario Luzi, 
Piero Blgongiari, lo stesso Moravia. 
Un suo autorltratto fa parte della 
collezlone degli Ufflzl. 
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Governo mondiale, addio? 
stro disaccordo teorico sia presso-
ohe totalp l.a tpnria ptica ripllp rp 
lazioni intemazionali non pud es-
sere un catechismo, ma una riftes-
sione prablematica e complessa 
che si sforza di applicarsi ai casi 
reali che si trova di fronte». 

L'accusa di sterilita deH'etica in-
temazionalistica fatta da Zolo e al
tera infondata? «Non e'e dubbio -
replica Bonanate -. Rno a quando 
penseremo "realislicamente" che 
la forza e tutto, certo I'etica sara un 
lusso, ma dire che la guerra sia un 
fenomeno moralmente intrattabi-
le, come scrive a pagina di 106 Zo
lo, e veramente un'abdicazione: la 
guerra e sempre un male, dunque 
e moralmente trattabile ribaden-
dolo ogni qual volta essa scoppi». 
Ma e la Guerra del Golfo a non far 
tomare i conti. Una guerra che e 
stata rapidamente rimossa alia me-
moria occidentale, nonostante ab-
bia esercitato conseguenze molto 
negative per la pratica e la teoria 
delle relazioni intemazionali. 

«E stata la prima guerra "cosmo-
polita" - osserva Zolo - una guer
ra condotta dalle potenze occiden-
tali per confermare con le armi la 
loro egemonia politico-economica 
e per legittimarla in nome dell'inte-
resse generate del pianeta. A parti-

aiUSEPPBC« 

re dalla Guerra del Golfo si e affer-
mata la prassi che porta ad un'e-
spansione del niolo delle Nazioni 
Unite - in realta delle Grandi Po
tenze - sino al superamento del 
principio della no/7 ingerenza negli 
affari interni degli Stati. La retorica 
della globalizzazione come pro-
cesso dl liberalizzazione delle eco-
nomie e delle politiche intemazio
nali tende a legittimare questo pro-
cesso. Ponso soprattutto agli inter-
venti armati di peace enforcing e di 
democracy enforcing in Irak, Soma
lia, Ruanda, Haiti...». 

Un'etica della guerra, tuttavia, 
non e tale perche approvi la guer
ra, ma perche ne discute e ne mo-
stra I'immoralita. Pu6 anche succe-
dere, insomma che combattere 
una guerra sia inevitabile, come 
quando ci si difende da una ag-
gressione. Questo, secondo Bona
nate, e il «vero» realismo: «Certo, ed 
e per questo che ho trovato franca-
mente sgradevole un'affermazione 
di Zolo posta all'mizio del libro. 
Egli critica le l^limitazioni della so-
vranita territoriale irakena imposte 
dalle potenze occidentali" al (ermi
ne della Guerra del Golfo E non 
avrei nulla da obiettare se non fos

se che il primo Stato a "lirnitare" la 
sovranita altrai era stato proprio l'l-
rak. Riconosco 1'aggressiviti statu-
nitense e I'impotenza dell'Onu. Ma 
non sempre, sowertendo I'ordine 
dei fattori, il prodotto non cambia 
Cambia, eccome, perche e stato 
I'Irak a dare agli Usa i'opportunita 
di intervenire, non ilcontrano». 

A proposito dell'impotenza del
le Nazioni Unite, Zolo nel suo libro 
sostiene una tesi che puO apparire 
quasi provocatoria: «Sostengo che 
le Nazioni Unite non sono riforma-
bili in senso democratico se non 
passando attraverso un indeboli-
mento delle loro funzioni. Pertan-
to, esse non sono riformabili, non 
essendo nell'interesse delle grandi 
potenze un'attenuazione delle fun
zioni di legittimazione della loro 
egemonia oggi assolte della massi-
ma assise intemazionale. Si sono 
moltiplicati ovunque gli interventi 
dei caschi blu e sono vertiginosa-
mente aumentate le spese militari 
delle Nazioni Unite. Tutto ci6 com-
porta, owiamente, un rafforza-
mento ulteriore del Consiglio di Sl
curezza, dominato dal potere di 
veto delle Grandi Potenze, e la defi-
nitiva scomparsa dell'Assemblea 

Generate, che gia oggi e un organo 
pateticamente languente». 

La ridudone delle spese 
Ma I'immagine della Cosmopolis 

che Zolo costruisce corrisponde, 
oppure no, alia realta? «No - taglia 
corto Bonanate -, e un'immagine 
di comodo, insistendo come egli fa 
suite spese militari (di fatto ridotte-
si di pifl del 30% negli ultimi cinque 
anni), sul disordine mondiale e la 
viotenza militare che invece, in ter
mini quantitativi, non sono mai sta
ti tanto ridotti come ora. Oggi, al 
contrario, I'Onu ha un'occasione 
eccezionale: quella di incomincia-
re dawero ad esistere. II cosmopo
litismo degli idealisti ottimisti come 
me si propone, al contrario di 
quanto osserva Zolo, di garantire 
ogni diversita per mezzo dell'ap-
pello a! plurallsmo e alia tolleranza 
e favorendo lo sviluppo di un dirit-
to intemazionale che e spesso 
molto piu avanzato di quello inter-
no degli Statin 

Ma la pace - come la democra-
zia e lo sviluppo economico - non 
puo essere esportata, e tanto meno 
con la forza delle armi. Ne e con-
vinto Zolo- «E insensato tentare di 

"fare guerra alia guerra". Non e 
possibile sradicaro I'aggressivita e 
il conflitto attraverso I'uso della for
za. La pace sara possibile solo 
quando saranno superate le ragio-
ni profonde che oggi favoriscono il 
sorgere di conflitti distruttivi fra gli 
Stati e fra i popoli II compito della 
comunita intemazionale non puo 
essere quello di sovrapporre ai 
conflitti locali la forza del potere 
nucleare. L'Onu non deve operare 
come un super-Stato per imporre 
al mondo una pax cosmopolitica. 
PiQ promettente sarebbe una stra-
tegia "debole" che privilegi la di-
plomazia preventiva, I'auto-orga-
nizzazione dei paesi deboli e lo svi
luppo delle diversita e della com-
plessita umana« 

«Ben venga - conclude polemi-
camente Bonanate - anche il "pa-
cifismo debole" di Zolo Ma non 
riesco proprio a capire come egli 
abbia qualche speranza in que-
st'ultimo, se fonda la sua antropo-
logia suH'etologia. Questa conclu-
sione e tanto realistica che rende 
paradossalmente inutile tutta I'ar-
gomentazione che la precede. In
somma, se accettiamo di ntrovarci 
nelle "capanne intemazionali" che 
Zolo propone, non e perche ab
biamo qualche fiducia nel futuro?» 
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Lettori di poesia, nuova minoranza rumorosa 
• Nei mesi scorsi sono stato testi-
mone di un istruttivo episodio di 
costume culturate. Nella trasmis-
sione Lampi d'inverno in onda 
ogni pomeriggio su Radio Tre ab
bia' 10 ospitato, in collaborazione 
con La Starnpa, un gioco poetico 
Un gioco semplice, forse banale e 
ai limiti del kitsch- ogni giomo per 
circa sessanta pomeriggi due poe-
sie (_e, indirettamente ma inevita-
bilmente, i loro autori) sono state 
messe in gara I'una contro I'altra, 
lette e rilette da due attori e poi affi-
date ai giudizio del pubblico, Ira-
mile un'affollatissima linea telefo-
nlca. La scelta dei testi era ampia e 
prossoche indifferenziata: poesie 
antlche e modeme, classiche e 
sperimentall, italianeestraniere 

Qualunque cosa si pens! di una 
cosl eterogenua competizione, I'e-
slto e stato sorprendente migliaia 
dl telefonate, una partecipazione 
talmento entusiasta da apparire fe-
llcemenle lontana dal profllo che 
spesso si traccla degli ascoltaton di 
Radio Tre e soprattutto degli ap-

passionati di poesia: gente strana e 
singolare, eccentiica e smagata, 
colta fino alio snobismo Hanno te-
Icfonato, invece, persone comuni, 
che storpiavano il nome dei poeti 
prefenti e mostravano in modi di
vers] di dscoltare per la puma volta 
molte di quelle voci. E sorprenden-
ti sono stati anche i nsultati' se 
mold dei poeti contempoianei in 
gara - Sereni, Merini, Rosselli, San
guined - sono stati rapidamente 
eliminati anche per la notoneta di 
awersan come Lorenzo de Medici 
o Majakovski], non si e per6 venli-
cato l'esito che appariva scontato, 
e cioe un duello finale tra autori di 
consolidata tradizione scolastica 
Un concorso analogo organizzato 
qualche tempo fa dalla Bbc aveva 
visto prevalere Kipling, un poeta 
canonico e tradizionale per lin-
guaggio e conlenuti; l nostn quat-
tro poeti piu votati sono stati inve
ce, oltre a Leopardi c Orazio (il 
«Carpe Diem»), Capronl e Borges 
E il «Congedo del viaggiatorc ceri-
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monioso" di Caproni - dopo aver 
battuto il popolarissimo Edgar Lee 
Masters, Gozzano e perfino Dante 
- e amvato fino a contendere a «La 
sera del dl di festa» il titolo di poe
sia preferita dagli ascoltatori di Ra
dio Tre, perdendo la finale per po-
chissimi voti. 

Non e certo una sorpresa scopri-
re che e Giacomo Leopardi i! poe
ta piii amato dagli italiani. E non 
sorprende - a scavare tra i risultati 
di alcuni dei duelli pomeridiani -
l'emergere di vezzi e tic letteran 
che hanno avuto il soprawento 
sulla qualita poetica in Senso stret-
to (qualche esempio- Pessoa pre-
ferito a Frost, Pavese a Ungaretti -
ma naturalmente qui e questione 
di gusti personali; meno facile da 
giudicare la vittoria di D'Annunzio 
su Pascoli: forse e vero, pert), che 
•I'ltalia e diventato un paese dan-
nunziano, non pascoliano», come 
dice Alfonso Berardinelli), Ma non 
sono queste le lezioni piCl interes-

santi di questa esperienza. 
Piuttosto mi sembra che coi suoi 

limtti, con le sue ndotte dimensioni 
e una certa sua casualita, essa con-
traddica paiecchi pigri stereotipi 
sugli atteggiamenti culturali degli 
italiani di oggi. Intanto il nostro e, 
in ogni senso, ormai un paese di 
minoranze, di gusti, pratiche e sub
culture diverse. Solo che ci sono 
minoranze rumorose e perci6 po-
tenti, blandite, ascoltate; e altre, 
non sempre molto meno numero-
se, che hanno il gusto silenzioso 
della scoperta, molte curiosita an
che «leggere», una dismvoltura pri
va di reverenze, e colgono le occa-
sioni piu diverse e impensate per 
esprimere questa qualita e questa 
domanda. E per quanto riguarda in 
particolare la poesia, ossia la piu 
dimenticata e marginale delle for
me artistico-cuiturali, e inutile ripe-
tere la gtaculatona sull'editoria sor-
da, le tirature ndicole, la scarsa cir
colazione delle opere. Come era 
gi4 awenuto tre anni la con i libret

ti allegati a I'Unita, il luogo comune 
della sua imp-^polanla escc ndi-
mensionato da questa esperienza 
radiofonica. Con tutta la sua arnbi-
guita: forse organizzare sfide tra 
poeti non e il modo piu limpido e 
nobile di propone poesia Per6 i 
pomeriggi di Radio Tre hanno di-
mostrato che se si elimina i'aura 
sacrale e la patina scolastica che 
tradizionalmente in Italia «isolano» 
la poesia, la capacita di fascinazio-
ne e di evocazione del linguaggio 
poetico si sprigiona ancora e rag-
giunge un pubblico insospettato. E 
e'e dunque un insegnamento put 
generate per clii fa qualcosa che 
non possiamo che chiamare, an
cora, lavoro culturale pal umilta, 
forse, e maggiore disponibilita a 
sperimentare tonne diverse di co-
municazione, meno supponenii e 
compiaciute, ma insieme piQ otti-
mismo, se migliaia di italiani han
no scelto non solo di ascoltare una 
poesia di Caproni ma di telefonare 
(a pagamento) per dire quanlo la 
amano 

IL CONVEQNO 

Paul Ricoeur 
e il bello 
della verita 
• ROMA. Un vecchio esile e can-
dido, con voce flebile. E apparso 
cosi uno dei maggiori filosofi viven-
ti, anti-divo della filosofia ormai ul-
tra-ottantennc, ospite di grido del-
I'annuale Colloquio intemazionale 
della Pontificia universita latera-
nense, dedicato a «L'essere e le sue 
interpretazioni». Paul Ricoeur, alia 
sua bella eta professore emerito 
delle Universita di Parigi e Chicago, 
navigatore esperto di questo seco-
lo (dalla fenomenologia all'hei-
deggerismo e poi a Freud, che ha 
tetto come una filosofia dell'inter-
pretazione, per approdare appun
to all'ermeneutica e riaprirsi ina-
stancabile al pensiero analltico an-
glo-americano) e un po' la ciliegla 
sulla torta di un convegno che ha 
I'ambizione di rimettere al centro 
i'essere. 

L'Universita del Papa riparte in
somma da Parmenide e rilegge Ari-
stotele: lo ha fatto il professor Enri
co Berti sostenendo che per il filo-
sofo greco I'essere non «e moltepli-
cita di forme bensl di atti, come di-
mostra la sua famosa affennazione 
che "I'essere dei viventi e il vive-
re"». Per arrivare, lungo questa stra-
da, alia centralita dell'agire umano 
come «il luogo della leggibilita per 
eccellenza deH'essere e dei suoi si-
gnificatift, stando alle parole di 
monsignor Marcello Sanchez So-
rondo, decano della facolta di filo
sofia della Lateranense Non a ca-
so il rettore, monsignoi Angelo 
Scola, aveva aperto i lavori del 
convegno con un richiamo alia Co-
stituzione pastorale sulla Chicsa 
nel mondo contemporaneo Gau-
dium etspes. E cioe alia domanda 
chi e l'uomo>. Domanda che deci
de di quella generate sull'essere, 
poiche I'uomo puo interrogarsi sul
la sua essenza soltanto nel vivo dei 
suo percorso esistenziale. 

Dunque, ecco perche Ricoeur e 
la "filosofia dell'azione» 11 riferi-
mento esplicito e a // se come un al-
tro (in Italia pubblicato da Jaca 
Book, 1993),dove la centralita del
l'agire umano, in tutta la polivaten-
za dei suoi significati, nmanda al-
l'«unita analogica» con un fondo di 
essere potente ed effettivo. Insom
ma Dio dentro I'esistenza dell'uo
mo. Ricoeur e credente, anche se 
rifiuta di considerarsi esplicitamen-
te «filosofo cristiano». La sua rela
zione di ten aveva un titolo di rare-
fazione massima. «Per un'ontolo-
gia indiretta, I'essere, il vero, il giu
sto (e/o buono)». Ma dentro e'era, 
come sempre, il respiro di un misu-
rarsi inesausto con la contempora-
neita. Dal contratlualismo del 
Rawls di Una teoria della giustizia, 
all'«ermeneutica della ragione» di 
Ladriere, all'epistemologia di fron-
tiera, che fa i conti con 1'infomiati-
ca, la meccanica quantistica, 1'a-
strotisica e le neuroscienze. 

La domanda che si e posto Ri
coeur e se ancora oggi si possa ri-
conoscere, come al tempo della 
scolastica, la convertibilita recipro-
ca del bene in vero e in bello. E, nel 
movimenlo che rimanda dall'uno 
all'altro di questi valori trascenden-
ti, un modo per indicare I'essere 
puro e semplice. Di qui, la possibi-
lita di fondare un'ontologia indiret
ta, che Ricoeur ha esaminato solo 
attraverso I'analisi delle possibili 
intersezioni tra i'idea del vero e del 
giusto (come sviluppo dell'ldea 
del buono). Insomma, verita e gm-
stizia in quale rapporto stanno 
dentro questa tormentata fine se-
colo, agli occhi dell'ultimo grande 
«ermeneuta»' Impossibile sintctiz-
zare qui i termini di una nflessione 
molto complicata e sostanzial-
mente destinata agli addetti ai la
vori Ma, per capire dove e andato 
a parare, bastera dire che, passan
do attraverso la costruzione di sofi-
sticate gerarchie, Ricoc<ur e appro-
dato a una "fenomenologia del-
l'imputabilita» Rimpttendo al con-
tio, ancora una volta, il problema 
della resuonsabillta dell ailone e 
della imparzialita del giudizio Ma 
anche quello della leglttimita del 
dubbio. ' \AM.Ci 
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