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Scritti bomba a Palermo 
Sarebbe voramente scorretto verso 
tottort ( • anche I'autora) rtvelare' 
qui levento che a un carto punto 
sconvolgo la tranqullla 
progressions dl>Salutl da 
Palarmo-, ultimo romanzodl Enzo 
Russo. E altera el llmltlamo a 
rlfartrecheairorigmedelracconto 

sta lattentato rtvolto nal 
capoluogo alclllano (la sollta 
bomba dapoata nell'auto) contro 
Ruggero Malfitano, celebre 
scrtttore sessantaduenne, 
romanziere e polemleta Impegnato 
contro la mafia. Un glomallata, 
daaMarowdlpubbllearaunveroe 

proprlo saggio, si Immerge, In 
occasions dellannlversarta delta 
scomparaa, nella ricerca dl 
tastlmonlamo - su colul che e 
ormal aasurto al faatl del chile 
eroismo - che alano plu 
approfondite dl quanta la rltrosia 
del peraonagglo iron abbla prima 
permesao; Imbattendoal cosi 
nell'alglda a feraa rleervatazza 
delta ancorglovane e belllsalma 
moglle, nella eeverlta rlgorosa ma 
plu accesslblle della ventanne 
flglla vedova verglne del grande 

padre , nonche (e al tratta dl una 
delle piu affasclnantt invenzlonl del 
llbro) In una clnquantennale atoria 
dl amlclzla matchile, tanto plu 
profondaquanto meno legata alia 
frequentazlone. L'lmprowlso 
irrompera deH'evento cul al 
accennavalmpone 
un'accelerazlone narrattva, e nello 
stetto tempo conduce II lettore a 
una aerie dl strlngentl InterrogatM. 
Se II Ruato, nal tuo fortunate 
precedente •Nato In Slcllla-, 
peraegurva un progreaalvo 

awiclnamento all'lntrlcata realta 
alclliana, qui - Mm pre sul 
sottofondo ol una vtalone 
sostanzlalmente pessimlstlca - in 
qualche modo ae ne allontana, 
dando apazlo pluttosto al problema 
dell'lntlmo rapporto tra I'eaaenza 
dl un uomo, I suo4 aantimentl, le 
aue propenttonl, a limmaglne 
pubbllca dl aroe cMIe cha le 
circularize gll Impongono dl 
dlfendere: flno a che punto e 
genufna emanazlorw dlaletticaT E 

flno a quando e sopportabileT La 
funzlone dell'lntellettuale e 
talmente inclslva sulla societa da 
glustjflcare la pesantezza della 
battagllaedella reclta?Ela 
societa merits tale aacrlficio? II 
llbro da le aue rlapoate, abllmente 
supportando I'anallsl soclopolrHca 
con una coatante tensions 
narrattva, dl modo che la vicenda -
popolata dl numerosl peraonaggl 
minor! a accompagnata anche da 
una dellcata atoria d'amore - al 

affranca rapidamente da una carta 
lentezza Inlzlale pertrasformarsl In 
una awincante aequenza dl 
Imprevistl colpl dl scena. E la proia 
acorra con accatttvante fiuldlta. 
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fUROPA. Lo spirito del nolano a confronto con Tintellettuale di oggi 

A
Giordano Bruno che, nella seconda mela del Cin-
quecentp, si awen.turo.tia. i flutti del modemo sulla 
rotta di un tempestosa e tuttora non facilmente de-
cifrabile renouaiio mundi- impresa che gli sareb

be costata la vita - Michele Ciliberto hadedicato lunghi 
annl di studio e ricerche. Ne fanno fede i titoli di una bio-
graiia collaudata e impegnativa e, da ultimo, le pagine di 
quesla Introduzione a Bruno: un profilo snello e tuttavia 
serrato. denso, che I'editore Laterza propone nellacolla-
na di agili monografie dedicate ai protagonisti della storia 
del pensiero (Roma-Bari, 1996, p. 204, lire 18.000, con 
ampio sussidio bibllografico c una Sloria della critica di Si-
monetta Bassi). 

Non sta a me collocare il saggio di Ciliberto nel solco 
dell'ermeneutica bruniana. Si tratta di una tradizione po-
derosa che allinea, nel proprio stemma, nomi illustri: da 
G. Gentile a R. Mondolfo, da E. Garin a N. Badaloni, da G 
Aquilecchia a F. Papi, a P. Rossi, a C. Casoli, da F. A. Yates 
a P.O. Kristeller, a H. Blumenberg. a A, Koirfi, ecc. ecc 
Quel che mi propongo, in questa nota, e un compito piu 
clrcoscritto. Vorrei affidare al modesto resoconto di alcu-
ne Impression! di lettura le ragioni di un assillo. di una in-
quietudinc che colgono il lettore odierno quando si im-
batte nella figura e nell'opera del nolano. Parto dal fatto 
che II vorticoso intreccio di awentura umana e diTpensie-
ro militante, di filosofla e biogralia che Bruno conferisce 
in modo cosl singolare alia nascente esperienza del mo
demo, ha sempre esercitato e mantiene tuttora, su colore 
che vi si accostano, una inesorabiie forza d'attrazione 
Perche? 

Rispondere non e facilissimo. Certo, il supplizio del 
rogo In Campo de' Fiorl il 17 febbraio del 1600, dOpo otto 
durlsslmi annl di carcerazione, solferenza, minacce e 
pressloni inurnane da parte del Sant'Ufficio, cedimenti e 
smenllte nell'uniano gioco della simulazione da parte del 
prlgloniero •zimbello di fortuna» e, infine, il rifiuto definiti
ve del pentimento e dell'abiura: tutto cio condensa in un 
indlmenticabilo archetipo tragico il conditio tra cosclenza 
individuate c istltuzione totale, tra liberta e potere, tra au-
tonomia del sapere e principio d'autorita, che 6 alle sca-
lurlgini della modemita, della 
Nuova Atlandide vagheggiata da 
un pensatore che pure aveva 
contralto . qualche debito con 
Brunoqome Francis Bacon, 

In qualche modo, mi sembr'a 
che si possa ricondurre al mede-
simo archetipo una vicenda di 
tutt'altro profilo e di mezzo seco-
lo piu tarda. Parlo del conlrasto 
radicale fra il lormcnlato marra-
no portoghose Uriel Da Costa, 
tomato alia religione dci padri, e 
la comunlta cbraica di Amster
dam: che ne condanna a piti ri-
prese la libera ricerca in carnpo 
religioso e ne decreta I'espulsio-
ne, La vicenda si concludera tra-
glcamente nel 1640 con il penti
mento di Uriel, con la sua umi-
llante punizlone e infine con il 
suicidio. 

Spinoza, che sublra nel 1656 la 
scomunica e la cacciata da parte 
delle autorita ebraiche di Amster
dam, e allora un fanciullo di otto 
anni. 

Siamo nel quadro di un gigan-
tesco travaglio che Investe I'intero 
clclo cbraico-cristiano, tessuto 
connettivo della -misera Europa». 
Una profonda crisl scettica scuo-
te li «secolo infelice». II mondo in-
lellelluale europco t alle prese 
con I conflitti di religione e con la 
decifrazlone dei protocolli della 
osservazione scientifica. t. nel 
concreto di questo radicale rivol-
gimento di potere e di cosclenza 
(basti pensare al sommovimento 
operato dalla riforma luterana) 
che pronde corpo - nel pensiero 
bruniano - la categoria. che e in-
sieme cosmologica ed etica, di vi-
ussitudine. II lessico del nolano 
prcsenta una permanente ecce-
denza di senso rispetto agli sche-
mi grariirhaticali della tradizione. 

Worid Press Photo 96 
Un anno di immaginl 
dalla guerra alio sport 
Premlata la Cecenia 

E' la foto dell'anno. Con queata Immaglne, 
Infattl, ramericano Luclan Perklna, reporter del 
Washington Poet, ha conqulatato II primo 
premk) al •World press photo '96>. La foto a 
state scattata durante II auo vlaggw In Cecenia, 
provkicla russa ribelle a Eltzln dove da quasi due 
annl dtvampa la guerra cMIe. Dopo aver vlaftato 
alcunl vlllaggl a oapedall, durante II rltomo a 
Grozny, II fotografo e rimasto colpHo dal viso dl 
un ragazzo, schlacclato dal lunotto posteriore 
dl una contera. II rtaultato a queata Immaglne In 
bianco • nam, dl contenuto non vlolento, 
rafflgwante la vita quotkHana dl un ragazzo In 
mezzo alia guerra. Pubbllcata ml catalogo 
•World Press Photo 1996' edlto da Contralto, la 
foto sari esposta nella mostra che si svolge a 
Mllano, alia galleria Carta Sozzanl in Corso 
Como 10: una rassegna che aara inaugurate 
dopodomanl 8 magglo alia ore 19 e che 
chiudera II30 magglo. All'etfzlone numero 39 
del 'World Press Photo- hanno parteclpato 
3.069 fotografl dl 103 paasl. Sono state 
selezlonate 29.116 fotografla. Tra I fotografl 
Itallanl present) (114), Francesco Crto e 
Ernesto Bazan, tonoataflpremlatl 
rlspettlvamente nolle sezlonl sport e vita 
qiiottdlana. A Luclan Perkins e andato un 
premk) dl 15 mlHonl dl lire. Per I parteclpantl 
dalle altre sezkml II premlo estate dl 2 mlllonl a 

Luolan Perkins mezzo dl lire. 

Chihapaura 
di Giordano Bruno? 
Le sue parole-chiave sono colpi 
di maglio all'«alfabeto dei pedan-
ti». 

Vicissitudlne, dunque. II termi-
ne contrassegna la dinamica di 
un infinito ieale animato da "con
trary e funge da punto di raccor-
do - c di tensione - fra due ideal! 
o principi d'esperienza che sono 
anche linee dl condotta: la misu-
ra equilibratrice del «sapiente» -
volto alia contemplazione della 
verita che si sprigtona dalla «mu-
tazlon vicissitudinale» - e la tur-
bolenza antagonism del «furioso» 
che, superando I'orizzonte della 
contemplazione, giunge a di-
schiudersi una visione dell'uni-
verso come unite, E in cid conse-
gue la pienezza della esperienza 
morale. Spinoza avrebbe detto 
una perfczione maggiore. 

C'e qualcosa dl prodigioso nei 
poco piu che died anni che pre-
cedono I'imprigionamento a Ve-
riezia dopo la denuncia di Moce-
nigo all'inquisizione. Vagando tra 

Svizzera e Francia, tra Inghilterra 
e Germania, Bruno scrive freneti-
camente e traccia, con le sue 
opere, una sorta di eontroverso 
canone del modemo; dal Deum-
bris idearum a|la Cena delle cene-
ri, dal De la causa, principio et 
una alio Spaccio delta bestia Irion-
fanie, dalla Cabala delcauallo pe-
gaseo al Degli eroici furori. E poi 
gli scritti contro gli aristotelici, 
quelli lulliani, i'orazione di con-
gedo dalla unlversita di Witten
berg, la grande "luminaria» delle 
«opere magiche», i fondamentali 
testi latini, la passione ermetica... 

Un itinerario tutt'altro che li-
neare, anzi, governato visibil-
mente da direttrici non facilmen
te componibili. In che senso, 
dunque, si pu6 parlare di canone 
del moderno? Nel senso che l'i-
deale della renovatio mundi pas-
sa in primo luogo per una riforma 
dell'mtelletto di cui la «nova filo-
sofia» si fa banditrice. La sfida e al 
sistema delle dottrine-istituzione: 

~* >**» < Con Tidea delta «renovatio mundi' 
nel'500 sfiddil sistema dottrinale 
della Chiesa. Un saggio di Ciliberto 
sull'autoredi «Be gli eroici furori» 
considerate tra i padri del moderno 

non solo dunque alle certezze 
consolidate, ma alia rete dei po-
teri, non solo religiosi, che di 
quelle certezze nan fatto una bar-
riera invalicabile per le coscien-
ze. La «nova filosofia* si configura 
quindi come trasgressione e co
me rivolta. E si capisce: I'Europa 
intomo a Bruno sta vivendo un 
passaggio rischioso ed esaltante 
della propria storia che coincide 
con la crisi del principio d'autori-
ta e con I'affiorare alia scena 
pubblica di un nuovo protagoni-
sta. Nell'infinito bruniano prende 
forma, per tramite della vicissitu-
dine, ci6 che impareremo a co-
noscere come individuo, impre-
vedibile combinazione di liberta 

e responsabilita, di accidentalita 
e determinazione volontaria, di 
sapienza e di eroico furore, di 
machiavellismo e prometeismo, 
Esiste una dimensione riformatri-
ce di cui si fa misura I'individuo. 

In questo senso, Bruno stringe 
biografia e filosofia in un vero e 
proprio paradigma teologico. 
Che non possiamo certo ascrive-
re alia tradizione liberaldemocra-
tica, ma che non per questo 6 
meno carico di slancio in avanti. 
Del resto, oltre I'orizzonte escato-
logico delle religioni rivelate, esi
ste il problema di ridefinire la sal-
vezza e il riscatto dell'individuo 
(di cui si era fatta portatrice, tra 
umanesimo e rinascimento, an

che la grande.qultura cabbalisti-
Ca, a Bruno certarnente fanjilia-
re) hella prospettiva. inedita della 
secolarizzaziorie 

Ciliberto cosparge la sua rico-
struzione della «musa nolana» di 
una serie di indizi. Che stimolano 
a leggere il paradigma bruniano 
con un certo, sapiente strabismo: 
insomma, con una modificazio-
ne di direzione dello sgiiardo o, 
se vogliamo, con un ampliamen-
to del campo visivo. Ma non vo-
glio fOrzare il suo dettato. Non mi 
chiedo dunque se porre a fonda-
mento della conoseenza dell'infi-
nito naturale una teoria dell'amo-
re sia meno cerveliotico di quel 
che si pensi tradizionalmente. 
Tanto piu che ci muoviamo da 
tempo in un paesaggio di valori 
pietrificati. E neppure se una co-
smologia cosl attenta al gioco in
finite delle qualita non sia perav-
ventura meglio compatibile con 
una idea di riforma dell'ihtelletto. 
all'altezza delle vicissitudini pro-
prie di societa complesse e inde-
cifrabili come quelle nelle quali 
viviamo. 

L'Europa e oggi alia ricerca di 
nuovi padri. O madri. Occorre de-
cidere se esiste qualcosa di simile 
a uno spirito europeo. Oppure se 
I'europeizzazione dei nostri de-
stini possa essere graduata in mo
do esclusivo secondo la piO o 
meno scrupolosa osservanza dei 
parametri fissati dal trattato di 
Maastricht. Diciamo che c'e biso-
gno di dare un'anima alia demo-
crazia europea. E che sarebbe as-
sai grave se, in nome dell'omag-
gio dovuto all'oggettivo spessore 
delle dinamiche di Integrazione 
economica, sociale, politica, si 

lasciasse via libera all'affermazjQi 
ne di un inedito principio d'au'tp-, 
rifa. Parlo, di iin 'principio d'autp-
rita fondaio hbh sulla deterizidrie' 
da rjarte dichi lo eserciti del. pote
re di sanzione, ma sull'eccesso 
privilegiato a risorse strategiche, 
come quelle dell'informazibne, e 
sul homadismo incontrollabile di 
alcuni poteri, come quelli flnan-
ziari. La prospettiva e che cifl fa-
vorisca, in Eurppa, la formazione 
dj oligarchie transnazionali in 
grado di sottrarre il proprjo ope
rato aU'orizzonte pattizio nei qua
le possono essere instaurate stra
tegic democratichedi cittadinan-
za. 

E che la funzione infellettuale, 
svuptata di pulsioni critiche, de-
perisca fino a lasciarcadere la sfi
da della «mutazione». 

Torniamo ai moniti del pensa
tore «fuggiasco». Ai sapienti tocca 
un compito nel «orpo dell'uma-
na Repubblica*: essi devono «te-
nere I'ufficio e le veci degli occhi» 
e tutelare ad ogni costo gli «inte-
ressi della verita e della luce», In 
ogni caso, ad essi spetta salva-
guardare «questa citta dell'ani-
ma», operando perche in essa vi-
ga severamente la legge che si ri-
chieda la ragione vera e necessa-
ria, e che non valga, al posto del-
1'argomentazione, 1'autorita di un 
uomo per quanto eccellente e il-
lustren. 

Non c'e dubbio. Nell'era delle 
leadership mediatiche questo 
pensiero e in secca controten-
denza, E ci conforta nella doloro
sa evenienza che il «numero dei 
sapienti* non riesca a superare o 
ad awicinarsi «au"infinito numero 
degli stolti". 

Rimbaud, via di fuga un batteflo 
E

rnest Delahaye, amico e 
confidente di Rimbaud, 
ricorda che poco prima 
di partlfe perla capitate, 

nel settembre del 1871,'II poeta 
quasi diclassettenne gli lesse un 
poemetto fresco di composizio* 
ne; era il «Bateau ivre», destinato 
a rimanere a lungo inedito (co
me la magglor parte dell'opera 
del glovanisslmo outsider), per 
diventare plO tardi II suo testo piu 
citato e piu popolare. «L'ho scrit-
to - splego Rimbaud all'amlco -
perche lovedano quelli di Parlgi». 
Da questa testimonianza prende 
le mosse un bel saggio di Furio 
Jesi uscito nel 1972 su «Comuni-
ta» e ora molto opportunamente 
ripresentato al pubblico con 
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un'introduzione di Giorgio 
Agamben. 

Jesi vede nel .Bateau ivre» 
un'opera «materiata di luoghi co-
muni», essa stessa «un luogo co-
mune alia superficie della crea-
zione dell'artista»; la tesi - che a 
qualcuno potra certo risultare 
sconcertante e provocatoria - e 
ampiamente e briilantemente ar-
gomentata e illustrata attraverso 
una serie di richiami trasversali, 
dl conslderazloni e digressloni 
(sulla condizlone del bambino e 
su quella del poeta, sullo spazlo 
della citta e sulla «macchina ml-
tologlca», su rivolta e rivoluzione) 
che fanno pensare - per intensi
ty concentrazione, fertilita, plu 

che per certe affinita tematiche -
alle osservazioni di Walter Benja
min intomo a Baudelaire. 

Nonostante le premesse poco 
cerimoniali, I'lntento di Jesi non e 
dissacratorio; 1'idea di «luogo co-
mune», infatti non viene intesa in 
queste pagine nell'accezione ra-
dicalmente negativa che si e solid 
attribuirle; e pur vero che I'opera 
del giovane poela si apre senza 
remore a un idpos come quello 
del mare e della nave, addirittura 
Inflazionato nelle pagine del 
«Pamasse contemporain» (la rivi-
sta che ospitava i versi dei piu 
eminenti poeti parigini del tem
po) ; e vero che molte immagini, 
prese di peso da periodici popo-

lari illustrati come il «Magasin pit-
toresque», risentono di un esoti-
smo di maniera; non e questo, 
per6, il fatto decisivo. Cio che tra-
sforma II poemetto del veggente 
di Charleville, del poeta ispirato 
per definizione, in luogo comu-
ne, e il carattere strumentale, di-
mostrativo, che I'autore gli attri-
buisce originariamente («L'ho 
scritto perche lo vedano quelli di 
Parigi«), 

In questo senso Rimbaud - os-
serva Jesi - ha pubblicato il 'Ba
teau ivre» in un senso molto piu 
essenziale che non se I'avesse 
fatto stampare e diffondere a mi-
gliaia di copie, Le owieta lettera-
rie e giornalistiche possono en-
trare nel poema solo perche il 

\ 

suo autore lo ha aperto ad esse 
fin dall'inizio, facendo anzitempo 
e consapevolmente della propria 
opera un prodotto, una merce, 
una cosa (e appunto una cosa -
il battello - paria in prima perso
na in questi versi, come analogon 
del poeta). Questa reificazione 
della propria creativita, questa ri-
duzione dell'autenticita piu bru-
ciante a operazione compiuta a 
freddo in vista di un effetto, non si 
configura pero come un banale 
compromesso, come un cedi-
mento; in un certo senso, anzi, e 
proprio con questo premeditate) 
peccato contro la poesia che il 
bambino-poeta esprime piCi radi-
calmente la propria rivolta {rivol
ta, e non rivoluzione) contro gli 
adulti e i potenti in ogni loro in-

camazione, da «quelli di Parigi» (i 
poeti «grandi») ai posteri. II bam
bino - il diverso, il selvaggio, il 
poeta - riduce dimostrativamen-
te a cosa tanto la propria arte (al-
chemicamente orchestrata per 
piacere a chi detiene il potere let-
terario) quanta se stesso (rap-
presentandosi in forma di oggetto 
inanimato), per ottenere - se 
non un riconoscimento - una li-
berazione dalle responsabilita, 
una via di fuga. 

Quanta complessa e contrad-
ditoria sia la deriva del battello-
bambino, anche in rapporto alia 
fuga dall'Europa dell'adulto Rim
baud (fuga non immaginaria, co
me e noto), non e cosa di cui si 
possa adeguatamente dar conto 
nelle scarse righe di una recen-

sione. Nel giro di poche pagine, 
invece, questa lettura del "Bateau 
ivre» riesce a fornire una quantita 
di ricchissimi spunti letterari, an-
tropologlci, filosofici, a illuminate 
gll aspetti meno owii del troppo 
celebre poema, nonche a farci 
rimpiangere una volta di piu che 
Jesi (mancato prematuramente 
nel 1980) non possa regalarci al-
tri frutti della sua brillantissima e 
appassionata intelligenza. 

mm FURI0JESI 
LETTURA DEL 
•BATEAU IVRE> 
Dl RIMBAUD 

QUODLIBET 
P. 45, LIRE 12,000 

http://awen.turo.tia

