
w*RWvy{«eyCí.C3lÍ4*S^T e tu

JJJJCÚUM-"- "''• -"-<•" •'•"" «"'•'•'' """"" /'"f""'"- ';''"""" di C'onliinit *lt Ml-

l'X.O, pp. 1MJ.

.„^'Sri.n=:stAtfsüf^,.S".!S]:

nú sto el h, nquanto filosofo «mWrercbbe troppo dita.»» . molu accadcm.c.
ffie, Tne.-d.'le ,ue alW,io,.i di ,«W»i '̂'VTcTco'tringc^d

«.mol»» sembrare a prima vista, in quanto Fromm, pariendo dalla v.ta

toc*mt¿ Inoltrc. cesando la produzione delle armi. i tccmc. ,« vedono «n P«oc-
«¿S. lo squilibrante contraccolpo económico genérale E .n quanto Po. al»
Tura, l'analfebetismo 4pressoché superato, salvo * *«£°*¿±£^

nffírti e oreferiti sonó «pesso ladiche fantase, per le quali 1única preoccupazione e
M XnVoc'he «si^e-o WJT. la 8ra„ ^¡^¡^¡J^
cioi della riduzione degli orcri di lavoro, si i trasformata nel P^f™ «'«""«™
«or»» il 'tempo libero', come ommamrlo. Ora, « questo fosse il comporwmento
r^liv^onrid, di «no «ocie,*. 4 P«rebbe non parlare di¡ "*«"»
/ ii i ti iTmalattia mentale i. per l'umanesimo normativo, il maneato oyiluppooellWo .tcondo ZJTuJ'^rU^o della aua natura, che devono ricavaral
éSEZELi de.lWnz, tota.c dell'-omo, . di cui y «~-£ £
ía che rendere «solicite e dnminantl alcune maniíatazioni anziché altre. i.uomo nonW,7Íeb dtfcLw socialmcnte .totuma, porchí la convalida «»~¡¿
com%n« con I, sicwezw. tWo moderno vive privo A.^^"'S^SÍS;.. 1» wcieta lo «ramn i» modo da non farnelo ammalare (pp. 2Í-2Í). Solo. ch«
5Í^2¿~ í-ziona pe, «.«..Per alcuni i« ^¿^T^
viduab 4iwrtm slwi !*«*« *'»/"<»''. al ..vello ^l^JjTTL^ente cdawaWle « pui quindi vivere egualmente nelle cond«*n. p.u opposte. Ma
r2n«ura «mana» rfrivelcra nel!, inarginabilita delle reazioni a «n «««o
^trario alíala 'mun' • q-indi ol «o nihff. •»> ««*«« ° ««W^
(pp.29.J0).
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IW d¡ aiNH ..llVjm, dolía "U.ur.. ........... c .L¡ rr.|u.«i. del «...«'IjrW

Ulava d. mvro.i dcll.. .«ietl c>«P«« - »«•!«* «« K««- »««'-" » ^
Jure li .u.olosia ddle comunill cml¡ (,.. Jl). Mu luud ol.rc atcncrc PJ»»»>Tj líor.» c«r.n.ro.-IoKi. compara,,, rad.ova U- o„. „ . «»... bj-kg*.
di cui ccn.rale rimaae sempre qucllo .essualc. trumm *'»^»^|^«fj1,¿
endi/ioni ddl'«.t«n7i »n»D< » la «dice di .«¡mol. . pas..on.. nel b..oSno A e«
rl/ione alia natura da parte dcllWio che. naacendo. v.a v.a nc sub.scc .1 doloroso
d, eco (r... »«-»0). I> F«ud con.crv, .1 método, d conecuo cvolut.vu e qucllo
d^ Won o. I'., non ultimo, i. ««.,«» d. afidar. l'-P-n»-. P-bbl.c, p.JO). Un
volia ooi chuma la s«ua7.ionc urna.» Fromm prender", ad csammare 1uomo ..illa
so c,aPc P istica. apartiré, con un breve cxcur.us. dal XVII «coló. f™»>¡"
etphcitamcnte ,d altre diagnosi, ant.cipa.rici o,ffin.. Mk«1o .jco* «d. qu„ o
noi esoorri le varié risposte date alia situa/.ionc d. ir.s., e mfine cerchera d indicare
ñueU ^he egl¡ pensa > vie della salute", pur conscio della rel.tiv.ta delle rnisure
propia »?«¿d¡ u« P»"» che * fondamentale di turto il libro: progresso nonST^i* cgli affermf, che simultaneo, enon -onalmenu pena la d.«ruz.one
o inefficacia del progresso stesso delle alrr. ,*.« (pp. 10. 2«-JJ. 387)

La parte piü ¡nteressante e origin-'.- r.rnane comunque la cons,deraz.on«i délo
natura umana. termine fondamentale de.ia corrclazione uorno-.trutture e. p.«»lcs.-
camente "unto di partenza. Mcntre l'animale h, (Animo solo nsiologic. che I,uomocoSe questo ha, in piü. altri bisogni, che privan» non dalla bilogía e
nepíurc d.Ha «cieta che crea bi»gni. ma non primari. bensi dalla cond.z.one dd-
iv«m«. coito alia radice della sua evoluzionc. L'uomo, nascendo, s. stacca dallaJtu^ed 1combattu» da ducesigenze contrapposte: tornare indietro, cioi uacontro
".'a"-!VfiTmorte. oprocederé, ma con .•urge.i.a di ™¿™<™¡j~£
una nuova uniti. L'uomo si trova gettato avivere. solo, bisognoso degU ^"- P"«
J¡ ;«int¡ sicuri Come Tinappagamento dei bisogn. fisiologici puo porure alia morie.tjZéi p.icoloSrpu6 podare alia pazzia. L'uomo ha bisogno di sent.ra.un.to alio
natura p^ucendo. agli altri amando, ase stesso sviluppando maturam«n« la aoa
2¿£dk ™te "offermondob-. cioé .vüuppando la ragione e.1.~^
reS di dovozione. La coddbfozione &iologica i relativamente eanphce, mentre
ZSTpMc, e estremamente complessa e d.pende dalle rdazion. "»»<»;
SSiTÍS-esK». Qaali sonó le alternative di ^^"J^^
UpossibUita cioi di progresso ver» l'umano o regreso ver» i™**** *£
dciramore so«om;»¡one o dominio, dove ¡1 s.ngolo. r*rde. in ambedue . ^J**
SiTTbm.. egli non i in relazkme intima, ná in única eperco .1 .uo d.nam.smo
f„ «.««tolenso éinsaziabile. . ¡1 risultato *la .confina. II vero amorc
«consente di preservare I, sofitudine e 1'integr.ta del propno »>,
¡nteressamento. responsabiliti. rispetto e conoscenza (pp. 41-44). La «tuazu.no d»
^«alita implica il bisogno di trascenderé \f™^~¿££££ f¿«ructivita: ma la distmttiviti nop produce che infcl.c.ta: bjm«W™* <»«
capacita secondaria. *b coWeg»enaa di una vita non •-«. (PP- 40-49 . Contro to
«•nozione illa madre, che i rcgwwo, e eosl alta natura, al oangue. al ouoio. cno

&^r^rSA-5SrwhsffS«WS
identita. per diventore uno del s«g8e, per la paura d. nmanere solo, pa^ »»«*
man in^uellWa di approvaslone che caratterizza la vita d. relaz.one deluomc
Xñ'to. Adentíta aetraver» il .aggionsimento della «*^ »£**~,«W Tuomo Mvc". 0^nte delle « asion,. non . -« v..su«o co«J
"vissuw" l'animale (pp. 7i-7f). St rinteiligenza manovra .1 mondo. U raa»n?
-Sí.'^ ITVwivisibile. U puo viven* di falsc prc.pettive d. Wm
l,»¡™««; ¡I suo uto ne 4 coropwsco t «so 6»wio: come Tamore, la ragwne dcw

»!»« eo«ilne nel mondo. IWlici delle religión! potra mostrare la sol»z«noSre oS«e d.«a Xc dell'uomo (pp. 75-78). Filosofía t religione. ««JS^taTS ch« medición, cono base , .fondo della «eor*a <U Fromm. ragione
.73

nbedue i casi, inte- .
¡o ¡i suo dinamismo I i
amorc é qucllo cha l \
», e quindi implica " i

—n
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|Ul.illi.i «lellj nuil heve tritua ,lei tulli^ln mmhIuki e |>tin>li>t:i.
i\li titiiie r. iil>iellit niieii.t. <n.i. 1'iicitn.i m-llj mku-u mi,.,Ui ,,.i? ¡ .ilien.1111,

un .1111..1,1.1. || , njlleie mhiiIi. iw «¡I ínula, .lella Miiiliina <li taialleu miuli
v mi .l.ill.i iii.ij-.i',.<ii |miu- .l.-llc perume di im.i nu-tli-Mina diluirá » e la cui Imi/
i * ili •«•Hlellue e nnaii.il.iic l'eiierj;ia uiiuiu en.ro una dala societa per ¡I b
daineiilü continuo d. quetu %ocieiá», í, nella societj capíiali.tica, la .pinta al
lucro. Per comcgucn7a, l'uso dcll'uomo da parte dcll'uomo, l'adorazionc idolátrica
del prodotto, l'asserviiiu'nto dcH'uoino-macchina a quclla piü grande maccliuu che
¿ il .¡Mema económico produitivo (pp. 91-94, I0J-11Í). É jssolutamei.te imponi-
h.le csanim.irc uu. le rictl.c íntlaKÍm e arKimicnta/.ioni di I-'ronim: bastí acccnnaTC
..irKpira/inne i<Mr\isiicn-f.ihiaiia e alia docuniciiia/ioiic analítica, forw diMirtlin.u...
n... cuspa u.i, JUi.Ha«i la i|u..le l:mniin noce a car..rtcri//arc c provarc l'alieiu-
/iiinc inutltrna. I/aüciu/ínnc di un nonio condí/íonaio dallo spottro, sullu sl'ondo,
tlclla ti soccuparionc económica, c quindi della miseria, che lo rende pavido adulatorc
del datore di lavoro, e lo costringe ad accettare le sue condizioni (pp. 98 ss., 134 ss.,
161-162). In quanto alie vic della salute, diremo in breve che Fromm considera so
cieta sana una societa socialista, ma se per socialismo si intenda non quello rcaliz-
zato dalla rivoluzione russa, e neppure sinora da altre societa, non radicale o rifor-
mistico, ma riformisticu-radicale, cioi il socialismo umanistico comunitario, la cui
principale esperienza é quclla della panecipazione al lavoro, del lavorare insieme
prima ancora di consumare imieme, delta solidaricta ctTcttíva, del ridimcmíonj-
mciuo del I'uomo domíname il lavoro c il prodotto, e non viceversa, del ritorno alia
significarlviti c attrazionc del lavoro (pp. 30Í, 347-48). Non dunque principalmente
la proprietá dei mezzi di produzione, ma la panecipazione alia gestione e alie deci
sión! da prendere. Fromm riferisce delle comunita di lavoro d'Europa, dei loro
Statuti, e dichiarazioni dei membr!, dove parrebbe realizzarsi concretamente buona
parte dei suoi disegni (pp. 329-344). Inoltre il sistema attuale di sicurezza sociale
deve essere esteso fino a una garanzia universale dei mezzi di sussistenza. E poi la
socialita deve significare l'assumersi la responsabilitá degli altri, al di la di quelli
¡inmediatamente legati a nói dagli interessi (pp. 359-362). Inoltre opinión! fondate,
anziché prcgiudizi, nelle masse, informazione viva, anziché propaganda e cifre, par-
tecipazione política effettiva, e quindi decentramento in assemblee cittadine altér
nalo alia centralizzazione, anziché votazione abdicante in favore di rappresentanti
incontroUabili' e remoti, che rimane la caricatura della panecipazione democrática
attuale (pp. i6}.}66). Educozione alia solidarieta, alia giustizia, secondo la tradi-
sione giudaico-cristiana (pp. J68), alia tolleranza, alia comunita dei fin! (pp. 373-
377); educazione degli adulti; educazione non divorziata ¡n teoría e prassi, técnica
piü che moralc (pp. 369-71).

Per quanto ora posta critican! il tentativo di Fromm, e da piü di un lato, c'é
un elemento che occorre sottolineare: la convinzionc che non sia possibile proporre
rimedi concret!, irrelati alia condizione dcU'uorao, e che per converso non possa
trattarsi la condizione dcll'uomo senza giudicare le strutture quotidiane, in ropporto
ad essa. Fromm c¡ spinge ad uscire dalla supina accettazione conformistica, a pro-
muovcre e interveníre in una riforma radicale della societa, sulla base delle cono-
scenze, che non restaño piü solo dcscrittive. In concreto, c¡ porta, con coraggio e
decisione, a capovolgere la rclazione tradizionale: sani i piü, malati i meno; ci
invita a dissaciare socialismo e marxismo da Russis e satelliti (identificandoli <jren-
diamo... il piü gran oervizio che i Rusri possano desiderar di ottenere», p. 26?); ci
conduce a riagganciare alia tradizione filosofico-religiosa della vita morale te istanze
apparentemente piü rivoluzionarie dell'ideologia e della sc:enza, a integrare e con-
nettere scitori fatalmente eeparati dalla cultura moderna; a rivalutare l'amore e la
giustizia, come untan, e sensati, l'individuo come la societa, senza demagogiche
prcvalcnze alternativc; a penetrare il significato psicológico profondo ed unitario
delle pasoioni umane, radícate nella misteriosa e drammatíca condizione esistcnziale
dell'uomo, a mezza via tra t'animale e il divino.

• k"ü j1»"

Mine

non an-

Armando Catemauio

T7P" • j»»»i .')'• -—^ ™w*

SCHEDE

La Jialettica ilella liberta i trat-
tata in pagine dense ed acute da Vit-
toiiio Mathieu (in "Filosofia", 1961,
pp. 471-481). Diciamo súbito che il
breve serillo non puo non ingencrare
nell'animo del lettore un senso di ir-
soJdisfazione per il contrasto tr. i
moltcplicuá e la ricchez/a dei motivi,
c la trjttazionc breve ed ¡nsufficicnte
(si tratta di una conferenza). Lo scrit-
to, dunque, non deve venir considéra
lo come l'espressione compiuto del pen-
sicro del M. sulla liberta, ma, soltan-
to, come un canovaccio prelüninare
che dovra svolgersi ed approfondirsi
in un discorso piü ampio e disteso. Ep-
pure, anche queste poche pagine danno
del problema una impostazione cosi
precisa e decisa, pur nella sua ricca
comprensivita, che risultano feral, di
profonde suggestioni 'speculative. La
dialcttica della liberta e ii contrasto
necessario da cui la liberta scatorisce

e che si puo cosi sintctiVcare: la liber
ta scaturisce solo dalla situazione (li
berta concreta), ma consiste in un at-
to spontaneo con cui la persona (ecce-
zione piü che regola) accetta e fa
propria una norma di aceita. Questa
dialéctica consente. col suo gioco pro
blemático, di evitare la duplice aporia
di una "liberta" dvll'orgogliosa affer-
mazione (ctoicismo), la quale non tie
ne contó dille circostonze esteras, o di
una "liberta" della paasiva accettazio
ne del dato (determiníimo teológico o
naturalístico), la quale annulla ogni
autonomía delta persona. Pare si M.
che questa dialettica sia stata espreosa
ín maniera csauriente dalla conceslone

teológica del rapporto tra liberta -s '
Srazia: <s la grazia e ció che mi co-
stituisce nella mía capacita di esser
libero, cioi di darmi ia "ate quella li

'MT
--— wf'«-, -"V

berta che a.iradamente e técnicamen
te, sen/a la grazia, "uno non si pui
daré"» (p. 476). Queseo concetto di
gra/.íj, t-lic non determina la liberta,
ma scmphcemcntc la rende possibile
nella risposta con cui l'individuo spon-
tancamciitc la accetta, consente di su
perare lo scoglío piü grave per la so-
lusionc del problema della liberta: il
liberna atbilrium ¡nJigerenlhe. Solo
distinguendo la liberta dal libero arbi
trio e possibile quella identlficazione di
liberta e necessita, ¡n cui consiste la
genuina liberta del soggetto: e valida
mente il M. cita a sostegno di questa
coincideaza — per cui l'u£9>o senté di
essere libero proprio percas? non-pua-
fare-che-cosi, e puré in $besto nen-
poter-fars-che-cosi realizzíi la sua li
berta e la sua scelta — il conceno
"laico* di hpiraioae moróle, trsdu-
zione del concetto "teológico" di gro-
sia. Lo Htcsso concetto kantiano di: li

berta ¡Mcllcgibile, nella sua opposizione
al concetto di liberta empírica, mira
al mcde&imo rlsultato (e ¡I M. avrebbe
potuto Litare a sostegno della medesi-
ma tes!, se lo serillo fosse stato piü
vasto, Plot.no e Agostino, Spinoza e
Schopenhauer, Martinctti e Heidegger;
qu¡ ci soccorre, anzi, un pensiero di A-
miel: che l'uomo i solo ció che diviens,
ma diviene solo ció che e). Certa il
mondo moderno pare lontano da que
sta genuina eoluzione del concetto di
liberta, come mostra la fiducia nelle
tecniche tendent! a migliorare le con
dizioni esteriori di vita in quella Quetí
¡or Certuinty, che si avvale di metodi
e strument! scientifici per predispone
Cambíente piü adatto. II fatto i chs
« mentre la liberta, nella situazione u-
mana, ha sempre bisogno di qualctse
strumento per affermarsi, quegli stessi
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