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«Questa è la sfida di Munera: leggere i fenomeni e le creazioni del diritto, 
dell’economia, dell’arte, della letteratura, della filosofia, della religione nel-
la loro unità, ovvero come creazioni profondamente umane: come scambi di 
“munera” e, dunque, come luoghi di umanizzazione. Come tentativi, messi 
in campo da un essere umano sempre alla ricerca di sé stesso, di appropriarsi 
in pienezza di una umanità che certamente gli appartiene, ma della quale 
è anche sempre debitore (e creditore) nei confronti dell’altro: nel tempo e nello 
spazio. Un compito che Munera intende assumersi con serietà e rigore, ma vo-
lendo anche essere una rivista fruibile da tutti: chiara, stimolante, essenziale, 
mai banale» (dall’editoriale del n. 1/2012).
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Segnalibro

Flavio Felice (a cura di), Lo sguardo politico dei grandi narratori, 
prefazione di Andrea Monda, Rubbettino, Soveria Mannelli 2023, 
140 pp., € 16,00.

Le democrazie attraversano una crisi epocale. Diminuiscono i Paesi 
retti da governi democratici e, in questi, sono sempre meno i cittadini 
che partecipano alle elezioni. Nelle democrazie, i processi decisionali 
appaiono più complicati e lenti, fino quasi alla paralisi delle istituzio-
ni, come avviene negli Stati Uniti, a lungo modello della democrazia 
moderna. Tra i fattori di crisi vi è la crescente difficoltà delle demo-
crazie a conciliare interessi collettivi, a stabilire priorità rispetto ai 
temi dello sviluppo, dell’occupazione, della protezione sociale, della 
tutela ambientale. Sono spariti gli organismi che una volta avvicinava-
no i governanti ai governati. I partiti hanno cambiato natura, diven-
tando oligarchie. In mancanza di grandi idealità, l’offerta politica è 
debole e frammentata. I governanti rinunciano a guidare i cittadini: 
preferiscono assecondare gli umori di un elettorato instabile, vola-
tile e apatico. Sono trascurati i processi cognitivi che aumentano la 
capacità dell’elettorato di scegliere rappresentanti migliori, eppure, 
lo sviluppo dell’istruzione della società civile è un pilastro essenziale 
della vita democratica.

L’arte e la letteratura possono fornire chiavi utili di comprensio-
ne per decifrare la complessità del nostro tempo. Muovendo da tale 
assunto, Flavio Felice (Università del Molise) ha curato per l’Osser-
vatore romano diretto da Andrea Monda una serie di articoli dedica-
ti al rapporto tra letteratura e politica, che – rivisti e ampliati dagli 
autori – sono proposti in questo volume. La letteratura è uno stru-
mento di conoscenza che ben si presta a rappresentare molteplici 
aspetti della realtà politica e sociale, argomenta Dario Antiseri nella 
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Postfazione. Quando nel 1923 la riforma Gentile introduce l’insegna-
mento dell’economia nella scuola, Luigi Einaudi propone di far leg-
gere agli studenti i capitoli economici dei Promessi sposi piuttosto che 
noiosi compendi di economia. Nel romanzo manzoniano si trovano 
i princìpi che governano gli scambi, ma anche le ragioni per cui essi 
vengono facilmente ignorati o respinti dai più. Alberto Mingardi evi-
denzia come nelle pagine manzoniane i meccanismi che inducono 
a cercare il capro espiatorio di una carestia o un colpevole verso cui 
indirizzare la rivolta popolare non siano tanto diversi da quelli che 
sperimentiamo oggi. È più facile abbracciare una teoria cospiratoria 
che cercare le ragioni profonde di fenomeni sociali difficilmente ri-
conducibili a una sola causa o all’azione di singole persone.

Come garantire la libertà politica in una democrazia di massa è 
la questione al centro dell’opera di James Fenimore Cooper, autore 
de L’ultimo dei Mohicani (1826). Alberto Giordano richiama i timori 
di Cooper circa la fragilità dell’opinione pubblica democratica: gio-
cando con emozioni e pregiudizi, il moderno demagogo può sviare 
e corrompere il sentire comune per raggiungere i propri obiettivi. 
Al fine di evitare tali rischi, la libertà di stampa non serve a mol-
to, se non è accompagnata da una responsabilizzazione di editori e 
giornalisti. 

Maurizio Serio inquadra l’ideale comunitario di Dostoevskij, che 
implica il superamento del divario esistente tra classe dirigente e po-
polo. Il nichilismo affaristico ostacola la pacificazione tra i ceti sociali. 
Il grande scrittore russo invoca profonde riforme per l’alfabetizzazio-
ne dei contadini.

Il rifiuto di una concezione finalistica della storia e di ogni ideale 
di perfezione terrena orientano la critica di T.S. Eliot al totalitarismo: 
The Waste Land (1922) testimonia, rileva Angelo Arciero, l’importan-
za di un ancoraggio religioso alla realtà.

Il comunismo è la risposta sbagliata a una più generale crisi di civil-
tà e alla condizione d’impotenza dell’uomo moderno. Le rivoluzioni 
tradiscono le proprie promesse, insistono G. Orwell e A. Huxley. Or-
mai non riusciamo a separarci da smartphone e social, viviamo in un 
mondo invaso da dispositivi di controllo: «ci auto-sorvegliamo, incon-
sapevoli, beati. Capiremmo meglio la nostra condizione se frequen-
tassimo la letteratura distopica, oggi più politica e attuale che mai», 
avverte Danilo Breschi. Autore anche del capitolo su Albert Camus, 
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«un libertario che condivide alcuni principi del conservatorismo […] 
la cui arte fu vita vissuta».

Valerio Perna richiama l’attenzione su Mario Pomilio, singolare 
figura di cristiano in ricerca e socialista inquieto.

L’ultimo romanzo di David Foster Wallace, Il re pallido (uscito po-
stumo nel 2011), è un’epica della noia, pone in luce Alfonso Lanzieri. 
Nella ripetizione dei gesti quotidiani, Wallace vede «una smagliante 
e cupa metafora dell’apparato tecno-burocratico che insieme culla e 
assedia le nostre esistenze di abitanti del tardo capitalismo».

Pasquale Rotunno
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