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A proposito del libro 
« Scrittori e popolo» di Alberto Asor Rosa 

i 

Un piccolo-borghese 
* 

sul piedistallo 
Gli sterili artifici di una pretesa critica «di parte operaia » al pensiero di 
Gramsci e alio sviluppo dello spirifo pubblico in Italia dopo la Resistenza 

a Non e questo un libro 
'• (Alberto Asor Rosa - Scrit-
; tori c popolo - Safigio sulla 
. letteratura populista in Ita-
.- lia _ Samona e Savel l i , pp. 
•' 500, L. 4 800) che debba es . 
* sere trattato con diploma-
' zia ( se pure esistono libri 
T verso cui sia giusto iisare 
- prudenti sprrisi): e del re-
* sto lo stesso Asor Rosa sa-
e rebbe molto piu olTeso da 
,'i mezze critiche, mezzi rico-
t noscimenti , mezze ammis-
•> sioni o mezzi silenzi che 
[ dall'esposizione cliiara e 
', senza reticenze del nostro 
x completo dissenso. Perch6 
* 11 libro, a mlo parere, e 
1 sbagl iato: sbagliato nella 
:_ sua struttura generale an-
,' che se per avventura pos-
• sono trovarsi qua e 1ft g iu-
^ dizi esatti e talvolta anche 
: acuti. Vediamo. 

« Populismo » 
< e letteratura 

L'oggetto del libro non 
* e tanto il « populismo > in 
•" senso stretto, quanto il mo-
_; do in cui nell'ultinio se-
, colo si e venuto conflgu-
i rando in Italia il rapporto 
* fra intellettuali e popolo e, 
" in particolare, fra scrittori 
1 e popolo. La conclusione 
, del l ibro e che tale modo 
> non esce mai dall'ambito di 
* schemi borghesi, anzi pic-
' colo-borghesi; che, di eon-
e seguenza, si possono met-
- tere accanto c populisti di 
> orig ine democratica, nazio-
' nalista, fascista, social fa-
\ scista, antifascista .resisten-
, ziale e gramsc iana»; che, 
* infine, a questo populismo 
' < va attribuita la responsa-
' bilita di molta parte del 
* moderat ismo letterario Ita-
, l iano tra l'Otto e il Nove-
•• cento ». L'articolazione del 
' l ibro e data da tre capitoli 
' dedicati r ispett ivamente al 
i popul ismo italiano risorgi-
' menta le e post-risorgimen-
[ tale fino alia prima guerra 
', mondiale . a quel lo del ven-
l tennio fascista e a quel lo 
,' reslstenziale e gramsciano. 
' II v o l u m e si chiude con 
' due lunghi saggi su Casso-
: la e Pasolini. 

' Asor Rosa nelTintrodu-
' z ione c! dice che il suo di-
i scorso e stato nel le varie 
| parti c c o n g e g n a t o in m o -
i do da precipitate tutto ver-
' so le sue ul t ime conseguen-
1 ze, c ioe verso la letteratu-
> ra delPantifascismc, della 
' Resistenza e del gramscia-
. n e s i m o » , perche lontanis-
* sima dal le sue intenzioni 

era l'esigenza di una « ri-
» costruzione storica pura >. 
' Ci dice anche che tale di-
J scorso e polit ico e che l'o-
> b ie t t ivo ult imo del la *ua 
' ricerca e la critica di par-
; re operaia a un aspetto as-

sai importante del la lette
ratura italiana del l 'ult imo 
secolo. Forse questi a w e r -
timenti non erano necessa-

"* ri perchfe dalla lettura ap-
pare mol to ev idente che il 

! punto di partenza ideale 
' - d e l l ibro ( indipendsnte-
1 - mente dai tempi in cui $o-
| no stati scritti i vari capi-

• toli) e proprio la parte de-
' dicata al secondo dopo-
. guerra e la critica alia po-
i litica di unit A svol ta dal 
! movimento operaio. 

Cosi 1 luoghi comuni del la 
critica « da sinistra » della 
politica del mov imento o-
perafo che ci s iamo sentiti 
ripetere da v a n e parti ne-

, gli ultimi venti anni. <o-
' no t u t u raccolti in queste 
' pagine: la Resistenza e 
- stato un fatto popolare e, 
' quindi, non di clasye; il 

movimento operaio ha rea-
• l izzato una politica di uni-
, ta nazionale e, quindi. ha 
', rinunciato al le sue propric 

aspirazioni; gli obiettivi 
che la classe operaia si e 
dovuta porre per mantene-
re ta le fronte largamente 
unitario sono quel l i «d i 

. una demccrazia rappresen-

.' tativa, nutnta di forti pre-

. occupazioni sociali: liberta, 
: giustizia. superamento del-
r le strozzatiire tradizion.-ili 
•' in campo economico « poli-
" t i co» e non. quindi , gli 
. obiett ivi della trasforma-
^ zione socialista del pae>e, 
1. si e snaturata la c lasse cpe-

raia attribuendole una fun-
nai iona le (e A S J T 

Rosa sembra rimproverare 
persino il salvataggio del-
le fabbriche nel '45), si 6 
imposta al movimento ope
raio una strategia, quelln 
della via italiana al socia-
lismo, come necessariamen-
te legata aH'attuazione del
la Costituzione e delle ri-
fornie borghesi. 

Sul piano culttirale que
sto ha comportato, in pri-
mo luogo. il richiamo a 
una tradizione e non, quin
di, la rottura con la cultu
ra borghese; in secondo 
luogo la caratterizzazione 
della cultura progressista 
< come protesta e denun-
cia dell'arretratezza socio-
economica dell'Italia >, co
me « forte indignazione 
morale, ribell ione ideale > 
e non, quindi, come criti
ca di parte operaia della 
societa capitalistica; in ter-
zo luogo l'attribuzione al
ia letteratura di un compi-
to direttamente sociale (il 
cosiddetto impegno) ; in 
quarto luogo il col legamen-
to deH'impegno sociale con 
1' impegno nazionale e, 
quindi, la incapacita di 
uscire dal solco della no
stra letteratura ottocenle-
sca e di collegarsi con le 
grandi esperienze della cul
tura europea. 

Personalmente ' ritengo 
che tutte le posizioni indi
cate da Asor Rosa come 
error! furono profonda-
mente g iuste e che la poli
tica di unita e la ripresa 
de l le bandiere della liber
ta e della democrazia fu
rono l'unico modo per la 
classe operaia di fare sto-

ria (altr imenti sarebbe dav-
vero rimasta nel frigorife-
ro ad aspettare non so be
ne che c o s a ) : ritengo che 
senza quelTunita non ci 
sarebbe stata, in Italia, la 
Resistenza, che rimane una 
svolta decisiva della nostra 
storia anche se Asor Rosa 
sembra considerarla uno 
sbaglio. e ritengo che an
che oggi quell'i inita e que-
gli obiett ivi democratici 
s iano essenziali per uno 
svi luppo del nostro paese 
verso il social ismo. 

Gli autori 
come pretesto 
Ma non e di questo che 

vogl io discutere. Voglio di-
scutere il fatto che parten-
do da simil i premessc Asor 
Rosa doveva necessaria-
mente scrivere un libro 
sbagliato. Non solo perche 
sono sbagl iate le prcmesse. 
ma soprattutto (cd e que-
sta la cosa piu grave al-
meno in sede di storiogra-
fia letteraria) perche tut-
ta la storia 6 costruita 'n 
funzione della conferma di 
quel le premesse e gli au
tori. nella maggioranza dei 
casi. sono cavie . pretesti, 
oggetto di « esercitazioni >, 
per avvalorare un'ipotesi 
che gia in partenza si <*ori-
sidera giusta. Si segue in 
questo l ibro un melodo che 
c il contrario del metodo 
scientifico : del metodo, 
cioe. che daH'esanie il piu 
possibile obiet t ivo dei fatti 
ricava un'ipotesi di lavoro. 
e lascia aperta tale ipotesi 
in modo che possa essere 
sminuita. sostituita e an
che capovolta, finchd non 
si arrivi a una verifica de-
finitiva. Non e'e da stupir-
si. di conseguenza. se nel 
p n m o frettoloso capitolo 
(che ci porta in cento pa
g ine da Berchet alia pri
ma guerra mondiale) sfug-
gono alcuni nodi decisivi 
c o m e 1'elaborazione dei te-
mi della quest ione m^n-
dionale e la corniz ione del 
concetto di nazwne opera-
tasi negli ambienti crispi-
ni (per cui . sotto questo 
concetto, non e possibile. 
come fa ant istoricamfnte 
A s o r R o s a , raccog'iere 
scrittori e posizioni com-
pletamente ant i tet iche) . 

Non e'e da stupirsi se . 
prendendo come metro di 
misura la cnt ica « di p a n e 
operaia > (nell ' accezione 
che abbiamo visto prima) 
In letteratura italiana «i 
trasforma in un cimitero, 
da cui si s i i lvano solo tre 
o qualtro nomi. e si rim-
provera al popul ismo per
s ino di aver impedito !a 
forma7ione d: una vera 
letteratura < grande-bor-
ghese *. Non e'e da stupir
si se v i e n e l iquidato in 

poche pagine (e sempre 
nella stessa chiave con cui 
si era liquidata 1'esperien-
za post-risorgimentale) un 
nodo storico cosi comples-
so e cosi poco studiato (al-
meno dal punto di vista 
degli orientamenti dello 
spirito pubblico) quale la 
prima guerra mondiale; 
non c'6 da stupirsi se qua
si non ci si acenrge del fi-
lone gobett iano che perma-
ne tenace durante tutto ;1 
venteunio e cosi via. Non 
voglio insistere perche l i 
potrebbe continuare per 
molte pagine. Voglio. pero. 
rilevare ancora alcune con-
traddizioni o nlTermazioni 
che mostrano 1'inconsi-
stenza di questa critica 
«d i parte operaia > nel 
significato che vuol dar-
le il nostro autore. Asor 
Hosa si dichiara persuaso 
che non e'e un rapporto 
necessario fra consapevo-
lezza ideologica e riiMcita 
artistica e poi imposta tut-
ta la sua analisi sul fat'o 
che l'ideologia populista 
portava anche a scelte ^ti-
listiche che mortificavano 
la nostra letteratura. 

Asor Rosa ci dice che il 
marxismo < non implica 
una concezione del moudo 
che impone alia letteratura 
e alia poesia >, confonde 
quel lo che noi chiamiamo 
« a s s e ideologico > con la 
ideologia professata dal-
l'autore o con la concezio
ne del mondo, e dimentica 
che il marxismo, se non 
impone una concezione del 
mondo, non pu6 non ispi-
rare una letteratura anta-
gonista di quella borghese. 
Asor Rosa, pur facendo 
una cnt i ca « di parte ope
raia >, mant iene intatta la 
scala dei valori fissata dal
la critica borghese e pren-
d e per buone tutte le 
esperienze del decadenti-
smo europeo. Dir6 di piu: 
egli fa suo il carattere prin
c i p a l della critica borghe
se per quanto riguarda il 
nostro Novecento (quel lo 
del provincial ismo e della 
sprovincial izzazione) non 
accorgendosi che proprio il 
movimento neorealista ha 
portato. nel lo stesso tempo, 
al l 'approfondimento di a-
spetti important! della so
cieta nazionale e all'assi-
mi laz ione compiuta e cri
tica del le scoperte stilisti-
che de l le avanguardie eu-
ropee (basta pensare al ci
nema o a Pavese e Vitto-
rini) . 

Asor Rosa, che pretende 
di fare una critica « di par
te operaia >, ci fa sapere 
che la qtiestione metodolo-
gica 6 un falso problema 
ideologico e che per lui e 
indifferente usare il meto
do « sti l ist ico o quel lo so-
ciologico, que l lo storico o 
quel lo cosiddetto g e n e t i o -
ideo log ico»: sposa in tal 
modo la tesi del revisioni-
smo crociano di questo do-
poguerra, e, a conferma 
della sostanziale antiscien-
tificita di tutto il suo di
sco rso. ci confessa come 
« nel gioco che e. a questo 
l ivel lo. la cn t i ca letteraria, 
Tuno valga Taltro: pud es
sere divertente . anzi. uti-
lizzarli tutti. 1'uno dopo 
la l t ro . cosi come v iene ». 

S e mettete ins ieme tutti 
questi e lement i e cercate 
di cogl ierne il tratto comu-
ne. vi accorgete che questa 
pretesa critica «d i parte 
operaia > e una cnt i ca (es-
sa s i ) t ipicamente piccolo-
borghese. Piccolo-borghese 
la volonta di isolare la clas
se operaia in una sua pre
tesa purezza, piccolo-bor
ghese il mafs imal i smo de
gli obiettivi , piccolo-bor
ghese il quMo della strage 
e della stroncatura. picco
lo-borghese il rispetto dei 
canoni della critica bor
ghese. piccolo-borghese il 
trovar provinciale tutto cio 
che e nazionale. picc>!o-
borghese il rispetto :ndi-
scriminato del l ' avang:inr-
dia. piccolo-borghese il to-
no di di^prezzo e di sufll-
cienza e la volonta di lare 
scandalo con cui e costni i -
to tutto il vo lume C'e una 
pagina particolarmenie n-
velatrice: e quella sulla 
speranza. « S e il popolo e 
ricettacolo di valori umani 
perenni. la speranza c fra 
di questi csattamente il 
cardine. intorno a cui ruo-
ta tutto il s istema. Kssa c 
la virtu principe del pro-

gressismo. Sostituisce nel 
popolo Cincapacita a giu-
dicare razionalniente il 
mondo e Timpotenza ad 
ngire in senso rivoluziona-
rio. Sent imento natural-
mente coinpromissorio e 
gradualista. e proiezione di 
un oggett ivo immobil ismo 
storico sociale in una di-
mensione prettamente i-
deolugica... I / inv i to a c pe-
iare • 6 sempre invito a 
ignorare. Non spera chi 
conosce ». B' la ])ennellata 
finale del ritratto del pic
colo-borghese. Asor Rosa 
sale su un piedistallo per 
sembrare piu alto, vuol 'es-
sere solo e senza alleati, 
ama la parola rivoluzione, 
disprezza coloro che agi-
scono nella storia perche 
soggetti e compromessi , gli 
piace scandalizzare e pro-
vocare. e mostra orgoglio-
samente al colto e all'in-
clita il suo cuore senza 
speranza. 

le ragioni 
del dissenso 

Mi scusi, Asor Rosa, ma 
1'immagine non vuol essere 
offensiva (e del resto tutto 
il mio discorso non vuole 
essere ta le) . Vuole solo sot-
tolineare l'assolutezza del 
nostro dissenso. E richia-
marlo alia coscienza della 
steril ita della sua posizio-
ne. Noi abbiamo commesso 
numerosi errori (ed una 
critica ben piu profonda, a 
mio parere, dei l imiti an
che ideologic! de l neorea-
l ismo l'abbiamo fatta mol
to prima di Asor Rosa in 
un convegno dell 'Ist ituto 
Gramsci ) . Ma pure qual-
che cosa abbiamo realizza-
to: la Resistenza, ad esem-
pio, e il neoreal ismo che, 
con tutti i suoi difetti , ri
mane a tutt'oggi Tunica 
proposta di una cultura 
antagonista alia cultura 
borghese italiana. Egli con 
questo l ibro ci riporta in-
dietro, sul piano ideologi
co e su quel lo scientifico. 
Indietro forse di cinquan-
t'anni. E, quel che e peg-
gio, senza alcun risultato. 

Carlo Salinari 

_ _J|_ett_er_atura 
TADIlin- INTORNO AL DIARIO DI UN GIOVANE 
I UninU. RICERCATORE SI ACCENDE LA POLEMICA 

LO <SCANDALO> 
DEL LABOR A TORIO 

Ragioni letterarie e impegno di denuncia neir«opera prima» di Renzo Tomatis 

Renxo Tomatis, uno della non folia schiera italiana degli 
studiosi di patologia, di quelli almeno che eredono nel valore e 
nelle esigenze di una ricerca moderna, ha sciolto, dopo sei anni 
di residenza all'estero, i nodi amari del suo volontario esilio con una deci-
sione anche piu amara. Da Chicago, dove era stato inviato nel 1950 presso 
un istituto di ricerca cancerologica per un corso di specializzazione ha comu-
nicato ai colleghi e al di-
rettore dell'istituto tori-
nese da cui dipendeva la 
sua r inuncia a tornare. 
L'ha fatto con un'opera pri
ma, sobria eppure densa 
di notazioni drammatiche, 
che e uscita per i tipi di 
Einaudi (II laboratorio); 
il diario di un anno di vita 
e di lavoro di un giovane 
studioso dal cuore oscil-
lante tra t ricordi ingrati 
e malinconici di un suo r e -
cente viaggio in Italia e la 
passione scientifica a cui 
trova materia di appltca-
zione, tempo e obiettivi di 
ricerca solo nelle nuoue 
condtztoni di attivitA. 

La presentazione del vo-
lumetto alia Libreria Stam-
patori di Torino ha provo-
cato le protcste di un grup-
po di colleghi del Tomatis 
conuintt di riconoscersi net 
brevi projili che lo scrit-
torc ha tracciato sul tac-
cuino della memoria e ir-
ritati da ccrti apprczza-
menti sull'attivita dell'isti
tuto cui si accenna, anche 
se non specificandone il 
nome, in II laboratorio. 

Tant'c che Giovanni Ar~ 

pino, il prcsentatorc, te-
gato da affettuosa amicizla 
a Renzo Tomatis, ha dovu-
to ribadire il carattere let-
tcrarto delta sua valuta-
zionc che esula da qualsln-
si giudizio di contcnuto. Su 
queste proteste, i fogli rea-
zionari prnnti come sem
pre a denigrarc chi parla 
male della < patria >, han-
no imbastito una meschi-
na speculnzionc evitando 
naturalmente di pronun-
ciarsi sulla serietA e stdla 
veridicitA degli argomenti 
cot quali Renzo Tomatis 
denuncia lo stato di indi-
genza e di inadeguatezza 
in cui sono abbandonati 
dal Ministero responsabile 
gli istituti univcrsitari di 
ricerca in Italia 

Non c'e bisogno di ri-
cordare Mastronardi e il 
suo Maestro di Vigevano 
per ridicolizzare I'acrimo-
nia c la malafcdc di ccrti 
tutori delle tradizinni < sa-
crc > d'ltalia: bastano a 
questo i falsi sdegni c le 
scomunichc c/ic hannn ac-
compagnato il cinema nco-
realtstico. 

Il fatto c che la critica, 

Tradotto Tulfimo romanzo di Jozsef Lengyel (Premie Kossuth 1963) 

Una robusta voce 
dalVUngheria 

degli «anni y60» 

Jozlef Lengyel 

Jozsef Lengyel , di cui la 
Ferro Edizioni pubbhea 
ora un'opera di narrativa. 
Dal principio alia fine, e 
uno scrittore ungherese. 
nato nel 1896 a Marcah 
Comineid a pubblicare nel 
1916 in una rivista di ten-
denza espressionistica, poi 
nderi al m o v i m e n t o comu-
nista. Dopo la caduta del 
potere sov ie t ico in Unghe-
n a emigro a Vienna e a 
Berlino. Risenti per un 
certo p e n o d o deir inf lusso 
d: idee tolstoiane, quindi 
rientro nel le file del par-
tito comunista . Pubblico 
racconti di v i ta operaia e 
un libro per bambini . 

Al principio degli anni 
trenta Lengyel emigrd nel-
r i ln ione Soviet ica . dove 
prosegui la sua attivita di 
>crittore e pubblicista. Piu 
del la meta del l 'esi l io sovie
tico Lengyel lo trascorse 
deportato in Siberia, vitt i-
ma di accuse infondate. 
I.iberato e < riabilitato ». 
nel 1955 e ritornato in Un-
gheria. dove ha ripreso. 
att iviss imo, il lavoro lette
rario e, nel '63. ha ricevuto 
fa l to riconoscimento del 
premio Kossuth. In italia
no di Jozsef Lengyel e u-
scito lo scorso anno 1'inte-
ressante diario di un viag
gio fatto m C m a nel '60 
(Rattc il cuore della Cina, 
Edizioni Milano Nuova) . 

II nuovo libro di Lengyel 

comprende un breve boz-
zetto l i n c o . la descrizione 
di un patetico incontro con 
un vecchio arlista da cir-
co ora decaduto e avvil i to. 
e un lungo racconto. di evi
dente tono antnbiografico. 
sulla v i ia in un campo di 
concentramento sovietico. 
II racconto. v iviss imo, si 
aggmnge al le non molte 
pagine autentirhe che. sul
la realta < concentraziona-
ria > staliniana. sono s late 
pubblicate dentro e fuori 
l ' l lnione Soviet ira . Brevi 
intensi bag l ion di timam-
ta si accendono nel disu-
mano buio doloroso del 
< campo >. 

Ne irat tegg iamento di 
quelle lontane popol«i7n>ni 
soviet iche verso i < disgra-
ziati >, come un tempo il 
popolo russo pietosamente 
chiamava chi andava in de-
portazione. si sente una n o 
ta costante di fraternita 
antica. si vorrebbe dire cri-
stiana. che. insieme con il 
profondo convinc imento n-
vohi7ionario daH'autore 
conser\*ato attraverso tutte 
le pene. costituisce la gran-
de forza c h e si oppone e si 
contrappone all'altra grrin-
de forza, alia fine vinta. 
che vo i le i « campi > e in 
essi spinse a morire e a 
soffrire masse d'lncolpe-
voli . 

V . $ . 

scvera c indisci i l ibilc, alia 
situazione della ricerca 
scientifica in Italia si ac-
enmpagna, nel libro di 
Renzo Tomatis, ad una 
aperta polemica enntro le 
manclwvolczze e lo stru-
mentalismo della organiz-
zazione delle ricerche ne
gli Stati Uniti; tanto che 
si pud affermarc che se il 
Tomatis denuncia i mali di 
un ncocapitalismo fiorito 
sullc strutture arretrate 
come da noi egli non ac-
cetta nemmeno gli svilup-
pi equivoci di un tecnici-
smo ben coltivato dai pia-
ni di egemonia della classe 
dirigente americana. 

Che poi Vautore si sia 
abbandonato alio sfogo del
le sue dclusioni, del resto 
comprensibili. investendo 
con la sua nmarczza i rap-
porti personali coi colle
ghi, csprimendo nvi loro ri-
gunrdi taluni giudizi ecccs-
sivamcntc rigidi e spesso 
troppo soggcttivi (tali da 
far pcusnre al randnrc di 
un neofita accanito nel 
suo ideale), e ensa die 
spctta al tempcranicnto c 
al carattere del giovane 
studioso. 

L'ambientc professional 
della sua formazione non e 
nc migliorc ne peggiorc 
degli altri in cui faticano 
per stipendi di fame e per 
messi di ambizioni e di 
ideali frustruti centmaia di 
allicvi, di assistenti c di 
giovani studinsi. L'istituto 
italiano di cui parla il To
matis c cioe I'lstitutn di 
anatomia pntolngicn di To
rino; rapprescnta tra I'al-
tro (e questa non vuol es
sere una giustificazinne per 
chicchessia, tanto meno 
per H centro-sinislra) quel
lo che di piu serio e qua-
lificato esistc da noi. nel 
campo specifier). Xell'cpi-
sodio che si srolge dentro 
Vedificio di un granite o-
spedalc, facilmcntc ricnno-
scibile, lo stessn ritratto, 
gustoso e graffiante, che 
Vautore disegna del cele-
berrimo « maestro > italia
no di chirurgia. racco-
gliendo le confidenze di un 
ginranr medico anch'egli 
emigrato. tmrerebfie age-
rolmente in mnltc nitre 
Situnzinni In propria corni
ce e la propria parete. 

Quanto at colleghi cui 
Vautore. con una nnta enn-
clusiva per la verita pint-
tosto ambigua e contrad-
dtttnria. rnrcnmnndn di 
rum lasciar<;i tentare da 
una ricerca di ulcntifica-
zmne, non gli serhnnn. a 
giudicare dm rol/itf/ui che 
not abbiamo aruto con lo
ro. ne ostilrta ne rawnre. 

Il dramma dello studio
so emigrato che non trova 
nemmeno m America tutto 
quelln che ha inrano cer-
cato e spcrnto di ottene-
re in Italia lo vnnno. m 
fondo, nneh'esfi attraverso 
le angosce di questo cm-
lio; esso prora. nelle pa
gine di chi questi medici 
stimnno e i-orrebbero rm-
tere tra IOTO, una delle 
contlizioni piu diffictlt del-
Vtnserimerttn degh imJnr-
di/i (aiche dei migltori), 
in una societa ancora Inn-
tana dal chiedere e dnl 
dare a ciascuno cio che piu 
le serve per it sua pro-
gresso. 

Luciano Baroni 
Nella foto: Renio Tomatis 

I 1 

| Intervisfa «via aerea» 
i con il medico-scrittore 

La serio dei medici-scnttori italiani continua. Per 
limilarci ai piii recenti, dopo Laura Conti, Giuseppe 

I D'Agata e M.irio Marri. ecco Iloiuo Tamatis, con 11 
laboratorio (ed. Einaudi. pp. 1U0, lire 1 500). Toinatit 

I i - un canceroltign che lavoia da alcuni anni a Chicago; 
<1 suo libiu i" un diario n iavato da appunti stesi tra 
il "(j2 c il 'ti'A. Vi si lacconta di un'espenon/a di labo-

I i a t o i i o , con continui laiTionti tra Italia c America: la 
nosti a ai retiattv/a in campo scientitico, e d'altra parte 
i rischi di una scien/a e di una tecnica che nella • so-

I cieta opulenta • americana tendono ad essere subordi
nate a criteri « piuduttivistici » oppure a diventare line 

I a se stesse. 
Anche j>er Tomatis. come per gli altri medlcl-scrit-

tori, molte sono le domande che ci vengono a mente. 
I Per 1'impossibilita di un'intcrvista diretta, eccone al-

lora una fatta per posta « via aerea », di cui riportiamo 
domande e risposte. 

I • C'e nella letteratura dl tutti 1 Paesl una 
1 lunga tradizione di medici-scrittorf, e dl rr,c-

I dici-scrittorl che parlano della propria profes-
sione e delle proprie esperienze. Ebbene, come 
si configura, per lei, il rapporto tra I'espe-

I rienza professionate e I'esperienza letteraria 
che ne nasce? Quali motivi intrinsechi si pos-

I s o n o cogliere nel vasto fenomeno dei medici-
scrittori? ». 

« Qualunque cspenenza umana pu6 diventare materia 

I di esperien/.a letteiai ia, salvo naturalmente che questa 
esperien/a sin autentica. 11 rapporto tra paziente e me-

I d i c o 6 una delle vie piu naturali e spontanee di comu-
nione umana e puo per questa sola ragione diventare 
fonte dl esperien/a umana profonda, per quel tanto 

I almeno che acquistare esperien/a non vuol dire sapere 
di piu. quanto piuttosto imparare a capire di piu. II 
quotidiano contatto con la soffcrenza umana e la via 

I piii penosa. ma quella che piu di ogni altra, a mlo 
parere, pu6 insegnare una verita che per essere ele-
mentare e ovvia e tanto spesso trascurata, perchd st 

I presume di saperla. e cioe che si vive insieme, tra 
eguali e con eguale destino. Anche se non sono piu un 

I medico pratico, questo 6 stato il motlvo che mi ha 
spinto a scrivere, e a tenere un diario da molti anni 
per un desiderio di maggiore chiarezza e di capire 

I m e g l i o me e gli altri attraverso me stesso ». 
• Considers II laboratorio una "opera unlca" 

nata da una "esperlenza unlca"? >. 

I « Non considero II laboratorio come una "opera unl
ca". II consiglio e 1'incoraggiamento a scriverlo mi 

I sono venutl dall'amico Arpino. e li ho accettati anche 
per assolvere un debito morale verso la mla profes-
sione e il mio lavoro, e verso il prossimo che si attende 

I q u a l c o s a da questo lavoro. Per quest'ultimo motivo ho 
pensatn che la mia testimonianza potcva essere utile 

I e potcva servire a scuotere certe ncque stagnanti; non 
certo il rancore, ma piuttosto l'indignazione e la pena 
mi lianno persuaso a portare a termine il libro ». 

I • Quali sono le sue letture extra-sclentiflcha, 

e quale significato hanno per lei? ». 
I « Leggo molto quando sono in laboratorio, quanto 

almeno me lo pcrmette il tempo che ho a disposizione. 
Parte delle mie ore libere cerco di passarle all'aria 

I aperta: in laboratorio 1'aria c cattiva, condizionata ma 
cattiva e senza respirarc un po' d'aria fresca non saprel 

I r e s i s t e r e ; cio diminuisce il tempo che posso dedicare 
a letture non scientifiche. Ma anche le ore passate lon-
tano dai libri, scientifici o no. e lontano dagli strumenti 

I d i lavoro contano. forse piu delle altre. Come ho detto 
prima, accumulare conoscenze senza aver tempo dl 
capire, non signiflca fare esperien/a ». 

I « Lei ha condotto e conduce ricerche sul can-
cro: come sente allora il problema della morte 

I cosi tragicamente presente nel suo lavoro? >. 
« Mi domanda cosa penso del problema della morte. 

I Ha mai provato a domandarlo a un medico che faccia 
la professione sul serio 7 Probabilmente scuotera 1« 
spallc e le dira: beh, prima o dopo. in fondo capitcra. 

I anche a me. Ed io, che non sono un medico pratico. 
potrei risponderle nello stesso modo e aggiungere quel 
brano dell'Eccl'wia.sfe che ho incluso nel diario: "Tutto 

I quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte 
le tue forze; perche nel soggiorno dei mortl dove val, 

I non v*e piii lavoro, ne pensiero, ne scienza. ne saplcnza". 
Sin tanto che cancro signiflchcra morte che differenza 
d'atteggiamenti pu6 esisterc di fronte all'iino e all'nltra. 

I S P non quella determinata dal fatto che l'uno pu6 essere 
vinto? Una vittoria relativa senza dubbio, ma 6 in nome 
di queste vittorie relative che si puo sentire la forza 

I di lavorare fianco a fianco con 1 proprl simili •. 

L 
g- c. f. 

Ad Abbazia in maggio 

Incontro di scrittori 
italiani e jugoslavi 

FIUME. marzo. 
Quind.ci scrittori italiani e 

quindici - scrittori jugoslavi 
sarar.no Jnvitati a prendere 
parte al - Convegno Icttera-
r.o CittA di Abbazia -. che 
avr.'i luogo ad Abbazia dal 6 
al 1ft maggio. I-a manifo^ta-
7iono «• promo=<ia dalla r.vi
sta di cultura - L a liattana -. 
che si pubbl.ca a Fiume a 
cura drlla rasa eriitrice KHIT. 
Come t» noto. - L a Battana-
s: e posta lo ^copo di a w i -
cinare ancora di piii sul pia
no letterario cd artistico la 
Jugoslavia e I'ltaha. e nello 
s*<»>so tempo di contribuirc 
ad un p:u qua!:fica*o svilup
po cultura'.c del gruppo na
zionale italiano re = .dente in 
Jugoslav.a 

I) -Convegno ldterario Cit-
tA di Abbazia - e«aminera un 
tcma molto importante. - La 
lettcrntura oggi -. attraverso 
dje rela7.orn. tenute rispot-
t.vamente da uno scrittore 
jugos'.avo e da uno italiano. 
che avranno per t:to!o - Pos
sibility di un impegno- c 
• Civilta industnale e tccni-
rhe espressive -. I lavori si 
svolgeranno nrlia sala del-
I'Hotel Ccntrale 

In linea di massimn ^ <t.i-
to g.a donnito nnrhe il pro-

gramma della manifestazio-
ne. II giorno 6 maggio g!un
co ran no gli ospiti daU'Italia 
e dalla Jugoslavia, che pren-
deranno alioggio all'hotel 
Kvarncr, dove verranno rl-
cevuti nel pomeriggio dnl 
prcsidente dell'Asscmblea ro-
munale di Abbazia. Anton 
Caspar.c I lavori del con
vegno si svolgeranno nelle 
mattinate dei giorni 7. 8 e 
D maggio 

Î T manife-taziono sj con-
rludera con una serata let
teraria che avra luogo nd 
Abbazia il f) maggio. dopo 
che i letterati dei due Paesi 
saranr.o stati rtccvuti dalle 
mnssimc autont.'i tocali r*o-
Iitiche e rulturali. e dalla 
L'nior.e degli It.iliani <lrila 
Istria c di Fmmo cd avran
no avuto contatti con il grup
po nazionale italiano 

La riv.sta - L a Rittana • 
continuer.S la srno dei suol 
convrgni In ottohre. quando 
ad Ahha7i.i vrrranno invita-
ti I macgiori artisti r cnttct 
d'artr di Italia o Jugoslavia 
in un prinio contatto r In 
un.i discus^ionc ohf tratt». 
TS un tcma aicora da *t«-
b i l i r - l 

I. m. 

http://sarar.no

