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LETTERATURA 

Riscoperta di un significative) scrittore francese dell'Ottocento 

La lucida follia di Nerval 
II suo sogno poetico nasceva da una drammatica tensione 
ideologica — Una biografia travagliata e avventurosa 

La malUna del 2G gennaio 18M. 
il poeta Gerard de Nerval fu 
trovalo impiccato in rue de La 
VieMle-Lanlerne a Parigi; la sua 
marie tragica impressumd dolo-
rosamente i suoi contemporanei 
a amici. tra i quali erano i map-
niori poeti e rumanzien della 
Francia romanlica : Theophile 
Gauiier. Alexandre Dumas, Vic
tor Hugo. Charles Baudelaire. 
Essi. die avevano amalo e am-
mirato in lui Vamico gentile e 
il poeta delicato, e piangevano 
ora la sua scomparsa, avevann 
colto solo in parte la tensione 
profonda e drammatica che ave-
ra lacerato la sua vita interiore 
(portandola a tratti oltre il limi-
te della pazzia) e la sostanza 
(jenialc della sua poesia. 

Oggi. a piu di un secolo di 
distanza. Vopera di Nerval 6 in-
rece /alia oggetto. in Francia e 
(ill'estero. di un vera c propria 
ci/Ko. Su di essa si sono con
centrate innumercvoli tndagini 
con i piu svaiiati metodi critL 
c,: dall'analisi stilishca alia ri-
cogmzione tematica. dullo studio 
sociolomco ftno alia ricostruzione 
«- psicocritica s> (secondo d mcto-
do d'nidaqine elahorato da Char
les Mattron e ispiruto alia psica-
ualisi). Le poesie '• le prose di 
Nerval, e in particnlare. tra le 
pocsie. Los chimeies e, tra le 
prose. I-es lilies (in feu e Aurelia. 
::mio state pubbUcale anche in 
molte collane potmlan c correda-
le ilu commenti e da studi binqra-
jici e critici sull'nntnrc. E anche 
in Italia, dove Vopera di Nerval 
era conoscinta e ammirata so-
prattnlto da studios e cultori di 
poesia. t'tee ora. rnwlgendoti a 
un pubblico piu rasto. nit'ottima 
tiaduzione dei Kacconti (Torino. 
Einaudi. * / Millcnni ». L. 4.7M) 
vurata da Elena Citati c Franco 
Calamandrei e prcceduta dal vec-
chio e famoso sanaio di Theophi
le Gautier. 

E tuttavia In fortuna di Ner
val non e stata ne rapida. ne li-
ueare. Della sua poesia a lunao 
e stato colto solamente Velemen-
to pittorcsco. la qualita ariota e 
delicata delle rievocaziom del \'a-
lois. dove il poeta a a visstito da 
bambino. II Nerval amato da liar-
res e da altri lettcrati naziona-
Ustl del prima Snverento era un 
Nerval frainteso. apprezzato sol-
tanto per quei lati della sua poe
sia che cantano I'amore per la 
terra, c tracciano dclicali pacsaa-
at. i pastcllo. Fatta eccezione per 
la straordinaria intuizione critica. 
purtroppa rimasta tsolata. di 
Proust (il quale fu il primo a 
parlare di t genio », riferendosi 
a Nerval), si deve riconoscere 
che furono i surrealisti a dare 
tmzia all'interpretazione moderna 
dello scrittore. elevandolo di col-
po a figura emblematica. a pa
dre spirituale dt tutta una gene-
razione. ad anticipatore geniale 
della poesia del Noveccnto 

Un nuovo modo 
per vivere 

I surrealisti per pmm misero 
in forte rilievo quello che era sta
to uno degli elementi fomlamen-
tali dell'ispirazione di Nerval, it 
.\aano. Delia prepondcranza che 
aveva il sogno nella sua vita e 
nella sua opera si erano natu-
ralmente accord. aid molto pri
ma. i poeti e lelteratt die Vave-
vano conoveiuto. Essi erano ri-
masti colpiti. e affascmati. da 
quel suo nuxlo cosi dolce di pas-
sare per le strode del mondo, 
m un perpetuo viaggio. quasi sfio-
rando la terra: lo disse chiara-
mente Gautier. che Nerval « sem-
brava volteggiasse sopra la real-
td. sorretto dal sogno ». Ala quel
la che era apparsa stranezza e 
uriginalita di poeta o. nelle sue 
manifestaziom piu inquictatiti 
dolce vancggiamento o pazzia, fu 
*entita. dai surrealisti (cosi im 
pegnati. sino all'arbitrio, a can-
cellare oqni distinzione tra sogno 
e realta). come manifestazione 
di un modo nuovo di vivere la 
realta e ricrearla interiormente. 

Ed eJIcttivamente quello del 
soano e il motivo ccntrale della 
paesia di Nerval. Lo dice egli 
*tesso. all'imzio di Aurelia. che 
il sogno e per lui una seconda 
I'ita, nella quale e possibile avere 
la pcrcczione ptu vera delle ct> 
.-e. coglicrne il sigmficato segrc-
to. Ne viene una realta nuova. un 
nuovo mondo. in cui sono aboliti 
i confim del tempo e Vimmaai-
r.aztone & tutta tesa a supcrare 
espcrienze e Ticordi. a rivivcre 
passato e futuro come se fossero 
un etemo presentc. 

K" pcrd vero che il luado so
gno poetico a cut approda Ner
val nascc da una projonda dram
matica tensione ideologica e poe-
tica. e denso, complesso. e nulla 
dell'esperienza slorica e biografi 
ca. della ricerca culturale che lo 
ha determinato. n e perduto. Pro
pria per questo. pzr capire a ion-
do la genesi delle smaglianti crea 

Una rnra immagine fotografica di Gerard de Nerval 

che entravano nella storia al 
tempo della Restaurazione e del
ta monorchia di luglio. provait-
do nmpianto per la vita esaltan-
te della generazione precedente e 
disgusto per Varidita del loro 
tempo, furono presi da un desi-
derio di npicgamento. di fuqa 
dalla realta. 

Ma. a proposito di Nerval, non 
si pud parlare di vera fuqa dal
la realta. semmai si pud dire che 
il suo rapporto con la realta 6 
un rapporto molto teso. di conti-
nita ricerca; quando per esempio 
egli descrive i luoghi conosciuti 
o le strode percorse. non si li-
viita a registrare impressioni ma 
ricerca. anche nelle impressioni 
piu quotidiane. le dimension'! del 
meraviglioso. E quando poi si 
mette in viagaio versn i pae^i 
del Mcditerraneo e dell'Oriente 
(Pompei. Costantinopoli. Beirut. 
S. Giovanni d'Acri. Alessandria) 
egli non cerca soltanto la ro
manlica immersione nell'esotico. 
ma scende. metaforicamente. net-
le profondita della storia e ritrn-
va lo or'tgini dell'ttomo e del mon
do. E anche il sogno. per lui. non 
e un abbandmw passivo a oscure 
potenzc. ma la ricerca vnlontaria 
di un'csperienza profonda e ar-
ditissima che della realta riesce 
a cogl'wre la sostanza esaltante. 
anche a ri^chio di perderne gli 
csatti conform (e daltra parte 
indtibbio che questa tendenza ju 
in lui portata all'cstremo dagli 
eccessi ricorrenti di follia). 

La formazione umana e lette-
raria di Nerval, a sua volta. fu 
si in parte quella stesta deali al
tri poeti romantici. ma fu an
che caratlerizzata da accosta-
menti e (la scelte molto persona-
li: ne bisogna dimenticare i e 

restarono assat forti in lui i le-
garni con la migliore cultura il-
luministica. Se da un lata percio 
egli frequento i ceuacoli letterart 
della Pangi del tempo, partectpa 
allc battaglie qiornalisliche e tea 
trail che allora davano un tono 
cstremamente vivace alia vita let 
teraria. d'allro lato egli senti una 
oriqinale consonanza di cultura, di 
gusto e di molivi poetici con la 
letteratura tedesca del tempo, die 
conobbe profondamente (a lui si 
deve una famoia traduzione del 
Faust di Goethe, compiuta a ven-
t'anni). 

Tipico del gusto romantico e. 
poi. in Nerval I'amore che egli 
provo per il teatro. per questa 
dinwnsione poetica che permetie 

di collocarst su una sjondo im 
mamnano, di mettersi una ma 
\chera, di riconoscersi in un ul
tra se stesso, E' significatwo il 
latto che propria nell'ambiente 
del teatro Nerval incontro I'uni-
ca donna da lui amata, Vattrice 
Jeanni) Colon, die poi egli tra-
s'/eri in un personaggio di mito, 
scrivendole fervide lettere d'amo-
re (forsc mai spedite). inseguen-
done Vimmagine di sogno in Ita
lia e in altri paesi. sino in Orien. 
le. cantandola come eterna. irra-
giungibile immagine femminile 
nelle opere (in Auroha. ad esem
pio, la dea hide gli appare per 
affermare I'unica cstenza fem
minile del suo universo poetico: 
% lo sono una sola con Maria, una 
sola con tua madre. la sola die 
sotto tutte le forme tu liai tern-
pre amato v). 

La coscienza 
tormentata 

Ala se la sostanza della coscien
za di Nerval e profondamente tor
mentata. se le fonti della sua cul
tura comprendono tipici scrtttori 
romantici come .lean Paul c lloif-
man (e comprendono anche, piu 
indietro, i cahabstici e vistonart 
lioheme, Swedenborg. Kirdicr. o 
nell'irequ'wto Rtnasciineiito il Co 
lonna f/i'H'Hypnerotomachid o ri 
salendo piu indietm ancora d 
Dante della Vita nova o Apuleio 
» i mistici e reliqio^i dell'antidii 
td. in una mescolanza di cultuia 
esoterica cttriosa e fortemente 
personate, inesanribile campo di 
riserva per i « ricercatori di fon-

I ti ») la farza plastico delta sua 
immaginazione, il suo '.PHSO della 
forma e dello stile lestarnno spin 
pre di una chiarezza e limpidezza 
straordinarie die possono definir 
si classiche. E' questa la caratte-
ristica piu evidente del qenio poe
tico di Nerval, quella di aver sa-
puto dominare la materia incan-
descente e ricca di sttggestioni 
delle sue fantasie e dei suoi miti. 

Si pensi a un sonctto come El 
Desdiehaclo o a un racconlo come 
Aurelia. cosi pieni di misteriose 
sttggestioni sentimentali e cosi 
controllati e lucidi nella forma. 
E' propria in queste. pprfptte tra 
le sue opere. die appare in mo 
do chiarissimo come anche le re-
aistrazioni piu fedeli delle visioni 
e dealt inferni della follia. quan
do siano condotte sotlo lo stre-
nuo dominio della ragione. possa-
no acquistare la precisione. la 
limpidezza. la trasparenza che so
no proprie delle grandi. poeliche 
realta. 

Eugenia Scarpellini 
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II progetto Rubinacci per I'istituzione del 
nuovo ministero tende di fatto a sottrarre 
al Parlamento le decisioni piu importanti 

«Carta bianca» 
al governo 

per la ricerca ? 
Si tentera, forse, di varare la iegge in autunno - Affidate all'esecutivo 
la riorganizzazione del CNEN, dell'lstituto nazionale di fisica nucleare 
e del C.N.R. - Manca ogni effettivo coordinamento fra ricerca e pro-

grammazione - interferenze e condizionamenti nell'Univers'ita 

Moravia e il « disimpegno » 

PAROLE 
ELASTICHE 

Quella dell'istituzione in Ita
lia di un Ministero della Kiccr-
ca Scientifica, e una storia che 
non si sa bene dove cominci e 
ancor meno si puo pievedcre 
dove andra a finite. Da nnni 
oramai si parla di questo Mi 
nistero. ma il Ministero non 
e'e: anche se da nnni vi sono 
ministri « sen /a portafojdio s 
che della ricerca dovrobbero 
occuparsi. A prescindere dal-
ropportunita o meno di istitui 
re un Ministero vero e pio 
prio (c su cio varra la pena 
di tomare) . come sia nata 
I'idea di incaricaie un mini-
stro sen/a portafoglio dei pro 

Dojx) l'ultima crisi il PS1 ti-
nuncio alia ricerca (senza por-
tafoglio). preferendo un mini
stero con portafoglio; e questo 
deluse non pochi. II ministero 
senza portafoglio per la ri
cerca torno cosi in mano ai 
democristiani; in un primo mo-
mento sembrava (e qualche 
speranza comincio a riaccen 
dersi) che dovesse essere alli-
dato a un fanfaniano (Malfat-
ti) sulla cui « apertura » molti 
conta\ano: poi. nelle alchimie 
dell'iiltimo momento, il fanfa
niano in questionc ehhe ultra 
flestina/ione e la ricerca ead-
do nelle mani di uno scelbia-

blemi della ricerca. non o ben i no. Rubinacci 

ECONOM1A 

I cc Problemi agrari del comunismo » di Rene Dumont 

VIAGGIO FRA I COLCOS 
DI UN AGRONOMO FRANCESE 

Un vinggio di 25 giorm nelle 
principal! resioni agricole della 
Unione Soviet ica ha dato I'occa-
sione aH'agronomo francese Re
ne Dumont per un libro suj Pro. 
blemi aaran del conuimsmo. ora 
pubblicato dal Saggiatore (pagg. 
452. lire 2.(500). Una base ristret-
ta d'indagine per un tcma estre-
mamente vjsto Non che al Du
mont manchino la preparanone. 
o Tespenenza. necessana a un 
discorso generale sulla politica 

ztoni di Nerval, dei suoi sonetti. ! agrana dei paesi ad economia 
n>IIe sue misteriose prose poeti- ; socialista: \ogliamo so-.o dire che 
che. il ripercorrere le strode da questo libro difetta di elementi 
IK: p*rcor.<:c c un'tmpresa criti 1 di anali^i e documentazione suf-
ca mdispensabile. anche se estre-
mamente ardna. 

Tutt'altro che estranee alia sin-
oolaritd dei sum risultati poeti
ci sono. anzitutto. le arvevture 

la nasctta Nerval iu prtrato del 
la prcsenza del padre e della 
jnadre. che partirono enlramht 
per Vimpresa dell'armaia napo 
leonica in Russia. La madre. nel 
corso del terribtle vtagoio. man 
stremata dalle fatic'te 11 padre 
inrece tomb e condu<se il bam 
bino. che era fino allora Vistula 
prcsso uno zio nel Yalots. a vi
vere con lui a Pariax Ma le 
espcrienze drammatiche di qvealt 
anm. le spaccature storwhe sus 
segvitest a scadenze ravrmnate, 
segnorono solchi profondi tra pa 
dre e fialio. tra generazianc e 
generazione. All'esaltazione del 
Vepopea napoleonica facevano se-
mito Vamarezza. la delusione. il 

E i aiovani come Nerval, 

jmrtroppo sono ancora madeguati. 
II Dumont e una mmiera di os-

servaziom e proposte. alcune an 
ehe abbastanza strane: come 
quella di servirsi di un'imposta 
fondiaria per favorire lo svilup-
po delle zone agricole p:u arre-
trate e di un Catasto (in via di 
reda7ione) che censisce 100 qua
nta di terreni. In Italia, ad esem 
pio. il Cata*to s o n e a poco e si 
discute I'aboliZione dell'imnosta 
fondiaria. che si rivela strumen 
to inadat'o proprio alia manovra 
economica. Si tratta di cose di-
scutibili. ma che comunque nve-
lano una sfiducia preconcetta ne-
cli strumenti di panincazone e 
una fiducia malriposta (comune a 
molti economisti occidentali) nel 
lo stnimento fi«ca!e. La tendenza 
saccenta e n\olta a rico>tituire 
a!cuni antomntismi nel sistema 

icazione spar i imorcato. intere^^e siii finanzia-
pratico. dellattuale problematica I sa un po' qua e la nel Lbro — j menti. imposta) che ne correaca-
agraria. Questa interpretazione e'e il miscono^cimento di una | no «enza sforzo i difetti. Riman 
(ad esempio delle sceite Tatte dai i realta. di un dramma. che nem- goio fuori. da un di=^orso cosi 
potere sovietico nel corso e subi meno il clima internazionale del • impostato. alcune pixulianta de!-

1962 avrebbe do\*uto mettere in | Li situazione agricola sovietica 
secondo piano Che gli investi- | caratterizzata dal dominio pub-
menti agncoli. e civnli in gene i bl.co dei mezzi di produzione 
rale, siano frenati dagli arma • Fao«e uscito dal sotto-v;luppo -

(icientemerite ampi ed organici 
In mancanza di ad . TAutore si 

nfa sia alia letteratura occ-.den-
tale — o-mai abbastanza ampia — 
<ull'argomento sia a una sua per 

i'URSS L'm«oddisfazione. cne 
circola nel libro per U «clima » 
di insufficiente « flducia ^ recipro-
ca — ma soprattutto. diremmo. 
di insufficiente circolaz.one di 
espenen7e e di idee, e non so'.o 
di conoscenze tecrnche. fra i diri-
genti e i lavoraton asricoli so
viet icj e quelh dei paesi occiden
tali — ci sembra spesso dovuta 
ad una sottovalutazione delle dif-
ficolta oggettive di un discorso in 
cui manca spes^. tanto per co-
mmciare. un Unguaggio comune. 

G;a neirosser\azione che «la 
URSS modemizza soprattutto U 
settore atomico. spaz.a!e e mi-
litare la cui prorita eccej^iva 
frena lo snluppo economico > 
tpag. 191-2) — e nella predicazio-
ne di un disarmo internazionale 
che dovreblie risultare da un ce-

di biiona volonta 

Cio non di mono I'attuale 
centro sinistra sembra abhia 
sempre covato nel suo sono 
un affelto profondo per la ri
cerca. e sembra non abbia li-
nunciato a istituirle un nuovo 
ministero: anche se il prezzo 
di questo dovesso essere la 
« promo/.ione » di uno scelbiano 

Le cose andavano fatte. que
sta volta, con estrcmn cautela. 
E' stato elahorato un nuovo 
schema di disegno di le»ge 
per la istituzinne del Ministe
ro della Ricerca Scientifica: 
progetto riservatissimo. sul 
quale e stato chiesto il parere 
a pochi illuminati. pronti a vn 
railo di colpo in autunno 

Ma tutti sanno la fine che 
son destinate a fare le cose 
troppo riservate: chi non do-
vrebbe averle tra le mani se 
le vede portare da almeno tre 
persone diverse. Sicche. ca-
duta la riservatezza. su questo 
progetto val la pena esprime-
re un giudizio. 

Tl progetto consta di una 
quindicina di articoli. 

Quello che piu colpisce e il 
fatto che se il Parlamento sa-
ra chiamato a discuterlo non 
sara in grado di sapere come 
in effetti questo nuovo Mi
nistero sara formato: le de
cisioni piu importanti dovranno 
poi essere sueeessivamente pro
se dall'esecutivo con leggi dele
gate. Le deleghe riguardano 
questioni essenziali: la rior
ganizzazione del CNEN. la rior
ganizzazione rieiristitutn Nazio
nale di Fisica Nucleare. In 
riorganizzazione del CNR: co 
sa. quest'ultima. particolar-
mente grave perche i principi 
informatnri. sanciti dalla Ieg
ge. in base ai quali il gover
no dovrebbe riorganizzare il 
Consiglio delle Ricerche sono 
talmente vaghi che quelle no-
che conquiste democratiche 
(come la partecipazione agli 
organi di governo del Consi
glio delle Ricerche degli assi-
>tonti universitari e dei ricer
catori che lavorano al di fun 
ri dell'Universita) che si era 
riusciti a s t rappare quando. 
alia fine della scorsa Iegisla-
tura. venne approvata la Ieg
ge che riorganizzava il CNR. 
potrehbero essere annullate. 

D'altra parte i rapporti che 
verrebbero a istituirsi tra il nuo 
\ o Ministero e il CNR sono tut
t 'altro che chiari: si risehia o di 
fare del nuovo ministero il dop 
pionc di un CNR « castrato i . o 
di creare due organismi dosti 
nati a «penderc la macgior par
te delle loro cnergie in una in 

Ossor-vatore preciso. il Dumont i Rnita ^erie di cnnflitti di rom 
vede la stnittura moderna che | petenze 
sta al fondo delfagricoStura sovie- j Ancora: in una prevista com 
nf8H f. p o s ^ : b , h ' a di.apphcazio- m i s s i o n e p , ^ yc?ame f]c] p r f V 
ne delle tecniche piu a\anzate I . . „ - : „ . » ' , . _ „ • ; i„ „.«.-.;»! , r 
al s.,tema de, camp, apert. (open | b , c m i mterw,ant i le attiyita di 
field), e la g.udica poMtiva. Ma j nccrca._ venaono msenti tutta 
n«->n approva la rottura che ha ! " n a 5 " i e di ministri e di <=ottô  
creato quel si=tema. sia pare at- Jsrcretari . ma non il ministro del 
traver*o difficili sviluppi. Illustra j Bilancio: sjeche viene a cadere 
a 02m passo i vantaggi della t ns 

chiaro. O forse. a un certo mo 
mento. dovendnsi dare a un 
potcnte doroteo un «portaro-
glio 5- importante e non volen-
do correre il rischio di una 
crisi di governo. a un ministro 
fu tollo il portafoslio e in cam-
bio del portafoglio «li venne 
affidata la cura della ricerca 
scientifica? 

Cade un governo e se ne 
fa un altro: e cosi che mini
stro (sempre senza portafo
glio) per la ricerca scientifi
ca divenne un socinlista. Ar-
naudi. Le speranze comincia 
rono a sbocciare in mnlti in-
genui cunri. E Arnaudi obiet-
tivamente. si diede molto da 
fare per trovarc prima una 
sede dove sislemarsi con la 
sua segreteria. po' P e r elabo-
ra re un progetto di legge per 
dare al ministro per la ricer
ca tin portafoglio. II PSI sem
brava impegnato a fondo in 
questa direzione. sembrava 
aver colto il ncsso che vi e 
tra tin certo decoroso svilup 
po della ricerca e la program 
mazione economica. 

Circolarono a quel tempo 
molti abbozzi di progetti di 
legge suH'istituendo ministero: 
furono chiesti pareri a destra 
e a sinistra. Ma il portafoglio 
non venne: forse perehe il go
verno stesso non aveva chiara 
I'idea su come istituirlo. forse 
per la difficolh'i (insuperabi 
le!) che sarebbe derivata dal 
fatto che per istituire questo 
Ministero ad altri Ministeri 
avrebbero dovuto essere sot-
tratti Enti ed Organismi che 
di ricerca si occupano: forse. 
infine. perche il dare un « por
tafoglio •» in piu ai socialist!. 
promuovendo un loro ministro. 
avrebbe rischiato di turbare 
il troppo fragile equilibrio sul 
quale il governo si reggeva. 

vengan tenuti presenti i \alori 
di mcrito e non. poniamo, il 
« colore politico » dei ricercato
ri. Tutto il futuro sviluppo della 
Universita riseliia in tal modo 
di essere gravemente inlluenza-
to e compromesso. Per conclu-
dere: se il go\erno vuole pre 
sentarc una pioposta di legge 
per istituire un Ministero per 
In ricerca Scientifica e Tecno-
logica. lo faccia: ma abbia il 
coraggio di farlo mettendn in 
grado il Parlamento di discute-
ro su un progetto preciso e 
concreto. e non ehiedendouli 
solo, sostan/ialmente. una do-
lega in bianco. 

Che prospetlive ha. d'altra 
parte, il progetto Rubinacci di 
andare in porlo? Non molte, 
crediamo: prima di tutto. per
che non sembra il goveino ab 
bia ancora le idee chiare su 
come i) Ministero della Ricerca 
deve essere impostato. e che 
funzione de \e avere oltre quel
la (sotto un ceito aspetto estre-
mamente importante!) di dare 
a un ministro un portafoglio. 
In secondo luogo. perche nello 
ambito del governo stesso non 
potrnnno non sorgere degli at-
triti (come gin sorsero al tempo 
di Arnaudi) In ter/o luogo (co 
sa questa apparentemente mar-
ginale. ma di peso determinante 
in una certa sottile alchimia) 
perche il polente ministro del-
I'lndustria e Commercio. An-
dreotti. difficilmente tollerera 
che un grosso Elite che dipende 
dal suo ministero. e del quale 
lui stesso e presidente. il CNEN. 
vada a finire nelle mani di un 
Rubinacci qualunque. 

lmpegno e disimpegno: 
L'Espivsso coiilifitKi il suo 
discurso con una intervistu 
di Moravia. Vi si trovano 
tesi vecchie e nuove, che 
fitinno variamente circola-
to iwl dibattito di questi an-
ni e che sono qui state in 
(Iran parte discusse o confu-
late dal nostro giornale. 
Sfrondandn le argomentazio-
n't pi» logore. vediamo co
me Moravia giitdica il s di-
simpegnn v nella situazione 
attuale della nostra lette
ratura. Egli ne distingue 
tre tipi: 

| \ una «i letteratura a idea-
• / loijua, priva di conte-

nuli, purair.ente for mule \ 
che egli ntieni' ^impossibile 
uggt*. perche presupporreb-
be una «soewta esteiutata, 
(lecrepita. cinica e ratjina-
ta ^ efie il neocapitali*mn 
nega con la sua » rolo'itn di 
potenza •>: come .se la so-
cietd italiana si potvssc iden-
ttficare >ic et simplicitor 
con il ncocapitalismo, e non 
recasse ancora in sc. inve-
ce, le tracce di un mondo 
arcaico e arcadico a*sai du 
ro a morire: 

una « letteratura ele-
qiaca t. come accompa-

qnamento del i comproine-i-
so. de/ canformismo e del 
la potenza •>. ben presen'e 
nqqi in Italia E qui siamn 
il'arcordo enn lui: 

2) 

3) 

I 

il < di-iimpcqno * cnine 
<.<• nuovo forma di impe 

t)no J. come letteiiitura di 
nppo^iziane »nn pn'i « Iron 
tale - come neU'iw.mediutn 
dnpniiiierra. ma nperanie 
< den'm il sistciiKi * neoca 
pitali-itico. per apporsi alle 
sue degencraziaiii totalita-
rie; « iiiioco impegnn •», an 
qiunge Moravia, come « ri 
volta » che non ha niente a 
che fare con una cultura 
marxista del tutto impoten 
te ad « opporsi ejjicacemen 
te al neocapitalismo s>. Af 
fermazioni. quelle di Mora
via, davvero temerarie. Non 
pud esservi, oqgi come ien, 
un autentico <• impegno -», 
che non dehha portare con 
•>v uihi cam a ru nUninmi 
ria e che non debba passu-
re. anche se talnra con ten
sions e contraddizioni dram
matiche. attraversn I'espe-
rienza del marxismo. La 
« rii'olfa », quando non si 
nutra di questi molivi idea-
li, 6 sempre sterile e con-
dannata a risolversi in un 
rammodernamento del si-

sterna. 
Ma su questo terreno Mo

ravia ha il diritto di pensar-
la come vuole. Si tratta di 
test personali. perfettamen-
te legittime, come legittima 
c hi loro confutazione da 
parte nostra. Molto meno lo 
sono invece alcune premesse 
v: teoriche» che A/orfit>ia 
enuncia con la disinvoltura 
del « dili'ffniife di genio». 
Gifi una volta lo scrittore 
aveva dato prova di queste 
sue doti prestigiose, scri-
vendo una prefnzione ai 
Promossi sposi die turbo 
mm soltanto VItalia accade-
mica (cosa non troppo diffi
cile. in un priest' come il 
nostra), ma anche la critica 
militunte piii responsabile. 
Certi termini, idee, catego-
rw storiche. Iianno una ro-
busta bibliatvca ideale die-
tin di >•('•. e linn si pud pre-
scniderne imounemente. 

Affermare ml esempio, co 
mc fu Morav'u. che •- popu
list a » i'1 cio che •.<• ricono-
sce nella c/risse popolare 
(.-it-) hi depositaria di di
ritto dei valon m<issimi del-
Vttmunttd ». siqnifica ignora-
re die co^a fu il « populi
sms ^ come movimento idea
le e politico nella Russia 
zarisUi. e che cosa il termi-
»<• <"• pastato a significare 
uqgi uell'accezione corrente 
e corretta: attegq'uimento 
aristacraticn. paternalistico 
e maraliftica sentimentale. 
net confront! del « popolo •» 
come cateqoria sacialmente 
indc'inita e priva comunque 
di ennnotati classisti. Ed e 
altrcttanto ctir'uxo (per usa-
ip un benevolo pn(pmismo) 
riport'ire » I'idea della lette
ratura nazionaie ivwolarp » 
a Stalin, r'umumendola con 
questo frn.se fripir/arin: 
<- contio it cosmopalitismo 
cap'tulista il proletariato 
deve rialzare la bandiera 
della cultura nazionale che 
la borahesia ha lusciato ca 
dere - Moravia dovrebbe 
pur conoscere le vagine di 
Gram set sul « concetto di na
zionale popolare • e sidle 
ragioni del < camttere non 
nazionale pop >laie della let-
leratura italiana ». O qliele 
dobbiamo citare? 

Moravia conclude la sua 
intervista affermando che 
la letteratura pud qia assol-
vere una funzione di op-
posizione al sistema « rifiu-
tando il silenzio ». Ed d vero. 
pttrche il silenzio non sia 
riempito di parole scarsa-
mente attendibili. I 

Gianfranco Ferretti | | 

MED1CINA 

Un problema di tragica attualitd 

Gli antiparassitari uccidono 
anche con processo latente 

Quanti sono i casi di morte per avvelenamento, che sono stati 
attribuiti ad altre cause? 

II Iragico * caso» di Oppido Mamerlina ha drammalicamenle riproposlo il problema degli anti
parassitari a base di esteri fosforici e della loro pericolosita: non si esclude che essi siano la 
causa anche dei mortali awelenamenti nel paese calabrese, pur se le opinioni in proposito son* 
controverse e sono ancora in corso accertamenti. NELLA FOTO: una donna di Oppido Marmertina 
colpita da avvelenamento viene ricoverata in ospedale. 

bioora/,cJie da I«i*n«iife. Figlto «««:« intcrpr«ar,ooe drclla «=sto- ; sto anivcrM.e di bv 
dt un medico, lanno stesso del- r , ' \ » - ° J

a . n . t c f ;m? ' ^ ^ c o e , e di sacasa*. predic 

to dopo la nvolii7.ione: della col 
lettivizzazione negli anm dopo il 
1930; ecc.) pe^a non poco sull'ap 
proccio con la situazione dei col 
cos e dei so\koz, con le posinoni 
a*ei dingenti incontr^ti ecc nel 
senso d: rendere ancor piu diffi
cile un dialogo gia reso aspro da 
dati oggettivi Dumont lamenta. 
spesso. di non avere potuto vede-
re di piu. o quello che voleva 
(il viaggio venne effettuato nel 
1962). I sovietici gli hanno in 
parte risposto. in proposito. pub-
blicando la parte piO documenta-
ta e valida del suo Ubro nel-

menti con conseguenze disastro-e 
su un pae5e che ha i bisogni del-
I'URSS e una realta che chiama 
in causa in modo tutt'altro che 
platonico le responsabilita inter 
nazionah (comprese quelle dejla 
classe operaia dei paesi dell Oc-
cidente capita list ico). Non si pud 
tirore di lungo sa di essa. con un 
bel <se» . per pa^sare subito 
a fare qualche proposta sul rnodo 
di investire mezzi finanziari che 

i centri della sua accumulazio 
ne si trovano. ormai. nell'indu 
stna — I'URSS si acemge oggi 
ad affrontare il problema agnco-
lo dal punto di vista d-M volt^ 
me, della distribuzione e dell'et 
ficienza degli mvestimenti: assai 
minore importanza assumono cer 
ti aspetti della vita contadina che 
lo sviluppo complessivo dell'eco-
nomia e della societa marginaliz-
zano sempre di piu. 

«evoluzione» ri-pctto a qael'n 
della rivoluzione nelle campa [ 
gne. Non gli mancano argomenti J 
concreti. ma quando deve parla | 
re ielle trasformazioni agricole 
necessane in Francia o espone 
un procetto che nmanda al 
2000 ie soiuziom che sareb 
hero necessare ocgi Ora, !e 
rotture determ na'e ne! reai 
nie fondiano. come nel resto 
dti si*:em.i. dall'awcrrto al po 
•ere delle forze socialiste non 
*<vio un i acc.dente» ma scelta 
neoess.ina nelle hnee fondamen 
tali un fatto che cambia qualiM 
tivamente il p-ob!ema a era no 
proprio perche porta in p^imo p i-
no problemi di co«cienza =oc.a!r 
e di pTlecipazioio po!;t-ca dei 
lavoraton. mai affrontati >n a!tr: 
pae-i F.' su q'ie-to terreno che 
sono stati comp uti molti erron 
'clw il Dumont vede con acutez 
za> ed e su que-to terreno che 
b .-osnera cercare 0221 le soluzio 
ni per un'agncoltura sociahsta 
che si sviluppi in aperto e oonti-
nuo confronto con le piu avan 
z.ite espenenze dei paesi non so 
cialisti. 

Renzo Stefanelli 

ni (utopistico?) coordinamen 
to tra ricerca e procramma 
zinne 

Ancora (e per finire. anche 
se moltissime altre osser\azioni 
dovrebbero esser fatte) il pre-
\isto bilancio del nuovo Mini 
<tero (una cinquantina di mi 
liardi nel prossimo quinqucn 
nio). so in cifre assolute. c as 
sai modesto. e rclativamente 
eons ido re vole rispctto alle som 
me stanziate per la ricerca 
ne l lTnhers i t a . tanto piu che 
al nuovo Ministero sj vuol dare 
p<-»si,ibilita di finanziare a sua 
di<crt"7ionc ricerche da svolne 
re ncll'nmhito deH'L*ni\ersita: 
su questi presupposti viene ad 
essere dato un colpo gra*. issimo 
alia autonomia di ricerca nel 
ITnivcrsita. nella quale 1'c-se 
cutivo \er rcbbe ad avere la 
possibility di «orientare * a 
suo piacimento la ricerca see 
cliendo. tra i gruppi di ricer
ca da finanziare (e percio da 
potenziare). quelli «buoni > e 
quelli < cattivi ». senza alcuna 
garanzia che in quests scelta 

Pare che finalmen'.e ci si stia 
accorgendo che gli antipara-si 
tan a ba=e di esteri fo*for:ci 
=ono p:u'to<to penco'o-i Per=.no 
1 m-ni*tn si -f»no -comolati pcT 

av\ertire 1 c.ttadini ita.ani CTO 
la fr.itta e la terdura vanno !a 
vale ace iratamente prima di es 
sere consnmate. Una valata/ione 
piuttosto sommana ci permette 
di d re che, :n Ital.a. «ono morte 
alcune cent:na;3 di per^oit p<T 
intos^icazione da esten fosfonci. 
Questa cifra aumentereNbe molto 
-e tenes=imo con'.o dei ca-i i' 
t into--icazione la'en'e » Infitti. 
non ^empre z^ e-'( n fo-fo-.ci 
uccidono immediatamente: anzi, 
rella mace.or pirte dei ca-i 1 a." 
^eenamen'.o ha on mdamt-n'o 
molto protratto nel 'eTipo. con 
- r'nrrv. che venjono ^ovente it 
tr.b 1 ti ad un'a.tra fo-ma mor 
b\>-a D. *o'..:o -ono ir.tc"e-sa*i 
tl fecato e < roii. e la more 
chr ne ^ez.ie vene attr-bui'a a.i 
panto i ^:eneraz!one o d'-fon 
z.one d: q^e^t: o^cani F. q i n t ' 
imr>o<eibi:e determ nare con una 
certa *p;>ro«- m 1/ one q-imli -• » 
no 1 ca-i di morte provocati dal 
Parathion o da prodotti ^imilan 
Le vittime r.on sono soltanto tra 
1 consumaton di frutta. ma so 
prattutto tra gli agncolton che 
manipolano questi potenti veleni: 
molto spesso si tiatta di perso-

na.e s.orna c o c le c<-*i v.ene 
aviertito deli a per.colo-ita dei 
prodotti che man:pola Anche -e 
u-a tutte !e precatiz oni. una nv-
n.rr.a p,\ne del i t k n c cntrera 
nel sio orcin.^mo e. -ommando^i 
ad altre d>>-i ij~ce--.%e. pio por
tare :n breve al! 'n-:a irar^i di 
un q'iadro morbo-o che porta 
alia rnorte. 

(^.•e--; t -'on fo-fo- ci =ono ; 
pii po'enti a.'Vip »rj--. 'an (mora 
trovati dal!a chm.ca. Ci si chio 
de a q it-to p mm ^e sia or>po-
t .no u» ir'.i la'o t.-^' ia li>ro r>i* 
r.coo-i'a t ' » e di *• ch e le «. 
una «»-\f-r -- ma reco'amenta 
z:one *'ilia lordo veniita e sul 
loro u-o Co sarebbe. come e in 
realta po-«'bile in una nazione in 
cm nil asnco'mr, fo-iero opportu 
naoifntc i-tni.t: «u'.!e tecniche 
antipara*-.tar:e e lo Stato sorve 
2'.; i--t lccara1 iTwmte ! o--t-r\ n 
za di norrre e leC3i: da no; le 
co-o vi tno ben 1 •.i-r-imente. co 
rre pjrtropoo -, e v.-'o e -1 con 
• nua a vedere t'itt: 1 gionr 
Inoltre. 2I1 e-'en fo-fonci sono 
proilotti da grandi imprt-e ch: 
m.che. che ne detenzono pratica 
merte il monopo.:o: e ovvio che 
queste imprese non abbiano molto 
p accre che l'u*o dei loro prodotti 
venga limitato. 

E e'e di piu. L'irrorazione con 
queste sostanze dovrebbe a n * 

n re quando 1 fru'.ti e le verdunf 
-ono antora acerbi: a que»to sta-
d (» di SVIIUJ>;K) la pianta as.-orhe 
u n p irte d'-H'm-etticida e la eli-
mn.i nel giro i: > 15 it:-rni. Un'al-
tra parte rimine depo-itata sul 
fritto. e pian piano v.ene allon-
tanata daah aaenti a'mosfenci. 
L"na b.iona la.ata prima del con-
-umo. o mezl.o pr.ma della ven 
dita al minim. to?!ierebbe ogn' 
e-.entj.ile r« -d io Que-ta pras^i 
dovrebbe e>-ere Tunica: invec*. 
re'le zone in cm non esiston') 
ti.n.i7/;iii e fr.gonferi per la 
con=<Tvaz.one dei vegetal], da al-
cuni anm e imal-o I'uso di irro-
rare 1 prodotti alia maturazione. 
a lo <copo di evitare che si svi-
lippno para-siti nel periodo in-
tercorrtnte tra il raccolto e la 
ven I ta 
Sono mm, decenm che si conosce 
li penco!o>ita di certe sostanze 
u-atf e-tt-amer/e in agricoltura 
e hreramen'o vendute; sono an-
n: decenm che in congressi scien-
tifici viene trattato l'argomento • 
•=: pro;wnaono misure protettive 
sia degli agncoltori. che dei con
sumaton: basterebbe che si t* 
nes-e conto di quanto si e fatto 
in proposito in altri paesi e di 
quarto valenti studiosi italiani 
propongono da anni. 

Sergio Ghht 
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