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LETTERATURA 

UN ROMANZO Dl CHIARA 

Tace «il balordo» 
ma non e muto 

La « lingua mailre », come cli 
solito «i dice, ampliala da quel-
la die itiscgnano e die si Irova 
nei dizinuuri, per quanto am-
pia, per quanto simile a un 
oceano, e solo un fnnnmento 
fro i tanli mezzi di rui I'liomo 
dispone per eomunirare con gli 
allri uoinini. No n e lullo, an-
file se d.'i I'illtisione die possa 
•lir lutlu: liasla supi-rla usare, 
avrehho dcllo Crore sulla grin 
dei \ooilii rctori. i quali poi la 
\olevano rhiara e propria, ma-
g.iri varia, cidorilo. rfficace. 
Onanli) piu ci allonlaniamo dal-
la visione gerardiicn die la re-
liuioiii; callolica nveva coMrui-
io, |ioneiido al verlire I'inffilli-
liilila di\ina e alia base la mi-
M-ria c il disordine dell'iiomo 
(non e pin solo l.i srienza, ma 
indie la slessa rillessione reli
g ion, a rontcslare og«i le nien-
/.ogno del vrrdiio iimanesimo), 
lanto piu cade il milo delta 

« parola t>, acquisita una volla 
per tulte. tanto piu si nderma 
il bisogno di rid a re ogni volta 
il fligniflcato proprio alia paro
la die serva a comunieare dav-
vero. Torso abhiumo scoperlo 
die la parola e come la liberta: 
non si conquisla una volta per 
sempre. 

Di lullo questo discorso, die 
oggi vieue distorto dallVbrieta 
delle seoperte linguistiriie, un 
personaggio rmblemalico po-
treblie essere / / hnlnnlo, prnta-
gonislu deiroiiioniiiio roman/o 
grottest-o cli I'iero Cliiara (eil. 
Mondadori). Y' un personaggio, 
infalli, die non parla, c non 
perche sia muto. Parla in mil-
sica, riot- in una lingua die ten-
de a una maggiore ampie//a 
e, insieme, a mm piu sevrra per-
fezione fornale. Oreorre ilire 
die Chiara rnrroiila lullo que
sto con la tranquilla semplicit.'i 
finora osservala negli allri suoi 
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Una mostra alia Biblioteca Comunale di Milano 

LA VITA 
DI KAFKA 

^ w - ^ . r v ^ r w v N / v 

Dal 23 magyio * aperta al 
pubblico (fino al 4 giugno), 
presso la Biblioteca Comunale 
di Milano, una interessante mo
stra dedicata a Franz Kafka, 
che gia e stata presenlata in 
altre cilia italiane. Ne sono 
promotrici la Biblioteca Co
munale stessa e la Biblioteca 
Germanica. La mostra, alle-
stita dall'editore Klaus Wagen-
bach per incarico dell'Accade-
mia delle arti di Berlino, com-
prende fotografie, manoscritti 

ed altri document! sulto scrit-
tore; il materiale e diviso se-
condo quest! period! della vita 
di Kafka: casa paterna, scuo-
la e universita, professione, 
viaggi, I'amore per Milena, il 
sanatorio, e gli ultiml anni f i 
no alia morte. 

NcIIe foto: (sopra) Kafka 
studente; (sotto) una veduta 
del sanatorio Matlarhaza a Ta-
transke Mall iary, dove Kafka 
rimase tra la fine del 1920 e 
il 1921. 

DICETTE 
PULICINELLA • • • 

In «Dicette Pulicinella... > (SU-
• a editore. L 3000). Giovanni Tuc 
ci compie una ncerca di antropo 
logia culturale sulla Campania. 
attraverso un'attenta analisi di 
speciali forme proverb) all del tin 
guaggio parlato. Sulle orme di 
Archer Taylor. Tuca colloca den 
tro la fenoroenologia del < welle
nsmo* le particoian espressioni 
popolan di cut si occupa. (« Wei 
lerismo» e dcnvazione dal pa 
tronimico del personaggio dicken 
siano Sam Weller. che in « Pick 
wick Papers • fa largo uso di 
particoian espressioni idiomati 
che). Lo studioso napoletano rile 
va che il wellensmo cesprime 
una speciale maniera di narra-
tione che riporta 0 pensiero di 
altre persone col manifesto biso-
mm di un sostegno, di un avallo*. 

In genere. un wellensmo (o pro-
verbio apologico) e formato da 
due parti («Disse la !uccio:a: an-
ch*io faccio luce >), o da tre 
(< TutU sono uorrnni. diceva la 
suora. e baciava U prete >). Ncl 
la sua indagine. Tucci sottobnea 
< il particolare valore di natura 
psicologica che si deve attnbui-
re al wellensmo per intendere 
appieno la sua significazione con-
cettuale». A conclusione dei 230 
wellensmi anahzzati, nel libro 
si legge anche un lucido saggio 
sulla cultura popolare della Cam
pania, i cud elementi di foodo, 
risultano essere < Talimentazione. 
il denaro, la famiglia. la creden-
za nel destino, fl lavoro. U re-
u'giositi*. 

«. I. t. 

libri. Oatenta quasi una forma-
zione letteraria rollcgata, eon 
un sallo prodigioso sulle espc-
rienze recenti. ad antiehi no-
vellieri di derivazioue bot-t-uc-
eesea, arguli e ilari osservaton 
del primo costume borglicse ap-
pena uscilo dalla diiusa servi-
lu morale o a volte allcgra-
mente enmpiaciuti eonlro la mo
rale, gia alle soglie ilella riltel-
lione lilicrliiia. II suo metodo e 
solirio, quasi da disegno. Per di 
piu non sembru allaito disposto 
ai tanli diseorsi siiH'impossibi-
lila di narrare, sol Iramonlo del 
personaggio, snl logorio e snl-
I'impraliealiilila dei verdd me/-
zi espressivi. I letlori die ri-
eordano / / piallii pi mine e /.« 
spnrtizioiir, Bnuno eli'egli insi-
sle proprio siiUVree/innalila dei 
personaggi e delle luro a\ven
ture, iiiqiintlniudoli per giunla 
ill tin paesaggio d'e«trema pro-
\iiicia. al confirm italiano sulla 
Svi/zera, nel hi grigia banaliia 
dove ogui ccieziime acqiiisla ri-
lievo. II dip polrelibe dipen-
dere da quell'oreediio di l)ii»-
nisio die e, nella sua strutluru 
sfacceiKldia, I'ahitiidine alia 
rhiacdiiera da ealTe, ICLO del 

petlegohv/o dilluso da qurlli 
die intiligono il loin i-ompia-
eersi nella disgrazia degli allri. 
II eaffe e un luogo prixilegiato 
della narraliva di Chiara. .Ma 
non lullo viene di l i . I.a di^gra-
zia altrui, per eosi diie, e pro
prio un i-jso iiuoiisiielo nei -uoi 
libri, andie se d.ill'altra parte 
la diiaediiera sta \isile in ag-
gnnlo t- uon risparmia eolpi n»> 
per Manaila i\C- per farla eorrere 
sotto gli ool i i di luiii. 

Seeondo earaltere. aeeauto al
ia Tedella per il luogo e le alii-
liidini locali, e la fedella a una 
tlimensione temporalc. Kssa e 
ilala dal rirordo degli anni in 
eui il fasiismo. uicrilrc arroven-
lava le av\enture inlerna/ionali, 
congelava all inienio aride vio-
lenze e aliiluilini da caporale di 
giornala. Di li comineia andie 
la virenda del Hnlnnlo K* un 
omareio grande p grosso il mae
stro Itordigoni, allezza l.«)8, [>e-
so MO chili: « smlinnlc ili uir-
nc, sacche ili grnsso il'inciilcoln-
hile consislensn, curdonnle di 
Innlo e spessore incrcilihile dl 
coliche. HHtlerinlizznvnno in lui 
una forma che truppn facilmcn-
lc pnlcva de/inirxi mostrnnsa ». 
<Jueslo personaggio di Itahelais 
e pero asseule: inlonio a se 
diffonde un silenzio die gli al
lri possono inlerprelare come 
xogliono. Itefrattario e eandido 
come un gigli'o. all'iniiocenle al-
tribuiseono un hrulto vizio 
« particolare », e la polizia fa-
scista lo gpediscc al confino in 
un paesino meriilionale die, per 
fortuna del a moslro n, c acro-
glienie e pagano quanto I'nl-
Iro, sulla riva del lago, e ver-
niciato di feroce moralismo. 
Itonligotii perde lullo, figlie e 
lavorn, fino alle valigie durante 
il viaggio. Non penle se slcsso 
c lo spessore aiilosufficionte del 
silenzio nel quale si muove I'or-
dine ideale «lella musira. Se 
ncl pacse del nord era consi-
derato appena into strimpella-
lore di pianoforte, nel suil a 
poro a poro i suoi lalenli si r i-
velano. dirige banile e orche-
stre. Dnpo lo sbarco a Salerno. 
lo scopre un nfficinle america-
no, e il macslro risale la peni-
sola da liberalore. dielro lavan-
zala alleala. a soon di fanfare. 
Cosi ricapita nel pae*ino «rori-
gine e quesia volla In siluazio-
ne si rovesria. e aecolto rnn 
grandi onori come « persegui-
tato antifasri«la n. elclto sinda-
co e dirige la popolazionc co
me una hanila. d.indo fiato e pa
rola a tutli. meltendoli in ar-
monia ln«nmmi. il balordo o 
deficienle n s\anito ri%ela una 
saggezza esemplare dal suo si
lenzio di Hndda. Invano. pero. 
arrivalo in punto di mortc. ten
ia di Iradurre qnella saggezza 
in parole: dalle labbra gli sfug-
gono p rover hi da inlerprelare. 
per giunla proverbi corro«i dal
la diffirnlla di eomunirare agli 
allri quelln rh'e dentro: nel si
lenzio la musira e perfella; nel
la parola e piena di steeche. 

La vena malinconira che per-
corre il grolteseo di Chiara. 
qnesla volla e piu rhe visibi-
le. in una moralila troppo sro-
perla. Qnesla nuova « lellera 
dalla monlagna» e dellala da 
un'ambizione che fa preripilarr 
il racconlo nel dilalar«i della 
iperbole. Kra piariuia. nei pre
cedent! racconli. sperie nella 
Spartizinnr, qncIIVsatla mi«nra 
che collorava le fignrine pro
vincial! nel loro presepe scon-
sacrato Irovando per ciascuna 
molivazioni atlenlamenle ripre-
se dal rralismo deirambienle. 
I^i ricerca di una dimen«ione 
slorira piu ampia trova qui so-
lazioni favolosr congegnale co
me raccordi fra visioni gia no
te. Si precipila nell>va«ione del 
simbolo, soprallntto nella parte 
finale, Giacche le qualila per 
snscilare simpatia e interesse nel 
lellore Chiara !e conferma e 
ritrova almeno in due momenti: 
quando ridisegna i personaggi 
del too paesino snl lago e nel 
dialogo magistrate fra il silen
zio deH'omaecio, tednto sotto 
Talbero aecolare, e la enrio-
•ita ritpeitoH della gente — 
anche we on po' indistinta — 
dell'altro paesino, nel meri-
dione, 

M k h t f o Rago 

LETTERA M MOSCA 

VISITA A UN INTERESSANTE 
ARTISTA DELLA NUOVA 

GENERAZIONE SOVIETICA 

I RITRATTI DI M0GHILEVSKI 
A destra: Yu-
ra Moghilev-
ski: c II gio-
vane fisico di 
Dubna > 

MOSCA, maggio 
/ / rischio piu serio che possa eorrere oggi un pit-

tore a Mosca e torse quello di dip'mgere, senza render-
sene conto, quadri di trenta-quaranta anni or sono, 
con la convinzione, magar'x. di mettere, cosi jacendo. alle strette 
tutti coloro — ce ne ancora qualcuno — die contimtano imper-
territi a Uionare contra il « modernismo » degli anni fra le due 
guerre. Guai a premiere sul serio questi iw(]Uardi t antimndernisti »: e'e il 
rischio di lasciarsi travcinarp in nn'avventura inutile c dispprata. di rispon 
dere aU'accademia delta rctorica strapaesana del « ritratto di colcofianfi otti-
mixta * cadendo nella desolata provincia dei «quaranta anni dnpo » Ce d 
rischio — soprattutto —di huttare dalla finpstra. interne allp cartnline illustrate. 
anche quel discorso sulla fumione. sulla responsabililn del ptttore e delta 
pittura. che e sicuramente aliuale e che e in qran parte da recupcrare. non 
solo nell'Uniane Sometica lura Moqhdpvski non corre questo riscliio. Lo ha 
aiidato, e lo aiuta. forse. una lunqa attivita di grafico Chiariamo meqlin il 
pensiero. U lavoro dei grafici finisce sm manifesti di strada: da qui Vesigenza 
di un segno non naturalistico, aperto all'utilizzazione di schemi e di formule 
che. indipendentemente dalla loro oriqine qrecoantica od egizia. informale o 

A sinistra: 
Yura Moghi-
levski: « Ri
tratto della 
poetessa Bel
la Akmaduli-
na 

SCIENZA 

Due opere americane sull'educazione sessuale 

Come dire al bambino che 
non I'ha portato la cicogna 

« l l miracolo della vi ta» e «Come comineia la vita» offrono una 
informazione seria, coraggiosa e scientifica di grande utilita 

E' recente la traduzione di 
due opere americane accurata 
mente preparate per Tinforma 
zione sessuale da darsi ai ra 
gazzi. e che si raccomandano 
come due tra le mighori uscite 
in questi anni ad arricchire la 
disponibilita ormai abbastanza 
vasta di scritti di questo tipo 
(Milton I. Levine. Jean H. 
Selgmann 11 miracolo della vi
ta, Longanesi 1966. pagg 115. 
L. 1200; Jules Power Come co 
mmaa la vita. Bompiam 1967. 
pagg. 94. L. 1.800) Cio che li 
eontraddistingue e il metodo 
dell'esposizione. che ricalca in 
ambedue il medesimo schema. 
con qualche differenza che li 
rende complementari. I I metodo 
e da raccomandarsi. sia detto 
senza nessuna intenzione di 
fare dei paradossi. proprio per 
quella che potrebbe apparire 
un incompletezza. E* noto in 
fatti che un numero piuttosto 
grande di fautori deU'educazio-
ne sessuale manifestano preoc 
cupazioni circa il poricolo di 
formarsi esclusivamrnte o trop
po a lungo sugh aspctti biolo 
gici a danno di quelli affetti \ i 
senza i quali I'educazione non 
pud essere completa. E* vero 
Quegli aspetti possono e devono 
essere tenuti present! in ogni 
fase e in ogni momento della 
educazione. sessuale o no. ma 
sta il fatto che I'informazione 
seria. coraggiosa. scientifica ci 
vuole e non contraddice per 
nulla, ma aiuta e rende possi 
bili tutti gli altri momenti. 

I bambini saranno tanto me 
glio educati sessualmente quan 
to piu vedranno i genitori le 
gati da un amore sincero e 
intense la loro maturazione 
sessuale 6 solo un aspetto della 
formazione personale. ma se 
continuano a vivere con geni 
tori che si amano e li amano 
ma che intanto non danno loro 
un'informazione efflcace su 
questi problemi. e se la scuola 
non interviene a completarla. 
la maturazione personale ne 
soffr*. 

Ora i due volumetti sono so
prattutto e quasi esclusivamen-
te redatti in termini di biologia: 
poiche la vita comineia dalla 
vita (Levine e Selgmann intro 
dueono cenni sugh espenmenti 
di Redi e Spallanzani) si tratta 
di mostrare come la vita si 
forma e si sviluppa ai vari 
livelli di organizzazione. dagli 
esseri monocellulari alluomo 
Ci sono fotografie e grafici. piu 
suggestive le illustrazioni. 
< poetiche » ma senza ipocrisia 
nel libro di Bompiam. molto 
utili in ambedue. Un solo esem 
pio: il grafico sulle somighanze 
fra cli embrioni di un polio, un 
pesce. una mucca e quello del 
I'uomo che troviamo in tutt'e 
due i lavori. e una lezione di 
sctenze dilTicilmente dimentica-
bile. Ragazzi di otto dieci anni 
con I'aiuto di un adulto intelli 
gente e non inibito. e preadole 
scenti senza bisogno di nessuno 
hanno a disposizione due piccoh 
«trattati > scritti con un lin 
guaggio chiaro. dai quali trag 
gono un quadro completo dei 
fenomeni della vita nei loro 
aspetti anatomici e fisiologic. 
con la nomenclatura esatta (e 
tanto di glossario in Levine e 
Selgmann) e senza reticenze. 

AI punto giusto. e senza dedi 
carvi uno spazio eccessivo. si 
rimarca la differenza tra I'uo 
mo e gli altri animali: nel 
I'uomo la procreazione e. o pud 
essere. volontana e I'attivita 
sessuale implica un intervento 
della ragione. delta sensibilita 
e deiraffettivita. E basta. Se si 
insistesse oltre, si ruberebbe 
spazio, poniamo. alle succinte 
nozioni di genetica e di embrio 
logia che in questo caso sono 
assai piu utili. essendo la prima 
volta che si parla con tanta 
chiarezza, in libri dedicati ai 
ragazzi, non solo di spermato-
zoi e ovocellule. di polluzioni e 
c id i mestruaJJ. ma anche di 
crumoaomi e geni, di Mendel 
e delle sue leggi, del perche 
si somiglia ai genitori o in certe 
famif l ie nascooo i femeUi • 

in altre no. quanto dura la gra-
vidanza nelle varie specie e 
quanti figli possono nascere ad 
ogni gravidanza (va da se che 
sono notizie ignorate da moltis 
simi genitori e da molti inse-
gnanti: una lettura utile anche 
per loro. indipendentemente 
dalla funzione educativa) 

Ripetiamolo per non esser 
fraintesi: da libri come questi 
non \iene tutta I'educazione 
sessuale. ma la loro lettura e 
indispensabile II prof Qtiadno. 
nella presentazione di Come en 
mmcia la vita, affronla di pa* 
<^iggio un altro argomento cru 
ciale: quando dare 1'informa 
zione? Anche qui i pareri sono 
discordi: e'e chi dice che si 
deve solo nspondere alle do-
mande e chi sostiene che se le 
domande tardano a venire - e 
pud gia essere I'effetto di una 
forma d'inibizione — si deve 
prendere 1'iniziativa I I presen 
tatore e di quest'ultimo avviso. 
«J lia ragione. Ugualmente ha 
ragionc il prof. Fagioli. presen 
tatore del Miracolo della vita. 
quando con tutta franchezza 
scrive: < Debbo confessare io 
stesso che se a\essi dovuto vol 
garizzare a mio figho tutte le 
nozioni di questo libro. mi sarei 
sentito. ad alcune svolte. piut 
tosto imbarazzato: dirgli insom 
ma che anche lui. come tutti. e 
il frutto occasionale d una co
pula. mi sarebbe sembrato la 
offerta di un boccone indigesto 
E si misuri da questo la nostra 
deteriore ipocrisia ». 

Un'ultima osservazione: il 
prof. Quadrio e libero docente 
all'Universita cattolica e la bi 
bliograha italiana posta in ap 
pendice al libro di Bompiam 
comprende quasi tutte opere 
cattoliche. E' una bibliografia 
incompleta. ma e ugualmente 
un fatto signiflcativo. Di questo 
pero si parlera ancora. 

Giorgio Bini 

astratta. 900 od « op». serva-
no a parlare all'uomo. a tra-
smettere una informazione o 
un messagqio. Una « storia del 
manifesto sorietico * — pa-
rallela a quella della pittura 
maggiore — potrebbe permet-
terci forse di indicare come e 
pp' he, nella grafica, gli arti 
sti sovietici cosi di frequente 
siano riusciti, meglio clip tip 
gli altri «generi J>, a salva-
guardare quella particolare 
concentrazione dell' impegno. 
che e alia base del t realismo 
socialista * e ad inrenlare, in
sieme, forme nuove. 

Ma torniamo a Moghilevski. 
uno dei piu interessanti arti-
sti sovietici di oqqi. II suo stu 
dio e tappezzato di manifesti 
teatrali e cinematografici (per 
le opere di Majakovski. Brecht. 
Chaplin) e basta una occhiata 
per vederp come, anche il lavo 
ro « su commissione » qli ser
va per continuare un comples-
so. artirolatn, difficile discorso 
sull'unmo del nostro tempo 

Eccn cosi il < Majakovski * 
del 1959 — popolarissimo oggi 
nell'URSS perche e stato stam-
pato in decine di migltaia di 
enpie — il <t Landau » del 19G1, 
tL'attore Mihoels*. la tRivolu-
zionaria polacca >. <r Aragon >. 
il *Giovane fisico*. E' una se-
rie di ritratti tutt'altro che 
conclusa (proprio in queste set-
timane Moghilevski sta lavo-
rando ad un c Gutluso >) ma 
che gia rivela I'obbiettivo am-
bizioso di proporre una sorla 
di «galleria dt contempora-
nei >, un gruppo di vnlti col-
legatt tra loro non dal caso ma 
da una enmune carica dram 
matica portata alia luce attra 
verso un Ivnqo lavoro di ricer
ca sul personaggio Cosi il < li
noleum » di Majakovski, il ri 
tratto della pittrice L.K.. il vol 
to. perfino. cosi * ntiora qene-
razione * del giovane fisico di 
Dubna L'arttsta ha tmparato 
ad affrontare i personagqi da 
un maestro d'eccezione. Eisen 
stem col quale Moghilevski e 
rissutn durante i primi anni 
di guerra ad Alma Ata. dove 
il regista stava qirando *lvan 
il terribile >. / / pittore areva 
allora 15 anni e lo colpi il n-
gore col quale Eisenstein — fra 
una ripresa e Valtra del film 
— si dedicava alio studio del 
Viconografia russa. dei seqni 
che la vita imprime sm rolti 
deqlt uomim. E fu anche colpi 
to per lo studio parallelo che. 
pensando at personagqi del 
suo than*, Eisenstein faceva 
allora su El Greco Cost a po-
co a poco si delineano tutti i 
punti di riferimenlo per in
tendere Moqhilevski. 

Va detto ancora. pero. che tl 
discorso avvialo dal grafico 
viene covtinuato e completato 
dal pittore. Pensiamo al ritral 
to di Evtuscenko; le mani 
in tasca, il volto, apparente 
mente senza drammi, di « ra-
gazzo per bene > e «moder 
no >, altissimo come un eroe da 
cartellone pubblicttario o un 
t protagonusta > di un film a 
colori, il poeta e per Moghi
levski, uno dei simboli della 
generazione di oggi. ma non ne 
i perd la cosciema critica. Tut
te le sue simpatie vanno sem-
mat al < giovane fisico di Dub
na >, ad alcune figure fern' 
minili bloccate in uno sguar-

do che, pur essendo meno spa 
valdo. ha tuttavia una ben al-
tra forza. Accanto ai <t ritratti 
critici ». Moghilevski ha poi 
una serie di tele che richiama-
no subito alia mente I'avan 
quardia russa filtrata e rivis-
suta. in un dialogo continito con 
i protaqonisti delta pittura di 
oqgi. Eccn <t Rosso e npro». 
il tCampot — esposti a Dub 
na npl 19G2 — e altre tele pin 
recenti nve i colori ritrovano. 
da soli, una loro funzione 
drammatica. II pittore parla di 
questi suoi lavori come di sem-
plici appunti portati avanti non 
per le mostrc ma soltanto per 
continuare a s.studiar pittura*. 
Ma in realta sembra a noi che 
i risultati vadano al di la di 
una semplice esercitazione e 
alia ormai prossima «mostra 
del cinquantenarin » conrerra , 
dunque farp attenzinne alia 
parete di Moqhilevski. grafico 
ma anche pittore. 

Adriano Guerra 

Mosca 

Relazione 
di Novicenko 
al Congresso 
degli scrittori 

GIUNTA LA DELEGAZIONE 

ITALIANA COM POSTA DA 

CARLO L E V I , V IGORELL I , 

SALINARI E RIPELLINO 

MOSCA. 23 
II congress d«3li sentton e 

continuato oggi al Palazzo del 
Cremlino con ,'e relazioni sulle 
cntiche e la storia letteraria e 
S'jll'attivitj mtemazionale dei 
letterati sovietici Nella tarda 
"^rata di leri era giunta a Mosca 
la de!e?azione italiana. compren 
dente Carlo Le\i . Giancarlo Vi-
eorelli. Carlo Salman e Ange'o 
Mina R:oe:iino 

Tra !e relazioni d: ogs?i segna-
Uamo in particolare quella di No
vicenko che si e particolarmente 
d ffusa all'inizio suile iniziatue 
prese per elimmare le con-esuen-
7e noci\e del culto della perso
nalia nei campo della letteratu-
ra. Novicenko ha poi npetuto le 
na>e c cntiche paraUele» alle 
1ue nviste c Novi Mi r» e e Ok-
tiabr ». invitando i critici a man-
tenersi feden ad una visione or-
gamca. non unilateral nella 
realta, e a tottare contro < !e 
correnu modernistiche della cui 
tura borghese>. 

Novicenko ha poi preso posizio-
ne contro le < assurde conce-
zioru entimarxiste attorno ai 
problemi della letteratura e del-
rarte propugnate dal gruppo di 
Mao> ed ha difeso la critica so-
vietica dall'accusa di essere 
cprecipitata nella palude del r t -
visioniiroo >. 

L'ultima lezione del 

ciclo di sludi a Torino 

II concetto 
di egemonia 

in Gramsci 

La relazione di Badaloni e 
gli inferventi di Gruppi, 
Riccardo Lombardi e Bobbio 

Dal nostro inviato 
TORINO. 2J 

Gramsci e tl pwhlvma della 
cocmoma. uno dei moint'iili piu 
articokiti e comi>'e*si della ricer
ca del tconco comumsta, il pun
to al quale "si riannodano le in-
daaini sul I'arttlo, sul rajiporto 
Vartito classp. sunU uitclh'ttuali. 
sul « (>loc'co ^torico ».* que.\to era 
il tenia dell'ultnna serata del 
ciclo ded'eato ad Antomo dram-
sci. relatorc il professor Sh'nla 
Badaloni dellUnnervia <h Pi\<i. 
Sono vitervenuti nel ililxitlila. 
pre.swduto da Franco Fern, ><• 
gretarto dell'lstdutn Gramsci. I.u 
ciano Gruppi. Riccardo I.ombardi 
e Xorherto lloblno. 

IntriHlucendo la discu^^ione. 
Fianco Antnmcelli Ua tentato un 
prima hilancio dele \crate ton 
ri<'si. \ottnlineawln In s1or:o m 
ciM1 cmnptuto (anche attrai erso 
l intervento di pit) interloculnri 
ili direr^o orwntanwnto politico e 
i(leoloi)ico) di sottrcirre Grainsct 
alia leaoenda. per un rer^o, di 
(lefinirne senza ritltizione e umla 
teralitd la lezione come pain 
momo della cultura e del'a politi
co contemporanee. per Valtro 

Almeno tre gruppi di prohle 
mi — ha detto liadalnm — sono 
da esamuiarc in relazione al cn-
stituimi. nell'arco della rifle^\io 
ne oram^ciana. de'la nnzione di 
et/emoma 

II primo rmuarda la cosuldetta 
« ro'onlri colletttra *. come stru 
mento r/i iiifi'rrc/i(o nella stnria 
m arado di modificare le con-
dizioni di iletermmalczza, di il-
liberta nelle quali I'uomo si tro 
va a operare. co^trctta da s;»'Ci-
fici rapporti di prnduz'onc F,' 
questo tl tema dcll'in'crvcnlit 
ilell'uomo net confronti ile'la sto 
na (e della natura)' i/ tenia del
la « pros-s-t » 

La stessa nozione dt « hlocco 
storico * sta ad indicare clip il 
momento della deternunatezza 
deve essere inicsttto dal mor>-
mento politico, dalla formazione. 
attraverso la cosctenza. d"lla vo 
lon/fi coUetttva 

Perche i( h'occo stonco si at 
tut e necessavo the alle (IONSI/II 

Itlri del * nuoi o * tttitlttrdfi' nel 
la cnsi dei rapporti sot tali vr<' 
e.si.stenti faccia riscnntro una ' vo 
lontd s> in grado (It a^sumere 
come tmpenno politico sm-iale e 
tradurre nella storia ta'i rio<;«i 
hihtd 

Terzo gruppo d> proh'emt «' 
quello che rmuarda oh stnimc'Ht 
ucr la realizzazione delta siyr'a 
nuova. piii avanza'a Questi s'ni 
menti sono le cla-^si (operni e 
contadun. seeondo la formula 
lennvana) ma — o qui Gramsci 
va oltre lo stesso Lenin — in una 
societd civile comp'essa e art> 
cnlata conic quella dellFuropa 
occtdentale. la lotta nvoltizm 
nana non si esaurtsce m mm 
scontro o in un'azmne rap da e 
vmlenla. ma & Itmaa e d'flic le. 
deve saper passnre per la enn 
qui.sta del « consensu s di altri 
strati della sncietd. L'eocmonm 
come mezzo del consenso e p T 
Gramsci i( meliulo della nto'u 
zione. 

Sut carattert del parttlo poli't 
co in Gramsci. in rappnrlo at h 
neamenli del conceVo dt eaemo 
ma. e tntervenulo Luciano C;rt/;> 
pi_ 7/ Partita, ha ncordato Grup 
pt. e jx'r Gramsci i' momento 
in cut cosctenza e volnnta s-t nr 
aantzzano in vi*1a <te'la tras'nr-
mazione della soc-eld: senza tl 
Partita coscienza e i olonta col 
lettiva reslano moperanti Qui 
Gramsci si riallaccia a Len"i 
ma attraverso un cammmo tutt'al 
tro che rapido e apevole 

Intervcnendo brevemente. Rtc 
cardo Lombardi si e posto la 
domanda se t'e'ahnraztonc (/ram 
sciana possa consulerarst come 
una tccmca di pntere utilizzabi 
le anche da pxirte di forze cm 
quel1 a claborazione non era de 
stinata. Si deve — seeondo I/im 
hardt — Tispowiere ncgcitit amen 
1c a questa dnmnnda: tl fi'orro 
storico non e soltanto t etietnii 
ma corazzata *. 6 consapeiolrzz.i 
dt un compito str,r co da ns-r>l-
vere. di una direzune lunqo a 
quale impepnarsi 

IM quesUone drqh intcUel'ual' 
<* state affrnntata. a cfrinu\W,i<' 
della serata. da \nrherto Bob 
bio Si tratta dt un prntilemn 
fondamentale — ha detto P.ohb '• 
— strettamente coinciso n' temn 
della epemoma (dflla qtta'e oh 
tntellettuah sono protapom-ti) r 
a quello del Partita lemnista (d-
retto dai tcortci. daah intellei 
luali) 11 modo m cm Gramsci 
ha affrontato ta'e terna ah con 
ferisce nella tradtiione teonca 
mam.sta una posiztone Sinaolare 
Gh \nte\lelluah sono per lui nnn 
soltanto i teor:a. ma tutti t 
c funzionari della sovrastnttura ». 
fuffi coloro cioe che producono 
ed esercitano le tecmche del con-
sen so 

11 rapporto intellcttuali momen
ta ideo'oa co gh consenle di ri 
condurre la funzione dell'mtel-
lettua'e al contcsto della lotta 
delle classr. hattendo in breccia 
quanti. nell'Europa dealt anni 
trenta nel momento in cm da 
Juhen Benda al Mannheim di 
« Ideo'oQia e Utopia > la questio-
r.e degli mtclletluali venna po
sta in termini drammatia. ten 
devano ad eluderne il comtenulo 
di classe, affermando (Benda) 
che I'tntellettuale non deve por-
si al *emzio della politico, ma 
solo salvaauardarc i sacri valo-
n o (Mannheim) che Vintelletlua-
le deve elaborare stntesi ideolo-
gtche al di sopra delle classi m 
conftitto. 

Proprio una posizwne del ge
nere Gramsci cnt cava in Cro-
ce. svelando sotto la sua prelesa 
funzione di mediatore fra le parti 
in lotta. il suo farsi interprete 
di interessi di classe 

Ma non soltanto questo — ha 
detto Bobbio — ci ha xnsegnato 
Gramsci. Egli ci ha insegnato 
anche che esistono intellcttuali 
«buoni» (la cui ricerca e fon 
data sulla c critica >) e in-
tellettuali « cattivi > (dogmatici). 
Gramsci — ha concluso Bobbio 
— Ju un inteUeltuale * buomtt». 

f. O. 
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