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«Telemachia» di Roberto Di Marco 

II lettore 
come autore 

del libro 
di un altro 

Quesfo tipo di proposta puo portare peri a 
un impegno parziale, chiuso nel riformismo 
del linguaggio e indifferente all'esigenza di 
chiarezza e di partecipazione fofale alle 
lotte che si manifesta nel mondo odierno 

La lettura di un'opera 
dell'avanguardia, soprattut-
to dl uno scrittore giovane, 
gposta di 180 gradi il pun-
to di indagine nel discorso 
su cui siamo tornati qui 
spcsso. 

Lo scrittore « d'avanguar-
dia non noga il proprio di-
sagio. E non nega il disa
gio in cui, volere o no. ogni 
uomo e chiamato ad esistere 
in una societa dispotica o 
ipocrita come quella che ci 
sta intorno. Anzi, la premes-
sa di un'opera d'avanguar-
dia che non sia essa stessa 
pura finzione linguistica, e 
proprio il disagio di questo 
rapporto nei suoi termini 
cultural! e, piu ancora, so-
ciali in senso largo, econo-
mici e politici. Per cui la 
stessa letteratura chiusa nel-
le conven7ioni accettate dal-
la horghesia e dai suoi assi-
milati, viene giudicata un 
bene di cnnsumo, o l'artista 
e tin horehese-mercante che 
vnnl vincere la propria am-
bizinsa hattaglia come Ford 
o Agnelli, e sia pure al li-
vello suhaltcrnn del brillan-
te modulatore di motivi con-
solatori o di ahile confezio-
nista di sosni erotici. Nella 
societa diretta dalla horghe
sia, l'arte e sottoposta a leg-
gi e fluttuazioni di merca-
to persino in certi richiami 
contenutistici ai fatti sociali. 

Su tutto questo il dibatti-
to interno dell'avanguardia 
ha introdotto, in una situa-
zione culturale prevalente-
mente libresca e « universi-
taria » come quella italiana, 
qualche barlume di rifles-
slone non proprio inutile, 
se persino gli scrittori che 
stanno al polo opposto si 
affannano ormai a discutere 
sui loro disagi, sulle im
possibility di «rapporti nuo-
vi » col pubblico, sulle ne
cessity di essere anerti alle 
correnti cultural! del tempo 
o chiusi nella propria auto-
siifficienza o nel narcisismo 
dei bei sentimenti.ii tratta 
di vedere se le premesse 
qui indicate si traducano poi 
in contestazione neH'opera 
letteraria per diventare ouel 
fatto rivoluzionario che e o 
deve essere l'opera lettera-
ria. di la dalla stessa cul
tura. 

La lettura di Telemnchia 
di Roberto r>i Marco ci puft 
aiutare. E' un volumetto del-
la collana • La ricerca let-
teraria» fed. Einaudi. np. 
75, L. 800) diretta da Da-
vico Bonino. Manganelli e 
Sanguineti. Non porta dcfi-
nizinni di frontesnizio (ne 
« romanzo » ne «raccnnto») 
airinfuori del titolo Tl qua
le. a libro ancora chiuso, si 
presta a intemretazinni va-
rie. Puft associarsi ai ricor-
di classici. al Telemaco ft-
glio di tTlisse, giovane che 
va In cerca di suo padre (e 
si sa che gia nel Seicento il 
vescovo e educatore fran-
cesc F6nelon compose un 
TfUmnnne che era insieme 
un libello contro re Lui-
gi XTV. prototino del moder-
no romanzo dirtascalieo e 
sae?istico e spurio inserto 
nelVOdistca di Omero) Ma 
puft anche fcome tutti i 
comoosti della narola tele 
— telegrafia, telenatia —, 
unita all'altra parola di on
l ine greca mnrhin. comhat-
timento) si?nificarc combat-
timento a distanza. A meno 
che i'ambieuita non vada 
oltre. spostandosi verso ri-
cordi letterari piu recenti, 
Quelli di Joyce, autore di un 
Ulisse come moderna Odis-
sea. o antiromanzo. 

Tn pratica sin dal titolo il 
giovane Di Marco ci impone 
un'operazione intellettuali-
stica. cioe esige da noi uno 
sforzo cui i lettori possono 
rispondere in modo vario. 
Un lettore puft isnorare tut-
to di parole greche. di Ulis
se. di Telemaco e di telema-
chle. E non per questo la 
sua lettura potra essere piu 
«ingenua » o di « routine », 
come inveee vorrebbe Di 
Marco. In fatti, superato il 
titolo, le cose si complicano 
nella lettura del testo A tal 
punto che 1'autore, a pag. 
42, invoca l'aiuto del letto
re con un • awertimento »: 
c chiavi di lettura per que
sto libretto to non so indi-
carne », egli ci dice. E torna 
cos) a una formula ormai un 
po' scontata, e cioe che de
ve essere « proprio il lettore 
a narrarsi il libro che sta 
leggendo*. Ma egli aggiun-
ge qualcosa su cui vale la 
pen* di riflettere: 'La let

teratura non deve pin rac-
contare il mondo e cid che 
essa va fantasticando su di 
esso; ma deve riuscire a co-
stituirsi, se vuole continua-
re ad avere degli scopi in-
trinseci, come luogo di espe-
ricnza possibile e concreta 
che appartenaa agli Altri, ai 
lettori ed alia loro quotidin-
na routine sociale e di 
prassi». 

Prima di affrontare la 
ouestione. diremo che al li
bro di Di Marco, Saneuineti 
ha agsiunto una notlcina. E 
nui esli ci avverte, fra l'al-
tro, che Telemachia « non e 
un romanzo-sagaio, come si 
intende per solito, almeno, 
ma piuttosto tin saggio-ro-
mnnzo, un'opera in cui dalla 
riflessione si articolano le 
figure, dalla meditazione si 
generano le avventure ». La 
conclusione potrebbe inso-
spettire. e anzitutto perche 
imbastita "u un richiamo al-
trettanto lihre^ro e culture-
IP ai "pnpri Iotterari. e cioe 
pronrio alle Istituzinni piu 
ri^ide dplla vecrhia tradi-
zione Ipftpraria. Ppr di piu. 
con pallide eccP7inni sette-
centesche. il « sa«gio », co
me genere letterario. in Ita
lia non p mai esistito fnel 
senso, cioe. che gli si puo 
dare dono la lettura di « sae-
gi » come nuelli di Montai
gne o di Addison o di Steele. 
ecc. i qtiali riprendevano 
l'ardua onera7ione dell'anti-
co Lucrezio, e dalla riflessio
ne facpvano appunto germi-
nare fantasia, poesia. ecc., 
rovesciando cosi la tradizlo-
ne simbolico^lidascalica del 
medio evo o della controri-
forma, il «vero condito in 
molli vers! »). 

Ma Sanguineti sposta su-
bito il discorso sul terreno 
piu concreto del rapporto 
fra autore e lettore, che e 
1'unico possibile. Ed e esatto 
naturalmente che i modi di 
Di Marco vogliano essere 
« saggistici » lungo l'intero 
percorso del libro: piu che 
un tono e un'intenzione, un 
programma. anche perche 
cio che vuol suggerire o far 
verificare (anche quando si 
lasria andare e racconta epi-
sodi di vita, incontri quotl-
diani. amori o altro) non e 
una * trama • ma una con-
dizione o uno stato di fatto. 

La proposta formulata da 
Di Marco — superfluo dir-
lo — ha un notevole valo-
re (ed e oltre tutto uno dei 
temi del libro, che e un 
«romanzo del romanzo» 
oltre che «romanzo di for-
mazione ». ecc.). E cioe il li
bro considera anche il disa
gio della letteratura o il di-
saqio in generale. Ma, men-
tre nella tensione del « sag-
gio • illuministico si cercava 
di « far letteratura » rivol-
gendo le armi polemiche (la 
contestazione) contro la sim-
bologia del medio evo, qui 
dal tono della trattatistica 
letteraria odierna si oscilla 
verso un linguaggio fluido e 
carico di simboli che nel-
l'intenzione polemica (o pa-
rodica) un po' somiglia al 
linguaggio fidenziano o « an-
tipedantesco • del Cinque-
cento Ci riesce difficile ca-
pire allora come il testo, nel
la sua elaborazinne pro-
grammata. possa rispondere 
alia premessa («luogo di 
esperienza possibile*) in 
condizioni come queste. E 
cioe di contestazione che, li-
mitandosi ai fstti di linguag
gio, chiudendosi in quelli, e 
per di piu in un linguaggio 
di simboli, esprime in ulti
ma analisi un impegno par
ziale, e considera 1'avanguar-
dia come un riformismo del 
linguaggio. 

Per chiarire e uscire su-
hito da ogni omhra di meta-
fora, qui parliamo di «im
pegno parziale » pensando 
subito (neH'orizzonte poli
tico nel quale cerchiamo di 
studiare la letteratura, per 
cui dalla lettura non esclu-
diamo ne i fatti quotidianl 
ne, soprattutto, i grandi av-
venimenti della liberazione 
umana) al popolo Vietnam!-
ta. n quale ci insegna, in 
questi giomi, con la chia
rezza dei fatti (fuori di ogni 
simbolo) e della riflessione 
diretta che l'impegno e to-
tale solo quando e impegno 
che cresce, e che cerca e 
trova i mezzi per crescere. 
Ci e difficile immaginare 
che in letteratura le cose 
possano . andare diversa-
mente. 

Michele Rago 

Un affascinante libro dello zoologo Lorenz 

Anche gli animali hanno 
dei «principi morali»? 

II sistema delle inibizioni dei comportamenti aggressivi -1 fatti culturali non ap-
partengono necessariamente a un ordine «superiore» a quello dei fatti biologici 

SclmpanzA 

Ecco il delizioso libretto di 
K. Lorenz (I) recentemente 
tradotto in italiano: la diver-
tente aneddotica della vita di 
uno zoologo insieme ai suoi ani 
mali, le narrazioni e descrizio 
ni condotte con uno spirito d\ 
osservazione rigorosissimo, che 
ha come risultato una straor 
dinaria efjicacia e una grazia 
incomparabile. Gli atteggia-
menti e i comportamenti di 
questi cani e di questi gattt 
sono colti con tanta attenzio 
ne, e cosi minuziosamente de-
scritti, che vi sembra d» ve
dere ritratto dal vero il vostro 
proprio gatto, o cane; an
che Vaffettuoso divertimento 
col quale seguite la vita della 
bestiola che vi $ cara, diver

timento che magari relegate 
in un angolo della vostra esi-
sterna come una debolezza in
fantile, come un capriccio t po-
co serio*. vi viene restituito 
con Vaccompagnamento di una 
giustificazione, di un alibi (se 
uno scienziato di cosi chiara 
lama si diverte tanto a gioca 
re col cane, potete conceder-
velo anche voi...). 

Ma al di la di tutto questo. 
gli aneddott di Lorenz propon 
gono quesiti anche teorici di 
un certo peso Un esempio: noi 
siamo abituati a distinguere. 
e a gerarchizzare, i comporta
menti e le caratteristiche che 
ereditiamo per via biologica, 
attraverso i cromosomi. e quel
li che ereditiamo per via cui-

Pitture e serigrafie del pittore « p op » americano 
Andy Warhol su « Che » Guevara esposte a Roma 

QUANDO L'UOMO NON 
SI FA CAN CELL ARE 

Andy Warhol : ser lgraf ia della serie per la morta d l c C h e » Guevara, 1967 

Le mostre d'arte comincia-
no a dissolversi in spettaco-
11 che sono l'astuta messa in 
scena, pure squisitamente teo-
rizzata, del nulla: per un'ora, 
una sera; e non sempre si re
plica. Spettacoli regolarmente 
filmati e fotograiati con mac-
chine strepitose. Stiamo in-
consapevolmente accumulan-
do document! accusatort del 
nostri giomi stupidi e della 
nostra arte stupida. Gli spet
tacoli pert) si moltiplicheran-
no, si perfezloneranno anco
ra: perche' e in atto una stol-
ta contesa intellettuale su chl 
e piii bravo e «moderno» 
nel dare spettacolo. Cjuestlo-
ne di cibane e, soprattutto, 
di potere. Qui, in Italia, stia
mo spaccacdo il capello in 
quattro per scegliere fra un 
dissolvimento offerto dalla 
avanguardia awenturiera al 
servizio di chl paga e un dis
solvimento offerto dalla tra-
dizione che il potere serve 
per concorso (e le carte si 
stanno mlschiando: non si di
stingue piii un'avanguardia da 
un concorso). Oh! intendia-
moci. lo spettacolo lo sanno 
fare: e la fredda « nuova » ar
te che va sostituendo quella 
piu «antica» di dire la veri-
ta e di darle forma plastica 
senza tanti complunenti, co-
sti quel che costi. Spettaco
lo quasi sempre ben nutri-
to di gusto e di tecnica che 
hanno radici nel gesto della 
pittura informale, neW'azione 
erotica dellliappening e nel-
runmersione, che b annul la-
mento, dei commedianti yan-
kee della Pop Art fra gli og-
getti. Ie merci e 1 mm ame-
ricanlsti (e Imperialist!). 

La Pop Art sta morendo: 
tutto il poderoso apparato 
mercantile e propagandisUco 
dell'arte nordamencana e al 
suo capezzale e cerca eredi con 
le carte in regola ai fini di 
un'axte unicamente america-
na. (Gli artisti «non > si so
no un po' perduti nelle stra-
de d'America e alcuni di lo
ro hanno preso pericolosa 
confidenza con le idee; gli 
artisti i funk », da Oldenburg 
a Saul, un po' come gli in 
formali sono infidi e scettid 
manipotatorl degli oggetti: ve-
dono Ie merci e pensano alle 
feci; 1 realist! social! sono 
sempre artisti da interrogare 
per attivita antlamericane; 
quelli delle vstrutture pri-
marie» sono dei puristi me-
galomani; piu dlsponibill ma 
troppo prowisori quelli del 

l'arte di « environment»; che 
sia il turno dei molto ameri-
cani figurativi tradizionalistl 
dell'America provinciale e rea-
zionaria?). 

La Pop Art, che b stato in 
mezzo secolo il piii grosso 
tentativo americano di ege-
monia artistica, sta morendo 
perche" e crollato il mito, sul 
quale si faceva forte e aggres-
siva, deH'America come «il 
migliore dei mondi possibi
le » (lo disse Robert Indiana 
e il concetto fu abbondante-
mente amplificato e propa-
gandato). Credo che Cuba so
cialists, i compagni vietnami-
ti e i negri di Detroit abbia-
no contnbuito non poco a 
dare un colpo mortale a ta
le mito. Va pero precisato 
che numerosi artisti pop ame-
ricani nella loro esperienza 
avevano cominciato a toccar 
con mano tutt'altra realta, pu
re se partiti dal mito ame
ricano. E a tal punto che i 
tipici mezzi plastic! pop ce-
lebrativi del modo di vita 
americano e degli oggetti del
la cgrande societa* del con-
sum! molti di loro avevano 
finito per ritorcerli con valo-
re di critics e di contestazio
ne. oppure per dichiarare un 
disagio, a volte un sentimen-
to di vergogna per essere 
americani. 

E deve essere anche per 
questo fatto nuovo che, que-
st'anno, il padiglione ameri
cano alia Biennale di Vene-
zia scarta correnti e artisti 
di avanguardia, ignora come 
sempre ! realisti sociali e si 
arrocca, con la grossa retro-
spettiva di Edwin Dickinson. 
su posizioni conservatrici e 
tradizionaliste americane, in 
nome di un- revival figuraU-
vo sbandierato ancora una 
volta come capaata america-
na di fare un'arte unicamen
te americana, soddisfatta e 
tranquillante. 

Avremo modo di parlare 
della situazione artistica ame
ricana in occasione della Bien
nale. ma questo lungo pream-
bolo mi e sembrato utile a 
mettere in guardia il vislta-
tore di mostre che si trove 
ra daranti a sempre piii nu
merosi spettacoli che sono 
maschere del nulla o pagato 
silenzio; e utile anche a me-
glio intendere alcune opere 
recenti del pittore america
no Andy Warhol, fra 1 piu ti
pici e original! artisti pop. 
che espone a Roma, alia giu-
leria i La tartaruga », in piaz

za del Popolo, due pitture e 
una serie orgaruca di serigra-
fie sulTassassinio del compa-
gno Ernesto *Che» Guevara. 
(Si pub dire, a titolo informs-
tivo, che un po' dappertutto 
e nei modi plastici piii di-
sparati nascono opere lspira-
te alia morte di Guevara, alia 
lotta di liberazione nel Viet
nam, alia rivolta dei negri 
d'Amenca). Warhol 6 un pit-
tore il quale ha avuto una 
grande influenza sui giovani 
artisti italiani. Le sue ricer-
che plastiche e le sue inven-
zionl tecniche sulla fotogra-
fia documentaria, sull'unma-
gine meccanica e seriale, sul 
montaggio dinamico dei fram-
menti piii quotidian! e casua-
li al fine di figurare un em
blems contemporaneo, in re-
lazione al modo di vita ame
ricano. hanno contato molto 
e, a nostra gusto, giusta-
mente. 

Certe sue immaginl — quel
la, ad esempio, con la ripe 
tizione ossessiva della botti-
glia di Coca-Cola, oppure quel
le col volto di Jacqueline 
Kennedy a lutto, oppure an
cora quelle variant! coloristi-
camente i fotogTammi di una 
esplosione atonuca — sono 
tanto tipiche quanto efficaci 
per la scelta e l'evidenza ot-
tlca, Prionta del fatto fred-
damente registrato, npetizio-
ne senate del fatto e dell'og-
getto. montaggio in una se-
quenza visiva che da un fat
to pub guidare solo a un al
tro fatto: questi caratten del
ta ftgurazione di Warhol si 
ntrovano nella drammatica 
serie per «Che» Guevara. Si 
ha notizia che ora Warhol di-
pinge poco o nulla, che gira 
film di cento, trecento ore: 
di quests esperienza, che sem
bra coerente sviluppo del suo 
modo di fare pittura, non so 
nulla. Altri pittori, un po' 
ovunque, anche In Italia, han
no fatto il salto verso U film; 
oppure verso lo spettacolo 
che pub essere montato con 
la luce e i mezzi fotografl-
ci e filmici. 

Per queste opere su « Che » 
Guevara la tecnica di Warhol 
non ha subito mutamenti: tn> 
magine fotografica su tela fo-
tosensibile e npetizione se 
riale fitta con tntervento pit-
torico del colore che allonta-
na e awicina, scopre e can-
cella; e ancora vanazioni seri-
graflche con gran numero di 
sfumature cromatlche ds fo-
glio a foglio. 

L'occhio di Warhol s'e fer-
mato su una delle piu terri-
bill fotografie di «Che» Gue
vara assassmato. Una foto 
che ha fatto il giro del mon
do e anche quello delle no
stra coscienze. E' strano, in-
credibile quasi, come quella 
foto di anonimo reporter re-
gistrasse la incolmabile su-
premazia del rivoluzionario 
sui suoi assassmi, come il 
corpo straziato apparisse in-
tatto e grandeggiante, come 
la luce si coagulasse su que
sto corpo e confmasse nel-
l'ombra, pnvi di testa, i car-
nefici che si tappano il naso. 

Warhol deve aver sentito, 
forse piii di altre volte, che 
la pittura era quasi disarma-
ta di fronte a quella fotogra-
fia. Ha provato a figurare se-
nalmente tutto il fotogram-
raa e il particolare della te
sta del « Che ». La tecnica se
nate e la stessa del quadro 
ncordato con la bottiglia dl 
Coca-Cola, ma l'effetto ottico 
e psicologico e opposto: una 
certa umanita non 6 riduci-
bile alia sene, non pu6 esse
re svilita a cosa, non si fa 
canceilare, e vittoriosa dello 
stempio, delle mampolazioni 
tecniche, mercantili e ideolo-
giche. E credo che la fred-
dezza ottica piuttosto embt-
gua di Warhol finisca per es
sere un «testimonio» inso-
spettabile. 

L'effetto tragico e forse 
maggiore nella sene di sen-
grafie: si parte, anche colo-
nsticamente, dal bianco e ne-
ro della fotografia d'insieme 
e del particolare, poi con ac-
censioni e spegnimenti di co
lon svariati. I immagine ap 
proda al bianco assoluto del 
foglio sul quale una spettra-
le colontura bianca dei due 
fotogrammi ci lasda ai no
stri pensieri. Quel bianco da 
nempire non nesco a dimen-
ticarlo. Come non riesco a di-
menucare alcuni figuri tn 
panni neri e ciondoli, trucca-
U come «generic!» romanl 
per ruoli di cow boys e india-
ne. che la sera deirinaugura-
zione ballavano davanti al 
quadri di Warhol per la fur-
ba curiosita d'una cinepresa. 
Dicevamo che Ie cose si mei-
tono a spettacolo™ Ma come 
si potra convivere in una si
tuazione dove da una parte 
si muore e da un'altra parte 
si fa il balletto sulla morte? 

Dario Micacchi 

turale: li < gerarchizziamo > nel 
senso che poniamo I'er edit a 
culturale su un gradino < su
periore > rispetto all'ereditd 
biologica; e, tanto per defini-
re piii esattamente questi no
stri modi di valutare. ci aspet-
tiamo che in una specie « piu 
evnluta » la gamma dei com 
portamenti tramandati attra 
verso la cultura sia piu este-
sa, e la gamma dei compor
tamenti ereditati attraverso i 
cromosomi sia piu ristretta; 
reciprocamente. ci aspettiamo 
che in una specie « meno evo-
luta > sia ristretta la gamma 
dei comportamenti * acquisiti >, 
e vasta la gamma dei com
portamenti t ereditati > biolo 
gicamente. Penso che in linea 
generale questa valutazione sia 
giusta: ma le osservazioni di 
Lorenz dimostrano che essa e* 
giusta solo statisticamente. 
quantitativamente: che in una 
specie c meno evoluta * sia ere-
ditato biologicamente un corn-
portamento equivalente a quel
lo che in una specie « piu evo
luta » £ acquisito, 4 soltanto 
probabile: ma non i certo. 

Si vedano ad esempio le pa-
gine dedicate alia conoscenza, 
o al riconoscimento, della spe
cie nemica: gazze, anitre. pet-
tirossi. possiednno in questo 
campo un meccanismo innalo 
(ereditato biologicamenle). co 
si che nessuna gazza, anche 
se allevata in casa. si lascera 
mai accostare da un gatto. al 
tri uccelli inveee, le taccole. 
non possiedono meccanismt in 
nati ma si trasmettono I'infor-
mazione circa il nemico: e quin-
di circa non la specie, ma 
I'individuo da considerarsi ne
mico («Se avrete provocato due 
o tre volte la rumorosa ag-
gressione anche della piu do-
mestica taccola... in men che 
non si dica sarete noto fra 
tutte Ie taccole dei dintorni co
me un essere rapace contro il 
quale si deve a tutti i costi 
combattere*). 

E non 4 che tra gazze e tac
cole esista un differente < gra 
dino di evoluzione >, anche se 
fra le gazze 4 un fatto < istin-
tivo ^ (o innato, o ereditato 
biologicamente) quello che fra 
le taccole e (si passi I'espres-
sione) un fatto € culturale*. 
Ancor piu significativa la cir-
costanza che le scimmie, dun-
que % piii evoluti fra gli ani
mali, abblano un'innata capa-
cita di distinguere i felini (gat-
ti e tigri) dai cani, e di aver-
ne paura. Si legga poi la sto-
ria fra comica e patetica del 
pavone che, a causa di invo-
lontari errori compiuti duran
te la sua... educazione, rimase 
per tutta la vita cieco e sordo 
al fascino delle pavoncine, e 
capace di innamorarsi, senza 
speranza. solo delle testuggini 
giganti: mentre la piu gran 
parte dei mammiferi. anche se 
allevata in casa, lontano dai 
propri simili, sa, per meccani 
smi innati, scegliersi tra la 
propria specie (o tra specie 
strettamente affini) tl partner 
sessuale. 

Non vi 4, in questi ridicoli 
aneddoti, soltanto un elemento 
< divertente >: c'i. a sapervi 
riflettere. una lezione impor-
tante da trarne, questa: ogni 
comportamento necessario alia 
conservazione o alia propaga-
zione della specie viene, in ogni 
specie, tramandato in un mo
do caratteristico: o biologico 
(ereditario, innato) o € cultu
rale » (acquisito. «educati-
vo »); ma U credere che t mo
di binloqici di trasmissione di 
tali comportamenti da una ge-
nerazirme all'altra siano sem
pre tipici delle specie meno 
evolute. e i modi culturali sia
no sempre tipici delle specie 
piii evolute. i una generalizza-
zione arbitraria. Una specie 
molto eroluta pud qiorarsi di 
una trasmissione biologica pro-
vrio in quello stesso campo. 
in cut una specie meno evo
luta pvA inrece fruire di una 
trasmissione per acquisizione 
« culturale ». 

7? che sianifica anche, in 
fondn. che e sotto certi a*pel-
ti arhitrarin il aiudizin di va-
lore che facciamn qunndn va-
lutinmo i fatti culturali come 
avpartenenti a wn ord'mp < su 
periore > a quello cui aooar-
tenarmo i fatti binloqici Otser-
vazione da tener presente quan 
do si affronta U problema di 
vedere sino a che punto I'uo-
mo e natura. e da che punto 
Vuomo & storia: Vessere uma-
no va studiato fatto per fatto. 
comportamento per comporta 
menlo. senza pregiudizi. Senza 
il pregiudizio che ravcisare in 
un suo comportamento una de 
termmante storica coslituisca 
un < elevare» il concetto di 
* uomo >. e senza 0 pregiudizio 
che ravvisare in un altro suo 

comportamento una determinan-
te biologica costituisca un « ab-
bassare > a concetto di * uo
mo >. Senza U pregiudizio che 
la cultura e la storia si con-

trappongano alia natura, alia 
biologia. 

Anzi si integrano, dinamica-
mente. nel meccanismo evoluti-
vo: quel medesimo meccanismo 
evolutiro che garantisce la so 
pravvivenza di quegli indivi 
dui. di quei ceppi. di quelle 
specie, che possiedono orgam e 
funzioni biologiche che it ren 
dnno adatti a vivere, garanti 
see anche la sopravvivenza di 
quelle specie che possiedonn 
comportamenti che le rendono 
adatte a vivere: e che possie 
dono. di tali comportamenti. 
quei modi di trasmissione, bio 
logici oppure culturali. che piu 
si armonizzano alle altre carat
teristiche della specie, per ren-
derla adatta a vivere. 

Un esempio concreto di tale 
definizione astratta viene an 
ch'esso dalle pagine suggesti 
ve di Lorenz. Non c'd niente 
che appaia piii squisitamente 
« storico >, « cn/fHrnle ». di quel 
li che si 6 soliti chiamare 
« principi morali » Ma In zno 
logo trova tra gli animali 
qualcosa che molto da vicinn 
si pud paragonare ai princi
pi morali. ed 4 il sistema del 
le inibizioni dei comportamenti 
aggressivi. inibizioni indotte 
da determinati comportamenti 
dell'avversarin Cost, un lupo 
p imposstbilitatn a mnrdere un 
altm lupo. se questo assume 
un atteqgiampntn di suHnmis 
sinne. se « si arrendp » E' que 
sta una carntteristica degli ani 
mali ensiddetti « fernci ». che 
piii esatto sarehbe chiamare 
semplicemente « carnivori > o 
« predaci >: « quando, nel cor-
so deH'evoIu7ione. una specie 
di animate sviluppa un mez-
70 aggressivo che potrebbe uc-
cidere in un sol colpo un ani
mate della stessa specie, deve 
svilupparsi parallelamente an
che un'inibizione sociale, affin-
che I'esistenza della specie non 
ne venga messa in pericolo >. 

Quanto dire che la sopravvi
venza di una specie 4 affida-
ta a molti meccanismi, alcuni 
dei quali possono trovarsi in 
contrasto, o in equilibria, tra 
loro: uno di questi meccani
smi 4 la selezione del piu for
te (per esempio nelle competi-
zioni sessuali). ma un altro, 
in contrasto o in equilibrio col 
primo. 4 lo sviluppo di inibi
zioni sociali dei comportamenti 
aggressivi. La trasmissione di 
tali inibizioni 4 affidata a mec
canismi biologici. si tratta cio4 
di inibizioni « innate > nei st'n-
ijoli individui: ma la loro com 

Ghepardo 

parsa nella specie fu * stori
ca >, si verified cio4 nel tem
po, di pari passo con lo svi
luppo dei mezzi aggressivi. 

Sotto questo aspetto. la spe
cie umana appare a Lorenz co 
me una specie che non ha an 
cora acquistato un sistema di 
t inibizioni innate», biologi
camente trasmesse: e quindi. 
come una specie che sviluppa 
i propri mezzi aggressivi piu 
rapidamente delle proprie ini
bizioni. Certo. stiamo elabo 
rando un sistema di imbuwni 
da trasmeltere per via * cui 
turale », f morale ». « pnlitt 
ca »: esse pero snno menu st 
cure, offrono meno qarnmie dl 
sapravvti enza della specie di 
quanto faccutno le inibi:utni 
innate che le generazwm di lu 
pi si trasmettono. I'una ntl'al 
tra. attraverso i cromosomi 

E' t superiore > il sistema di 
inibizioni dei lupi. affidato ai 
cromosomi? Oppure 4 * supe
riore > il sistema di inibizio 
ni che speriamo di elaborare 
culturalmente e politicamenle 
noi uomini, affidandoci at trat-
tati internazionali e a sistemi 
sociali che impediscano al pro-
fitto capitalistico di scatenare 
le guerre? Domanda oziosa, e 
anche errata: 4 « superiore > il 
dispositivo piii efficace. Nel 
caso dei lupi 4 piii efficace, 
quindi 4 c superiore *. il mec
canismo biologico: esso infatti 
4 molto piu sicuro di un siste
ma politico culturale. 

Nel caso degli uomini 4 piu 
efficace, inveee. il meccanismo 
politico culturale: 4 piii effica 
ce perch4 — si spera — di piii 
rapida instaurazione. Mentre 
la creaztone di un meccani
smo biologico pud avvenire so
lo in tempi lunghi. in ere mil-
lenarie, noi non abbiamo che 
un margine di tempo mnllo ri-
stretto: i nostri mezzi aggres 
sivi si sviluppano con enorme 
rapidita. e se aspettiamo che il 
meccanismo della selezione na-
turale crei fra gli unmini co 
me fra i lupi un sistema bio 
logico di difesa, rischiamo di 
scomparire come specie. Dob 
biamo. quindi, con urgenza. 
provvedere a costruirci un si
stema di difesa fondato su 
mezzi politico culturali: non 4 
questione di c superioritd >, 4 
soltanto questione di efficiema. 

Laura Conti 
(1) KONRAD LORENZ. Va-

nello di Re Salomorte. Bibliote-
ca Adelphi. pagine 274. 

Si inaugura il 27 febbraio 

La VI Biennale romana 
Alia rassegna di Arti figurative di Roma e del 
Lazio sono presenti 546 artisti con 1.255 opere 
Una apposita sezione presenta i progetti archh 
tettonici che hanno partecipato al Concorso per 
il Palazzo degli Uffici della Camera dei Deputati 

La V I Biennale Romana — 
rassegna di art i figurative di 
Roma e del Lazio — sara man-
gurata martedi 27 febbraio pros-
simo nel Palauo delle Esposi 

zioni di via Nazionale. 
Alia rasseina sono present! 

546 artisti. italiani e stranien 
con 12.M opere. 

Dei partecipanti alia Most.-a 
quelli invitati sono 367 con 1015 
opere. quelli selezionati dall'ap-
posita Giuna di accettazione so
no 179 coo 240 opere. 

Gli artisti stranien presenti 
appartengono a 23 paesi: Argen
tina. Austria. Australia. Bulga
ria. Cile. Columbia. Equador. 
Grecia. Iran. Jugoslavia, Litua 
ma. Norvegia. Peru. Poloma. 
Romania. Sina. Spagna. Svezia 
Svuztra. Turchia Unghena. cui 
si devono a?eiungere gli Stati 
Umti con uni ic i artisti — il 
gruppo piu cospiciio — ed i l 
Giappone con jette 

Questa larga rappresentanra 
di artisti stranien operanti nel 
la nostra citta testimoma coiie 
Roma sia divenuta un centro at-
tivo nel campo delle arti anche 
su! piano intemanonale. 

La sesta edizione della Bien
nale presenta alcune novita r i 
spetto alle precedent!: innanzi-

tutto e stato ridotto i l numero 
de^Ii artisti partecipanti special-
mente per quanto ng jarda gli 
artisti invitati . Inoltre. si ha 
una piu larga presenza di art i
sti giovani ed una piu cospicua 
rapp'esentanza di stranien. 

La selezione operata ha avuto 
lo scopo di of fnre alia cnttca 
opere piu valide dal punto di vi
sta artistico e al pubblico la 
possibility d i meglio concentrare 
la propna attenzione: la pre-
senza di numerosi giovani per-
mette di form re una documen-
tazione quanto mai ampia delle 
attuali tendenze nella ricerca ar
tistica. 

Una delle novita pid significa
tive consiste nell aver sostituito 
la tradizionale mostra omaggio 
dedicata ad a^t i i t i scomparsi. 
con la espOMZione flei progetti 
presentati nel recente conco*so 
per la nuova sede deali ufTici 
del Parlamcnto Questa imziati 
va viene ad asso.-iare I architet 
tura alle art i figurative t ra i t 
zionalmente presenti della mo
st r a .tn armonia ad un discor
so unitano moderno su tutte le 
ar t i . 

La rassegna si articolera sol 
due piani del Palazzo delle E*ia> 
sizioni occupando 73 


