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Dopo il Congresso regionale del PSI 

Le sinistre 
in Emilia 

Dalle convergenze tra comunisti e socialisti la 
possibility di sviluppare un confronto tra tutte 
le forze democratiche, su una linea di rinno-
vamento politico e sociale e di lotta antifascista 

Si celebra in questi giorni il terzo centenario delta morte del grahde commediograf o 

La grave crisi politica ed 
economica del paese e la ri-
eerca di uno sboeco positive, 
democratico e unitario, sono 
stati i temi al centro del di-
battito dei socialisti dell'E-
milia-Romagna al recente 
congresso regionale di Par
ma. 

L'impegno dei socialisti e-
miliani e risultato quello di 
una lotta aperta nel paese e 
nelle assemblee elettive per 
aprire un processo di inver-
sione di tendenza che spaz-
zi via il governo Andreotti-
Malagodi e sposti su ui\ ter-
reno democratico e antifa
scista la direzione politica 
del paese. 

Da questa imposlazione po
litica e derivata la volonta, 
espressa dalla larga maggio-
ranza dei socialisti, di aprire 
il confronto politico e pro-
grammatico con tutte le for
ze regionaliste e con il no-
stro partito in particolare 
per verificare le condizioni 
politiche per la formazione 
di un nuovo governo regio
nale in Emilia-Romagna, fon-
dato sull'intesa politica tra 
comunisti e socialisti. Nel 
documento conclusivo si af-
ferma, infatti, che « non esi-
stono pregiudiziali numeri-
che o di schieramento con-
trarie ad una partecipazione 
del PSI al governo della Re-
gione». Si tratta, dunque, 
di una chiara scelta politica 
che supera la posizione del-
lo «stato di necessita» e 
che fa assumere al PSI nel-
la presente crisi politica, una 
forte responsabilita unitaria. 

La posizione del PSI per 
la formazione di un governo 
e di una maggioranza di si
nistra ha percio un'ampia 
motivazione che i comunisti 
emiliani d'altronde hanno 
sempre sostenuta, anche nei 
momenti di piu aspra dialet-
tica fra i due partiti e che 
e stata ed e alia base della 
loro iniziativa politica e del
la loro piu ampia strategia. 
Nella storia e nella realta 
dell'attuale scontro politico 
e di classe la direzione poli
tica delle forze comuniste e 
socialiste nei governi locali 
ha sempre rappresentato 
non solo il risultato di una 
conquista e di una avanzata 
nel processo di liberazione, 
di emancipazione della clas
se operaia, dei contadini, 
dei ceti medi, ma la espres-
sione- diretta del loro modo 
di essere nuova classe diri-
gente dello Stato e capaci di 
costruire un ordinamento 
democratico, civile, culturale 
piii avanzato. E' cosi che in 
questa Regione la direzione 
dei comunisti e dei sociali
sti nei comuni e nelle pro
vince si e affermata e con-
solidata in questo ultimo 
quarto di secolo cd e cosi 
che sono maturate le piu re-
cenli decisioni dell'ingresso 
dei socialisti nel Comune e 
alia T'rovincia di Modena, e 
in altri comuni del Modene-
sc, del Ferrarese e del Bo-
lognese, ed ora e aperto il 
confronto politico per l'in-
gresso al governo regionale. 

I problemi 
di fondo 

- Ma vi e una motivazione 
piu direttamente legata al-
I'attuale momento politico c 
alle lotte dirette a provoca-
re un mutamento negli in-
dirizzi politici del paese. 
Dalla crisi grave che pesa 
suir Italia bisogna uscirc 
sbarrando la strada alia svol-
ta di destra e operando per 
una inversione di tendenza. 
Dal Congresso regionale del 
PSI e uscita la condanna 
piu netta dell'attuale gover
no per i suoi atti di attacco 
al movimento operaio e po-
polare, per gli spazi aperti 
slla eversione di destra, per 
l'attacco diretto alle istitu-
zioni democratiche e alle 
Regioni in particolare. 

La necessita e 1'urgenza 
di reagire a-questa situa-
zione, mobilitando le forze 
politiche democratiche e le 
forze sociali piu vastc, e la 
ltnea politica sulla quale in-
tendono muoversi i compa-
gni socialisti in un rapporto 
diretto col nostro partito e 
con altrc forze democrati
che. Questa posizione politi
ca ha una obicttiva conver-
genza con la linea che i co
munisti sviluppano nella lo
ro fcrma opposizione al go
verno e nel tracciare le pro
spective di uno sboeco de
mocratico alia crisi del pae
se. I comunisti e i socialisti 
hanno costantemente mosso 
la loro azione autonoma su 
una linea di ampia unita, di 
ricerca di inte.se e convcr-
£enze con tutte le forze de-

ratiche regionaliste che 

intendono muoversi sul ter-
rcno del rinuovamento e 
dell' avanzata democratica. 
Tali forze si muovono all'in-
terno del mondo caltolico e 
della stessa DC, nel PRI e 
in quei settori che paiono 
ora minoritari del PSDI, e 
sono forze con le quali e 
stato possibile ed e tutt'ora 
possibile e necessario il con
fronto, la intesa e la corre-
sponsabilita, perche sono in 
gioco i problemi di fondo 
della democrazia e dello svi-
luppo piu avanzato del paese. 

Del resto proprio alia di
rezione dei Comuni, delle 
Province e della Regione le 
forze della sinistra comuni-
sta e socialista non hanno 
mai operato in una visione 
ristretta di schieramento e 
su rigide contrapposizioni di 
scontro frontale, si trattas-
se dei problemi piu concre-
ti delle popolazioni o dei 
grandi temi politici nazio-
nali, della pace o della so
lidarieta con le popolazioni 
del Vietnam. 

La « regione 
aperta » 

L'orientamento socialista 
di approdare, nel confronto 
politico piii ampio, a una in
tesa coi comunisti al gover-
nd regionale ha suscitato le 
reazioni aspre nelle forze 
politiche piii chiuse e deci-
samente rivolte a mantene-
re aperta la strada della 
svolta a destra. Ne da la 
prova la reazione del Resto 
del Carlino che ha aperto il 
fuoco contro i socialisti, ac-
cusati di operazioni di puro 
potere, le minacce e le in-
terferenze ricattatorie del 
segretario del PLI, Bignardi, 
del capo della destra social-
democratica Preti, e del pic-
coliano Tesini a nome delle 
forze piu chiuse e arretrate 
della DC. Tutto cio rappre-
senta il tentativo evidente 
di ostacolare una linea di 
sviluppo unitario e di con
fronto aperto tra tutte le 
forze democratiche, antifa-
sciste e di sinistra che non 
solo vogliono andare avanti 
in Emilia per dirigere una 
regione con Punita e il con-
senso delle popolazioni, ma 
vogliono spingere avanti 
nuovi rapporti tra tutte le 
forze democratiche. 

Se i comunisti e i sociali
sti gettano ora tutto il lo
ro peso in questa lotta, spet-
ta anche alle altre forze de
mocratiche e dr sinistra as
sumere le loro responsabili
ta. Democristiani, repubbli-
cani, socialdemocratici, nel
le loro espressioni piu popo-
lari, antifasciste e democra
tiche (quelle per intenderci 
che il Resto del Carlino quo-
tidianamente sottopone al-
l'attacco e al ricatto col pe
so dell'informazione manipo-
lata) sono di fronte a scelte 
concrete, non elusive. I co
munisti, la giunta regionale, 
aprono nella societa emilia-
na, nell'assemblea regionale, 
fra tutte le forze politiche e 
sociali democratiche un am
pio terrcno di confronto, di 
ricerca, di possibile conver-
genza e intesa sui temi de-
cisivi della riforma demo
cratica dello Stato, della 
piena attuazione dello stato 
delle regioni e delle autono
mic locali, della program-
mazione regionale e nazio-
nale. 

I comunisti emiliani-ro-
magnoli in tutti questi an
ni, come partito di governo, 
hanno portato avanti la po
litica della < regione aper
ta » che ha sempre signifi-
cato una politica di rinnova-
mento, di ampia partecipa
zione democratica, di corre-
sponsabilita nelle scelte po
litiche, legislative e arami-
nistrative del piu ampio ar-
cc di forze democratiche re
gionaliste. Essi presentano 
ora le propostc per lo svi
luppo di una democrazia ef-
fettiva che rinnovi lo Stato 
e promuova la diretta parte
cipazione dei cittadini alia 
gestione del potere pubbli-
co; presentano le proposte 
programmatiche per gli in-
terventi economici e sociali 
in rapporto alia necessita di 
una ripresa economica fon-
data sulla programmazionc 
regionale-nazionale e le ri-
forme. 

E' questo il terreno del 
confronto programmatico e 
politico sul quale comunisti 
e socialisti, forze cattoliche 
e laiche possono trovare il 
terreno per costruire quel 
program ma di rinnovamen-
to e di risanamento di cui 
Tltalia ha bisogno per usci-
re dalla crisi c per awiarc 
un nuovo corso politico. 

La verfta di Mol&re 
Chiamati al suo capezzale due preti gli rifiutarono I'assistenza, i funerali furono se-
miclandestini, le « anime pie » gli augurarono le fiamme dell'inferno — Con questo 
implacabile fustigatore delle ipocrisie nasce la commedia di osservazione, che fa appello 
alle fonti comiche popolari e si oppone alle forme d'arte drammatica imposte da una elite 
mondana — Le manifestazioni celebrative in Francia e la crisi delle istituzioni teatrali 

Uno dei interpret! del teatro di Moliere: Jean Vilar nell'« Avaro» 

II 17 febbraio 1673 moriva 
a Parigi, appena cinquantu-
nenne, spossaio dalla fatica e 
dalle lotte sostenute contro i 
tradizionalisti e «ali spioni 
milltanti della Compagnia del 
Santo Sacramento » (Paul Be-
nichou). una setta di « devo 
ti» militanti, Jean-Baptiste 
Poquelin, detto Moliere, figlio 
di Jean Poquelin «tappezzie-
re e cameriere del re». La 
morte lo colse nella sola Ri
chelieu del Palais Royal, do
ve il teatro della «Comedie 
Frangaise » raccolse Veredita 
della compagnia del Marais 
(1673), prima, della compagnia 
dell' Hotel de Bourgogne 
(1680), dopo. 

La compagnia di Moliere 
era alia quarta rappresenta-
zione del « Malato immagina-
rio >. // grande attore, quel 
giomo, si sentiva senza for
ze. ma voile egualmente ap-
parire in scena, soprattutto 
per non deludere il principe 
di Condd e alcuni ospiti di 
riguardo; ma, anche, per non 
privare i suoi attori e il per
sonate del teatro del loro 
quotidiano lavoro. 

Finita la recita, Moliere si 
avvolse in una vestaglia e. 
scosso da brividi di freddo, si 
fece trasportare a casa, in 
rue de Richelieu. Rifiuto di 
prendere una bevanda calda; 
chiese, invece, del parmigiano 
e un po' di pane. Poi, si cori-
co e prese a sputare sangue. 
Baron, il suo figlioccio. corse 

ad avvertire Armande Bejart. 
mentre il valletto e la came-
riera andarono a chiamare 
due preti della parrocchia 
Saint-Eustache. Lenfant e Le-
chat, che si rifiutarono, pe-

ro, di assisterlo. Allora. Jean 
Aubry, marito di Genevieve 

Bejart, uscl per cercarne un 
terzo. Finalmente, I'abate Pay-
sant si decise ad uscire dal 
letto. Ma era trascorso vxol-
to tempo: Moliere era gia 
morto, non senza aver rovi-
nato il sonno di ben tre tatii-
me pie ». Una di queste « ani
me pie*, il curato di Saint-
Eustache, si appello alle leggi 
della Chiesa contro gli attori 
e ne rifiutd la sepoltura. Ar
mande, allora, si rivolse al-
Varcivescovo di Parigi, poi 
corse a Saint-Germain per sol-
lecitare un intervento di Lui-
gi XIV, il quale fece dire al-
Varcivescovo Harlay di evita-
re lo scandalo. Questi si in-
chino al volere del sovrano, 
ma lo fece di malavoglia, tan-
to che s't Umito ad aulorizza-
re dei funerali di noite, 
« senza pompa », e con due so
li ecclesiastici. 

Tradizioni 
diverse 

La notte fra il 21 e il 22 
febbraio 1673, verso le 9 di se
ra, il corpo di Moliere fu tra-
sportato dalla rue Richelieu 
al cimitero Saint-Joseph. La 
popolarita di Moliere non im-
pedi, malgrado la semiclan-
destinita dei funerali, la par
tecipazione di almeno otto-
cento persone. 

L'odio del « partito devoto » 
continuo a perseguitare Mo
liere anche dopo la sua mor
te. Disgustosi epitaffi in ver-
si, auguranti all'*, empio » le 
fiamme dell'inferno, circola-
vano fra la gente. Tanto acca-
nimento contro Vartista che 

aveva bollato ogni genere d'ipo-
crisia fece ritenere, non tan-

Sergio Cavina 

GLI ATENEI CONTRO LA DITTATURA DEI COLONNELLI 

Gli studenti di Atene 
A colloquio con il compagno Efremidis Vassillis — I giovani rivendicano liberta di associazione, il diritto a rappresentanze 
democratiche, la cacciata dei poliziotti, I'autonomia dell'Universita — Appello alia solidarieta antifascista internazionale 
Efremidis Vassillis guarda 

dritto negli occhi mentre par-
la, scandisce le parole, le 
sottolinea con pochi gesti sec-
chi, segue con attenzione la 
traduzione dell'interprete. H 
compagno Vassillis e del Co
mitate esecutivo dell'EDA in 
esilio, gia deputato greco, dal 
1951 al 1967, nelle circoscrizio-
ni di Atene, Salonicco, Seres. 
E* sulla cinquantina; e stato 
avvocato e giornalista e ha 
conosciuto l'ltalia dove ha an
che vissuto per dei periodi. 

Efremidis e stato qui a Ro-
na per la Conferenza mondia-
le per il Vietnam insieme ad 
altri compagni esuli greci. Di
ce: ttCerto la nostra presen-
za qui e strettamente legata 
alia lotta che portiamo avan
ti anche noi per la pace, la 
liberta e la democrazia in' 
Vietnam e nel mondo. Non 
e un caso che dietro ai co-
lonnelli ci siano sempre i ser-
vizi segreti USA; la flotta 
USA oggi e insediata al Pi-
reo e gradual men te la Gre-
cia si 6 trasformata in una 
minaccia permanente nella zo
na calda del Medio Orien-
te. Pace e liberta sono due 

elementi indivisibili». 
Ma Vassillis vuole in parti

colare mettere in evidenza 
un problema drammatico e 
urgente, che emerge da quan-
to accaduto in Grecia in que
ste ultime settimane. 

«C'e stata — egli racconta 
— una mobilitaztone combat-
tiva di tipo nuovo, di mas-
sa. Ne sono stati promoter! 
gli studenti, con un sostegno 

e una partecipazione molto se 
ri da parte dei docenti delle 
Universita e un aperto appog-
gio di personalita del mondo 
politico democratico greco. A 
favore delle dimostrazioni stu-
dentesche e del loro significa-
to oggi si sono pronunciati 
uomini come Cannelopulos 
(che fu 1'ultimo premier gre
co. quello che sciolse il Par-
lamento). Stephanapolus. an
che lui un vecchio premier, 
e con loro tanti altri espo-
nenti della democrazia liberal-
democratica e di altri settori 
politici». «Ce stata poi — 
continua Vassillis — una so
lidarieta di tipo nuovo di tut
to il popolo con le lotte stu-
dentesche. si e giuntl anche 
ad azion: scoperte. di piazza. 
che ad Atene, oggi rappre-
sentano vero eroismo. Sono 
state occupate perfino le Uni
versita, molte facolta come 

quella di Legge..». 
Da che cosa deriva questa 

mobilitazione, cone nasce?. 
Vassillis risponde: «Certo, e 
stata la prova della grande 
passione degli studenti e del 
popolo per la liberta. Al fon
do perd e'e qualcosa* di piu 
specifico. Ce la politica dei 
colonnelli verso la scuola, 
verso gli studenti. Negli ultl-
mi sei anni e stato istituito 
un regime militaresco rigido 
nelle nostre Universita. Gli 
atenel sono sette in tutto. pifi 
un Politecnico. divisi fra Ate
ne, Salonicco. Genina, Patras-
so. Ecco come funzionano: il 
rettore e il suo vice vengo-
no nominatl dal primo mini-
stro. come I professori: • la 
discriminazlone 6 qulndi sem-

plice e automatica. Oggi i 
nostri migliori professori so
no in carcere, o dlsoccupa-
ti, o in esilio». 

Vassillis con amarezza ri-
prende a spiegare: «Dal 1969 
esiste un decreto obbligatorio 
numero 93 che punisce auto-
maticamente tutti quegli stu
denti che con azioni o com-
portamenti dimostrano scarsa 
ledelta al regime. Poi, per leg
ge, si sono abolite le associa-
zioni studentesche libere e si 
e vietato agli studenti di di-
scutere di problemi scolastici 
e universitari che riguardano 
solo le autorita. Ci sono as
semblee dirette daU'alto e 
gremite, in realta, di agenti 
della polizia segreta. A pro-
posito di quanto chiedevi cir
ca l'improvvisa ripresa del 
movimento degli studenti: e 
proprio contro questa dura re-
pressione che gli studenti si 
sollevano. Chiedono liberta di 
associazione, rappresentanza 
democratica, la cacciata dei 
poliziotti, in divisa e segreti, 
la restituzione alle Universita 
delle loro prerogative di auto-
nomia e spazio inviolabile, la 
riassunzione dei docenti per-
seguitati. Insomnia: chiedo
no di avere Universita e non 
piu casermew. 

A queste richieste e prc-
teste, come rispondono i «co
lonnelli »? 

a In tanto con le repression), 
gli arresti, le minacce ai fa-
miliari. Poi si e tentato con 
elezioni studentesche «truf-
fa » in cui ogni scheda e ogni 
urna erano controllate dai po
liziotti. Ma poiche la resisten-
za continuava si e deciso di 
andare oltre e si e varato il 
decreto piu assurdo, credo 
unico al mondo. Questo decre
to, dunque, porta il numero 
134? e e della fine dell'anno 
passato. Prescrive che da 
quel momento in poi sara 
H ministro della Pubblica 
Istruzione in persona a deci-
dere chi in Grecia deve stu-
diare e chi no. Nessuno for-
nira spiegazioni al giovane 
che avra ricevuto la risposta 
negativa: egli dovra partire 
subito per andare a fare il 
servizio militare, visto che 
quel «no» significa anche la 
decadenza dell'esonero per gli 
universitari. Non ci sono re-
gole. non reati indicati e lo 
studente e colpito a discrezio-
ne. Non e previsto appello 
contro queste "sentenze" e 
non e nemmeno necessario il 
parere del Senate accademi-
co. Ecco la goccia che ha fat-
to traboccare in questi ultimi 

giorni il vaso gia colmo della 
esasperazione studentesca. In 
quel decreto si e vista nuda — 
chiara per tutti — la realta 
vera del regime greco di og
gi: per questo quella reazio
ne studentesca e il segno, il 
germe di una reazione vi-
tale piu generale. Di qui la 
nuova solidarieta popolare 
che anche la vostra televi-
sione ha dovuto registrare». 

Ci sono responsabilita e 
complicity da parte italiana 
nei confront! del regime 
greco? 

Efremidis Vassillis narla un 
po* con i compagni della dele-
gazlone e poi da la risposta: 

« Noi sappiamo bene da quan
to abbiamo letto e dalle no
stre esperienze dirette che al-
l'estero — e perche nascon-
derlo, anche tn Italia — agi-
scono agenti della Giunta che 
fanno provocazioni non sol-
tanto contro i nostri studenti, 
ma anche direttamente contro 
i paesi in cui sono infiltrati. 
Sappiamo anche bene e da do
cument! prectsi ormai noti, 
che le provocazioni degli 
agenti della Giunta sono col-
legate a alto livello, in Ita
lia. con ambienti fascisti. Si 
tratta di affinita, di parente-
le prescelte. E* chiaro co-
munque che questi greet, di 
nome e non di ' fatto, non 
hanno nulla a che spar tire 
con il nostro popolo. di cui 
sono soltanto gli spietati op
pressor!. E' una cosa or
mai nota: l'ex ministro della 
Giunta Tsakonas, ministro fi-
no a tre mesi fa circa, ha 
scritto in un suo diario, che 
poi 6 stato scoperto e pubbli-
cato, di essere stato contrario 
alia declsione dei "colonnel
li" di organizzare una rete di 
agenti nei paesi europei per 
realizzare provocazioni sia fra 
i greci all'estero che nei con
front dei vari paesi democra
tic!. L'ex ministro scrive di 
temere che per questa via si 
possano corapromettere i rap
porti statuali con i vari pae
si europei e si lamenta che 
gli agenti siano element! cor-
rotti. di livello infimo, pron-
ti a qualunque tradimento. Di 
quel diario, ci sono fotocopie 
che hanno circolato sia in 
Grecia che all'estero: nero 
su bianco. Tutto questo co-
mincia a scuotere l'opinione 
pubblica »-

Che senso hanno, In questo 
quadro, le accentuazioni in
sieme repressive e teatrali 
degli ultimissimi processi? 
Quello del fratello di Pana-
gulis e di Lorna Briffa; quel
lo successivo contro i com
pagni comunisti? 

« Ma e chiaro. e puro ter-
rorismo. Non saranno quell i 
gli ultimi processi. II regime 
vuole un terrorismo perma
nente. Come spiegare diver-
samente l'imposizione della 
legge marziale a Atene?». 

L'intervista e finita ma il 
compagno Efremidis ha an-
cora da dirmi qualcosa. Que
sto uomo che ha combattuto 
in guerra il fascismo italiano 
e tedesco, che ha fatto la 
Resistenza e poi galera e esi
lio con queU'unica. breve pa-
rentesi di precaria democra
zia in cui fu deputato del po
polo, vuole spiegare ancora 
qualcosa: «Noi siamo simili 
a vol, ci assomigliamo. II 
vostro aiuto ci e essenziale. 
Ogni manifestazione, ogni 
azione studentesca e operaia 
deve ricordare la Grecia op-
pressa, Questo momento e im-
portante. Scrive te, mani resta
te, raccogliete materiale e 
non fate dimenticare la Gre
cia libera. Oggi e'e veramen-
te la speranza di un risve-
glio di coscienza che si al-
larghi alle masse. Aiutateci. 
con un Impegno Incessante, 
con un'azionc unitaria ». 

Ugo Baduel 

La scomparsa 
di Pearl Buck 

Tra i suoi romanzi « La buona terra » 
e « Stirpe di drago » - Nel '38 rice-

, vette il premio Nobel - Aveva 80 anni 

Si e spenta, nella sua casa di Danby, Vermont, la scrittrice 
americana Pearl Buck. Premio Nobel 1938 per la letteratura, 
autore tra i piu tradotti del mondo, molto popolare anche da 
noi, lascia una produzione vastissima e ineguale, che la critica 
ha sempre giudicato con severa freddezza. Sintomatico di que
sto costante atteggiamento dei suoi interpreti, e questo giu-
dizio che il critico di Time detto in occasione del conferimento 
del «Nobel» alia scrittrice: «I suoi libri possono essere af-
fascinanti corne esempio di* una attrazione che, incomprensi-
bilmente, rindustriosa Pearl Buck ha esercitato su una intera 
generazione di lettrici americane, e persino sulla giuria del 
Nobel». 

Era nata nel 1892 a Hillsboro, nella Virginia occidentale. I 
suoi genitori, Carolina e Absalom Sydnestricker, missionari 
presbiteriani di origine tedesco-olandese erano entrambi pre-
dicatori nelle regioni interne della Cina. e le loro figure com-
paiono in due romanzi a sfondo autobiografico del 1936: L'esi-
lio e Angelo guerriero, fondati sull'ambiente delle mission!-

II rapporto con la Cina che e, nella scrittrice, autentico, 
anche se non profondo e illuminante, e dato dal fatto che la 
sua infanzia si svolse a Chin-Kiang, sulle rive dello Yang-Tze 
dove la Buck crebbe parlando cinese e assimilando i fantasio-
si racconti delle antiche leggende thaoiste della sua gover-
nante. 

Dopo il matrimonio con un missionario americano si stabill. 
non appena completata la propria educazione in inglese e in 
americano. nella Cina settentrionale. Non le furono estranee le 
esperienze drammatiche del banditismo e delle carestie. come 
la violenza xenofoba delle truppe nazionaliste da cui si salvb 
a stento nel 1927 a Nanchino. 

Del 1930 e il suo primo romanzo Vento dell'Est: vento del-
I'Ovest. Nello stesso anno, in soli tre mesi, scrisse La buona 
terra che, pubblicato nel 1931. ottenne il Premio Pulitzer e fu 
tradotto in trenta lingue (e per tre volte in cinese). Dal cele-
bre romanzo * Stirpe di drago (1942) ambientato nel clima 
cruento della guerra cino-giapponese, fu tratto un film di sue-
cesso. 

II meglio della scrittrice si trova in questi romanzi, anche 
se la presentazione dei conflittl laceranti di quella realta 
e filtrata attraverso un paternalismo tutto occidentale, in un 
linguaggio manieristicamente elegiaco. 

I libri di ambienti americano appartengono alia vena piu 
stanca e ripetitiva della Buck; cosi Questo indomito cuore 
(1938), Altri Dei (1940) e Ritratto nuziale (1945) rientrano sen
za troppi scarti in un'area dignitosamente commerclale, e co-
stltuiscono un fenomeno di mercato piu che la testimonianza 
di una ricerca letteraria. 

Ma il successo non ha mai abbandonato la scrittrice anche 
quando, dopo la seconda guerra mondiale, ha continuato a pub-
blicare altri numerosi romanzi (alcuni con lo pseudonlmo di 
John Sadgcs). 

Mario Lunetta 

to avventatamente, che qualcu-
no non ne avesse rispettato 
neppure i resii mortali. L'ipo-
tesi, lungi dall'essere impro-
ponibile, nasce da un riferi-
mento preciso: da quella coe-
rente posizione assunta dal 
commediografo nei riguardi 
dell'aristotelismo degli am
bienti accademici. 

Infatti, «1/ malato imma-
ginarion. nelle intenzioni di 
Moliere, voleva essere una sa-
tira contro la Facolta di Me-
dicina. E qui Moliere si ri-
vela I'erede di una tradizio-
ne che da Montaigne, attra
verso La Mothe le Vayer, ar-
rivava a questa conclusione: 
agevolare sempre il corso na-
turale delle cose. Moliere. pe
rd, non escludevu « a priori » 
la possibilita di un progresso, 
di una conquista dell'uomo 
sulle forze « misleriose t> del
la natura. E' da credere, in 
proposito, che gli amici Ro-
hault, cartesiano, Bernier, Boi-
leau, cartesiano anche lui, 
avessero esercitato sull'autre 
del « Don Juan » qualche be-
nefica influenza. A questo 
punto, Moliere non pud piii 
dirsi scettico: egli crede nella 
ragione, crede nelle « scoper
te » del secolo. Ecco, quin-
di, che 111 malato immagina-
rio», nella sostanza, si rive-
la piuttosto come un attacco 
alia Facolta di teologia. Que
sta commedia, sia pure scrit-
ta originariamente per il di
vertimento della corte, non e 
diretta soltanto contro la Me-
dicina, ma anche contro la 
scolastica e Varistotelismo 
delle facolta universitarie. 

Con Moliere, assistiamo al 
nascere di un nuovo tipo di 
commedia, come reazione an-
U-romanzesca, fuori delle ti-
rate corneliane: la commedia 
di osservazione. Moliere, fa-
cendo appello alle fonti comi
che popolari, si oppose alle 
forme d'arte drammatica che 
una i e~lite > mondana aveva 
imposto e, in questo senso, 
fu un rivoluzionario. Da qui, 
la generale ammxrazione dei 
contemporanei, all' indomani 
della sua morte, verso Vauto-
re di «Tartufo ». Egli seppe 
attingere alle piu diverse tra
dizioni teatrali. Si ispiro, per 
esempio, alia commedia ita
liana del XVI secolo, mo-
slro di aver letto VAretino, il 
Ruzzante e Boccaccio, Strapa-
rola. Per questo, fu avanzata, 
non senza ragione, la defini-
zione di « Terenzio francese >. 
Fit il principale autore della 
rivoluzione letteraria del 1660. 
Di una rivoluzione letteraria 
che sostitui la «grandeur > 
con la « verita » e Vimmagina-
zione con il gusto delle de-
scrizioni morali. Egli conob-
be il repertorio degli italiani 
attraverso quel Tiberio Figu-
relli, piu nolo come Scara-
mouche, e poi con Joseph-
Dominique Biancolelli, ed al
tri ancora. La «commedia 
dell'arte », una forma di im-
provvisazione scenica sulla 
base di un canovaccio scrit
to, fu conosciuta da Moliere 
nei frequenti contatti avuti 
con le varie « troupes > di atto
ri italiani ospiti del Petit-
Bourbon. E la nota satirica 
delle commedie di Moliere ri-
cevette mordente dal lavoro 
teatrale di questi attori ita
liani che, talvolta, non disde-
gnavano di cimentarsi con 
Vattualita politica. (E, infatti, 
Arlecchino satireggiava, a quel 
che si dice, le posizioni < ul
tras » e cercava di corregge-
re. divertendo, i costumi cor-
rolti). 

II programma 
di un anno 

Venne accusato di essere 
un < farceur >, un plagiario. 
Meschinerie di un'epoca, sc-
gnata, in campo culturale, da 
un ossessivo richiamo alle 
« regole > aristoteliche. Ma le 
accuse a Moliere erano rivol
te principalmente al periodo 
della sua formazione intellet-
tuale, alia frequenza, assidua, 
di Gassendi e dei futuri « U-
bertini >: Cyrano, Chapelle, 
Bernier. 

Le prime rappresentazioni, 
dunque, furono molto contra-

state. Al Petit-Bourbon, nel cor
so della sua operosa attivita 
di commediografo, dovra fron-
teggiare tre c cabale »: quella 
dei €Jaloux esprits* (i tbeaux 
esprits >, i « prudes > e i c doc-
tes >); quella dell'Hotel de 
Bourgogne, capeggiata da 
Boursault con i «grands co-
mediens >; quella dei c de-
vots >. Questi ultimi furono 
particolarmente toccati dalla 
prima rappresentazione del 
c Tartufo * (1664); commedia, 
questa, che non pote essere 
rappresentata liberamente 
che a partire dal 1669, grazie 
aU'intervento personale del re. 
Secondo Ramon Fernandez, 
€ Tartufe > e « Don Juan >, 
c portando sulla scena. Vuna 
Vipocrisia religiosa, Valtra lo 
ateismo e Vimpunita aristocra-
tica, affermano che non vi so
no affatto vizi privilegiati che 
possano sfuggire all'interpre-
tazione comica > 

QuesVanno, dunque, cade il 

300. ' anniversario della sua 
morte e a Parigi, gia dall'ot-
tobre scorso, la «Comedie-
Frangaise » aveva approntato 
un programma molieriano 
comprendente sette grandi *ri-
prcse» e tre nuovi spettaco-
li per il 1973 — che ha gia 
esordito, seppure fortunosa-
mente, come « omio i\/oliere ». 
A causa, infatti, della «fer-
meture » (o « serrata *) della 
« Comedie •», decisa dal mini
stro degli affari culturali. Jac
ques Duhamel, sin dal 15 no-
vembre scorso, la sola Ri
chelieu non pud ancora ospita-
re, come previsto, le rappre
sentazioni molieriane. (Solo 
da qualche giomo essa e sta
ta riaperia dopo la firma del-
I'accordo fra i rappresentan-
ti sindacali e il sig. Pierre 
Dux, amministratore genera
le della « Comedie »; ma, a 

causa di alcuni lavori di riadat-
tamento, gli spettacoli gia pro 
grammati continueranno ad 
essere dati « sous chapiteau *. 
sotto un tendone da circo, 
cioe, installato nei giardini 
delle Tuileries, sino al 15 
marzo prossimo, data dell'a-
pertura della sola con la rap
presentazione di « La scuola 
delle mogli»). 

Le celebrazioni molieriane. 
comunque. non sono solo quel
le che offre il programma 
della * Comedie ». Pezenas, in 
Languedoc, ha aperto, propro 
in questo mese, una esposi-
zione sul tema «Moliere in 
Languedoc » nelle sale dell'ho 
tel di Saint-Germain: oggetti-
ricordo e vari documenti sulla 
vita del commediografo. Nei 
mesi di lugl'to e di agosto, poi, 
sara svolto il tema « Pezenas 
ai tempi di Moliere»; men
tre saranno date delle rap
presentazioni molieriane, se-
guendo gli itinerari dell'* Illu-
stre Theatre», a cura della 
« Comedie * e da gruppi regio-
nali. 

Va pure citato, almeno co
me una interessante « novi-
tat, lo spettacolo dato, nello 
scorso mese di gennaio, da 
Maurice Sarrazin, direttore del 
Grenier di Toulouse, che ha 
presentato una sua rilettura 
del « Don Juan » ispirandosi 
alia < Storia della pazzia » di 
Michel Foucault; una rilettu
ra sotto Vaspetto filosofico e 
clinico, che fa di Don Juan 
un precursore del marchese 
De Sade. 11 regista ha inoltre 
creduto di immaginare un pro
cesso secondo la legislazione 
dell'epoca, che si svolge alter-
nat'wamente al presente (te-
stimonianze, interventi di El- • 
vira, la protagonista) e al pas
sato (ricostruzione dei fatti e 
misfatti dell'accusato). 

Detto delle manifestazioni 
molieriane, e necessario ri-
badire che la crisi delle isti
tuzioni teatrali francesi non e 
recente. Le sovvenzioni gover-
native non sempre sono sta
te erogate tenendo conto del
le effettive esigenze di cia-
scuna compagnia teatrale. 
Malgrado le continue assicu-
razioni di Jacques Duhamel 
in favore del cosiddetto tea

tro « differente », sino ad og
gi I'intervenlo governativo ha 
fornito i teatri di Parigi in 
misura maggiore rispetto ai 
teatri che operano nella 
«banlieue >. Per cui trovia-
mo, da un lato, la politica 
culturale gollista orientata in 
direzione di un « rispetto * pu-
ramenle formate del reperto
rio class'wo nazionale (il 
«Francese *) e che solo la 
Casa di Moliere, cioe il teatro 
dove opera la cCom&die* 
pud garantire per le conosciu-
te « esigenze di rigore » sceni-
co; dall'altro, i rappresentan-
ti del giovane teatro france
se impegnati nella diffusione 
di un teatro * popolare > e 
« a contenulo sociale >. 

Oggi, il sig. Dux rivendica 
alia « Comedie» Veredita di 
Jean Vilar e del suo T.N.P.; 
ma intanto nella sala del tea
tro del palazzo di Chaillot, do
ve ebbero luogo i memorabi-
li spettacoli. appunto, di Jean 
Vilar, con Gerard Philipe, al
tre a tante sedute storiette 
delle Nazioni Unite, concerti 
e congressi, il piccone e ca-
lato sulla galleria in cemento 
armato onde permettere, se
condo le notizie ufficiali, la 
creazione di una sala di for
ma quadrata nella quale si 
integrerebbe il programma di 
un teatro trasfor mobile, come 
vuole la soluzione di Jacques 
Lang, nuovo direttore, che in-
tende trasformare il teatro in 
« luogo di animazione >. 11 tut
to per la modica spesa di 
circa cinque miliardi di vtc-
chi franchi. 

Ma la politica gollista cono-
see solo la logica di un pa
ternalismo unito al culto della 
<grandeur*, per cui si mo-
stra incapace a comprendere 
le esigenze di un nuovo pub-
blico popolare che con il c ri

gore* delle serate thabillees* 
non ha niente a che fare. 
Non 6 un caso, percio, che le 
celebrazioni molieriane, a 
parte la lunga < serrafo » al-
la * Comedie >. risentano, in#-
vitabilmcnte, di questa pesan-
te ipotcca gollista. 

Nino Romoo 
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