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PARTERRE 
MARCO REVELLI 

Bandiera rossa 
non è un Partito 

d i 
i funzionar i 
i par l i t i d i sini-Q slra o i le i sinda

cato che si sono 
_ _ _ _ _ altrettal i a i an 

cel iare dal re
pe l l ono musicale i h e tradi
z iona lmente accompagna i 
i nd im i i l i p ia /za Immillerei 
n i v v i cons iderando la un 
s imbo lo impresentabi l i ' d i 
i |uel ' c o m u n i s m o ' tostò ina
bissatosi farebbero bene a 
li w r s i la "ischeda 8» (ded i 
cata a p p u n t o a »Le or ig in i i h 

Bandiera Rossa ») del l ibro 
d i Cesare iJermani e Ki l ippo 
Co lombar i ! Cento anni di so 
< aliamo nel Novarese Ci 
s i len t i che la canzone meri 
minata «unico inno del la 
classe operaia che possa 
considerarsi c o m e un vero 
l a u t o popo lare d i t radiz ione 
orale», af fonda in realta le 
propr ie radici in un sot tofon
d o ( u l t imi le e fo lk lonco di 
lum^hissima durata .Sicura
mente prec i 'dente non solo 
T!I>I cost i tuz ione del la c o m 
ponente comun is ta del m o 
v imento opera io ma alla 
stessa fondaz ione de l part i to 
sonat ista i^i musica e for
mata da due diverse me lo 
die «assai diffuse nella pia
nura padana a l ivello popo
l a re fin da i decermi central i 
de l l Ot tocento, su cu i e rano 
canta l i testi t ipa i del le feste 
mat r imon ia l i o clciili i barn a 
ri d i paese («Oo/xr ori suv. 
pila la porta ' o orata pori a 
ben ifio da /xiv>- per la strofa, 
«Veri ch i Nineta sola I ombre -
liti Ven ch i Ninela le clan") 
on basil i / Ven ( h i [smela te 
d a t ò on bel fior Ven ch i \ i 
l ieta i he (arem I m iop per il 
r i tornei ! ' ) ) 

Il testo p o l l i n o trova la 
propr ia ascendenza, invece 
in un n ino reput b i n a n o i le i 
per iodo iinmc i l ia tamente 
successivo all. i b r u c i l a d i 
Porta Pia ( q u a n d o fu usato 
per la pr ima volta il vessillo 
rosso) , eli ( i n r e t a n o t rac ie 
in un f ramment i ancora re-
t en temente l u n a t o p n s s o 
Orta da l forte ai e enti) ant i 
c ler icale («/•-' la •lineata ilei 
Pio nono >' uni i>m ila/ trono 
Hit, itili dal trono /.' la si tal a 
tu del Pio nono / (Jm dal tre 
no oonltarn bitta>\ t, sa sa
rebbe dunque arrivata al so
c ia l i smo attraverso i percorsi 
sotterranei del la i u l t im i po
polare le sue esper ienze in
formal i i canal i o c i ulti attra
verso cui si e l a l x ra I identità 
col let t iva del le classi social i e 
del le comun i tà c'i paese Cìli 
stessi p n x c s s i - t ' I l l i r i c i ' ra
dicat i nel p ro fondo d i II e-
spenenz. i co l le t t va popo la 
re che pres iedoi o al i e labo 
razione iconoqra n a i le i mo
v imento opera io del le ormi 

I quadr l i band i i ' 
re I arredo d i Ile 
l en t i e i del le Ca
se de l p o p o l o i ri 

_ _ M e I ' fo rme i l i 
p ropaganda tutto 

parla d i un sisti ma di valor i 
che att inge a una t radiz ione 
mint i rrotta che tiene insieme 
memor ia del m e t t e r e e pra 
tic a 'e lmiosa forme del la 
quot id ian i tà prof ma e seco 
lari espcr ienzi i le i s a n o 
Straor i lu iuna a jucsto prò 
positi) I immag in i i h e v u n c 
l o m m e u t a t a nel p r imo sai; 
i?io del vo lume r, (f i i iurante il 
••Ritcviniento d i ^ i d r e a ( o 
sta al i altro m o n d o l .«npo 
s to l o i l e l s ix lallsl IO 'e a l i o l 
to da un af lubi l i I ehi e l ' i 
val loni ' i l bardo d i Ila de i i i o 
i r az i . i ' i l i o ha alla sua d i 
str.i un Carlo Marx dai 1011 
notat i assai so m i l l a n t i a 
quel l i i l i Oiusop >o Verdi e 
(lai ruolo assolutamente si 
nu l i a t ine l lo c h i nol i n o n o 
grafia sacra spella i D io ( C i 
vallotti sarebbe il Cristo) V 
le loro spallo a meta tra i 
due l o w r m e n t o sol levala 
una stella splendente ( lo spi 
rito santo-1) e he li soffonde i l i 
un amp ia aureo! i e ai lati t 
volt i di Mazzini i ( j anba ld i 
santi protettor. M io sii sso 
ideili re di 'Ir id i1 ion i da l 
c a m p o religioso a que l lo pò 
l i t ico I tanto eont im i nel ter 
r i torni sommerso del l n inna 
p i l l ano lo l l o l t i vo quanto 
con t rappos i ' sul t i r r e n o ih 
s p u l a t o dot parad igmi ideo 
IOLJH i ) appar t ic i e .1 ( redo 
six lalisla apparso su d i l a 
vorator i d i [Novara del IO 
gl ' i l i ] no l u p i i i osi i O I K e 
p i lo Credo nel lavoro oun i 
potente i realon d i o i jn i hi 
ne sulla terra i nel lavoratore 
suo f igl io lo il quale i o l i i e 
pi lo fra 4I1 sti l i t i i nato ni Ila 
miserie pah->i e sotto il ri u,\ 
me cap i t a l i smo i t roi ifissn 
o i jn i n iorn. i muor i ni III mi 
inoro e nelle t i l ibrn ho si 
po l lo senza onor i Credo ni I 

s i x i u l i smo nel grande parti 
to che combat te per esso e 
nel le organizzazioni elei forti 
Credo che dovrà cessare 1 at
tuale u iq iust i /M c redo nella 
resurrezione del genere 
u m a n o in inn i vita avvenire 
di pace e eli amore Cosi sia» 

Sono solo a lcuni t l t ' i j l i nifi 
tuli material i brandel l i eli 
memor ia , d i x l imo l i l i d i cu i e 
i ostel lato questo p r imo volu 
me dedicato alle Origini Ela
borato sulle l inee storiografi
che che fu rono d i Ernesto De 
Mart ino e eli Gianni l ios io, es
so mostra a p ieno la poten 
zialita d i una corrente pol i t i 
co-cul tura le ( h e af fermò 
sempre il mode l lo del la «sto
na s i x i a l o ' ( ( o m o storia del -
I esperienza au tonoma , pre-
pol i t ica mater ia le del le clas
si subal terne) in con t rappo
sizione alla .stona totale» di 
s tampo loql iat t iano ( la storia 
costruita sul p r imato del 
• moderno principe" e he fa 
del 'par t i to , de l suo «proget
to pol i t ico» e del lo sue rela
z ion i naz ional i e internazio
nali il cent ro assorbente e la 
c o n d ì / i o n e unica e he può 
condur re il m o n d o i le i lavoro 
dal la passivila del la «natura' 
al la d i l u i t a del la 'storia») 

Da un a p p n x n o d i questo 
t ipo emerge il forte deb i to di 
esperienza e i l i valor i i ne il 
mov imento opera o «moiler 
no' - q u e l l o c ioè emorso con 
il <partito d i massa» e la for
maz ione de , grandi sindacati 
d industria - Ila assunto, fin 
dal la sua nascita con il (ittis 
situo tessuto uss ix ia t ivo ch i 1 

1 ha p r e n l i u to (e che nel la 
storiografia uffici.(le del mu
tuo s (xco is i ) del lo I eghe i l i 
resistenza i m i gli or iginar i 
tentativi eli e laboraz ione d i 
una (|ualche autonomia» 
cul turale e sexiale del prole
tariato 1. anche I impoverì 
n ient i ) i ul turalo e six iato ve-
rifii . itosi con il passaggio al 
Novecento e con la sompl i f i 
c a / i o n e oiganizzat iva pro
dotta dal d o m i n i o del la «for
ma part i to Basta se orrore a 
questo proposi to I e lenco del 
g iornal i opera i i le i Novarese 
tra il I K M e i l IK'K) b e n ' ) . d a i 
t i tol i sigillile .itivi ( 'Spartaco», 
Il risveglio opera o- «Il p rò 

letano», ,L aurora >, «L i f i a i -
co la de l l* igo Maggiore» «Il 
i ooporatore moderno ' ' ) O p 
pure considerare il f itto let i-
( o lo d i Circol i (quas i uno 
per quart iere e pei f raz ione) 
(Ielle sex iota eli mestiere (de 
c ine ira il 1STJ e il 1892, elei 
murator i , elei carrett ieri elei 
vetrai, dei i alzolai elei t intor i 
da i r e d i n i de l t iro a segno, 
dei capnuastr i ), del mutuo 
SIK corso (nel la sola vai 
i l Ossola .1 l ine secolo si con
tavano ben I r> soc ie tà ' ) , de l 
le Leghe eli resistenza ognu
na con i propr i statuti riti d i 
in iz iazione s imbol i e ticor-
renzi l.ra un m o n d o a r i n o -
latissiuio e radicat issuno co
stituito .fuori da l lo Stalo 
l a n c h e se non noe ossari, i-
monte contro- i l i esso) , cu 
p a i o i l i e laborare appar to 
nenza e cul tura Di gestire-
la propr ia soi talita senza so
vrapporre alla eterogeneità 
del la propr ia compos iz ione 
schemi organizza IVI astr.itti 
sempl i f i i azioni b i i n x r a t i i he 
central is l ieho quando a No 
vaia nel l l ) l l l si inauguro la. 
Camera del L i vo r i ) il i or too 
i hi* sfilo nel pomer igg io do
l io la Conferenza inaugurale 
eli I mat t ino e pr ima del Bul l -
e he l lo six i.ile ora e o m p o s l o 
i l i ben VI rappresentanze d i 
L 'ghe e Sex iota i on le pro
prio bandiere l u vess III de l 
I ivoro ) i propr i i ost in i l i le 
propr ie identità forti 

I avi re r iproposto oggi 
questa memor ia SIK iato e un 
un rito i lei SIK lalisli nov,irosi 
i tu* hanno voluto celebrare 
cosi il centes imo anniversa 
rio del la nasi ila i le i loro pai 
•ito Kipi usarla e usarla per 

induro oltre per risi opr i re 
in quel la i spi rienza model l i 
organizzativi percorsi i i i l t u -
lal l fo l l i la del la po l l i l i . ! ' di 
verso e alternative a quel le 
pu valsi con I assunzione 
de l m o n o p o l i o del la s ix lalita 
d.i parto d i i m o d i rni part i l i 
d i massa i invece una possi 
bi ' i ta aporta p o r c ' u d i questa 
pol l i l i a del l attua i rappor to 
Ira sistema dei part i l i e six io
ta non ni può pit i 1 ali au 
lonout i i del po l l i n i ) lut i uda 
li n' ire tl i l o n l r a p p o r r i an 
t o r i ti stani, unente una 
t| l la l i I H ton i la (Il au tonomia 
d i I SIK laie 

Cenare B e r m a n i , Ki l ippo 
C o l o m b a r i 
C i nto anni ih SIK la l ismo nel 

novarese voi I Dallo origi 
ni alla pr ima guerra inond i , i -
li 11 i terazioni l ' toviui inlt 
di 1 l'si d i Novara Ducgi No 
vara p ìgg 5 l'I s i p 

Terzo Mondo. Letterature africane in lingua inglese: dai Nobel Soyinka e 
Gordimer a Tutuola, Achebe, Emecheta, Head. Una generazione di fronte 
alle colonie. E ora Ben Okri nato alla vigilia dell'indipendenza... 

La lurida fame 
PAOLO BERTINETTI 

Q
uando I anno st orso il Boo 
ker Prize, i! più prcsttuioso 
premio letterario incese e 
stato assegnato a Ut via del 

——_—«——, la fame i pubbl icalo ora chi 
Bompiani, pauu 507, lire 

'M 000) del nigeriano Ben Okri la rea 
/ ione denli addetti .11 lavori non e stata 
certo di sorpresa era una vittoria attesa 
e auspicata t h e andava a premiare il 
più brillante etesii scrittori africani del 
1 ult ima neueraztone 

M a r i o n , e forse la sorpresa por il let 
tore italiano che non e tenuto a sapere 
t o m e si muovono e si sviluppano le let 
teraluro africane di lingua implose Mol 
te cose sono note anche da noi Sap 
piamo e Ile il m e n a n o Wole Soymkn e 
la sudafricana Nadine Gordimor hanno 
avuto il Nobel per la letteratura Abbia 
ino letto 1 libri -naif» di un altro niqena 
no Amos 'I tittiola e quell i più coìti del 

l Afnc \ dwv^ì anche le sue 
università ma persi la fortuna 
Ben Okri non vi fu ammesso e 
andò a similare in Inghilterra 
Aveva KK ornine iato a se nvere 1 
suoi pr imi ruo oriti a 17 anni e 
a 19 mentre era m Inghilterra 
Uiu aveva scritto li suo pr imo 
romanzo Fhtvers and Sita-
ÌUÌWS che subito (e ia il l lJ80ì 
venne pubblicato dall editoie 
IxMinuian II romanzo si svolge 
a LILJOS la capitale della Nino 
ria e descrive I ingresso nell e 
ta adulta del giovane Jeffia fi
glio di un uomo d affari spre 
giudicato fino alla spietatezza 
figura emblematica della cor 
rotta società nigeriana Alla fi 
ne dei romanzo il padre muore 
e e e I idea che, forse, il figlio 
possa i i tominc iare da capo 
senza soprusi e senza delitti 
Dn anno dopo Okri ^vcv^ L>LI 
scritto un secondo romanzo 
The Umdscajx's Withm, il cu i - , 
protagonista e un pittore un -
artista solo, isolato guardato 
con sospetto dagli stessi amici 
e familiari, e he dipinge le brut 
ture che vede intorno a se l ui 
dipinge rifiuti, ma cosi li tra 
sforma in arte e attraverso I ar 
te denuncia 1 mali presenti per 
die hiarare che come lui fa da 
h bisogna partire per arrivare a 
una visione diversa che rico 
nosca e trascenda *i lcaos»del-
t esistente 

1, ult imo romanzo di Ben 
Okri Ut via della fante che 
giunge dopo altri due volumi 
di rat ton t i e una non piccola 
produzione poetica si si osta 
fortemente dai primi lavori 

maggior st nitore alnt ano di lingua in 
glese nigeriano anche lui ("hintia 
Achebe ( 1 suoi romanzi pubbl icat ine 
gli Oscar stMio passati quasi mosse rva 
ti speriamo t he miglior sciite tote hi «il 
suo lavoro più recente Viandanti della 
stona pubblicato dalle .-'dizioni L i vo 
ro) Abbiamo potuto scoprire la se nttu 
ra femminile africana grazie a editori 
e ome Gtutili e fu hanno tradotto Bue In 
r.mee beta e anche Bessie Head e arri 
vaia nelle nostre librerie Cosi come 
nelle .mie universitarie e giunta l e c o 
delle accese battaglie del keniano Ngu 
gt VVa 1 luongo (he invita gli scrittori 
afnc ani a st rive re nelle lingue afnc ^ne 
e non più nella lingua degli antic hi e o 
lonizzaton 

lutt i ejuesti scrittori (e quasi tutti gli 
altri non conosciuti da noi) apparten 
gono alla gt iterazione e rese iuta nel pe 

riodo ancora coloniale hanno cono 
se uito e odiato il padrone bianco e so 
no .melati nelle sue scuole a imparar»1 

le poesie ut e ui sugli abeti e ade la neve 
I I . inno vissuto drammaticamente clen 
tro di se. la condizione di colonizzati e 
hanno spesso subito le persecuzioni 
dei regimi più o meno di l tator i l ' che si 
sono stabiliti nei loro paesi dopo I indi 
pendenza Di queste contraddizioni la 
ceranti si e nutrita la loro scri t turi e da 
esse e stato plasmalo il loro ruolo «so 
cinle» di portavexe presso il proprio e 
presso gli altri popol i africani ina so 
prattulto presso il mondo ex t identate 
delle sofferenze, delle aspuaziom delle 
ingiustizie e degli orrori \1ssut1 dalla 
propria gente 

Il t o inpi to e la vena e reativa d i quel1., 
generazione sono tutt altro e he esauriti 
M i lasua un poco interdetti il vuoto 

che apparo dopo di loro L i \ t x e della 
generazione successiva di coloro e he 
sono cresciuti nell Africa post colonia 
le quasi non la si riesca a sentire ( non 
pcr tho manchino gli scrittori ma JKT 
che manca in quasi tutti loro la forza 
letteraria dei loro fratelli maggiori 1 
I 'eccezione più rilevante e appunto 
r tppresentata d.i Ben Okri nato nel 
][)r)') proprio alla vigilia del! uidipen 
denza In un intervista t (incessa a Itine 
Wilkmson (e che compare nel volume 
t\,i lei curalo latitimi natii Alruan Wn 
lers Hemeni. inn 11)(>J) Okri ricorda 
come le sue pruno letture fossero le l.is 
sic 1 che il pache avev 1 portato d.i Lou 
etra ina nel ragazzino afnc ano non e e 
ra sensod inferiorità nei confronti della 
grande tradizione ext identale «1 Afnt . i 
aveva Aristoteli ' .ivev.» Platone .ivev.i 
lutto quello che .ivevti I Occidente t 
molle altre e ose in più» 

Ben Okri 

scritti in una prosa semplice e 
quasi cronachistica e sorretti 
eia un impiant i i realistico co 
mimo <illfi quasi totalità del ro 
manzo africano Anche s e t t i 
te preoccupazioni toinulic he 
r imangono La ria della fatue 
( t h e leggiamo noli», bella tra 
dazione di Susanna Basso) si 
muove in un ambito lellerano 
del tutto diverso Certuni l ode 
finiscono ricorrendo alla ta te 
goriti dei realismo magico t h e 
dati Amene a Litui.1 si <> esteso 
.1 molto delle nuove letterature 
d i lingua inglese Restando in 
Africa e chiaramente'cosi ad 
esempio nel caso di The Uist 
fkmnultun of Aiutine Dunbar 
il bel romanzo dello scrittore 
della Sierra Leone Svi Chenev 
Coker Ber quanto riguarda 
Ben Okri tuttavia lecoso stan
no forse diversauu nto 

Il punto eli partenza e piatto 
sto quello di porre al centro 
d i 11 invenzione letteraria il 
mondo afnc ano con Li sua 

erodila di miti di e redenze di 
con to / i on i ammistit he eh log 
gende con il suo patr imonio 
spirituale e he pr"ostsle e che 
null.i ha a che spartire con il 
mondo europeo I" il linguag 
gio per esprimerlo rie ordi i 
quello dei maestri del fantasti 
co con 1 suoi toni linci e le sue 
volute barene he e con un 
timore per l'invenzione lingui 
si i ta e per l 'annullamento dei 
confini tra immaginario e leale 
che forse viene dalla scrittimi 
del maggior scrittore vivente d i 
area inglese, Salmau Rushdie 

Il protagonista di In via della 
lamei- un «abiku» un termine 
che presso gli voruba (una 
delle tre grandi etnie della Ni 
gena ) sigillile a «nato per mori 
re» l.-abiku» lascia il mondo 
dei non nati il mondo degli 
spinti per entrare nel inondo 
dei vivi dove regnano «le (.iti 
e he dell esistenza, 1 desideri a 
realizzabili, le ingiustizie e I in 
differenza eli fronte alle bellez 
ze dell universo)- e si impegna 
a fare ritorno al mondo degli 
spinti alla prima occasiono Se 
viene meno ,1 tale impegno e 
assalito dalle allucinazioni e 
perseguitato dai compagni fi 
no a quando non si convince a 
tornare nel mondo dei non \u\ 
ti nel «luogo delle sorgenti» K 
poi altre incarnazioni segui 
ranno e seguiranno altri ritorni 
tra gli spirili in «un eterno ^n 
dinvieni di esseri incapaci di 
scendere ti patii con la vita» 
I. «abiku» di Ben Okri decide di 
venir meno al l ' impegno per un 
atto d amore sceglie di restare 
per rendere felice «il volto pe 
sto dell.i donna che sarebbe 

diventala sua madre» 
L i stori t del romanzo e la 

stona delle lotte e he il suo prò 
tagonisla deve ingaggiare con 
gli qi int i che lo rivogliono con 
se"- con 1 mostri a sette teste 
( ho tivanzano tia automobi l i e 
fili dell.i luce e e he soltanto lui 
riesco ,1 vocio 10 dual is t ica 
mente» potremmo pensare 
che il bambino e 1 racconta le 
sue l.mt.isie il inondo immagi 
nar io t he sogna ,u\ oc e hi aper
ti o nel delir io della febbre e 
e he sorge dalle t redenze della 
sua gente Ma poi la conferma 
viene ant ho dagli altri perso 
naggi puro loro partecipano 
dello stesso universo in cui 
semplicemente coesistono la 
nostra realtà e la realta del 
mondc> degli spiriti L uwen i 
mento intorno .1 e ui ruotano le 
vicissitudini del bambine» di 
Pupa e di M.1111111.1 0 ta campa 
glia eie Uuruit- del Partilo de. 
Ricchi - con l.i parallela - ino 
dernizzu/ione» del locale di 
Madame Isolo Ma la realta pò 
l i t ic i e sociale realissima e 
reahstie .1 nella sua miseria vie 
ne investita dalla dimensione 
fantastica del racconto che 
tuttavia non la offusca, m a c h o 
anzi ne esalta 1 contorni a tira 
verso le iperboli dell allucina 
ziono 

Anche Madame Koto, ostes
sa tenutaria, maga, terrena 
dea della fertilità, e ut qualche 
modo collegala al mondo de 
gl i ' t ib iku» I lo e anche Papa 
e he tre volto «muore» e tro volle 
rinasco Ciò non rappresenta 
poro una fuga dalla realta che 
noi conose 1,11110 e riconosciti 
ino Nel suo sogno alla fine 

del romanzo Papa <vede> I un 
inane tragedia che e 1 Afnc .1 
post-coloni.ile Vede 1 suoi pò 
poli strumentalizzati da l locc i 
(Ionie K sopr.ittutto vede l.i 
corruzione dei pollile 1 africani 
l.i loro avidità la loro uidiffe 
ronza per 1 bisogni della genio 
vede I aumento del divano tra 
ricchi e poveri e vede l.idisgre 
qazione della sex iota le gnor 
re gli sprechi la lame -I esilio 
in terre straniere lo spegnersi 
della volontà di e ambiare le 

COSO" 

Noli intervista a lane Wilkin 
son Okri paragona la struttura 
e il movimento del romanzo 
alle ondo del maree he invado 
no l.i nv.i e t he so n< ritraggo 
ne> «ili n iodoche in ogni inizio 
e e una fino e in ogni fine un 
inizio' Un proc esso di n.isc ita 
e rin.isc ita e omo (inolio degli 
abiku> di e ui e dilfic ile dire-

dove tornine 1 t dove finisce M 
romanzo stesso si e hiudo son 
z,i #1 ver raggiunto una •fine-
Porse pere he il e ic lo col l imi la 
l'orse .un he perche si,uno or 
mai .i pagina rì0i II limite di Ui 
ma della farne sta in una certa 
ridondanza in IJII.I torta ripeti 
tivita degli incontri funtustic 1 in 
un esulxranza narrativa non 
sempre sorretta dalla misura 
Ma al di là di queste riserve il 
romanzo di Ben Okri e un ope
ra di grande interesse destina 
ta .1 sognare una svolta nell .vi 
leggiamonlo degli se ritton afri 
cani noi confronti de Ila (orma 
romanzesca e dogli strumenti 
letterari a e 111 affidare la loro to 
siunonianza 

QUESTIONI DI VITA 
GIOVANNI BERLINGUER 

Una cicogna 
per forza 

D o u 1 e 1 por l i r.i 
(Il lesi,i in. i i i i i i 
( icl lu i l un ' i e di 
iivi-rt" un figl io ,1 

^ _ — _ _ > nyn i cos lo ( o n 
opni mezzo ]>os 

sil)ilc ' Nc lk i i l l i nu sett imane 
I lo senti lo e letto più vol t i 
quest.i ( lonu ind. j - ^enum. i 
111.1 . m i l l e le i i ( leu/ ios, i - sol-
lei 1t.1t. 1 (l.il i l . i n re di insoli
te e,r.]\ id.in/c e vi' parl i i l i o 
/ l i m a l i A l l u n i i s e n i p i la 
sessanli un i avu i la illa ina-
lermta i on osal i n i evuti ^.\ 
un altra donna I a l t r i d ' i l i e 
ch iede la t e i o n d , . / i o n e nr l i l i -
( lale 1011 sperma lo /o i d i l ie 
suoi n inn i . ra ion non vo l i l i do 
sapere inai i hi sarà tra i tr i 
il padre del propr io [ii>lio, la 
Hiov.ine donna d i Napol i 
sottoposta ad ay i 'n ss ive i l i re 
o rmona l i ( o n l i o I inl i rtil ita 
( he ha partor i tosi tte gemell i 
presi l i (alt l i l ia l i dal l i in inatu-
nta Ciav uno d i questi i asi 
ha si isi i talo q iud i / i i i i i i t r o 
\ers i spesso pero l e i r i l u h e 
hanno i o lp i to le d o n n e In
s t i , i ndo nell ombra i;li a l ln 
protagonist i la si len /a la 
pro l i ssione m e d i t a la pub 
b in i l a 

Due libri " i l U l t i e ben d o 
(Uinei i ta t i sulla r ip roduz ione 
artifn lale i he i una d( Ile 
frontiere si lenti l i i h i d i Ila vi 
ta 1 h i si.si nano m a n i e r i 
( ontroversi i sono mve(( 
v ritti da donne t o m i e L;III 
sto p i n h e esse ne sono 
(o iuvo l te pm in t imamente 
( OHM d( st i l latat i ' ( taKol la 
( o m e v i t t ime del le tei no lo 
i;n p i i n 11 .itivi. I 11 ) e opera 
(Il I rauca I V / l l l i sociologa 
I altro 1 l i n a i o i la Nora 1-ron 
tali e si ritto o l i re c à i i la lei 
i la altre sc ien/ ia le e r i t i r i a 
In i 1 (li innter i i IHOUIO I IK h i ' 

Due punt i d i vista diversi e 
t o inp le iuen la r i i omo e L;UI 
sto |)( t i he il ti 111 1 impel l i la 
k si 11 n/e uman i ( k si K u 
/ e natural i 

Viali unta in laboratorio 
1 O I I I I I K la 1 011 i\iie d o m a n d e 
i}ui sii p ia t i i fu stinta Ucci v , 
sani ' essi por tano vanl.ic;c;i 
alti d o n n i ' Mentri spesso i 
n ie l l ic i r i spondono si ali una 
e ali altra, . in i he p e l i l i ' ' leu 
d o n o a medie a l i / / , i re» la le 
e o n d a / i o n e il par lo i poi 
oi^ni m o m e n t o del la vita 
Kraiica I V / i n i espr im i ' mo l t i 
riserve l.a sterilita p i r i seni 
p io ha fra le sue ( ause non 
solo le malatt ie decjli appara 
ti r iprodutt iv i ina anche fai 
tori psicologic i e sociali co 
me dimostra I attuale ndu 
/ i o n e del n innerò dei mair i 
mon i A n i he i r isi i l i . i l i del la 
n p r o d i i / i o n i nr l i l i i lale vati 
no r id imensional i i o n i e d i 
mostra I al to i t ume io di in 
sui 11 ssl d o p o ripetuti i osto 

si e lai f r an t i tentativi Spesso 
sono uh interessi protessio-
11,ih a prevalere oppu re 
quel l i mer i . l u t i l i con il sisti 
ina del la -ni , idre surrogala 
che suscita profonda repul 
^i . i i ie L i ( r i tn a e spai la ni 
qua l i he pun to a dc l imre 
'proget to Manhat tan del la ri
p roduz ion i - qu i ste prat iche 
in analogia al p rogramma 
1 he del le I avvio alla (os l ru 
/ i o n e (I l Ila pr ima bomba nu-
I le ire Ma le i o l i i lusioni 
non ( onsis iono in un globale 
u l iu to Per a l i ti\)v d o n n e ni
fi rtih purché inforniate e i o 
se leni i del r i s i i l i e di'teli ec 
I I ssi si può t iare una rispo
sta positiva alle due doma t i 
( l ed i partenza 

/ / ; aioi^nn teitioloiiua e 
opera d i autrici di rafl iuata 
1 o m p i l eu /a e d i e/ande 
< h i , in / / a espusila.1 I in lo i 
m a / i o n e e amp ia par l i1 da l l i ' 
basi b i o l o g i ho del la npro 
d u / i o n e desi rive po i i vati 
me lod i di p i<x ro , i / i o i i i assi 
stila 11 t ontesto i le inoerah 
co li 1 ause e la di f fusione 
del l 111I1 rtihla le maial i le Hi 
111*1 K hi 1 la loro previ n / io 
ne per i o n i lud i re i m i le 
prospettive d i 11 incieii i iena 
i;i n i tua II l ibro e qu ind i \\\i:\ 
puc ola in in i i ' ia pei i In abbia 
1 uriosita di sapere o voc;lia d i 
.iclsMornarsi IV lk sue pai1! 
ni I la ' suoi i l iseimi e le sue 
tabel le sono inoltre si ululate 
qua e la, qu i .1 i o l i non i 11 
r n n / 1 r i l less ion icu l tu ra l i che 
non sono ' t cqucnt i nei l ibo 
s( nit l i\f\ se K 11, iati Mi I il( I I 
s( o pei ( 'sciupio il bel ( api 
to lo i l i Anna (.iioia la i op in i 
su / ini (fillio Ira tecnologia e 
irrititi' che parla d i I114I1 un 
111,miliari dei rapport i nelle 
( opp ie sii n i ; del la d i l leren-
/ a Ira Lue un t in t i lo" adottar 
lo de l rappor to fra la 1 opp ia 
1 il m e d i l o ( Ippure a qu i Ila 
p i r t i i l i Ile 1 011. lusioiu 1 In 
sono fn i t lo del la nl lessione 
1 olk Ulva de1 l ì n ippo in cu i si 
sottol inea 1 he la m e n u ina 
sta spostando pcric'o'n .a 
niente 1 suoi obiett iv i dal la 
soddis fa / ione dei bisoi ini a' 
1 nppat ia inen lo dei desideri 
Per in lenderc i dal l esser ma
dre ali avere ' liifli perfetl i In 
somma ben vcmiauo le tei 
nolo i ' ie r iprodutt ive se s e n o 
no a ( mare la sterilita o a 
preven in le malatt ie t 'e l ic l i 
( he ( Jues toenu l l altro 

I -ranca Piz^in i 
Maternità in laborator io H i 

1 a e SIR icta n i Ila r iproi lu/10 
ne art i f i i lale Rosenberg *V 
Seller paijn Kid lire_'S (>(K) 
N o r a F ronta l i 
( a 1 ura d i ) 'ha 111 l ib i la '• 1 
noloLiii a I di/10111 Assoi 1.1 
le pam; J M l i re ' i l i (100 

Turoldo, Pasolini e la polenta dei ricchi 
L

a |iicc ola casa odi 
Ine e vicentina l-.i 
I oc usta e nata 
ijuasi quarant anni 

______ la nel 1 W per 
volere di clou l'n 

ruo Mazzolar! affidat.i da subì 
tei allo < uro di Rienzo t 'ol ia 
che ancora la dirige Pubblica 
cinc|iic o sei libri ali anno e si 
tratta per lo più eli ristampo 
Sono di pice olo formato eie 
Stinti Inane fu di un bianco 
l impido o .insterò I ra 1 titoli 
ol ln a molte operod i Mazzol i 
ri (v i li ricordate Cafh'lui eco 
uiunisti ' o lo Leften' ni 1 esati 1 
' o lo Ietle'i a un amiti}' t h*> 

se la memori.1 non m incanna 
orano poi rivolle .il giovane 
Coliti ) e 1 sono testi spec ific a 
niente religiosi o lutarne lite re 
IIÌ-JIOSI da lìartli (/ auUibiotyu 
fui (Ulna) a Pascal (// btiu/i 
usi di Ite inalatile) da Peimv a 
Kilke citi Maritain ,1 Nevvmun 
d 1 De I uc a (Il buon ix'ahttt) 
ad Angelini M.i e 1 sono anche 
l.i piccola aniolo^iu dei feriste 
m\\ ( laudi l i e 1 l'erwiendisardi 
tutti stilla/iiare di t)u> della 
Weil o l.i fA'ttera ad un limitane 
(attoti((x\\ Heinrich Boll 

Adesso Rienzo Colla inal idi i 
in libreria tre nuovi volumetti 
uno elei quali di Mastro |«t 
kh.irt di taglio dee is,uneiite 
uusiic o ( // Natale dell annua) 
Mi hanno coinvolto di più l'er 
Iti h'esistenza un antologia d i 
poesie rac col t i ' ct.i C oliti e dato 
alle stampe 111 un momento in 
cui la «esistenza non i}ode di 
buona stampa e seinbr i cosa 
passatissiuia .11 vanamente 
moderni e .11 variamente lodili 
sii e una ra( e olla di scritti 

David Maria Tumido 

(una ristampa) eh David Maria 
{ uroldo pti ti e poi ta morto 
i l i ree e nte 

l'er A/AWs/i nza^ ru;lie testi 
esemplari \eutis( Ite JM>I SIC di 
\ol i t isel i 1 poeti di e 111 e e uriuso 
verificare a distanza l impatto 
e ho possono iveie I a s t e l t . i t 
accurata essenziale oneslissi 
ma Ma nati l i . l imonio poteva 
e ssere .me he dive rsa e per mia 
parto e onsidi ro una di luenti 
t anz.i I averne ose luso non 
delle vere e proprie poi su 111 « 1 
dello epiwjiafi poetic fu e ho 
h.inno slamile ito molto pe r i.i 
mi 1 l'oiiorazioiw troppo LJIOV.I 
ne per fari L la Re sislenz 1 m i 
alibaslamzu c'r nuli pi r rie or 
d.ire il periodo ih ostrac isnio 
< he 1,1 nyu.mio di mot ristiano 
i scelhiano Penso soprattutto 
a quella di ( alani uulri 1 e so 
prutlutlo a ( | ID 11 1 Limosa io 
ai rat e nini rata f\e\st timi* il 
tuo tunruiinentn I a poesia 
della «esistenza non vedi le 

distinzioni orni.u emonie he 
Ira guerra eli liberazione cjuer 
r.i rivoluzionaria o i; 11 erra e IVI 
le Direi che il tono dominant i1 

e il pruno insieme e on una vo 
e aziono umanitaria contro la 
disumanila di i|UeeJi anni 0 di 
Ulte Ile v ic onde Dipende (orse 
tl.i questo e he a nletji»eile 
queste poesie sembrino spes 
so un (animo n-loru he o trop 
pe retoric he V diffic ile non es 
serio quando si 1 ani. ino le vit 
timo 1 il dolore m.i risiili 1 un 
cor.i pili 11 ieri Iorio d i e vi fosso 
ro poeti che riuscivano .1 la 
sci.it la retorica (\^\ parte a 
brut tarla con Li semplii ita e la 
I elisione di una venta none ari 
e .ita da parole e he accentuano 
troppo il brutto 0 il bollo I 11 
m.inoc il disumano 

Se C'tiasiinodo proc Limava 
di voler appendere let otre zW/o 
(ronde dcy,h alberi e se Gatto 
vedev.i so()/(/ la rosv/ barrii ata 
1 morti e se pi 1 Solini // rancio 
di miele della ftrttnai>era iota 
tra lesinine so insomma la p.i 
loia non rende la pe n.i i r . so 
lo la amplihe a e colora e 1 so 
no pero per fortuna 1 poeti 
e he riescono a dire in altri ino 
di con molt.i sciupile ita e con 
un e/ado di intensità più saldo 
o estrani,ito Penso in partii o 
Lire e \ n <\A se ai glandi Saba 
e Montalo il priuioc 011 Un usa 
f dei astata la < avi e tonnata il 
socoudocoi i il fortissimo por 
lui insolito di / / agosto l'ili 
t he ha addirittura vi rsi e omo 
Se s infognano! oriti' to\n di 
iluai uà 1 /iiidrintidieri (di 
semini ') Ma penso alle he il 
le poesu i l i liertoluee 1 Vi ta l in 
t ì inzbuit ; Primo Un i di re li 

GOFFREDO FOFI 

ilIOSO pessimismo la prima 
quotidiana la seconda di bibii 
cu invettiva l.i terza T in parte 
a quella di l'ortini un poeta 
e he in L'oneri ha cere .ito l.i sua 
originalità nel tendere cnptit o 
e contorto il sito fondo rotori 
e o 

l n litro modo di stut;L>ire .il 
la teloni .1 sembra esseri' quel 
lo del di.dotto (spec lalmoiite 
in I irpo 0 Olivero) se o vero 
e I10 .ine he il poemetto di Me 
nei»hetti de Ila J'artiiitatHj nuda 
che in lniL>u.i s.irebnbe stalo 
instisi01 ululi liti inveì e una 
misura di M, usto pathos senza 
ne atti 

Penultima poesia della tac 
colta 1 torniamo ai intorni dei 
fistino di David I uroldo (do 
pò di lui e he 1 ordine e alfabe
tico rost.i solo un l)m(aielti 
non tanto minore ne tanto eie 
v.ito) e dispiace dire e he .in 
e li e ssa s.i eh retoru .1 P.idre 
1 uroldo e r.i molto spesso e 
molto volentieri un retore Le! 
era non a e nso un famoso [ire 
tilt aloie Ma eia uri roti ire an 
e fu nel si nso di saper usare 
con eslrema immediatezza e 
pregnanza I ' I I mtifizi eie II .irte 
ri Unii a a r i l torzauu nto del 
me ss.ikltjio di Ile 1 oso 1 he vo 
lev.idue 

Di lui un pò i l i f l iduvo I e 
primo unni. idi l l i sono spesso 
dure a inol i le Mi pi imi Ito un 
rie orcio personale I uroldo 
non I ho 111 11 frequentato mol 
to pur apprezzando il e orai» 
L;IO e la dirittura morale etimi> 
sitati dalli suo battaglie (e in 
un pai se i onlormistu 1 omo il 
nostro 1 ra 14/11 moltissimo e he 
fosse buttaglielo e e he lo [ossi 

pei lini superiori e non per nui 
e isistic ti smaniti di ullcruiazto 
ne ) l,o vidi la pril l i t i volta la 
loie doll.i loderà di un e orni,ne 
.unico nella 1 Illesa dell An 
nulle lata a l irei i /e alla messa 
buona" di Ila domomc a I (odi 
li erano la imLjliur borghesi 1 
fiorentlli.1 fai ce tl i nt t hi e so 
prattulto di ntc he e e mitro la 
bornhosia OLJII tuono 1 on Ioni 
e he ini sembrarono savonaro 
lumi Ma poi in s,u restiti si i t a 
(ormala una lumia coda di si 
tjnore e signori e hi menlre lui 
si spogliava i lei par im i uh .is 
sistito ila un e Iner i to LJII bai 1 1 
v.i I .niello e i>li lust lava noile 
'nani della e.irta moneta por 1 
poveri I ulto questo - avevo 
vent anni - mi parvi ipoe rit 1 e 
t omf. iunnhi le ed e [orsi pi r 
questo e hi più tareh non ho 
mai fri qui ntato 1 uroldo mi n 
tre Ilo molto ammiralo altri 
pn li minoritari ' 

Nonne fu le sue poesie mi 
pi icevano troppo Pur s» nlen 
do in essi una te usuine * t ra 
mi respingevano I u>ne1livu 
/ ione roboante 1 le loro miei 
roLl.itiveeoiivenzioiiali 

( )\i^\ .1 meno di un anni > 
dalla su 1 morte mi e apilu di 
le nuore onesti 1 libretto suo di I 
la 1 I H lista e hi i n o r a v o ( usi 1 
to l 1 priin.i voll.i ni I PIHtl) ( 

Uruzie ,n\ 1 sso ini t upitu d u i 
pire menilo I uroldo upprez 
zarlo di più e. ho t os 1 Mia ti r 
•1/ addio y V una rai 1 olla ih 
brev 1 v ritti su! I nuli terra 11 1 
tali di I uroldo tutti app irsi su 
niornali 1 uvisti o solo uno 
quello lutine) e he apri il volu 
me lo non ero im tatn tulio 

si ulto appositameii ' i pei qui 
slo libro Onesti litoti Mia tetra 
addio e lo non < ro un tara tilt 
lo app irti 11140110 alla ve n 1 it 
lorica di I uroldo in 1 per torti) 
11.1 1 testi non yli e o i t ispondoi io 
e sono vi rumente molto I H HI 
Nel pruno padri David nevoi a 
l,i sua ini m/i 1 ult imo di in>w 
iinli di un 1 povi iissima lami 
nlia e ( mtadina 111 un p.n si do 
u l.i s( arsila e rea dine //,\ 
\ 'n intuiizia dilhi i l ' 11 K In M 
ni I passati > di II 1 n I / IOIH noli 
1 1 ( rio st.it 1 una in' m/ i 1 pi 1 
dui 1 di mil ioi 1 d i l in ilnn no 
(ino a tutti uh ami 1 mquanl 1 

Nitri tesl i . l i 11 1 1 i iK . l t 1 l onba 
<lis< 0110 ittenti dia Mutui l i in 
z i di III i spi ni n/o allo di 
sur 1/10 11 dolori e alle spi r m 
/. di tutti ( liti pero - ,̂ h s I 1 
st 1 1 ai i i lan ili 1 ru vi « u/i< >m 
di d i i lon si>!i> suoi ai toni i ni 

ipputU nuli alla su 1 spot ilu .1 
ston 1 nidividti ilo 4 min 1 il 
suo pi rsonale dis inio « .ili 1 
su 1 polsi male umi' i i/x un 
I oun* Ito innomin ibile < IH 
OSSI ssion 1 qui * ti p uhm 1 
uni ) spavt ni ip issi 11 ' ' I H IH 
l imol imi il >iU Pi H Ite e 011 
qui sto nome il pn e olo I l.ivnl 
11.1 e In 1 r 1 ì.itt 1 pi r spri un 1 1 
si ui i h in I |J u si I hn< 1 1 
( |U indi 1 in ni t 1 su 1 qui si i 1111 
in IUIUI non si in inipi iss< ss \ 
1 non si in libi 1 1 fino 1 qu m 
< lo u< ni distil l i l i '* 1 s iss iti il 
sin 1 ilti 1 1 co in ni i v i d in 11 
funziu non divi nl.i ut indi 

Sono p iuiui In llissniie pi r 
sini i nt 1 1 .1111 ir ih / / a | » r 
pud< ni 1 t itn a eli I tu M « in o 
di I tisol'rin qui sii di to non 
e 10 un tata tulio ti i li piti bi Ile 
di 11 int m/> 1 e In l.i li tti 1 itnr 1 

it j l inn 1 di qui sti sis. olo e hi 
puri ne e tic e a t 1 h i 1 ons< 
un ito 

Dei'li tltri brani duo in ru or 
do in p ntie o lau in mi zzo ai 
moll i altri tfutito bolli sul '1 r 
n liuto « 1 suoi i ffelti siili etil i 
Urazn m< siili 1 I.nno sulla fa 
11 JIL*1I 1 II punii ) i Polenta a ta 
un i Ionio affettuoso e e ol i i 
in<i\ nto a! più umile dei e ibi 
qui ll< i 1 hi fino UP'I ,111111 di 1 
boom In il prim ipuk ( spi sso 
I unii o p< r I irniie p irti di 1 
Noni ( in p tilie o lar" pi r il 

I nuli di 1 po\ i ri O H I l umido SI 
t.i spesso li rie o e qui sto In isti 10 
' ine iril i voli pere In nasi e 
siili un te i e sul e ont reto an 
e In se può si minute imu e on 
tr iddiziono 

Il si coni lo ( I ult ino di Ila 
bu v< rai 1 oli 1 Alta mamma d 
l'u r l'aula Pasolini Se ritto do 
pò I 1 morte di I p'ieta di C ,is ir 
s.i 0 i r i . i ru VIK iziono doli < 1 
doìv iosa di I u - ^aiii Pn 1 P 10 
II 1 1 I le ll.l si l l l p l i V i s s u t o i o l i 

l i un irte di ulto si i 1 portai i 
III ihn 1 pi r l u x nidi 1 lui sii ssi • 
1 i >iiM su ' I udì Ilo di 1 miur m 
ti 1 « nm sia . e arie 1 > 'ut ili 1 
1 tra 1 In Mia lauihuntu 1 In ni 

1 IH ritorni un In lui ic is 1 
( )i 1 me In 1 uroldo < morto 

ed 1 mol to di I ' .110 ( |ui il 1 
in n 11 mondo e hi '1 1 prodotti > 
lui e oun P isoliti! mentie I 1 
poli nt.i « In ti 1 nutrito la loro 
ini n i / i 11 l i b i f.ith 1 11 se t i< 1 
divi nt it \ 1 ibo raro à,\ ru 1 hi 
I ( / I / I / / U I | I I (itolo 1 vasto i so 
I nin t 10 11 apisi t ni ' Ì'IM 1 
quando SI e hindi il pu e olo 11 
Ino unni K ol i lo < prt / insù 
d. il 1 tot usi 1 . ibo di atl un ih 

1 < ibod l isei ti 
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