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BUCALETTERE 

Il dottor Bovary 
cercando Emma 

C a ro diret tore, h o 
letto solo o ra tor
n a n d o d a un viag
gio c h e r n i h a t e n u -

„ _ ^ _ ta lon tana pe r qua
si un m e s e , un arti

c o l o cri t ico de l s u o reda t tore 
l ' r anco Italia sul mio libro Cer
cando Zinnia Non d i scu to le 
op in ion i ( a s sa i malevo le e 
sprcM/anti) di Rella e nel s u o 
diritto c r i cca rmi Ma n o n pos
so <u cul lare un r improvero as
s o l u t a m e n t e ingiusto, que l lo di 
ave re lalsiticato un d a t o del ro
m a n z o pe r sc ia t tona , per c o 
mod i t à 

Dice Italia cli>' io h o attribui
to «una laurea in m e d i c i n a a 
Char les Bovary c h e n o n h a mai 
avu to S t rano s e g n o dei tem
pi- e il s u o c o m m e n t o desola
to, «riscattare un p e r s o n a g g i o 
c o n u n a laurea c h e il s u o au to
re n o n h a ni u p reso , s t r ana 
vende t t a - Forse Kell.i n o n h a 
riletto di r ecen t e Madame Bo

vary, e si b a s a solo su dei ricor 
di lontani Scrive Flaubert c h e 
Char les Bovary' -grace a e e s 
t r a v e a u \ p repa ra to i r e s il 
e c h o u a c o m p l e t e m e n t a son 
e x a i n e n d'officier d e .vinte» E 
forse q u e s t o e r a r imas to nel ri 
s o r d o del lettore Italia 

Ma d o p o la de lus ione del 
fall imento, con t i nua Flaubert 
•Charles se remil d o n c au tra
vati et p repa ra sans d i s t o m i 
nue r Ics mat ieres d e son e x a 
m e n . d o n i il a p p n t d a v a n c e 
tuotes Ics ques t ions pa r c o e u r 
Il (ut recu avec u n e a s s e / b o n 
ne no te Quel b e a u tour pour 
sa mòre1 On d o n n a un grand 
d ine r Ou irat-il e x e r c e r soli 
art'> Nella socie tà f rancese di 
allora, c o m e a d e s s o , n o n e ra 
p e r m e s s o a un m e d i c o di e se r 
c i tare la sua ar te se n o n aveyso 
p a s s a t o gli e s a m i di «officier d e 
sante" 

Ringrazio per l 'ospitalità e la 
sa lu to cord Miniente 

l DACIA MAfMl.X! 

Abbiamo latta percentre la lettera di Dacia Marami al nostro 

collaboratore Franco Rolla, docente di letteiatura artistica allo 

luaudi Venezia, che così risponde 

N on h o mai scritto 
p e r c h e la cons ide 
ro Lina prat ica inu
tile e insensata , 

^ ^ ^ ^ ^ u n a r ecens ione 
malevo la o sprez

zan te n e m m e n o del libro di 
Dacia Marami l.a c o s a cur iosa 
e c h e n o n h o n e m m e n o scritto 
un ar t icolo sul libro di D a n a 
Marami I lo scritto un ar t icolo 
( n o n s o n o r e sponsab i l e del ti
to lo) sul t ema della na r r a / io 
n e Parlavo, in q u e s t o con t e 
sto, de l libro di Dacia Marami 
c o m e un e s e m p i o di u n a criti
c a que l l a c h e risolve l ' enigma 
del la na r r az ione nella biogra
fia dell au to re , c h e r a r a m e n t e 
r iesce a porsi al l 'al tezza dei 
p rob lemi c h i ' la na r r az ione 
solleva Notavo c o m e q u e s t o 
g e n e r e di critica avesse por ta to 
Dacia Marami a schierarsi n o n 
da l la pa r t e 'ti M a d a m e Bovary 
m a dal la par te dell a m a n t e di 
Flaubert Uio i se Colei, e c o 
m u n q u e c o n t r o l ' aman te inde
g n o Gus tave Flaubert 

Osse rvavo c h e di qui forse 
e m e r g e v a n o - nel tes to del la 
Marami (scri t tr ice c h e a m m i 
r o ) , a c c a n t o a osscivaz.ioni 
mo l to acu t e , de l le s t rane in
c o n g r u e n z e , quas i pe r girare 

tutto il libro e tutti i suoi pe r so 
naggi c o n t r o l 'autore 'I ra q u e 
ste i n c o n g r u e n z e e ò quel la ri
c o r d a t a nella sua lettera da 
Dacia Marami 

A m m e t t o di n o n aver fatto 
a l cun s tudio sul s is tema scola
stico e universitario francese 
del XIX seco lo La lettura reite
rava di Madame Bovary del la 
Corrispondenza di Flaubert e 
del la letteratura critica, mi 
' ' a n n o conv in to c h e Char les 
Bovary o t t iene il d i p l o m a di 
«Ufficiale sanitario- , m a non 
que l lo di do t to re Q u a n d o Ber-
taux scrive a Charles p e r c h e 
aggiusti u n a g a m b a rotta si 
appe l la a! Signor B i n a r , 
Q u a n d o Kmma si avvelena 
Char les si rivolge al farmacista, 
sfoglia il d iz ionar io di medic i 
na, e alla fine v e n g o n o chia
mati i dottori Canivet e Uinviè 
re 

Si tratta d u n q u e di interpre 
lozioni Se le mie interpretazio 
ni s o n o sbagl ia te ( u n o storico 
p o t r e b b e risolvere l ' en igma) 
n n n p o s s o c h e scusarmi c o n 
Dacia Marami, pur n o n cond i 
v i d e n d o l ' in terpre tazione ge
nera le c h e lei ha d a t o del testo 
di Flaubert 

r riòWCOHEUA 

PSI /OTTIERO OTTÌERI 

Padre-partito 
che porti nevrosi 

ROBERTO CARIFI 

N a r r az ione .n versi, 
c r o n a c a politica e 
m e m o r i a biogra
fia, Stona del f\t 

mtmm^mmm nel centenario del 
ta \'ÌS nascitcmosU-

ta.se • msien e *.! p o c m e ' f o // 
fj(. 'n i tie c o m p l e t a i! vo lume , 
u n a s p e c i e di c h i a m a t a in giu
diz io c h e O m e r o Ottieri notifi
c a a posteriori a paterni tà e 
part i to Un avviso senza t r o p p e 
ga ranz ie , espl ici to e diret to, 
i ronico e d o l o r o s o , d o v e la col
pa s e m b r a perpe tuars i in que l 
d e b i t o impagab i l e c h e costitui
sce l ' evsen /a del la nevrosi 
!*t r ché q u e s t a e a n c o r a , c o m e 
lo 0 s e m p r e stata la vera prota
gonis ta del la scrittura di Ot t t e r 
nevrosi coa l t a , depress iva fo 
bit a i n s o m m a quel l 'un iverso 
m e n t a l e so t t opos to a l l ' onn ipo
tenza dei pens ic i i c h e il filoso 
fo Karl J a s p e r s definiva d a tre
g e n d a de i rovscss ivo-

O c c o r r e a s s u m e r e c o m e 
ch i ave di lettura il pensiero /xv-
W » o . lo s tesso c h e dava il tito
lo alla pr ima raccol ta di Ottien 
la circolari tà de l l ' idea c h e rica
d e su se stevsa c o m e un c a n e 
c h e si m o r d e la c o d a , p o i c h é 
t an to il p a d r e q u a n t o il part i ta 
r a p p r e s e n t a n o l 'autorità tra
sgredita dal la c i r c o l a / i o n e del 
des ider io , dal flusso di u n a ru
mili, i / i one psichica imitile e 
d i s p e n d i o s a e s a t t a m e n t e c o 
m e l ' e iacu laz ione nolturii . . 
c h e instaura def ini t ivamente la 
re lazione tra p iace re e co lpa 
( • N o n o s t a n t e la tavola p e r d e 
vo , c o n ciucilo sp iacevole 
p i a c e r e - ) I la rug .one Valerio 
M a c e l l i nel so t to l ineare c h e 
nel libri» « regnano le figure del 
part i ta e i! p a d r e Regnano , tut 
tavia c o m e l 'autorità p u ò re 
gna re m O t l t e n , ovsia c o n c o m 
p a s s i o n e , ironia nostalgia» 
Aggiur tg .amo c h e il r a c c o n t o 
di ( Mlieri c o m e in ce r t e costru
zioni f reudiane logora il no 
ine-del p a d r e , p r o d u c e SIILI 
gl iature nella s'affa a p p a r e n t e 
m e n t e c o m p a t t a del la Legge 
fa i r r o m p e r e sul lo s fondo del la 
crisi di part i to la cns> del l ' iden 
tita pa t e rna '• peri, io de Ila p rò 
pria 

Il d e c l i n o del par t i to i -Il mi 
to del neo - soc i a l i smo / c o m e 
s u c c e s s o / del po t e re nel ses

so / nella m o n e t a nella p ò 
te t l / a pura , , 0 c a d u t o - ) pro
c e d e p a r a l l e l a m e n ' e a que l lo 
del p a d r e ( A l i o p a d r e era un 
u o m o d u r o z m a c h e piangeva 
s p e s s o / p e r c h e era d e p r e s 
su - ì e i d u e poemet t i ins ieme 
ist i tuiscono il luogo di u n a fi 
iialità persegui ta ta dal la se rpe 
-della mal incon ia e mania» 
Ma se me t t i amo in re laz ione il 
prole tar ia to c o a t t o e s i ad ica to 
(«Mei m a n i c o m i grigi erra il 
prole tar ia to- ) e il tiglio c h e 
s e m b r a mor to prigioniero di 
idee fisse nel fondo dei suo lei 
to a b b i a m o di fronte un deli 
n o tutto s o m m a t o eversivo ri 
vendicat ivo una sfida lanci.it.. 
alla s tona del padre-par t i to 
d i e ha finito | H T tradire le sue 
energ ie mig ' ion 

A par te e erte s e q u e n z e e In 
ci lasc Lino p e r l o m e n o pi r 
plessi c o m e il r i l enmen to a 
ktsuli l i i il cui -va'orc era la stu 
p< nda / minia tura de l l ' amore 
/ e il miche lang io le sco m o d o 
del la fellatio e del la mas tu rba 
/ ione», il libro di Ottien pilo 
aiic he essere letto c o m e l a p ò 
logia di un mate ria1,sino b a s 
so trasversale e d isgregante 
alla lact la de! - sa t rapo Att lni 
baie» tC'r.i.Mj *colui cui non 
i m p o r t a / c h e c o s a organizza 
m.i l 'o rganizzazione / sui bi
nari di terrò / de l le leggi e c o 
:u m iche imperi ture- Kispe'to 
al po te re economie o an i hi1 

nella \ e r s i o n e i ra.\i.ina il peti 
siero perverso ob tn 'd iMt a1 

m e n o a una logie a n o n acc n 
mulator ia predilige la circola 
z ione del des ider io a n c h e se 
de fo rma to nel s in tomo pun to 
slo c h e quel la delle mere i II 
proletar io e il figlio r i emergono 
sallo sfondo eli u n a storia tarm 
fiate che h ha traditi, figure 
s g h e m b e e a l lucinate por ta to 
e i di una salutare povertà t he il 
e o n i p a g n o Asdrub ile «amato 
da ! milanese' m a n a g e m e n t , 
m e n o dai posera i ci» av rebbe 
megl io c o m p r e s a se a l m e n o 
u n a volta avesse letto le pag ine 
de i Manose nttnìowe Vla r \de l i 
rasce il d< na ro «un-versalc 
me zzan.i di uomini e popol i 

O l t i e r o O H l e r i 
•Stori.i di I l'si tu I e < nìi n a n o 
della sua nascita-' ( m a n d a 
pagg H)'i lire IH Olili 

Il saggio di Robert D.Putnam sulla tradizione civica nelle regioni italiane. 
Quanto pesa nelle diversità la storia lontana e quella più vicina. Lo spiri
to pubblico nel Mezzogiorno: vicende locali e sistema politico 

v i te 

Il Sud nazionale 
&r**& 

Il r e c e n t e l a v o r o d i R o b e r t D . P u t n a m , «La t r a d i z i o n e 
c i v i c a n e l l e r e g i o n i i t a l i a n e » ( M o n d a d o r i , p a g g . 2 8 0 . 
l i r e 3 2 . 0 0 0 ) è il r i s u l t a t o d i u n a o n e s t a e l u n g a r i c e r c a 
s u u n v e n t e n n i o d i e s p e r i e n z a d e l l e R e g i o n i a s t a t u t o 
o r d i n a r i o . La p i ù i m p o r t a n t e r i f o r m a i s t i t u z i o n a l e 
d e l l ' I t a l i a c o n t e m p o r a n e a , a v v i a t a n e l 1 9 7 0 , c h e n o n 
g o d e d i i n d a g i n i s i s t e m a t i c h e n e l n o s t r o P a e s e , è 
d u n q u e m e r i t o r i a m e n t e e s a m i n a t a n e i s u o i r i s u l t a t i 
d a u n p o l i t o l o g o a m e r i c a n o . C ' è d a a u g u r a r s i c h e e s s a 
v e n g a a l m e n o v a l o r i z z a t a p e r q u e l c h e m e r i t a d a 
p o l i t o l o g i e s o c i o l o g i e s o p r a t t u t t o c h e d i v e n g a 
o g g e t t o d i r i f l e s s i o n e e d i s t u d i o d e g l i a m m i n i s t r a t o r i 
r e g i o n a l i , d i q u e l l i m e r i d i o n a l i i n m a n i e r a 
p a r t i c o l a r e . 

P I E R O B E V I L A C Q U A 

gnifica p re l imina rmen te t in 
linea g e n e r a ' e u n a sola cosa 
acce t t a re 1 idea c o n s e g u e n t e 
c h e tutti i secoli di storia sue 
cessiva passat i su quella e s p e 
n e n z a n o n s o n o serviti a nulla 
n e p e r c o n f c r m a r l a IH p e r i u 
garla Putte le v i cende dell età 
m o d e r n a e c o n t e n i p o r m c a le 
gue i re le t rasformazioni eh 
e c o n o m i e la nasci ta di nuovi 
e lassi I mutarne liti degli asse-I 
ti istituzionali ecc l.lilla hall 
n o a l tera to del p r e c e d e n t e 
pas sa to U g n u n o d u n q u e 
p u ò t apir lo si tratta di un i 
sorta di d e t e r m i n i s m o s tono 
grif ico c h e r ipugna al buon 
senso pr ima t h e al s enso stori 
c o 

1 1 testo di l ' u lnam, 
trova una spiega
z ione di ca ra t t e re 
storico .i una do -

^^m e u m e n l a t a diversi
tà di resa, c ioè di 

performance giuridica e politi
c a tra le istituzioni regionali 
del Cen t ro Nord e que l le del 
Sud 8*' le Regioni centro-set-
tcntrionali , sp iega I au tore , 
h a n n o avuto s u c c e s s o ciò e 
dovu to al magg io re s enso civi
c o del le popo laz ion i di quel-
1 area , il cui deficit, fra i cittadi
ni de l Sud, ha invece decre ta 
to il loro m e n o bnl lante esi to, 
q u a n d o n o n un vero e propr io 
fall imento 

Ma c h e c o s a d» te rmina la 
diversa qual i tà d e s enso civi
c o tra la gen t e a Nord e a Sud 
di Roma- 'P i i tnam m n ha d u b 
bi in p ropos i to e a diversa 
e spe r i enza storica di q u e s t e 
d u e a r e e regionali del nos t ro 
Paese , una e s p e n e i za secola
re, anzi quas i mi leuaria A 
fondare le diversi! i di c o m 
p o r t a m e n t o dei e iti lini dell ' ! 
talui s e t t en tnona l e fronte al
le istituzioni, la k.t c a p a c i t à 
di agire c o n seti .< collettivo 
alt in terno degli an i Jiti pubbli-
ci, s a r e b b e l 'espeii MI/ . I stori
c a dei C o m u n i mediocval i , 
ftonti fra XI e XIV seco lo A de 
c re ta re la c ron ica debo l ezza 
di s e n s o coopera t ivo e di gra
d o par tec ipat ivo dei cit tadini 
meridional i negli ultimi venti 
ann i s a r e b b e stata invece la 
diversa evo luz ione storica mi! 
lenaria del le loro regioni n o n 
i C o m u n i si ins ta l larono al Sud 
ina la Monarchia n o r m a n n a , 
c h e impedì - grazie a n c h e ai 
successivi assetti central izza 
tori - una più ravvicinala par
t ec ipaz ione del le popolaz ion i 
alla d i rez ione della c o s a p u b 
biic a 

Per la venta una simile spie 

g a z i o n e - presa per b u o n a o g 
gì, sul finire del XX seco lo t.U\ 
giornalisti nail e d a politici in 
ce r ca di support i ideologici al 
le loro farnelic azioni - n o n e 
affatto nuova liss.i e stata af 
facciata più volte nel s eco lo 
scorso , e c i rcola ta s p e s s o nel 
dibat t i to meridional is t ico, m a 
non ha d a t o mai luogo ad 
o p e r e di r icostruzione storica 
pe r In ev iden te e v a n e s c e n z a 
de l l ' a s sun to Ora non e cer to il 
c a s o di r icordare c h e un Paese 
c o m e l'Inghilterra si ò evoluto 
sulla b a s e di una .Monarchia 
n o r m a n n a , o cl ic a n a l o g h e 
e spe r i enze di p r e c o c e cen t ra 
l izzazione statale h a n n o iute* 
ressa to una n a z i o n e c o m e la 
Trancia N e p p u r e m e n t a di e s 
see r icordato il fatto c h e la 
G e r m a n i a ò stata segna ta d a 
forti strutture feudali fin a lme
n o alla meta del XIX seco lo 
lutti Paesi sul cui spirilo e .v ico 
e oggi difficile dub i ta re Non ò 
ques t a n e p p u r e la s e d e per ri
c o r d a r e c o m e la storiografia 
degli ultimi d e c e n n i abb ia an
c h e mos t ra to i limiti propri del 
C o m u n e med ieva le il q u a l e 
ha t enu to fuori e s o t t o m e s s o il 
vas to m o n d o del le c a m p a g n e 
italiane, m e n t r e ali in terno 
del le m u r a u r b a n e esso c o n 
c e d e v a ai cittadini una parte
c i p a / i o n e alla vita politica for 
t e m e n t e vincolata alla consi 
s tenza del loro c e n s o 

Più c h e una d i scuss ione d a 
specialisti il v e c c h i o teit motto 
m e n t a invece q u a l c h e consi 
d e r a z i o n e utile per il p resen te 
£ innanzi tutto c o m e p u ò 
sfuggire il fatto c h e una appli
c a z i o n e cosi i ngenua del la no
z ione di lamio fx'nodo, per 
sp iegare i f enomeni sociali, ha 
c o n s e g u e n z e conceMuali e 
s tor iche addiri t tura p a r a d o s 
sal i ? Accet tare la conv inz ione 
c h e l e spe r i enza di vita c o n n i 
na i e acquisii.) da i c i t l admi del
l'Italia se t tent r ionale quasi 
mille ann i (a sia alla b a s e del 
diffuso s e n s o civico di oggi si-

ln realtà quel più e levato 
s e n s o civico c h e Putii.ìm indi-
vidua nel! Italia c e n t r o v t t e n -
t n o n a l e non s a r e b b e di s icuro 
giunto s ino a noi se e s s o n o n 
tosse s ta lo c o n t i n u a m e n t e ali
m e n t a t o da processi storici 
successivi Se1 pe r e l iso civico 
si i n t ende ad e s e m p i o , la ca 
paci ta di o rgan izzare interessi 
a l l e t t i v i , di c o o r d i n a r e 1 azio 
ne c\ onomic a e socia le di in
dividui e grupp1 , di c o l l e g e 
interessi privati e istituzioni 
pubb l i che n o n c e d u b b i o 
e he e s s o ha avuto u n o svilup
po >; cela le nel le regioni col
loca le nella valle del Po Ma 
non solo ne s e m p l i c e m e n t e 
grazie ali e spe r i enza storica 
elei C o m u n i Ancor pr ima del 

sorgere- di tali istituzioni le p ò 
poìazioni di quel la regione 
h a n n o dovu to fare i cont i c o n 
u n o dei più vasti e compless i 
sistemi idrografici d 'Europa 
h a n n o dovu to c ioè difendersi 
dal le inondaz ion i pe r iod iche 
dei fiumi p a d a n i e h a n n o [io-
luto far r icorso in man ie r a 
s e m p r e più s is temat ica ali u so 
dell a c q u a per finalità escono 
miche l.a c r e a z i o n e dei Con 
sorzi - una del le più originali 
istituzioni giuridiche e asso-
e lative p rodo t t e d a que l le p ò 
polaziont - e s ta lo il frutto di 
ques ta necessi ta e di ques t a 
t radiz ione coopc raliva al 
p u n t o c h e a lcuni studiosi han
no visto nei loro statuti la prefi 
gu r . i ' i one e l an t i c ipaz ione di 
a lcuni statuti c o m u n a l i 

Ma i Consorzi di difes/j, di ir 
illazione di bonifica ecc n o n 
h a n n o ce s sa to di esistere nel 
XIV seco lo Essi h a n n o cont i 
n u a t o a viver*1 e si s o n o anzi 
estesi e sviluppati pe r tutti i se
coli de l l ' e tà m o d e r n a e c o n 
t e m p o r a n e a g i u n g e n d o fino ai 
giorni nostri Tut to Io svi luppo 
dell agricoltura in que l le terre 
e stato a c c o m p a g n a t o e pro
m o s s o d a un c o n t i n u o ricorso 
a l l ' acqua per e s t e n d e r e la rete 
dei cana l i irrigatori il c h e si
gnificava rafforzare u n ' e c o n o 
mia ni cui e ra q u o t i d i a n o il ri
c o r s o a regole e accord i col
lettivi Ma tale obiett ivo nnpli 
cava a n c h e la c o n c e r t a / i o n e 
di az ioni c o m u n i di a m p i a 
porta ta P romuove re I irriga 
z ione voleva dire infatti inve
stire in un proget to gene ra l e di 
modific a z i o n e un vasto ternlo 
n o e q u e s t o c o m p o r t a v a la 
necess i ta di raccogl iere e uti 
lizzare c o n vedu te general i 
m a s s e c o s p i c u e di capital i 
c o o r d i n a r e gli mterevsi e i 
punti di vista dei proprietari 
terrieri, spe s so collocati in c o 
munì diversi valor izzale le va 
rio c o m p e t e n z e di t e a m i e in 
g e g n e n impiega re e dirigere 
talora su g r a n d e scala m a s s e 
di m a n o d o p e r a per i lavori, 
e c c In q u e s t e ope raz ion i so
prattut to nel c o r s o del l '800 e 
dell 'lX>0 i c o m u n i e le provin 
c e del la Lombard ia , del Pie
m o n t e . dell 'Emilia R o m a g n a 
del Vene to e b b e r o un ruolo ri 
levante e c r e scen t e Chiamal i 
a gestire i capital i c h e lo Stato 
met teva a d t s p o s i / i o n e pe r tali 
obiettivi, essi .sono stati impe
gnati pe r tutta 1 età c u n ' e m p o 
r a n c a a governare u n a ini pò 
nen t e t r a s fo rma/ ione del torri 
t o n o c o o r d i n a n d o migliaia di 
consorz i milioni di uomini £ 
da quel la e spe r i enza pr ima di 
tutto c h e si ò venu ta forman
d o u n a olite amministrat iva di 
prim ord ine una t radiz ione di 

governo locale a t tenta al con
ce r to deiili interessi collettivi 

Non si p u ò cer io dire e he la 
l o s c a n a o I Umbit.i o le Mar 
c h e a b b i a n o mai e s p r e s s o 
u n a tale capac i t a di coord ina 
m e n t o degli interessi sociali 
sul territorio II s e n s o e ivico di 
que l le regioni d o v r e b b e per
c iò intendersi più limitala 
m e n t e e o m e c a p a c i t a e aititi] 
d ine d a par te dei e ittadim a ri 
spe t ta re le regole general i un 
jMjste da l po te re pubb l i co so
prattutto LÌ<A que l lo c i t t ad ino 
Non e e'1 d u b b i o c h e a l m e n o 
per la Toscana il p e s o del le 
citta fomite di forti e orgoglio 
se identità s tor iche e culturali 
ha ivuto influenze important i 
in ques ta d i rez ione Ma prò 
b a b i l m c n t e a e o n s e g n a r e fine» 
ai nostri giorni il s e n s o CIVI< o 
s egna la to d a Pu tnam in que l ' e 
regioni e stata la struttura so 
e i.ile d o m i n a n t e m-lte e a i n p a 
gne fino agli ann i 00 del no
stro seco lo la mezzadr ia c h e 
ha ass icura lo stabilita e c o n 
trollo sociale e un r appor to fra 
citta e c a m p a g n a c h e non si e 
real izzalo altrove l'ale realla 
tuttavia - e o m e del resto quel 
la dell 'Italia p a d a n a - è stata 
poi vivificata dal le lotte agrarie 
e poli t iche, dagli sforzi orga 
il,zzativi e dalla f econdaz ione 
cul tura le realizzati dal Partito 
socialista fra Otto e \ O M t e n t o 
e dal | :\irlito c o m u n i s t a in que 
slo d o p o g u e r r a Si c a p i s c e 
davvero p o c o della s tona del-
1 Italia c o n t e m p o r a n e a se si 
< s p u n g e dal q u a d r o ques to 
g r a n d e p roces so di formazio 
ne t ivile degli italiani real i /za 
t< i dai d u e maggiori parli* del 
la sinistra 

E 1 Italia mer id iona le ha 
davvero b i sogno di veder s t o 
m o d a t a la m o n a r c h i a nor 
m a n n a o quella sveva pe r p ò 
ter sp iegare ì propr , p roblemi 
di sp in to p u b b l i c o ' Non e sul 
Ile lente r icordare c o m e I e \ 
Regno di Napoli es s tato a n n e s 
so alla nuova c o m p a g i n e uni 
t a n a ' Non bas ta r icordare 1 e 
n o r m e deficit di c o n s e n s o c h e 
K.L\ par te della g r ande m a s s a 
del la p o p o l a z i o n e mer id iana 
le ha a c c o m p a g n a t o la forma
z ione del lo Stato naz iona l e 
per il m o d o in e ui ques to veli 
ne real izzalo 7 La d e b o l e z z a di 
s e n s o civico a n d r e b b e deci i 
na to per i) Sud in un 'a l t ra ac
c e z i o n e c o m e sfiducia nella 
t apac i t a dei pubblic i poteri di 
agire se- s u d o logiche imp< j 
o n a h c o n vedu te ispirate a 

e n'eri di giustiziti v ci utilità 
genera le \ q u e s i o e .trelta 
m e n t e c o n n e s s o il c o m p o r t a 
m e n t o dei cit tadini mer id iona 
li c h e t e n d o n o più spesso e h e 
altrove a lare use) privalo degli 

Carver, l'America fatta a pezzi 
Tra Ì r a c c o n t i di R a y m o n d C a r v e r ( 1938* 1 9 8 8 ) » o n o e n t r a 
ti i n t e g r a l m e n t e o p a r z i a l m e n t e n e l l a s c e n e g g i a t u r a di 
«Short Cut**»» di R o b e r t A l t m a n : Vic ini ; L o r o n o n s o n o m i c a 
t u o m a r i t o ; C r e d i t o r i ; J c r r y , Mol ly e S a m , Vuoi s t a r z i t ta 
p e r f a v o r e ? in i t a l i a n o n e l v o l u m e «Vuol s t a r z i t ta p e r favo
re» ( G a r z a n t i ) . S a c c h e t t i ; Dì a l l e d o n n e c h e u s c i a m o ; T a n 
ta a c q u a c o s ì v i c i n o a c a s a in «Di c h e c o s a p a r l i a m o q u a n 
d o p a r l i a m o d ' a m o r e » ( G a r z a n t i ) . U n a p i c c o l a b u o n a c o 
s a ; V i t a m i n e in «Cattedrale» ( M o n d a d o r i ) . A l tro t i t o l o tra
d o t t o Chi h a u s a t o q u e s t o l e t t o ( G a r z a n t i ) . «Short Cuts» 
c h e r a c c o g l i e a l c u n i r a c c o n t i d i C a r v e r è a p p a r s o n e l se t 
t e m b r e ' 9 3 . p e r l 'usc i ta d e l f i lm di A l t m a n . 

U na stran.i a lmosfe 
r i Ira la guerra e la 
lesta coinvolge !m 
d.tll inizio lo spet 

^^^m^^ ta tare di Short 
Cnts Ainenta ogg/ 

il 'lini e he Kobe rì Al tman ha 
tratto d.tll ope ra li Iterarla di 
Ka\molici C iirver in una r.m 
.» i i / ione di lenii e molivi affi 
ne pi i molti aspett i a un e s e 
d i z i o n e musicali U i el.coltert 
dei disinfestatori c h e semina 
no veleni salii» in per i frutteti 
s o n o sulio se heru io simili a 
coste Nazioni m mov imen to 
e ou l ro il ' o n d a l e delle galassie 
m cui si s t empera I i m m e n s a 
( itla not turna f" Los Angeles 
l alilorni.i ma potrt b b e esse re 
q u a l u n q u e altra c o n u r b a z i o n e 
ci America e del m o n d o abita 
lo vista di lutile dal! -il'o 1. c o 
m e di fronte alle pr ime mima 
gnu televisive della guerra del 
golfo sugli schermi di c a s a chi 
l ' t iaida es i idol to per una Ira 
/ i o n e di se e o n d o a t a d e r e nel 
' tue1 inno d< IU lue i Mimali e i 
•r ismette t osi ( on un inveii 
/ i o n e visiva, quel «senso di mi 
n a t e l a - c h e per Carver deve 

esse re inerente a ogni rat c o n 
"a -Il se u so e he quale osa si i 
per a c c a d e r e c h e i erte c o s e si 
s o n o m e s s e in mo to e non si 
p o s s o n o te rmare- il su un 
esa l to dosagg io di falsa lesta e 
di per ico lo mimine nte di ino 
v in .ento a p p a r e n t e m e n t e p.i 
eUK o e euforico ( di repent ina 
i m i / i o n e de Ila violenza si km 
tì,\ 1 intero film fino alle se 
quer ize colie lusive della se os 
sa eli t e r remoto p. i iuosa m a 
n o n più devastat i le eli altr 
eventi ai quali a b b i a m o issisti 
to e quindi nel suo finire por 
la t r ia 1 di sollievo 

I, innatura le n i turalez/. i 
della catastrofe la normali tà 
dell e m e r g e n z a c h e s c i n d i 
A. a n o I.t vita quo t id iana dt i 

personaggi di Carver s o n o da 
Altman ingigantite pere ne dai 
volti degli uomini e d« Ne d o n 
ne c h e la m a c c h i n a a^.i p r i s 
incalza ói.1 vie ino nelle inni 
voli espress ioni del g ionu 
della not te t raspaia la doin 
(\.\ e Ite non Irase ritta n* ' 
neggiattira (> formulata p<* mi 
li da l m a n i a ge loso di \ noi stai 
Zilla fx'r fallire l -e e n ino altri 

uomini el le p o t e v a n o co i i t em 
piare un even to di Ila lo to esi 
s 'enza e COL'Ile r\" k minuscole 
( a u s e della cat . is t iole i h*' 
.wn b b e e ambi . i to il e orso di 
ijiie Ila uii 'desiti ia e s i s t e n z a ' 

Che t o s a ha .itlralto Altman 
• e r so il m o n d o di Carver spin 
g e n d o l o ad appropr iarsene 
c o n una sorta di iniorosa 'i 
tatuila ' Anzitutto e redo i pi i 
sotiaggi I i p o p o l a z i o n e urna 
Ha c h e la affolla in a p p a r e n z a 
p issiva 1.1 leali. ' a l i . l ima' t i 
lurMva sensibile a ogni indi / io 
d pi t i t o lo ne !l.i giungla lami 
haie degli oggetti con i qua 1 ' 
convive - i v l e v . s o n sen ipn 
aci esi i telefoni ili aggua ta 
Ne i r.iec oliti pubi die t'i ti i il 
l'iVh e il ''l.S-U a r v e r d a u x t t 
una nuov i t lasse soc i.ilt ' ino 
illora si nz ì unti le t se t i / ì sii. 

r i qui II L dei nuovi pov» n di 1 
la si K ii ' t dei t • disumi d« I 
nuovo qirotetat i ito della psj 
i hi d e r u b a t o dell utopi i I in 
v< nta per essa un nuovo hn 
guaggio i luro nomi o I i< olii 
c o e hi impervio ilio ' tbul.i 
ziom del postinoci! nu> t oin< 
alle teuta/ iot i i di un m.ovo n.i 
turai .sino, ustabilis* t il e in mio 
magli o tra pa io la e s agge l ' o < 
salci ì I uoiiu ) ilio sp.i/icj in e tu 
vivi Sradic a'i dt polihc iz/ I'I 
noia. idi .u t oiii ' tn iti ai di i i 
dell a n g i n e e d< ll.i i ultur.t p1 t 
s o n a l e il tll.i (alvi quii ti <U 'la 
d ispei . iz iom t dell ali oj i p d 

SI l I L l g O l l | ] C . l \ l 1 Si Hi t l g l i < J > 

s e n / a memor i i dei vagabond i 
• di eli in iti hit i ili vìi uin 
1 n ut i ! li lari v il1 thond in 
n h b e d i s e c all' I* iVl ili ll'l i 
nobilita ormai illusomi v nini > 

per and.ire t ambiano pi i 

MARISA BULGHERONI 

c a m b i a r e già s a p e n d o c h e 
una me ta vale I altra c h e nel 
I i m m e n s a e Mia se t i / a frontiere 
della loro America marginali1 

non esiste differenza tra il den 
tro - I a c c a m p a m e n t o p e n c o 
laute della ca sa - i d i fuon - il 
paesagg io violato la distesa di 
superniere ali e di motel e e he 
quindi una nuova d i m e n s i o n e 
dello spaz io p u ò esse re c rea ta 
sol tanto ili \i\t<i sortita perso
na le un ges to provoca tor io o 
u n a v i s i o n e repent ina 

Altman lui i o l io megl io di 
tallii e litici la grandiosi tà epi 
c i t he con t r a s segna ! ins ieme 
dei raccont i ili t ar t i r -mini 
malish» sol tanto |«'i la s t renua 
a t t enz ione ai segment i mimmi 
dell e spe r i enza e mai per un 
taglio a n g u s t o d or izzonte le 
gali gli uni agli . l i tu i o n t e ' ram 
ment i di un <.o!n p o e m a Noe 

e ito [ ni ha scelti ale UHI - l 
più sust etlibili d svilluppi i 
int no vision.in - sa ldandone 
le vieendi m un unica s tona 
palliarne a .ili i quale ha impt > 
st< i unil.i di luogo - I os Augi 
les i di t e m p o - d u i giorni di 
vita met ropo l i t ana Si e a p p r o 
priato a Ilo» a dei personaggi 
e a m b i a n d o nomi 111Irtulue en 
d o variazioni di e ultura e di 
moli sin i.iii e mveiitaniloni di 
suoi di nuovi per oftnre allo 
spet ta tore l.i s ez ione e s e m p i ì 
ti di una torva e tumul tuosa 
Amene a anni Novanta 

Neil iiitiecc lari ui a vii e l ida 
» on I ìltr.i nel ri ìltu ire 1 un i 
Di 11 illr i > -HI lo si ilio l ap ido 
di un t anali telev isivo I i n ir 
ia/H»in 'limic .i modilh i i rat 
i on i ) eli ( a i v r li spezza t li 
< o m p l e t a d l a l a n d o n e ^|, et 

ambil i e dt i bc ni pubblic i e 
t ollcttivi Non i tanto uni 1 a" 
Io spinto e oi *j tei il v< - i ' < 
l 'utuiati pone a r UMOIII f a li 
e ara tvr is t ichc ti» Ilo > p '•> e i 
vico ma un a'tra c o s a 1 H I 
tes to esisti più e oop t r i, ioli. 
ii'M vie oli di \ ipoli > ,». r li 
s t r aded i M i l a n o ' 

I e c a l t i u prove di I- M I O 
m iln ridioiiali ueuli u1 ' .mi vi i 
ti anni non senio d u n ]u> ni 
debilabili al p a s s a l o milieu.1 
rio del s,iuJ d u e s ' c s o n o in 
realtà mol to ili piti di qu mto 
non si e reda il frutto ili un 
storia recenti I ) i erti > m la 
Sic ha ne la Calatoia h a n n o 
mai vissuto gli sforzi org r i z 
/iliivi espressi d,\ ree ion i o m e 
la l o m b a r d i i o l I unii i K< >nui 
glia Ma e s se h a n n o p"r e ol io 
se IU'O le e s p e n e n / » ' di \ ' d i • ! 
leti va rapp icsen ta lc dal le so 
e icta di m u t u o soc i orso dal le 
leghe o p e r a i e e i on ' . idint 
del le c a s s e cuttolu he dei ino 
vimenti sn ida ' ali e politici i h ' 1 

in e ia e o n t e n i p o r . u i e i h,min 
investito il les to di li H dia e o 
sa «-ep irava ai pruni ile 1 ' ' '0 
in fatto i, u so e IVIC o di e • n 
rettezza amminis t r Miv i di di 
c a i o u r b a n o Ke ugio i il bn i 
d a Be rgamo Messina d i Ma 
del ia o P i rm. i ' \ o p * t e fi • I i 
differenza d r amma ' ! ' i e ! > .e 
s epa ra - -gai I ). 1 • • ' , u , <u 

i l s i l i s o C V le * > e ! I l pA 1 
un nte degi m rato 11• -l sue i p 
posici e lot nella e ani n illl i 
o r g a n i z z a l a ' l-.i ndr.mg'i* 1 t 
ca labres i e d ve nul 1 un li 1 o 
m e n o soe aie n lev ir ite 1 ari 
un ann i Vii la stess 1 11 i1 1 
avi va last 1 ito me 1 uit ninn I'I 
per un s u o lo 1 u ir lon di l« 
prov ine e di ( a t .una d Su K 1 
sa e di Messina I.t s IL ra è o ro 
ILI pugl .ese e f e n o m e n o d< gli 
ultimi ann i 

In realt.i ,1 p-ohlei .1 ,'< ' o 
sp in ' o p u b b l i c o 111 " 'il" in f 
del Mi zzog iorno ngu mia pei 
un verso la s tona UH. ali ! .sso 
si intreccia e ou 1 t vie e n d 1 I* ! 
le vect Ini* e lassi di t igenn e t'a 
d i n e spazza t i via dai! avvento 
del le nuove figure venute dal 
la provincia c h e h a n n o gesli 
to I u r b a n e s i m o a'i m a s s 11 
q u e s t o d o p o g u e r r a Ma c . v i e 
al t e m p o s tesso c o n n e s s o ( ili 
penden t i da l le logn he di si 
s t ema polit ico naz iona l e | e 1 
fezionalosi nell ul t imo quindi 
c e n i n o Cuc i lo s tesso e he ave 
va ere t to I illegalità 1 n o r m a di 
e un ipa r i . ne i nta pubblic o t 
ìvèva fallo di II miei bum 1 '11 
individuale il proprn e - I V I O 
domi l i . a i t e di va ia le 11 m< di 
s imo sjsiem 1 e i e l 'ip, 1 no 
a p p e n a visto sg-eloi.trsi >i< 1 
vergogna e ne 1 disonor i 

tetti comic i e d rammat ic i ri
spetti» ,.! testo dove 1 »gm p a r o 
la ha, nel sue» a l o n e di silenzio 
la torva eli pene i r az ione di 
un a r m a l osi nel r a ccon to Pi 
alle donni' (he usciamo ~ |>e 
rentorn 1 e oli le una ball.ita folk 
- il l aconico lerrv si t r tsfornia 
d.i m a n t o e p a d r e in assass ino 
nell a r c o di t ic righe - u sò la 
stessa pietra su tutte e d u e le 
r. tgazze pr ima su quel la chi »i 
(dilaniava M u r a l i e' |HH SU 
quella c h e dovev i esse re di 
Hill Mi nlre il pe r sonagg io 1 he 
Altm.in ha mode l l a to su di lui 
a s s o m m a nel ges to di colpi re 
una sola r aga / za 1 tormenti di 
una lunga c ieca premedi t izio 
ne 1-, anc ora in lauta an/ua 
( os/ ; /{ino a o ; v / i q a a ' t r o ami 
e 1 -uomini pi rl>ene padri di 
la miglia» e he c o n t i n u a n o a pi 
se a re pur d o p o iven tw is 'alo 
una rag.izz.i mula mor ta «in 
1 astrata tra 1 rami e he si allae 
( lana sul! acqua» senio assorti 
e quas , impassibili mai e ln.is 
sosi e ribaldi 11 >mc 1 pi se a ton 
di Altman 

\e 1 a d e e he un pi t sonaggio 
tr ismigri i\>\ un race ol i to ali a1 

tro p a r a n d o c o n se e o m e un 
t tr» 0 di esplosivo la propria 
vi ni 1 e osi il p a d r e < he in Sa< 
tttetti 1 iccolita al Mglio ritrova 
to d o p o anni il e u rne e il p< r 
t hC fu I ise iato dalla mogl ie 11 
r o m p e ne 11 o s p e d a l e di l na 
pmohl /»j;on(/<oso"dove la 1 1 
p irhia e ont ' -ss ione di quel suo 
antu 0 ir ninni Illa de ' l igt 1 in 
un vuoto d .mgi >s* 1 1 il hglio t 
qui p a d r e a sua vol 'a e di un 
b i m b m o tocca to dalla mor ie 

(/.istorio tra testo M i r r a n o 

e 'lini c\ hi e c o n r p o n d e 11/1 r e i v K I 'KI m p j s ì i m i n 1 
p,u labili e tuttavia privisi I n a 1 he muovi nw 1 pi isi >u IL, . 1 
s cena fugace U\H> s p u n t o eli i m a n Ma Mini in H <i 
du i logo proliferano nel pus Pia e 1 h 1 d 1*0 un 1 ptov 1 vis 
saggio in improvvisazioni sul bil< d i c h s i i u l o i n i u 1 1 si . 
la s t e s s i uot.i in 1 il.izioni tese piat tut to ti s t imoni mz 1 ( i ^ d 
ti so t to l ineare Li d i v oiitiliuita ' ' 
c h e in Carver p r o d u c u n o il di 
sastro Miniali moltiplica le 
violenze1 coniugal i le striv.i 
ganze sessuali 1 mestieri biz 
za in gli sforzi per n o m i n a r e gli 
inal 'errabili m a l e n a h della vita 
•L» ri d'tii virtuale e d"! tulio 
vera pe ro non lo è» spieg i ri 
<Ln e h i a n d o il / i o pe r sonagg io 
più s ingolare Luis la ( t omo ' e 
li fonistii 1 on una ironie a esal 
t e / za vicina .11 dialoghi para 
dossal i del r a c c o n t o Di iosa 
palliamo quando parliamo 
d union nini incluso nella 
sceneggi itimi Li li gge In 
nell universo di Mtm m pn sli
d e -gli urti mimmi < dt ISIVI 11,1 
un es is tenza e ! altra e la s 'essa . 
. i s s i t l uamen les tn t l i . i t ' ia Car ' " ' "4 

ver la < haute il c a s o cri alar. ! n,hl tV 

e distrultore ehi IH Ila m e n t e 
d< 1 |K'rsi »n tggi si i sostiti! 'o il 
lato i. c o n I ineluttabile e he 
qties! uomini e d o n n e m< 1 
e mteggi m a .1 volte sci glieli 
d o l o per non t sst rn< st ehi lì 
SIIK idio siluralo ni lem Volh 
e Sarti • \1 si por lo il rasoio ali 1 
gola e filli di radi 'si» e i l lualo un ' l ! t » 1 u 

si iguna 1 • 'il il il • m 
l 'esante ' 1 sii 1 ' i'u 1 , » is »i ut. 
e 1 v e n g o n o t K1 « ri > 1 r u 
isttili'i illusoiio IP 1 |Ui s'. . 
qui 1 pc rst inaggi 1 qui s 1 1 
qilt II itton \ ll« 01 I iie t < d 
111 il e re., 'ori viss< pi • 1 un 
e 1 >mi le sui 1 11 l'in, j • 11 1 
e he 1 1 s. r " m a M s 1 \ is > -i 
Uose Hill » m o l i ' / l'i 11 i 
10 per it li in di IH s un i . ti» 
1 unni ' *is i 1- ni. 1 1 1 n< - t 1 
na mi n'n M su 1 III IK u n 1 I 
UH un 'ii.i d /1 ni '1 1 IM I'I . 
11 glStl 1\ I t t 'I II i ' 1IM 0 
u n a q u i ' l ' i n i n i 1 u ( 1 1 t I 

• I " imi.,» , 
1 irn »f di Sdi i e >u > ; t qu 
' ta in » ' i un ni I ' I s\ 11 

V S. 11 ti 

111,1 e he 1 ou 
l l ' i IH l l l ' l ' 

I II ' I 1 - l o t o 

f i l m - 1 1 M 
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