
SCRITTIESACGIDI SARTRE 
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foreapartlrtNpeneleroeropera 
M « n Mdoi* Ai Wnp* MMO 
eonalderatl una sortsd nttame 
•Burtocdato-Oian SaoiMmto 
nadtoJIdwcodWascelnasun 

Mca amMthnnta, tanto pU ch* K 
volume tt nreeoMa ankchtto <fl 
mnaoroel sertttJ. Tra git aHrl, H d 
bonne, am, «Un nuovo mttrJco-
<lM3,su B*talle)«artri sagd 
UtU UN quarto M A N M (H 
•SKaaHoni'f* ItHotoMlilMla 
aWopera) priM assent), per 

eeansafe-MtiMlltaAaM* 
(1951), «tap*et*a Camu» 
(WW), UcosdernaddrarBsta-
(IBM), •PMI Wn» (UeO),«CC 
L'adltora d (a ptemwa * awerUra 
cko ora la raccotta * -quad 
faddoppMrta-- 6 tuttavta, 
btazanamanta, «l dtoanVc* a 
agdencere che dm dd seal d" 
pregnantl den* prima wltalwH 
sonostatftoapresekSftrattadsl 
saadnto •umaea (bndaaieattlo 
aetofsiwnenotogladHusserr-

llrrtenakmaHbV (193»),add 
condttente-Materidbmoa 
iM*nlOO».(1946). h prapodla 
aon«nbtegu»tata,itM*ldh» 
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abnaao un auakha (ugaca 
accannejs menoche ma d trattt d 
ana eottaduta dMhnkme era i 
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peftderocirtlcodSartre-TMa 
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Hiandamo iMte vulgata, • d 
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INTERVISTA. Etica di fine millennio. Come emanciparsi secondo lo psicoanalista Giovanni Jervis 

•tOAOQMIMO M CMWCO 

F
ht aMItnblo <M WHO, 
Jenta, M d P O M II pre-
MenwMtfudblo«ide-
termauti eomawtaman-

tl wnanl c*e M M H fnrtto dl 
carta meertalrta * carattertsft 
ehecultwalLPetehe? 
Da noi, in Italia, esiste un'ideoto-
gia moralistica, presente in tutto 
lampk) arto della sinistra, ma 
anche In ambient! cauolici. che 
lende a dire che le persone e te 
culture nel mondo sono molto 
plil simlli dl quanio non appalo-
no e che. di conseguenza, non ci 
sono culture e mentallta pegglorl 
dl aide. Ebh>ene. nuesla posizio-
ne mi sembra sempiicistica e non 
vera, lo c:edo che. se vogliamo 
veramente capire quali siano le 
caratteristiche delle culture di al-
Irc parli del mondo che abbiamo 
occasione di incontrare nel no
stra paese, non dobbiamo na-
seonderci II (alio che le dlllerenze 
sono nolevoti. Se capissimo rne-
glio la piolondita e I'importania 
3i queste dillerenze. allora 
avremmo la premessa corrella 
per p«er megllo capire I'altro e 
pol andarci d'Bccordo. 

Owl a rattaglKnNnto mlglk> 
t*. Wl plMW ladMdnh), par ot-
tanara ousato aeopa? 

In deliniliva, bisogna correre il ri-
scliio di dare dei giudizi. Nel la vi
ta quotidian a, lutli noi giudichia-
mo le persone che Incontriamo. 
Non posslamo larne a meno. \e 
calali^hianio, non solo in simpa-
tiche e antipalk he. ma ancho in 
pid valide e meno valide sul pia
no morale. Alio stesso modo, 
dobbiamo accellare di correre il 
rischlo dl giudicare le ideologie, i 
costumi, \e tenderize culturali, li
no ad arrlvare a dire che ci sono 
delle culture che. in uncertosen-
so. sono mlgltorl di altre. Natural-
menie bisogna anche spiegare In 
quale sertso: uno dei criteri plu 
sempilcl e molto imporiante £ 
proprio quello che tlene in consi-
derazione II rapporto tra ilpo dl 
eultnra e possiblli'a dl svlluppo. 
Eslslono certi modelll cultural I 
che si prestano meglio di aitri a 
realiizare uno sviluppo che ga-
rantisca a tutti per lo meno di non 
morireditame. 

Ed • qui dw d pone la qaadJone 
del ctwNzlo>Mi dateimtaate cwl-
tim. 

Le vecchlc ideologie del «rliardo 
dello sviluppo^ come quelle del 
Terao Mondo sono scomparse 
perche non funzionano pid. Noi 
vediamo paesl. come la Corea 
del sud, che oggi hanno raggiun-
to un buon llvello di ricchezza e 
che trent'annl ta erano poverissi-
ml. ma vediamo anche allri paesi 
che non ce I'hanno falla, come la 
Nigeria. Eppure. in quello stesso 
perlodo, proprio la Nigeria aveva 
molli vanta^i: pelrolio e lene fer-
tllisslme. Allora e'e da chledersi 
perche. 

Pma(uando kt oueato netona-
mante, nel Hbro, Id d diMe ae 
Miare llMportania *«lle dWa-

Soprawlvere 
tenia vlncoll 
^epraMOere d mltrWo- a II 
VMo, ImaagnahVe, al an Nbro die 
radttera fiarzantl ata laanoantfo In 
iarana aiapiio In qaatU gleml par 
tacdlanaaal -CeriandoU- (p.99. 
BrelB.000). Stotflandttlaprimi 
paghe, cl d anbatta naha voce del 
dUeitt«l»oMiM«Rbwalvarbl: 
iiamanclparo, Ibararada una 
«0Cf«tkiiM a -emandparel-, 
aHtraiel • an vbicota. CM votoata 
andaie avantl adit Itttaia ha (ta 
ddaraqHal* Mt i la «ia dl accaaso 
d patooreo teortco a pratlco cha 
«lene propatto nd Hbra: ntonte 
awiddPlt mhtktit o hMtnbta, 
neuunt praapatnVa Madetfca a 
carattaw totdbzante, ma •aota- ua 
ncnlania naDdvooaaHa a 
iD'atewtdona dbatta dl 
mpomaaMta a llmfta a craacaie. 
Seeondo U oWtto, Intattl, d 
amandpa II mmara ebe ha 
mmalute Jdotto anal dd utacolo 
MlapatnapodMt*.Autoie el 
•Sonnwvhwn d •dllannlo'b h> 
palcoanaMta Okmmd Janm), 
etdhtarl* d aekolacto dlnamka 
•HlMnmUUSadmudRomB 
•auta»,tnl'atb«d-M«Hid* 
eriHcoal pdeNMrio (FeltrlneNI)* 
4 * peleoamnW come •twehto 
emit* (Oananti). UabNamo 
Incontnte neMa u a aUtadene 

aorannlJanni Gianni Giovar itetll 

Se vedi il padre, uccidilo 
Diventare adulti signified 

interiorizzare I'autorita Certi oalori 
con la maiuscola sono alibi, paraventi. 
In questo modo I'indioiduo non cresce, 
non diventa mai responsabile di se stesso 

rente cdturaH serra varamente 
a Incontnte El altrt, o. Inwce, 
non IncoraggI la noetia dgrtata 
o la nostra Ignotanza 

Quello che ho appena atlermato. 
di solilo, non si sente dire, lo mi 
chiedo come mai si cerchi. con-
sapevolmenle o non consapevol-
mente. di apptattlre queste diffe-
renze. Tutto questo serve a crear-
ci delle illusioni che poi crollano 
quando dl see pre che qualcuno 6 
veramente diVerso da noi. Non 
solo, credo anche che il morali-
smo del «vogliamoci bene, siamo 
tutti uguali» copra in verita la no
stra pigrizia e aia un alibi per ia 
nostra ignoranza. Certamente. di
re che siamo tutti uguali e inecce-
piblle. ma e una specie di cappel-
io che cerca di coprire tame cose 

che sotto quel cappello non ci 
slanno perche sono troppe e 
troppo conlraddittorie. 

Secondo Id tar cuHura prate-
danta, alu d ognl attra, ha eon-
ftrtto ad o|d eaaara umaao II d-
rttto dl eetere reepontabie dl w 
stesao. Ma, con Max Webai, am-
metta anche die M modaHo eat-
toUco e (owe plu umano. 

Max Weber dice che esiste un 
certo modello che schemalica-
mente definisce in questo modo: 
peccato, pentimento, assoluzfo-
ne, nuovp peccato. Ebbene que
sto modello e umanissimo, ma 
sterile. Non produce niente. Di
ventare adulti psicologicamente 
signifies interiorizzare I'autorita. 
Sapere che si e responsabili in 
primo luogo verso se stessi. Turto 

questo ci fa petdere il diritlo di 
avere dei protettori. ma la nasce-
reunsentimentodi liberta e di re-
sponsabilita e ci permelte anche 
una cosa mollo imponante: svi-
luppare un senlimento di cnlica 
del I'autorita, 

Ma OMI t II costo dl un proceiM 
diquMtanatuniiT 

Per rispondere non ho paura di ri-
farmi a uno schema freudiano 
che, a mio parere, dice il veto: i 
cost! di questa maturazione psi-
cologica sono le nevrosi. II sog-
getto autoresponsabilizzato & un 
soggelto ansioso. Diventa un sog-
getto pid solo e finisce per porsi 
diversamente il problema della 
socialita. Non piu in tennini di au-
toiita. ma di contratrualila. 11 co-
slo, quindi, e prevalentemente di 
tipo psicologico: si e piii soli e plu 
nudi. Poi, forse, ci sono anche al-
tti cost! Se guardiamo agli Stati 
Uniti vediamo chiaramente che 
gli americani hanno uno spiccato 
senso della competitive e sono 
Uoppo ansiosi. Tutti hanno il pro
blema di mangiare troppo e di 
bere troppo. Da questo punto di 
vista, lo culture socialdemocrati-

Alle origin! del senso morale 
la natura • I'evdailene d damto an hngnanwrrto morale? 
EqudeH poatoddvatod, ddbeneeddmaH),dd gkutoe 
ddl1ng)u*b> nd procetao sosmlco che ha portato daHa 
prime tonne admaR aH*i»n» cMRzzato? Sono httotregatM 
che d Boneta ad 1893 Thomas Henry Hmdey, wdoEo 
bigteee. urn dd phi Important! sostedtori d Dandn e che 
rrovtamo In un Rbro che Bdlafl BortncMeri propone neta sua 
columa sdentMca con • otolo ̂ wloHon* ad edca- (p. 16S, 
Hre 31000), 4 somomDrala. (EdiHod dComunlUi,p.323, 
llm49JWO)elr»eceHtrtol»dmsautodJamesQ.WII»eii, 
unodd masdmlabnloddechmte social dega Stall Onrt.O 
•uo Isra Brandt la mosse da un paradoseo crucunW msntra 
da un lato cl condderlamo rndMdd prM dl natura morale, 
ddl'altro contbtiMamo a aNNzzaie qualche mttro dl ghidWo 
morale par tfudlcaia I comportamento attrd. 

che europee fomiscono un mo
dello migliore. L'individuo non e 
piO tanto solo. In qualche modo 
continua ad essere protelio da 
parte dello Statu. 

Ma la datura protastante e mt-
aorttarta. II suo ragMnamento 
poVebbe far pansare che d d 
davs rassegnara a redbjzare 
quests matmajtone pdccloglca 

sodale »<*> In un ristretto ambl-
todlpopolazlod. 

No, le osservazioni di Max Weber 
vanno certamente sfumate. Inol-
tre e passato molto tempo da 
quando venne latta quell'anaiisi. 
Detto queslo, ce da aggiungere 
checi sonoaltri modelliche lun-
zionano parlicolarmente bene. 
Certamente il modello prolestan-

Un capocomico di nome William 
PAOLO • M t l H i m 

S
hakespeare: sulla coperli-
na campeggia il solo io-
gnome. Ma lidea guida 
che percorre tutto il saggk) 

di Giorgio Melciiiori si ricollega 
alia dellnizloneconiata da Munel 
Bradbrock un quarto dl socolo la, 
Shakespeare -t arligiano". E cioe 
uno Shakespeare the non solo e 
poela grandissimo. ma che 0 so-
pralluttti un uomo dl lealro che 
[wrlecipa in modo totale alia vita 
tealralu dell'eta olisabettiana, che 
0 attore. capocomico c iorniiore 
dlcopioni.cheesercitailiHaricrt' 
di leatranle echo adntta il suoge-
ukuillccircoslanzc, alleesigenze 
o alle convenzioni del teatro del 
suo lempo (Juesla concezione 
della liguru di Shakespeare invc-
strtutia iindagino the Mclchiori 
l,i del la sua opera, con conse-
fiucnzc rik'vanti noH'iniposlazio-

ne e nei risultati raggiunti. 
Uno del problemi centrali delta 

crilica sccspiriana (croce e deli-
zia di un esercito di sludiosi) t-
stato il raggiungimento di un te
ste delinilivo, di un lesto "cosi co
me Shakespeare Taveva concepi-
to», da oilerctsi allraverso il con-

Ironto tra le varie edizioni m-
quorio (cioe grosso modo fotma-
to tascabile) mai controllate da 
Shakespeare e ledizione com
plete delle sue opere, che com-
plela non e, pubblicala postuma 
nel 1633 nel grande fonnato fti-
folio (lormato tipo enciclopedia, 
che era quello della Bibbxi). Le 
discordanze, le varianli, i tagli e le 
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aggiunle sono state ricondotte 
dagli stu^hosi a un unico "lesto 
delinilivo- aitraverso un lavoro di 
grande doltrina e cultura storica, 
di sottile sapienza tipogralica e di 
ateuratezza lilologica. 

Di lutto ciO Melchkiri £ mae
stro. ma il suo lavoro e guidato 
dalla roiivinzione che Shake-
S|jeareeri]SOprattutlounoscritlo-
re di tealroche lorniva dei copio-
ni agli attori e che questi copioni 
si sarebbcro realizzati solo in 
quanio spettacolo, subendo alle-
razioni e cambiamemi. «Shake-
speare e sopratiutlo Teairo e del 
Teatro ha tuita i'inipennanenzai-, 
dice Melchiori, ed e quindi voilei-
tdrio confezionare utt Icsio defi
nitive. Nel la prescntazione di 
ogni singolaoperalaltenzione(i-
lologlca resla inecce|iibile. ma 
vicne scavalcala dalla consape-
volezza che non si nana di arriva-
re a un tesio vsecondo le intenzio-

niorWinariedeH'autore». inquan-
to i drammi scespinanl sono. da 
ufi punto di vista testuale. delle 
opereaperle. 

II saggio, dopo una rapida in-
troduzione generale di mirabile 
chiarezza, presenta in suciessio-
ne cronologica c«ni singola ope
ra drammatica di Shakespeare 
(ma e'e anche un capitoio dedi-
cato ai poemi e ai sonetti) illu-
strandone fonli e Dtoblemi le-
sluali. E poi individuandone le 
si run u re drammaturgierie Anche 
a proposilo di queste lindagine 
discende dalla stessa idea di Sha
kespeare uomo di leatn). Mel
chiori e guidato passo passo dal
la convinzione che il dramma 
scritlo. essendo un copione. e 
qualcosa i he si realizzera sollan-
lo sulla scena. nello spazio per 
cui e slato concepilo e pensato: 
«il lesto veio e la rappreseniazio-
ne, lo sjieltacolo". Ed ecco I'ana-
llsi delle slm(lure drammalurgi-

che. I'analisi del testo in vista del
la sua vita sulla scena. I critici lei-
TeraripossonodaTci, qualche vol-
ta, interpretazioni alfascinanti di 
Macbeth, di Amtelo. ma, quasi per 
delinizione. linterpretazione e 
quella che ha luogo in teatro. ad 
opera del grande attore (l',4mtefo 
di Laurence Olivier, il Macbeth di 
Gassmanl e, almeno in uuesla 
seconda meta del secoio. ad ope
ra del grande regista (// sogna di 
Peter Brook. La lempesftrdi Streh-
ler). Melchiori sa bene lutto que
slo: e non si abbandona a eserci-
zi interprelaiivi. ma affronta ogni 
<opione" vedendolo sulle lavole 
del palcoscenico, cogliendone il 
senso tcalrale profondo. Ma an
che. siachiaro, rilevandolevibra-
zioni della sua poesia. 

II libra, che in buona parte rie-
labora le preiazioni di Melchiori 
all'opera com pletadi Shakespea
re da lui curala per I Meridian! e 
una minicra di mformazionl e di 

te ha lasciato una traccia che va 
molto al di la delta religione. Basti 
pensare alia democrazia anglo-
sassone. Ma non e'e dubbio che 
la religiosity ebraica (ornisca un 
modello etko che ha delle lorti 
valenze. Oppure che ci siano al-
cune setle che propongono dei 
modelli vincenti, per esempio i 
mormoni o anche, in Oriente, il 
confucianesimo che. come mo
dello di religiosita laica, ha avuto 
una parte imporiante nello svi
luppo dei paesi che lo praticano. 
In comune, questi modelli hanno 
un'idea di emancipazione come 
rifiuto della delega e. soprattutto, 
hanno in comune il tema dell'in-
teriorizzazione del principio di 
autoritA. 

Lei aftomta che c» ana dtteren-
a tra un'eUca dd grandl prmd-
pi e un'erJca ddla Wta rede: la 
prim* dornlnerebbe II sfstema 
ddle dintmcailod, la seconda 
1 crtterl dl soaravvltwua 

SI, ma io non laccio un discorso 
normattvo. Piuttosto iaccio un di-
scorso critlco e dico che, se ci 
guardiamo intomo, possiamo os-
seivare che lelica dei grandi 
principi e delle grandi intenzioni 
e i'elica delle giustilicazioni. Cia-
scuno, nel proprio particolare, ra-
giona secondo un'etica persona
te molto plti cinica e molto piCi 
egoistka. 

E agtfunge che I vdorl tcrrlfl 
con le initial mahncole senono 
attlnoMduo par dereseoMaM-
daarsL. 

SI, iopenso che corn valun con la 
maiuscnla siano piu deqli alibi. 
dei pararenti. che delle lunzioni 
guida reali Oitretutto questo ge-
nere di valori non sempre si rive-
lano adeguati ad un esame di 
realty. Sono valori che calano 
dall'alto e che ollrono lopportu-
nitd di delegare le proprie scelte 
moral! e di giustif icaie comunque 
ipropricomportamenti. 

Wine, let prapona che per ac-
oettare le dhentta lanana non 
d d dabba attestare N una «or 
ta dl neutrdtta relathlsta ma 
phrttosn, d debba rare una slor-
n per aMontanani dalla nostra 
combloae per vederla megllo. 
Daaato sforzo ulsne deHntto con 
I nrrnma dl -decentramento na-
tardWIco-. 

Intendo dire che si possono me
glio aflrontare alcuni grandi pro-
blemi dell'umanita, se ci si pone 
dal punto di vista del naturalista. 
Naturalmente, questo non signift-
ca che si debba considerare I'u-
manilacoineunapopolazionedi 
formiche. significa peril che in 
una prospettiva di sviluppo del
l'umanita (o anche di suicidio 
dell'umanita) pud essere utile os-
servare le cose piO da lonlano e 
considerare la specie utnana co
me una specie particolare che e 
diventa ta un po' troppo intelli
gent e che attualmente si trova 
in difficolta nel gestne la propria 
intelligenza. Ouardaisi con gli oc-
chi dell'abilante di un altro pia-
neta che riflelle sulla nostra con-
dizionepuoessercidiaiuto. 

valutazioni. Ed e anche un contri
bute aggiornato e puntuale sui 
nodi centrali della crilica scespi-
riana. Oltre a quanto gia si e det
to. il suo merilo e di ribadire e di 
stabilire alcuni punti fermi sulla 
crortologia e sulla datazionc del
le opere di Shakespeare; e, pro
blema anch'esso ampiamente di-
battuto, sulle altribuzioni di alcu
ni drammi datla patemita cuntro-
versa. Ma questi ultimi sono lorse 
motivi d'inieresse piU per lo spe-
cialista che per il comune letlore. 
Etuttavia a nessuno. accademico 
o appassionato dl teatro. potra 
sluggire la densila di un lavoro 
che trae la sua forza e il suo iasci-
no dal lelice connubio tra la sa-
pienza filologka con <;ui I'opera 
di Shakespeare i aflroniala e I'a-
more ammiralo con cui ci viene 
illustrata. 
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