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I veri scrittori 
si vedono 
dalla lingua 

V I N M N Z O O H U U I I 

P
UMTUALE TORNA ogni anno 
la queslione dei giovani scrit-
toti. Chi sono, t he proble-
mihanno. E sopratlullo: rac-
conlano il nostra presente? 

« ^ ^ ^ ^ _ Questa sloiia del "presente- e 
I'unica t he merila una quaiche atlenzio-
ne. Vi si nasconde spesso una calliva, un 
po' mondana idea della letteratura. Ve-
diamola. Dalla line degli anni Ottanla a 
oggi ii mondo hacambia lo faccia. Ivec-
cfii allanli geografici sono finiti in soffjtta; 
hanno tipreso a svenlolare i mille vessilli 
delle vecchie tribu in loiia. dopo che la 
grande bandiera rossa del soclalismo rea-
le c stata ammainata; peril no lappassio-
nante e glorioso filone dei i l lm di spionag-
gio e arrivato al iraguardo. Nella nostra 
pc-nisola sono caduti i tabii, uno dietro 
J'altro: I'ultimo si chlama Giulio Andreolli, 
t o m e due I'Italia Tutto comincio con la 
sloria di un mariuoh e del suo giudice 
]x;rseculore. E chl sa se presto si alzeran-
ni> i lugubri velari t he coprono la veri la di 
Piazza Fonlana. di Brescia, della stazione 
di Bologna e degli al lr icrimini diSlato. Ec-
eoci dunque nel guado d i un'era stappata 
da Bossi e riattappala da Berlusconi, co-
minciala Ira lecravattediSperonie la ae
tata di Miglio, eoggi coloraladi primavera 
comcicald ivelk i t id i8ert inot t l . 

Detlo questo enlriamo nel piccolo e bi-
strattato regno della nostra »ultima» lelle
ralura, nei laboratori dei giovani scrittori 
t he dontro il bailamme di questi anni in 
bilico hanno cercalo una lingua adatta al
ia scrirtirra. Essi. sulla carta, hanno pro-
niesso c promeltono molto, perche nati e 
t r tsc iu t i nella libertjl delle incertezze. II 
peggiornemicod'unar l is laeinfat l i lacer-
lezzu, peichc la cetlezza offusca la veriia. 
E i giovani scrittori iialiam che si sono for
mal! neN'intenegno tra proporzionate e 
maggioritano. dalla caduta del muio di 
Berfino all f iuNge' ium vitae. possono 
guan la re i ln iondoconocch ichepnmad i 
loio nessnno poteva averc. 

M
A IL MONDO che gli striltoti 
ossetvano e quello t he a oc-
ch ionudonons ivede. Lonla-
no ancora dalle rivoluzioni. £ 
un mondo sommerso nei si-

^ ^ • M H v t lenzi delle anime o nei flagon 
delle sTradc, dove un piccoio morso della 
gelosia la pi i i male di un guizzodel marco 
ledesco. II tempo che la storia ci nielte a 
disciogliersi nulla vita e a divenlare cullu-
ra brut ia piu di una generazione di scrit
tori. Voler legare immediatamente uno 
scrilloreai suoi anni t t non alia suaepo-
ca j e una degenerazione che proviene 
dalla vecchia critica sociologica ollocen-
tosw di isplrazione maraisla. Questa im-
poslazione pane dal pnncipio ormai su-
peralo della strolls dipendenzadi ogni le-
nonieno umano dalla sovrastruttura eco-
iiomica. Quanto suctede nella zona n-
mussu di unasocieta (la tu i voce eaflida-
la solo all 'arte). ha invece pereoisi 
autonomi, spesso slabilil i da insondabili 
bisogni, ila lallorl tegali alia trascendeiiza 
etlamllokigieconfraddittorie. In.sommae 
ridu»ivo legate gli scrittori quaranlenni al
ia fliiYgutatian e a Craxi e quelli piO gio
vani dli 'anomiii di questi mesi conlusi. Gli 
st f i i ior i vanno giudicaii (e, se propn'o si 
vuolccatalogati) secondoil l o r d a r e l e t -
teralura". Grande e la dilferenza trascrive-
rep lar Icttcralur.i. Scrivetevuoldireusare 
la lingua esisienlo per come vtene consu-
mata Far leiicralura signiiica invenlare 
una lingua scritta. Scrivere vuol dire co-
muriitare. Fare lelleralura vuol dire »par-
larc. La fcdclta alia rcalla (per i l piacere 
di i-hi crede a questo valoie) la puo ga-
rantire so l " la lelleralura, t i oe la creazio-
nr: di una lingua aililiciale in grado di par-
lare. di rattoutare anche eifj t he non si 
vede. La lingua di Gadda. ad esempio 
I ma ant he quella di Pasolini o di Calvi-
n») . non si hovava in natura. Eppure 
qtiHOia ri'alta t e nei libri di questi scritlo-
n. Molta di p i iu t i quanta sc ne pue trovare 
In un giuvane t he itiilizza t o m e un reper-
l i j l 'aulenlico gotgo de l personaggi viven-
Ii Diceva un grande poela: -Non tJ bello 
que lb i h c t vcni. ma & reru quello che e 

()rn. se si vuolp dare un'occhiata al co-
suldelli giiwani scrittori, bisogna innanzi-
luiTo veriticare se C^si sono -cattacei^ o 
lann'i lottfralura. Sr posseggouo o no ci6 
t he C'alvino th iama "toscienza linguisli-
ta~ ft iiinnnzilutto una questione di talen-
10 i fperq i ies ioasKi r ica) , maeanche un 
pniblema obieltivo, legalo alio stalo di 
-saluK' iciicrtiria- della lingua comune. Bi
sogna vedcre conic- i giovani stri l lori ai-
111»rt ill 111 q ueslo seto ndo dalo. 

Oggi andata delle semifinali Uefa: i bianconeri contro il Borussia, il Bayem Leverkusen per gli emiliani 

Ptona e Juve, rotta di collisione 
• Dopo la siida in campionato ichiusa probabil-
menle sabalo scoiso a /arare dei bianconeri, ad un 
passo onnai dallo scudeltoj Juventus e Parma toma-
no in rotla di collisione. Ma stavolta sul te^eno euro-
peo. Inizianooggi, infatti, le semifinali delle Coppaeu-
ropee di calcb. Per i club italiani, una settimana litta 
di impegni, quattro le squadre che cercheranno di 
guaitagnare una finale. Aprono la serie le gara d'an-
data della Coppa (Jela, in scena la sfida incrociata Ita-
lia-Germania. II Parma alfrontera a Leverkusen il 
Bavpr, mentre la Juvenlus ospitera al -Meazza» di Mila-
no (il -Delle Alpi- di Torino costava troppo) rl Borus
sia Dortmund, la squadra che nel lumo precdente 
aveva eliminato la Lazio Ferma restando la volonta di 

L'obiettivo 
di una finale 
tutta italiana 
La capolista 
emigra a San Siro 
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pnme^iate in Europa, le due squadre italiane seen-
deranno in campo con staii d'animo e motivazioni 
Ben diferenli. Per i bianconeri la Uefa - a questo punto 
- e un troleo in pifl, vistoclie lo scudetlo e ormai quasi 
del lurlo eucito sulle maglie della Juve. E gb emiliani, 
red uci dalla sconliita nel I'anticipoditampionalo con
tro la Roma, hanno invece me^to da pane learn bizio-
ni di successo in campionato, la Coppa europea e 
quindi lobietliw)primario.da nonfallireper "salvare» 
la stagione. Poi, la settimana -europea- continued do-
mani con la Champions League. aPangi i! Milan di Fa-
bio Capelb. deienlore del trofeo, alfrontera per la pri
ma gara di semilinale il Paris Saml Germain, iiiftne, 
iliovedl sera, sara la volta della Sampdoria, in Coppa 
delle Coppe, impegnata a Londra contro I'Arsenal. 

Morire 
dicsxeexe 
AdrianoSofri 
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All'asta la camicia di Custer 

8EQUEAPAG1NA* 

L
AME DFHf. uomo di reli-
gione lakota, si chiedeva 
qua It he anno fa per quale 
motive i musei amencani 

dovessero larc soldi moslrando 
oggetti d'arte. martufatti e lepeni 
che appartencvano invece al suo 
popolo.eoerquestocerco anche 
di inlenlare una causa coniro lo 
slaio. Ogni oggetto tonlenulo 
nelle luminosissime teche degli 
organ izzatissimi inusei statu ni-
tensi, infatti, e senza etcezione 
parte del bollino frultaio douo 
decenni di persecuzione e strage 
delpopolodei nalh'i.e dunque la 
sua profesfa aveva un fondamen-
lo giuridico, anche se era imprati-
cabiletontretamenle In realia la 
donchisciottesca provocazione 
di Lame Doer aveva un obieltivo 
molto diverso da quello die Ilia ra-
lo- tonlcslova lidea di una sloria 
the. rendendosi tosl vendibile e 

• •HMooMomi 
fruibile. si alleggeriva la coscien-
za e disinnestava la propria po-
lenzialita di orrore e morte e in-
giustizia che invece conliene. 

L'esigenza di fruire il passalo 
per nmuovere le atrocila di un 
presenfe the per gli indiani comi-
nua a essere Iragico e miserabile, 
e perocosl inlima e prolondaehe 
nulla vi si puo opporre Cosl oggi. 
in California, la casa d'asie "Bul-
terfield and Bullertield- meliera in 
vendila al iraglior oflerenle slcuni 
reperli, tonsiderati di grandc va
loie slonco. della lamosa batla-
glia di Utile Big Horn, dove il Sel-
timo Cavalieggi'ri subl linglorio-
sa quanto famosa dislalia ad 
opera di quel muccliiodi sclvaggi 
Sioux e Cheyenne, amiali solo di 
archi. Iretct c tanta delemlina-
zione. Si iraltO, per la pane dei 

t 

nativi, di un miracolo di eompat-
tezza di popoli e di genio milita-
re. Eperla parte btanca, delta piu 
clamotosa sconfitla del razzislico 
senso di superiorila con tui il ge
nera le Cusler affronio lesertito 
mdidno. Sarebbe basialo un piz-
zico in pifl di considerazione del-
lavversario, e la disparity delle 
lorze ira iduereggrmenh sarebbe 
pesata in niodo determinanle. 
Ma tosi non fu: pieno di senw> di 
s6 e di disprezzo per quel popolo 
the considerava incapace di 
pensare una tattica. Custer pono 
*e siesso e lullo il suo battaglione 
incontro a uno del massaeri piu 
Icroci della sloria americana 

t-i ^lorla pero, si sa. ha reso 
perdenh i vincitori e irionfalori i 
perdenlidiquelgiorno. Ecosiog-
gi saranno venduti allegramente 

all'asta la camicia e la bandiera 
del generate, i rilagli dei giomali 
dell'epoca che riportavano gli 
esiti della ballaijlia, aivenuta il 25 
giugno ] H7fi. e il manoscritto del 
soldalo William Taylor, uno dei 
pochi soprawisstiti di quel gior-
no. E inoltre. chl vorra pulra com-
prarsi anche le due liecte estraite 
dal corpo dei fra'ello del genera
ls, ii luogotenente Thomas Cu-
sior. morto nella slessa bailaglia. 
tin magi no la soddisfazione del 
luturo acquirenle. e immagino 
anche la rabbia del discendenle 
del guemero che lancid quci due 
dardi. Sempre ammesso che non 
sia nel frattempo gia morto per 
alcool, o per droga, o di stenti. o 
perchc uctiso da un poliziotto 
I'tic lo sospetlava di qualtosa, o 
seniplicemciile ammazzaio da 
un bianco perchc semplicemen-
legligiravatosi. 

Un film di Petersen 

«Virus letale», 
Dustin alia guerra 
batteriologica 
Vims ietate di Wolfgang Petersen, in sole tre 
setfimane dt iwogrammazione negli Usa. ha 
gia sbancato al botteghino: 50 milioni di dolla-
ri. Divenia moda il virus thriller? II film, inter-
prelato da Dustin Hoffman, racconia infatti di 
tin virus sfuggito dal laboratorio. 

MICHM.EAHHLMI SP4GINAT 

Dairisola di Pasqua 

Moai, un segreto 
che arriva 
in mostra a Milano 
Qua] e I'arte della civilta piu estrema del mon
do? Equella ralfigurata dai Moai, celebri scultu-
re di grande dimensione che rieoprono I'lsola 
di Pasqua. L'arte e la cultura dei rapanui (gli 
abitantidi quelia terra] sono adesso in mostra a 
Milano, al Palazzo Reale. 

OlAMPtEftOCOMOLLI A PAQINB X 

Domani il «Castoro» 

Orson Welles 
La storia di Otello 
secondo Iago 
Domani, assieme alYUnilu, froverete in edicola 
il "Castoro cinema» su Orson Welles. Ve lo pre-
sentiamo proponendovi un brano di un altro, 
bellissimo libro su questo gigante del cinema: 
i! diario di lavorazione di Otello, scritto dall'at-
lore Micheal mac Liammoir. 
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