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P
wh iaoTBWo>oh lQ i i » l t »anoaMt» l t 
M l g M i t t • t aaapa tMHtwe l i av l han-
noapHrto a t a M a n w M M t u n t d a l h i 
t w w W i i w Ht ta rar ia wa i to tma a aar-

( N v d a t c a n i m T 
Quasi lulU 1 manuaU adoBanp nnrfw una pn> 
apeltiva per Jeneri, dove p o o conlluiscono, 
pressoch* aaclusivamente. gli autori o le tradi-
Iki^mtyxj; p i f l che j j j i a pmspettlvft, (jumpje, 

^ m a j ^ - B 0 v i a N « m ' > M ' B N s i a p p o » t a <" 
ogni &ao..ai olaastC(-nWila#l(nil dettfcali a i 
roaggKHi o ai «morfmentli- e alle -cocrenU". 
Nulla di male, sia chlaro. Ami . Daunpun lod i 
vista dldaltica e KnctiiS i programmi prevjsti 
nelte secondare sono questl, non vedo come 
si potrebbe rinunciare a certi appunlamentl 
canonicl, le figure a Wtto tondo d i Dante. Pe-
traica e Boccaccio, supponlamo. o ('alfresco 
d'epoca. rUmflnesinn). il Rlnjiscimenlo, II Ba-
rocco, I'lllumlnismo... Nel nostra caso. era do-
veroso lare un passo piu In la. Non stodicendo 
che la sloria letterarla pergeneri sia ta migliore 
storia letleraila. £ solo uno de i tanti modi pos-
siblll di racconlaita. W certo mancano prece
dent a noi pIQ vfcini della Storia dei generi lel-
terari pubblicaia da Vallanti ail'inlzio del seco 
lo. si penal, per esempio. al grande GnindiSS 
delle teucrature comanze medioe-
vali dtretto da Jauss e Kohler, lan-
to dlverso dal nostra iManuate". 
ma rigorosamente souituralo per 
genetl. Non e un paradosso, ma II 
principale vantaggto che ci sem-
bta dl aver perseguito riguarda 
proprlo i maggiori. Si pensi a Dan
te: Dante compare dovunque. nel 
p i imo volume, dal capltolo stilla 
tirlco (le Rime) a quello sulla Irattatlstica (II 
Conuivio), dal poema allegorico (la Comme-
ilia) alle scritture dell'to (la Vila Nuooo). Ma 
iiiunaliattazmnemonogiaflca r.nntero(tiscar-
so su Dante njolera Inevilabilmenle iniomo al-
la C«mirrerfto. e le altre opere saranno lette co-
riie momenU di un ilinerario che ha come suo 
approdo ultimo II capolavoro. In un Impianto 
pe i generi, questo risulta chiaro: non c i sono 
•upere minori> di Dante- Time, o quasi, cosli-
(ulscono nel la storia del loro genere traguardl 
massiml: le Rwwsonoi l piu importante canzo-
niere delta tradizione neolatina prima di Pe-
irarca. if De wlgari etoquenlia e la piO impor
tant* opera d i teorla lingulsttca e letteraria, e 
via dicendo. 

Soonamta CMIca, aalta aTocchte c o m la 
aariona aadtoata aRa poatfa ala ban pfu »m-
pla « quaHa rtaamna al romaruo. La coat 
H m w pan) aKwnamMita «a aMa poaata al 

P t o p l a T O < W C a w i ^ i p » t a o d i l » « o » r M ^ p n i r > t t ^ 4 « V a w H ) 

D genere che piace 

paragona la proM, c lw accapa uno " « t o 
dawtro (•uwardawiW. Coma gtaca, al l ln-
tanw d quaHa p r o * * * ™ , H dhoriinkM Ira 
MtHar toMwct i»MtM>nVi? 

DobbiamorlcordaFcichelaleUeraturaeun'ii i-
venzione In (arga misura moderna. nel Senso 
che i! termine slesso tletteralura- hacomincia-
to solo nel lardo Sellecenlo a deslgnare un 
cerio spctifico inslemedi tesli che si supponc 
o si presume deslinalo per sua indole a una 
Iruulone esletica, e non pifl i'insieme delle 
scritture rllevanli a l l in lemo di una cerla Iradi-
l irme di cuitura. Ma la nuova accezlonc non 
ha del lutlo soppiantalo la precedenle, alme-
no nella pra l ta . II Canvieio, il Pttndpe, il Dla-
liiig:> <ivi moxnVni siswii icontinuano a fai parte 
del noslro canone «letterarioi- non meno del 
Ciinzonwe, dcWO'landn furiosi! odeWAdone, 
»e questa amhigullo e mul venula mono, slno 
ai nosld glomi II dlscrimine Ira letterario ed 
CHIlnlellerarlo dipende, (n aslrallo, da quale 
delk! due iiccc/loni abbiamo in menlc. Ma di 

ialto il paliimonio dl testi che ci £ stalo tra-
smesso dalla tradizione ]>assata. e che sara tra-
smesso dalla tradizione quale oggi si viene a 
propria volta toimando, testimonia una stratifi-
cazione ineludibile, pena una restrizlone (a 
mio awiso calastiolica) dell'odzzonle in cui 
siamo chiamati a muowerci, Come ossetva Bol 
lali. in qualsiasi paese del morxto un libra co
me Dei delitli e delle penesatbbe di pet se un 
monumento capitale anchr; e in primo della 
sua lelteratura 

Hal nrkno capltolo « r i M M d a a k a l o a •Tred-
i lona a modamnas liana dallnaatD M qaadro 
di riNrimaatl ciHuraH a f t M o t k l tapntbr t to 
MrantHi tnc i^ l lunt lsnHr iaunnia la«*p i ta-
la. Da quarto punto dl vltta. la euRwa Maka-
na rhwHa In rttanlo. Won tattbb, a M a ptt 
praBcaawava lor taa i lo iwdr taewr t twWl-
c M (Hoarla data n o i t n Mdbkma, dalla aw-
ma dl comaromatio fra »Mteo a modamo, 
ban tagclbW attnwarao la grigka del (onaf l f 
Coal al can tn dM pamMama non anammo 
•vvto I'iieccazhHte- banal la -noma-, a d o * 
Mamonl a la cuitura modarata. 

Una sensazbne di rilanlo rispelto all'Europae 
iscritia nella coscienza dei nostri autori, dai 
tralelli Verri a Manzoni, da Ueopardi a Catta-
neo Basil pensare a I problema della lingua: 
sola custode. in Italia, di una riconosciblle tra
dizione nazionale, e insieme avvertita da lutli 
cosloro. quale era slala loro consegnala dal 
passaio, come un ostacolo a un'espressione 
piu modemamenie sciolla espregiudicala. Ma 
il rilardo noneowiamenlesinonimodideme-
rilo. Anzilullo, non si tralla di un rrlardo gene-
ralizzato o permanent: lesempb di Goldeni 
e della sua riforna loatrale & in queslo senso 
emblematico. UN illuministi iialiani, almeno 
per quanlo concemc la lilosofia pralica. sono 
IHOiagonisti del piO avanzafci penslero euro-
peo. N6 va dimenlkrato che la sensazione del 
rilardo si aggrava dopo la Reslaurazione, acui-

ta dall'aspiraiiOFie Irustrata alia liberie e a l l U -
n i l i del paese. Ma il rilardo agisce anche come 
occastone per elaborare originalmente pro
grammi mollo diversi dai modell idi rilefimen-
(o: certo, i romantici dell 'Athenaum- sono piQ 
radical! dei nostri. e tuRa la storia dell'estetica 
e delle poetiche nell'Ottocento sta I] a conter-
mario: io nutio pero molla piu simpatia pro-
piio verso le posi;ioni ^emperate» di Beichet e 
Manzoni che non verso quel ladicalismo, con 
tulto il pesanle armameniarto ideal istlco di cui 
era poitalore. Ck) non log'ie che il problema 
sia un problema reals, e che il passaggio dalla 
societa gentilizia alia societa borghese. non-
che dall'una a l ia lira civllia letteraria. rssti In 
Italia piu lento e travaglialo. Proprio levicende 
del romanzo, cioe del genere modemo e bor
ghese per eccellenza, quello su cui altrove si 
detinlsce la nuova "norma" ne oilrono la tesli-
monianza piu eloqueme. Se quesla era la sfida 
che Manzoni inlendeva allrontare, ebbene. la 
sua proposla risulta in ellefti tutt'allro che tipi-
ca, il compromesso cui perviene tutt'altro che 
replicabile. A suo modo, VKMJIIO dire, la soluzio-
ne indicala dai Promessi sposi si riveJa piu 
estrema di quanio non sembri. e Manzoni ci 
appare alls line non meno isolalodiLeopardi. 
inognicd^o. la norma ch^ la scuola moderata 
ha ceicalo di ricatare dailJ sua t^ieia non ha 
che impedilo a quesl'ultima di continuare ad 
essere un'-ctcezionei.- il che la dice lunga su 
come sono andaiele cose, vrsto cite hisognera 
aspeltare Nievo per awrp in Italia un altro ro-
manzodiviiloreeuropeo. 

I Mgg) dal •Manuala- hgSKXH hi una cMave 
•atluallziante- sono paroccM, a partkc dal 
capltolo -la prosa moiate e cMk> dl OluHo 
BollaU. Q u N aapattl qwllf lcanU dl ouoato 
portodo, fra I I1750 o I I186L el pOMonoalu-
tara adfeitsMtere tmgto aWH manlall, i H I dl 
pemtero o caratWrl della lattetalura dalla 
aoatia tomentata attualtta? 

Ecco un esercizio a cui qualche tempo (a avrei 
prelerito sottrarmi. dal momenlo che coltivo 
una protonda dilfidenza per le letture attuallz-
zanti della storia. Purtroppo oggi minaccia di 
dispiegarsi ancoia una volta davanti ai nostri 
occhi quel la umiliante-autobiogralia della na-
zione" di cui pariava nel '22 Piero Gobetti. e co
st £ fatale che anch'ki mi sia posto qualche do-
manda simile alia tua, giusto nei mesi che han-
no precedulo luscila di questo terzo volume 
<te\ Manuals. I l imil ichehannopresiedutoalla 
lormaJione del nostn) stalo unitario li cono-
sciamo bene, da paiecchio tempo. La leltera
tura ilaliana nell'eta della Reasiaurazione e 
della vigilia risoigimenlale li rispecchia tuttl, 
proprio nella dinamica dei generi e delle slrut-
tureformalichelacaratterizzano, prima anco-
ra che ner suoi lemj e nel suo universo d i di-
scorso: lassenza (come dkevamo sopra) di 
una norma diliusa, colleltivamente inleriorlz-
zalainquantocapacedipromuovere ladigni-
14 di ciascun individuo. leitore o cittadino. ha 
destinato ad essere eccezionali le slesse solU' 
zioni d i compromesso che. per quanlo mode
rate, miravanocomunquea una piu autentica 
demociazia letteraria, e non solo teireraria. 
Oggi cer.'o non siamo piu a quel punlo. ma 
neppure abbiamo (afro ranta glrada. Abbiamo 
si conquislato una lingua d'uso comunej ma 
se consideriamo la generate debolezza delle 
istituzioni delegate a tra.smellere la cullora 
condivtea che ne dovrebbe essere I'indispen-
sabile reierenle. anche questa conquista ri-
schia poi di lasdarci in mano poco piu di una 
froin£ infomie. susteltibile delle peggiori invo-
luzioni La societa civile e la Socicia polilica 
chelaparlanocorronoglislessi ns4_lii. l a leiie-
ralura ha solo il privilegio di produrre quando 
legccadeakunicapolavorimemorabili. TanTo 
ptu memorabili. quanlo pifl lammirazione 
estetlca che suscilano in noi rinlocola il desi-
dei iodi un risarcimenlo non solosimbolico. 

Medicinae 

Conosci il Wo medico 
Stratega dî  farmaci 
o cumteaE d'uomini 

C
he cosa posso sperare quando cado ammalflto e -
chiedo l l , p n ^ , m c o r s o . a l into medico e p o l . s e 
tutto rwrLRnjsM irj u r la i radwo le b o t e dj sapone. 
comirKla f ̂ d ^ l s o i l e e dei prelievi, delle ansie 

e degD esami, <telfe paure e'ftercontwlli? II I f t ro d iOorg to 
Co^actoi.ldqtimtd-aelMoiheato.tevrKifitosoltoctei-
la medic/no, e motto d tp l i l della risposta a qtiesti iMeno-
gativi, ma slccome bed pochi banno o avranno ta fortuna 
d i potersi soOrarre aquesttMiptt d'aria della vita, alfcxa m l 
sen lod icon^Uar to j ioBo i f tW'H. fisempre mol lo dHficite 
controllare rinstabi(e ipequi|ibiio della speranza e della 
paura cdn un OISCORO jag)otievole, wnawa, almeno pre-
ventrramente, i) lentarjvp va fattp: e ailora lanto vale pren-
derecontidenzacon le'pagine d i Costnacini, medico, sto-
rico celebre della mediclna e della pubblica sanfta e d 
espedo di filosofia. Un trittlco, neH'esperlenza comune, 
piuttostolalltapte, ' ; ' ;S J •' 

Dal libra di Cosiliacini emergono due dimensloni del
la riceica. Unadapi^slonepropriarnenleepiMemologica 
che si mterroga su'quale siirll metodo piu Idoneo per sta-
bilire, mollo senipllceAieflt^lquale puo essere la causa di 
una malatfia. Vedrembclie dal modo epblemologico con 
i l quale si risponde a queslo.'quesilo, deriva anche, in sen
so lato, una poliDCa della stuiita. Stabilire cause inlatti si-
gniflca ittdunre, almeno In questo caso. comportamenti 
(Hibblict. Chiunque pui l cup iw che un conto & ritenere, 
come preminente, una causa virale e un con loe assegna-
re queslo molo a una causa ambientaK. Dice "premifien-
ie> perch^ il sistema causate e sempre molto complesso, 
come I'autore rk:orda rnoNQ.sp«5so. 

L'altra dimensjone dlndagir ie e relativa alia pralica 
della medtcina Come relazione inteiSoggettlva: la medici-
na considerata ne to | u i fetezirine iitHUzloriale con i l sof-
frire e con i l^r icl i tareHrff i i 'erJrpoche e'sempre una indi-
v i d u d r t a ' d ^ l r e ^ r ^ ^ ' i ^ f a a z i o l i f e altetnVa, una rela
zione sociale: Per avvldtiaiSI' a t prtiblema Costnacini co -
mlncia con i l prendeie in esame due tesi storicamente 
contrapposte che aprono la contemporaneita del "pensa
re medicinai-. L'una 6 quella che sostierte 1'assoluta Indi-
pendenza della medtcina da qualsiasi rapporto con la fi
losofia e con la rlttesskine melodologica. Quesla tesi ap-
partiene a l grande clinico-Grocco. A d essa si oppone la 
concezfone di Murri chft al contrario, sostiene I'esistenza 
di un lejarae prolondo Ira fllosolia e medicina. II -come" 
si sia verifkata quesla contrapposizione viene bene alia 
luce non appena si appjichi un minimo dj genealogia alle 
due posizioni. Gtocc j evittuna della conquista disciprina-
re della mediclna come, untla, d l oggetto e d i metodo. E 
questo * un processoche.ajlonda nel tempo e che ha co
me risultato finate ( r i j ew I'autoie molto bene, richiaman-
do Althusser) una odeologia spontanea1 del lo sctenziato. 
prima cartesiana poi positivisla. 

Alte tesi di Muni sta invece alle spalle la classka deri-
vazione ippocratica per cui la malattia appartiene a una 
serie di complicazioni ambrentati ( la deriva ippocratica e 
semprestaiausala contro ta<medicinachiusa.) .Maean-
chepresente una vistone sociale per cui II medico £ ope
rators della polis. I I seguitoche del libra di Cosmacini pu6 
anche essere letto come risposta alle domande come va 
a linlre questa storia? 

Cerco d) sintetizzare le risposte nel tratto eptslemolo-
glco e in quello etico. L'epistemologla ha due metodi riva-
li: quello riduzionisMco-causale per cui un fenomeno di 
grado etevato ( la malaitis d i un uomo) viene compmso 
istituendo un rappoito causale che conduce a un liveJIo 
interiore: quello tisico-chimico rispelto alia manilestazki-
ne patologica a livello antropologico. I I contralto ft II me
todo olislico. Di un fenomeno patologko bisogna descri-
vere la lotalita degli element! che contribuiscono a deler-
minare ta situazione patologica. Sono state soprattutto le 
riceiche epidemioli^lcrte cne hanno sostenuto la pro-
spettivaolistica. 

VI sono naturalmente limiti in un metodo come nel-
f'altro. Non si pub considerate una maladiasolamenteal 
livello delle alterazionl molecolari. Ma il metodo ollstico 
non pub ignorare la casualila diietta e circoscritta, che 
pure esiste. 1 due metodi vanno inlegrati peter* , per dire 
molto semplicemenle, la malattia sta -dentrc" e anche 
«fuori». D'altra parte, dicevo prima, i l metodo comporia 
una ricaduta etica. II riduzlonismo in genere e paralfelo a 
una ideologia lecnoiogica della medicina. La quale, dice 
giustamente Cosmacini, proprio i n questa esagerata di-
mensione scientist lintsce coll'assumere il vollo di una 
pralica miracolistica. 

Due parola ancora sulla pralica medics: tomiamo al-
I'inizio del nostro discorso. Oggi la medicina ^ l n atio co
me relazione Ira paziente, medico, stalo, tecno-slruttura 
diagnostic a. terapia. II paziente in quesla catena rischla d i 
diventareunasommaoggetl ivadlorgani malati. E contro 
questo lantasma muoro tutta la larmacopea come in un 
inlervenlo bellico. II medico dlventa Io stratega d i una bat-
laglia di far mac i e di terapie contro la causa biologka, 
biochimica, biolica della patologia. II malato assisle alia 
battaglia in preda ai sentimenti plil indilesi, si tratta della 
sua vita, ma la vita e la come una vicenda tetribile ed 
estranea. Per queslo la tecnologia va inlegratacon lantro-
potogia e il pazientedivienecost ligura morale. EN medi
co dinene da stratega di una battaglia, curantedi una per
sona. 
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