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L'accademia semiotica 
di Maria Corti 

MMMM0MOHII 

C URIOSO E PARADOSSALE 
II destino dello stmtturali-
srao e della semlologla. 

Barthes che muove, con sacro fuo-
co, alia ricetca della slruttura im
mutable di lutte le opere letterarie 
per arrivaie all'apobgla del plO 
sfrontaio e gratuito edonismo critl-
co, consegnandoci, alia fine, quel 
Bonnes di Roland Barthes in cui la 
vita stessa possa celebrate il suo 
mlstero dlvertiando interamenle 
lesto. TodoKA' che lo ahlanca col 
puntigliosa zelo dellesperto di ba-
llstica, Ira rottami e carcasse dl Infi-
ntti ramanzt e poesie, pei arrivaie a 
scoprire. in Crilrcu delta criiica, che 
la lelteratuia non puo non riguai-
dare I'esistenza umana, la verila e 
la morale. Ed ecco, inline, uno dei 
magaiori esperli itallani di semioti
ca, Maria Cofli, congedare un II-
bra-intervisla, Dalogo in pubblfco 
(Riiaill, pp. 300. L32.000), nella 
[orma di un'amabile conversazio
ne. ma senza vera approfondi-
mento ne reale confronto Inlellet-
tuale, un libio che di sdenllhco. 
per cost dire, accampa solo una bi-
bltografia curala dairintervistatrice, 
Cristina Nesi, la quale scrupolosa-
mente registra I librl, k> pubbllea-
zioni in volume, le prelazloni. gli 
articoli su periodiri. le recensloni, 
le collaboruzioni a «ll Glomo» e "(a 
Repubbllca>. le traduztoni delle 
opcre della Coni, noncbe le intervi-
sle c i conlribuli crilio sulla Coiti 
slessa. 

L'wrtmlMmo • la I M M I M M 
Quella che ci scone davanli e la 

Vila lunga e ricca di eventi Impor
tant! dl una poligrafa, filologa e 
nairatrlce, llnguista e critica mlti-
lante, una vita visauta con una pas-
slone cd un cntusiasmo che facil-
mente travallca sulla pagina nel-
roccorrenza non rata di aggettlvi 
come «mirabile», «onoboranto, 
•genlale». Ecco, allora, il tnagistero 
unlveraitario dello storico della lin
gua Benvenulo Teiracini e del filo-
aofo Antonio Banll, quello culture-
le dl un prolettiva Gianfranco Con-
tini, gli Inconlri con Clemenle Re-
bora e Cesaie Augeiini, ilcondisce-
polato con Cesaie Segre, Lore Ter-
racint, Gtsliluigl Beccarla e Bice 
Mortara Garavelll. le amiclzle va
lentine con Qieste Macri e Glrola-
mo Comi. quelle mllanesl con Vit-
lorio Sereni. Ciulio Prcti e Anton la 
POBI, all Inconlri con Carlo Bo. Ro
mano Bllenchi, Giorgio Manganel-
II, Paolo Volponl, Italo Calvino. 
Umberlo Eco e Antonio Porta, sul 
quale si leggono pagine toccantl, e 
moHi altri ancoia. Amici e maestri 
quasi scmpre compliCi in alcune 
decisive esperleuze; la vita nci cai-
(e letlerari mllanesi, I'Accademia 
Salenlina. I'lrisegnamento universi-
uirio in Italia e all'eslero. il lavoro 
editoriale alia Bomplani. il Fondo 
Manoscrihl di Pavia, la mililanza su 
•11 Giorran e «la Repubblica-. la 
londazlone di riviste come «Alfabe-
ta>i, In cui si conlugarono accade-
mia e neoavanguaidia. o come 
•Stnimcntl critici- c •Autogrolo., 
ovu si sono coiuumali lash e nela-
ati dello stnltturallsmo e della va-
riantbuca itdliana. 

Credo che il oiusto modo di a(-
Irontare questo libto sia quello dl 
dtscuterio con hanchezza. senza 
akun superstteioso rispito per il 
principle dl autorila. evltando i ton! 

POLKMICHE 

Petronio 
col nudo 
in copertina 
• MILANO Metti I'uomo nudo In 
copertina. Stavolla non si tratta di 
Casinl. Benigni, Caslagna, Toroba, 
Ales. Rictiard Cere (perdonateel 
Be ce ne dimenlichiumo qualcu-
llo,..) -scoperUi- qiiesl'estsle dagii 
obiettlvi dei iwpaiawi dei vari Eva 
Express u Novella 20(10. Ma dl un 
anonlmo ragarao mullemente 
adaglato cotne una Mala Desnuda 
su un bianco pavimento. II dtsegno 
compare sulla copenina di una 
nuova cdmione del Smyriam di Pe
tronio (usclla pievisla a ottobre) 
nella collana dei Classicl di Frassi-
netll lanciata qufllche mese la e dl-
rcna da Aldo Busi. Come la model-
la del regglseno Wondcrtna. II ra-
gawo (primo nudo Integmle in co-
pertlnii di un llbro in una collana 
non propriamente eroiical lancio 
uno sguanio languido c ammic-
cante: o me jff occni Come Ifl, an-
clio qua la nostra alton/kine va -
dlctamo-alliovo, 
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IL U B R O . Esce «Occhio per occhio», testimonianza scomoda sugli orrori dopo il nazismo 

di una celebrazione, quella degli 
ottanl'anni deH'autnce, che rischia 
di risotversi nell'aglografia. II per-
corso della Cofli wciocia alcune 
delle wende di punta della cultura 
europea deH'utlimo cinquanten-
nb, dal tiracinlo linguiaico e filoto-
gico al problematicismo fenome-
nologico della scuola dl Banii, dal-
la scopena del (ormalismo msso e 
di Jakobson a quella di Lounan. 
per awistare un cieto fntellettuale 
in cui sembiano brillaie le slelle di 
Starobinskl e di Calvino, quello al-
gebrico del Casletlo dei destini in-
tnxiali, noncbe gji astri di Que-
neau e Borges. grande scrittore 
non e'e dubbio. ma che ha perlo-
meno il torto di avere autonzzato, 
presso gli imltalon, 1'inlantile con-
vlnzlone che basti una quakhe di-
vagazlone melaletteraria per laie 
un buon Mno dl letteralura. Un 
peicoiso, questo della Com, ceito 
coerente, ma non priw> dl retlcen-
ze ed elusionl: le piu vistose quelle 
che toccano 1'atlxaveisamento e la 
luorluscita dalla nebutc-sa semiolo-
gica. 

Questo e inlatli il punto: come ci 
si pi*i augurare ancora. con I'Eco 
dei Limits deil'interpretazione, di 
tiovare dei princip! di ncerca che 
•consenlano di parlare tanto di 
una cravatta che di un testo>. per 
arrivare a celebrare poi. moKe pa-
gine pid avanll, con I poetl econtro 
i critici, •yineffabilin del discorso 
poeticcw. Diciamo la verita: rivendi-
care I'lnefiflbiiaa del discorso poe-
tico, pur se da parte di un criilco 
come la Corti crie non ha mai fatto 
prolessione di dogmatbmo, signift-
ca sernpiicemente recuperare un 
principio di riorgaî zzazione ge-
rarchlca della realta letterarla, tale 
da non consenllie pld la confusio
ns Ua la star del rock demenzlale, 
Freak Antoni. e Dante Alighleri; sl-
gnitica, Insomma. sostitulre I'estetl-
ca alia teoria della letteralura, riba-
diie il prlniato del gludlzio di gusto. 
liloBofrcamente inteso. sulunter-

Eretazlone loglco-niatematica. del 
no d'arte. A meno che quella 

proclamala inefiablliii non'Shlsol-
va, in buona sostanza. in un inopi-
nato iccuperodeil'lmpressionismo 
crltlco tanto biaslmaW dagll sclen-
ziati della fctteratura. 

limttldateMnyotocte 
Non mi sogno certu di ripropor-

re qui la dlsllnzlone tra cultura alia 
e bassa che Eco hi Ira 1 primi a dis-
solvere agll inlzl degli anni Sessan-
ta: in otdine alia critica della cultu
ra un testo val pure una cravatta. 
Non cos) per quella rillesslone lik> 
sofica sui lath d'aite che decenni di 
semiost IHlmHata hanno annlchili-
to, abituandoci all'lndlheFenza 
morale, costringendoci a leggeie, 
per un eccezionale Gadda. mille 
modesti BalesrrinL Maria Corti, pro-
tagonisla di que! decenni. avrebbe 
il dovere di spiegaici come sia po
tato awenire tutto c<6. se la sua sla 
o no una ritrattazione. Per intanto 
sono contento di leggere in questo 
libro persino rapologia del ciitlco-
scrlttore: «Un vero critko dovrebbe 
sempre essere nel suoi prodotti 
uno scriltore». Sacrosante parole. 
ma che non eslmono ad una pre-
ghiera rivolla a tutti, per una sana 
ecologia letleraria: basta con pro-
dotli e ulenti, eminent! e deslinala-
ri, funzioni e attanli Lo stile e una 
cosa serin. 

• Duello a dManza Sotan-
gdt-Uipttz. Accidentil leri e fmlta 
1'eslale. Solo i playboy sono sem-
pre in ferie. Mentre la nostra rn-
brica toma al lararo, cioe in pagi
na, con nuovo «rivoluzionarioii 
(ormato. Con questa enlasi tutta 
pubblicitaria, c> accingiamo a ri-
piendeie I'osservazione dei piti 
brevi film televisivi: gli spot. Eco-
mlnciamo col dire che lestate e 
stata accompagnata dal ritomo 
in campo dl nuovi episodi dei 
due »serial» tra 1 piu lortunaii. 
Stiamo parlando (anzi scriven-
do) deUa telenovela Telecom in-
terpretata da Massimo Lopez e di 
quella Lavazza interpretala inve-
ce da Tullio Solenghi. Insomma: 
due tetzi del Trio schierati per 
slessa agenzia, riconoscibillssi-
ma per k) stile pervicacemenle 
Haliano. Per I'Armando Testa, 
dunque. Lopez stavolla e costret-
lo a chiudere la lelelonata ed e II, 
pioprio sul punto di larsi milta* 
gliare, quando il teletono squilla 
di nuovo. Entuslasnio del con-
dannaio e sfinimetito dei poveri 
(ucilalori. ancora una volla bella-
li. 

PiO malizloso II nuovo episo-
dio Lavazza: Solenghi si e orga-
nlzzalo una soratina -di paradi-
so" con una vamp stik' «Gilda». 

1945, la vendetta di Lola 
«Occhio per occhio» e il titolo di un libro che fa-
iH discutere. Ne e autore un giomalista ameri-
cano, John Sack, e racconta di ex prigionieri 
dei lager nazisti che, dopo la guerra, si trasfor-
marono in agazzini dei civili tedeschi. 

MUNO eAVMNOLA 
• MILAMO. Hoss, Hossler e Men-
gele lei li avrebbe voluti sttozzare 
con le sue unani: •Voglio vendetta. 
Voglio che solfrano quello che ab-
btamo sotlerto noi>. E il !3[ebbrak) 
1945 e Lola Potok divenla coman-
danle della prigione di Gteiwitz in 
Slesia, uno degli oltre mille campi 
dove sono rinchiusl i tedeschi delle 
zone man mano liberate dalTAr-
mata tossa. Lola e una ragazza 
ebiea polacca di 24 anni; e scam-
pala da poche settimane ad Au
schwitz dove sono morll tredfci 
suoi lamigliari. tra cui la figlia Itu di 
un anno. Eora... E ora e lei ad ave
re una Luger nella londina, e tel a 
(are gli appelli, e lei a vedere mori-
re i suoi prigionieri. 

Lo scenario (implicito) che (a 
daslondoa (tehto pefoOTiio.il ll
bro scritlo dal giomalista ainerica-
no di origine ebraica John Sack 
(Baldini&Casloldl. p. 300, lire 
26.000). e quelto apocalittico del-
i'Eurapa Orientale Qbpo la line del
la guerra, Alte spalle cl sono cin
que anni di orroii, la luria nazisla 
ha semlnalo miltoni di modi, di-

strunoni ovunque: ora dieci milio-
ni di civili tedeschi vengono cac-
ciati veiso ovest il govern) polac-
co istituisce I'UtBcio per la sicurez-
za dello stato con il compito di Ini-
ziare la poiioca di denazllicazione. 
Nei 1.22S campi dl concentramen-
to deirUflicio il 99% dei prigionieri 
e rappiesentato da civili ledeschi. 
per la maggkn parte senza colpe 
neicriminidiguena; nrfgiroditre 
anni ne moruanno tra i 60.000 e gli 
80,00, falcidlali dal liio, dagli stenti 
e dalle torture. E al comando di al-
cuni di questi campo vengono 
messi degli ebrei che. pochi e per 
poco tempo (entro la fine del '45 
lurono tutti sostituili), visseio il 
campo •daH'altra parte». 

Occ/iroppfoaAtoesoprattutloil 
racconto della sioria di Lola: la pri-
glonia di Auschwitz, il comando di 
Gleiwitz, la redenzione e quindl la 
higa dalla PokMiia. Lola ora Vive 
negUStati Unili:eslala la principa
ls (onte orale di Sack, che per scri-
vere il suo libro ha inlerrogato cen-
tinais di testimoni dell'epoca e 
consutato aichivl tedesci e polac-

chi. Occhio per occhta i un libro 
difficile, ha sucitato polemiche e 
ha alls spalle una sioria editoriale 
travagliata: da poco e uscito anche 
in Gemiania. ma il primo editore 
Wdesco, Piper di Monaco, ha bloc-
cato la sua distribuzione nel teb-
brak> scorso mandando al macero 
te 6.000 copie gla stampate (H 11-
mote era Che U lions potetse date 
adito aH'equiVoco che -t'Olocausto 
possa esscre paragonato con altri 
crimini d i quell epoca>). 

Ma Occhio pei orcftro e un libio 
che si prende in mano e si legge 
con disagk): si avrebbe voglia di 
smetrere, di metterto da parte, e 
non solo per II Itnguagglo realtela 
di certe scene. E duro leggere di 
ebrei che gridano a un prigioniero: 
•Pu btst kein Menschl» (Non sei un 
uomo!). E lo stesso disaglo che ci 
conlessa di aver provato Sack nello 
scriverlo: iCerte volte mi capitava 
di alzarmi dalla macchina da scri-
vere. di stendermi per tena e pian-
gere per mezz'ora, E ancora oggi, 
se riletso certi episodi non posso 
non piaiigere; come quando Pinek 
Maka, un ebreo scampato al lager 
nazisti, giunge linalmente in Italia e 
vede il sole, i flori, Vede per la pri
ma volta la vera luce del giomo do
po una none durata sei anni, prima 
soHrendo e poi lacendosoHrue-, 

E anche lo stile che colpisce In 
questo libio. t quello che gli ame-
ricani chiamano mon fiction no
vel- (un romanzo non dl invenzlo-
ne): moltissimi i dlaloghi in piesa 
diretta, il racconto di gesti anche 
minuti. "Tutto quello che si legge -
assicura Sack -, anche i discoisi ri-

Galeotla non fu la miscela e inlat
li la ragazza se ne va, non senza 
portarsl via il paccnetlo di cafie-
San Pletro domanda che cosa e 
soccesso, sesietraltalodipecca-
lo di mano o di immaginazione. 
Solenghi nfcehia nascondendosi 
la laccia. Al pensiero non si co-
manda. 
Levi*, I leant anlmaU. Dalla 
pubblkita nostrana passiamo a 
quella piu planetaria dei leans 
l.evis, che non perdono un colpo 
per piazzarsi coi faro spot ai verti-
ci della crealivila mondiale. Do-
po il film Dngsrdre, che ha lalto 
manbassa di prcmi. £ arrivato (in 
ondn dal 15 settembre) il primo 
spot in animazione girato per i 
celebri jeans. Protagonisla il ner-
borulo Ed dayman, personaggio 
invenlato dai due giovani arlisU 
gallesi Deniol Morris e Mike Mort, 
gla autori di sigle e video per di-
veise reti tv. La sioria narrata e 
quella di un eioico s.ilvataggio. 
Per girarla P stato ricoslruito in 
scala |in gomma? in Crew?] il 
centra di New York, irlo dei suoi 

grattacieli, dei quali uno va a luo-
co. Una fanciulla fi in pericoto e 
laoicijClaymansale, tiguriamo-
ci. in motocicletla sulla ciina del 
palazzo in liamme. Si para da
vanli alia ragazza e subito si cala 
i pantaloni. Mentre lei trasecola, 
lui fa scotrere i famosi jeans su 
un cavo e, lenendola in braccio, 
si lancia in un posto sicuro. Poslo 
che e poi il gabinetto di un anzia-
no signoie inipegnatis^mo a 
prodursi sulla tazza del water. 
lronia spericolata per i jeans che, 
del reslo, non Itanno avuto paura 
di legate la propria immagine al 
preservalivi. 

Vofc« anUcacca. Visto che sta-
vamo alludendo alia caeca, ora 
ne parllamo direttamente per 

mezzo dello spot che lagenzia 
Pirella Gottsche l^iwe ha ideato 
per la Volvo Polar. L'auto vola su 
una strada di montagna. in un 
paesaggio che anche music al-
nienle (si senlono eclii di yodel) 
possiamo delinire dolomitico. 
Una bella mucca. inossa da In-
spiegabile moto dell'anima, co
me ̂ >esso succede alle mucche, 
atlraversa la carreggiata per de-
positare sull'aslalto una bella 
caeca genuina. Ma la Polar che 
arriva, facendo uno slalom alia 
Tomba. evita mucca e caeca. Co
st Tagenzia contimia a sdramma-
tizzare I'aulomobile. come aveva 
gii latio (sempre con la Volvo) 
u-sandola come puro contenilore 
di altegri barzellettieri. 6 bello 

portati, sono citazioni dirette. Se 
Lola si mette la mano sulla bocca. 
e perche lei slessa mi ha detlo di 
averlo latto in quella occasione. 
Nel libro ci sono al masslmo 200 
parole die non ripetono testual-
mente quello che fu dettco, E lac-
cusa di aver usato un linguaggio 
troppo cmdo, di aver descritto sce
ne con un reaHsmo eccessivo? 
Sack dlchiara di essere un giomali
sta e non uno storico. Non gli *• 
sembtaio oneslo verso i vlvi ed i 
morii non racconiare tutto quello 
che hanno sofferio o subito. Ha 
scelto dl evocare la partecipazione 
del lettore per le cose clie sono 
successes Con il mio stile vedo e 
racconto chi e Lola prima e dopo 
Auscliwirz, che cosa le 6 successo 
denlro, perche agisce in un certo 
modo. Ecosi quando poi racconto 
un episodic vero, e cioe che Lola 
colpisce un tedesco suo prigionie
ro, il leuoie caplia perche e arriva-
la a quel punto e quindi provera 
per lei ancora simpalia e comprcn-
sione umana«. 

Ma Lola alia fine non ce la fa 
piu. La viia del campo, i suoi gesti, 
gli appelli, gli ordini uriati le ricoi-
dano ogni giomo di pu altri gesti, 
altri appelli, altri ordini urlati. Prova 
•spiacevoli sensazioni di deja vu». 
la sua vt^ia di strozzare i nazisH 
(ma lei davanti -si accorge a poco 
a poco - ha sob dei civili tede
schi). di largliela pagare riceve il 
colpo deflnltivo durante un suo ap-
pello. Le viene in mente un appello 
dl Auschwitz, ire ore in piedl a die
ci gradl sotto, un'ebrea olandese 
Con la diarrea che colava nella ne-

che il mito del nostra tempo si 
scarlchi cosl della sua aggressivi-
ta e della sua carlca simbollca di 
lairlvismo" sociale. Almeno per 
la durata di uno spot, girato 
splendidamente dalla casa di 
praduzione Hlmasler per la regia 
di Dario Piana. 
Carrion zabrato- Ci con? Cob-
bligo di parlare anche di uno de
gli spot die pld ci hanno «ai(olla-
to» Testate, quello del Comere 
della Sera che annunciava b di
stribuzione ai suoi lettoii del Di-
zionaho endchpeijico e del Di-
zionario oisuale. Iniziative forte-
mente concorrenziali alle quail 
pero non si e accompagnnto uno 
spot altrettanto dirompenle 
quanto quello intitolato Ukralna 
che ha segnato la scorsa slaglo-
ne. Stavolta. se vogliamo, le im-
magini sono piu belle {una ze
bra nella savana. inseguita da 
guerrieri con pennacclii e lan
ce), ma I'ideae meno divertente. 
•Per catturare tutto il sapere dalla 
A alia Zebra», dice lo slogan 
esemplilicato dalla scomparsa 
dalla scena (e comparsa sul te-
StO) prima della zebra e poi dei 
caccialori. Agenzia (TBWA) e 
casa di produzione (Euplion) 
sono le stesse della precedente 
campagna. La regia e di Giaco 
Angelini. 

ve sotto dl lei, le urla e le scudiscia-
le di una donna SS. "finche lebrea 
olandese non si era messa a corre-
re piena di vergogna conno i reli-
colaB, uccldendosi con la conente 
a 6.000 volt". 

Occftio oer occhio si rivela alia ti
ne un libra sull'Obcausto. Lola £ 
due volte vittima dei nazisti: prima 
come prigionieri di Auschwitz e 
poi come comandante di Gleiwlrz. 
Sia qui che la e stata privala della 
sua umanita: «Donna - come ha 
scritlo Primo Levi -. senza capelli e 
senza nome, senza piu lorza di ri-
cordare. Vuotl gli occhi e fneddo il 
grembo come una rana dinvemo* 
Ma Lola alia fine si redime: ad nn 
certo punro si sente come una SSe 
atlora capisce quanto il nazismo 
(e non il suo odlo per i nazisri) 
1'abbiano stravolla dentro. "LOIo-
causto - aggiunge Sack - e ancora 
peggio di quanto abbiamo ceidmo 
sino ad ora. Non * solo il sei milto
ni di morti ebrei, non sono solo gli 
immensi e irreparabili danni fisici e 
pskologici lasciati sui supetslili, 
I'Olocausto e anche questo centi-
naio o migliafo di ebrei che sono 
stall cosl disumanizzati da venir 
Iraslormah bro stessi in aguzzinia. 
Ma Lola alia line nonci sla, chiama 
I suoi suboidinati e dice IOID. 
Odiare i tedeschi che vantaggioci 
da? Non ci lestituisce le nostte ma-
dri. Se voi e to picchiamo i tede
schi. come lara il mondo a sapeie 
che le bestie di Auschwitz sono ve-
ramenle esistile e che voi e io non 
siamo come lore? No. da questo 
momento non farenio piu del male 
ai tedeschi". 

LAMOSTRA 

Leopere 
di Adami 
a Brescia 
m BRESCIA. Si apn? domain nel-
1'Abbazia Ollvetana di Rodengo 
Saiano, presso Brescia, una graiide 
mosra di opere di Valerio Adami 
dalle colleztoni itahane, promossa 
dalla Fondazione FVanciacoita 
Valerio Adami. per molti anni atli-
vo a Parigi dove e considerato uno 
dei maestn della piltura conlom-
poranea, e un artisla dccisanientc 
solitario. Del reslo la su;i soelta H-
gurativa. in quanchc misura awici-
•labile a quella di Rov Uchien^ieiii, 
non trova telazioni dirette con al-
cuno dei movimenti piltonci die si 
sono sviluppati nell'llaha dd riopo-
guena. -Cerco di registrant i! in?d 
do - dice Adami di se - La mm 
mano dovtetoe essere una s|ie('k-
di sbmografo die dia coq«> alle 
liscce lasciate dai pcrcorsi dell'im-
maginazione* Questa di l!tesci». 
comunque, e uno ddk- nrrc (X'cLa-
sioni Italian? p<i amrairaic !<• sue 
opcre 

* 
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