
IL RffORNO (H BONITO OUWA. Si e consuma-
to alia grande E quesia volta su Raitre. venerdt 
scotso. dopo il Tg di seconda serala. TStoto 
della sua performance .Tolc-modo-. Owero in 
Che modo Told hassnme I'artp modema. Uno 
spanlto gia coltaudaio dal cri'ico. Ota anicchi-
to di atcune inirabolanti .phmliie.. Esempio: 
l'«* prescinde^i- di Told. Locuzione che ii vdi-
cherebbe pet Bonilo .la messa Ira parenlesi, 
fenomenologica. dell'evidenza»: nieniedi rne-
no che la »sospensione del gia dalo». Che mo-
dcmamenle anlkipa 1'imjzione dell'-arte d'a-
vangoardia». E non fimscequi. Toto, oltreche 
•fenomenologm, e •posl-aslrattisla». «concel-
lualista». »ready-made arrista*. «perfoimcix Co
me dimoslrano via via speKoni di film genial-
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menle sele2ionati alia bisogna. Toto spula nel-
I'occhio del plitore picasstano, nella celebre I 
scena di Told a colon? Beh, quella sola se-1 
quenza. Irasgtessiva e "posl-cubisla-, sopra-
vartza in un baleno quintal! di critica contem-
potaneasultema! Incredibile. ma Achille nee 
com/into. E a Railre, culla di Blob, c'e purechi 
prende swl seiio lulte quesle scioccbezze! A 
difletenza di Toto. che invece era serissimo. E 
che avtebbeieagilocon Bonilo come con Ion. 
Trombelta: 'Fenomenologo saril lei e quel 

trombone di suo padre! Ma mi faccia il place-
re...*. 
MSTERI BUFFI. Anzi, esilaranli. Sono quell! 
che vanno in scena il lunedl, su Raidue. in pri
ma seiata. A Misteri, appunto. Complice la 
Candida Lorenza Foschfm. Ne succedono di 
lutti I colon. L'altro ieti, ad esempio. si parlava 
di sesso e amoic. blnomio quant'altri mai mi-
sterioso. A un certo punto il neurofarmacologo 
Umberto Scapagnini, isludioso del cervei:e=, 
ha comlnclato ad evocare tani in calore ine-
gualmente stimolati da «serotonina> e -dopa-
mina-. E ii mixdi quelle sostanze, ha spiegato. 
a muovere I'eros. Anche negli umani. Pot. nel-
la toga posilivisla. parlando di •impotenza-, 
sempre Scapagnini. ha litato in ballo persino 

r-elettroencefalogramma del pene*! Inconsa-
pevole di cerli imbarazzanti accoslamenli che 
quella melafora scientihca aviebbe potulo 
suaoerire. Sullencelalo delta scienziato. 
VIETATO RECENSIK. Eproseguiamo nel no
stra bestiaiio calodko. Da Costanzo, Sgarbi 
pontifk-a sui futura del libra «ll non-libra -d i 
ce - soppiantera il librow. Non nel senso del 
floppy disk, ma in quello del "libra parlato«, te-
lensivo, ditettamente Irascritto da "Sgarbi quo-
tidiani». Costanzo annuisce pensosamente, 
specie quando Sgarbi cita Nietzsche, autoie di 
"non-lihti». Ma Gianni Riolla, "liberal* altenlo 
alte °regole del giocoa. trova il modo di piazza-
re una riflessione ancor piu oeniale: "M le-
censisce - spiega - non dovrebbe scrivere libri. 

ailrimenti gioca Iroppe parti in commedia«. E 
cost, di colpo. vanno aimacerosia i libri che i 
crilici-scrittoti. In un Fahrenheit demenziale. In 
nome del luturo e delle "tegole del gkxo*. 
APOLOGIA DI SAMZHMi. Guarda invece al 
passato,MatcelloVeneziani Flnoalarsivemre 
il torcicollo. Intattisul G;ornotedi lunedl versa-
va calde lacrime sui "Sentimensi. degli Italiani 
che donaiono TAMO alia patria« nel 1935. Un 
<caso unico e anomalo- Sentimenti cancellali. 
per VeneKiani. dalle njberie republicane. E tut-
tavial'oroele(edi<iel 1935seguivanoMussoli
ni in fuga. Stavano nei maltoppo di Dongo E 
un dettaglio. Ma peiche non ricoidarlo, vene-
ziani? 

IL CONVEGNO. A Racalmuto si parla deilo scrittore nella crisi italiana 

Sdascia, moralista 
della ragion pratica 
Venerdl prossimo a Racalmuto (Agrigento), nella sede 
della Fondazione Sciascia, si terra un dibaltito sui tenia 
•Sciascia moralista civile. L'opera, il cinema, la crisi ita
liana" con Giovanni D'Angelo, Mario Fusco, Massimo 
Onofri, Severino Santiaptchi, Gaetano Savatteri, Marcel-
lo Sorgi, Giovanni Tinebra e Giuseppe Tomatore. Ab-
biamo chiesto a Massimo Onotri di anticipare i temi del 
suo intervento. 
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• Ctedianiouhe.[«'riHitetporla-
re di Sciascia moralisia civile, si 
debba rispondew almeno a due 
domaiKlc. chledenduci, insomnia, 
quale fosse lurgenzapiotondache 
to spingeva, lui tetleralissitno. ad 
Intenvnire suite piG scotlanti vicen-
dc nazionali, abbattrVjliando i ri* 
posatl sllenzi dcllo scrilloio in cui si 
rifugJava, ma anciie interrugaudoci 
su quelia nozkme di dlritto. di in-
llessibile concezionc, che e slata a 
(ondamenlo della sua etica del-
I'impegno. Una coaa inlatli ci paie 
certa: lale ctkn non risponileva a 
nessun programmatico » M P 
metil, a nessti astrotto furore, cd 
era semmai i'approdo di una civi-
ItssltiH rilutlanra. di un rhilissiroo 

Eudore. di un'idea antieroica della 
itterutuia. di un efcsiderk) di nor-

malltfierazionalitaconiinuatnciite 
conlraddelti da una slorb. quale 
quelia italiana, sempre anumala 
cd iirazkiunlc. 

L'rnHnaehwdl Pirandello 
C'6, in un saggio di CnKwerba, 

un'lmniBgltie di Riandcilo che 
puo tomire un inteivssaiile fl|Jpi-
gliu at nosiro discoiso. -Daiconfini 
deUosmatTimenlo esistenziale, dai 
contlnl del nulla, Pirandello si al-
(accia sulla stiHia. su un particolaie 
e kx:ale imirni'iilo slorico - e scc-
glle dl essere sk'lliano Sollantu 
quoslo- ma con Uinte e aggnMglia-
IC ImpllCazliBli FJI P una scelta da 
cut mm sorgono <> iiiso^ono nitre 
sceltc. Idetilogiche, politiche Quc-
stc nonsuno, \ni Pirandello, the il-
lusionl: ristietlaliill m quaiito illu-
sloni, sgrndcvoli nella pratii a v. an
cor plu, nel personaggi clu-1« pro 
fessomt'. Si tralta di un passu che 
segna una rardiale ncuiKiliwirac 
dl Sciascia con quel padre nalurak-
che, In iin momenta riucialc delta 
vita Civile, aveva scelto ill csspre la-

scisla. 
Come Pirandello, anche Scia

scia si affaccia sulla Stoiia dai con-
lini dello smarrlmento c dell'ango-
scia esisteraiale: e sceglie ogni vol-
la (ii essere siciliano, ll|iio di quella 
terra che gli si palesava quale chia-
w d i voila per capire linlero pae-
se. Come Pirandello, da quella 
steha non deduce ulleriori, ed illu-
fione, implicazioni ideologiche e 
politiche. se non per fortune ed an-
gosciose coincklenze. le lotluite e 
angosciose vicende itahane che 
cuiminano ne) easo Moro. Come 
Pirandello, contemplava la vila con 
disincanlo e creaturalc piela. dalle 
siderali regioni di un'etema sloria 
lelteraria, ove aveva Dovalo. dalla 
velta di gioiose e sterminate letlure, 
i I suo Monte Venloso. 

La radice del motalismo civile di 
Sciascia e dunque lutta qui: nel bi-
sogno di una risposta d'oniine, a 
Ironic dell'ingiusliziaedell'miquiia 
della Slona, torse della pena di vi-
veie. Un hisogno moifoanttoche 
una volta, intervistato dalla Pado-
vnni. aveva delinito "nevrosi da ra-
gione1, per dire della sua immedia
te reazione all'iirazionate mondo 
dell'uno, nessuno.centomilaincui 
si era Irovalo a nascere. a quel -pi-
randellismo di nature- che condi-
zionava la vita siciliana. Un biso-
gno che gli si tradusse presto nel 
primalo, ossessivamente nbadilo, 
del dirilio. sc 6 vera the per Scia
scia il dlritlo, identilicalo con la 
giustiziu. fu da subito una delle su
preme mcamazioni della ragione. 
A qucslo punto, peiu, non e pill 
ixissibile eludete un ptoblema tti 
non poco conto. 

l.'e<|uazioiie che Sciascia ha 
sempre posto tra ragione e daitlo 
implica, di fatlo, un rigotoso giu-
snaluralismo, la lede in una recta 
raiin, insomma in una sona di ra
gione oggettiva, autoevidenTe, no-

lurae cangruens, che non e pro-
priamente quella che emerge dalle 
opere dello Sciascia piu recente. 
Qualunquc leltore attenlo sa bene 
che le possibility della giustizia, e 
quindi della ragione, si assoltiglia-
no sempre dl piu. man mano che 
ci awtciniamo agli uflimi gialli. Se, 
inlatli, nel Giorno della tivetla e in 
AckECima il suo la veiita pare an-
cota ricostmlbile. almeno dal lato 
dell'investrgazione. bench€ i cot-
pevoti ne escalio impuniti e vinci-
tori, dal Conleslo in pol, e slamo 
nel 1971, £ proprb la possibility 
stessa della verita ad entrafe in cri
si. Sciascia. abbiamo tentato di di-
mostrark) altrove. pare approdare 
ad una sorta di relallvismo episie-
mologico. fondalo su un'idea del-
rindecifrabllia del reale, non piu 
inletpretabile nei modi di un razio-
nalismo neo-illuminista. 

Eppure, le battaglie per il diritto 
continuano piO risotute di prima. 
Dunque: come e possibile inalbe-
rare il vesillo del diritto quando si e 
dissolta quella ragione oggetliva su 
cui il diritto slesso deve essere fon
dalo? E ancora: che cosa autorizza 
una battaglia peril dhitto' 

litrionfotMI'vtka 
Crediamo che un passo dl Porte 

aperle, uno dei pitl bei llbri itatiani 
conlto la pena di morte, possa aiu-
taici ad uscire da auesla appaiente 
comraddizione. Chi parla e -il pic
colo giudice", uno dei personaggi 
con cui Sciascia si e cordialmente 
idenlilicato, un uomo solo, trince-
ralo nella sua coscienza, deciso a 
non condannare a mone it plurlo-
micfcla reo confesso, contra i suoi 
slessi Interessi dl carriera. contra le 
stesse leggi delk) State, fascists: 
•Anch'io potevo sottrarmi a quel 
processo, mi e siato anzi aulore-
volmente conslgliato. Ma I'ho visto 
come il punlo d'onore della mia Vi
la, dell 'onore di vivere». 

Ecco il punto: il primato del diril
io, strappato al dominio di una ra
gione ormai scettica e pirandellia-
na, vtene affetmato per via assolu-
tamenle sentimentale ed elica. In 
Pone apeiie. insomma, Sciascia 
scrtve il suo vibranle elogio della 
ragion pralica, awettendoci che la 
resislenza del dirilto, denlro un 
mondo di nequizle, pufl lorse vale-
re come la dimostrazione dell'esi-
stenza, se non di Dio, dell'uomo 
come animate morale. iMKMtftSdiMia 

Giovanni XXIII e Togliatti nel 1963 

QueH'enciclica 
anticipata al Pci 

* I C B I f 
• ROMA. Fu monsisnorPietro Pa-
van. che lavoni all'elaborazione e 
alia redazione di Pacem in terris 
pubblicata da Giovanni XXIII 111 
aptile del 1963. ad informare Pal
mira Togliatli, iramite Franco fio-
dano. dell'impostazione del tutlo 
miuva di quell'enciclica. consen-
lendo, cosi, al leader del Pci di te-
nere il famoso discorso di Be^a-
mo del 20 marzo 1963 in sintonia 
con quel documento del Pontelice 
della svolta conciliare. Circoslanza 
che piu latdi mi fu confermata, ol-
tre che da Rodano, dallo steso Pie-
tro Pavan e che ho reso pubblica 
ieri intervendo, con una comunka-
zione incentrala sui tema «ll cardi-
nale Pavan e il diaiogo con i non 
credenTk al Convegno suiratluali-
!S del suo pensiero. promosso ad 
un anno dalla sua morte {awenu-
ta il 26 dkembre 1994) nella Do-
raus oui*o delle suore -Rglie della 
Chiesa»che foospitaranoperven-
I'anni. 

pi quel discorso, infatti, colpiva 
il passaggio chiave in cui Togliatli 
sosteneva che lawicinamento tra 
il mondo comunista e quello catto-
lico non dovesse awenire -in una 
qualsiasi forma di compromesso 
ktecJogkCB, ma su un piano dl un 
•redpraco riconoscimentodivalo-
ri»e sulla basedi«un'intesa-perfi-
ni comuni e necessari perche indi-
spensabiii pet salvaguardare lu-
maniia da una distruzione totale a 
causa di una guerre nucleate che, 
altera, si ptotilava realmente all'o-
rizzonte. E per lavorue ii diaiogo 
con i cattolici, Togliaiti dichiaro, 
per la prima volta, che la concezio-
ne della tellgione, che proveniva 
dallillummismo settecenlesco e 
dal malerialismo ottocenlesco, se-
condo cui la religione sarebbe pn> 
gressivamente scomparsa con I'e-
stendetH delle conoscenze scienti-
fiche e con le traslormazioni delle 
strutlure socviali, «non aveva retto 
aila prova delia storia». Dtchiara-
zioni che, per il lora caratteie di-
rompenre, pmvocarono reazioni 
critic he da parte di quanti nel mon
do dell est rimanevano legati alt'or-
todossia mareisla-ieninista. Ma 
quel discorso di Bergamo e, anco
ra di piu la Pacem in ferns, per gli 
effetti provocati nei due versanti, 
diedero luogo a quella leconda 
sla îone del diaiogo che, da una 
parte, rese possibile I'ostpolitik va-
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ticana reatizzata dal card. Agostino 
Casaroli, prima per incarico di Gio
vanni XXIII e poi di Paolo VI c Gio
vanni Paolo II, e, dall'allta, lavorl il 
processo Helsinki obbligando gli 
Stati membri della ComuniW inlet-
nazionale a conhontatsi sui pto
blema dei dirilli e delle liberta, 
compresa quella religbsa. dei po-
poll e delle petsone. Ci6 vuol dire 
che nel 1989 i mun non sono ca-
duil come quelli di Gerico al suono 
delle trombe, ma In foiza di un 
processo che gradualmentc ha li-
nilo per erodere dal di dentro il 
mastodontico edilicio deM'est eu-
ropeo, che sembrava dovesse du-
rare a lungo, e quella cullura che 
era stata posta a sostegno dei due 
btocchi ideologici contrapposli 

Pietra Pavan - ha osservato ieri 
con una punla polemica mons. 
LorisCapovillacheebbeslrettirap-
porti con lui - .ha dovulo atlendeie 
venlidue anni per vedersi dare la 
poipora-. Fu infatti nominato cat-
dinale da Giovanni Paoto II iI 25 
maggio 1985. Eppure la sua atliita 
di studioso, di docenle. di sa^ista 
e conlerenzieie e stala enonrie. Pa
van. oltre ad essere stato estensow 
dellfl Mntt't cf mngifjivt e PuciU iif 
terris di Giovanni XXIH. ha lavorato 
pure alia Populorum progress' di 
Paolo VI, ma le sue klee-forza sono 
riscontrabili anche nella Lobonm 
exercense nella stessa Cenlesimus 
annus di Giovann i Paolo II. 

La preminenle preoccupaztone 
di Pietro Pavan. che rende attuale il 
suo pensieto. e stata queila di ri-
ceicare all'inlemo della lamiglia 
umana, che e una e indivisibile, un 
metodo che consentisse a credenti 
e non credenti di incontrarsi sui va-
lori comuni, pur nella differenza 
sui piano metatisfco-teligioso Le 
crociate. le guene sono state pussi-
bili quando i popoli hanno latto 
delle ioto teligbni o delle ioro 
ideologie un assoluto. Ma nell'epo-
ca contemporanea. in cui gli esseri 
umani, credenti e non credenti. 
approfondisconolaconsapevolez-
za della propria dignita umana e si 
scoprano membri della medesima 
famiglia umana con parita di dititi 
e di dowri. aivertono sempre pit! 
la necessita di cteare, insierae. un 
mondo miglbte per lutti. £ questo 
I'ms^namenlo lasciatocida Retro 
Pavan 
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