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Maria Corti 
stonca (Ma lingua italiana 

«fl rischio? Politica senza cultura» 
Stonca delta lingua, «dahtista», narratrice, critica militante, 
Maria Corti occupa un posto di assoluto rilievo nel panora
ma della cultura italiana. A lei, ottantenne frequentatrice di 
universita, riviste letterarie, accademie e cenacoli, si deve la 
creazione del prestigioso Fondo Manoscritti presso l'ate-
neo pavese. Non e un'intellettuale appartata: anche per 
questo non pud non colpire la severita di queste sue «im-
pressionidifinesecolo». , 

PAUNOSTROlNVIATO 

mffuno. .InostripolitictfPan-, 
te tjirebber «san del macigno.»Jfat- • 
zl,.duri, pesanti, come i fiorenjjrii' 
del suo tempo, che lo avevano con-
dannalo», Con quanta grazia si pu6 
maneggiare lo scudiscio... Una av-

Hn Intreccio df raffinata cultura e 
memoria vigile e lampeggianti in-
tulzioni e quotia;iano*uo[f senso. 
Poi d'improwiso, tra i sorrisi, ecco 
schioccare il colpo di frusta, secco, 
bmdante,cpe *jglfe> pel|e.ftonil 
verdetto di una cattedra saccente, 
ne I'espffissionedi confuse insoife-
renze, JB* lo Steele approdo di chi 
"sta a vedere"; piuttosto il gra/han-
te, allarmato, non rassegnato n-
chiamo di una protagonista-jjfa\ 
gonista della cullurae della vita ci
vile • contra gli inganni, il degrado, 
le meschinila che awinghiano que-_ 
sto paese e minacciano di soffocar-
lo« -

Maria Corti, flgura fr le piO emi
nent! della letteratura italiana, ha 
un eloqulo piano, asciutto, spoglio 
dl retorica. Ma lesue parolesui mali 
che segnano questo spirar dl seco-
10 risuonano di un'ecq drammati-
ca, •> •, 

Sono importanti le parole, e nes-
sunoiosamegliodl lei, chedl paro
le scflttefpariate - te'riaWBael li-
bri, detropjarjzj, del cocM dei fe-
W^,.deMi)rfuoa!»|l, ^imwQ. 
scriM -h&iiieinp^' isuQl'prezioa'e 
per jug^exftoitra (orMnainesaijlsti 
ottam'anni, W $ propria dalle pa-
role'che itrquesta sua otdinatissi-
ma e sllenzlosa casa milanese pud 
muovere ll'nostro discorso sull'ita-

Inpli, (H mmitlri, rioi ill quilt 
dlKmlllM CMtMftMmdA OJUJMtN! 
HpJS'iidiwt pimJlmm iJfaTvwiti 

dialogo forsennato I'unacon I'altra 
•f'o l'una contro I'altra, in praesentia 
, o in absentia. In antinomia, in op-
posizione a questo verticismo, c'e 
la gente il pubblico, il popolo - si 
dica come si preferisce - che sente 
crescere un senso di estraneita e 
perfino dt nausea percid che suc-
cede. Poi gli intellettuali, e non son 
pOchi in Italia, che se ne restano in 
disparte, e nella grande maggio-
ranza rifiutano di impegnarsi, • o 
meglio d'immischiarsi in questa 
politica. Questo dovrebbe dar da 
rifletlere. Perche un intellettuale 
raffinato, un economista stimato 
come Mario Monti - (accio un no-

>- jne - sceglie di non entrare in un 
f govemo? Non tocca a me dare una 
i risposta, ma qualcuno dovrebbe 

purdarla. 
1*1-

staattrbjamt, MwnMinclmici 
( H i 4 l IHldlM|«MtMHllOCM l'»-

f AttA^MBA " *• tfiin'" tnfa^Mttril iH 
lmHil f Mirl a tiihntimiu hi 

owil CIIKI ictipt mtiHiiM. »' -
Ml chiede se I'osservazione del 
modo in cui si parla pu6 aiutare s 
rlcavare un,gtodtaiO?'Ce«amente, 
Ho notato che nel "nostri'discorsi 
predomlna il pronome di prima 
personal Jo dice, io penso, io (ac
cio, lo,Jo, ipw In un'epqca appa-
wntenw <temoerat|ca noh sembra 
essercl posto per la cotminita. Al 
massliflo compare la teraa perso-
nte egl( dlcfeeull pensa..4?e si (a ri-
ferimento agli altri, a tutti gli altn, e 
so lo per dare foraa polemica al 
proprio punto tli^sta, Quelloche 
vedo « un fenomeno di allarmante 
vertteismo politico! ottc'dleci per. 
soncj non di piu, che hanno un 

Temo che una delle cause stia nel 
dilettantismo, nella approssima-
zione, nella mancanza di appro-
fondimento con cui si va avanti. E 
meno le idee sono chiare, piO 
sente il bisogno di parlare ogni 
giomo, di dichiarare, di sentenzia-
re. Diceva Gadda; "Gli italiani? So
no tanto intelligent!, peccato che 
non (ieteinb'.'La "prima repUtibli-
ca" cilia lasciato in eredita nbn so
lo il crollo economico ma anches 
I'as^enza'di v)na classe politica,| 
che del resto in Italia non ha mai 
avuto una apprezzabile tradizione, 
Parole e ancora parole. Badi, cen-
tro-destra e centro-sinistra non si 
differenziano, e gift questo non 
pu6 non stupire e addolorare chi, 
qorne me, si e sempre orientato a 
sinistra. Ma non trova anche lei 
qualcosa di kafkiano in cid che e 
appena awenuto? Mesi e mesi di 
parole, di discorsi, di polemiche, e 
sempre aH'interno della medesima 
cerchia di otto, dieci persone. E 
poi? II peggior verticismo, appun-
to. 

tsMnpartcdpiadocheKCMlt? 
Hi pel, dwvero accade qualcan 
dletro la cortiMdl parole, dliiiei-
siggldfnU,diiegMll? 

Io ho un profondo senso etico del
la vita,«e sono convinta che non bi-
sogna arrendersi. Per salvare que
sto paese vale la pena di battersi. E 
magari dare degli esempi. Crede 
che non siano stati pieni di fatica, e 
aphe di rabbia, i trenta anni du
rante i quail abbiamo costituito 
presso 1'Universita di Pavia il Fon
do Manoscritti di autoii contempo-
ranei? Un uomo come Montale, si, 
ci sostenne fin dall'inizio, ma 
quante aitre sordita abblam dovu-
to vincere... Oggi e il Fondo pubbli
co piO ricco d'Europa, e ampia-
mente esteso all'Ottocento, contie-

ne document! ed epistolari di 
enorme interesse, ed e meta di ri-
cercatori italiani e stranieri. Fosco-
lo, e poi Montale, De Marchi, Gad-
da, Bilenchi, Saba, Carlo Levi, fino 
ad Amelia: Rosselii, che ci ha la
sciato poche settimane fa... Avra 
letto recentemente del pericolo 
che il Fondo Catvino andasse all'e-
stero. Ho perso la pazienza e ho 
scritto un duro articolo di denun-
cia: qualcosa il giomo dopo e si e 
mcsso, i soldi si sono trovati, le 
carte sono salve. Intendo dire che 
il degrado non e ineluttabile, che 
sono molte le persone le quali av-
vertono quel senso etico che deve 
permeate una comunita. Ancora 
sul Fondo: sa quanto e preziosa 
per noi I'opera volontana dei gio-
vani? Se il Fondo funziona e grazie 
a loro. Non prendono un soldo, si 
arrangiano correggendo bozze per 
una casa editrice o aspettando un 

dottorato di ricerca, e intanto lavo-
rano al computer, catalogano, stu-
diano. Reagiscono al disordine e 
alia degenerazione in un modo as-
sai diverso da quello che adottarp-
no i giovani d| trent'anni fa. Serh-
brano dire: tutti imbrogliano? E al
tera io lavoro gratis, ten forse 
avrebbero reagito con la violenza. 
SI, questi giovani io li novo migliori 
dei loro padri. 

SI cogue, sempre p«6 dMfiua, la 
senmhwe che II coskhktto "pae
se reile" sla onnal lontanisskiw 
dallnmaglne die qiiotidiuu-

toribtltuzlonaHelntratteaMorlte-
tavbM. QueKo die si Intnvede e 
un paew die porta al coda Vcap-
plo ded'iisim, daw U meta del 

ro, dove 20 mWoiildl persone rl-
sdilanodi(pro(o5d»c*ldlsotto 
della sogjia delta poverta, dove la 
parol* piu riconente e "emergen-
zarCambtamortosetuttoouesto 
avriene "aH'Halwna" o "alta fran-
cese"? 

Sa cos'e? Non hanno il senso della 
realta, parlano solo fra di loro, non 
h a n n o il t empo di conoscere i bi-
sogni veri della comunita. £ un gio-
c o nefasto, h o appena adoperato 
I'aggettivo kafkiano. No, non e 
dawero un bel quadro quelio che 
io vedo: il verticismo della politica, 
I'assenza della gente, I'estraneita 

degli intellettuali. E il resto, quelle 
c h e potremmo definite istituzioni? 
La scuola e in rotta, trascurata e in-
capace di offrire una vera forma-
zione; la tv non fa c h e deprimere le 
facolta cntiche ed esaltare gli umo-
ri peggiori; le case editrici accetta-
no o rifiutano i libri spesso senza 
leggerli: c h e un libra sia brutto non 
conta, importa c h e il tema "tiri". 
Quindi una hnzione di cultura, una 
finzione di comunicazione, un fin-
zione di educazione, una finzione 
generate nella quale e sempre piu 
difficile rintracciare valori m a sem
pre piu facile incontrare interessi. E 
tutto - c o m e non capirlo? - ha origi-
n e nel tembile degrado politico 
c h e esaspera il verticismo, mortifi-
c a la democrazia, svuota di funzio-
n e lo stesso Parlamento. Intenda 
bene, non faccioun discorso parti-
tico, e chiaro c h e vi s o n o persone 
incorrotte da una parte e dall'altra. 
Ma e l 'esempio di un metodo nefa
sto c h e si trasmette, dilaga, produ
c e guastiovunque 

Aver a d i e fare col Hbrl skjnrHca 
aver a d i e toe con la memoria. Mi 
dica,profesic*esH,eh*portinte 
la memoria? E perche questo no-
stro paest mostra dl aveme cosi 
poca? 

Ah, lei tocca il tema centrale dei 
miei di<s libri piu recenti: Dialogo 
in pubblico, un libro-intervista nel 
quale si ripercorre la storia della vi
ta lette.aria e culturale italiana del-
I'ultimo m e z z o secolo; e un lavoro 
da p o c o consegnato a Einaudi, 
c h e riguarda il Fondo Manoscritti e 
parla degli auton c h e h o conosciu-
to. Perche si perde la memona? Vi-
viamo in un mondo in cui tutto 
cambia a grande veiocita, e in que
sto correre la memoria storica si in-

fdebollsce e decade Ma c'e anche 
un'altra ragione. La nostra e un'e-
poca che presenta molte analogie 
co l Medio Evo, pur se un Medio 
Evo tecnologico. Cera allora una 
grande massa incolta, analfabeta, 
c h e affiorava alia cultura motto 
lentamente. Operavano, si, qua e 
\i intellettuali acutissimi, in Fran-
d a , a Venezia, ad Aquileia. i quali 
satvavano e trasmettevano la me
moria, m a la folia andava ad ascol-
tare i <cantores», guardava ia «Bi-
blia paupenim> illustrata, appren-
deva la storia dalle vetrate delle 
chiese o dalla bocca dei predicato-
ri c h e raccontavano le vite dei san-
ti. 

Oggi una moltitudine di cultura 
modestissima, dotata di scarsi stru-
menti critici, d o p o una giomata di 
lavoro e di affanni si mette davanti 
alia tv c o m e un tempo andava a 
sentire i cantoresi , e sorbisce spet-
tacoli ombili, c h e non sono n e cul
tura, n e memona, n e informazio-
ne . Nulla. Ha mai visto quelli c h e 
vanno a litigare in tv? E per andaici 
non bisogna avere forse una men
tality di tipo medievale? Ma, atten-
zione, altrove in Europa non e di
verso, e neppure negli Stati Uniti. 
SI, un livello culturale awilente. Ma 
d o p o i icantoresn medievali venne-
ro il preumanesimo latino, le scuo-
le di retorica, il fermento dei Co-
muni, gli intellettuali seppero resi-
stere e la cultura conobbe nuove 
fiorenti stagioni E cid c h e dobbia-
m o auguraci anche oggi. 

Non e ineluttabile 
la crescita 

senza occupazione 
raiNio 

• Madpropnoverochelacre-
scita, lo sviluppo produttivo non 
creeranno piO lavoro? Dico subito 
che a me questa tesi non convin
ce Non metto in discussione, e 
owio, il fatto che le macchine so-
stituiscono sempre piU ii lavoro 
delle persone; che c'e una disoc-
cupazione strutturale prevalente-
mente di carattere tecnologico 
Ci6 che non mi convince e la tra-
sposizione astratta e meccanica 
di questa tesi, a livello globale e 
soprattutto dagli Usa all'ttalia, che 
potrebbe portare alia rinuncia da 
parte dei lavoratori della battaglia 
sul controllo delle tecnologie (dei 
processi e degli effetti) che riten-
go invece centrale. NutrO sempre 
un po' di diffidenza nei confronti 
delle operazioni che tendono a 
mettere le brache ai processi sto-
rici. 

E porto a dimostrazione alcuni 
dati relativi al nostra paese. Dal 
1991 al 19941'ttalia ha perso, nel
la elettronica e informatica e nelle 
telecomunicaziom, oltre 20m!la 
posti di lavoro (circa il 15%), ma 
non sono aumentate ne la produ-
zione ne la quota di mercato a li-
velo mondiale. Se poi si guarda 
I'evoluzione della specializzazio-
ne internazionale dell'Italia si ve-
de che negli ultimi anni rafforzia-
mo la quota nei prodotti tradizio-
nali a basso valore aggiunto, ma 
caliamo nelle produzioni ad alta 
intensity di ricerca e sviluppo e ad 
elevata economia di scala. Credo 
che sia molto azzeccata lanalisi 
che compie 1'ultimo rapporto del 
Cer in cui a proposito della politi
ca industriale, oltre a mettere in 
evidenza quanto dicevo prima, 
scrive che il nostra paese sta su-
bendo un progressivo «allontana-
mento dalla struttura industriale 
della media europeaw De! resto 
basta guardare la nostra espe-
nenza dell'ultimo anno. £ vera 
che c'e stata una crescita econo-
mica elevata, superiore a quella 
degli altri paesi euopei, ma que
sta ha portato pochissmi posti di 
lavoro Si e venficato il rientro dei 
lavoratori dalla cassa integrazio-
ne, c'e stato I'aumento vertigino-
so degli straordinari e del lavoro 
nero e forse la crescita di lavorato-
n immigrati, e stata una espansio-
ne occupazionale caratterizzata 
dalla precaneta. Ma perchfe? Una 
ragione va riscontrata nelle cose 
che dicevo prima in relazione al 
basso valore aggiunto delle no
stra esporlazioni; lasecondaepiu 
politica: l'incertezza ha.indubbi 
effetti anche sull'occupazione, 
sulla sua stability o precarieta. II 
rischio per l'ltalia e molto grande, 
se non si di vita ad una forte poli
tica di sviluppo industriale: essere 
sempre piu subaltemi, se non 
proprio colomzzati a partire dai 
settori tecnologicamente piu 
avanzati. Anche la soluzione che 
wene suggenta, per far fronte al 
problema della disoccupazione 
tecnologica, da sostenitori della 
tesi della frattura fra crescita e oc
cupazione, mi lascia perplesso: 
occorre - si dice - rafforzare ed 
estendere i lavorisocialmente uti-
li, specialmente in quel setton in 

cui la domanda e ancora larga-
mente insoddisfatta (ambiente, 
paoimonio artistico culturale, cu-
ra delle persone, etc.) Dico subi
to, per non create equivoci, che 
questo indinzzo mi trova larga-
mente d'accordo. Sono convinto 
anch'io che esiste una possibilita 
di espansione, nel nostra paese 
piu che altrove, dl una economia 
non speculativa (non profit) che 
viene definite in modo diverso: 
economia evile, sociale, terzo set-
tore ecc. Sono quindi favorevole a 
vedere tutte le misure che aiutano 
lo sviluppo di questo <spazio» che 
effettivamente pu6 accrescere 
I'occupazione. Ma e x o le per-
plessita: 1) a quale quota pu6 ar-
rivare, rispetto all'economia glo
bale, 1'economia cosiddetta civi
le. il 10%?, il 15%, il 20%? E quale 
volume complessivo di occupa
zione pud dare in piu' A me pare 
owio che sia in ogni caso una n-
sposta parziale e limitata, anche 
se necessaria;2) e stato caicolato 
che se si riduce 1'orario settima-
nale a 36 ore I'aumento di occu
pazione nei prossimi otto anni sa-
rebbe di 450mila unite. Anche 
questa e una risposta parziale, 
anche se aitrettanto necessaria e 
positiva. 

E allora? A me pare che la que-
stione tomi al punto in cui ero 
partito, A mio awiso non si pu6 
sfuggire al nodo della crescita. 
Certamente deve essere una cre
scita di un certo tipo, cioe con de-
tenninati e qualihcatt caratten, 
non uno sviluppo qualsiasi. Sui 
caratteri dello sviluppo dovrem-
mo discutere molto di piO propno 
in relazione ai dati economic'! del 
1995: I'aumento eccezionale del-, 
la produ'zione industriale, dei 
profitti e dei beni di investimento 
piu tradizionali, il non altiettanto 
aumento del salan e del consumi 
intemi. Dovremmo discutere 
quindi suite politiche industriali, 
che in questi anni non sono state 
fatte soprattutto nei confronti dei 
settori a piU elevata tecnologia 
(tutta la grande industria dei set
tori pifl avanzati e in difficolta) |j 
suite misure necessarie a favorire 
gli investimenti e la ncerca e lo 
sviluppo (spesa che e addirittura 
la meta rispetto agli altri paesi eu-
ropei); sulla formazione del capi
tate umano verso cui s'impegna-
no risorse del tutto insufficient!" 
(mi riferisco in particolare al rap
porto scuola-lavoro), 

Questi sono i punti fondamen-
tali che abbiamo messo al centra 
deH'assembtea delle lavoratnci e 
dei lavoraton in programma oggi 
e domani, Diciamo si alia riduzio-
ne anche sostenuta dell'orario di 
lavoro, diciamo si al welfare di se-
conda generazione e ai lavori so-
cialmente utili, ma se non si fa 
una politica di grande innovazio-
ne tesa a far crescere la quality 
dell'apparato produttivo e la qua
nta del lavoro, a partire dai Mez-
zogiorno, l'ltalia non affronteri in 
modo serio, credibile e realistico 
la grandequestione del lavora. So 
bene che detto questo siamo sol-
tanto all'inizio; ma e imponante 
partire col piede giusto. 
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Par conditio e dura realta 
va fino al voto. Nel primo pe-
riodo la pari condizione per la 
propaganda e assicurata ai 
gruppi gia present! in Parla-
me* to, Nel secondo, tutti i con-
correnti hanno accesso in misu-
ra proporzionale alia loro rap-
presentativita. UUeriore coinpli-
cazione: a partire dai 21 marzo, 
trenta giorni prima delle elezio-
ni, ogni pubblicita e vietala Un 
candidate molto ingenuo che 
abbia conosciuto solo il 18 
marzo il suo collegio avrebbe, 
in teoria, solo tre giorni per farsi 
conoscere, Affidandosi, per il 
resto, alia lotteria della propa
ganda, 

L'applicazione del decreto si 
complica quando si passa dalle 
suddivisioni tra i generi e i pe
riod!, ai minutl accident! di ogni 
trasmissione che nessun decre

to potra mai prevedere o rego-
lare, La presidente della Rai Le-
tizia Moratti ha detto chiara-
mente che la Rai non pud ga-
rantire parita di condizioni nei 
programmi informativi, meglio 
sarebbe sospenderli. La com-
missione di vigilanza ha confer-
mato che, in difetto di par con-
dicio, e meglio limitarsi alle tri
bune politiche. 

Non ci sono solo le violazioni 
plateali. Nessun decreto potra 
mai pesare col bilancino il valo
re latente d'una domanda, il to-
no, il gesto, la posizione, le sim-
patie di un conduttore, che 
spesso sono evidenti. Quanto 
pesera quell'aiuto? Per non dire 
che la stessa qualita d'un cero-
ne, il colore d'una cravatta, 
possono acquistare in certi casi 
una loro importanza. Sull'abba-

gliante distintivo di Berlusconi 
neU'ultima campagna sono stati 
scrilti saggi di mediologia. 

Resta, infine, la violenza sotti-
te e imprendibile di programmi 
ne di destra ne di sinistra ma 
solo cretini, che «minano giorno 
dopo giomo il pubblico com-
prendonioi, come ha scritto 
qualche giorno fa Michele Sena 
parlando di «Ok il prezzo e giu
sto*. Prima delle elezioni non 
bisognerebbe dare anche a 
quelli una regolata? Ma come 
sarebbe possibile? 

II decreto sulla «par condi-
cio» cerca in altre parole di re-
golare come pu6 una materia 
praticamente irregolabile, ap-
plica uno sforzo immenso ma 
simile a quello di tirar su I'ac-
qua col passino. 11 decreto si 
presenta insomma come un 
prowedimento disperato. Di-
sperato, se e consentito il pa-
ragone, come la legge sull'a-
borto della quale nessuno gioi-
sce. Ma che abbiamo voluto e 
che difendiamo solo perche 
quello che e'era prima era peg-

gio Noi vorremmo che tutti i 
bambini fossero concepiti con-
sapevolmente.Se pero bisogna 
abortire, meglio I'ospedale del 
tavolo della mammana. 

Durante I'ultima campagna 
referendaria s'e visto che cosa 
diventano le tv in assenza di re-
gole. £ stato caicolato che tra le 
ragioni del «sl» e quelle del »no» 
e'era stata una sproporzione 
d'immagine di otto/dieci volte. 
Questa e la condizione nella 
quale, umci al mondo, ci trovia-
mo. Se il decreto e grottesco, la 
situazione che lo ha reso neces-
sario e tragica Un partito-azien-
da tv piu che influire sul risulta-
to lo falsa in radice. Ed ecco 
perche si chiederebbe tra I'altro 
ai conduttori, che hanno quasi 
tutti ingegno ed esperienza, dl 
difendere i loro diritti tenendo 
conto pero della situazione ge
nerate dentro la quale si muo-
vono Uno di loro ha detto: 
«Tanto la televisione non sposta 
un voto». Non e vera E dimo-
strato che la tv li sposta i voti, a 
milioni. [Corrado Auglas] 

Letizia Moratti 
«Oove p i t t a II mlo eavallo non crttce piu l'srba» 
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