
I DELITTI 1)1 FRATELLO CADFAEL 

La morte di un parroco 
Ritoma fiatello Cadfael, II monaco 
gallese dell abbazla benedetttna dl 
Shrewsbury col vlzlo dell Indaglne 
£ alia sua dodtceslma awentura 
KaUana, tutte pubbllcate da Tea In 
edlzlone tascabile o da Longanesi 
hibrossura Gllenemancano 
ancora otto e pol anche lul sparira 

dalla scena, gettando nello 
sconforto mlllonl di affezlonati 
lettorl Escomparsalnfattlappena 
sel meal fa, alia bella eta dl 82 
annl, Edith Pargeter, apprezzata 
autriee di romanzl storicl e valente 
traduttrtce dal ceco all'lnglese, 
che a un certo punto della sua vita, 
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gia quarantaseienne, scopn in se 
una drvorante vocazlone per II 
mystery e comincid a scrlverne dl 
buonalena Scelaelopseudonlmo 
dl Ellis Peters (Agatha Christie 
rllevava come neppure II criminale 
plu incalllto rlesca facllmente a 
cambiar nome camblando anche le 
infziah), per una sortadl rispetto 
verso II lettore •anche selortfluto 
dl etlchettare I mlel llbri e ml place 
fare ognl volta qualcosa di diverse, 
ebbe a dichlarare qualche tempo 
fa, »il pubbllco preferisce sapere 

quello che deve aspettarsi da un 
autore e non ama sentjrsi 
sconcertato- Alsuo rispetto per II 
lettore corrisponde un analogo 
sentlmento del lettore nel 
confront! del suoi romanzl 
d ambientazione medievale, che 
sono garbatl nello stile e accurati 
nell ambientazione, awtneenti 
nella trama e crediblll nella 
soluzione. Non e'e truculenza neile 
sue paglne, non c e la 
rappresentazione teatrale e 
barocca del male e dalle sue 

pollmorfe declinazioni, anzi c e 
misuraeumorismo indulgenza 
verso I peccati e tolleranza verso le 
Idee, in una parola c e, vhldo e 
parteclpato, II calore che merita 
una comunlta civile sofferente per 
lesperienzainoplnatae 
sgradevoledeldelitto Fratello 
Cadfael, crociato ardimentoso e 
passionate In gioventu, erborista 
competente e temperante in 
ouesta sua maturlta monastlca, 
come cura gli indlvidul ammalati 
con I suoi decotti, unguent) e 

sciroppl, cosi ugualmente 
rMtallzza la comunlta dolente con 
la soluzione del delittuosl mlsteri 
chetatvoltaloftraggiano Oellttl 
che quasi mai sono banall Come in 
questo romanzo che si svolge tra la 
fine del 1141 e I primi del 1142, coi 
seguacl dell imperatrlce Maud che 
cercano di fuggire la vendetta del 
re Stefano, ormal pleno padrone 
del regno d'lnghilterra llnuovo 
parroco dl Holy Cross, rlgldisslmo 
tutore della morale (a differenza 
del suo predecessore),vlene 

CULTURA. «Cervelli d'Italia»: il vi, aggio nello sfascio di Riccardo Chiaberge 

trovatimorto in una gora del 
mullnoTutti gli abltanti del borgo 
e non silo Idro, avevano motlvl per 
desldenme la morte A Cadfael II 
compltorH far luce E luce fa 
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A
lia base del libra di Riccar 
do Chiaberge c e un istan 
za di fondo die non si 
puo non condividere e 

che nella campagna elettorale e 
stala ben awerhta anche da alcu 
m del leaders dell Ulivo e il n 
chiamoaun emergenzacullura 
(il cui centra nevralgico e costi 
tuito naturalmente dalla scuola) 
alia necessita di mettere al centra 
della cura politica quel bene pn 
mario che e la cultura essenziale 
per una societa che voglia essere 
all altezza delle trasformazioni in 
atto in questo volgere di millen 
mo 

Per questo il nutrito campiona 
no del mail delle nostre istitu 
ziom culturali proposto da Chia 
berge pud essere molto utile 
I autore nconduce questi mail da 
una parte alia disattenzione delle 
rlassi dingenli e in genere dell o 
pinione pubblica nazionale dal 
1 altra al peso di formt di gestione 
e dl orgamzzazione di tipo politi 
co sindacale burocratico al de 
precato onzzonte corporahvo e 
consociativo della «pnma repub 
blica In questo contesto le re 
sponsabilita andrebbcro in elfetti 
ripartite tra coloro che sono stati 
al potere nel lungo declino della 
prima repubblica e gli intellettuali 
(soprattutto di sinistra) abituati a 
valersi della spartizione conso 
ciat va dei poteri e del micropoL. 
n cultural) immettendovi per 
giunta improbabih modelli nvo 
luzionan o <ialternativi 

Le accuse alia sinistra sono qui 
particolarmente insistent! e mol 
to spesso colpiscono nel segno 
Una sinistra che voglia dawero n 
lanciare la propria ragion d esse 
re cht voglia ntrovarsi in un au 
tentico progetto non puo comun 
que avere nessun problcma a sot 
tosenverc la maggior parte di 
queste accuse senza preoccu 
parsi di difendcre qualche cada 
verc the ticne ancora ntll anna 
dio (di quelli che si fanno avanti 
pronti a salire sul carro quando 
senlono di nuove occasioni di 
potere e niagan di lutun ministe 
n) Oct orre prccisare pero che 
per ognuno del setton passati in 
rassegna da Chiaberge cl sono 
sltuazioni molivazioni modi di 
aggregazione responsabilila di 
tipovanoediverso cchespessoi 
mall si collocano molto piu in 
profondlta di cio clu apparc a 
Chlabtigc chiamando in causa 
non solo il consociativismo le 
lottizzazioni I ideologismo in 
concludente ma certi piu sottili 
modi di definiziont del rapporti 
culturali di uso del sapere di ge 
show delle istituzioni insieme a 
ccrli radicati atteggiamenti men 
tali i he non sono di per se carat 
tenstici della sinistra 

Molte delle patologic registr ite 
in queslo libro trovano radice in 
una combina/ione perversa tra 
cimsmo anticulturale amrchi 
smo individualist co gusto della 
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VncenzoCottnelli 

Appogglandosi sul datl raccoltl nel 
suo lavoro ai servizl culturali del 
•Corriere della Sera-, Riccardo 
Chiaberge offre In >Cervelll d Italia 
(Sperling AKupfer.p 298, lire 
24 500, Introduzlone dl Sergio 
Romano) un quadra delle 
dlsfunzlonl, delle falle, dello 
sfascio del slstema cutturale 
Itallano, toccando sltuazioni e 
vicende che rlguardano diverse 
istituzioni llquadroslartlcolain 
sel sezhml, dedicate a sel divers) 
territorl quello della rlcerca 
sclentlflca, quello degll organism! 
delle artl e dello spettacolo, quello 
della scuola, quello del patrlmonlo 
archeologico e artlstlco, quello 
dell unhwalta, quello del 
glomallsmo (o megllo, del modelli 
culturali offerti attraverso II 
glornalismo da intellettuali e 
maitres a Denser) Un quadra che 
rllegglamoper awiare una 
dlscusssione sullo state della 
cultura nel nostra paese 

mistifieazione e dell illusione 
che ha antiche premesse nella 
cultura nazionale e che ha agilo 
vanamente nell ultimo cinquan 
tenmo anche su gran parte della 
nostra s nistra «inte!lt ttuale ma 
non solo su dl essa Questa com 
binazione si npropone oggi eon 
incredib le contmuita in molti at 
teggiamenti della destra che n 

Stregjati 
dall'a udience 

<* ***** Le disfwizionu 
che vive in uno stato 
Iguasti provocati dol 
per valon avih condi 
di uno spinto autenfa 

ii un sistema 
di emergenza 
hndifferenza 
visi e daWassenza 
camente pubblico 
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realta sembra oggi voler racco sr 
gliere alcuni dei vizi peggion di n 
quella cultura di sinistra contro le 
cui tanto ferocemente si scaglia di 
(e si tenga ben presente che an cc 
che su questo terreno culturale sn 
questa destra d pronta ad inne al 
scare nuove derive e piu radicali se 
disastn) edovrebbe essere facile di 
nconostere il filo che lega il cini ei 

no anticulturale di tanta sinistra 
voluzionana al livore antnntel 
tuaie di tanta scatenata destra 
oggi come anche quello che 

induce da ct.rto antiautontan 
IO indiscnminato e subalterno 
libensmo selvaggio che oggi 

mbra tanto tn voga (e cio m 
irrebbe a meditare piu a fondo 
ion con semphci accuse di tra 

dimento sui percorsi di certi in 
tellettuali gia di sinistra passati a 
destraj 

Forse alia base di tutto cio c e 
una generalizzata indifferenza 
verso la casa comune \erso un 
possibile nesso di valon civili 
condivisi insomma verso le co^e 
che sono e dovrebbero essere di 
tutti e la cm persistenzae quanto 
mai essenziale per I equilibno di 
una societa moderna nell eserci 
zio della cultura e la gestione del 
le sue istituzioni j nostn ntellet 
tuali e I nostn politic! hanno mira 
to e mirano per Io piu all esibizio 
nedise all dffermazionL da pro 
pn modelli e punti di vista paiti 
colan (narcisisticamente 
soprawalutati) alia npartizione 
di spazio tra le diverse pos ziom e 
i diversi modelli alia ddtnizione 

II popolo degli i issediati 
BARIO VOLTOLINI 

j ^ « nectssano dire subito 
l j che Passavam j ^ul/a l( r 
J ' w teggen e un testo h 
•I—• cui tompatttzza nana 
ti'd e Ji hvello ectellcnte t ne 
cessano perche per parlare di un 
libra capita naturalminlc clu se 
ne debbano mettere in nsalto van 
aspelti dilferenti livelli capta 
che I analisi separi cio c he I auto 
re ha unito Ma m questo caso il 
semplice atteggi >mt nto amlitico 
risehicrehbe di lasciare in ombra 
la pnncipale qual ta esletica del 
1 opera cht c appunto la sua for 
tissima magnetiea centripch 
eoesione interna Qui si puo solo 
indicarla questa qualita dire che 
c e Va goduta dal letlore va per 
cepita a poco a poeo mtntre il 
raeconto proct de mentre stcolo 
dopo sccolo si sv luppanc le \i 
eendc del popolo snrdo naseono 
uonuni c clonnt t uvono e 
quando scompaiono biologic a 
mentt e stoneamentc non svani 
stunt ptro nel I itcunto ntlla 

nemona - e cos] 1 espenenza si 
duumi \ si arntch see Si tratla 
dl una q alita schietlamente nar 
lativa Sergio Atzern e nuscito a 
sviluppare tutta la complessita 
del testo compiendo un unico gt 
sto consicurezza senza scosse 

Ma que ta complessita e ora di 
vederla da piu vicino flensuvamo 
sulla lena leggen appare al pnrno 
tncontro come un raeconto epi 
co come 1 epopea d un popolo 
quello sardo (jli elementi ci so 
no 1 ongine gli eroi I odio 1 a 
more lacielieitadel tempo post i 
in tensione con le intuizioni di un 
destino la saggczza e la lollia 
I ordinamento mterno di una so 
t leta e I suoi rapporti eon gli stia 
men La vita la morte Anche il 
ntmo del discorsoe quello lerati 
co tadenzato in passi rcgolan 
pc relic il cdmmino da fare e lun 
go con la smtissi a sostenere Io 
stiluppo dell a^iont II lessito 
se arta l registi I alti ma consen a le 
sononla ire nche (bella la lingua 

aieaica fatta di sillabe di grande fat 
forza Preghiamo elencando le na 
sillabe del creatore e le lora di so 
stanze Er otto piedi celesti da po 
Uh ) fat 

Pero almeno due elementi la 
toncorrono a raffinare I registro e c 
t pico a nproporlo a rivisitarlo II to 
pnmo un elemento del contenu rat 
to nguarda la smgolare posizio na 
ne del popolo sardo nei confronti de 
delle gesta eroiche sono sostan I 
zialmente gesta eroiche di difesa nic 
F I epopea di un isola dunque sto 
I eroismo della conquisla e nbal la« 
tato Non c e nemmeno tl doppio cht 
sguardo dell assediante e dell as coi 
sediato c e 1 unico sguardo del Qu 
difensore llsecondo molto emo nu 
zionante eoncerne i confini tern po 
porali della storia dall inizio (m all 
uamentej al 1409 (awio del do nai 
minio aiagonesej Lepopea ha gut 
nu tcrmine e questo termme nel 
coincide con la perdita della Ii ta 
berta Ma non ha un termine il di ni) 
scorso che ncconta quell epo rac 
pi a quella storia (ormai conclu me 
sa in un certo sensoper/e«a) In un 

ti la storia passa di narratore in 
rratore come sempre e stato 
o che da quella data finale in 
i nessun narratore ha piu avuto 
n rilevanti da aggmngere Cosi 
tona che hno a un certo punto 
}ebauta di raeconto in raccon 
on e con'tewatadi raeconto in 
conto 1 narraton di quella sto 
si chiamano mfatti custodi 
tempo 
narraton qui sono due Anto 
Setzu e Atzeni Setzu e un cu 

de del tempo e ha raecontato 
tona a un ragazzo di otto anni 
' ora piu di trent anni dopo n 
da quel lacconto e Io riporta 
esto seeondo narratore di\e 
o a sua volta custode del tern 
e esphcitamente sovrapposto 

autore Ora la strutlura a due 
ratori ha piu di una conse 
n/a permette di tenere attivo 
la st ntlura il registro dell orali 
(Setzu parlo al giovane Atze 

consentc di situare I atto di 
contare nel suo snodo fonda 
ntale che e quello di iniziare 
altio a essere custode del tern 

^o ecoimolge noi lettonchetra 
mite ii raeconto di Atzeni dtvenia 
mo a noslra volta eustodi del tern 
po Ma oltre a questo mcccini 
smo transttivo va notata la scelta 
di far parlare Anlonio Setzu alia 
prima persona plurale noi E 
anesto noi fornisce teslimo 
iiianzadirettddeifatt] 

L epopea del Sardi ha natural 
mente un grande valore etieo 
ehe sembra appanre con chia 
rezza ma che forse lmece si na 
scondc un po sotto la superfieie 
La prima leltura ei fornisce la mo 
rale semplice che il popolo sar 
do nato per essere libera e tena 
cemente vissuto in difesa di que 
sta liberta (anehe contro nemici 
mterni) e stato vinto stt iiLamen 
te e questo e i! Male - ma non 
simbolicamente poiche appunto 
siamo qui a eusl }dirc nel raccon 
to quel temp 1 lilxrta salva 
guardata Mat t i i teondalet 
tura ehe mdivtdua il Male in un 
s mbolo \ IU lnieressantc del scm 
plice tempo el e passa (cioe la 
Slona) un simbolo che si chia 

di red di rapporti all artieolazio 
re di micropoten Non si e avuta 
nessuna cura per la possibile 
creazione di meccamsmi e dl re 
gole in grado di mettere in evi 
denza i reali contenuti i neces 
san <valon le funzioni formative 
e civili della cultura e della 
scienza per fare delle istituzioni 
culturali il terreno di espansione 
e di coltivazione di uno spinto au 
tenticamente pubblico (e quasi 
sempre il >pubblico e stato con 
cepito come terreno di occupa 
zione da parte di gruppi consor 
tene notabili e mandanni d vana 
naturaj 

Non credo propno che a que 
sta situazione ci si possa sottrarre 
invoeando come in parte sembra 
fare Chiaberge I intervento del 
pnvato la libera imziativa e la 
concorrenza del mercato certo 
non mancano setton in cui il rrer 
cato puo avere una funzione 
molto positiva (ma al solito si 
tratta di distinguere tra settore e 
settore tra situazione e situazio 
ne) ma nelle prospettive piu ge 
neraii e evidente c' c la funzione 
e la produttivita (anche econo 
mica) della cultura vanno molto 
al di 'a ai quello ehe e il rdgg o e il 
tempo d azione e d effetto del 
mercato culturale L imziativa 
culturale non pu6 essere chiusa 
entro I limiti delle nsposte imme 
diate di un pubblico di consuma 
ton non puo farsi catturare total 
mente entro il troppo veloce cir 
colo produzione consume (che 
trova la piu perversa sanzione nel 
principio dell audience o nel!° 
classifiche dei libri venduti) Per 
la cultura c e in effetti bisogno di 
una dimensione pubblica inte 
grale a cui owiamente possono 
agilmente e proficuamente con 
tnbuire anche gruppi privati ma 
che sola puo fornire il terreno per 
I eldborazione di un bene comu 
ne di un universo di possibility 
condivise su cui si puo svolgere 
la piu vana e aperta liberta (e an 
che conflittualita) delle scelte e 
delle proposte 

Luso e il contralto politico 
consociativo delle istituzioni cui 
turali hanno in realta prodotto 
negli anni passati e ancora oggi 
un uso pnvato del bene pubbli 
co della cultura offnre questo be 
ne pubblico disastrato alia logica 
del mercato del poteri e delle 
coartazioni che esso mette in gio 
co sigmficherebbe far tnonfare 
definitivamente propno quell in 
difierenza ai valon e alle regole 
comuni su cui quel consociativi 
smo ha prosperato La sinistra 
dovrebbe saper trovare e inventa 
re dei modi e delle forme capaci 
di nlanciare il senso dl un sapere 
condiwso di categone CIMII e di 
conoscenze di rilievo universa 
le affrontare I -emergenza cultu 
ra con interventi che sappiano 
affermare lacrucialitadei conte 
nuti sottraendo la cultura a una 

ma Roma Sono mfatti l Roman 
in quanto organizzazione totali 
tana e impenalistica il nemico 
della liberta del i opolo Anzi del 
popoli sembra aire Atzeni Assai 
significativo e il neonoscimento 
della comunanza interetnica tra i 
popoli delle cosiddette invasioni 
barbanchee iSardi ibdrbanche 
hanno messo in ginocchio Roma 
pQr i Sard] sono stati di fatto degli 
alleati Ma se i barban delle inva 
siom sono affini ai Sardi della di 
fesa questo significa che il discn 
mine morale passa a separare i 
popoli che si autodeterminano e 1 
popoli colonizziton Questo 
punto e decisivo perche soltrae il 
lavoro di Atzeni alle paludi del 
politicamente coiretto e piu fad 
le ballare con i lupi che con Atti 
h 

Tutto qutnto detto finora taee 
di certc felicita che Passammo 
sulla terra lessen dispensa gene 
rosamente in amaro e dunssimo 
contrasto con quell umca grande 
inlelicita di sapere ehe Sergio At 
zeni non senvera DIU (e morto dl 
la fine della scorsa estate) Sitiat 
ta di felicita nella resi dei perso 
naggi nel disegno delle descri 
zion ambienldl] dei voli dti fil 

sterile identif azione col «potere 
(quanto damosi sono stati tanti 
vecchi discon sui ruoli dell inlel 
lettuale e sui apporti cultura po 
tere1) 

Non si dovebbe d altra parte 
dimenticare cle al di la di una 
battaglia disuteressata per la 
conoscenza pir la ragione e per 
la verita (di ui nella societa 
mondiale delfinformazione e 
dell apparenza ben pochi sem 
L ano in realta jrc-dersi cura) 
I emergenza ctllura nguarda 
due funzioni ch> chiamano in 
causa la stessa so|rawivenza fisi 
ca della nostra scieta una fun 
zione dnettamentt economica 
su cui si sta insisttndo in questi 
mesi (e su cui oprortunamente 
msiste anche Chiaberge) data 
dal rilievo che la ncrea seientifi 
ca e la diffusione dinuovi saper 
assumono per la teruta del siste 
ma economico sui ruovi scenari 
della concorrenza nondiale e 
una funzione che a potrebbe 
chiamare «antropologca che n 
guarda il rilievo di una cultura dif 
fusa cntica e non subalterna pel 
I equilibno stesso della vita civile 
mmacciato nella nostra come in 
tutte le cmlta piu avanzate da 
derive soculi die se non ncevo 
no una nsposta m pnmo luogo 
culturale possono nvclarsi di 

stnittive nefili anni futuu 

Un autenica sinistra dovrebbe 
essere capa:e di far giocare atti 
vamente tutfe e due le funzioni di 
mediare tra le tensioni spesso 
contraddittoie che esse rappre 
sentano tanb piuche laseconda 
funzione (sucui i politici irt gene 
ie sorvolano non tocca soltanto 
la formaziont dei «cervelh« della 
classe dingerte degli scienziati 
degli artisti cegli intellettuali di 
profcssione na nguarda I intero 
tessuto socialt del paese il suo 
globale esserecivile Questo non 
puo essere affdato alia casualita 
del mercato trc allettamenti pub 
blicitan ed evanescenti cattedre 
televisive hno o prova contrana 
puo essere sostenuto solo da una 
cultura «comuno dall esercizio 
di una ragione universale daln 
conoscimento pubblico di ciO 
che tale e di cio che pud sostene 
re forme di vita cosciente non 
eiecj e subalterna (e il vuoto di 
questa cultura puo far profilare 
emergenze ben piu rovinose e 

laceranti di quelle con cui stiamo 
attialmente facendo i conti) Per 
questo la scuola ancora una vol 
ta i rivela conic i] vera centra 
delbemergenza cultura scuola 
che non puo essere che »pubbli 
ca he\a difesae nlanciataco 
me sene pubblico terreno co 
mun; per 1 esercizio la diffusio 
ne a cntica di sapen e valon 
conavisi ma che propno per 
quesD dovrebbe ricominciare 
dallefondamenta imparare a fa 
re qutllo che forse ha dimentica 
io di f«re 

chi degli di Cent anni di soliludi 
ne del ascino cosi profondo del 
nuraght si tratta della stnngatez 
za delld prosa che divora fatti e 
azione senza dare mai segni di 
stanchejza dell emozione di ve 
dere cone se fosseio f nalmente 
vivi e nin creature libresche i 
Fenici i artaginesi gli Etuschi 
(una felmta infantile elemcnta 
re) si trata di limp dezza della 
struttura larrativa (una felicita 
compless3 matura) dell mven 
zione lethrana dell ampiezza 
della comnedia etn ra dell me 
vitabilita cfella tragedia stonca 
Sono felicitt che possono prove 
Hire o dal tato straordinanamen 
te ncco o daquello costruito con 
raffinatezzd Quando come in 
questo raso nella stessa opera si 
trovano I unoe I altro il nsultato 
non e quello ii una somma ben 
si di una moltiflicazione 
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