
II MATTEUCCI TOMATO. E inutile Molt,, nel 
centrodeslra. hanno la testa dura E non c'e 
versa di farglielo capire: una democrazia del-
I'altemanza prevede regole e consuetudini 
condivise. Non bunker di «nemici». Con tregue 
e assalti all'arma bianca. Invece, persiste in lo-
ro una pslcologia «schmlttiana», da guerra civi 
le. Una sindrome da tarantolati. Che alfligge 
ad esempio il buon Nicola Matteucci, liberate 
doc. II quale, traviato dalle cattive compagnie, 
scriveva ieri sul Giomale di Feltri: «ll Polo deve 
rifiutare la lottizzazione delle presidenze delle 
Camere... bisogna essere fedeli al passato, e 
la maggioranza ha il diritto ad avere queste 
presidenze». Dove, insipienza cocciuta a par-
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te, coipisce il provincialismo del blasonato 
professore di dottnne politiche. Del tutto in-
consapevole che in Gran Bretagna (i'Atene 
dei liberali) lo speaker dei Comuni viene as-
segnato all'opposizione. Ma il prof., questo, lo 
chiamerebbe <consociativismo», Gia, testa 
extradura. Han proprio voglia di rompersela 
ancora? Prego 
E IL BARCELLONA INQUIETO. Owero Pietro 

Barcellona Giurista e filosofo Che scalpita 
Perche vorrebbe trascinarci in un confronto, 
per cosi dire, un po' piu energico con I'awer-
sario politico. Un awersario che lui, in un arti-
colo sul Manifesto di sabato, chiamava «nemi-
co legittimon, con il solito «lapsus» schmittia-
no. Ma, oltre alia libido del nemico, quel che 
nell'articolo citato ci colpiva, era questo as-
sunto di base: la destra come frutto di una ri-
bellione frustrata contro il capitalismo. Cioe, 
la destra radicale come sinistra sociale tradi-
ta. E, a sostegno, Barcellona evocava un'indi-
stinta «classe popolare, pari alia meta deil'in-
tera societa», e a suo dire antagonista. Errore. 
11 cuore delle nostre societa e il ceto medio: 

lavoro autonomo, artigiani, piccole imprese 
Da noi. 8 milioni di persone, inclusi i coltiva-
tori e i dipendenti che fanno lavoro autono
mo. E la destra muove di qui Dagli interessi. 
Non dalla voglia frustrata di rivoluzione. E al
tera ci vuole un «patto» riformista con questi 
ceti. Per spostarli in avanti. SennO fanno 
«blocco» e ci castigano. 
VATTIMO FUGGEMIE. Fuggente dall'oggettivita 
del reale. E non e una novita Perche da sem-
pre Gianni Vattimo ritiene con Nietzsche che 
il «mondo vera e una favola». Ieri perd su la 
Stampa chiamava a conforto anche le scien-
ze. Diceva: ci allontanano dal reale, manipo-
landolo, e trasfigurandolo in teorie scientifi-

che Peccato che i'«oggettivita» resista comun-
que Perche nessuna tecnologid funzionereb-
be, a discapito delle leggi fisiche. Percio, per 
non finire come Simplicio, meglio guardare 
nelcannochiale.. 
PLACIDO ESTEROFILO? Azzeccato il consiglio 
di Beniammo Placido su Repubblica a quelli 
del Polo-« Ah, se aveste letto L'arle di lacere 
dell'abbate Dinouart, invece di far fracassok 
Meno felice, invece, l'mdicazione editoriaie. 
Non c'era bisogno infatti di evocare il piccolo 
editore francese Millon, che ristampa soltanto 
oggi quel testo del 1771. Esisle anche in italia-
no qualche anno fa aveva gia proweduto la 
Selleno 

IL FATTO. Risolta in favore della Sellerio la questione legale sulle nuove «Lettere» 

II Tribunale ha deciso 
La Fondazione 
non ha il «copyright» 

QAMIILLA MieUCCI 
• Chi e il legittimo proprietario dei diritti delle Letters dal 
carcere! II tribunale di Palermo ha senlenziato che la Fon
dazione Gramsci non ha portato prove o «principi» di pro-
va che dtmostrino la propria titolaritita. 11 possesso delle 
carte infatti non e sufficiente a dimostrare la proprieta. E 
questo il passo piO importante del prowedimento con il 
quale si da ragione a Elvira Sellerio, che ha recentemente 
pubblicato una edizione delle lettere, mille pagine per 
due volumi, curata da Antonio Sanlucci, II tribunale non 
ha accettato invece il ricorso della Einaudi e della Fonda
zione Gramsci col quale si richiedeva il sequestra dell'o-
pera, Per la verita il 5 aprile del 1996 era stato presentato 
un documento in cui gli eredl del fondatore del Pci «ave-
vano ratificato quanta fatto dalla Fondazione e dato man
date alia slessa per la gestione dei diritti». Questa carta 
perd non viene considerate una prova perche sottoscritta 
solo di recente. Anche se si dimostrasse che la Fondazio
ne e la legittima proprietaria, cifi probabllmente non ba-
sterebbe a condannare la Sellerio. La sentenza, infatti, so-
sllene che il libra curalo da Santucci e stato progettato 
dopo il'93 ed e stato stampato prima del febbraio '96. In 
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Italia slno a quest'ultima data vi-
geva una legge che «Iiberava i di-
ritlii" passati cinquanl'anni dalla 
morte dell'autore. Gramsci e mor-
to nel 1937, quindi, quando la 
Sellerio ha iniziato a progettare i 
due.volumi i diritti eranosseaduti. 
Nel lebbraio, del '96, e entrata in 
vigore una legge chaspostaJ ter
mini dal clnquanta al settanta an-
ni, In quel periodo, per* secondo il tribunele, i due volumi in questio
ne erano gia stati stampali. La decisione della magistratura palermita-
na * stata accolta con «soddisfazione» da Eivira Sellerio che si dice «fe-
rita» daH'accanimento con cui I'Einaudi e la Fondazione Gramsci han-

' no cercato di far sequestrare «un libro bellissimo, di cui sono fiera«. Di 
tutt'altro awiso e Giuseppe Vacca, dlreltore della Fondazione, che giu-
dlca la sentenza «procedurale», tale «da sollecitare una risposta di me-
rito da parte del colleg|o». Fuori dal gergo gturidico significa che rlcor-
rera, 

La lite sui diritti era scoppiata a meta gennaio, Ecco gli argomenti 
su cui da una parte la Sellerio e dall'altra il duo Einaudi - Fondazione 
Gramsci hanno fondato la lore iniziativa legale. La casa editrice paler-
mitana ha sostenuto che i diritti erano di proprieta degli eredi a, quin
di, non appartenevano alia Fondazione, In subordine a questo primo 
argomento I'awocata Giovanna Cau ne ha presentato un secondo: il 
llbro di Sellerio e stato stampato quando ancora vigeva la legge dei 
cinquant'anni per quanta riguarda il diritto d'autore. 

La poslzione dell'altro schieramento era del tutto opposta. I diritti -
secondo Einaudi e Fondazione Gramsci - sono di proprieta della Fon
dazione che li ha ceduti, tramite un regolare contratto, valido sino al 
'97, alia casa editrice torinese. Quanta alia legge sul diritto d'autore, 
essa non ha piu come termine i cinquant'anni, ma i settanta. Ultimo 
argomento; e (also che non ci fosse interesse a pubblicare gli scritti del 
fondatore del Pci. Tanto e vera che nel 1992 I'Einaudi ha fatto uscire 
un volume delle Lettere 1908 -1926, nel 1995 nei tascabili, Vita di An
tonio Gramsci attraverso le lettere, e fra il 1982 e il 1984, sono state im-
messe nel mercato ben due ristampe dell'edizione delle Lettere dal 
carcere, curata nel 1965 da Sefgio Caprioglio e Elsa Fubini. 

• Non si pud intendere bene il 
reale significato della nuova edizio
ne delle Lettere dal carcere di 
Gramsci pubblicata da Sellerio, a 
cura di Antonio Santucci e con il 
patrocinio dell'lstituto Gramsci Si-
ciliano, senza ricordare almeno i 
principali precedenti di questa 
importante opera. 

Laraccoltad*ll947 
La prima edizione in volume del

le Lettere gramsciane e quella ei-
naudiana del 1947, pid volte ri-
stampata negli anni seguenti: 
sebbene fosse ancora una raccol-
ta assai ridotta, ebbe I'effetto di 
una vera e propria scoperta, la ri-
velazione di uno dei piu grandi 
capolavori della nostra epoca. E 
passato all'incirca mezzo secolo, 
ma si possono ancora rileggere, 
ristampati recentemente da Enzo 
Santarelli {Gramsci ritrouato, 
Abramo 1991) le recension! en-
tusiastiche di uomini di cultura 

OMMTANA 
come Giacomo Debenedetti, Be
nedetto Croce, Carlo Bo, Carlo 
Muscetta. Comincia fin d'allora la 
straordinaria fortuna di Gramsci 
nel mondo. Palmira Togliatti, che 
era dietro l'iniziariva di questa 
prima edizione, non fu estraneo 
nemmeno alia seconda edizione, 
apparsa con un nuovo gruppo di 
lettere, nel 1964 nel secondo vo
lume dell'antologia 2000 pagine 
di Gramsci curata per Mondadori 
da Giansira Ferrata e Niccold Gal-
lo. Un certo attrito, ma non piu di 
un attrito (nessuno allora pensa-
va a una questione di «diritti« da 
rivendicare legalmente) si ebbe 
in quell'occasione tra Giulio Ei
naudi e Togliatti (che a questa 
raccolta mondadoriana doveva 
poi dedicare una delle sue pagi
ne pid commosse su Gramsci), 

Al 1965, cioe a un anno dopo, 
risale la terza edizione, pubblica
ta di nuovo da Einaudi, a cura di 
Sergio Caprioglio e Elsa Fubini, 

La quarta, di carattere economi-
co, si deve infine ad una felice 
iniziativa de IVnitd, che nel 1988 
ha aggiunto ai testi della prece-
cente edizione un gruppo sepa
rata di nuove lettere, inedite o 
pubblicate prima solo sparsa-
mente. II filo unitario delle lettere 
dal carcere e ora giustamente ri-
stabilito dalla nuova edizione Sel
lerio che riempie un vuoto crea-
tosi negli ultimi anni per 11 natura-
le esaurimento delle edizioni pre
cedenti, d'altronde per molti 
aspetti superate. 

Un'edfzione contestata 
Come si sa, I'edizione Sellerio e 

stata subito contestata; meno noto 
e pert) 1'oggetto del contendere in 
tutte le sue reali implicazioni. In 
una intervista Giuseppe Vacca, di-
rettore della Fondazione Istituto 
Gramsci, ha sostenuto che a parer 
suo dovrebbe finalmente finite 
«questa vergogna di avere le lettere 
di Gramsci pubblicate senza i con-
testi, cioe senza le lettere dei suoi 

corrispondenti». II probiema quindi 
non e tanto quello di stabilire chi 
abbia il «diritto» di pubblicare 
Gramsci, quanta di sapere se devo-
no essere ancora conosciute e pub
blicate le Lettere dal carcere come 
tali, o se le lettere gramsciane de-
vono essere assorbite dal carteggi 
tra Gramsci e i suoi corrisponden-
ti. Secondo il direttore della Fon
dazione solo quest'ultima sareb-
be un'edizione corretta. 

E difficile essere d'accordo con 
tale tesi, sulla quale s'impongono 
alcune rapide osservazioni. Non 
si tratta di sottovalutare il signifi
cato delle lettere dei corrispon-
denti di Gramsci, che in gran par
te del resto sono gia apparse in 
diverse pubblicazioni. Altre lette
re potranno essere pubblicate 
sempre che siano conservate e 
recepite. Ma nemmeno e lecito 
sottovalutare rimportanza delle 
Lettere dal carcere frantumandole 
all'interno di un carteggio a pifl 
voci. E evidente inoltre che il con-
testa delle lettere di Gramsci e 

DAL10MAQQIO 

Ritorna 
la Festa 
del libro 
• Dopo vari tentativi riparte in 
grande stile la «Festa del libra., pro-
mossa da tutti gli edltoii italiani, 
dalla Rai, dalla Mediaset e patroci-
nata dalla Presidenza del Consiglio. 
Per due settimane, dal 10 al 21 
magglo, nelle llbrerie di tutt'ltalia 
verra praticato lo sconto del 20% sul 
prezzo di copertina dei llbri che sa-
ra per meta a carico degli editori e 
per meta a carico dei librai. In tutt'l
talia le Itbrerie resteranno aperte 
anche nelle domeniche 12 e 19 
magglo, Rai e Mediaset si sono im-
pegnate a prornuovere al meglio 1'i-
nizlativa anche con la realizzazio-
ne di trasmissioni appositamente 
create. In molti programmi condut-
tori e scrittori saranno testimonial 
della festa e Inviteranno il pubbllco 
ad appmflltare dell'occasione per 
andare in llbreria, magari per la pri
ma volta, Palazzo Chlgi reallzzera 
uno spot per la manifestazlone. 

Un libro di Valerio Piccioni analizza i rapporti del grande intellettuale con lo sport 

II calcio secondo Pier Paolo Pasolini 
• ROMA. Primo: 1'idea. Originate: 
un libro su Pier Paolo Pasolini e il 
suo rapporto con lo sport. Secon
do: quello che 1'idea ha partorito: 
un'opera raffinata ed esaurienle, 
scritta con stile agile e accattivante, 
che fa emergere un Pasolini, se non 
inedito, certamente meno cono-
sciulo, Terzo: i contenuti. Di straor
dinaria atlualita; il dibattito che sol-
leva Pasolini nel rapporto tra lo 
sport e la sinistra, tra lingua e lin-
guaggio sportivo, tra i vari canoni 
del glornalismo, e ancora «nel» 
tempo e non «fuori». Un bel viaggio, 
nel quale siamo condotti per mano 
daValerio Piccioni, giornalista della 
«Gazzetta delta Sporl», che ci intro
duce alia lettura del suo Quando 
giocam Pasolini (Limina, 
pagg.156, lire 25000) con una 
bella dedica: «Ai libri e a chi mi 
ha insegnato a voter loro bene». 

Lo sport di Pasolini e stato so-
prattutto il calcio, Era tifoso (Bo
logna), ma soprattutto pratican-

•OLDRIHI 
te, che trascorreva ore e ore a 
giocare a pallone. Pasolini ha 
amato lo sport (il calcio e la bo-
xe in particolare) scegliendo for-
se il miglior sentimento umano: 
I'amicizia. Non era, la sua, una 
passione irrazionale: sapeva 
guardare lo sport con spirito criti-
co, mettendone a nudo i difetti, 
ma difendolo anche dalle stru-
mentalizzazioni che gia allora ve-
nivano fatte. In "Sport e canzonet-
te» (pag. 115) Pasolini si dice 
«strabiliato» per quanta disse He-
lenio Herrera, all'epoca il pit! fa-
moso allenatore del mondo (sia
mo nel 1969), a una tavola roton-
da alia quale partecipfi, tra gli al-
tri, Alberto Moravia: «...il calcio 
serve a distrarre i giovani dalla 
contestazione. Serve a tener buo-
ni I lavoratori. Serve a non fare la 
rivoluzione. Come fa Franco in 
Spagna con le corride». Ma non 
era, il suo, il punto di vista dello 
snob, di un certo modo di vedere 

lo sport che c'era a sinistra. No, 
perche Pasolini assert (pag 15) 
che «lo sport e un fenomeno di 
costume talmente importante, 
che un male sarebbe per la clas-
se dirigente e per gli intellettuali 
ignorarlo e disinteressarsene». 

Pasolini fece sport sin da bam
bino. Piccioni ci rivela le varie di
scipline, II nuoto da bambino, 
nelle acque del Tagliamento. La 
scherma, sempre in eta tenera. 
Poi lo sci, il ciclismo e il basket in 
gioventu, all'epoca degli studi in 
Emilia E il calcio, prima in Friuli 
e poi a Roma, passione che prese 
il soprawento, Pasolini giocava a 
pallone dappertutto: nei break 
della lavorazione di un film, i suoi 
ozi intellettuali (mitico un match 
che contrappose la formazione 
degli scrittori contro la rappresen-
tativa della borgata romana Don
na Olimpia, vittoria per 7-2 delia 
squadra di Pasolini nella quale 
giocavano anche Giorgio Bassani 
e Cesare Garboli), nei suoi pelle-
grinaggi lungo le borgate roma-

E come giocava, Pasolini? Be
ne. Era un'ala' velocita, buon 
dribbling, bel cross. Ninetto Da-
voli (pag. 129) lo descrive cosl: 
•Lo chiamavamo Stukas per quel 
suo modo di scattare sulla fascia 
e quella corsa bruciante. Era qua
si sempre il piu in forma. Aveva 
un fisico perfetto, nerboruto, mai 
un chilo di troppo addosso. II cal
cio era il suo sport preferito, do
po veniva la boxe..,». Era un atle-
ta vera, Pasolini. Scrive Piccioni 
(pag. 67) «mangiava poco, non 
beveva alcolici, non fumava. Era 
un uomo sportivo nel vera senso 
della parala». 

E gioco molto.«, mille? Duemi-
la? Cinquemila? Quante partite 
avra disputato Pasolini? II calcolo 
e impossibile», (pag.131) Non e 
impossibile, invece, definire una 
data per il suo debutto ufficiaie: 
estate 1941. La squadra era il Gil 
Casarsa, 1'universitario Pasolini 
trascorse le vacanze a casa e par-
tecipd alia Coppa Naonis, un tor-

neo pre-campionato che coinvol-
geva 1 paesi della riva destra del 
Tagliamento (pag. 132). Nel 1966 
Pasolini e invece in campo a Pa-
lestrina in quello che fu I'esordio 
assoluto della nazionale artisti. 
Segnb pochi gol, nella sua came
ra, ma quando ci riusciva, la feli-
cita era grande. 

Pasolini scrisse anche di sport 
e di calcio. II suo debutto awen-
ne proprio sulle pagine de I'Uni-
ta, per raccontare il derby Roma-
Lazio del 27 ottobre 1957. Segul 
le Olimpiadi di Roma del 1960 
per il settimanale Vie Nuove. Si 
occupo del linguaggio sportivo, 
che Pasolini organizzb in un siste-
ma di segni in un articolo appar-
so sul Giorno nel 1971, con una 
interessantissima divisione tra 
calcio-prosa e calcio-poesia. Gol 
e dribbling erano la poesia E la 
conclusione e che i brasiliani, co
me migliori dribblatori del mon
do e migliori faciton di gol (pag. 
121), esprimono il calcio-poesia 
per eccellenza. 

dato non solo dalle lettere di chi 
aveva il permesso di scrivergli in 
carcere, ma soprattutto dal tre-
mendo dramma del nostra seco
lo del quale I'autore delle Lettere 
e stato uno dei piu significativi 
protagonisti 

Ma giundicamente aveva il "di
ritto" Sellerio di pubblicare una 
nuova edizione delle Lettere dal 
carcere? La questione e stata sot-
toposta ai giudici Chi ha posto 
tale questione non ignora pero 
che fino a qualche tempo fa il 
probiema non era nemmeno pro-
ponibile. Lo stesso Vacca aveva 
ricordato, in un inlervento del lu-
glio 199! che «tra due anni gli 
scritti gramsciani saranno fuori 
diritti e dunque chiunque potra 
pubblicarli» (/.G. Informazioni, n. 
2 del 1992, p. 82). Secondo la le-
gislazione italiana il copyright ve
niva infatti a scadere dopo cin
quant'anni dalla morte dell'auto
re (escludendo gli anni del perio
do bellico) Ma I'edizione della 
Sellerio era in preparazione nel 
periodo in cui gli scritti gramscia
ni entravano nella fase dl «fuori 
diritti», prima della direttiva Cee 
che invitava a prolungare di altri 
vent'anni il copyright delle opere 
contemporanee, per uniformare 
tutti i paesi membri al limite mas-
simo di settant'anni gia vigente 
per alcuni di essi. E solo di pochi 
mesi fa il decreto italiano che, 
aderendo alia direttiva comunita-
ria, precisa che restano salvi i di
ritti acquisiti e gli impegni assunti 
precedentejnente, 

Una grawte opera 
Merita 'della Sellerio, indipen-

dentemente dalla vertenza giudi-
ziaria, e di aver riproposto ai lettori 
di oggi, di nuove e vecchie genera-
zioni, una grande opera che sul fi
nire del nostra secolo poteva sem-
brare ad alcuni un po' invecchiata 
e perfino sbiadita. La completezza 
di questa edizione non e solo il suo 
pregio; un altro pregio e dato dalia 
sperimentata competenza del cu-
ratore, Antonio Santucci, per la sua 
stimolante introduzione e per le 
note aggiomate agli studi piu re
cent!, nonche per I'utile appendice 
documentaria. 

Cid che a mio parere coipisce 
nella rilettura di queste paginesono 
gli accenti drammatici con cui si 
esprime la straordinaria personall-
ta di Gramsci. II fatto che egli non 
riesca a rompere l'isolamento apre 
una serie di conflitti che rimangono 
irrisolti. Gramsci awerte che della 
realta che lo circonda gli sfugge 
qualcosa di essenziale e che non 
riesce a venirne a capo per quanti 
sforzi possa tentare. Ne risulta quel
la che forse si potrebbe definire una 
serena disperazione. 

LETTERE INEDITE 

La giovane 
Ginzburg 
e la politica 
• «C'e un altro limite ed e la mia 
stupidita. Tante volte mi sento cosl 
stupida che non so come faro a 
scrivere. Tanti uomini che cono-
sco, e anche qualche donna, ragio-
nano bene, lo invece ragiono sem
pre male quando parlo. Di politica 
non ci capisco niente...», £ questa 
una delle confidenze della ventino-
venne Natalia Ginzburg alio scritto-
re Silvio Micheli, conteuute da una 
lettera inedita del 26 febbraio 1946 
acquistata dalla Facolta di Lettere 
dell'universlta La Sapienza di Ro
ma per il nuovo Archivio letterario 
del Novecento diretto da Giullano 
Manacorda. La Ginzburg, che all'e
poca muoveva i suoi primi passi 
nella casa editrice torinese Einaudi, 
all'amlco Micheli racconta sempre 
in modo molto misurato te difficol-
la, legate anche e soprattutto alia 
perdita del marito Leone Ginzburg, 
mono in carcere nel '44 


