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I L «VIAGGIO A CAPRI.. Dl PINARDI 

Lenin va in vacanza 

NOT motti font lo sanno. Epputc 
Capri ha nella storia del movimento 
operakt la sua importanza. Un 
gruppo dl rivohakMiari russl 
dtejkJenti nel 1909 fondoqui una 
rata «scuota dl parttto» nella quale gli 

ideal! del socialismo venivano 
intcrpretati in chiave umanistico-
rellgiosa. Tra gli organizzatori vi 
erano Aleksandr Bogdanov e lo 
scrittore Maksim Gor'kl die nell'isola 
campana soggiornofra il 1906 e il 

'13. Negli stessi anni Lenin era 
impegnato nella oiganizzazione 
delta scuola di Longjumeau vidno a 
Parigi die a quella dl Bogdanov e 
Gorki si contrapponeva 
esplidtamente. In ogni caso Lenin 
non ruppe i pur contrastati rapporti 
di amicizia con il grande scrittore. E 
cosi non d si stupisce di trovarlo nel 
nuovo ronianzo di Davide Pinardi in 
cerca di riposo presso la casa 
dell'amico. Siamo nel giugno del 
1910. Lenin raggiunge Capri dove gia 
si era recato due anni prima. Al 

contrario del primo viaggio, non ha 
questa vclta nessuna ragione politica 
per far visita alio scrittore e agli ami 
connazionali. Ha solo vqglia di 
prendersi una vacanza. E esaurito. Lo 
si deduce chiaramente dalle lettere 
die invia a Carl Gustav lung 
chiedendogli spiegazioni sui propri 
sogni. Gli interminabili dibatttti 
politjciaParigi.lalottatrafazioni 
awersarie,latensioneprodottadalla 
decennale lotta con la polizia segreta 
di San Pietroburgo, le soff erenti 
traversie delta vita privata, tutto do 

lo ha affaticato. Si capisce che cerchi 
svago e che il suo desiderio 
maggiore sia andare a pescare in 
barca. II fatto e che ai grandi uomini il 
destino non concede tregua. I 
compagni lotormentano 
chiedendogli chiarimenti, opinioni 
suquestaoqudlateoria:dawero 
non intendono perdere I'occasione 
per interrogare colui che ormai si e 
imposto come il punto di rrferimerrto 
deH'intera opposizkHie alio zarismo. 
Ne basta. Suo malgrado Lenin si 
trova a dover indagare sulla morte di 

un agente delta polizia segreta dello 
Zar fatto fuori secondo la polizia 
propriodaibolscevidiiesuli 
nell'isola. Come si vede limmagine 
di Lenin che Pinardi d propone e 
motto diversa da quella 
dell'agiografia tradizkmale. 
L'accento poggia sulla normalita 
d'uomo di questo leader, non sulla 
sua grandezza eroica. Naturalmente 
come in ogni romanzo storico anche 
in questo fantasia e reafta si 
mischiano. In piu qui si da un certo 
spazk) al gusto per il gioco 

irriverente che spinge f ra I'altro 
I'autorea fareuell'ironia su alcuni 
prestigiosi nomi del Novecento: 
Gor'ki, e ancor piii Pirandello, 
soprattutto Croce, Conrad, Churchill, 
Ckditti. • Giuseppe Gallo 
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EROINLV1- Maria-Antonia Oliver e la sua«Joana E.» 

N ello specchio delta sua tarda 
adolescenza Joana E., prota
gonists e voce narrante del ro

manzo omonimo delta catalana Ma
ria-Antonia Oliver, vede una «strana 
figure minuta,... uno spirito piccolo, 
mela magico meta diabolico». E il ri-
llesso di 5oana Esposta... Jane Eyre-
n.Che tra le vicende delta sua eroina, 
amblentate nella Spagna degli anni 
Trenta, e quelle dell'ottocentesca 
eroina inglesi vi sia un gioco di ri-
mandi I'autrice lo dichiara, pro-
grammaticamente, nell'introduzio-
ne di questo sorpendente romanzo, 
appena pubblicato da Bollati Borin-
ghieri e intitolato appunto Joanna 
£.«Forse II lettore non lo notera», 
ma per tutto It romanzo aleggiano 
le «interferenze meravigliose di tre 
scrittori fondamentali - Victor Ca-
tala, Virginia Woolf e Charlotte 
Bronte*. Del romanzo di Bronte, in 
particolare, tornano personaggi, 
noml, citazioni, situazioni narrati
ve. Come Jane Eyre, Joana resta 
orfana prima del tempo. E come 
lei, di quel che e suo per diritto 
ereditario, vlene espropriata dalla 
rapacita e dall'opacita affettiva di 
chi dovrebbe prendere il posto dei 
suoi gentloii e aiutarla a finire di 

Charlotte Bronte 
oil romanzo 
rfflutato 

edHori 

Joana E.e la 
protagonista 
deH'omonimo 
romanzo delta 
scrittrice catalana 

dagll edHori ESS*" 
pubblicato da Bollati 

Boringhieri, p.226, lire 30.000, con la traduzione dl Anna 
Baggiani Cases). "Joana E." rimanda a "lane Eyre", romanzo di 
Charlotte, una delle tre sorelle Bronte. Charlotte nacque, nel 
Yorkshire, nel 1816, piu giovane dunque di sei anni dl Emily, 
autrice del famosissimo "ante tempestose", piu vecchia di 
quattro di Anne. I primi anni della futura scrittrice portano II 
segno della sventura: nel 1821 perdette la madre, e la famiglia 
resto affklata alia cure della sorella delta defuntaj quattro anni 
dopo morirono le due sorelle maggiori, Mary e Elizabeth, a 
causa dei maltrattamenti subiti nell'educandato perfigli di 
ecdesiastjd a Cowan Bridge, istttuto nel quale la stessa 
Charlotte trascorse un certo tempo. Nel 1842 compi forse il 
passo declsivo della sua vita: con la sorella Emily fu mandata a 
studlare II francesealpenskmatoHegerdiBrine|les. Da questa 
esperienzatrasseil soggetto peril suo primo romanzo, "II 
professore", die, rfflutato dagli edttori, venne pubblicato 
postumo. Le tre sorelle pubblicarono nel 1946 un volume di 
versl, "PoesiediCurrer, Ellise Acton Bdl". II librovendettedue 
sole copie. Apparve poi "Jane Eyre" che conobbe subfto un 
notevoJe successo. Ma la sventura tocco ancora Charlotte. Eml|y 
e Anne morirono di tjsi. Charlotte scrisse un altro romanzo, 
"Shirley". Si sposo con I'assistente parrocchlale del padre, 
appena scomparso. Due anni dopo, nel 1855, aha prima 
gravidaniarnori. 

Donne felici 
con 
crescere. Nell'uno come neil'altro 
caso chi legge si trova alle prese 
con un feroce romanzo di forma-
zione femmlnlle, con la complessa 
e contraddittoria awentura che fa 
di una bambina un individuo ca-
pace dl dirsi soggetto della propria 
vita. Al di la delle relazioni amoro-
se e del ruoli (amiliari. In proprio. 

Le parentele, per6, non si limita-
no al piano diegetico, Maria-Anto
nia Oliver, nata nel 1946, sembra 
aver ereditato quello che Virgina 
Wooll defint il genio di Charlotte: 
veemenza, indlgnazione, un'asso-
luta assenza di euriosita speculati-
va. La creatrlce di Jane Eyre, se
condo VlrglniaWoolf, «non tenta di 
rlsolvere i probiemi della vita; ad-
dirittura non si rende conto della 
loro esistenza; tulta la sua forza, 
tanto piu tremenda perchG limitata 
da confini angusti, e racchiusa nel-
rallermazione "io amo", "io odio", 

V i sono opere, in letteratura, 
che alle loro qualita intrin-
seche aggiungono la capa-

cita (che per questa strada si 
muta in merito estrinseco) di 
farsi prototipo per una serie di 
imitazioni, ora pienamente ade-
renti al modello, ora tanto remo
te da costituirne una vera e pro
pria parodia. E questo il caso di 
Pamela o la vino ricompensata 
il fortunatissimo romanzo epi
stolary scritto da Samuel Ri
chardson nel 1741, che conob
be subito entrambi i destini. 

Com'e nolo, I'autore vi de-
scriveva, facendole narrare in 
prima persona dall'eroina in 
lettere inviate ai genitori, le pe-
rlpezie di una giovinetta, Pame
la Andrews, umile figlia di con-
tadini che, insldiata dal giovane 
padrone, riusciva dapprima a 
ben difendersi, qulndi a ripor-
tarlo sulla retla via, quindi a 
sposarlo. 

L'inlento di Richardson, di 
tlnculcare i principi della virtu e 
della benevolenza, descrivere e 
raceomandare I doveri sociall e 
(amiliari, dirigere i giovani nella 
scella dei compagni e stimolarll 
al lavoro, mostrare ai (idanzati 
come scrivere letters che una 

Due saggi di Martha Nussbaum 

Aristotele 
maestro Onu 

,v:^s« 

SanUago|Cuba),1973 

"io soffro'Y Lo si potrebbe dire an
che di Maria Antonia Oliver e il 
suo romanzo, infatti, lo si legge 
con ii (iato in gola, sperando di 
non venire interrotte sul piu bello 
che, essendone il registro costante, 
rende dawero importuno anche 
solo lo strappo di una telefonata. 
La scrittrice catalana, pero, e una 
nostra contemporanea e la sua 
biografia e evidentemente segnata 
d• una riflessione non solitaria e 
impotente, non solo emotiva e af
fettiva, sulla condizione femminile. 
In lei la «veemenza» e l'«indigna-
zione» si manifestano dunque lan-
to nella capacita di interdirci ogni 
distanza dalla sua eroina, quanta 
nel sottoporci a un annunciato, 
eppure non meno euforizzante 
coipo di scena finale. Se la Jane di 
Bronte combatteva il proprietario 

IADOTTI 
patto sociale degli uomini con le 
armi della generosita, dell'orgoglio 
e dell'abnegazione, eccedendolo 
e donando se stessa all'uomo 
amato e tre quarti della sua inspe-
rata eredita ai cugini ritrovati, Joa
na E sottopone quel patto a uno 
dei piu formidabili, sleali e irrive-
renti sabotaggi dall'interno che la 
narrativa ricordi. Joanna E. ha un 
precedente: II grande mare del Sar-
gassi, di Jane Rhys, del 1966 (la 
Rhys mod nel 1979), pubblicato 
da Adelphi nel 1980, che rivisita in 
chiave romantico gotica il capola-
voro della Bronte. Jane Rhys gioca 
al capovolgimento dei destini 
L'attore pnncipale diventa Berta, la 
moglie creola divenuta pazza e 
rinchiusa nell'attico. A lei, 1'esclu-
sa, Jane Rhys rida la parola, per n-
dare la parola a chi non I'ha mai 

avuta. II plot di Bronte e negato in 
un quadro di desolazione e di alie-
nazione, nei Caraibi di fine Otto-
cento, subito dopo la fine della 
tratta degli schiavi. 

Poiche- quanta mi accingo a 
senvere guasterebbe a lettrici/ori 
la sorpresa contenuta nelle ultime 
pagine del romanzo, invito chi vo-
lesse conservarsi questo piacere a 
non seguirmi oltre. Chi invece ama 
awicinarsi ai testi sullo stimolo di 
un'idea o di una provocazione, 
sappia che il combattimento di 
Oliver si svolge sul piano della piu 
assoluta ironia e che ha per mira 
un avere, non un daie E una ven
detta. 

Per un paradossale gioco che 
ha come sigilli, alternativarnente, il 
nome del padre e la legge del san-
gue, Joana viene a piu riprese spo-
gliata di ogni suo diritto. Come fi
glia, per quanta i ricchi genitori 

adottivi 1'abbiano lasciata loro ere-
de universale, viene espropriata di 
tutto, perche a chi non e came 
della came paterna nulla deve 
spettare. Come madre, al figlio ille-
gittimo e che non porta il suo no
me, non puo, per normale legge di 
successione, trasmettere i beni che 
si e guadagnata da se. II suo caso 
6 una dimostrazione esemplare 
del doppio standard morale ed 
economico che regola la vita delle 
donne in regime patriarcale: la 
legge non sembra fatta per garan-
tirle ci6 che e suo, ne- per darle 
controllo sulla sua vita. Cosa fa 
dunque Joana, per difendersi da 
se? Segue la lettera del codice: vi-
sto che il figlio «legalmente» non n-
sulta suo, lo prende per marito. E 
alia cerimonia nuziale non ci sa-
ranno «impedimenti». 

Mai visto un Edipo piu liberato-
rio, allegro e non colpevolizzato! 

II romanzo epistolare di Samuel Richardson 

Pamela dalle mille vite 
STEFAMO MANFERIOTTI 

ragazza assennata possa nceve-
re senza arrossire, etc, etc», fu-
rono presi per buoni dalla me
dia borghesia anglosassone cui 
il testo si rivolgeva, la quale non 
manc6 di versare copiose lacri-
me sull'edificante vicenda e di 
coprire di lodi chi I'aveva con-
cepita. 

Una parodia 
Vi fu pero chi col.se subito il 

valore mislificante dell'opcra di 
Richardson, che nobilitava una 
materia il piu delle voile sordida 
c una classe sociale che esallava 
i buoni principi ma si guardava 
bene dal metier!! in pratica. gia 
nel medesimo 1741, mfalli, Hen
ry Fielding ne tracciava una pa
rodia corrosiva nella sua Shame-
la (il titolo era una geniale fu-
sione di sham, che rimandava 
alia falsita, alia ipocrisia, e sha
me, che valeva "vergogna" ma 
audio, per estensione, «svergo-

gnala»), in cui l'eroina rivestiva i 
panni dell'arrampicatrice socia
le corrotta e senza scrupoli. 

La sua fu, pero, una voce iso-
lata Alia Pamela di Richardson 
si ispirarono senza remore il no
stra Goldoni, che ne trasse ben 
due commedie {Pamela nubile, 
1750; La buona figliuola marita-
la, 1753), I'abate Pietro Chiari 
{Pamela mantala, 1753), Fran
cesco Cerlone (anch'egli con 
due Pamele, una nubile e una 
maritata, apparse sulle scene at-
torno al I860), nonche i van 
Rousseau, Goethe e Foscolo, 
che ne mutuarono la slruttura di 
romanzo a base pedagogica. 

In realta, per quanta vistosi 
siano i suoi difetti (su tutti, una 
prolissita che talvolta irrita), Pa
mela e un testo di assoluta godi-
bilita, anche perche Richardson 
inimette in ogni pagina una ca-
rica ironica che evidentemente 
sfuggl a molti, Fielding compre-

so, ma alia quale Masolino d'A-
mico restituisce ogni gamma 
nella sua impeccabile traduzio
ne. 

II suo lavoro, che si inserisce 
nella collana di classici della 
Frassinelli diretta da Aldo Busi, 
colma una lacuna vistosa, per
che surclassa la versione che 
nell'oimai rernoto 1953 propose 
Garzanti, frutto di una giovane 
quanto inesperta Vittoria Otlo-
lenghi, troppo spesso a ma! par
tita con un testo molto piu insi-
dioso di quanto non appaia a 
prima vista. 

Animo umile 
Basta invece leggere un periodo 

come: «E ora, miei carissimi padre 
e madre, aspettatevi di veder pre
sto la vostra povera figliola, con 
ammo umile e obbediente, di ri-
torno da voi. E non temele che io 
non sappia essere felice con voi 
come lo sono sempre slala Per
che me ne staro in soffilta, come 
una volla; e vi prego, preparatemi 

il mio lettuccio, e ho una sommet-
tina con cui comperarmi abiti piii 
adalti alia mia condizione di quelli 
che ho adesso; e mi fard aiutare 
dalla signora Mumford in qualche 
lavoro di ricamo; e non temiate 
che vi sia di peso, se la mia salute 
reggera», per rendersi conto di co
me d'Amico abbia colto alia per-
fezione i cromatismi, le tonalita 
del testo originate, riportandole in 
un italiano agile e rigoroso a un 
tempo 

Una sua postfazione, che ha il 
merito di essere concisa e densa, 
sostiene il lettore italiano in un 
viaggio che si mantiene coslante-
mente piacevole Non si capisce, 
quindi, perche questo breve sag-
gio chiuda il libra invece di aprirlo. 

SAMUEL RICHARDSON 
PAMELA OLA VIRTU 
RICOMPENSATA 

FRASSINELLI 
P. 648, LIRE 18.000 

A D R I A N * 

S ostiene Cicerone che Anassa-
gora reagisse alia notizia della 
morte del figlio con queste pa

role: «Sapevo di averlo generate 
mortalen. L'aneddoto pud funziona-
re come utile esempio di quell'etica 
razionalecontro la cui astrattezza la-
vora Martha Nussbaum nel suo im-
ponente trattato su La fragilita del 
bene, Attraverso un preventivo 
controllo delle emozioni e a un'eli-
minazione del potere delle circo-
stanze esteme, la razionalita del-
I'uomo saggio si sottrae infatti al ri-
schio della vulnerabilita e della 
fragilita. 

La vita buona 
L'esempio di Anassagora e owia-

mente eccessivo, ma il problema ri-
mane. Esso, secondo Nussbaum, ca-
ratterizza in vario modo I'onzzonte 
greco in cui i tragici, Platone ed Ari
stotele riflettono sul bene, o, meglio, 
sulla «vita buona> come paradigma 
dell'umana eccellenza altrimenti 
delta virtu {arete). Per il grande 
teatro tragico, la particolare bellez-
za dell'eccellenza umana consiste 
proprio nella sua vulnerabilita, os-
sia' in una vita in cui il valore per
sonate dell'individuo e intriso nella 
fragilitS; spesso anche'tonflittuale, 
delle interne emozioni ed e sotto-
posto ai colpi esterni della fortuna. 

Con Platone comincia invece ad 
essere teorizzata I'aspirazione al-
I'autosufficienza razionale come 
rimedio all'inquietudine delle pas-
sioni e alle incursioni della fortu
na. L'etica di Anstotele, infine, ria-
bilita il valore dei beni umani in 
quanto fragili ma indispensabili 
componenti della vita buona. Op-
ponendosi alia fragilita del bene, 
i'esigenza di una ragione impertur-
babile fonda dunque un'etica di-
sumana. 

Martha Nussbaum e un'origina-
lissima esponente del cosiddetto 
neoaristotelismo americano, Ci6 
signifies, tra I'altro, che la sua 
competenza di classicista e in gra-
do di tradursi in un intervento di 
diretta responsabilita nel dibattito 
etico-politico statunitense. L'autn-
ce, in altri termini, nei testi antichi 
ritrova spunti decisiw per impe-
gnarsi nella discussione odiema 
sui criteri dell'agire individuate e 
collettivo. Pubblicato in lingua ori
ginate nel 1986, La fragilita del be
ne ha infatti reso celebri le posizio-
ni di Martha Nussbaum in un am-
bito che trascende di gran lunga 
quello specialistico dei grecisti. 

A riprova di tale ampiezza di 
impatto, sta del resto i! conferi-
mento all'autnce di una codirezio-
ne, con 1'economista Amartya Sen, 
di un centra delle Nazioni Unite 
sulla qualita della vita nei paesi in 
via di sviluppo. 

Che e'entra, dunque, Aristotele 
con le Nazioni Unite? Come spiega 
Gianfranco Zanetti nella sua bella 
introduzione all'edizione ilaliana, 
e'entra parecchio: perche la con-
cezione della vita umana, che 
Nussbaum mutua da Aristotele, le 
permette di smantellare tanto le 
prelese moderne del soggetto mo
rale astratto, quanto quelle dell'uti-
litansmo e del liberismo in versio
ne relativistica (secondo la quale 
anything goes, perche ogni criterio 
oggettivo di valutazione e illegitti-
mo). All'enfasi posta da Platone 
sugli oggetti stabili e altamente 
astratti drilla conoscenza razionale 
in quanto base dell'etica e della 
politica, I'Aristotele di Nussbaum 
ha dunque il merito di opporre 
una vita umana che non postula la 
propria autosufficienza, benst rico-
nosce il valore della contingenza e 
della relazione >pagando» la vulne
rability inscritta in questi «beni» 
con il fragile slendore della bellez-
za. Ne te bestie ne gli dei conosco-
no 1'esperienza di questo splendo-
re. come ben sapevano i tragici, 

CAVAHERO 
esso implica i'incertezza delle 
scelte, le incursioni della fortuna e 
il dolore della perdita. 

I tragici, appunto. Con gli altri 
preplatonici essi condividono uno 
stile di scrittura «letteraria» che si 
distingue da quella «filosofica». 
Nulla di simile alia prosa filosofica, 
che viene poi a stabilizzarsi nella 
.forma del trattato, precede i dialo-
ghi di Platone. L'opposizione pla-
tomca ai testi che prima di lui defi-
nivano I'eccellenza umana in ter
mini di costitutiva fragilita e anche 
un'opposizione in termini di scrit
tura . I dialoghi sono anche un tea
tro inventato per soppiantare la 
tragedia come paradigma di inse-
gnamento etico. In questo teatro 
pero, purgato e purificato dal ca-
ratteristico appelio alle emozioni, 
si svolge un puro e cristallino 
dramma dell'intelletto. Detto altri
menti, lo spettatore o il lettore non 
sono piO emotivamente coinvolti 
nel dramma degli accadimenti e 
della loro valutazione. 

La distinzione fra letteratura e fi-
losofia, tra narrazione e prosa spe
cialists, viene cost ad avere, per 
I'autrice, un significato etico e po
litico. La tesi di Nussbaum ej: infatti 
che le emozioni dello spettatore e 
del lettore siano assenziali alia for-
mulazione di «un buon giudizio 
etico». Questa convinzione gia ma-
turata ne La fragilita del bene e an-
data via via ad ispirare molte delle 
opere da lei scritte nell'ultimo de-
cennio. Ne da testimonianza un li
bra dell'anno scorso che Feltrinelli 
sta per mandare alle stampe con il 
titolo // giudizio del poeta (p. 232, 
lire 35.000). In esso Nussbaum ab-
bandona i Greci per rivolgersi inve
ce al problema della giustizia so
ciale nell'ambito delle ordinarie 
democrazis. I ben noti processi di 
razionalizzazione che caratterizza-
no le teorie giuridiche, politiche ed 
economiche possono infatti per lei 
trovare un utile correttivo nell'elfet-
to empatico, gia suggerito da Ari
stotele, dell'immaginario letterario. 

Ragione e emozioni 
Detto In breve, se e vero che que

ste discipline specialistiche regolano 
la vita dei cittadini secondo norme 
razionali, e anche vero che ogni vita, 
nella sua unicita e nei molteplici 
contesti particolari in cui si concre-
tizza, non pub essere compresa en-
tro la generality di parametri astratti. 
La vita umana e sempre la vita di 
qualcuno, & una mescolanza di re
gion] ed emozioni, di condiziona-
menti sociali e di risorse personali: il 
suo significato pu6 essere compreso 
solo da un'immaginazione letteraria 
che ne tratteggi I'irriducibile com-
plessita e, al tempostesso,coinvolga 
la mente e le emozioni del lettore in 
questa comprensione empatica. 

Si tratta appunto, di nuovo, della 
contrapposizione fra un giudizio 
morale che pretende di fondarsi sul
la scientificita di una ragione auto-
sufficiente e un giudizio morale che 
tiene invece conto della vita umana 
nella sua irriducibile unicita e nel 
suo sempre fragile slpendore L'uni-
versale 6 semplice, il particolare e 
complicato: il testo scientifico e il te
sto letterano afferiscono a ciascuno 
dei due poll II giudice e il poeta non 
possono owiamente scambiarsi i ri-
spettivi ruoli, ma il primo non pu6 
ignorare le risorse etiche che il se
condo gli mette a disposizione. Tan
to meno pub ignorarle ciascuno e 
ciascuna di noi m quanto ci orientia-
mo nel mondo in base a criteri mo-
raliepolitici. 

^ ^ MARTHA 1WSSBAUM 
LA FRAGILITA DEL BENE 
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