
Gloved! 9 marzo 1995 Cultura&Societa 
I tempi modemi obbligano a velocita sempre piu assurde, a vivere in un'unica dimensione? Se ne parla in un convegno a Firenze 

flfascino 

lentezza 
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Difendiamoci 
E I'incontro dovette essere dav-
vera epocale, se persino la me-
dicina ne lenne conto. Ne 6 un 
esempio il concetto di shock, di 
cui Schivelbusch ripercorre ma-
gnificamente la sloria, Anche 
senza ricostruire le singole tap-
pe, cio che piu impocta e osser-
vare come questo termine rjveli 
quella strullura peicettiva speci-
licamente modems naia dall'in-
cremenlo della velocita nella 
noslra vita quotidiana. Natural-
mente, viene In mente Walter 
Benjamin, e la sua interpretazio-
ne di Baudelaire. Tutlavia, la te-
stlmonianza piQ iliuminante in 
lal senso resta quella che Freud 
svihippo in Al di Id del prindpio 
del piacere. Si liana in parlicola-
re delle pagine dedicate alia teo-
ria della breccia nello scudo an-
tistimolo. 

Scrive Freud; "Rappresentia-
moci I'organismo vivente nella 
sua forma piQ semplificata pos-
sibile. come una vescfchetla in-
diflerenziata di una sostanza su-
scettibile di stimolaztone. [...] 
Verrebbe ditnque da pensare 
che I'incessanle urto degli sti-
moli esteml sulla superflcie del
la vescichetta determini una 
continua trasfoimaztone della 
sua sosianza flno a una certa 
profondita, sicche i process) di 
eccrtamento si svolgerebbero In 
essa diversamenle da come si 
svolgono negli sirali piu proton-
di». 

Da ci6 appare chiaro che 
questo piccolo trammento di so
sianza vivente, sospeso In un 
mondo esterno dotato delle piu 

forti energie, perirebbe a causa 
delle stimolazkmi che ne ema-
nano, se non fosse prowisto di 
uno scudo capace di protegger-
k> dall'eccesso di slimoli. Secon-
do Freud, questo scudo sorge-
rebbe per una sorta di progressi
va necrosi: >Lo slralo piu estemo 
cessa di avere la struttura pro
pria delta sostanza vivente. di-
venta In certa mfcura inorgani-
co, e assume la forma di un par-
hcolare rivestimenlo o membra-
na che ha la funztone di respln-
gere gli stimoli. Di conseguenza, 
le energie del mondo estemo 
possono passare negli strati con-
tigui che sono rimasti vivi con-
servando solo una piccola parte 
della loto origlnaria intensila». 

La conclusione e evkkule: 
con la sua morte, lo stralo ester-
no ha salvato quell! piu profondi 
dal suo slessodestino, immolan-
dosi. Insomma, lindividuo della 
society industriale, investito dai 
colpi della velocila, deve modifi-
care la sua coscienza per so-
prawiverla. per assorbirla. per 
assuefarsl a ritmi mai prima spe-
rimeniaii Arriviamo cos! all'im-
magine di un uomo-vescichetia 
assai simile a quella di un air-
bag. Ma che cos'e lair-bag, se 
non I'ultimo soffio, la holla che 
rallenta, il sospiro che salva? 
Precipitali nel mondo della fre-
nesia, torntamo ad affidare II no
stra destino alia sua estrema di-
lazioned'aria.dilalazionecheci 
separa dall'urto con un ritardo 
che e al contempo salvezza e 
dolcezza. lentezza e umanita. 
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R
ICORDIAMO ancora 
un momento Chariot. 
«Tempi modemi». Non 
solo I'episodio indi-
menticablle dell'oml-

^ ^ ^ ^ no che corre dispera-
lamente, con le man! tese, per in-
segulre II bullone da awitare sulla 
fuggente catena di monlaggip. 
C'ein quel film un altro episodio 
forse ancor piu denso ed esphclto 
nel suo signliicalo: la scena in cui 
Chariot e scelto come cavia di un 
espetimento della macchina «in-
gozza-clbcu, che gli porta aulo-
matlcamente il cibo alia bocca, e 
anche la salvietta per asclugarsl, 
e gll cambla il piano e gli porge il 
bicchlere. Rlcordale la conclusio
ne di quella vlcenda? Lo spelta-
coio Irresislibile detla macchina 
Impazzlta che sbaglia a imbocca-
re, asclugare, pullre, distribulre II 
cibo e I'omino Chariot affranlo, 

A guardar bene peto non e la 
macchina che e sbagllata, o an
cora imperfena, E I'umano alio 
del clbarsl che non accetta di es-
sere veloce. Ha blsognodl indugi. 
SI nutre di «lenlezze-. Ricordo da 
bambino quando mangiavo e lo 
strillo di mio padre mi sorprende-
va con la forchelta per aria, men-
tre ero tutto preso ad immaginare 
un'lncredibile partita a pallone, 
In cui io, da portiere, satvavo la 
mia squadra da non so quanti 
gol. Mio padre ml rk-hiamava al 
suo tempo, all'orologki. 

E per contrasto ecco un altro ri-
cordo: il gusto che si prova a cen-
tellinare lentamente il bicchlere 
di vino, allento che non consumi 
la sua dellzla troppo welocemen-
te. O gli intanti, le esitaiioni. le 
lente scoperte de II 'alio amoroso. 

O le gioie splendide del giron-
zolare senza meta, del perdersi in 
un senliero o in un bosco, o della 
sosta dopo la lunga salita. Persi
no te scoperte razionali della 
scienza di quanti indugi sono iat-
lel II divagare per I sentieri della 
mente. nei lablrintl deila ricerca, 
prima di trovare - d'un tratto - il 
tik). Persino la storiella di Newton 
nil sembra esemplare: Newton 
che scopre la legge di gravita nel 
dormiie stravaccoto sull'erba e la 
mela dall'albero gli casta sulla 
fronle. 

Ho letto il bel romanzo di Sten 
Nadolny; «La scoperta della len-
lezia". SehocapitobeneperOin 
quel romanzo c'e la storia aflasci-
nontc di un ̂ lenlO" che via via nel
la sua vita apprende la velocita: e 
supers la •tentezza*, e fa scoperte 
stiaordinarie, lo non vogiio aboli-
rc la velocita: ligurarsi se potrei. 
Farel riderc Soslengo I'lntreccio, 
In mescolanza di velocita e len-
iezzadicui<Hattalavita. 

E temo la fine, il soffocamenlo 
di una dimensione vilale. esplen-
dida Ancora un ricordo da bam
bino lo torse slrenate, le sudate 
infinitn. II pificnu indicibile della 
curMi; ma nnchc le enormi len-
IPMC, losiisleinspiegablli, Icrolli 
E II restarc con II naso per aria. 

assort!, abbandonali a un evento 
inleriore che ci assorbe, cl fa Ina-
moviblli: e le lunghe divagazlonl 
interiori, le corse segnate dalla 
immaginazlone.stravaccarisuun 
divano di casa, o sull'erba. Non e 
questa una insoslituibile musica 
della vita? 

Itato Calvlno, in una delle sue 
aflascinanU >Lezioni amer!cane», 
riprende il motto latino: 'Fesiino 
tenle>: affrettati lentamente. E tut
lavia queslo consiglio sembra an
cora un accorgimento in funzio-
ne della velocila. In qualche mo-
do la 'lentezza" appare sussidia-
ria alia velocity. Anch'lo penso 
ad un intreccio, ma in esso ad 
una aulonomia della >lenlezza», 
che cerchi di leggere it suo possi
ble (insicuro) spazio come di
mensione dell'umano. Temo la 
unllateralltA deH'assolulamente 
veloce. 

E DO) in fondo non ci credo. 
Salvo che nella macchina. La 
macchina vede la -lenlezza» co
me un nemlco, come un disvalo-
re assoluto: non sopporta la so
sta, la dlvagazione. Vattendere. 
Adesso abbiamo inventato, stia-
mo inventando, la macchina del
la aproduzlone snella> che non si 
(erma mai. e continuamente risa-
le. senza soste, dal consumo al 
prodotto. E pcrcid la macchina 
chiede che si lavori il sabato. e 
forse anche la domenica, in fun-
zione e in ragione dell'andare ve
loce, senza soste. della macchi-

«lmmagini della lentezza, paradossi della 
velocita*; e i! lema del convegno che si 
svolgerS oggi e domani a Firenze, all'lsti-
luto degli Innocenli. Oltre a Pietro Ingrao 
che terra una relazione dal litolo «Ce un 
mondo per i lenti? I pensieri di un ac-
chiappanuvole* (che qui sotto in parte 
anticipiamo), sono previsti gli interventt 

di Antonio Faeli, docenle di Letteratura 
dell'infanzia, dello psicologo Francesco 
Tonucci, deH'enlomologo Giorgio Celli, 
di Marco Giusti (autore di Blob), dell'a-
sirofisica Margherila Hack, del cantasto-
rie David Riondino. del semiologo Omar 
Calabrese, del vigneWista Sergio Slaino e 
dimoltialtri. 

P I I T K I H t l U O 

PrttJO 
ln(rM 

Anlonuccl 

nalita. 
Certo, bonis sua. la Flat rfcono-

sce cne ci pu6 essere anche un 
tempo di non fatoro, ma assolu-
tamente obbediente al riuno del 
proHtto e detla macchina. e quin-
di in fondo come parentesl su-
bordinala, quasi come •restaura-
zlone» flsica. Cessa - o cessereb-
be - cost il tempo comune non 
solo del riposo. ma dellinconOo. 
degli affetti, dello svago, della 
preghiera. Mi ha sorpreso che a 
Termoli e artrove alcuni preti ab-
biano addirittura applaudilo a 
questo soffocamento della di
mensione afiettJva e comunitaria, 
a questa subordinazione totale al 
ritmo ed alia velocita della mac
china. 

Di fronte a queste mudlazioni, 
diventa forte la voglia di alzare la 
bandiera della «lentezza», della 
speclfica dimensione che. essa 
evoca, delle scoperte che essa so
la pu6 dare, della strana, celata 
ricchezza che reca con se. 

Non sono luddista. Credo pero 
alia superiorita dell'essere uma-
no sulla macchina, anche perche 
lessereumanoconosce lestrade 
sottili, le divagazioni, persino te 
inerzie straordinarie della lentez
za, pure cost ricche di scoperte; 
sino aH'inulile, al silenzio della 
contemplazbne, che sembra fer-
ma perch* & assorta in una sco
perta che nessuna velocita, nes-
suna corsa pud dare. 

Se prendiamo qualche distan-

Neirultimo romanzo di Milan Kundera l'intreccio di storie e sentimenti raccontati nello scorrere dei secoli 

La corsa infinita per sfuggire alia memoria 
• "Lanostraepocacossessionatadaldesi-
derio di dimenticare, ed e per realizzaie tale 
desiderio che si abbandona al demone della 
velocitS: se accelera il passo e perche vuol 
farci capire che ormai non aspira piu ad es
sere ricordata: che e slanca di se stessa, di-
sgustata di se stessa; che vuole spegnere la 
tremula liammella della memoria-.E curio-
so, forse anche significativo. chissay. che Mi
lan Kundera abbia scelto la lentezza per scri-
vere il suo primo romanzo in (rancese {La 
tewezza, traduzione di Ena Marchi, Adelphi 
edizionl. pp.158 L24.0OO).da cui e iralta la 
constalazlone a|jpena rirxatata Anzi. piu 
che una conslalazione, un teorema iiitrodot-
to Qualche pagina prima da due eqcazlonl: 
•II grado di lentezza e diretlamenlc propor-
zionale all'lntensita della memoria. il grado 
di velocllfl it diieHamente propoizkinalc al-
rintenslti dell'obi k>. 

Fatto salvo questo teorema. cui per atlro 
baslano poche parole, il romanzo <i\ Kunde
ra insegue molti altri fatti che apparcnle-
menle hanno poco da spartire in modo di-
lelto con la lentezza. Almenocinque stone M 
intrecciano in un caslello fiancesc una bre
ve vacanza del nanatore c sua moglie, lav 

MIOOUI, 
ventura mancata di un esubeiante scienzia-
lo Irancese di nome Vincent con la giovane 
Julie in margine a un convegno clie neilo 
stesso castello ha luogo; la scoperta del pio-
prio sostanziale fallimento da parte t)i un en-
lomologo ceco che al medesimo convegno 
parlecipa: le cicliche infedelta a se stessi di 
immacolala e il suo innamoralo, reporter e 
operators tv inviati al convegno; inline, piesa 
in prestilo dal racconto Senzn doinanidi VI-
vantDenon, iaiiolted'amore Ira una donna 
e un cavaliere, in pieno Sellecento, nei luo-
ghi del solito caslello. F. altri peisonaggt an
cora attraversano il romanzo in un lurbinio 
continuo di piccolo aweniure quolidiane. 
Turliinio e la parola giusta. Perche se la len
tezza. oltre a lar da titolo, vuol essere anche 
1'ogecllo soManziale della narrazinne, ebbe-
nc essa campeggia sopratlutlo per contra
st: ck'i the nonsiiimoncific-hc nonmglia-
mo. L'uomo che celcbra la veksila. scrive 
ancora Kundera. ê in uno statu di cstasi. in 
liile sliilo non sa niento nc clrlla sua eld. ne 
di sua moglie, nc dci suui figli. ne dei suoi 
guai, o di conseguenza non ha pauia. poi-

PANO 

ch&loriginedeiia pauraSnelfuturo,echisi 
e atfiancato dal tutuio non ha pill nulla da 
temere" 

Questo dice Kundera ma poi, lentamente. 
soffia un dubbio nella lesta del letlore. che i 
suoi "velocistk Vincenl e Julie. Imraacolata 
e I'opeiatore, lo scienziato ceco vivono assai 
male. Dirimpetto, invece. quale magnifico 
amore consumano la dama e il cavaliere set-
tecenteschi! Un'awenturache brilla di attese 
e nnni (deliberatamenle inseguiti enlram-
bi), lino all'epiiania finale dell'estasi. Emo-
zioni da chiudere golosamenle in se stessi: lo 
dimostra il pazzo incontro finale Ira Vincenl 
e il cavaliere. Certo, uonedeltochenelSel-
lecento si vivesse meglio, pero allora, alme
no, ci si sapeva piendere il piacere senza 
fretta pnvati del piacere, in queslo nostra li
ne Nowcento siamo tulti un pon piu brutli 
del necessano. Senza pass3lo. senza futuro, 
senza presenle: quanle volte si sara rivoliato 
nella lomba Eliot? 

Quello di Kundera e un discorso ideologi-
co, in un certo senso perche i suoi perso-
naggi vanno consaiievolmentc alia ricerca 
della frelia, lino a esserne intimamenle pos

ted uti. t tutto un problems di tempi: ma co
me capire se sia nato prima I'uovo o la galli-
na? Se sia la t̂ecnologia°, come suggerisce a 
un dato punto Kundera, a indurre l'uomo 
novecentesco in tentazione. o sia piuttosto 
quest'uomo ad aver inventato la tecnologia 
|ier sfuggire il proprio presente e il proprto 
liassato. Resta intesoche I'effettoe ilmede-
simo: ciascuno di noi e inseguito da se stes
so, dalle proprie pauie e dai propri guai, 
quando non dalle proprie ambizioni. Si ha 
frelta di tutto: di mostrarsi o di nascondersi, 
di accendere una sigaretta o di spegneila, di 
mangiare o di dormire, di guarire o di mori-
re Amletodicevaflmorire, dormire. forse so-
gnareB, ora il proHema e "dimenticare, cor-
rere, forse luggire»: in entrambi i casi e inevi-
labile simulate. 

£ curioso, torse anche significativo che 
Milan Kundera abbia scelto la lentezza per 
scrivere il suo primo romanzo in francese. 
L'uso di una lingua acquisita favorisce un 
approccio alia scrittura meno frettoloso, me-
no automatico. £ curioso. perche anche un 
altro dei piu importanti esegeti della lentez
za abbia abbandonato la propria lingua ma-
dre per scrivere in Irancese: Samuel Beckett. 

za da questo mondo macchinale. 
allora anche aJcune catalogazio-
ni. alcune gerarchle assumono 
un'altra luce, Persino il luogo 
principe della velocita, lo sport, 
forse potremmo leggerto in un'al
tra ottka, Proviamo a >scomporn 
re> persino 1 tempi e i modi di una 
partita dicalckt; con la sua corsa 
continua, fino alio spasimo, e pe
rn anche le soste da cui sorgono 
gli scatti, gli splazzamenti Im-
prowisi. 

O le velocita assurde delle me-
tropoli, la corsa affannosa di tutO 
alle velocita piu raplde. alia mo-
bilita personal izzala (ognuno 
una macchina) che sfocia nella 
paralisi dei centri urbani: i tempi 
vetocissimi che si trasformano -
allora si - in mera attesa. In len
tezza vuota, inerte. Oppure la ve
locity assoiuta della comunica-
zione elehronica che s'intreccia 
stranamente con le grandi solitu-
dini del nostro tempo; la sotti-
gllezza incorporea della moneta 
che vola dall'uno allalrro poloe 
produce quella singolare anomia 
per cui ci ritroviamo - da un'ora 
all'altra - ricchi o poveri, senza 
sapere da chi e perche. 

lo non penso a un mondo se
parate dei •lenti', o pegglo anco
ra ad una «lentezza« come riserva 
indiana. Penso ad un nuovo in
treccio to velocita e lentezza. Mi 
spaventa un mondo ad una sola 
dimensione. e questa demoniz-
zazione della lentezza che e nelle 
cose oltre che nell'Weologia di 

3uesta tine secolo. I «lenti» sono 
eboli e percio sono cosa di cui 

ve^ognarsi. da nascondere. L'in-
dugio ^ «ritardo». Tale e I'ideolo-
gia di questo nostro secolo. 

E allora ci vuole oggi un'opera-
zlone che rovesci queslo senso 
comune. Tempo fa, nei giomi 
della morte di Ayrton Senna, il 
poeta Giovanni Giudici, in uno 
scritto suirfniM, alfermava il bi-
sogno di una -qualche misurata 
lentezza* che alzi la testa dl fronte 
alia velocita, che stia alia pari, an-
zi che rivendichi un intreccio. Un 
tempo e'era la «Lega dei giusti*. 
oggi potrebbe esserci una "Lega 
dei lenti«. La lentezza dunque 
non come un vuoto, un'assenza. 
un ritardo: ma come un pieno. 
Perche in fondo di questo si Iral
ta: dei contenuti. delle ricerche, 
delle scoperle che reca con se la 
«lentezza». 

Dei "lenti" si dice oggi. di solito, 
che sono dei -perditempO". dei 
-vuoti". Forse e tempo di rivendi-
care la divers! 14 dello stare con il 
naso per aria, che C poi la rivendi-
cazione deU'intesita di una vita 
che non si puo misurare a quanti-
ta visibili, e non e un percorso h-
neare, ma e fatto di corse e di in
dugi. e non e sicuro che gli indugi 
siano in ogni caso perdite di tem
po: possono essere il cammino 
strano di una illuminazione. che 
solocosi, con quel passo dubbio-
soe lento, purj sort ire dal buio. 


