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UEL DANTESCO BELAC-
QUA che Becketl abban-
dona alia sua sorte nel 

fangrSti uri deserto. con un sacco. 
qualche scalotetta e un apriscalo-
le; quel tale che non rfconosce 
nemrneno la propria voce e il cui 
tempo si suddivkle in un prima del-
1'incontro con Pim. in un successi
ve, con Pim e in un sussegguenle 
dopo Pim, quel Belacqua trasfigu-
rato segna il tempo delt'assuido 
dopo una nuova perdita del senso 
della polilica. In Grecia, in analo-
ghe ciicoslanze, nacque la (rage-
dia. L'assuido e dunque la nostra 
Uagedia? £ il Belacqua di Beckett il 
nostra profeta?Ecenocheun tem
po e finite e come rtpete il persc-
naggtodi Corn's, «qui e'e qualcosa 
etie non va-. E poi: .Abbietle, ab-
biene epoche eroiclie visle da 
quelle seguenti...-. 

Mori sembri strano o arbKrarJo: il 
personaggio becteBiano ci ha ac-
compagnato lungo le pagine del 
nuovo libio di Giorgio van Straten. 
Comaione, ediio da Giumi. E.non 
cl ha lasclato neppuie dopo I'lnler-
vista che b scrlltoie ha dato a Do-
mitllla Marchi per IVniia. Non 
sembri strana levocazione dell'as-
surdo: Giorgio van Straten e pur 
sempre to scrittore di Genataione, 
di racconti e romanzi dove, gral-
flando sul vetro, annota il irapasso 
dall'inianzia all'adolescenza, le 
metamoftosi della ciescita. i muta-
menti nei rappoiti Ira i ragazzl e gU 
adulti. il Irapassare da un g k x o a 
un attro, la diffeienza tra il mondo 
familiare e il mondo dl fuori. Comi-
zione Iratta anch'esso una meta-
moriosl: le plccole intelicila sono 
dlvenlate una grande Infelicila; la l -
leanza familiare, proietlala nella 
pla VBSta sodelas degli uomini. 
non h* rello alia prova, la fiduciosa 
allesa (-.a rivelato il mondo c o m * : 

'Un'asSQ'da TangenWrJOli, che ha 
rttte un'amieiziaoolflvatasin dal-
t'infanzia con Lorenzo, con An
drea, compagni di giochi travolti 
dalla comtzfone. Per denaio o per 
debotezza. essi hanno violato il 
patto di rivedersi. loro lie. da adul-
li, per mantenete vivl la iiducia, lo 
slupore, I'incanto dell'inlanzia e 
dell'amicizia. Lorenzo e Andrea 
non si presenleranno all'appunta-
merao. Le ricerche daranno la mi-
iura del danno: la Tangentopoli 
vera, (a comtzione, e questa assen-
za e nessuno si salva. II Uadimento 
delle artese fiduciose e delle amici-
zie ci Sova tutti responsabill, per
ch* tutti abbiamo barattalo quei 
sentlmenll con i quattro soldi di 
una progetlualita ilestinata a scop-
plare come la rana della favola. In-
capacl dl iragedia. ora strisciamo 
net fango ripelendod lassurdo la-
menio: "Qui e'e qualcosa che non 
va-. Tulto e perduto? 

Omuztvne 6 un racconto orien-
talo verso un nuovo inizio. Scritlo 
con marto sicuia e leggera. e desli-
nato al figlio del nanatore. La fuga 
nel Drivato none un delitto, Alcon-
tratio, puo essere it momenlo in 
cui uno scritlore ritesse il lilo del 
narrare. E il cast) di Gioigio van 
Straten. li pericolo non e la fuga 
nel prlvato. II rischio che, raccon-
tando. si cone consisle invece nel 
depredare "i nuovi nati della loro 
spontaneity, del km> dtrilto di ini-
zlare qualcosa di nuovo» median-
le questa rapina. voionlaria o invo-
lontaria che sia, «N corso del mon
do puo essere deciso e previsro in 
senso delerminlsticc". Sono parole 
dIAnnaAiendt. 
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La nascita della nostalgia 
• I senllmenti proslsiono alle 
parole che H denominano. 1 senti
menti non esistono per la nostra 
coscienza che a partire dal mo-
menlo in cui essi hanno ricevuto un 
nome. Quesle due pn>posizioni si 
contraddicono e sono ugualmente 
vera. Si sa che accade lo slesso per 
I nomideicolori. 

Una volla nominalo. un sentl-
menH> pur annunclandbsl come lo 
stesso, non e assotulamen* pM to 
stesso, Una parola nuova raccoglie 
in se quel lanlo d'incompreso d ie 
prima era rimasto vago. Ne (a un 
concelta. Opera una deflnizkme. 
ed esige un sovrappiu di definizio-
ne diviene materia di 
saggl e Uallali. Un no
me di uno stalo afrelti-
vo, quando e adoltato 
e messo in circolazio-
ne, non si diHonde 
soltanto nel vocabola-
rto, esso produce sen
timenti nuovi. Ned vi-
viamo delle passioni i 
cui nomi ci precedo-
no, e che non avrem-
mo provato senza di 
essi- Sara innanziruno 
un effetto della moda o del cliche. 
una smxesskme d'inlluenze singo-
lari, un procedimento piQ o meno 
cosciente di stampo letierario. de-
stinato a diftondersl e a geneializar-
si: ognl gmppo. ogni sociela vede, 
ad una data epoca, it richiamo di 
diverse parole rtpercooterei quasi 
senza fine, in un processo che non 
difierisce da quello deH'apprendi-
mentodi una lingua. 

Rare sono le occasion! in cui si 
veda Jl cosfituirsi dei termini desli-
nali ad a^iungersi al lessico dei 
sentimenti. ad Impoisi, ad entrare 
nel vocabolark) di pin lingue. E i l 
caso della parola nostalgia. 

Una data ed un luogo pnecisi 
possono essere assegnali alia sua 
nascita- Basilea. 1688. Un auiorer il 
medico Johannes Holer, di Mu-
Ihouse. Un'opeia: Diserlalio medi
co de nostalgia. E ia lesi di lauiea di 
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Christophe Bataille sara presente al 
Castello di Belgioioso, in via Gari
baldi 1, domenica 30 aprile, alle ore 
16, per parlare del suo libro, Armam, 
con Grazia Cherchi, Oreste Pivetta, 
Lalla Romano e Egi Volterrani. 

il melangolo 

Johannes Holer. 
L'auloie voleva dedicare una ri-

flessione medka al dotofe di cui 
sotfrivano gli jvizzeri quando ave-
vano -perso la dolcezza della loro 
pallia". Tale doloie. essi I'avevano 
•ula moto lempo denominalo 
Ham-web. (doloie della palria) 
nella loro Snguai, e 4 Frances] I'a
vevano designate come la matodk 
dupovs(maLatliadelpaeEe)-. Ma. 
aggiunge Hoter. questo male non 
fu mai adegualamenle Mutlialo dai 
medici- E pokhe si Iratla di cspone 

una eosa nuova (res 
nova), bisogna avere 
un nome per desi-
gnaria. E quello che 
ognuno ha lano prima 
dl luL in simill casi. -A 
rillelterci bene, non 
e'e nome piu adegua-
lo e che meglio indica 
il suo oggetio che 
quello di Nostalgia. 
greco per la sua origl-
ne. e compoao di due 
tennini. it primo dei 

quali. Nosfos significa il ritomo in 
parria. e il secondo, Atgos, designa 
il dolore o la lrislezza«. Ecco, per 
una volta. un neologismo pedante 
che suona bene, che non appaie 
troppo pesanre. e che porta in s£, 
fin dalla suaorigine, la possibility di 
essere ripreso net corpo delta lin
gua volgare, dalla quale ha voluto 
dislinguersi! Sara acceUato dall'A-
cademie Irangaise nel 1835 (ma 
Chateaubriand 1'aveva uittizzaio 
mollo prima). Fa conconenza al 
leimine Heimweh in tedesco. Si al-
ferma in inglese, in italiano. in rus-
so.ecc. (...) 

Per Johannes Hofer, la nostalgia 
e una malaltia deirimmaginazione. 
Egli ripiende dunque la nozione 
deWimaginalio fossa, che aveva 
avulo largo coiso duranie il Rina-
scimento e alia quale si poteva far 
riterimento in tutti I casi nei quali la 

• GERUMO.-lntenomperai.subito 
e completamente, la guerra ae-
rea... Ai luoi fratelli alia guida del-
llnghilterra, dell'Amerlca e della 
Russia in nome di Dio tenderai la 
mano e proporrai I'armistizio e la 
pace, con Dio e con ton*.. Ferdi
nand Umlauf, Viennese, non ha 
duhbi sulla propria missione: »ln 
fin dei conli - sciive - io sono cor-
responsabile per la salvezza della 
Tua anima^, e percid rilienc suo 
doveie strapazzare periino lui. il si-
gntse della gueira che comanda a 
Berlino. Quella del signor Umlauf e 
una delle migliaia di lelrere che 
William Emker, un militate ameri-
canodioiigineledesca, riusciaie-
cuperaie. incircostanzeawenturo-
se, nel maggio del '45. tra le lovine 
della cancelleria del Reich. Per la 
maggior parte, in realla, si Itattava 
di lellere d'amore (diverse centi-
naia), che lo scriltore francoforte-
se Helmul Ulshofer lanno scoiso 
ha raccollo in un libra. Lkibesbride 

M A N S T M O a i M S K I 

rappiesenlazione d d mondo e di 
se stessi appariva disturbala. Per 
molti modemi, Ira cui Thomas Wil
lis. il turbamento dell'immaginazio-
ne era ii risultato di una afleiazkme 
materiale dei succhi nervosi e degli 
sptriti animali. Johannes Holer pro
pone un'lmmagine di lipo idrodt-
namko perstahilire materialmente 
il conispeitivo tisiologico di un'idea 
lissa. -La nosta^ia nasce da un tur
bamento dell'iinmaginaziooe, da 
cui risulta che i l succo nervoso 
prende sempre una sola ed unica 
dire2ione nel cervello, e. con ci6, 
suscila una sola e medesima Idea, 
il desiderio del ritomo in pallia: 
quest'ldea e legala a manVeslazio-
ni talora pill violente, lakwa piu 
moderate-. (...) 

II quadro completo della malal
tia comporla uno slato di Iristezza 
coslante, un soono agitato (in cui 
spesso si rivedono i luoghi del pas-
salo). uno slalo di insonnia com
pleto, dl irritabiliia di home alle in-
giuslizie e ai soprusi, cui si ^g i un -
gono uno slalo di abbaliimenio, 
I'insensibilita alia sete e alia fame, i 
sentimenti di pauia. le palpilazioni, 
i frequenti sospiri, la proslrazione e 
spesso delle febbri intemuttenli. 
Perche, si chiede Johannes Holer, i 
giovanl SMneri sono cost Irequen-
temenlo inctini alia nostalgia quan
do si recano aU'estera? Senza dub-
bio perche la maggior parte dl loro 
non aveva mai lasciato la casa pa-
tema. e peiche non aveva mai co-
nosciuto un ambiente diveiso. E 
difficile pet loro dimenticare le cure 
di cui le loro madri li ctfeondavam. 
i cibi che erano loro offerti ogni 
matUna. Hoter menziona le zuppe. 
il lane, owero gli aHmenli della pri
ma infanzia. II luogo nalale era an-
che per loro II luogo della liberta... 
buuitidallampia letteratura psico-
togta del nostro secolo, noi ncc-
nosciamo in queslo quadro la -ia-
renza sock>-afleHiva>, il ubisogno di 
malemag& delte ufaniasie regressi
ve-. 

Quale buon discepolo delle dot-
trine classfche. Hoter ha pieso in 
considerazkne II cambiamenlo 
d'aria, che fa parte delle cause on-
ginarie esteme della malaltia' «ll 
cambiamenlo d'atmosieia non e 
senza etfelti sul sangue e sugli spiri-
li nervosi ma I'influenza principals 
e^omia ai costymi e alle abHudjni 
sttanleie, ai modelli a cui non si e 
abituali-. Cif- significa lasciar imen-
deie che i nostalgicl non hanno le 
risoise psichiche necessarie per 
abituaisi ad un ambiente diverso. 
Ma altribuire la nostal
gia ad una causa mo
rale di tale sorta, non e 
foise attribufre ai gio-
vani swzeri una ec-
cesstva puallanimNa? 
Non equivale ad alien-
tare al buon nome di 
una razza vigorosa, 
fcsie. coraggiosa? 
Questo ec i6 che pen-
sa to studioso zurighe-
se Johann-Jazob 

Scheuchzer. Egii ha 
un'allraspiegazionetutlameccani-
ca. E trovera molU seguad, polcht 
un'inlera conente scientifica, dopo 
Descanes e 1 suoi discepoli. dopo i 
Iranali sislemalici di Holfmann. 
propone di considerare gli otgani-
smi vivenli aUraverso lo studio delle 
leggi del movimento e I'applicazio-
ne d$i modelli della h'sica speri-
mentale. Facendo ricoiso ad una 
spiegazione di lipo lisico Scheuch
zer sposta il dibaltrlo. II motate. 
del malaii non e j ^u in causa. Basla 
invocare - cioe incriminare - una 
necessira di online materiale: la 
pressione armo^erica Gli Svizzeri 
abiiano le piu alte clme d'Europa. 
Pespirando, incorporano un'aria 
teggera. sortile, rarefatla. Una volla 
scesi in pianura. essi suhiscono 
una pressione maggiore. il cui eflel-
toe accresciuiodal fattoche laria 
interna (»che ci portiamo con 

noi-) offre minore resistenza. Al 
contrario un Olandese, nalo nelle 
pianuie, porta m se un'aria pesante 
che resisle bene alia pressione del
le pesanri brume. Al llvello del ma
re. gli abitanli delle Alpi sono letle-
ratmente oppressi dall'aimoslera: il 
corpo subisce una compressione, 
la cirolazione rallenta. iicuoie rice-
ve meno sangue, la Iristezza priva
te, si perde il sonno e' I'appelHo. 
presto sopraggiunge la tirbbre mor-
tale... Quali rimedi? Se non e possi-
bile rimpalriare il malaro, congeda-
re il sohjato o semplicemente in-
fondergli la speranza del ritomo, II 
trattamento piu bgico connslera 

nelcondurlosudiuna 
cotllna o su una tone: 
gli si potranno anche 
somministraie fannaci 
conienenri taria com-
pressa-che nell'acqua 
sprigionano aria aifer-
vescente. Anche il vi
no nuovo. la blna. con 
le loro bollicine legge-
re. si dimosueranno 
salutari. 

La spiegazione di 
Scheuchzer fomisce 

alio stesso tempo ragione degli ef-
fetii favorevoli del clima svizzero. 
Ecco dunque definirsi gli aigomenti 
che faranno della Svrzzera, per pill 
d i due secoli. un luogo di cura. La 
Svizzera e il'asilo dei malaii- (<7sr-
fum longu&itiuni), assicura Scheu
chzer in uno scritto del 1705. Alle 
sue montagne accortono, venub 
dall'Europa inrera. gli individui pie-
ni di aria pesante: essi qui vi guari-
scono: i canali del corpo si dilala-
no. la circolazbne migiiora. tutti i 
succhi sono dolcemenie messi in 
moviTnento. Possono essere dei ra-
gionamenti che ogglgiomo fanno 
sonidere. Ma possiarao foise rim-
proverare ad un medico del XVIII 
secolo rignoranza del fondamenti 
che regolano 1'equilibrio gassoso 
Ira ambremee ambiente inlemo7 

Verranno pubblicate le lettere indirizzate al fuhrer 

Hitler nelle preghiere dei cattolici 
on Adolf Hitler, che ha avuto un 
grosso successo. Tanlo che Ulsho
fer ha deciso di ripetere lopetazio-
ne scegliendo. stavolta, te leltere 
che hanno un contenulo religbso, 
quelle invtate da cristiani delle di
verse confession!. ChristenBriele 
on den ffthter dovrebbe use Ire alia 
fine deil'anno. ma domani akune 
delle lelteie contenule nei libra 
verranno pubblicate dal sethmana-
lecaltolico Cliche + leben-.chee 
I'organo ufficiale del vescovalo di 
Murtster. 

L'operazione del gioinale callo-
licn lestimonia un certo coraggio 
da parte dell'eptscopalo. Le leltere 
dei cristiani al capo del nazismo. 

DAiHosrno connispQNPEHTE 
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inlalli, non sono tittle del lencne di 
quella citata all'inizio. Akune, si. 
conlengono prese di dtstanza e 
espltciti inviti al penlimento. ma la 
grande maggioranza hanno un to
ne del tutlo diverse. In esse - ha 
anticipate ieri * i rche + leben»-si 
rispecchiano "sentimenti semplrei 
e voci critiche, ma anche un vee-
mente anlisemilismo di impronta 
crisliana-. Insomma, non sempre 
(anzi) fanno onore a chi le ha 
serine. 

Moire, per esempio, conlengono 
esplicili inviti ai cap! del regime 
perche vengano rafforzati i referen-

ti iCiistiani- del nazismo e, nelto 
stesso iempo, venga atlenuata l'o-
stilila alia religione tradizionale in 
nome dei nuovi mit ie dei nuovi riti 
•pagam- Si (ratla di critiche che 
provengono in modo particolare 
da iscrilti a I partilo nazisla che 
hanno manlenuto l ^ u m i con le 
chiese. Altri, ancor meno critici, in-
divkluano invece una plena identi
ty rra i valori del cnsUanesimo e 
quelli del regime. Cosi rion manca-
no le pte invocazioni perche sul 
FUhrer scenda la benedizione di i i -
na: -Dio e il suo esertilo cetele -
scrive per esempio qualcuno nei 
primi mesi della guerra-stannoai 
fianco del Tuo csercito lerreslre, 

DALLA PRIMA PAGHNA 

Modema tolleranza 
Vivere in democrazia signiiici 
sperimentare linquicludine, iro-
vare nella comunila una gentrica 
ptotezkine ma ben poca con^ la -
zione alle insicurczze private. 1.^ 
tenlazione e quella di ideniiiicarsi 
in qualcosa di coslante. soprallul-
io quando I'educazione non lun-
ziona molro bene e l'ecoi>omia 
neppure. In questa situazione. la 
tolleranza non e un'eriilicank-
aspirazione persona le ma un al-
leggiamenlo politico che va op-
porlunamenlerrealo. Per tar que
sto occorre una serie di requisiti 
necileioquairro. 

Prima di luno bisogna siabilirt 
chiaramente I'area di opeiativila 
delta tolleranza. Come abbiamo 
dctlo, questo concetto nasce co
me una proposia anlimonoljiica 
contra I'imposizione di dc^mi 
nelle questioni ideologiche e spiri-
tuali o negli still di vita. II suo fon-
damento e che all'interno di una 
comunita data si puO essere ciita-
dino in molli modi diversi e che 
esiste una vasla slera di liberta in
dividuate nella vila piivala su cui 
le leggi non hanno voce in capito-
lo. Insisto: la tulela legale deve ini-
pedire gli illeciti conlro terzi (corj-
cieti, non la socield o il popolo) o 
ai danni dei minori, senza immi-
schlarsi in azioni che si presumo-
no dannose se compiuie volonta-
riamente da adulti ai danni di sc 
stessi o di un alrto che sia consen-
ziente. 

In secondo luc^o bisogna di-
tendersi conlro linlolleranza mill-
tame. La tolleranza non e un al-
leggiamenlo passivo, rassegnalo, 
una forma di indifferenza verso 

3uellochecicirconda: euna mo-
al i t i combatiiva a lavore dellu 

pluralila sociale e anche della for-
za di voionta dei cittadini conlro il 
fanatismo (i l fanalismo. capace 
solo di sterminare, scacciare e sol-
lomettere il diverso e "1'unica iur-
za di voionta alia portala dei de-
boli». diceva Nielzsche). Per pro-
pugnaie il diritlo alia differenza 
occone slabilire urr diritro comu-
ne che legitlimi le dillerenze, non 
la coeslistenza dtsgregalrice di 
una differenza d i dintti che auio-
rizzi alcuni a essere individui men-
tre altri (e sopraliulto altrel non 
possono che essere membrl di 
una comunita tradizionale. La tol
leranza significa sbilanciarsi per 
un certo sistetna politico e non 
ammettere con un'alzala di spalle 
che tulti hanno dei Ian buoni e dei 
lalicatlivi. 

In tetzo luc«|o. e necessano di-
stinguere le persons come tali -
soggetti liberi. cittadini - dalle 
idee e ciedenze che sosrengono e 
dai costumi che pralicano. Le per-
sone vanno rispeltate, oplnioni e 
comportamenti no: si possono an
zi discutere <i criticare persino in 
modo irriveienle. 11 piezzo delia li
berta di idee e di costumi e che si 
devono poler mettere pubblica-
mente in ridicolo quelte idee e 
quei coslumi. Senlirsi teiito nelle 
proprieconvinzioninon aulorizza 
nessuno a ierire fistamenle op-
pure nei suoi beni o nel suo diritto 
dicilladinanzailicolpevote-.Con-
vivere con quello che si detesta si-
gnilica acceriaic che molli di 
quelli che vivono con not ci delc-
stino... sempie per te ragioni sba-
gtiate, natural menle. 

II quarto requisilo e I inleiesse 
per quello che disapproviamo, ia 
curiosita e persino lo sforzo di 
tspanderd verso le cose che non 
condividiamo. Dopo aver citato 
una frase di Epicuio. io stoico Se
neca slrizza l'occhio a Uicilio: "Ho 
labiludine di passare al campo 
nemico. non come transfuga ma 
come esploralore (sed tanquam 
exphrator): La lolleranza ci per-
metre di esplorare la diversity dcl-
lumano e scoprire fuon di not la 
verita della nostra intima plurality 
dato che ogni persona saggia sa 
dentro d i se che ne tutto il suo cor
po ne tuna la sua anima slanno 
completamente dalla stessa pane. 
Ortega, in uno dei suoi primi hbri. 
diceva cosi: -La lotta contro un ne
mico che si comprende e la vera 
tolleranzan. (Fernando Savalar] 

© -E/ft ih-
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per aiutarlo e renderio vitlorioso. 
Ne mancano suggenmenti peiche 
il lerreslre capo supremo compaia 
anche nelle preghiere dei bamuim. 
« u o n Signore. proleggi zio Hilter c 
tutti gli uomini buoni"... 

II capilolo piu ^radevole, co-
munque. riguarda i senlimerli dei 
cattolici e degli evangeltci nei con-
tronti degli ebrei. L'antiscmilLsmo 
del nazismo, londaro su un |>rete^o 
razzismo "ScienliffcO", inciinir.i fa-
cilmente la solidae antica rradizi.i-
ne dell'anriseinilisrao •tcul<]<jin)> 
nutrila da rutie e due le maggii.n 
chiese ledesche E tosl » ()«(> leij-
gere. in una missiva indmxzala al-
I'-onoratissimo signor Fuhrer-. che 
•poiche nostro Padre in ciclo vuole 
una chiesa ninta. noi dolihiamo 
cacciar luori gli ebrei dalla nutria 
vita pubblicai.. Olliclulto, ricorda 
convinlo il «Suo servo tislel.'" Hi'l-
mut Ksstnei, .|a religione di'uli 
ebrei i slata la C IUMI di tutlo i> due 
le guerre mondiali-


