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Nietzsche, un bel soggetto 
L - ' « t y i l B — a t u l d t e W l l w l 
MmdiPahtoPsldorieeaaietenal 
«rede re eh* at petea prendre 
• * • ™ » " • ~ — * - • . J . * * 

QvnmraffmiB cengeoo • • 
aeggatto •ante deader* in qaaleh* 
<THdO to KM MMM tOggatlMta. 
Coma • M t I M * * , • N M Z M I M N 

•tooofo che to medo piu ravcnta 

porta • egmptownto to dWrmlon* 
• M l i a . l M d * t t « r , M W i a a 
tltoatoa tottaeonl Motet* o? 
B O M M , cento urn auova panto, to 
• •O t tMMt t^pMtodMmH toofo 
[ • i l W n r t l i docullpaatlero 
perta. RneMeoggettoeltHnlca 
•wo date C M t m it stall He ho 

sultoqual I'uomo hacoetruMo 
dMrniadnqMuntDiiwI <l 
MtoikMll toMAMMHIiuatoMdl 
poter deecrhare D ateado da un 
laogo alcure. -So peaeo,vwt d>e 
cha torn* aflarmavaCartetlo,* 
dunqee samara awtlle conttnuare 
a matter* In dtoMMtona ITo. 
parent nel eio«M«to to cut panto, 
w W t can aasoMa evtdeim. 
SeeondoNIMzacheera atato 
Socrate a dan ratfrto a qiwata 
prosuataeta tuppeaanra, 
conutwande a far dtmentloara che 

II pamlara naacadal COM data 
t iac^fatattka. iHi lwMMutom 
dat*vodel*f>rie,eel»o*n«Wu 
•aaajat to- • aoto una dHata 
concettuato dal rlKhtodl deader* 
art eaoa bifonne eMIo apMto 
MonMaMorif^Mria, dl eal la 
arnica a la ptt appropriate 
aapraaatoae. Eppura Ntotncha 
•apsmbanrstftoocheerapur 
aampia tol a sMlara, e dMnqa««n 
itao-to-afardaprotagonlsta 
suta scene, magari sotto term* * 
an -aupar !»•, <•. coma dhwn hri, 01 

un •tHpeNomo^ Equatta 
consaponotori* a todurlo a 
aiatchereral dhrtxo -flgur*-, coma 
* * P. uasconehnontn potetae 
cancel lore II tango da dove 
prnwakra la voo*. PaMari va alto 
rtcerca, eoa acume • tiger* 
moto0c«.dl quaattantnMHal 
itoarodel q u i R peaakra 

dfMante dtl eeggetto, mottn 
knara eodN 4 toocadalta 
aoggattMta al drapongaeu ua attre 
rogfatrosperManondocafll 

slllntefaodeao state* gaeto 
taertee che a * dacrata to 
•compart a * a h u m 
lYaconebtenia- (p. 11). In una 
tcrrtturaagtaedltoeM 
cornaTenMono,n>>me1ectotteo 
tamplcttlka,raatw«it>adfac« 
danquachalanVitolanonpuo 
fate ameno dal toggettoe, alio 
staeao tamp*, d m Wadaiaf H 
potert»rar*,t»iuile awaia 
radteato a nan dogmathu. l a 
coatnutoaa dl •fltWl*-nan aamhta, 

to coMtotlone, aa amanajntsdaHa 
ocrWura PJoaenca ntettecrilaaa, 
nwuat •acaailoV perfar 
I*niiaaer* Inenestoa»tutM, , 
queata awwliai 

INTERVISTA. Dialogo sulla vecchiaia con Paolo Barbara, autore di «Casa con le luci» 

Terao vlagglo net nuovf gh«tti 
Pu* an M M * eh* raeeaata la *no, dl 
un Hftato lager per * * c e h l * 
veccrttoeant, aetata tottaeoma una 
lntanutone,tMe*ogett»dl«lnedi 
t^MtVaaSt f>WB# 4M4tWtlBfatff 
•tonaUT Carta eh* pat, aa * an 
•kra-vaa^lmpaMatadrplfttadl 
humor, c *M* 4 a eaaa con I * lad> 
« P M t o l a t b a r a ( M M I 
torlftCMwi.B. 144,1b* 20.000). 

tar>ama¥**a(ttduav*tt* 
Mecatsa t tMaeWMttaame 
cMaaa,aMii*flalMcaa1ara • 
oaMbwa • I canvanto, • aa adaaao 
tan tea vopja au dtoci Pari, qaaato 
daw* pur e» r» on akjnMkat*: fo r t * 
llntarawo par IToolemanto com* 
rnttaftra, o pat la rtorodtotone, 
a«1ahHMdal'alMMh,d*l 
iiaMceiatrM*d*lr*afnrttd*fM 
MadHaeri-MaanchsHi 
qaaat-uHtoM raraann, earn* * * In 
•Mario a • » • II awnda chtoaaa 
auifc aparto a t m n l i a a I 
toaapatMamanto to ima eoppto dl 
paiauaaMldhnalialail l l aa 
taeatoaaaaa mora.^ul un iWaae 
del volonttdatajBobarto • una 
vaoalaMdaaflafCnnatapiaipa 
aeeadMuda par t a n * > I H i « 
nuMajanBa< una ua acapana a 
•Wrato par traaeaadm la 
vaachtoto. fcrttto In prima paraana 
daha parnualalavaMa, l a V o 
nana un pafcono dl hmnadaa* 

• to K M iprandHitapa 
HgtavaMtimasatntlaallarM, 
aanu tonroa con h aantda 
inNtara aicaaibantaf gn auHa non 
• • H D • • • * moraaa ciNnpHinanian 
chtaliplacclonoattartaniaaia 
naa Mppo. Capttato qaaal par 
oaao U un ptanata aatranao a 
rtmoaaadal pn,a pntagHuata, 
ancaraatarioarcadlun1danWa,al 
Irova a hna I aanu c m attraa ban 
pUdMnmaUcfl«lncw«*i».Ma 
toaapainrtaawala tcopra nagN 
•actual umoA p a n * adomanda 
c h » a « w d l t a M i * * * M i i | n . 
DunojW andw M M L Scopra In at 
•eMa^li»rapidalaal,ptotta 
Uaoajno dl taga, aaritoa M qaaah 
amara ImpaaalbPa. t ratfatra au 
foMaatH, In -tamparaaW-.Mb 
qualo cha g f camaalea un awado 
aoto la aaparHoto muto. In nana 
plana J i n n i » u l rha aapaWnno 
dl aaaara tactaHI. ttebartalarbaro 
raccoitl* qaatH waa iaHI con una 
i m m l t l i c h a m u q a d a l 
aanUwantaaanw ajianUidalta 

aottolajaco: a al athaadnna awace 
altoiiMlanartolidlamKrlRura 
eha lama, acava, totarpnta con to 
capacrtadal vamlacrmori dl 
rfcomacaral naN'attr* da • * , U» M 
0ovan«aNaaoKNadaMi«tatto«M 
naaMtagHorHaatnml. 

a Una volta si invecchiava 
e moriva circondati dajla ledta 

La societa d'og^ rifiuta anchS 
solo di pensare alFultima eta n AldnttwadlAMlo An^ifGriHitiis Ben IBs -Un J I O ™ wBathatKirnaiFa.. Rizzoli) 

La compagnia degli addii 
B

arbara, a ma aamltra un 
libra al Baperierua. qua-
ala -Caaa con la k i c k 
C'e q u a l c o M dl aatoMo-

f f a l k o . In * M M atratto, a 
iMfrta? 
Come awiene pe l mtti i rnksi llbri, 
anche slavoila sono slalo spinlo a 
scrivere da alcuni (atti. qualche 
sentimenlo. dei pensierl. L'espe-
r lenzapcisonaleequel lacl ie lac-
ciamo tutli, prima o poi. percbe 
ognuno ha, o ha avulo, genllori, 
parent!, am id f i n qualche caso 
anche giovani) che vivono in 
condlztoni i imi i i a quelle dei w c -
c t i i c vecchisslmidicul parla i l li
bra; e ne e rimaslo addoloralo. 
choccalo, qualche volta si e senli-
to d i aiulate. Ant lie peich*. nel-
I'awicinarsi a queslo l ipo di pro-
blema, le esperienze degli altri si 
petcepiscono cosl simill alle pro-

H A T O P I I 

prie da mescolarsi. scambiarsi (ra 
loro, sicche le emozioni peisona-
li vengono messe in qualche mo-
d o in com une. 

9 , tutu aanno cha c'« quoUo 
drainau, ma aaaaawo wato In-
Mmtnrk). PwcM II t»o protago-
BhUUT 

La percezione di quesio diamma, 
che fin da giovani s'incomincia a 
imravedere. ti cresce atlomo man 
manocheval avanticon la vila. e 
suscita te piu conliaslanli reazio-
nij apprensione. paura. compas-
sione. amore, conliariela... Ma i 
senlimenli si elaborano in pen-
sieri solo quando si e avanli in 
questo tipo d i esperienza. Si capi-
sce. allora, che i veccfii pariano 
spesso anche senza parole. Tra-
smel lonocon losguardo, le pau
se, i minimi gesli. II ioro. insom
nia, non e affatlo un universo mu

to. Basta ascollarlo, guatdarlo 
cosa che, e vera, si fa sempre di 
meno. Nelle societa contadine 
sliivecchiava e si moriva circon. 
dati dalfta vita, e anche i piu gio
vani siavano artonio, un po' per 
curiosila, un po' per allelto, un 
po' per aiutare. Nelia societa in-
dustriale n o n * pi l l cosl: anche se 
siamo riusciti a portare avanti Te
la del la vita, abbiamo teso lap-
proccb alia mone assai piu tn-
sopportabile d i pi ima. Si vive piii 
a iungo, si muoie peggio. E que
sto. pur nelia convinzione che sia 
impossibile un ritomo a mondi 
pefallroveisolerTibili, eintollera-
bile a me che pure credo nelia 
tecnica. 

Forte con llnveccMamento ! • -
aafoHnato delta popolniono In 
ocsUente, potrt eaaard un'hv 
veralone dl tendaraa. Magari 
una riconveratona huHMUala to 
huujona del vecchlo. E potrt 

camMare anche I'eppnwcto eul-
turatoalpnAtoma, 

Me lo auguro, ma intanlo pertino 
la parola •vecchiaia»e labti. Si di
ce lerza eta, tarda maturita, si 
parla di anziani, non d i vecchL 
Succede insomma che in questo 
mondo cosl avanzato nelia tecni
ca. che in alln libri ho descritlo e 
che da sicuramente possibility 
straordinane, abbiamo tabuizM-
to I 'ult imi pane della vita che e 
invece importante, ami (onda-
mentale Ora il vecchio soprawi-
ve tra ombre di morte. escluso 
da l lacomuni tad ich i produce, in 
univerai chiusi che i piu si riiiuta-
nodiconoscere. lone hodescril-
to uno, dopo aver cercato di dare 
una mano, conoscendoJo da I di 
detitio. pei motli anni. Una volla 
ci ho incontrato un giovane: pa-
reva un miracolo. Gli ho parlato. 
perun po'di tetr tpogl isonostato 
accanto. Poi ci ho pensato sopra 

ed e su queslo incontio che ho 
impemiatoi l mio ramanzo. 

Cotl dunqae e nato « perMnag-
gto Roberto. Che * datarminan-
te neU'econonila dtl nbra, pel' 
che reade pto acceetftlh) l lnv 
path) con qaetto mMdo rffluta-
to e Mntmeno, to cut to nostra 
ehtta <»tarcorarto- retoga CM 
nententpKi-

Me ne sono resu conto: perche e 
il suo sguardo pronto, curioso, a 
voile ironico per la lontananza 
generazionaie, a peimeliere una 
descrizione rapida, veloce, non 
t ioppo raltristante. Ricoido che il 
niio occasion ale compagno di 
volonlariato aveva anche una 
spiccata atienziorie per cerli del . 
tagli che rendevano u n t h e e di
verse persone a prima visia lu«e 
uguali. Da lui ho imparato a di-
stinguerle. 

Nel libro d sono kifattl nasi • 
gerghlgtovanll.. 

Se la vita e un cruciverba 
l U C A C L M I I C t 

I
n questo suo ramanzo, // 
liimleggio di Vienna. Roberto 
BarboHnl conferma le sue 
txjone qualila di na i ra to f : i 

personaggi sono numerosi e as
sai van, tulti rappresentali discor-
cio, in una o poche sitiiazioni ca
pital! della loro esistenza; la v i . 
cenda raccontata nsulta insieme 
llneare e Imprevedibilo. comples-
sa ma giKlibile Ci sa larc dunque 
come arthi let lo del racconto, o 
iiure nelle vesli d i anigiano della 
panila. Insomma la scommessa 
giivata con " punieggio t una 
scommessa vinlu. Si Iratla inlatli 
di un innianzo i lcui altoquozien-
tp di leheiaiiela non dis^imia niai 
il Icl lom. In cm il flioco a moini-n-
l ls iwrlcolaicidt ' isal i id ipraspcl l i -
va v di slondo lemixirale riell'av-
ventura nun disorienta mai de l 

tutto. Frevalgono linteresse. la 
curiosil^a proseguire la lelluta. 

Nel libra convivono ingredienli 
molto diversi Accanto a peiso-
naggi storki (Paolo Rolli. labale 
Mutatori. Enrico Misleyl. figure 
d' invenzbne. Calerina la ^^Olte e 
una vecchia megera altiva sin dal 
secolo dei lumi: morira ai giorni 
noslri nei panni di un'anziana si-
gnora, abbandonata in una clini-
ca da parent! senza troppi scru-
poll. Lo slondo temporale del ra
manzo va dal XVIII secolo alia 
conlemporaneita; I'mtipil e sm-
bientato nel 1821, n6 mancano i 
toimentali anni Sessanta o Sei-
tanla d t l Novpcento. Passato e 
piescnte, sloria e invenjione. ,iv-
ventura c digressione sono ele
ment! mischiati senza che Barbn-
Itni rcorra n* alia saga lamiliare. 
ne alia narrativa lanlaslica Uli 

espedienii con cui il romanzo 
maniiene un'idenlita unitaria. e 
grazie al quale il mislero consen-
le esistenze quali que Ha dl Caleri
na, sono d l r i . 

Romanzo storico e romanzo di 
coslume contemporaneo convi
vono anzitulio grazie all'unila di 
luogo - ci si muove in un'aflasci-
nante e un po' docadt>nle Mode-
na - , e [iei via dell'adozione di 
unaconvenzionerappresenlaliva 
d indole geografica 

In un ipoletico letnpo zero, chi 
racconta osserva suH'allanlc del
la sua inucnriogh inlrecci di slorie 
c [^rsonaggi, e Ira quesii pesca 
gh sviiK'oli piu furiosi e gli episo-
di piu mierpssanli da narraro, la-
sciando in ombra ampi lerrilori, 
omfttendo spt-sso r lu t^h i con-
m.'lljvi In sifialta alemporatna 
deH'aifabuUzKtne, *l deslini e i 
casi della vita si introcdario alio 
slcsst) modo di due paiofe - che 

so. p o r f i j e L i w f a - c h e in unc i f -
civerba, appartenendo I una alle 
delinizioni oriz^oniali e I'altra a I 
le vertical!, s incrociano allaltcz-
za della lel leraem*. 

Confcriscono inoltre unilariela 
alla sloria e alle sue figure nume
rosi moiivi simbolici nconentr ad 
affliggcre i principal! |>ersonaggi 
sia settecenleschi sia coniempo-
ranei e un assillante mal di m i i ^ : 
mosche e maiali, lame c pappa-
galli dan no vila ad uu variegaio 
besliario allusivo. Al tentro. mc-
taloradt'l la cillS ec l i iaved ivo l ia 
del runianzo, la «Poli,i da Mode-
ria". una slalua del Duomo ralli-
guiante un esstrc dal scssi^ 
oslcnlalo quanlo indecilrabilc 
Immagine contrail- davveru. |x-r-
che land personaggi in epeicho 
to-,1 lonlaiie ruotano ai iomo <i lei 
per ragioni che lasceni sioprire 
al lellore, ma onchc perthe la 
potta rapprescnia insieme amore 

e mortc e, con la sua manilesta 
wleari la, cosliluisce il loiidamen-
to Sella chiave espressiva del ro
manzo. La scrittura. mlalll, predi-
lige l intonazione comica, da in-
leniJcisi qusle legislra alto a dar 
voce allosceno. al cam ale. 

Un romanzo giocalo su una 
scommessa. dicevo Posso preci-
sare.si lrattadiun giocodir iman-
di alia traditione letterariacollae 
all'iconografia npica dell'imma-
ginario po|Xilarc noveceniesco 
(bash ncordare levocazionf del
la ligura diPrimo Camera) c per-
sino di accenni ironici sulla con-
dizront delta nostra piu tetenlc 
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... che naturalmente ho sentho 
dai giovani. da mia figlia, dai suoi 
amici. Magari saranno espressio-
ni imprecise, m a l l miofeun libra 
dl ricerca. Come Roberto e Chri-
sta imparano quafcosa I'uno dal-
I'altra, anch'io credo di poter da
te e licevere dai piu giovani. E 
spero che anche il lettore imparl 
quale osa. 

M * U dtrapproccto aoMala, 
che caaa t l pat tarclndhiHaal 
mantaa toetolawn*, peitana> 
reawMtM0sa ruRftna ata <M-
ta«KaT 

Indivklualmente credo che contl 
molto b spirito. i l non riminciare 
a collivaisi, ad apprendere, come 
la Cbrista, la vecchia-giovane 
protagonteu del romanzo. So-
cialmente credo vada rtpensato il 
lenometio uibano; non deve d i -
pendete solo dal numero di chi 
lavora, chi studla, ma anche dal 
numero d i persone, sempre piu 
grande, che s i affacciano atla 
parte finale della vita. In Inghilter-
ra ho potuto constatare, per 
esempto a Runcorn, ma anche al-
trove, che il govemo laburista ha 
pensato la citta in lunzioue dl chi 
ha piu bisogno. con tulla una rete 
d l mezzi di trasporto e tacilitazio-
ni nei serviii che in Italia nemme-
no c i sogniamo. Del resto la lette-
ratuia anglosassone ha aifrontato 
queste temaliche assai piu spesso 
della nostra, loulselknl. 

Perche qaetta dHlerenia, t ra 
ttafjnl • tagtori? Quail aantt-
mend aaao a la bate del riltuto 
dl accoetaral a certl probteailf 

Tultee tre le cose, direi. 
Partaacha 1 W C E M del sao Hbn> 
tenbranoa voNa (Watare V con-
t a t t t fro dl rarat a pranzo, per 
•sampto, nea al pariano, quasi 
non tl guardaae. E paura dl rt-
•PBCcMartl ael pronri ttoMT 

Paura, riserbo, vergogna. Ma. co
me dicevo prima, i vecchi comu-
nicano anche oltie le parole. 

Un paraenagglo del sua raccon
to, Zdra. tneera tovorando to cu-
dna, dove ha ottawrto d peter 
riprMMtore a fare la cuoca -come 
teranto-. Let erode anebs per E t 
anni ettreml nada torapto del la-
vorof 

lo si. L'ideale sarebbe morire vi-
vendo. E la vislone finale del libro 
questo appunlo suggerisce. che 
la morte fa parte della vila e che 
qualcuno, anche fra i giovani, 
puo anivare a sentirlo fino al 
puntod i partecipareaquestace-
rimonia degii addii. 

Ctutata togna ua mondo In tut 
tutto te dfattania, anche quaff* 
fra W M M • donna, vengano ac-
cordate^. 

Questo to senlo molto; la necessi
ty dl mutuare quatosa dall altro 
sesso, dando e rlcevendo, cost 
come da una parte all'allra della 
vila. Insomma la necessity del-
I'integrazione incontrasto all 'uito 
Ira isessi, te class! social!, lefasce 
generalionali, te razze. Ci sono in 
giro tazzismi sempre peggiori, e 
vera, masicominc ianoa intrave-
dere anche iracce di una nuova 
culturachestanasccndo 

narrativa. Siamo insomma di 
Ironle ad una commislione che 
richiama la tipica contaminazio-
nedigenerecarattenst icadimol. 
tissimi romanzi commerciali di 
suctesso, ma realizzaia su un 
piano di letterariela. Una sceila. 
quesla. cui va condoha I adozio-
ne del legislro comico domman
ic nel romanzo. Un'operazione 
nuscita. dicevo, alia stregua di un 
gioco enigmistico. E, in fondo, i l 
Arrrteg^/osiconfigura prop rio co
me un passalempo colto: non per 
nienle E^arbolini sceglie la tradi-
z ionedcl tiollik noii^l quale rele-
rente prmcipale del suo roman
zo. una convenziono rappresen-
lativa storkamenie Iramontata. Si 
Italia inlatli di un genere oggi tra-
slormaliisi in qualche cosa d a l -
Iro, in una produzione I non solo 
horror) di successo centraia su 
lemi quali la paura, il mistera. la 
mortc. una narraliva molio a|>-
prezzala dai lettori di line millen-
nio. Tull i libri in cui - al di la del 
valore •ipecifico della stngola 
opera - il tassn dl drammancila e 
di inquk'tudme comunicata a chi 
logge ne esclnde pero la vocazio-
nedileTTUradiniCTOsvago 
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Hagerfors 

Misterioso 
delitto 
tra i ghiacci 

•0HPJTO awtromiai 

L
o svedese Urinart Hager
fors ha sempre seguito 
due diversecostanti; da un 
lalo uno stile sorvegliato e 

terso, che si esprtme per scatti e 
accenni in modo da ilium inare la 
vicenda con Nash Improwisi, la-
sciando nell 'ombra i particolari, 
che vengono agevolmente recu-
perati dalla fantasia del lettore. 
dall altro una capacita indlscussa 
di captate lintetesse d i un pub-
blico atlento a una l iama accani-, 
vante. 

Nel romanzo L 'mono delSorek, 
Hagerfors prosegue nelia scia 
della sua narrativa. MSareke una 
impeivia catena montuosa delta. 
Svezia del nord e l'-uomo» £ un 
gkivane autista di autobus che 
viene coinvolto in una vicenda 
dal contomi enigmatici. Uno 
sfuggente professore d i sloria del-
le religioni, Georg Usk, lo persua
de a partecipaie al progetto d i 
una spedizione scientiRca per re-
cuperare, sulla cima del monle 
Ararat, secondo le indlcazioni de l 
testo biblico, la mitica Area di 
Noe. Ma una escursione sugli im-
pervi monti del Sarek, deve servir-
gli da prova perconfeimare le at-
Utudini e te rlsorse del suo Carat-
tere. Sti quelle c ime, fra ghiacciai 
perenni e minacckjsi crepaccl, gli 
sarS compagna una seh/aggia ra-
gazza. che non parlera mai, non 
si sa se per deliberato proposito. 
o perche e muta, Non ha neppu-
le un nome e pet individuarla, 
nel romanzo sara chiamata Lin-
ce 

A inlervatli, si aggiungera a 
quesla coppia anomala un per-
sonaggio ambiguo e insignifican-
le, che per la sua grassezza e la 
sua voracita portera con disinvol-
tura II soprannome di -Lardo». A 
un trallo Lince sparira in un cre-
patcio e, al suo ritomo. l'fc> nar-
rante sata accusato di avere ucci-
so felly, il finanziatoie della pre-
sunta spedizione al monte Ararat, 
morto in circostanze oscure, pro-
prio nel paesaggio desolato del 
Sarek. Nell'epilogo si scoprira 
che la scomparsa della donna 
nel Sarek e una finzione, perche 
una giovane ed elegante signora 
con i tratti d i Lince appare. fugge-
vole come una meleora. agli oc-
chi increduli del protagonisla 
Del protessore Usk, invece. nes-
sunalraecia. 

L'unica spiegazione togica di 
questo caleidoscopiodi eventi in-
deci'rabili sarebbe un complotto 
per uccldere Kelly, tma specie di 
delilto perfetto la cui responsabi-
lita sarebbe poi ricaduta sult'io 
narranle Ma questo non viene 
detto in modo esplicito, perche 
Hagerfors ama muoversi in una 
vicenda reale-surreale, voluta-
merile equivoca e scandita da se-
gni inquietanti. II substrain ideo-
iogico del romanzo s'individua 
nelia presenza incombenle di 
una societa contrallala da lor^e 
negative, come quella che ha or-
ganizzato lassassiniodi Olol Pal
me. il premier svedese. ancora 
oggi awol lo nel mislero. Tanio 
che nelia sua celln la viltima |ien-
sadisestesso: -Ho vissuio su una 
supt'rficie nelia quale i l novanla-
cinque |ier cento delle informa-
zioni sono (ornite dai mass me
dia. un genere linguistico con for-
ti caratreristiche dl linzioni. Ic cui 
leggisonoinflossibili- Einqueslo 
viluppo di informazioui distohc. 
Tunica speranzn rimasta sembra. 
per paradosso. csscren|X)5la nei-
la melempsicosi. in un tambia-
meuio radlcalc della qualita csi-
stenzialc della vila dfM'individuu 
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