
,2r Unita2 'Cultura Mercoledi 21 no 1995 

MEDIA 
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T«tag$Mra|e 
•Trasmlssioni* 
sospese? 
Ore decisive per // Telesiomate. il 

rtidiano diretto da Gig! Vesigna 
aveva debultato solo qualche 

mese (a con lambizkmedi porlare 
in edicola un quondiano popolare 
tant'e che come garante dei lettori 
si era Irovalo nientemeno Che An
tonio Di Pielio. L'avvenrura del Te-
te&otnate non e andata bene, al-
meno slando die uln'me notizie. 
L'editore uvrebbe, infatti. comuni-
calo alia organizzazioni sindacali, 
comliato di redazione e consiglio 
d'azlenda. la necessity di sospen-
dere lemporaneatnente le pubbli-
cazkml In allesa che abbiano qual
che eslto le Craltative, gla avviate, 
percedere ad aliri la toslata.,La so-
spensioiie delle pubblicazionl po-
tiebbe cssere scongiurala solo dal-
I'andala In porto di una di queste 
natlalive che llbcrerebbe I'alhiale 
propriety dal peso di una gesllone 
che si e iweiaia molio onerosa. 

nOTWjWndlllll^ 
Botta e risposta 
sull'ordine 
Uno dei referendum percui i radi-
call-riformatori stanno raccoglien-
do le flrme rieuarda I'abotizlotie 
deH'Ordine dei gtomalistl. Sull'ini-
zialrva Bruno Tucci, presldenie del-
I'Otdine del Lazioe Mollse ha scrH-
lo una letters a Marco Pannella In 
cul rlbadisce che. a proposito di 
una Ipoterfca nuova consuliazione 
referendaria, aion c'e tFegua per gti 
itallanl* e che «il voto dlvenlera fra 
non molto un'abitudine come II 
cappuccino delle lOpergllstalalie 
il le delle cinque per gli inglesiit. 
Tucct, a proposito del qulndlcesi-
mo questto sui nuovt Is proposti 
da Pannella. e cioe quello aull'Or-
dine non e d'accordo sulla tesicne 
latjolteiwie dello stesso <consenu-
rebbe a tutti i ciltadinl di esercitare 
il dtiilto alia liberta di stampa* e ar-
riva ad arTermare: -Meglio tenercl 
I'Ordroe del giomallst! e abolire 
con un referendum i radicali-iifor-
malori...-

AmMente 
Le tenderize 
del futuro 
Sara presenlata domani a Roma 
1'ediztone itallana di iVital Signs 
I9ft5», il tapporto annuale curalo 
dal Worldwalch Institute. Pur senza 

. usare toni inulilmenle apocaUttieu 
II volume del Wotldwaicli - lislilu-
to diretto dall'ecoiiomisla Lester 
Brown che realizza ogni anno I'au-
lorevole rappotto sullo -stato del 
monrio* - pubbhialo in Italia dal-
1'Edlloriale Verde ambiente, lancia 
un serio allarme suite condizioni 
dell'amlilente e soprattutto sull'i-
nerzia dei govemi e delle forze 
economiche. Per ciii e interessato 
sopratlutlo alia siluazbne del no
stra paesc c amvalo in libreria m 
questi giorni - pubblicalo dalle 
Edizioni Amblcntc. cui fanno capo 
anche il mensile Newsletter am-
bienle e Coos - -Ambiente Halia 
1!H5», il rap|>ot1o di LeuamWenle 
the quesl'anno profioiw un inle-

. ressanle confronlo tra le polltiche e 
i progelti in materia ambienlale di 
diverse citla europee e. in appendi-
ce, lomiscc una sorta di "pageHa-
dcll'impegno erologico di Comuni 
eRegbmd llalia. 

Conwgno _._. 
-Voci'deintalietta-
da Trento 
II 24 e 2S giuuno, a Trento, nella 
Sala Rosa Jel Palazzo della Regio-
ne si disculeiii di legislaztone loca
le nel sistema ladknelevKivo. II 
cnnvegno oigamzzato da -Le voci 
dell'ltaliella". a\sot'iazione nazio-
nalc della sljinpa jxriodka locale, 
affronlera m lulli i suoi aspettr il 
probluma. Al momeilTO sono gia 
cinque (PiemontP, Martlie, Lom-
baidia. Emilia Romagna e Bsilica-
tal le legioui i liy si nonodotate di 
nomie loeali- Akum? sono recen-
tissiinc, nllrc hanno gia qualche 
anno alle spallc. Om oisogna im-
imiare ad uiarlo, dove gia ci sono, 
e costruir^ or movimenlo di opi-
nionc per farle approvare, dove 
nonesisioiiii 

iste^ifiEi 
Orientarsi 
con I'Atlante 
II Scilr-i'-l On- ixjnlinuaa piopone 
«|ierc di divtilgiizione. R, cost, do-
po aver ,s|iicua[o a5li iialiani i lou-
damonii df tl ixouomia. i tco the 
li riprendc per manu e alliaverso 
-l.'Ailai ilo slorko dell etonomia-e 
li LOTKIIKC iillravcrso i menadri 
della lii'nica dalla preisioria alt'e-
conomia industnale. II piimo nu-
mero c andalo in (tlicola lunedl 
srorso. L'inizjativa. che pieyede 7 
lasdeoli atobn, Ificoccobill (co
st si chiamartr' fc |iaKine di gioma-
le dacstrani' i' piegarc in qualiroj, 
un ixislor '.• il raicoglitorc iindiS 
av^iilifinii'il lOHigostn. 

IL FATTO. E morto a Parigi Emile M. Cioran. L'ossessione dellMnutile commedia della vita» 

£ mono in un ospedale parigtno il pensatore rumeno-
francese Emile Cioran, aveva 84 anni ed era ricoverato 
da due anni. Per anni osteggiato nella patria d'origine, 
era stato accolto, nel 1989, dall'Unione degli scrittori. 
L'amiciza con lonescu e Eliade. 11 suo piu celebre libro 
d "Compendio di decomposizione». In Italia la sua for-
tuna editoriale comincia con la pubblicazione delle 
opere da Adelphi nel 1981. 

D J U - H O S T R O I N V I A T O 

jQ IAMMIMMf lUJ 
BUddl No. noff* moMo-suici- mus, lulto contento, -3I1 -disse che 

•adesso bisogi»LChe lei entii nella 
ciicolazione delle idee». E lul. Oo-
ran, racconla di aver pensato.' • Ma 
*ai a farti foBere.. <Lul, Camus, dar-
mi lezioni„,con la sua cultura da 

da: Anche s* da piccolo, hi Transil-
vanla. gbcaVa a calclo con le'teste 
di fliorto. Andie se sua madre, esa-
sperala dalla sua dbperazlone di 
vivere, gli aveva darto un giomo: 
«Se avessi saputo, avrel abortito». 
Anche se si riieneva >buono a nien-
te«, Tanto che -solo una puttana 
senza clientl pud fare meno di 
me>. Ma agli studenll che gli scrive-
vano per diigti che avevano tetto i 
suo* aforismi e che avevano voglia 
di ammazzarsi rispondeva tutio 
preoccupalo che bisogna al con-
nario assistere lino all ultimo all'i-
nutlle commedia de!la vita e che 
ciascuno si aggrappa come puO 
alia sua cattiva stellaV Disillusioni-
sta. dandy della misanliopia, can-
lore della depressiohe. cultore del 
pessimlsmo. Appollabto nella sua 
mansarda in rue de I'Odeon Emil 
Cioran sara slato torse il piu grande 
semlnatoie d'imelligenza e lucldita 
di ((uesto secoto, sempre ai bordi 
della veitlgine nella conlemplazio-
ne impletosa della propria miseria 
e delte grandi finzioni, gli ideal! e le 
mitologie di questo mondo. Era fi-
losoto. ceito. E ci teneva. Nel '49 
ottenne e accetto (gli faceva co-
modo per il permesso di soggior-
no) il premio Rivarol- Alberi Ca-

maestro di scuola.„aveva letto 
qualche scrillore, non portava al-
cuna traccia dt cultura lilosofica e 
mi parlava come si paria ad un al-
lievo. Me ne andai. Fu molto umi-
liante per me'. 

Rasinari, si chtama cost il txHgo 
rumeno (nella Tiansilvania sasso-
ne, vicino a quella Sibiu che si 
chiamava Hermannstadt ai lempl 
deH'Impero) che gli diede i natal! 
nel 1911. Rumeno, si. come I suoi 
amici Eugene Jonesco e Mircea 
Eliade. Uventatl tutti pangini, fran-
cesi (Goran cominciO a scriwoe in 
Irancese nel '-17 c continud fino a)-
Tultimo) ma con dentro. come i 
cerchi di un vecchio albero, le 
Eliminate dei Carpazl. Apolidi per 
le amministrazionl, troppo intellet-
tuali per annegare nella nostalgia 
come un Roth alcolizzato siitto i 
ponti della Senna, i rumeni a Parigi 
hanno anatomizzato il mondo e la 
bio condizione umana con appli-
cazione inimilabile. Quanlo ai Car-
pazi. per Cioran eranorimasti sem

pre il paradise perdulo delta sua 
irdanzla: -Avevo dieci anni - lac-
contera in una delle sue rare inter-
viste (concessa In vecchiaia, poi-
che da vecchi ci si prostiluisce e "s 
passa dl dlsonore in disonore e. 
fatto inaudito, ci si premie gusto") 
- quando lascial Rasinari per an-
dare a) liceo di Sibiu e non dlmen-
tichero mai il giomo, 0 pluttosto 
lora, quando mk)padre mi ci pot
to (suo padre em pope eordptele, 
ndr). Avevamo afllttato un catesse 
e k, piansi, piansi lulto il <em> 
po.„ebBr II pKsentim^fiKicrjti per 
me quakosa si era intranio per 
sempre<! ChlssA. forsr-passo -̂l 74 
anni successM cercando dl ricostl-
tulre quel qualcosa: •Tutte le diva-
gazionf che seguirono trovano on-
gine in quel dranuna». Ma il suo 
nomadismo interiore, cosl disilluso 
e cost elegante e pudico. impedl-
sce facilonerie al suo riguardo. 

Se Mircea Eliade ha sempre 
amato i suoi discepoli ed esseme 
circondato, Emil Goran ha sempre 
accuratamenle evitalo di compat-
tarsi da maesBo di pensiero. Rac-
contava un ajtro ilhistre rumeno, 
Conslanlln Tacou, editore e amko 
dl ambedue, die nel '78 dedicd un 
Cahier a Eliade, che accolse I'ini-
ziativa con gloia e soddislazkme. 
Voile fare la stessa cosa con Go
ran. il quale gli rispose: -Ma noi sia-
mo amici. non mi puoi fate una 
cosa simile!". Cosl era Cioran: phi 
che medesto inaccessibile, pet 
nulla disposto ad esibire le sue co-
noscenze. Diceva Tacou in un arti-
coto scrHto per il Magazine Hlleraire 
che 1 lettori di Cioran erano subito 
dopo la guerra giovani umiliali, de
compose dalla Storia; e in questi 
anni generazioni un po* disgustate 
dal trionfalismo beripensante delle 
societa occidenlali, <scettici davan-

ri aUe speranze o alle scelteche gH 
si impongono.,.1-. E conslata coil 
stupita ammlrazlone che I'opeta dl, 
Cioran, per questi lettori, ecertodi-
sperala ma tonka un altrodeisuoJ 
misteri. 

Eppiue cosl misleTloao Hon era: 
Chi loconobbe !o descrive a i em, 
sensibile, naturalmehtesplrlidso, t 
nella sua opera die scaftava il pu-
dore, a rifkjlo di darla ta paStoal 
•dlbatliloa. La sua sevaita wreo la 
specie umana era accompagnala 
dalpBgraiKlespifitodJtollerarBa 
verso i slngoia Un mtsantfopft mol
to bene educate, Era della scuola 
di Madame,du Dettand,.rinsonne 
del secolodei Lumi. Mej senso che 
anche Cioran non dotmrva (dall'e-
ta di vent'anni) e die detestava 
queste ore In piu fl sua dls|Josizio-
ne; -La nola-disse Ciorim -ti rive-
la un'etemiia che non.6 il supera-
memo del tempo, rita la sua icvt. 
na>. II che non gli impedrva dl esse' 
re peifino esuberame, nelle sue 
passegglate in bitidetta o a piedi 
ai glardlni del LussembutgD, Del 
suo amore - oltre che per Bach e 
Brahms - anche per la portoghese 
del fado. Amalia RDdnguez. Ec'era 
nel suo cuore - svela 10 scrittore 
Roland Jaccard - peifino una prm-
cipessa. Come chi era? Ma Slssi, 
naturabnente. Pmprio lei. Force 
aveva scoperto die Slssi amava 
quel due allegroni di Heine e Scho
penhauer e che aveva batlezzato il 
suocavallo lavorito "NkJlilista.. Ma 
non e aflatto esduso che fosse ri-
masto incanlato dalle fattezze di 
Romy Schneider che 1'interpreio 
sullo schermo. Delle due - SissI e 
Romy - amava la melancolia: «La 
melancolia e il irionfodeU'lnelutta-
bile peicepilo come melodia sen
za pause, come tonaim fonda-
mentale della vita». 

Vltl0«pM» 
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Predicava brillantemente l'insostenibite pesantezza dell'essere e la necessita del suicidio 

Effetti speciali di un dandy nichilista 

Aforista 
per brevity 
epigrizia 
Homo oroctaM. MedHiamo poco quando sia-

mo in piedi, e ancora meno quando cam-
mlnlamo, L'azione & nala dal nosuo acca-
nimento a maiMenere la posizione verlica-
le, Quindi, per ptotestare contro questi mi-
sfatti. dovremmo imltare fatteffiiarnento 
delcadaveri. 

Llo-loero, iosono. bsard...l!so^ettoeuna 
questknie dl grammatica non dieslstenza, 

OonHorl.Chi non ha avuto la fortuna di avere 
genttorl alcolizzati deve intosslcarsi per lut-
ta la vita per compensate la pesante eredfta 
delle toro virtu. 

PtilUla. Bisogna Impedire a tutti i costi achl ha 
una cosdenza troppo pulila, di vivere e 
morire in pace, 

La vtta- Vivere qui 6 morte, altrove £ suicidio. 
Allora, dove andare? 

BWgnllo. davanti alia posslbilita di avere un 
biografo, 6 incredibile cite nesuino abbia 
rinunclato ad avere una vita. 

Mmlao. Se c'e qualcuno che deve tutto a Ba
ch eproprioDk). 

StM*. La dove cl sonocertezze non c'e pin sti
le. La preoccupazione di dir bene e I'ap-
pannaggio dl coloro die non possono ad-
dormentarsi in una fede. 

Qatrrs. Per non aver saputo celebrare I'aboito 
e legalizzare Hcannibabsmo. le societa mo-
deme dovranno risohvere le toro dlfiicolia 
adottando procedimenti ben piu sbrigativi. 

ContMtazloiM. Ogni contestalario. nel mon
do occidentak, la pensare a un eroe di Do
stoevski! con unconlo in banca, 

HbolllOM. Lasciamoci andare a tutte le ribel-
lloni: esse finiranno col rivoHarsi contro se 
stesse, contro dl noi, 

F IMMHO. Mente inaridisce piu la menle che 
la sua ripugnanza a concepire delle idee 
oscure, 

OMtta. La disonesia dl un pensatore si rico-
nosce dalla somma di idee precise che pro
pone. 

Oecufto.C'e pia onesia e rigore nelle scienze 
occulte die ndle fitosoffe che assegnano 
un senso alia storia. 

(Mo- E dall'odio di se che scaturisce la co-
, scienzadls6. loodiomestesso:sonodav-
verounuonvo. 

tumnt. I tiranni sono sempre assassinati Irap-
po tardi, Questa e la lorogrande scusa. 

MnrUrl. I grandi persecuton sono [eclutati (ra i 
manai che hanno salvato la pelte. 

Criottonoalmo. Onnal togoro, il cristianesimo 
HOT tlene piQ impegnato il cervelk. ne su-
scita interrogativi: le ansie che provoca. co
me le sue risposte e le sue soluzioni, sono 
deboli, sopoiifere, E noi gi4 sbadqjliamo 
sulla croce. 

H mondo. Mi adatto al mondo come un anello 
al drlo dl uno sdieletro. 

PdeoaMHM. Chelovogliamoonosiamotutii 
pslconalisii, amatori dei misteri del cuore e 
della braghetta. palombari degli orrori. 
Guai alto spirito dagli abissl chiaii! 

Mriotl. Se Mollere si fosse ripiegato sui suoi 
abissi. Pascal con il suo avrebbe latto la fi-
gura del giomalista. 

Sogno. In questo grande dorniitorio (come 
un teslo taoistachiama luniverso). I'incu-
00 e il solo modo della lucidlta. 

roWa. II lolle die e in noi affiora nei sogni; do
po aver comandalo le nostre notll, si addor-
menla nel pia prolondo di noi stessi. nel se-
no della nostra Specie; quakhe volla pero 
lo senliamo russare nei nosvi pensieri. 

Afortoml. Ho scritto degli alorismi per pigrizia, 
e perche si ha 1'imptessione, scrivendo in 
modo assaf conciso di dire qualcosa di piu 
profendo. 

VALMIO 
• Si espentoieri a Parigi. all'eta 
di oltantaquattro anni, Emil Mihai 
Cioran. Era ricoverato in ospedale 
dal 1993, colpito dal morbo di Al
zheimer, senza essere piu in giado 
di riconoscere gli amici. Cosl lo n-
cordava proprfo ieri Tahar Ben Jel-
loun su -Repubblica", in un artico-
lo ctie rendeva palese quanti. la 
sua figura fosse ormal dtwiuaia 
nola anuhe al letlore italiano. Dal-
tronde, per convincersene, bas\a 
sionere lelenco delle traduzioni 
usi-.iie da Adelphi, frulto di un arte 
della litolazione die ci conduce 'li-
ritli nell'officina (ma 'orse saiebdp 
meglio dire nella jjiotollerial di 
questo raflinalissimo scrillore: da 
Esetciz'diaininiraziririeallliniisio 
demiiHgo, da La lentazione di esi 
sfen? a SauartanieiW. da Slmia <• 
ulopia a L inconvenknte (li estcti' 
imli. 

Cioran era nalo a Rasinari. un 

MAORELU 
villaggio dei Carpazi, da un prete 
ortodosso. Terminate ie scuole nel 
liceo di Sibiu. si era iscritlo alia fa-
colli di hksoiia delluniversKa di 
Bucarest laureandosi nel 1936 con 
una tesi su Bergson. auiore che 
ben presto abbandnnera per I'a-
maio Nieflzscho. Risate a questo 
penodo iii/fe nine iJelki dispera-
zinne. libm che ijli vaitS il Premio 
dei giovajn yrrittori rumem ViiKi-
(oredi una liorsadi studio aU'lsliltJ-
lt> FVanceiii' di Bucarcsl, si trasleri-
Ke a Parigi nel dicembre 1937. per 
non abbandoriarb mai piu. &>cc 
I anno ̂ eguente, in mmeno. La '"/• 
shilu/azHNw ddtti Romania, un 
siiggb ai'cL-.iiiroente nazionalislicu 
in scguilo npudi.ilo. Poi, via Ogni 
localismo ancoia quakhe tempo. 
p b scrillore scegliera il Iranrcse, 
pet djdii-arsi A una smagliantc 111-
dagine sulle pulredim dell'animu 
umano. 

In qucsla tlei'isiva last' di fiinna-

zione, le sue vicende bografiche 51 
intrecciano slretlamenle con quel
le di altri inielleltualirunieni. Come 
Mircea Eliade, come Eugen lone-
&co, come per altri versi Tnstan 
Tzara. egli priiilegio lo slorico le-
game tra Eucaresl e Parigi. Cosi la-
cendo, si dislaccO da quanti, come 
Costanlin Noka, sceisero invece la 
strada dell'esilio inlerno (owero-
aa delle patriegalefe). Un bel vo
lume uscito dal Mulino nel I99;i, 
L'amko hnlano. ricoslruiscc lo 
scambio epistolare Ira 1 due amici, 
a tutlo vantaggio, bisogna ammet-
lere. di Noica. che gli rimproverava 
di avei opldlo per i grandi bintte-
votd della cullura: -Se vi invidia-
mo? IJuathe volla puo ê sere sue-
cevso. ma per molivi di ordine se-
condano: sicuiezza personate, li-
bri. idee. Iibeits» 

E qui anmarno al nodo della 
queslioni'. cii>^a!|)aitk.'olarestaru-
10 rivendicalo da queslo aulote. a 
".avallotrJ leiteratutrt e lil'isotia. Le 

deliniziom che con una deliziosa 
civelterla Cioran diede di se, sono 
tra le sue cose piu autenliche e feli-
ci: si vedeva come uno sUlita senza 
colonna, un fallilo del deserto, un 
erudito sanfonico, un becchino 
con un'infarinatura metaflsica, un 
dandy del nulla, un velleitaiio del 
Nirvana, un depresso per decreto 
djvino, un nato-morto di chiaro-
veggenza. un deliranle smanioso 
di oggeitrvita. un furioso per meta-
lora. e infine un Gtobbe ammansi-
toallascuoladei moralisli f rancesi. 

Ho preso quesle cilazioni dalla 
pMlfazione di Sanda Stoloian a ia-
aime e santi. raccolla con cui 
Adelphi inaugurd, circa cinque an
ni la. la pubblicazione delle opere 
in rumeno. Seeondo la Slolojan, 
curatiice del volume, il Irancese 
avrebbe fatto la grandezza dello 
scrittore grazie a! frenoe al control-
lo imposio ai suoi eccessi: »E inte-
ressanle osservare che la lingua in 
cui cgh ha scritto i suoi libri rumeni 
e queila duordinala dl un giovane 

inlellettuale balcanico d'anleguer-
ra. La forma, le lormule, segreto 
dello stile di Cioran rersbne occi-
dentale, sono un dono (rancese». 

Non e il caso di esamtnaie que
sta asserzione (Lorenzo Renii, ad 
asempio, sostiene il contrario). 
Prendiamola comunque per buo-
na. Cioran nasce adottando I'idio-
ma di La Rodiefoucaull, come del 
reslo lara anche Samuel Becketl. 
Ma come si compottera questo 
straniero con uno strumento lanto 
dilficile da maneggiare? Bene, be-
nissimo, anzi, fin troppo bene, sfor-
zandolo oltre i limiti del manieri-
smo (in tLlfaltra direzione.il rosso 
Nabok'iv agira in modo anatogo 
conl'inglese), 

Risultato' m\ Pascal survoltato, 
un vero e prop'io Oliver Stone del 
ntememo nmfi. Goran, mfatli, ama 
gli effetti speciali. e i suoi procedi
menti preferui sono t'ampiificazio-
ne e lossimoro. Predicando 1'inso-
stenibile pesanlezza dellesserc, 
professando it suicidio. si ostina a 

cesellare metafore sempre pitl ar-
dile (basta allaigare lo ipa2k) tra i 
due estremi, inrrodurre piu colore, 
scurire il nero). Per questo, panlo-
gralando brillaniemenle lo scan-
dalo esistenziaie, la sua scritlura ha 
sempre qualche cosa di meccani-
co e insieme pamassiano Con le 
sue variazioiii sulla ixmilas. ci dice 
meglb quello che gia sappiamo. 
Insomma. e un perfetto autore di 
mid-cull, ossia quakuno ilic. pur 
non essendo un moralisla, corri-
sponde periellamenle a t'iO che il 
pubblico riliene debba es.-*te un 
moralisia. 

Forse c'd stalo un omjre di rico-
zione, o forse nel oassaggio irtler-
linguistico un ingrediente ucrnico si 
e perso. Ma il fallo cl>e queste) vir
tuoso della Irasesia stato scamhia-
to per un pensatore o, peggin an
cora. p<i un mEiestro, rappresenta 
un fenomi'iio mirabik- In ilaliano 
c £ soltanlo una -s- di nwzzo ep-
pure, Ira "Stilista» c -stiliui". la dilfe-
renzo resta sostanziale. 
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