
A SCUOIA CON PROUST Dopo l'intervisla a Retro Ingtao, che 
potrete leggere qui solto e che e un documento circa un mcxfo di 
intendere la politica nel secolo della violenza e di f ronie ai selvaggi 
comportamenti del presente, troverete nelle pagine successive due 
racconti. II primo e di unscrittore francese quasi dimenlicato, «Un 
dramma dawero panglm*; pteseniato da Dario Voltolini.!) secondo 
e un brano tratio dal^fi^rjoMnzo di Proust, «l piaceri e i giomi» 
(netl'edizione italiarift^yisiiB(#ing«teri con la traduzione di 
MariolinaBongiovann»Be(tini)^BdoardoSanguineiiaconsigliarlo, 
come Iniztazione alia <RecherChe» e soprattulto perche presenta una 
bellisslma storia d'amore, morte e gelosia. 

Libri 
& 

Sentimenti 

LA VOCE DI CAPRON1 Giorgio Capvoni, il grande poeta 
scomparso, e i suoi versi: cosi ripercomamo la vila di una delle piu 
belle figure della nostra letleratura, dagli annidella sua infanzia 
accantoai genitoria quelli della maturity. Ecomprendiamo le sue 
scelle poetkhe, la forza delle sue poarole, la moralila del suo sentire; 
•La peggiore delusione che pud provare un uomo della mita eta e 
scoprire di non trovarsi nella democtazia in cui aveva speralo, ma in 
una squallida partitocrazia°. Giampiero Comolli ci accompagna in un 
altro >luogo dei sentiments, il bosco. Un poslo molto particolare, in 
hemonte, un bosco di faggi in Val Pellice, dove vive la comunita 
Vaklese. Un bosco popolatodi ricordi e di strane presenze... 

METROINQRAO. Non solo amici e nemici, ma «noi non si pote essere gentili» 
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M
i chiedi del rapporto 
tra polit ica e sertu-
ineml? lo h o c o n o -
sciuto la polllica del

le graridl passioni, H o pralicato a 
lungo persone che lie avevano 
tatlo il centra della loio vita, e 
non per mestiere. Alcunl lavora-
vano In lalibrica duramenle di 
glome, e pol , manglalo un boc-
eone, scappavano al sindacato o 
in sezione. e iomavano a casfl di 
none. & vera: l>o praticalo am-
eh'lo parecchio la formula sch-
mltllana deir 'amico/r iemico'. 
Sono nato che era appena BCOO-
piata In prima guerra mondiale, e 
mancavano solo due anni. alia Ri-
voluzlone d'Qttobre. Ho vissuto 
la seconda gnerra mondiale, im-
mersu nella cospliazione, Forse 
si potrebbe dire con Breclit: 'noi 
non si pole essere gentM'. Ma, al
ia line, non sarabbe esatto, Per-
ch£ fratellanza' e (.lata una para-
la forte non solo del nostra voea-
M a r i o , ma della nostra pratica 
vilale. Lo politlca perO e tontl i t to. 
E si scontra con un enigma; la 
hinte del potere, la base della le-
glttimazione a escrcilare on co-
mando generate. Non so se il 
contraMual ism o e il coslituziona-
lisino risolvotio questo prablema 
enorme. La democrazla^un pro
blems complesso... Poi ci sono i 
tempi de l fapat ia ' politica, della 
caduta delta passione. o del veni
re d i altro passioni. Non l i amo. in 
ognl modo non * stalo il lempo 
mio..". 

PlMro Ingrao enlra snblto nt ' l la i -
Somento. Sk-come c'C siato uno 
f *amb iod l lelcfonalc e di appun-
tl - t ome sempre egli e.^ise in 
previsione di un'ilitervisia - si e 
annotato alcuue idee su un bloc-
i i ) . e pe i un po' il cronisla si hmi-
ia a rcHislrare. Ingrao pariii nel 
suo studio, pieno d i libri, d i qua-
dri e ilLionni che tiannn in ralce 
lirme importanli della pittura ita-
liana, a cominciaie da quella di 
(juttnso. Ci sono anclie motle lo-
toHrafle ilolle li^lie c dei ni|x>lini. 
L'orifjmalc lit una vignctta di Vau-
ro. in m i un bambino grfda di 
tronte a una srande cjuercia. 
-Nomio, Mi 'ndi dal Pds..-. In 
un'altra slanza. M awerte la [ite-
seiiza dtscrela della nioylie Lau
ra, IA1 sue parok' indugii int io lun-
H<> ni'lla dostTiuiutif.' della niuiide 
scena ottin'cmcsca e nnv«'i!nic-
M-rt della politica i- della sinlslia. 
Pa\sluni di Krandl i i ) , i»e, i- mo-
f l i t l l lAi ' t i l l i ' l tnv |ier csprimcrle; il 

chi vince. Essere "irriti« sianifica 
essere in discordia proionda con 
questo mondo: e dunque do-
manda una radkali ia. non un 
conlemperamento e una mode-
rii?ione. Non una •noimalrt4», ma 
un senlirsi acutamente anoimati 
rispetto a questo oidtne cost vk>-
lento e selvaggio, in cui impera la 
supremazia onnivora del protiuo. 

C * m nnMrto V* qiMtto n»do 
« M * « n la M n n t , • I U M * 
I I H I I H I - wi cuHwl ngfciiMrto 

vacantAnantBr 
Gia, la «lentezza"... SI, un nesso si 
pud trovare. It -lento- mostra 
un'esilazlone, reca un dubbio, 
chiedeunospazio. Eladomanda 
di un indugio; come un sotfer-
maisi sulle cose, Sembra un vuo-
to, ma in molti casi i un agire che 
si sottrae al metro meccanico del
la velocity. Viene inteso come un 
•non farea, e invece in queil'esita-
ziotte, o sosta, o quasi sosta, pos-
sono awenira rivelaiioni. si pos-
sono scoprire cose che attrimenti 

*te rtacojifca M S vacthia MMICI-
ita.£mditacoatT 

Quella con Rossana e un'amici-
zia che dura da tant iannker ima-
sta molto tone anche nei mo
ment! in cui abbiamo avuto giudi-
zi divers! sul •fare» politico, Ora c i 
siamo incontrali nella convinzio-
ne che non si trova una via d'usci-
la alle di f fkol la attuali della sini
stra se non si capisce che cos'e 
successo dawero nei rapporti d i 
produiione... lo po i so i » convin-
to che c i troviamo di Ironle ad 
una lase di ulteriore pervasiviti 
del produne nei mondi vilali del-
1'essere umano. Se non si studia-
no le mulazioni prolonde, lewere 
e ptoprie innovazioni inlrodotte 
dal regime capitalistico in quesla 
tine di secolo, non si comprende 
quel che ci succede. Direi, per 
stare al nostra tema, che non si 
vede bene nemmeno cie che av-
viene nel mondo dei sentimenti, 

Non aktanw partata anettt* i M 
dolor*, ott rtmtffto- P t t w m -

«Mitezza» significa essere 
in discordia profonda 

con un mondo cosi violento 
e dunque'domanda radicalita 

InaMovM (otodPtotrolngraii. I ld tognoi * E f t 

«Miti» alia politica 

reslerebbeio celate... Sento che 
l ' indugia«i,porta in una zona di 
riflessione interiore, incuis iscor-
gono e si scoprono cose celate 
dallavelocitamacchinale.Cortia-
mo sempre: non e salutare im-
porsi una sosta, un blame di in-
terrosazione? Certo questo oom-
porta una rinuncia all'arroganza 
- riecco la mitezza - una coscien-
i a della lecondila del dubbio. Di
rei anche una discrezione nell'av-
vjcinarsi all 'al ierit i , al divetso da 
not. Vedi che tutlo ci6 comporta 
una certa selezione dei sentimen
ti... 

E I'-aducazliinasnitknMtU**-« 
tapao? C'a state quatdw 9m 
parlkalanMnta Importanta mat-
latuafamHUkHMT 

I libri? Tanti nella mia vita. Trap-
pi? Ricordo una grande estate im-
mota, a I mio paese conladino -
avro avuto quattordici anni - in 
cui , improwisamente, ho lasciato 
i l mondo d i fauole che avevo in-
seguito con Salgari e Veme. e an-

M i n t r a u i u 
comizk), il corteo. L'organiiza-
zione di uno stiopero, cosi come 
lo racconta E^senstein in quel ce-
lebre lilm degli anni '20. Forme 
che hanno le loro origini nelle 
grandi rivoluzioni dell'SS fr.ince-
se. e dell'Otlobre sovleiico. 
•Adesso f proibito parlare di rivo
luzioni -osserva Ingrao- ma i se-
coli da cui csce la modeniiti l ne 
sono prafondamente segnat i ,c t 
poco da fare-. La rivoluzionc £• 
1'iapicc" della passinnalilA delle 
masse. Ma certo ci sono [ m o 
menti di quella che Gramsci ha 
chiamato, con un term me che In
grao ha riulilizzato in quesli anni. 
•passiviiaazione dei le masse-. 

Ma qua! tono I sentimenti che 
<atttano> le masae? II Nsogrw 
dl riconescefal In una comunita? 
II MKgno « rtbaltaral alle Inglu-
attale, d ie dtwnta anehe -odio dl 
clatae-f 

Sulla parola "comuiulil" esiswno 
monlagnc di librj E angobzioni 
Interpreiative pnifondcimeie di
verse Ceno * difficile yeiiiiare a 
un agire politico senza che si pro-
ducano aggregazioni collcttiVLV 
Anche quando ci sono oligarchi 
o leader. I luoghi e le radici di 
quesle aggregazioni colieiiivi si>-
noivol t icangiant idel las lona|xv 
litico-sociale. Oggi dbbiamo 
squademala dinaira. I.i cnsi delle 
grandi identila c^lk-tlivc su CLII M 
sono rem il pa i l i l i ' e il SIIULH-'JIO 

per un secaio. L'innovazione ca
pital istica ha schiodato e (rantu-
malo i luoghi. Iteit i lori. e le lorme 
M cui era no lor mate soggetlivita 
politk'he e grandi identila dl clau
se. e addirinura blocchi storici'. 
La sinistra non ha uisio I'innova-
zione e quindi non ha sapulo ri-
sponderc. 

Questo rapporto comunHarto tia 
partlti e masse vale soprattutto 
perlasMstiaT 

Nond i r t i f partin son<:> tin'inv^n-
zione bor^liese. il pioleianato se 
ne appropria c Ja trastorma. Per-
sino La Chiesa, quando se lie ac-
corge alb line dell'tMKI, oi^ani iza 
e promuove sindacali c pamti. 
Tutti accoimmali da un potente 
slora> pedjgogico E la desira ha 
avuto i suoi grandi riii colletTivi lo 
sleimmaleadutwle niilitarislirtio. 
i gagliarderii. le ilivisc. d o t I'abiio 
che divenia la forma lis«'a del-
I'appanenenza politica. tleH'ade-
skme plebiscitary 

E qui venlama al sentlmsnto <isl-
lodto 

SI. c ' t slain (incite, come tn liai 
deilo, I 'oditidiclasse.dauna par-
le e dall'altra Toma Breclit Al
le nil a mm di men I it-arc. candida-
mcnie. la siorta da cui veniamo. 
in queslo secolo. il ntnit}« v c o b . 
la iM'lmca^divi'ntalaguenLi UtUi-
to. t luena(;ln'sfi)i id,iva kMnnilii '-
te mili ian, c |irtielrava trrribi l-

La nostra e stata l'epoca 
di Auschwitz, della scienza 

deDo sterminio di massa, 
di Hiroshima e deiratomica 

menle nelle retrovie. nella cosid-
detla societa civile. Cotentrizza-
re: queslo e siato il vocabolario. 
Radere a I suolo le cilia. E Ausch-
wilz cio6 la scienza dello slermi-
mo di massa E poi Hiroschima. 
latomica. Con quale candore chi 
& stalo corresponsablie o parted-
pe di questa scienza de lb stermi
nio si stupisee deil'odio cite ha 
seiTunalo? L'orrore tlella Bosnia e 
della Ceceina C d i og^'- c lutti noi 
continuiamt) tranquillamente i 
nosiri alfaii C'c viiIuto Chirac per 
ricordarci che i sisleim di distru-
zbneaiomicasonol i i t l i in piedi. 

Tomlamo al tuo passsto 
Non posso dinienlK-are certi "riii-

la snmminisir.izionc ddl 'o l io di 
nemo Qu.isi poggi<:i della violen-
zd I'umilinzione doirawervir io. 
SI. poi c'c- stato diicho a sinnlia 
1 (Klin di classo F. dentn) le ^ue li> 
le ha cantmiiiato pcsanlemenls-
I ' I IM) della calcgoria del "tradi-
memo" In icr le (asi pciMito i| 
•ulitljliiii" ("' statu demon iZ2alo Si 
i.liiede^'alio ccrrczze, |>erenk>nc-
IHV Al mio ient|M' le passioni della 

politica sono state non solo forti, 
ma dure II nnstro avuersark) non 
iu leneromai. 

E o u i f Pue essere questo D 
tempo della •mJteu» come 
nuovo seeno detlagke eotttko? 

Vorreicapire bene che cosa si in-
lende La parola £ iroppo grande 
per iame unusoambiguoosom-
mario Sei l r i tcnnientodal l ibro/ ( 
diriiiti mite 6\ Gustavo ZagrebeIs-
k)'. il concetto d i mitezza sembra 
assai vicino alia nozione di mo-
<:lerazione. di conlemperamento. 
di -medield". E queslo slride con 
I idea che IO mi laccio della mi-
lezza Mi spiego. la parola e alia. 
Sia pure nel -Discorso della mon-
lagna- Ma oggi per me £ una pa
rola cnnflilluolA, e in fondo lo 6 
anihe nel Vantjelo. La mitezza 
mi pare del tutlo cslranea al mon-
doche ho di frame llsiinboto in-
camaio di questo mondo e la vio
lenza In Ire quarti della -fiction-
chevedo, la p is lo lat il principalc 
mezzo di comnnicazione con 
l.iltro E lideologia di queslo 
mondo e la lorza. I'osanna per 

che con 1'lliade e TOdissea stu-
diate a scuola, e mi sono immer-
so nella lunga lettura di Gueno e 
poce di Toisto}, Era in qualche 
modo un cambiamento di univer-
so, un cambiare la relazione con 
il mondo. Qualcosa del genere -
la scoperta d i una societa - mi & 
successo con un aitro libra, I' 
£rfuco?fone senltmentafe. appun-
to, di Flauben. 

Lasds anoni che mtteduca un 
aHfo tema, centMe per le pas-
skml dsHa aWttra, cttando una 
(telle tue poesie plii recantl. 
L'hal InWelata lavorl: -Come e 
penoeo menglara In deto, • cat-
da I ftandri/ mtfriMcNatl sul 
comptitar/spottarel alia vallate 
del peaaleriV ceme rota grin
g o * In pegno un r*CCto-- C'e I I -
dea acuta del bworo, anche dM 
nvoio nwdemo, come pena, 
condanna, aHenaaane. 0 not 

E vera, un'idea di penosita. Den-
Iro di me c'e sempre state il so-
spetlo che lauorare costringa 
Tuomo a una torsione enorme. 
quasi ad un uscire da se. Ho sen-
tilo sulla bocca d i un oporaio, 
tempo la1 il lavoro c la mia digni-
t3 .. Pero Marx ha detto il lavoro 
capitalistico £ riduzkine all'astrat-
to. Chi ha ragione' 

So die hat dedttato propria al 
mutamentl del lavoro II t in ulti
mo Hbro, scrttto a quattra manl 
con Rossanda Rowanda. Ml In-
cyrioslsce. prima.« tutto. que-

Pto quelle che hal ptewtoqiMm-
da hal dedeo dl M m l Pas. 

''BraVtHdnamaacaaaittDSi il 
Ho abltato - posso dire: pet tutta 
una vita - In una comunita molto 
radicata. Quando ero direttore 
dell 't/nrM facevo, nei riguardi 
della redazione. perslno - Dki 
me lo perdon i - t l cura tored ian i -
me. Ora me ne andavo... L'atto di 
scissione e aspra, Ed iss ichenon 
eta per me so!o una rottura poli l l-
ca. ma una frattura dl tinguaggio; 
del vocabolario con cui leggiamo 
le cose. Purtroppo quello che e 
awenulo dopo, anche in quesle 
settimane, me lo conferma. 
Quando ho detto che non trova-
vo nella relazione d i D'Alema al 
congresso d i luglio la -questlone 
sociale-, a questo alludevo, 

Htm basta piu per fan poHtka 
en partita, o un'alleaua cone 
quaUa che m Italia al sta co-
ttraendo hrtomo a Prodi? 

Aspetto di eonoscere I'analisi del-
I 'accadutoei lprogeno.acuis i r i -
ferisce Vipotesi Prodi. Non credo 
proprio che basti c vegga qualco
sa di meno. Questo che chiedo, 
ancora Prodi non I'll a detto Mi 
domando, inoltre. fino a cite pun-
to * awenula una mulazione nel 
rapporto tra vita e politica. £ un 
punto chiave. Questo secolo ha 
vissuto connessioni prolonde tra 
I'agire politico e il mondo privato. 
singolo, di miltoni di lavoratrici e 
lavoralori. 

Pone la paWtoa a solo un tram-
ntentOm 

E che succede allota nella socie-
IS? Davvero, senza ricadere in for
me lolalizzanli, non si puO rico-
struire un legame tra vita e politi
ca latto di idee, di sentimenti, 
grandi passioni. e dell ' impegno 
iungo. pazienle. |>er coslruire il 
mutamento^ Aila spinta al privati-
smo comspondono interrogativi 
sempre piii universal!, in un mon
d o globalizzalo Bisogna trovare 
una risposla a queslo enigma 
Anche per queslo non mi basta 
Tidea di -normality- che ci propo
ne D'Alema. 

D'Alema ogg) ialcentrodell'at-
twwlone. Inerao a ttata tin (0a-
datora del Pel, coal came questo 
partita i state nel dopoguena, a 
resta una personaRta autorevota 
dena sturstni, della poStka Ha-
Nana. Per ehmgere a questlnn-
R, per quanto tttveni, non serve 
anche un po' dl norcWsmoT 

t">h. si. certo. nel mio rapporto 
con la imlinca c'e slate anche un 
elementodinan-isismo. Anche di 
pi»sunziune Bisogna son-egliar-
•i i . . Ma senza piclendeie. credo. 
che la pol i ika pussa esi.-re ridot-
ta a razionalila pura L i radice di 
•pulitn-a- f> -polis-. i'fi ic-mre in-
siome la cit la certo 0- in<ib{KNisa-
bilc la lazionalilil Itx'mca, t i m e t 
ronie atuhe un enorme skirzo di 
passKine 


