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, # # Io mi sento una persona 
• • mutilata nei sentimenti 
Ma e una mutilazione 
subita dall'intera societa n 

YintaiHoCottiimii 

mini lupus), anche quesla sareb-
be una scusa, Dentro di ss ognu-
no di noi ha margini di decidlbili-
la e di scelta. pQlremmo, almeno 
ogni tanto. sacrificarci per il bene 
altrui. La •minimal' buona azione 
vale la piid bella poesia, scriveva ii 
poeia Jahier. La capacita di una 
scelta pane da una dimensione 
Interiore che si e persa. Siamo 
traslormali in un popolo di ultra-
corpl, di marziani. Come se tuna 
la nostra storia losse cancellata. 
Oggi disptezziamo il passato. Ma 
net passato c*e la radice del lulu-
ro. Nel bene e nel male non si 
puA cancellare il passato. Se il 
noslro piesente, che e il passalo 
di domani, 6 malvagio, allreltanlo 
malvagio sara ilfuturo. 

TiifMtno un minima d'iniposlu-
raenecessario-mi disss./ Laved-
ta nan mincide,«") la sa/Bjezza./ 
Stanno contro it thsordine. afctme 

Perche I'klam oggi appare cosl 
forte? Perche I'lslam e ancora for-
lemenle religiose. Non parto del-
la feroce toltia degli integraltsti. 
Ma sono abbastanza tenlato di 

Le Bosnie dei nostri cuori 

piano della cultura geneiale. in-
vece, c'e stala una degradazione 
deil'antore esclusivamente in sea-
sualilaeasuavoMadella sessua-
lita in genitalia, inline in pomo-
grafia. Oggi abbiamo tuna una 
serie di valori e di categorie de-
gradali. Esercitare la compassk)-
ne divenla un inodo per msllere 
in pace la coscienza, fare la carita 
signilica correntemente fare !' 
elemosina. Anche lidea di bene-
ficenza e un'idea «pelosa", ambi-
gua. Non dovremmo pensarla co
me un «merito» ma come on do-
vere.unobbligo. 

SlermiiMipe il nemict) forse fir 
meritorio/ Wo quandt* in lan'o 
scappare e iiisajuire/ Mi ripetty fia 
me - un snwno »I'all"'/ Come un 
posserodonrdsleahirp/ Vedochr 
in Cina non In mntemptato/ Que-
s/o inio siYhjofare piinfn di, vista/ 
f$n('h& percomuni&nn aviUd'un 
comuriisia/ II aiore <VD 0d scup-
pialo/'. • ' ' ' 

L'utopia e slala condannata 
perche le strade dell'Utopia reca-
no molte Iracct di san<{uc. Si par-
la di fanatismo drlendendo I valo
ri della tolleranza. PerO allora bi-
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S
entlmenli? Buorii senti
menti? Vorrei parlare piill-1 

losto dl sentiment! buonl, 
Se pero guardo al conlesio 

atiuale vedo un campo mal colll-
vato dove possono naseere at-
prallutto erbacce, solo stilitllnefiu 
negatlvl. Egoismo, aggressMfa'; 
ovldlta; e il pensare se slessi co
me gll tunici- portatori di sentt-
menil. Potremo larl) coincktere 
ton i wizl capMali- del catechl-
stno: invidia, accldia, avarizla... 

Io ml sento una persona muti
lata nei sentimenti. Questa miiti-
lazlone derfva da una perdtla di 
speranm che poi e perolta di fu
ture. Si potrebbe pensaieithC'sia 
qualcosa di bievllabile a una cer-
ta ela. Ma la mutilazione dei sen
timent! dl cul parlo non e a llvello 
Indhrtduale, macoltetffl».l--i(t# 
ra societa la sublsce. E'Jiga per-
dlla d) speranza. Le conseguenjte 
le vedlamo: la crisi delle fed! reli
giose, di un grande progWo poli
tico, Insomma di quelli che chla-
mercmo •valori aggieganlk teo 
perch* viviamo in una societa 
sompre pitl in bdclole. 

Nellarel!gionetrMt!zionalec'c-
m sempre la speranza del Paradi-
so. E la speranza era una delle rie 
virtu teotogall: fede, speranza e 
carilS. E Ultlavia la fede e la spe
ranza non sono niente se dlsgiun-
te dalla culla. La dk:q I'aposlak) 
Paolo nulla tetters al 'Carina'- A 
sua volla la fede polMCfl.cpmjwr-
ID una progelluallla. Pggl siamo 
in una suciela In cui uillo.sfugge 
da tulle 1c parU. Cercaw di corfl' 
prenderln 6 voter fabbrtcare una 
chiav* dl ineiturio. Tutlo quesio 
Miccede anche per un dlleHo di 
inlormazlone che e poi undlleilo 
dl usperienza e defiva parados-
salmenle da un sovraccarico di 
infiirmazkMie rhe non informa: 
Informazione moKipncala, vhtua-
llzzata. II probtema, oggi, non e 
sniiere ci no the c'C In atto uno 
ttprmlnln, Sapplamo qnello che 
accede nella ex Vugoslavla. 3c ci 
louw ancora AuncnwH/ cl dareb-

bero in dirella tv t'ingresso nelle 
camere a gas. M fatto e che tulto 
ciocheveiliamo, lovediamo co
me se losse vera; solo -cotne se». 
slacculo dal tnomento in cui av-
viene, avulsodal tempo edunque 

• (inuncertosenso) oionvenn. 
Pankmi, partiamo e poi suoilo 

iltdielra/ Via do quei morli sul «• 
deo di netro/ S o allaperlo e#o-
ilili il hel sole/ A quelli II sangae 
pernoilepanile/. 

Era piQ Inlormazioiw quella 
che. secondo una tipica formula 
del vecchio gkimalismo, ci veniva 
dai miaggialoTi di froiitiera», infor
mazione orale, Iramrnentaria. im-

; probabile. L'esperienza umoliva 
' deirimmagine calodica e neutra-
llzzala probabilmente dalla sua 

i visualita. Perche la realta del lai-
.. to. la sua itsk-ila, e un hairOs, che 
': i i da Hin'unica voka.. \ noi resta 
•* una renlta nirlualizzala-, mani-

polabile a piacimento. Ci resta 
una sensazioue di falsa onniprc-
senza. che. in fondo, devitaiizza 
la nostra sensibility, quasi conie 
un anestetico. Se lu auda,ssi in 
Bosnia, In un ospedale devastato 
e senlis&i I'odore del sangue. del 
pus, della cancrena e vedessi con 
I tuol occhl gli ani muiilati, le 
membra squarciate. allora ne 
avrcsli un'esperienza unka, coin-
volgenle al massimo grado i tuoi 
sentimenti. Ma II fatto che si |>os-
sano ripresenlare le slessc imma-
ginl di repenorio per duccento 
volte e un caiK'cilare per dnecen-
10 voile quel fatto. Ui telovisionc 
stone, si anlocancella. 

Petri)/1 aiicriarli n eiipnti pit If 
slmni/ O pni»ihi bamhofcin »MP 
hmlanl/ V«/LTT' P non /CUVOM". If 
bmlo,/ /VIHI fi peio (um'iwere 
hKcani/. 

BisoHiierebbf riconiiirsi sem
pre la diiferenza tra lawr vislo v 
I'flvcr sentilo <lire. ljuello rtella tv 
e un •sentltt) vcdere». nun toita 
|hes|>erieiiza, menlrc e a piirtire 
dall'espenenza reale che elabn-
rlanio dei senlimenli. E il n.'alc 
non e manipolabile Oggi invoce 
mi scmhra che le lonli dl os|«--

rienza che abbiamo intorno sia-
no soslanzlalmeme inefficaci. C'e 
slala una rievitalizzazione del 
male che ci ha abilualo ad accei-
tark) crane inevilabile. Ci abbia
mo lano il calk). E anche una vtt-
tualizzazione ilell'enore: per "li-
berarsene- basta cambiarc cana-
le. 

Questo svuorajnentu. anch'es-
so virtuale. del teatro del mondo 
ha castrate i nostri sentimenti. La 
devitalizzazione del male opera-
ta dalla tv si inquadra perfetta-
menle in una societa die tende a 
previlegiare di fatto certi senli
menli negativi, il disprezzo del 
debole. I'aggressiviia. I'esallazio-
ne del denaro. Presi singolannen-
le siamo tutli <brave persone>. Ma 
come maggloranza, come -folia", 
siamo delfe •piccoie carogne>. 
Ognuno pensa racctiiuso nella 
piccola (sola di se stesso, immer-
so nel generate irion sentire-. Ma 
il senlimento quando e ptolondo, 
vero. radicaio, parte dal n.'ale, 
non dalla rappiesentazkine del 
reals. La poesia ha un ruolo? Io 
laccio poesia (temo) come qual 
cun alho costmlsce barchette di 
tana, Nonsoquantoha a che fa
re col senlimento. 

Un chedi (alio apezzi inwnflui-
tiata/ Assetiua it suo piccolo bam
bino/ Sttllv Solaria its*1 niiirattlia-
lo/ Esibendo nl controlh fa cas-
sella/ Gid di sapone lallranui bn-
rino/ Chissa •*• inleso dire o con-
stalalo/ E neinmeno se u piedi o 
in WrtcHto' La mia paluiittiu - o 
nn abbacthio rnacelhilo di lti«lo/ 
Raminenlo il ridere crelino del 
solttalo.... 

II senlimento e limpulso che 
passando su ogni allra consklera-
zioiie di uliliia peisonale ti spinge 
ad agire, L'amore e un sentimen-
lo. F: un moto dell'anima che di-
veniaazione. quaU'osa che Ii por
ta a compiere un'azione die ro-
gk>nandoci sopra non faresli 
Questa parte nobile dl noi slessi 
che vlene alllvala presup|>oiie 
tante cose per restarc rn Vila: wif-
prallultu presuppnne la speran
za I [Kirtalori di sentimenti una 

volta erano i santi. gli eroi, Diceva 
Biechl "Triste II paese che ha bi-
sogno'di eroi., Eppure noi avrem-
mo bisogno dl sanli. Quesla di
mensione della speranza collet! i-
va e sociale la deflnirel una di
mensione religlosa. nel senso eli-
mok^ico di relrgione come unki-
ne. alia quale In fondo si oppone 
una (orza anlireligiosa che impe-
disce la (ratellania, una forza an-
tbggreganle che & lalta di falsi 
idali. di vitelli d'oio. Siamo rin-
chiusi nelle nostre aulomobili. 
nelle nostre comitive turistiche, 
nei noslri appartamenti, non sap-
plamochi sono i noslri vicini: sia
mo una lolla solitaria. E skxome 
la perdlta di speranza e una ca-
raueristica dei vecchl. siamo di-
ventati un popolo di vecchi. Ha 

kknlincarmi con loggetlo della 
carita. Nel Vangelo Cesu dice: «Se 
socconele un reietto della terra. 
faleconlodiaveresoccorsome'-
Bsogna ideniif icarci con I'ogget-
to della nostra carita. Se baclamo 
il lebbroso. dobbiamo senlirci. 
noi stessi, quel lebbroso. Per arri
val's a questo ci vuole la M i a del
la santna. Ma in fondo a noi, in 
quanta uomini, che cosa e chie-
sto? Di essere piu uomini. Sempli-
cemente. completamenle uomi
ni. La misura in cui non siamo 
completamenle uomini diventa 
una fonle di negalivila che lascia 
libera sfogo alle forze del male. E' 
una deriva delle cose. 

Capilano - anzi tenenleJ I G! 
ESSE Sojli/ Ma rtort sono sicuro 
die propria cusi si scrivesse/ Def 

M il sentimento e I'impulso 
che passando su ogni altra 

considerazione di utilila • • 
personale ti spinge ad agire # i # 

scritto il poeta Elk) Pagliarani: Mo 
dobbiamo conlinuare/ come se/ 
non ovesse seiao pensare/ die 
s'appassisca il mare. E'vero. Pur-
troppo il mare si appassisce. 
Quella del -popolo dl vecchi* puo. 
essere anche una metabra per 
dire che si va verso lesaurimento 
della specie. Viceversa una co-
rnunita dove t sentimenti posltivi 
avessero sviluppo, dtventerebbe 
una societa giovane. Oggi c'e 
un'esplosk>ne di sentimenti ne
gativi: la Bosnia, il Ruanda, onori 
die dopo Auschwitz nessuno 
liensava si sarrt*ero ripetuti. E ci 
sono le Bosnie del noslri cuori. La 
parola •solklarieta- non vuol dire 
niente, 6 un eiilemtsmo. lo posso 
esseie solidale senja danneggia-
re me stesso. Ma non posso im-
maginare una solidarieia concre-
la. una carita profonda. senza 

pill precisn ardine del mondo/ 
Aulore • /Se oedetv/ Una che e 
gobbo opputv con uno sfreffo/ In 
laccia sparalegli/ Subilo • se no 
poi/ Uiisparaaooi. 

Legoismo ci costringe a man-
care di cariia e a mancaie quindi 
dei sentimenti verameme utill 
che spingano ad nzioni contrarie 
tatvolta al nostra interesse imme-
diato, ma di uliliia ad altri. Sono 
queste, ripeto. ecco, le Ausch
witz. le Bosnie dei noslri cuori. 

Dicecfti'sofifFmo/lo./ Dicecne 
sotfre molHiJ Signort delle stazia-
ni in ascolin I Cameriere una pic
colo hzrner./ Gli domandi se sof
fit motto./ Mi rispande che sotfre 
molto / Gli dnmandi per tavore 
come che/ Atibassare ki radio re-
.^liluireHmatlolKv. 

Non voglk> dire che noi siamo 
carogne liobbeslane (homo ho-

credere che i vendilori ambulanli 
magrebin I si fermino cinque vahe 
al giomo per pregare rivoltr alia 
Mecca, Sanno che facendo cosl, 
seguendo le indicazioni del Pro-
tela, andranno in Paradise, Che 
poi il Paradiso ci sia o non ci sia. 
e ininfluenle. L'imponante $ che 
ci sia una spinla di fede. di spe
ranza. E' giusto bollarla come in-
tegralismo? Anche molti ebrei 
che enlravano nelle camere a 
gas, pensavano al kno Dk) dal 
nome impronuncfabile. Un uo-
mo come Dietrich BonhOHei, pis
te protestante, morlo in deporta-
zione. aveva accettalo cosciente-
menle il martirio. Credo che. no-
nostante ogni dubbio. bisogna 
proietlarsi in avanli. verso un fine. 
Che non signilica necessaria-
menle una fine della storia. an
che se una fine della storia ci sa
r i . prima o poi, perche il mondo 
tende all'autodislruzione. Noi sia
mo abituati a pensare per uniti di 
tempo minimali, ma anche tremi-
la anni sono nisnle. Chissa come 
ci trasformeremo. come saremo, 
lorse lorneremo a camminare a 
qualtro zampe. Lo so. in questo 
modo si aniva alia non speranza. 
Si arriva a pensare: che mi Impor-
ladiquelche sar4? Tanto sar6 gia 
morto. non ci saro piu. 

IWUSKD e liore/ Mia viola <• wo-
letla/ Che mi fai disperare/ Con la 
tua ghirlandetla/ Per il niente cite 
e slato/ E il buio die vend,' Del 
tulto che lu ammo/ II tutto ct\e re-
stera/. 

Mia moglie slava spruzzando 
in terrazzo linsertctda contra le 
formiche. che cercavano subito 
un altra slrada. Lei ha detto: guar-
da come sono furbe! Si pu6 pen
sare che ie lormiche siano •fur-
be? Eppure polrebbe anche es-
sere. Le foroie della vila sono tan-
te E anche le forme del senti
mento. Pensiamo all'amure. Non 
voglio negare che tra le compo
nent! imporlanli del rappono 
amoroso ci siano anche i rappom 
sessuali - e difficile pensare a un 
rappono puramcnle menlale • 
ma non saia soltanto questo. Sul 

sognereblie sssere prima di tutto 
intolleranti veiso il male; esserlo 
verso I'inguistijia. la miseria, lo 
sfnirtamento industriale, k> sgre-
lolamento anche psicokigico del
le persone che awiene nei luoghi 
di lavoro. O gloria del pensiero, 
credere in cio che non sia vero ho 
scritto in una mia poesia. Dobbia
mo aver il coraggio di credere In 
ck> che non sia wro. Non possia-
mo prslsndere di avere in mano 
la verita. I grandl mislici francesi 
come Joseph Surin dicevanoche 
delle Ire virlu teologali la carita e 
tunica virtu vera. Se la fede. infal-
ti, li olfre la ceitezza soggettiva di 
alcune verita e la speranza oflre 
la conlropartita (allreltanlo sog
gettiva) di un'idea dipremtoeter-
no, la carita non ti da niente in 
cambki. L'eseitizio della carita, 
paiallek) al credere in «cio che 
non sia vero», slgniftca accettare 
di rimeflen.-i, di essere in perdita. 
Invece sembra che Tunica via 
praticabile sia quella del protilto. 
•IJuando vi saiere perduli mi 
avrele trovato» dk~e ancoia il Dio 
dei mistici. Bisognerebbe anivare 
a sentire come valore ixisilivo la 
perdita, giocare a carte e pagare 
quando si vince. Perdere per tro-
vare. In fondo, che cosa cliiede il 
Signuie al cristiano? Non gll cliie
de di essere ahbastanza liuono 
glichlede lasantita. 

Hischiarla odesso hi santitY.'' 
Mio tribunate rhe mi tniglii in,-er-
to/ Fro essite e diiimtare - ln> tin 
Mdirti' Che non (-Quel die srm-
bro/ 

l«i santita S un Utopia vertigi-
nosa Ma se vogliamo esaltan' la 
sfern dei sentimenli. dobbiamo 
ai>dare. si, -dove ci |iorto il cuo-
re>. ma prima di tullo dobbiamo 
vedere -com'e- il lurslro ciiore. 
Che non sia anch'esso una Ho-
stiia, che non sin il cuore degli 
aguzzini di Auschwitz o dei traffi-
canli di droga di Medellin, II ctio-
re degli egoisli, degli nvirti. Vaiin-
noaldiavoki. loro. Non nelle <m-
se </el Cninunc, ma net autre em 
I'aminaneti, quel due versi iti &>• 
reni... 
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