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MEDIALIBRO 

Vecchie carte d'autore 
S4 a pariato moHOf In Quest* uNfcn* 
••npwiWt M I ion pnmvfm rowon 
ilMl MBNllblflM • MMMIVttiOM 

the ha P N M to iMenoda 

WD* cart* dtl padre, * proMgutta 
con intaranH • prapiwto dl 
WrtuzlodarchMitlcho, 
mmilntotniloBl pubhMcho, 
MetlettuaH, con dementi dl 

P D M O M ***era UtW ptfdO dCUM 
riftoMlonltpiintuHzuitonldi 

cerattere gon»rde. C * anzthitto 
unaspettoeconomlco.Le carte 
d'oiftoranaturalinente.ortTeaiin 
vakm cultural*, hanno un vatora dl 
mtrcato, eha pub favorite 
r*trhirlonUtraiaoro(oroorlcanoo 
atoPPon*d)nw*>oofganlnat** 
flnanzlatorltpottoaqueHe 
rtaHane: aneha w t t t qui i l daw 
riscontiaraunacaraiuadall'ant* 
pubbHcoaltuoivarillwHI,iHiadtta 
da pUi parti nalla recente 
dhcuodMW-Mtoinpootoeaol* 
ranoonm pnvsimcnv • 

speculative dl cart eredl ( d dl la 
dalla k m lafttumtta formal*) 
portano epeteo a dbpwdonl 
dannota:alaparlOMnanibramMto 
dl paMmonl eh* doviabbaio 
rattan kit*fri,ala par la dMcotta 
dl accaiao cha na darivano par sH 
ttudkwl KaHanl, arrlvando magart a 
tcotagglar* avantMall rlcareha, 
Mantndovrabbacomunquaa 
mtipra proelodoro aria icaHa dl un 
arada (cha vanda o# 
mailtoilaifamtat IdccalddBaiiona) 
la quattaalrigora dalla 

conssrvazlone dalla carte. Sania 
conaldwara pol la ponlMltti dl 
dapoattara la cart* stews prauo 

paiwlro Interamanta la proprieta. 
totttudonl eha dlano garani)* dl 
effldenza a comrttezza In ogni 
forma dl conaarvazlena 
archMcuca, non mancano carto In 
ttaUa, dal Fonda manoacrlW 
dril'UihmttadlPavwdla 
FondaztomAmoldoeMbarta 
MondadorlalOaMnattoVlauueux. 
Motto piu grave, rtepetto alia 

private, quana dalla carte 
(krttorari* a non) glacantl negll 
archM dalla caw wmrid: eha 
harmoapaaaomanrreatatoiin 

prapoaMo, con atotemarJcl planl dl 
dbtnuhma, tatora sventatl In 

Tanto plii Important* a neceaaarla 
llnUatlva av.lata dalla Fondazkine 
Mondadori al Satan* dl Torino 
daU'anno acono: una vara a 
propria stfatogla dl ceneJmentOi 

conaervazkne e utlllsazlona dl 
carta preitae* ala par la ttorla 
dall'adltorta ala par la ttorla dalla 
cuh^ra. Ma alia fine, per tutti 
queeti proMeml (daH'acqultizlone 
alia coneervaztone dell* carta dl 
era* privatl e di edltori), II dtacorto 
toma ancora una volta al ruoto 
delta stato Itallano.dd quale »l 
attend* eempre quaHa tentlblle a 
concrete attenztanedlculaltri 
ttatl danno fence prove. Valga par 
tuttl I'eternpk) dalla Francla. 

DGian Carlo Ferretti 

Quarant'anni d'attivita e l'amore per Resnais 

MiriMJawratctevto>T0t1n0f^ 
i iUMMil ' i i i M •itn —imlln toltwln iltato InfrtM •• I B M 
qMMdocMiirnravTCM 
pMMMifOiaWlSfMrt*l4l 
aMTnMaa>m<»w»i*«iain*avaniiapubbacatonallS62,.4l 
traniMTaraltrMiaTiltftaah^ttrata»fFaiaHiB)'rarwia1lava 

Hp^r|iaiejffiajiBaa^rtwawMddoAo*vl*napuDow 
SaeaontoSavdIli.MiawmontodfhrnriNilo (polrtpropotto 
daBwwdlconMtJtirioHailaaaroaccairtottrartlaro.). 
S*«aana,tiittlparl'*drtoraBnaiid^4*it^<rcchldliina 
ra|azB»( l*7U, .v1at»ar* l i *^(U75) ,4aprirKlpet*a 

In quart e>Mir i (pJ^ lira 22J00)echeetprtme una 
JiaiUUiaparaitntailonaddprccoromoiido dene 

P4Wa^9p|ajiMripj0riaiihapiAolkBlDlnejuaifl 
uMiidlauuililfllaiaiaJaiit Qalaiiilaa Oiiatlnntnnernn 
•"• fa*** a j p i j i p i*ip*!>i*9*laW*V* f*»1****»*I•**••*• M?*"""**i** •••»•••» paw* 

tantaarai (laWallromarao««*cankiartagherita-
^U|M)- Ptp^adtoToni PaaVtaaMMn* Jew* ha aerita>«La 
gu*rradaglaltri>(tWI). 
rMnVMiainanaaaM(alnLattonlanellS2Setie 
UaiNrililnttplMquBndOBvavaraacliaailfalalauraataln 
toltofatora % riitlana anttca a ha InaaguaSu hanum* naHa 

M
arina Jarre festeggia i 
suoi <|uaratrt'annT di 
altivtta letteraria. Ha 
esordito nel '56 vin-

cendo il premio Pancrazi con un 
racconlo. La incontro nella sua 
casatorinesetra ilfiumee lacolli-
na. L'autrice di Ascanio eMarghe-
rila ft nata a Riga, da padre Ifttto-
ne « madm jtaltona. A;Riga, dopo 
I'lntansia, non e# iu tomata. Mi 
parte pert sublto dl quel mare. all 

spiagge di un cpto(e,wcredibile, 
ajrgMtee, D'estajie sgprattutto, 
quando il giomo nc|n finisce mat. 
Diventa grigio. Prende tutti quel 
tonldigngk).. 

Parttamo jallTeJiln data tua at-
i •*!J***J!PPT*a! **«wwv *e*iw*iar W f M " ? " " ^ m 

W9nm WH •»affll«ff*Wi f H * l WptlnW V I I 

MlaMlaB^MflOMHteLfrttMa? 
•jW*in^af*Jn|a|*jp» ajrp vs^e****.*** w ia f » • • * ] • • • e 

SI, era un concorw, e difo subito 
che id wno andala luori tema. 
L'argomento doveva essere «l 
gkjrni delta Uberazlone'. Ma il 
mlo racconto non era affatto sui 
gtomi della Uberaztane, ae non 
nelle ultlme due pagine. Per6 ha 
vlnto )l preuitor nonostonte que-
sto. Evtdentemenle Irovaronoche 
em un buon racconto. Purtroppo 
non mi lieacepto di twvare « giu-
dlzio scritto ch> mi diede la glu-
ria. Ricordo pcrd che si dtoeva 
proprifl questoi chemi pwmiava-
no nonoslante ml lossi attenuta al 
lema in misuw mMma. 

IMaatnaiaaalUlIlT 
NO. il««cqnto I'ayevo scritto nel 
'55, la premiMlone ft stata poi nel 
'56. B io non ho potuto andarci, 
perche ml era appena nato Pie-
tro, Ew in ospedale, non potevo 
muovermi. 

tana* atato * tvo lavoro dl 
AH'intelo II mio lavoro letterario to 
lacevo quasi di nascosto. Non 
avevo lempp perscrivere. Questa 
dlllicolta mi laceva disperare. Pe
rt lunzionava anche come stimo-
lo. Nei primi anni la molla delta 
scrivere, per me, e stata proprio 
quella disperazione, Disperazio-
ne per non aver tempo per scrive
re, Alia fine della giomata ero 
mortal Per fortuna i miei ligli, a 
diflerenza del bambini di oggi. di 
notte dormivano. Io sono stata a 
lungo una scrittrice n(t diurna, nft 
nottuma, direi una scrittrice di 
quart! d'ora. Uavoravo nelle pau
se che liusclvo a ricavarmi nella 
vita domestica, di cui per molti 
anni mi sono sentila dawero 
schiava. Avevo un'energia gran-
dissima. La fatica era una presen-
za fortlssima nella mia vita, eppu-
re io sentivo che dovevo necessa-
riamente scrivere. 

Inwiaianio? 
Nel senso che a me place raccon-
tare, E un placere, Mi place nova
te il linguagglo di ogni llbro. Per-
chft ogni libro che scrivo, a se-
conda dl quello che intendo rac-
contare, vuole raccontarsi da se, 
vuole avere il proprio linguaggio. 
Un libro, mentre Io sto pensando, 
prima di meltermi a scrlverlo, gia 
eslge che Io gli trovi 11 linguaggio 
glusto, II suo, quello fatto proprio 
per lul. E allora la ricerca del lln-

t 

guaggk) mi occupa un bel po' di 
tempo, prima. Ascolto, vedocosa 
mi dicono 1 personaggi, cosa mi 
raccontano, come si raccontano 
la storia. E cosi me Io scrivo e me 
loriscrivo... 

•-•* - '.arrtalntetiir-ra. I mgiactl* ai 
fP> ClWlWIqWP Wi l l 
ahWri prima ditult. 
e«T 

prima dltatto um nnialil-

Ma si, penso di si. Mi piace rac-
, contare, mi piace raccontare an- , 
1 a&%larid0, fi derchft voglib"' 

raccontare, die senvo. '>'»i. 
' 7¥dotao^Dnjnio? 
Tatite cose. Ho scritto un libro 
per bambini, // tranviere impazzi-
toe allre slorie. Ho scritto poi un 
libro in un momento inopportu-
no, che da Einaudi mi bocciaro-
no (Un leggero accenlo stranie-
ro). Era un libro fatto di storie dl 
persone, in un momento in cui 
occorreva essere, come dire, spe-
rimentali? Ma se ne innamoro 
Giuseppe Samona E cosl use) 
per Samona e Savelli, con cin-
quemila errori di stampal niannajprr* 

InqiuriltcrlttortvedoMcofflpa-
(nldlttrada? 

Non so. In nessuno, credo. Ho 
letto e leggo molto gli italiani, e 
mi piacciono anche, ma la mia 
cultura, la mia formazione, non 
sono italiane. La mia prima lin
gua era il tedesco, la lingua della 
borgbesia lettone. E poi la cultura 
ebraica. E poi quella valdese, 
francese e caMnista... Ho una 
formazione molto particolare, 

Ma quando legfl un Hbro ricono-
sd la praeonza dl un namrtora, 
dl una peraondlta afftne alia 
tua, proprio In quanto narrator*? 

Ah si, si, certo. In questo senso si, 
ho avuto molti compagni di stra-
da. Ma soprattutto nel cinema, 
devo dire. H primo a cui penso e 
Resnais. Senza dubbio. Poi anche 
Antonioni, anche se Antonioni 
per me ft stata una scoperta po-
steriore, voglio dire che a un cer
to punto ho pensato che il modo 
di raccontare le storie di Antonio
ni e il mio fossero in qualche mi-
sura affini, ma mi riferivo a storie 
che avevo gia raccontato: In que
sto senso consldero I'affinita con 
Antonioni una scoperta posterio-
re. Scrivevo gia quando 1'ho co-
nosciuto. L'afflnita ft provata an
che dal fatto che Antonioni vole-
va fare un film da un mio libra, 
Viaggio a Ninive. Ma poi non se 
ne fece nulla. Ma dicevo di Re
snais: Hiroshima, mon amour ft 
stato per me un awenimento ca
pitate. Per II mio modo di raccon

tare. II cinema mi ha molto piu in-
fluenzata della letteratura, senza 
dubbio. Anzi, direi che ft stata Tu
nica arte che mi abbia ispirata. 
Quando dico di Hiroshima, mon 
amour penso anche alia narra-
zione della Duras, naturalmente. 
Pert penso alia Duras di quel 
film, perchft in generate ci sono 
cose del suo modo di scrivere che 
non amo, che mi danno fastidio, 
e che invece in Hiroshima, mon 
amour trovano una loro colloca-
zione necessaria, perfetta. 

Pereeemplo? 
Per esempio lerotismo LI ha una 
ragione d'essere, molto precisa, 
non ft fine a se stesso, ft un ele-
mento portante del racconto. Al-
himentimiannoia. 

EM cinema tedetco? 
Wenders. Anche se i suoi film 
avrebbero bisogno di qualche 
sforbiciata, di quelle che agli 
scrittori, per esempio, capita di 
dover infliggere ai propri lavori... 

Comlncl -I padrt lorrtar* con una 
bellafrawlnculpartldeHacltta 
in cui vM: «W aono gtorrrl ki cui II 
deto topra Torino ft NnmentO". 
Non a carto quotti I'lmmagln* 
comueta eha al ha dl Torino. Co-
•apentldlqutrtaertte? 

Quella frase non era all'inizio, 
nelle prime stesure del testo, poi 
l'ho tirata su, I'ho messa come at-
tacco. Mi era placiuta molto. At-
tualmente sono affascinata dal 
Hume. Mi appassiona. E da un 
anno che sento di dover scrivere 

di quel flume. Amo camminare 
sui lungofiume. II Po e di una bel-
lezza... Per il resto, la mia mappa 
mentale della citta ft la sua rete di 
trasporti pubblici. Io non guido, 
ma so esattamente il percorso di 
ciascun mezzo pubblico. CI sono 
poi alcum quartieri affascinanli, i 
quartieri delle vecchie fabbriche. 
O gli altri lungofiume, quell! della 
DoraRiparia. 

Pud dad qualeoaa dd pratahno 
Hbro?Acht punto ad? 

Sono a un punto buono, perchft 
ho capito che cosa voglio fare 
Non sono ancora alia meta. 

THolo? 
II titolo me I'ha suggeritoMno dei 
miei nipotini, Matteo. Sono anda
la una volta a prenderlo a scuola, 
era appena piovuto e e'erano 
delle grand) pozzanghere. E lui 
mi ha detto: «Vieni nonna, vieni 
che ti faccio vedere un altro pez-
zo di mondo'i e mi ha fatto guar-
dare in una pozzanghera. Era il 
tramonto. Nella pozzanghera si 
riflettevano tutte le finestre della 
scuola, gli alberi, spogli perchft 
era invemo, e lui si chinava fino a 
terra per guardare nella pozzan
ghera. Per vedere altri pezzi di 
mondo Si intitolera cosl: «Altri 
pezzi di mondo». 

Hal gia trovato II auo llnguag-

II linguaggio qui vanera al conti-
nuo passaggio da una storia al-
1'altra: due sorelle, una che ft 

I 

Qiovanni Giovannstti 

scrittrice e I'altra che non lo ft -
dunque due persone che raccon
tano le storie in modo diverso -
un figlio, che vorrebbe diventare 
uno scrittore. Mi sono anche di-
vertita a scrivere una mezza pagi-
na in cui racconto di una piazza 
in cui stanno facendo un concer
to i Pink Floyd - il concerto del 
Muro - e per la quale ho usato un 
certo tipo di linguaggio, derivato 
non ti dico da chi, perchft ft un se-
greto. Sono tante storie connesse. 
C'ft un personaggio che non ft 
mai nominato: ft presente solo in 
cid che gli altri dicono di lui. E poi 
c'ft il mio Pellerossa! Un capo Pel-
lerossa del 1830, famosissimo, 
che si chiama Fako Nero. Cosa 
centra? Temo che anche Bollati 
me lo chiedera... Centra perchft 
uno degli altri personaggi ft un 
professore universitario che stu-
dia i sogni dei Pellerossa. E c'ft un 
capitolo in cui Falco Nero, par-
lando in prima persona, racconta 
di se I! linguaggio per questo ca
pitolo mi ft costato molta fatica, 
molte ncerche. Pert ho scoperto 
molte cose. Ad esempio, ho sco
perto due parole russe nel lin
guaggio dei Pellerossa! Parole 
piccole: una che e il modo dei 
Sioux per dire «cosl» che ft «tak», e 
I'altra che ft lo «skunk», che signi
fies «puzzola» ed ft il nome di un 
fiume dell'lowa. E chissa quante 
altrecenesono. 

MaFafcoNerolofaralparlareln 
ttaHano,no? 

Certo. 
E allora che tipo dl lavoro llngd-
tUcofal? Sulla tlntonl? 

No, faccio un lavoro di immagini. 
Creo le immagini come le avreb-
bevistelui.ecco. 

Qud ft lo ttato di tdute attuala 
della narratrva Itailana, •ocondo 
to? 

Awerto che c'ft una specie di 
pauradi narrate. 

Cradl ch* quetto accada perch* 
ft difficile trovara storie che me-
ritino di essere raccontato? 

Ma tutte le storie meritano di es
sere raccontate! 

Gli scritti di Lia Cigarini 

Le due politiche 
e i desideri 

L
a politica deve essere 
esperienza comunicabile. 
Sembra owio. Ma che co
sa «fa» politica? Ptova a dir-

lo, nella Politica del desiderio, Lia 
Cigarini. Con una sorta di ricogni-
zione impietosa, materialistica-
mente fondata. Agganciata al 
reale, ma anche ai fantasmi che 
lo popolano, ai desideri che lo at-
traversano. Non ft di molti, molte, 
la capacita di guardare alia wita 
concreta». Nella concreta vita 
comprendo i sentimenti, lepas-
sioni, la sessualita, I'immagina-
rio, il linguaggio del profondo. E 
dell'ordine simbolico. Questo li
bra, appunto, rovescia il modo di 
intendere la politica, muovendosi 
sulle gambe di quei testi (dal 
1974 a oggi), raccordat) con 
amore da Luisa Murara e Liliana 
Rampello, e presentati con altret-
tanta cura da Ida Dominijanni. 

II richiamo ft, a tratti, baldanzo-
so, a tratti impietoso bisogna ri-
cominciare a fare una politica 
che abbia senso. Se ne deve de-
durre, fin da subito, che la politi
ca ft in cima ai pensieri di Cigari
ni. Di piu. Nella dimensione poli
tica, lei vede la prima condizione 
di liberta. Giacche ft convmta che 
la politica, aglta liberamente, mo-
difica. La vita delle persone, e 
dunque ii mondo. 

Badate bene. Non si tratta di 
quella logica consensuale che Mi
nerva, ormai da anni, il dialogo 
politico. II conflitto ft benvenuto: 
purchft lo si sappia, purchft lo 
sappiamo gestire. II conflitto rap-
presenta la strada stretta, ma I'u-
nica strada per spostare in avanti 
le contraddizioni, rendere giusti-
zia, svelare il coniormismo,: no-
minare la cnlicita del reale^on-
flitto che rafforza la pratica delle 
relazioni. II libro, d'altronde,'met-
te quasi fisicamente in parola 
questa pratica politica. Nei rac-
cordi, nelle note. E ha ragione 
Dominijanni quando indfca la 
psicoanalisi come strumento nar
rative capace di legate wita con
creta" e soggettivita, esperienza e 
linguaggio. Pena il restate dei gat-
tini ciechi. Comunque smaniosi 
di un potere senza senso. Owero: 
dissennati. 

Detto questo, i'asse intorno al 
quale mota la teoria e la pratica 
politica, ft la differenza di sesso. 
•Un tassello mancante al quale 
dobbiamo guardare. Per capire 
perchft la pratica del partire da se 
e della relazione si ferma troppo 
spesso sulla soglia del paralleli-
smo (per gli uomini: privato/jjo-
litico, per le donne: politica delle 
donne/poliuca) e non riesce a 
passare dai margini al centra del
la politica* (dall'intervista di Ida 
Dominijanni a Cigarini e Muraro, 
1994). Gli ostacoli non vengono 
nascosti. Anche se la differenza 
funzionera da grimaldello per 
mettere in crisi una uguaglianza 
irraggiung bile, garantita attraver-
so la divinita (secolanzzata) del
la legge. Delle leggi. Terribile uni-
formita e negazione «dispotica», 
la chiamerebbe Montesquieu. 
Giacche le donne non vogliono 
essere uguali agli uomini. 

Percid, nessun rlfiuto a guarda
re gli ostacoli. Leggendo i testi, si 
pud seguire il corpo a corpo af-
finche il conflitto non diventi se-
parazione. Tra la politica delle 
donne «che ft la politica» e la sce-
na ristretta, rattrappita di una po
litica istituzional-mediatlca. Ciga
rini lavora a mostrare la contrad-
dizione di un universale che 
esclude il genere femminite da 
questa (supposta) universajita. 
Per non parlare del movimento 
operaio, degli uomini comunisti: 
una volta abbandonata 1'ipotesi 
di abbattimento ieninista dello 
stato, cosa intendete fare cari 
compagni? Perchft la vita, la mor-
te, la sessualita, il corpo non po-
tete leggerli attraverso la lente 

delle regole. O il dominio univo-
codeldenaro. 

Di fronte ai riti, alle panoplie 
della sinistra, molti, molte si sono 
adeguati. Qualcuno (Lia) dichia-
ra apertamente la sua awersione, 
a partire dalle grandi manifesta-
zioni femministe, impostate sulla 
logica dei grandi numeri, che fu-
rono il cavallo di battaglia degli 
anni Settanta. Ma non ft, quello di 
Cigarini, un sussulto di anhpoliti-
ca. Guardate che suo padre ft sta
to tra i fondatori del Pci e lei se-
gretaria nazionale della Fgci, poi 
uscita dal Partito con il gruppo 
del Manifesto; oggi non si presen-
tacome una pentita. 

Sull'aborto, la posizione testa 
quella della depenalizzazione. 
Lo Stato in questo campo non de
ve legiferare: «La critica che vor-
remtno fare non riguarda soltan-
to quei punti che abbiamo detto 
(denuncia d'ufficio, costituzione 
di parte civile del movimento or-
ganizzato), riguarda anche il fat
to che dellft donne si mettano a 
formulare leggi per regolare la 
violenza maschile e la sofferenza 

Y femminile» («Nqi SMll'aborto fac-
cianio uh lavoro politico diverso», 

E
se lo Stato, con sempre 
maggior lena, ha cercato 
di spossessare la politica 
della sua iniziativa, met-

tendo ai margini quelli che non 
sono compresi nel patto sociale, 
annegando la differenza di sesso 
con una falsa garanzia di egua-

< glianza, si capisce perche Lia si 
appunti sui diritto. Sui suo uso e 
abuso. «A noi sembra che tre sia-
no le acquisiziont da cui dovreb-
be procedere la riflessione fern-
minile sui diritto: il disvelamento 
operate dalla presa di coscienza 
femminista del dominio di sesso 
in tutti i linguaggi, compreso 
quello giuridico; la vacuita della 
moltiplicazione di leggi e diritti 
che non hanno concrete invera-
mento (Luisa Muraro); il princi-
pio dell'inviolabilita del corpo 
femminile» («Fonte e principio di 
un huovo diritto", scritto con Ma
ria Grazia Campari, 1989J. 

Ripetiamo che non c'ft mai un 
occultamento degli ostacoli. II 
continuo interrogarsi sulla pratica 
politica. Si ft allargata; hacoinvol-
to; ft risultata strumento indispen-
sabile? E ancora: come facciamo 
perchft la psicoanalisi non sia so
lo una chiave sui punto di spez-
zarsi nella toppa? Perchft la 
scommessa deve fare i conti con i 
tanti arretramenti che noi donne 
conosciamo; dettati dall'amore, 
odio, rivalita, invidia, miseria, 
rancore, disattenzione, superii-
cialita, impazienza, infanlilismo, 
protagonismo, seduzione del po
tere. 

Lia non arretra mai Anche di 
fronte al fatto che pochissimi uo
mini hanno preso coscienza del
la loro differenza. Gli uomini pre-
feriscono proseguire nell'appli-
cazione delle loro strategie (mili-
tari, economiche, consumistiche, 
da «Guerre stellarm) pensando, 
forse, di nmuovere cosl i'ansia di 
morte. Tuttavia, verso la fine del 
libro, la separazione tra «politica 
delle donne che ft la politica* e 
I'altra politica, la politica «secon-
ua» o «strumentale», minaccia di 
allargarsi E la domanda dei no-
stri giorm. Cigarini lo sa bene. E 
suggerisce di non comportarsi 
come lo struzzo, di non chiudere 
gli occhi. Anche questo rlentra 
nella "Politica del desideno». 
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