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L'itinerario dello scrittore siciliano 

I romanzi 
di Pirandello 

Un amalgama culturale, letterario e biografi-
co unico e inscindibile nelle sue component! 

La campagna per la tutela e per lo sviluppo degli scavi archeologici 

Iinmagino una volta Mas
simo Bontempelli che l'ope-
ra narrativa c teatrale di Pi
randello costituisse « una 
vasta mole isolata in mezzo 
a un piano; di iontano la 
vediamo sorgere e diffonde-
re un senso di affascinato 
sgomento >. La figurazione 
suggestiva e problematica 
dell'« isola Pirandello » — 
vale a dire di un amalgama 
culturale, letterario e bio-
grafico unico e inscindibile 
nelle sue componenti che 
trova e alimenta ragioni, 
contraddizioni e « interco-
wiunicazioni* strutturali fra 
uno strato e l'altro di attivi-
ta sempre e soltanto in se 
6tesso — torna nel denso 
saggio introduttivo premes-
so da Giovanni Macchia al
ia recente edizione dei ro
manzi dello scrittore sici
liano. (Tutti i romanzi a.c. 
di Macchia con la collabora-
zione di M. Costanzo, Mila-
no, Mondadori, voll. 2 pp. 
1121-1134, L. 14.000). Edi
zione che si pud ritenere, 
grazie al cospicuo e impec-
cabile impegno filologico 
del Costanzo relativo alio 
note ai testi ed all'apparato 
delle varianti, ormai defini-
tiva e certo tale da incre
m e n t a l per l'avvenire una 
piu sicura ripresa di studi 
pirandelliani che si va con-
figurando, fra l'altro, anche 
con l'inizio della pubblica-
zione dei quaderni del-
re Istituto di studi piran
delliani >, il primo dei quali 
(comprendente scritti di 
Bosco, Pagliaro, Apollonio, 
Sciascia, Barbina, Costanzo, 
Del Ministro ed altri) e gia 
stato pubblicato. 

II tormentato itinerario 
dei romanzi di Pirandello 
— tenendo presente Tavver-
tenza di Macchia, secondo il 
quale e impossibile parlare 
di un Pirandello narratore, 
proprio nella misura in cui 
l'opera sua appare «fatta 
di pieces l'una legata all'al-
tra in vista di un ipotetico 
insieme, e da una continua 
volonta di sperimentare 
forme diverse — inizia, au
spice Capuana, che lo invi
to « a provarsi nell'arte nar
rativa in prosa» nel 1893 
con un romanzo, L'esclusa, 
edito solo di li ad otto anni, 
che, nel delineare la situa-
zione iniziale (la donna in-
giustamente creduta colpe-
vole di adulterio) riprende 
proprio una delle piu com-
plesse novelle di Capuana: 
Ribrezzo, e offrira in segui-
to non pochi spunti a opere 
successive, secondo quel 
complesso procedimento di 
stratificazione e sedimenta-
zione di materiali nell'« iso
la >, di cui si e detto al-
l'inizio. 

Al romanzo Pirandello non 
rinuncera mai, perche, se e 
vero che 1'ultimo, Uno, nes-
suno e centomila, fu pubbli
cato nel '25 (e la stesura 
del libro lo tenne occupato, 
secondo la testimonianza 
del figlio Stefano, per un 
quindicennio), non bisogna 
dimenticare che, quando 
mori, lo scrittore ancora la-
vorava al rifacimento di un 
romanzo del 1911, Suo ma-
rito (al quale aveva muta-
to anche il titolo: Giustino 
Roncella nato Boggiolo). 
Una vocazione al romanzo 
che inizia quindi negli anni 
in cui il naturalismo sici
liano entra vistosamente in 
crisi, come dimostra pro
prio l'attivita deH'amico e 
maestro Luigi Capuana, alle 
cui novelle ed al trattato 
Spiritismo? ('84) certo non 
poco deve, e non solo da un 
punto di vista tematico, co
me da taluni si crede, il gio-
vane Pirandello. 

Crisi del naturalismo co
me segno del tramonto del
lo scientismo positivista, 
cioe di una complessiva e si-
stematica visione del mon-
do: le certezze della « filo-
sofia posiliva > e della ra-
gione scientifica daranno 
vita ormai solo al kitsch 
del ballo * Excelsior », alia 
coreografica celebrazione 
delle «magnifiche sorti e 
progressive » di mezzo seco
lo di storia, quando ormai 
il clima politico e culturale 
era arroventato dalle lotte 
sociali degli ultimi anni del 
secolo, e la restaurazione 
neo-spiritualista e nazionali-
sta era sorta a testimoniare 
con Hnequivocabile «di-
sfatta. dell'Ottocento, l'ini
zio drammatico del secolo 
nuovo. 

I sette romanzi di Piran
dello, se occupano 1'arco di 
una vita, sia con una evi-
dente ambizione di sintesi 
da parte deU'autore (il cro-
giuolo nel quale lo scrittore 
di volta in volta fonde i di-
sparati materiali filosofici, 
biografici e culturali), sia 
con una specifica, ma non 
esclusiva funzione di «zi-
baldone > da utilizzare per 
il teatro (e in second'ordine 
per la novellisticn), costitui-
scono anche un prezioso do-
cumento della storia di un 
intellettuale durante un 
quarantennio di vita cultu
rale nazionale ed e questo 
fl motivo che induce a trac-

ciare un diagramma dell'at-
tivita del romanziere: il na
turalismo ormai incrinato 
deirEscZusa contiene gia i 
germi del grottesco del Tur-
no, elementi che confluiran-
no, a pochi anni di distanza, 
nel novecentesco personag-
gio-« inetto » di Mattia Pa
scal, il morto vivente che si 
aggira per il mondo ostile, 

L col fioco e inutile «lanter-
nino» del proprio criterio 
individuate, pronto a risu-
scitare (come certi perso-
naggi del feuilleton ottocen-
tesco), ma solo per ricerca-
re invano la propria identi
ty perduta. 

Poi, dopo la scoperta del 
personaggio alia riccrca di 
se stesso, «l'amarissimo » e 
« popoloso» romanzo dei 
Vecchi e i giovani formi-
dabile atto di accusa contro 
i modi, i tempi, gli uomini 
del Risorgimento tradito in 
Sicilia e spietata rappre-
sentazione della nuova Ita
lia che, certo non a caso, 
sarebbe dispiaciuta all'apo-
logetica liberale del Croce 
che l'avrebbe giudicato un 
libro ormai surannee (e co
se gia molte volte viste e 
udite, e come logore e stan-
che») . Ma l'immersione 
nella storia e il proposito 
di ricollegarsi al progetto 
incompiuto dei Vinti e ai 
Vicere di De Roberto si sa-
rebbero ben presto rivelati 
inutili: era la strada trac-
ciata da Mattia che, dopo la 
prima guerra mondiale, lo 
scrittore avrebbe ripreso 
per arrivare al Vitangelo 
Moscarda di Uno, nessuno e 
centomila, il quale dalPos-
servazione del proprio naso 
arriva alia lucida e coerente 
scelta della follia come di-
mensione di esistenza alter-
nativa alia vita: 1'ospizio in 
aperta campagna contrappo-
sto alia citta. 

II circolo iniziato con 
VEsclusa, la donna rifiutata 
e respinta dalla ipocrita so
ciety umbertina pud dirsi 
ormai saldato col personag
gio che si autoesclude dalla 
vita, prima a causa di un 
fortuito accidente (Mattia), 
quindi dopo una scelta deli-
berata e cosciente (Moscar
da) e la ricognizione storica 
dei Vecchi e i giovani resta 
solo un ricordo, seguita dal 
rifiuto della realta contem-
poranea (e il cinico atteg-
giamento politico di Piran
dello e una testimonianza 
non priva di significato) e 
dal rifugio nell'irrazionale, 
nel gioco scenico, nella li-
berazione dal profondo del-
l'io di personaggi «in cerca 
d'autore», non alia ricerca 
di certezze, ma perseguitati 
dall'ansia di scomparire, 
paghi della effimera vita 
della parola, dimessa o di-
sperata, tragica o grottesca, 
nel silenzio del palcosceni-
co di una immutabile condi-
zione umana. 

Se la modernita di Piran
dello e quindi affidata alia 
novita dell*invenzione tea
trale ed alia liberazione del 
teatro dagli orpelli dello 
spettacolo ottocentesco, e in 
questa produzione narrativa 
(certamente piu legata a 
modelli chiaramente indivi-
duabili, per lo meno per 
quanto riguarda i romanzi 
fino al Mattia Pascal) che 
bisogna ricercare le origini 
di tante situazioni di teatro 
realizzate secondo I'impassi-
bile ottica e il gelido, mec-
canico impegno programma-
tico che si legge a conclu-
sione di Serafino Gubbio 
operatore (la vita del quale 
e stata < divorata > dalla 
macchina da presa — una 
vita «quale poteva essere 
in un tempo come questo, 
tempo di macchine; produ
zione stupida da un canto, 
pazza dall'altro, per forza, 
e quella piu e questa un po' 
meno bollate da un marchio 
di volgarita » — ) : « Ora ba-
sta. Voglio restare cosi. II 
tempo e questo; la vita e 
questa; e nel senso che do 
alia mia professione, voglio 
seguitare cosi, solo, mulo e 
impossibile, a fare l'opera-
tore. La scena e pronta? At-
tenti, si gira...». 

Enrico Ghidetti 

E' morto 
il poeta 
Conrad 
Aiken 

SAVANNAH, 18 
II poeta Conrad Aiken e de 

ceduto ieri per un attacco car-
diaco all'eta di 84 anni. Fu 
amlco di Eliot e Ezra Pound 
e nel 1930 vinse il premio 
Pulitzer per I suol « Selected 
poems j). Ha pubblicato anche 
un'autoblografia e divers! vo-
luml di saggl e raccontl. 

Accanto alle festimonianze dell'eta romana, si vuole riportare alia luce anche la citta di 

Annibale - Necessari costosi e complessi lavori - Il significato dell'adesione italia-

na - La villeggiatura tra i ruderi del passato - I tesori d'arte di Utica e di El Djem 

Dal nosiro inviato 
TUNISI. agosto 

« Cartagine, distrutta da Ro
ma, ritoniera alia luce con 
I'aiuto di Roma». Cosi, con 
una scontata frase retorica, si 
c voluta sintetizzare la notizia 
della decisione italiana — co-
municata ufficialmente al go-
verno tunisino ai primi del 
mese scorso — di partecipare 
alia campagna internazionale 
per la salvaguardia e lo svi
luppo degli scavi archeologici 
della storica citta fenicia. 

In realta, la notizia acquista 
un sapore tra I'ironico e 
I'amaro: il patrimonio artisti-
co ed archeologico del nostro 
Paese sta andando progressi-
vamente in sfacelo, stritolato 
fra gli intrighi della specula-
zione e I'incapacita dei pub-
blici poteri di far fronte ai 
low compiti di salvaguardia 
e di tutela; ed e proprio di 
questi giorni — tanto per re
store in tenia di cartaginesi 
— la notizia che Vamministra-
zione provinciate di Napoli e 
le due amministrazioni comu-
nali dell'isola di Capri hanno 
rnesso in atto la incredibile 
ed inqualificabile decisione di 
distruggere la celebre escala 
fenicia », che da secoli — anzi 
da millenni — saliva dalla 
marina fino ad Anacapri, e di 
sostituirla con una anonima 
scalinata di cemento. 

Alia luce di episodi come 
questo. la partecipazione ita
liana alia campagna per Car
tagine (e ad altre initiative 
consimili) potrebbe anche ap-
parire una fuga in avanti, o 
la ricerca di un comodo alibi 
che faccia passare in secondo 
piano quanto sta accadendo 
in casa nostra; ed e questa, 
ovviamente, una considerazio-
ne di carattere generate, che 
nulla vuole togliere alia se-
rieta e all'impegno professio
nal del personate del CNR 
assegnato all'* operazione Car
tagine ». 

Un incontro 
costruttivo 

Nel caso specifico e'e poi 
anche un risvolto di carattere 
politico. L'adesione italiana 
alia campagna per Cartagine, 
decisa ed annunciata in que
sto particolare momento, si 
colloca infatti nel quadro di 
quella tendenza al migliora-
mento ed al rafforzamento dei 
rapporti fra Italia e Tunisia 
che dovra culminare, fra qual-
che settimana, nella visita a 
Roma del presidente tunisino 
Habib Burghiba, gia prevista 
per il 12 giugno scorso e rin-
viata a causa della crisi di 
governo. Su questo sono stati 
espliciti — nella breve ceri-
monia svoltasi ai primi di Iu-
glio sulla collina di Cartagine, 
fra le rovine dell'epoca ro
mana gia portate alia luce — 
sia Vambasciatore d'Italia Sa-
ra'ceno, sia il ministro della 
Cultura tunisino Klibi: en-
trambi hanno tenuto a ricor-
dare, nei loro discorsi, le tra-
vagliale vicende plurisecolari 
dei rapporti fra Roma e Car
tagine, per fame scaturire co
me insegnamento il richiamo 
alia cooperazione e ad un in
contro sempre piu costruttivo 
fra le c'wilta delle due n-onde 
del Mediterraneo. 

Ma lasciamo ora da parte 
la politico estera, e torniamo 
sulla collina di Cartagine, al 
cospetto di un mare il cui 
azzurro intenso e la cui cri-
slallina limpidezza apparten-
gono ormai, per noi, alia sfera 
dei ricordi. Cartagine e oggi 
una rinomata localita di vil
leggiatura e di soggiorno. una 
sorta di sobborgo di lusso di 
Tunisi. Vi si giungc dalla citta 
con il uecchio «TGM». un 
Uaballante trenino elettrico 
affollato a tutte le ore, o con 
uno degli innumerevoli * baby-
taxi» bianchi e rossi che, pe 
rennemente in circolazione 
nelle vie di Tunisi, si spin-
gono per poche centinaia di 
lire in un raggio di 20 chilo-
metri inlorno alia citta. 

11 volto con cui si presenta 
la Cartagine moderna e quello 
dell'agiatezza, quando non ad-
dirittura dell'opulenza: un sus-
seguirsi di ville bianchissime 
sepolte nel verde rigoglioso 
dei giardini, in gran parte 
cisibilmente riservaie alia 
borghesia commerciale - indu
strial o agl'i alti gradi della 
burocrazia e delVapparalo am-
ministrativo. Ai oiedi dei viali 
e vialetti digradanti verso il 
mare, si snoda la spiaggia, 
costellata di scogli e di ruderi 
romani. Proprio sulla riva del 
mare si trova Vunico elemento 
visibile della antica citta pu-
nica: il bacino del porto, an
cora circondato da opere in 
muratura. gia centra di traf-
fici fra i piu importanti di tut-
to il Mediterraneo ed oggi de-
lizia pressochd esclusiva di 
frotte di piccoli lunisini che 
sguazzano chiassosi nelle sue 
acque. 

Ma per entrare nel clima, 
nello spirito, de\V* altra > Car-

Turisti a Djerba — La valorizzazione del patr imonio archeologico favorisce lo svi luppo dell ' industria turistica tunisina 

tagine, basta percorrere poche 
centinaia di metri e salire 
sulla collina gia citata. Qui 
lo scenario cambia completa-
mente. ed e fra i piu poetici 
e suggestivi del suo genere. 
L'area degli scavi e relativa-
mente limitata, ma questo 
nulla toglie alia loro bellezza. 

Sul dolce pendio delta collina, 
si susseguono a terrazze le 
« piante », per cosi dire, di vil
le e abitazioni. Non restano 
infatti che i basamenti delle 
mura perimetrali e divisorie, 
sufficienti tultavia a disegnare 
con chiarezza la struttura ori-
ginaria. Qua e la un muro 

piu alto, una statua, una sot-
tile colonna dal capitello ric-
camente inlagliato. Al centro, 
un viale lastricato sale pigrti-
mente fino alia terrazza supe-
riore, che e anche la meglio 
conservata. 

II colore della pietra e dei 
muri — di un rosa pallido 

al quale • la v'wida luce del 
sole africano conferisce tona-
litci che danno sull'arancio — 
contribuisce non poco alia sug-
gestivita del luogo. Ai piedi 
della collina, la Cartagine mo
derna lascia intravvedere so-
prattutto il verde dei suoi 
giardini. Sullo sfondo, la su-

perficie scintillante ed appena 
increspata della baia di Tu
nisi, delimitata da una catena 
di alte colline dal profilo 
aguzzo. 

Questa $ la Cartagine ro
mana, edificata dopo la con-
quista e la distruzione della 
citta di Annibale. La citta 

UN RECORD DI AFFLUENZA DEGLI STRANIERI AL MARE E Al MONTI 

Boom del turismo in Jugoslavia 
Tedeschi, austriaci e italiani i piu numerosi — La scalata delle cifre degli introiti valu-
tari in vent'anni — Come si sono rivitalizzati piccoli centri — Nuovi alberghi, villaggi e 
campeggi — Convegni di studio sulle esigenze degli ospiti «dalle tasche poco profonde» 

SPALATO — U cattedral* Ml palwxo dl Diocletian* 

BELGRADO, 18 
Quest'anno in Jugoslavia 

il turismo, quando saranno ti-
rate le somme finali, potra 
stabilire un nuovo record. 
Qualcuno ha detto che mai 
nella storia di questo paese si 
sono visti tanti stranieri, che 
dilagano su tutte le spiagge 
della costa orientale dell'Adria-
tico, nei centri di villeggiatu
ra alpini e nelle stazioni ter-
mali. 

Attraverso Piume, passaggio 
obbligato per la Dalmazia, 
transitano oltre 120 mila auto-
mobil: al giomo. Le targhe 
tedesche. austriache e itahane 
sono le piu frequenti. Nel 
primo semestre di quest'an
no le giornate-presenza regi-
strate in Dalmazn sono 
state tre milioni e 684 mild 
con un aumento del 36 per 
cento rtspetto alio stesso pe-
riodo dcH'anno scorso. In Iu-
glio e nella prima meta di 
agosto, poi, si sono avuti at 
tri due milioni e oltre di pre
sence, con un aumento di stra
nieri del 51 per cento rlspet 
to al 1972. Alia vigilia di Fer-
ragosto, soltanto sul tratto 
della costa croata e'erano ot-
tocentomila villeggianti dei 
quali 350 mila d'oltre confine: 
tedeschi al primo posto, au
striaci al secondo, italiani al 
terzo (ma gli italiani vengono 
subito dopo i tedeschi per cn-
tita di valuta lasciata in Ju
goslavia). 

L'attrazione 
delle isole 

Alle cif re della Dalmazia 
dovrebbero essere aggiunte, 
per restare al mare, quelle 
del litorale sloveno, dell'Istria, 
del Quarnaro, e del litorale 
montenegrino. La riviera istro-
quarnerina. che realizza da 
sola il 40 per cento del movi-
mento turistico jugoslavo, ha 
registrato nei primi mesi di 
quest'anno circa 5 milioni di 
pernottamenti: un salto del 
38 per cento rlspetto al corri-
spondente periodo deU'anno 
passato. Tale percentuale sale 
poi al 58 per cento prendendo 
in considerazione soltanto 
gli atranleri. Nel nord Adria-

tico prevalgono gli Italian!. 
Gli italiani prediligono le 

localita balneari dell'Istria e 
del Quarnaro, ma anche la 
Dalmazia. A differenza dei 
turisti di altri paesi, varmo 
in ferie quasi tutti in luglio 
e agosto ed e in questo ar-
co di tempo che il turismo 

jugoslavo fa i piu grossi affari; 
gli italiani sanno spendere, 
dicono gli albergatori, anche 
se sono gli ospiti piu esigenti. 
Nel 1966 le presenze italiane 
furono un milione e 140 mila, 
l'anno scorso 2 milioni e 638 
mila, quest'anno — fino alia 
fine di luglio — hanno rag-
giunto gia i due milioni e 
mezzo Gli introiti valutari so
no piu consistenti: dai 19 mi
lioni e 579 mila dollari di set
te anni addietro si e passati 
a quasi 73 milioni nel 1972. ci-
fra che e stata realizzata gia 
quest'anno in sette mesi. 

Uno studio sul mercato turi
stico italiano condotto dall'as-
sociazione turistica della Ju
goslavs rileva che ci sono am
ple possibilita di incrementa-
re uHeriormente l'afflusso del-
montenegrino. La riviera istro-
Ie correnti turistiche italiane 
in Jugoslavia, specie nel
le regioni della Dalmazia cen-
trale e dell'alto Adriatico. In 
merito si addita la necessita 
di organizzare quanto prima 
due linee aeree. una da Roma 
per Piume (aeroporto di Ve-
glia) e Pola, e l'altra da Mi-
lano per uno degli scali della 
Dalmazia. 

II a boom» turistico jugo
slavo risulta quindi in piena 
espansione. La Jugoslavia si 
e aperta al turismo. pratlca-
mente appena nel 1954. La 
scalata delle cifre — relati
ve alle presenze degli ospiti 
ti e agli introiti valutari — 
non ha conosciuto soste. con 
scatti che vanno dal 10 
al 15 per cento fino al 1964 e 
dal 15 al 25 per cento negli 
ultimi died anni. Nella sta-
gione 1972 le cas&e dello stato 
hanno assorbito 461 milioni 
di dollari superando la Grecia 
e avvlcinandosi all'Italia che 
.precede la Jugoslavia di otto 
posizionl. II 1973 dovrebbe 
concludersl, per il turismo ju
goslavo, con un Introito di 
600-700 milioni dl dollari. 

Anoora dlecl anni fa, la fa

scia costiera jugoslava era 
una regione sottosviluppata. 
Le isole si erano spopolate. 
Interi abitati erano rimasti 
deserti. Oggi appaiono trasfor-
mati in cittadine-alberghi, co
me Santo Stefano sulla co
sta montenegrina: una citta 
morta ricostruita nel 1960 e 
trasformata in un complesso 
di ottanta alberghi. II turi
smo ha ridato vita a centinaia 
di piccole citta e villaggi che 
sembravano destinati all'oblio 
e alia sparizione. 

/ centri 
di riposo 

In Serbia, tra luglio e ago
sto, vi e stata una serie di 
convegni dedicati alio svilup
po del turismo a per le tasche 
poco profonde». Ce anche un 
programma di costruzione di 
centri di riposo per operai e 
giovani con un totale di tre-
mila posti-letto ed a prezzi 
del 30-50 per cento inferiori 
a quelli correnti. 

Dall'Est, dopo I polacchl, 
cecoslovacchi e ungheresi, in 
Jugoslavia cominciano ad af-
fluire in sempre magglor nu-
mero i turisti sovietici. L'a-
genzia « Kompas » di Lubiana 
ha firmato con i'lnturist di 
Mosca un accordo per il bien-
nio 1974-75 che prevede un 
afflusso di turisti sovietici per 
una cifra di affari di 180 mila 
e 210 mila dollari. 

Gli americani, aU'ultimo po
sto fino al l'anno scorso, que
st'anno occupano gia la set-
tima posizione in classifica. A 
causa del « boom » sono le ca
pacity ricetlive, attualmente, 
ad essere insufficient!; nono-
stante sorgano di anno in an
no nuovi alberghi. villaggi tu-
ristici e campeggi, ci si tro
va sempre impreparatt a con-
tenere 1'ondata. L'intemo del 
paese e ancora da scoprire. 
La Bosnia-Erzegovina. per 
esempio. e stata «scoperta» 
dagli stranieri quest'anno. Lo 
lncremento, rlspetto al 1972, 
e del 63 per cento. Negli anni 
scorsl i gruppi piu consisten
ti erano dl Italiani; ora sono 
gli olandesl a correre alia 
conqulst* del mlnaretl. 

punica i invece sotto i noatri 
piedi, alcuni metri piu in bas
so dei viali, delle terrazze e 
delle mura che abbiamo ap
pena descritto; e scopo delta 
campagna internazionale lan-
ciata dal governo tunisino e 
dall'UNESCO e proprio quello 
di riportarla alia luce, di dar-
le, accanto alia citta romana, 
il posto cui la storia — e 
la leggenda — le danno diritto. 

Si tratta, evidentemente, di 
un'opera che supera, alio sta
to delle cose, le possibilita tec-
niche e finanziarie del governo 
di Tunisi, e richiede dunque 
il concorso di altri paesi e 
di organizzazioni internazio-
nali. 

Le terme 
di Antonino 

Gli stessi scavi della citta 
romana, del resto, sono an
cora assai parziali e richie-
dono lavori di sistemazione, 
di restauro, di consolidamen-
to. Piii che sulla collina, cio 
appare evidente nelle Terme 
di Antonino, portate alia luce 
a pochi metri dal mare. Si 
tratta, questa volta, di un 
complesso imponente: iniziata 
da Adriano, dopo Vincendio 
che devasto Cartagine nel se
condo secolo d. C, la loro co
struzione e stata completata 
sotto Antonino e Lucio Vero. 

II complesso si estendeva per 
oltre 200 metri, lungo un asse 
perpendicolare alia tinea delta 
spiaggia; esso comprendeva 
due disinti settori, destinati 
Vuno agli uomini e l'altro alle 
donne; una piscina con ac-
qua fredda; bagni caldi; un 
salone centrale a volta, il cui 
soffitto era sostenuto da do-
dici colonne corinzie di granito 
grigio. Per dare un'idea del-
Vimponenza di queste terme, 
basta vedere Vunico capitello 
oggi esistente, che misura 1 
metro e 80 di altezza e pesa 
4 tonnellate. Anche qui il la-
voro da' fare e enorme: in 
questo periodo, tutto il settore 
centrale delle terme k chiuso 
al pubblico per il pericolo di 
crolli e dissesti, e sono neces-
sarie opere di consolidamento 
e di salvaguardia. 

Certo, Cartagine non & Vuni
co monumento slorico della 
Tunisia, ricca di ricordi del
l'epoca romana e pre-romana. 
Basta pensare ad Vtica, il 
piu antico porto fenicio, di 
quattro secoli anteriore alia 
stessa Cartagine: fu costruito 
infatti nel XII secolo avanti 
Crista, piu o meno all'epoca 
della guerra di Troia. Di Vti
ca, oggi lontana dal mare, 
e visibile il nucteo centrale, 
con alcune piscine a mosaico 
perfettamente conservate e 
con un tempio che si erge 
solitario, al centro di una 
campagna sonnolenta e asso-
lata. O basta pensare, an
cora, al favoloso Colosseo di 
El Djem, 200 km. a sud di 
Tunisi: lungo 148 metri e alto 
36, non ha oggi inlorno a si 
altro che il deserto, e balza 
improvivso agli occhi del viag-
giatore come un fantastico 
miraggio. 

Ma fra tutti questi tesori 
archeologici, il governo tuni
sino ha voluto mettere Vaccen-
to proprio su Cartagine, ed 
il motivo e facile a com-
prendere. Come abbiamo detto 
al principio, non si tratta sol
tanto di riportare alia luce 
delle vestigia che apparten-
gono alia storia della civilta. 
senza aggettivi, ma anche di 
fare della antica Cartagine 
un simbolo, o se vogliamo 
un pegno, che abbia un va-
lore attuale. • 

II ministro della Cultura tu
nisino ha sottolineato, nel suo 
discorso sulla collina di Car
tagine, che i rapporti della 
citta punica con Roma non 
sono stati soltanto rapporti di 
guerra e di distruzione ma 
anche, per lunghi secoli, rap
porti di amicizia e di coope
razione economica e cultura
le. Ebbene, £ proprio guar-
dando a questi secolari rap
porti che le autorita di Tu
nisi si sono impegnate nella 
campagna pro-Cartagine ed 
hanno salutato con soddisfa-
zione l'adesione italiana: per
che il ricordo del passato aiu-
ti, oggi, i popoli mediterranei 
ad imboccare, definitivamen-
te, la via della pace e della 
cooperazione. 

Giancarlo Unnutti 

NELLA FOTO in alto, accan
to al titolo: i restl dalla basi
lica dl S. Cipriano a 
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