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HiPttocwito 
/ fasti venezlani 
elelnquietudin! 
Facile accostare all'immagine di 
Venezla quelle della sua epoca 
d'oro, il Settecento: non solo opere 
di Mozart e Da Fonte. o commedie 
goWoniane, ma calici di Murano, 
dprie, mlnuettl, maschere, arredi 
Hxaitk... Si rischia sempredl cade-
re nel (tivolo e nello stucchevole. 
Eppure una moara appena aperta 
a Ca' Rezzonico vi spfega lestrema 
serleta e protondila dell'argomen-
to: "Splendor! del SeUecenlo vene-
zlano> apena flno a) 30 luglio (ca-
tatogo Electa. pet informaTioni tel, 
(Ml/940200} raccoglie le opere 
ptu belle dl quei piUori che seppe-
rorlllelleregliumoridiunagranile. 
torse Irripetibile civillfl apparent 
mente lastosa e sensuale. nel pro-
ibndo pervasa dl inquietudini mo-
demteslme e di sottili mallnconle. 
Accompagnata da una sezlone 
graflca dlskcala all'Accademla, e 
una dedicate alia rtioda a Palazzo 
Mocenigo. la rnoslra presenta arti-
sti come Luonghl. Tiepoto, Bellot-
to, Canaletto, Guard!, Rtcci. Carie-
varlis, Camera, in un allestlmento 
scenograf ico raffinattssimo, Lo spi-
rito del tempo ne esce quanto mal 
esaKato. sia put neila sua btcoto 
mka nalura, «vera» e «teatrale» co
me Thomas Mann o Henry James 
ben compresero. 

MM.MJr/.l. 
Santa Chiara 
Storfaearte 
Quello dl Santa Chiara era, nel Set
tecento, il piu ricco monastero na-
polelano; celebre per lo splendido 
rtresllmenlo in maiolica del suo 
ehlostro - opera del Vaccaro - fu 
trnmortalato da una struggente 
canzone, scritta dopo il devastante 
bombardamenlo del 1943. Ora la 
storla dl questo complesso con-
ventuale, tbndato nel Trecento, e 
tutta raccofra nel nuovo -Museo 
dell'Opera di Santa Chiara> appe
na aperto aH'intemo del chtostro. e 
si pud riperconere tulti i gjorni 
(orario 9.00-13.00/16.00-18.00, 
mere,, t$. 081-5526209) attraverso 
preziose lestimonianze: dalle cera-
micoe al grande fregtodi &mifl Ca-
larina, lino at monumento iunebte 
dl Roberto D'Anglo semidistrutto 
dalla guerra e ora paraalmenle re
cuperate. 

Miw.©H/.,2 
A Torglano 
Delvino ed'attro 
Pet un museo die nasce, un altro si 
allarga; II belllssimo «Museo del Vi
nos che da oltre venl'an ni £ il vanto 
del piccolo borgo di Totgiano. a 
otto chilometri da Fferugia. apre 
nuove sale. ABenzione: la denomi-
nazione Museo del Vino e restritti-
va, perehe questa ricchissima isli-
luzionc museale orivaia - loodata 
nel 1974 nel monumenlale palaz-
zo Graaani-Baglioni da Maria Gra-
zle e Gkagio Lunrjarotli a sostegno 
della economia vilivinteoia neila 
zona - e di allissimo livello cultura-
le. Reperfi di notevole valore slori-
co e artistai avenli lutti il tema 
baccblco come comurtt denomi-
nalore, sono organizzalt seeondo 
un percorso chc paRendo dall'ar-
cheologia delle civiltA mediterra-
nee (Elrusca, Greta, Romana) ar-
riva lino all'atte conlempuranea. 
Da ora, ben sei grand! sale si ag-
giungono alle quattotdid gia esi-
straiti. piesenlando nianufatti e do-
curnenll retalivi alia ceramka tia li
ne Settecenloe Noveiento. all'aite 
del lerro Ira XII e XX secolo. eppoi 
disegni e incisioni da Manlegna a 
Picasso, edlKiria anliquaria. archl-
vki c blblloteca. Orario: tutti i ^or-
ni, mattina e pomeriggio (tel. 075-
30696). 

L'INIERVISTA. Gli intellettuali nel mondo in crisi: Alessandro Natta e i «Diari» del poeta 
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«Ritratto di un artista sul precipizio» 
MLLAWOSriftBEOAaOK 

•uneo 
• CENOVA- •Quando, mi sart de-
dso / d'andarci, in paradise / cl 
androcon I'ascensore/del CaMel-
letlo>. Per Giorgio Caproni c'£ una 
porta die conduce a Oio. forse la 
pit) sernpBce e la pU paradossole, 
racchiusa nel segreti dl una citta, 
Genova. culla della nostalgia?del 
rimpianto. Nel dispentersi nel 
mondo, si porta serrlpre dietro la 
fede del luoghi skuri, gli unlet che 
lo lolgono daU'imbarazza degfi 
orizzonti perdutl Eccolo, negll ine-
dltl Frwnmenti di diorki sulla strada 
della Pokmia, dell'ombra del nazl-
smo, delta guerra fredda. Alessan
dro Natta, ligure. ex segrelario del 
Pci, che oggi concluderS il conve-
gno genovese sul poeta, e un testi-
mone •ptiyileglato* di quella sta-
giolte poiWca e cultutate. Econ lul 
pailiamo di Caproni. 

M t V U n t o M '48C*prontn ki 
Pntanb tl ConrntM nundW* 
«nfi brMtotturt pw i i pwa • 
«ct»r« in dtorio. Cm'i * M * per 

tl diatio di Caproni si arresla il 
gioirto in cui va a visitare Ausch
witz. Di home alia rivelaiione dei 
lager, a quelle che lul chiama >il 
museo deH'orrore e della wrgo-
gnai, la sua penna si blocca. Capi-
sco il perchi quando rlevoco quei 

Sliorni con la mia memorla: io fui 
ibeiato dal campo di Wietzen-

dorl, che ospitava gli uificiali ita-
liani e francesl, e nel maggk> del 
'4S ebbi occasione di visitare il ta-
migerato campo di Belsen dove le 
donne ebiee sovrawissule all'or-
roie continuavano a morire a po-
co a poco. E un'immagine tolgo-
ranle che ancora mi persegulta. 
Caproni toma su Auschvitz sol-
lanlo nel 1961 in un racconto che 
esprimeil rovello, lassillocostan-
te, d irei eterno, della Iragedia, 

Una rlv«lnlH* eh* aapwdaiw 
ad urn kitan ganmzMaa usd-
te daHa guem con Canon negll 
OCBM-

Caproni parla di •nostra umana 
follia>: al di la di Hitler e della be-
stlaliU del nazlsmo, Auschwitz 
rappresenta per h i la dimensione 
della tollla. La genetazkme di Ca
proni, cheeanche la mia, haavu-
to ta cosclenza del dramma della 
guerra e dell'Olocaustd altraverso 
rivelazkini immediate e pot quella 
detl'atomica attraverso rivelazioni 
plu lente, concretlzzatesi negli an-
nl Cinquanta. 

(h>H« la acwarli paWteo rj 
qutiatrlodlCawanlT 

Sono anni in cui si ha la piena co
sclenza del precipizio. II suo dia
tio induce ad una rtflessione sui 
venli (reddi della sloria che hanno 
lalto seguito ai ventl terribil] di Hit
ler e Auschwitz. Ma sopraltuHo ci 
porta a rlpensare dove possono 
portare lodio razzistico, la disptt-
taetnfcae I'intolleranza che anco
ra oggi - dalla Jugoslavia ail'Alge-
ria - sernbrano tiominare gli sce-
nari mondiali, II suo insegnamen-
to altuale sta nel monito contro la 
•Irana della ragione». 

Paglm d A M I pncadoM I 
ntag0D d CaptoaT a Eat Una 
nrnplca paan dal naam, a t rt> 
hoMiat fusri dal aad laagM ba-
•WonrtaMWMdukMpaHlel? 

II diario aHronta un memento cru
ciate della storia, quello della 
Suerra Iredda. La partecipazione 

i Caproni al Conflresso svohosi a 
Wroclaw, I'amica Breslavia, dal 25 
al 28 agosto 1948 & preceduto da 
un Iravaglio. Quando e lora di 
parlire & preso dal dubblo: «Temo 
si tratti d'una cosa di pretla orga-
nizzazione comunista» scrive, I 
dubbi aumentano a Roma quan
do alia Casa della Cultura vede 
tant! volti sconosciuti. Eppure sa 
cheil mondoedifrunlea-qualco-
sa di veramente irreparabile». Al-
loia i suoi sono dubbi politics? Che 
fosse una iniziatrVa comunista -
anche se e'era I'adesione di per-

sonalia come Dnstein - non e'eta 
alcuna inceitezza. Ma lui non era 
cost ingenuo da non capirlo. Era-
no dubbi derivantJ dal fatto che si 
trattava di una iniziativa a lavore 
dell'Urss? Cera coscienza, anche 
in inteHettuali liberal!, di fare qual-
cosa a favore delllJnione Sovieti-
ca per l£ dilesa degli equiljbii 
mondialii per lidealita soclalisla e 
per aiutare un Paese che aveva 
avulo un ruolo decisivo neila 
sconlina del nazlsmo. Allora, a 
mio gludizio, gti interrosalivi che 

10 inquietavano, rlguardavano I'i* 
deologizzazione e la sempllfica. 
zione dello schema del bene e del 
male esistente nei due campi: da 
una parte le demonizzazione dl 
Mosca, dall'altra quella di Wall 
Street. 

Mata aacaaaHa « stan da M M 
patta a daH'aHia, Caproni aaa» 
N riacMa dalla atiutnantalaa-
ilaaa. &a an parkoh) reale op-
para era una poaMona al eaa*-
la, IBI candor* da poeta? 

11 pericoloera quello dell'uso poli
tico della cultura. la riduzione del-
I'arte a propaganda. <Mi spaventa 
il Comunismo. - scriveva Caproni 
al suo ritorno a Roma - torse solo 
per quesUx vogliono I'arte comu
nista; ma fatta la societa comuni
sta e quando tulti saranno comu-
nisti si caplsce che non potra che 
esserci arte comunista-. E un con
cetto complesso' I'ipotesi possibi-
le dellawento dl una societa co
munista non to sconcerta. Non va 
scordato che quella era I epoca 
del dibattito su arte e cultura, della 
disputa Ua Togtialti e Vitlorini sul 
pnmalo della poltuca e il primato 
della cultura. Quella era I'epoca in 
cui ogni lendenza, dal figurativo 
aH'aslratlismo. dal realismo al 
neoreallsmo, voleva essere I'unica 
verity della sinistra. Caproni era 
probabllmente disposto ad una 
battaglia polilica prima che apris-
se la totta col silenzio e I'assenza 
di Dio. It Pci, allora, rivendicava la 

liberra dell'arte contro il cleiicali-
smo, In nome di una cultura mo-
dema e nazionale nel solco di 
Cramsci. Alcuni sofirivano 1 limit) 
di un'arte al servizio di una causa 
polilica mavadetto-a chi dimen-
tica - che I'egemonia cuhurale del 
Fti era dtreaa contro chi conside-
rava la cuhura cuUurame. Solo al
ia fine deaflt anni Cinquanta, 
quando gli obieMvi eratio ta coesi-
stenza, ifdlsarmo e il superamen-
to dei blocchl, impegno politico 
degli intellettuali e llberta intellet-
tuale neila rieerca si unirono in un 
rapporto dialettico, 

CM wca aaal vtafato In catapa-
gala al CapraalTBta aaproarte 
vuuuv an anasafOMa manaa 
aonlafaalladalrGataaMpaor 

t interessante notare, nelle pagine 
del diario. una descriztone atten-
ta, minuzkea peisino nei UatU, del 
protagonist! di quel viaggio Ira cui 
Quasimodo, Sobni, Bianchi Ban-
dinelli, Repaci, la Ginzburg. Quan
to alia Polonia. i colori non ap-
paiono drammatjei. La grande di-
struzione aveva colpito tutta I'Eu-
ropa. lo stesso nd 48 compii un 
viaggio a Vienna e Praga in un 
conleslo simile. 

HaaHdcaMwdatoCapnnrr 
Ho il grande rammerico di non 
avedo mai incontrato. Abltavamo 
nello stesso quartiere romano. a 
Monteverde, mi inviava i suoi libri 
ma poi era talmente schivo che 
non si taceva mai vivo. E dire che 
dividevo con lui il rimpianto della 
Liguria. 

S confaaaava cradanto appuo 
la) ateata cotdo, aalto poaala 
•MabnaotoglB- Jtarmlaa 4PMO-
totfa-. COM argnmoa™ quaia 
parotaT 

L'assillo di un Dio che non si rive-
la, che lo porta al nichilismo. 
Aiortoio, mortoDio«e forse la Ira-
se che piii esprime la poetica gno-
mica e filosof ica di Caproni lassu, 
di (rente al problema eslremo, alle 
uttimeverita. 

M M plana 
aHa< 
Ojaaaaifcordaant 
(aarACaprenCSa,, 
UhMalMaawdalla 
PMMni m pfOt> 
Fnnco CTOM 
piVNlMj(nj af VHHHa) 
•Oaaataiiatliamaa 
aiialaaa .aaaradl 
rnnvaaco WacdOf 
•drteifeiUQuoKta 
•haraecoHaiHani 
dalaaavagna 
•Caproni poatadaPa 
ValTNbbuvawattaai 
nol'93.Altow*l&M 
NCamuMdiaanBni 
IrrlltolaraaCaproallo 
ataraoaallatantala 
ataatonadada 
FwtcdanalfllaM, 
aaodataM 
oanmtiani.Mal7t 

nppfaiarrlamadl 
Palazzo TunM prof, 
LuWSardiaa 
p fMKI tn H VOfellM) 
•I*nnvniai1ldl#iito 
194fr4B-daianllO 
Capnnl,*curad1 
FOdHtcoMMlao, 
daHa adUonl San 
MarcadatQftatMarri 
moionlaOaiata, 
grand* aadco dal 
poata-lconvagm 
aaricoaduaada 
Ma*aaadn>Matta,M 
aagratarianazlonala 
dMM.Cap«al 
0912-1990), 
dvomaaa dl naaolata, 
hapaaaMal'atadaPa 
fcnaailoaaaSanava 
•lnV^TrebHa,dM 
aatatoparflgjano* 
dtH* avan apoaato la 
nwglaRlna 
RattagHata. 

O SCOPERTO Giorgio Caproni quasi 
per caso, per la coperUna grigia di un 
tascabHe Garzanti (I'edllore della 

poesiar tutti i poeti che amavo di piu ptrbbli-
cavano sulh coDaha verde, e a vote si antolo-
gizzavano in quel plccoli libretti con la carta 
gialliria, povera di celhilosa, incollati sul dor-
so con la «oUa americana*, che costavano 
duemila Ike. al massjmo, ottimi per le mie ta-
sche di studerrte) suNa quale erano stampati 
in corsivo dei versi, e che emergeva tfa un 
muccFiki digialli, di romanzl di fantaseienza e 
di fumetti tisati in un contenitore messo luori 
a un'^Jeo&JfJeJtnio quartiere. Non so nean-
che pe* f^w#^^^rpra mlcolpl. Erano versi 
d'amorev'cne^neila passione poKtica dei dl-
ciotto arint (erano gli anni SeUanlal) avevo 
avuto lino a quei momento, un po' pavida-
mente certo, in massimo disprezzo, Odiavo 
cio che sapeya anche lontanamente dl senti-
menlo. Eppure: "Amore mio, nei vapori d'un 
bar/ajl 'aba, amore mk> che invemo / lungo 
e die Drivido attendertik Lo comprai, que) li-
bro, e da quel momento per rue Caproni i ri-
masto sempre II poeta, l'uomo che ha resusci-
tato ta parola amore. i. 1'unico poeta (lorse 
con la sola compagnia di Sandro Penna) ad 
averts ripulita di ogni crosta di sentlmentali-
smo, dl retorica tasulla. L'amore In Caproni 
dtventa un senlimento semplice, pagano, 

umano, e spesso solltario. 

G sono cMa deserte, nelle sue 
poesie, uomini soli e lietl, di quel
la lietezza che danno la somma 
saggezza e I'umilti e che e in Ion-
do, mi pare, la voce piu atitentica 
di questo grande poeta. Ci sono 
del Irani stilisoci, dei tocchi per-

sonali, che sono solo suoi eche sono rimasti 
irraggiungibili a tutti i tentaUVi di imltazione 
cui pure S verso di Caproni estate sottoposto. 
Penio, per esemplo, a quelle parentesi con 
ossetvazioni fuUlt. ma sorprendentemente 
piene di un'ineflabile poesia: «...aspetta / 
(mentre odora di pesoe / e di none il sekia-
lo) / Ja figurina neb , / nel buk>, voltaal mer-
cato, O a quelle scorciatoie logtche. lulmi-
nanti, spesso date con le rime piu semplici. 
spedalmenle se pensate di fronte al mare: 
•Quanta Livomo nera / d'acqua e -d i panchi-
na - btancak oppure: nQuanti gabbiani chlari 
/ - bianchi, neri - a Bari!», 

Non ho mai piu rttrovato in nessun altro 
poeta quelle aUriosfere nottume e umide, il 
senso lieto e triste della solitudine. in cui seen-
bra che nulla si possa pill perdere e ogni pic
colo evento diventa invece una grande con-
quista di conoscenza, La sempliclta in poesia 
si ragglunge solo al massimo della saplenza. 
ma senza darto a vedere. I versi di Caproni so
no sempre un sapientisslmo dosaggio di ripe-
ttzkmi. di interleztoni, assonanze, sfacciate ri
me in -are, ma dale sempre un po' cost, con 
un sorriso discolo e insieme melanconico. E 
perfmo i silenzi, le Intemjzioni, gli spazi bian
chi che col passare degli anni andavano sem
pre di pin riempiendo la pagina (liassociavo, 
forse Impropriameme, aUe pause significative 
che andavano sempre piu caratterizzando, 
negli stessl anni, la recitazione di Eduardo De 
Filippo) sicaricavano, nellautoredi quel le-
sto assolutamenle geniale che e Utania, dl un 
valore nuovo neila poesia italiana: -M'avete 
lucilato/ la bocca*. 

Feci appena in tempo a conoscerto. Fu I'u-
nico a scrtvermi una leltera piena di consigli e 
di qutuche complimento, in risposta a una 
plaqueete di poesie che avevo spedlto in giro 
per avere dei pareri. Ho conoscluto la sua lie-
tezza, ho imparato da lui a prendermi gioco 
deil'ulcera e a fingere di non fumare fumando 
mozziconi sempre pla piccoli di sigaretta. 
Quando e morto, la mattina dei funeral! tenuti 
neila chiesena di via di Donna Olimpla, non 
e'era, vergognosamente, newuna autorita a 
salutare uno dei pill grand! poeti di questo se-
colo. Ma a ripensarci adesso. k stato meglio 
cosl. 

OTTO PER MILLE, 
DESTINAZI0NE 
TERZ0 MONDO 

(ITALIA C0MPRESA). 

E<xoci di nuovo, per il seeondo anno, sulle pagine dei giornali per chiedervi di affidorci Mot
to per mi tie del reddi to IRPEF. E per ri bad ire il oostro impegno a rendere noto, attraverso i 
piu autorevoli organi di informazione, il modo in cui impiegberemo i soldi raccolti e che arri-
veranno solo dal 1997. Una cosa e certa: non Ii spenderemo per le chiese e per le opere di 
culto, ma Ii investiremo per opere sociali e assistenziali in Italia e nei poesi del sottosviluppo 
per Far si che non esistano piu paesi sottosviluppati. Siamo, come Chiese Valdesi e Melodi
sts, impegnati do sempre in campo sociale con spirito laico: costruiamo e gestiamo ospedali 
e cose per anzioni, face ia mo un capi Hare lovoro educativo tra i bambini e i giovani, acco 
giiomo immigrati e assisliamo portatori di handicap. Le nostre opere sociali so
no aperte a tutti, senza dislinzione di credo, razzo o ceto sociole. Inoltre colla-
boriamo con il Consiglio Ecumenico delle Chiese e con oltri organismi ecume-
nici per interventi nei paesi piu poveri del terzo mondo e in quelii sconvolti do 
guerre e calamitd naturali. Chiunque voglia conoscerci meglio o avere informo-
zioni piu dettagliate puo scriverci o telefonarci Saremo felici di rispondervi. 

CHIESA EVANGEUCA VALDESE - Uiiione delle Chiese Metodiste e VoMesi 
Via Firenze 38,00184 Roma • Tel. 06/4745537 - Fax 06/4743324 


