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Firenze «ritrova» la cupola del Brunelleschi e Roma inaugura la Moschea: due culture racchiuse nei templi 

• FIRENZE. Sara die senliamo 
I'infemo sempre piu vicino del pa-
radrso, eppure ispirano quasi stro
p s idiworacciche.aipianibassi 
della cupola del Duomodi Firenze, 
si rmpadronrscono dei dannatl nel 
giorrto del Qludcio universale. Se 
questi demoni non sembrano terri-
bJH come queW dt Michelangelo, 
non dHettano certo di una loro 
espressrvtta e sono sempre perso-
itaggi Important! nel <Hudizio unl-
vereale* dlpinto suUe pareti delta 
cupola del Brunelleschi da Giorgio 
Vasari dal 1572 (no alia morte nel 
1574, e da Federico Zuccari tra il 
1576 e il 1579. Oggi questo cick> 
pKtortco di circa 3.600 metri quadri 
(sebbene te rtfime osclUrno fta i 
3.400 e i 4.000 metri quadri) esce 
dl nuovo alio scoperto, ibero da 
tetoni e ponteggi dopo una declna 
di anni di analisi e cinque di re
stauro. Per vederio da vicino baste-
ra camminare lungo il ballatolo 
della cupola. 

Naturalmerne la fine di restauri 
cost Imponentl richiedeva una 
consaciazlone spettacolare. Cosl 
vuote la nostra epoca e teri sera, 
nella Cadedrate di Santa Maria del 
Flore, it mtntetro per i Benicutturali 
Antonio Raoluoct, 1'arcivescovo Sih 
vano PtovaneHi. il sindaco Mario 
Primicerto, una gran folia e le tele-
camere di BaHre e Canale 5 hanno 
vistoiliekmecbecoprtvalepitture 
ddla cupola scendere come un 
paracadule con ricercato eftetto 
scenograrlcoe stupcre generate, 

Al dl la dello speltacoto e la so 
stanza che conta. II restauro del 
Giudlzio non era mai slato tenlato 
prima d'ora e ha incluso I'lnstalla-
zlone dl un sfetema dl monitorag-
gio in giado dl stomare 2.400 data 
al glomo sulla cupola. <E un esame 
coslante tramlte i tettori manuall 
degll anni Clnquanta e la tecnoto-
gla sodsticaUsslina installala a me-
ta anni Ottanta ~ spiega Riocardo 
Oalla Negra, della soprintendenza 
al monumentl - L'esameconlinue-
r i . £ permanente, e ora il monu-
mento fiorenlino e uno dei piil 
controUati al mondo>. Da questo 
check up a tempo pieno la soprin
tendenza ha deiknto che la cupola 
godedi buona salute: il suo sposta; 
.rnertto, o aderiva*, e <<stattilizzato e 
regolare. dl S.mHIrmetri al secokw, 
precisa Dalla Negra aggiungendo 
che, oggi. non 6 previsto akun in-
tervento alle strutture. Ma nel 79 il 
cemento iniettato nelte 48 buche 
pontaie della cupola per llssare le 
mensole che dovevano tener su 
1'lmpalcatura susclto feroci pole-
mlche e limori sulla stabilila del 
monumento, 4 risultatl odiemi dt-
mostrano che quel cemento non 
ha provocate alcun danno - repli
ca il soprintendente ai benl ardii-
lertonlcl Mario LoHi Ghent - La cu
pola si e dimostrata stabile e man 
mano che veiranno smontati gll ul-
timi punleggi le buche pontaie vet-
ranno riaperte ma. sia chiaro, non 
perch* cl iossero dei rischk 

Comunque sia. II posto d'onore 
spetta al restauro pittonto. •Questo 
Oftidtek) e importante per la storia 
dell'ane - anemia il soprinlenden
te teggenta al benl artistic! Cristina 
Acktlni - Oggi possiamo constata-
re che qua si integrant) In modo 
straordinario due scuole lomane: 
la scuola del Vasari e della manie-

m "L'Eurapa e la nuova tronliera 
dell'lslami-, ha detto a Neuxweel! II 
demogralo francese Jean-Claude 
Chesnals. Sul contioente vivono 
gU almeno dieel milioni di musul-
manl: 2,2 In Francia, allrettanti in 
Germania, l,3inOran Bretagna.-.E 
crescono a visla d'occhk): i (rance-
si prevedono di ospitame tra sei e 
otto mllbni nel giro di quindici an
ni, il dleci per cento della popola-
zione. Ci ianno paura? Hanif Kurei-
shl, uno che di mulnculturalila se 
ne Inlende - e au'ore di quel best
seller che e sialo Buddha Suburbia 
e sceneggiatore di film inglesi che 
tutti ricordano: My beautiful.loan-
dtelte, Sammy e Hosie vtmno a ki
lo... - ha ambienlalo il suo uhlmo 
romanzo. The Black a/bum. tra i 
gtovant estremisli musulmani che 
vivono in Gran Bretagna. Esostlene 
che la sltuazione £ enormemenle 
cambiala dopo il crollo del muro 
di Berlino: per dWa in due parole, 
una volta i ragazzi la buttavano in 
politka, oggi sono spinti verso il 
fondamenlalismo religioso. 

Hanan al-Shaykh, quaranlano-
venne sciita del sud del Libano ma 
residenle a Londra da almeno die-
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ra loscana, che aveva in Michelan
gelo il suo nume tutelare, e la scuo
la dello Zuccari e dell'arte romana. 
che aveva Raffaello a modelk". 
Eppure le dUfererue tra i due plttoii 
rimangono. Stlllsticheetecnicrte:il 
Vasari dipinse a fresco, piltuiando 
sull'lntonaco ancora bagnato, e ie 
sue scene si 'SOIK> perfeUamenif 
coreervate. Lo'Zuccari 'prefer! la 
tempera sul muro a secco, renden-
do la piltura piii fragile. »Di conse-
guenza abbtamo adottato una pu-
litura mcrito le^era e cercando di 
non allerare I'effetto globale. di 
renderto uniforme». dice Giorgio 
Bonsantl. soprinlendente deli'Opi-
ficio delle pietre dure, I'istituto di 
restauro che ha condotlo le plu-
riennali analisi scienlifiche e poi ha 
coordinato il restauro materiale 
delle pittuie, Eracconla: "Con lal-
fresco i problemi di solilo rtguarda-
no I'adesione fra i'intonaco, dove 
e'e la superficie dipinla, e lamc-
cio, che e il primo intoconaco sle-
so sul muro, ma nella cupola non 
si presenlavano difflcolta panicola-
ri. tranne in tre zone per inNlrrazio-
ni dall'estemo". Rn qui il Vasari. 
Cambia ii discorso con lo Zuccari. 
"Con la tempera il colore forma 
una pelleola dipinla proprio come 
un quadro da cavallelto - spiega 
Bonsanti - In presenza di umidita e 
man mano che con i secoli suani-
scono icollanli, era il colore slesso 

ad arricciarsi. un po' come accade 
con il burro, e a rischlare di cade-
re*. La situazione era delicata ma 
non drammatica. •Fortunatamen-
le. a differenza dalla volta della 
Cappella Sistina, qui nessuno in 
passalo aveva dato beveroni per 
ravvivare o consolidaie i corori. E 
baslalo ripoitaie il colore ad aderi-
n> alia superficie, "IncollaWi" per 
cosl dire, usando varie sostanze. 
tatvolta create apposta per questo 
inteivento. o invemando soluzioni 
specifiche, ad esempio percreare 
sotlovuoti e svolgere quei riccioletli 
d i colote». Citala la voJta della Sisti-
na, non si pud resistere alia lenta-
zione di un paragons «Nella volta 
della Slstina - afferma Bonsanti - i 
reslauratori hanno adottato alcune 
lecniche che mi lasciano un po' 
perplesso, impiegando una misce-
la di solventi forti applicable per 
period! brevissimi. Tuttavia il risui-
ralo romano e ineccepibile. Noi 
abbiamo preferilo acqua In impac-
co, ck>£ metodi piu leggeri che ri-
chiedono tempi lunghi. Ma il pun-
to £ un altro: per la gesliooe di un 
cantiere immenso, per laccurata 
preparazkme scientifica. per i tem
pi da record e per il risultato. non 
ho timore ad afiermare che linter-
venlo sul Giudizk) fiorenlino con-
lerma come il restauro modemo 
italiano sia all'avaiujuardia nel 
mondo. Ci da andame iieri». 

ta mffdwa dl Roma, la alto un armweo Mia cupola pHmaadoiwIfwMiirD 

A Monte Antenne 
lapreghttwa 
degll Islamki 
la prima Maa d coMruIra aaa 
mrMdtaa a Roma, riuh a VIMort* 
EHMuata M, ancon prindpa. Ma, 
da arton, W M rra patNj aru tlrro 
al UTSquandovarmllrtalnMnto 
ladanawi caacon* kitantwlHiala 
ariMmviMantoHprogatto 
•rrrrato da^l aKhrtatU Halanl 
PaetaPortnthMiiWHoflo 
QKrMtJadaMlrMHwooSatnl 
Mowiwl . Soraaro, mbrte dopo, 
glgantM^praaramlburaoratJci 
Saidaoa QWro Carta Argan, II 
Coarma eadatla gnrtat a terratw 
par ra coalnntona dal tarrrplo 
Uamko. I Wrod •baam rMHo aal 
19M, ma rarane ntoccMI par aaaL 
OWI'Irtauguratlena.ll cotMMta 
moachaa al aoba auH attnta 
mllardl 01 Hra. wnaU q«M 
IrrtoranientadaM'ArablaSawlla. 
La mMchM larBa u circa GO Mia 
maM qaadri rj tenano a Moatt 
Antenna a campnnda la gnnda 
aala dl pnfhtwa. I nrinarataa an 
Irujnaw guantaccD C M avMarrtt 
rrcMaml aH'atta rnascanantata 
HaHana.Orlra alia aala dl 
pngMHa, la Moschea osptta g l 
vMcl dal CeMra rtrarnico, qa** dl 
ana (randa MMotaca, (J i n 
audttarlo, uffid varl a, not 
sattamnal, dacca, bagni a w 
vaseha par to aUuzlanl qaathlane. 
La MMchaa dl Roma * la pU 
granded'ElHOpa. 

L'INTEHVISTA. Musulmani in Europa: paria la scrittrice Hanan al-Shaykh 

«Quanti fraintendimenti fra noi, vicini di casa» 
AttH*M*HIA «MIABA«NI 

ci anni. autrice di Bdmt Blues, re-
censitocon ammiraziorieda Rusti-
diesu The Independent edi Dunne 
nel deseito. di cui Tahar Ben Jel-
loun ha scriuo altrehanto enlusia-
sticamente su Lentonde {in Italia d 
uscito da Jouvence nella ralfinala 
collana di narratori arabi conlem-
poranei curala da Isabella Camera 
d'Alflilto), ha appenafinilodi scri-
vereunapitetealralcsuiiraintedi-
menlicuivanno inconlrogli immi-
grati arabi che vivono a Londra. 

Cammlnamlo su una time 
Affasciname edelicala nel lungcj 

abito di seta color aVono. Hanan e 
a Roma per presenlare il suo lihro 
Per lei. come per Rushdie o per il 
pachistano Adam Zamecnz.id o 
per il giapponesc K.izuo Ishiguro. 
la tensione tra le radici c la Vila in 
Occidenle 6 lonte di creativjta: -Mi 
sento - dice di so - come so siessi 
Camminando su una tune c soio la 
scrittura servisse a icncrmi in cqui-
librio. Soiroconviniachc f.i Jcticta-
turasiaun ponte Iru IF imslro cultu
re, il modo allraverso tl î ualc jios-

siamo conoscerci m^Jk>. E se le 
si domandacome si vive da arabi a 
Londra racconta di una vicina di 
casa che sonideva sempre ai suoi 
figli. ma che il giomo che fu invita-
ta a prendere un techiesecon so-
spetloj ma lei da me che cosa vuo-
le? -6iamo persone molto piu istin-
tive e comunichianro diversamen-
te. quesln non sempre e compre-
so Del reslo - spii^a piu tardi - tra 
jmusulmanierOccidentecorreun 
grande frainlendimenlo. La gente 
ha paura perche conosce solo il 
volto ncro dell'lslam, Komeini e la 
/a/UM di Salman Rushdie, Hamas e 
B!i Hezbollah del Libano. Ma I'l-
slam non 6 ciO die I leader arabi 
vorrebbero che fosse, il mondo 
non e solo bianco e nero: e anche 
gri^io. Da questo punio di vista, i 
media hanno una grande re;,pon-
sdbilita: ricordo il cambiamento 
d'alteggiamcnto dei miei vicini di 
casa quando mi videro in tv e rea-
luzarono i miei scmimenli di no-
slalgirt. d'isolamenlo c di soiiludi-
nc-. 

Tuilanaf'dncJievqroche il fon-
(iainenlalismt) abita rEuropa e si 

rende visibilej •£ un inodo di esser-
ci polilicamente, una difesa I mu
sulmani si senlono una minoranza 
- dice Hanan al-Shaykh - hanno 
bisogno di mostratsi forri altraveiso 
il senso d'appartenenza, spesso 
questo e I'unico modo per restart 
legati al mondo arabo. Ci sono gio-
vani. in Europa. che hanno comin-
ciato a fare il ramadam non perche 
siano pii e osservanti, ma per ra-
gioni d'klentila. per dire: Ci siamo 
anche noi e quesle sono le nostre 
iegole". 

Uberta-esoggeztone 
Hanan al-Sliaykh viene da un 

paese doie la condizione delle 
donne e latla di libcrla e soggezio-
nc. sua nonna non sapeva leggere 
ma lasciO il marilo perche non gli 
piaceva il suo modo di ndere. sua 
figlia £ occidenlale in tutto -ma nel-
linconsdo e rimasta araba». II suo 
romanzo, Donne nettiese/to, eam-
bianialo in una cina al bordi di un 
mondo di sabbia, in un paese del 
Golib. Quatiro donne VIWIIO in 
una gabbia riorala c sulfocanle. 
C'e Nnr, ricca e schiava del suo 
ozio cl̂ e k- cosla una dolorosa 
ignoranza. Stiha, una lihanesp in-

quiela che vorrebbe dare un senso 
allasuaesistenza:Tamar,chesidi-
[ende restando perfetlamenle ca
sta, e 1'amerrcana Suzanne, che ha 
trovaioTunicoluogoal mondo do
ve una donna bionda 6 tamo piu 
bella quanlo pid e grassa. II libro, 
che e interderto in molti paesi ara
bi, mettoailoscopertolasessualiia 
rimossa. racconta la complicata 
rrama di relazioni elero ed omo-
sessuali che le quattro donne inles-
sono. La slessa censura editonale 
era toccala a un precedenie ro-
manzo, Story of Zhora. a W Ha
nan al-Shaykh evoca un altro tabu: 
I'inccslo. «U bisessualiia e un (alto 
naiurale nel mondo arabo. dove 
uomini e donne vivono Ira loro 
gran parte della nla. Ma scriverlo. 
evjdenlemente. 6 un'altra cosa. 
L'mcesto appartiene inwee ad 
ogni cultura - osserva - Ma nella 
storia di Zhara ho roluto soprattut-
lo raccoitlare la lalsa liberaiione 
porlata dalla guena. Quando vrvo-
vo in Libano pro osscssionaia dai 
cccchini. iorsc per questo ho avulo 
bis<"̂ no di umanizzarh, di pcnsaic 
anche loro come uomini bisojjiiusi 
dell'a more di una donna, nella 
nna mente. tome in film, tedevcr 

Zhara spaventata satire una scala 
andando incontro al suo cecchi-
no....i 

Tomando ai musulmani in Eu
ropa. non e'e dubbio che uno dei 
punti di maggior conllitlo insists 
proprio su questo: le donne. «E ve-
ro - dice lei - Ed e lanto piu assur-
do pensare che vogliano velare le 
figlie o pretendano classi separate 
musulmani che vengono anche da 
paesi dove il veto non si potwa 
piii da tempo. Spesso, questo e il 
dramma dell'immigrazione. Ho 
conosciuto una ragazza greca nala 
in Australia, i suoi genitori si preoc-
cupavano della sua verginiia come 
si faceva nel loro paese d'origine 
irenl'anni prima. Rimandat'eli, le 
dissi, tomeranno scioccati: la Gie-
cia non e piu quella da tempo ... II 
guab del mondo islamico. perd. e 
che il passato sta tomando sul se-
rio. Nun e solo un iantasma: -Mio 
padre mi voleva a capo copeno. io 
prima ho accetlato poi mi sono n-
beltaia. In tutto il mondo arabo ci 
sono donne che metlono in di-
scussione la mligioite. Ic leggi, i 
modi di pcnsaie e di vh-ere: e mi 
processofalicoso. forsc hojijiu k?n-
lo. ma va avanti da un secolo-

DALLA PRIMA PAOINA 

Firenze 
Dimenaoni inusitate, potche. con 
evidentespiritoemulativo, ribatto-
no la iarghiszza della piu grande 
cupola mai realizzata aall'antlcM-
lk -quella del Pantheon - e per di 
piu fissano un'altezza complessi-
va doppia di quella, mitica, della 
rotonda adrtanea. E un program-
ma irrealizzabilecon le tecnologie 
iradizionali, in un quadro cultura-
le, oltretutto, segnato da memorie 
ammonjtrrci' come il crollo della 
iavolosa cupola di S. Sofia 
(1346). Alia fine del secoto -
stando al Maneui - si drlionde 11 
dubbio «he<rueiredificiosl gran
de e di tai condicione non si po-
tesse finite e che gli era stata una 
sempricrU del maestri pasaati...». 

Ma quell'oHagCHK) immenso, 
spalancato verso il cielo e cost dif
ficile da coprire, era un impegno 
troppo importanre: un lasctlo anil-
co, con la sua forma regolare ad 
otJo latl, connesso alia rjpologia 
dei mausolet e all'idea imperiale 
di morte e resurrezione; e poi al-
fanatoga forma del bauisteri, con 
I'ktea religiosa della nascila in Cri-
sto. E i l numero otto e il numero 
della Vergtne. 

Se e la grandezza ddla cupola 
a colpire primariamenle la fanta
sia. e per6 nella sua forma, quindi, 
la sftda archieteltonlca piu impe-
gnatiya e densa di signiricalo. Una 
forma scandlta geometricamente 
in oMo padiglioni - la cupola, in-
fatti, non e una cupola, ma un 
•padiglione ottagonoi - che sosti-
tuisce all'indeterminazlone cnia-
roscurale della semisfera, la scan-
sione precisa di una struttura poli-
gonale a generalrici rette, coeren-
te con I'appoggio su otto pilastri 
Entriamo, ormai, nel mondo della 
precisione- al simbolismo classico 
deli'assoluto, si 6 sostiruita da 
tempo la togica golica di un'orga-
nizzazlone spaziale articolata; e 
quesW, inline, viene a sua volta 
superata dal richiamo, ormai ra-
zionale, ai grand! valori della sin-
tesl, perseguiti con it deliberate 
contralto del progetto. 

E questa, in definluVa, I'arma in-
vicibile con cui Brunelleschi. ho
mo novus, batte ocni conconenza 
ed esautora forganizzazione 
frammentata delle maestranze 
corporative: il progetto, come 
contralto assoluto del cantlere, 
esetcitatoinsededi VBras&propna 
direzione dei lavoh.- Doporl!auto-
nomia libertaria delle maeshanze 
medioevall, incapaci dr voltare 
t'immensa cupola, il mondo mo
demo si apre con la straordinaria 
performance dell'inventore di una 
lecnica di cantiere nuova, fondala 
su un progetto e sul rigorosocoor-
dinamento di un lawra produtti-
vo. 

E, ail'intemo della catledrale, 
gli otto spicchi si inarcheranno su-
gli otto grandi occhi rotondi aperti 
su Firenze, a scandire il numero 
simbolico e una chiarezza geome-
trica, che Brunelleschi tascia in 
evidenza con I'intonaco bianco. 
Una immagine nitida che cento-
cinquant'anni dopo. coerenie-
mente al clima della Controrifor-
ma, dovette apparire troppo laica-
mente inlellettuale. E lu copnta <ti 
fantasiosi affreschi contra i quaii -
peraltro ingiuslamente - si atiiwra 
una condanna durata per secoli. 

IMerloMantorlElla) 

DALLA PRIMA PAOINA 

Roma 
Oggi la cina del Cupolone e delle 
centinaia di chiese e basilkhe. la 
cilia che ospita la piil arnica co-
munita ebraica ita liana, pudacco-
glierecon amieizia il minareloche 
svella dal qoartiere dei Piirioli. Ma 
la Moschea di Romae.qualcosadi 
ancora piu grande: e un simbolo 
di pace e dl diabgo universale. 
Roma ha imparato ad essere citta 
universale, oggi questa vocazione 
universale puo essere riscoperta e 
anicchila di conlenuti nuovi e 
avanzati. La via e stata del resto 
(racciaia ancora una volta dalla 
Chiesa, gia nel Concilio Valicano 
U,con la "Nostra Aclaie». che indi-
cava il grande obiettivo dell'in-
conlra tra i credenli delle he gran-
di religioni monoteistiche, rilan-
ciato recenlemente da Giovanni 
Paolo II con lo "Spirito di Assisk 
Sullo slesso sotoo si sono inosso 
negli ultimi anni le siraordinaric 
iniziative di pace promossc dalla 
Com u rata di Santtgidio. che han
no raggiunto concreii risuliati an
che in jiaesi di culiura araba e 
islamica La candidalura della CV 
munita di S. l^idio al Premio No
bel per la pace non etilirucheun 
ulteriofe simbolo delle potenziali-
li di un dialogo universale che 
muova I suoi primi passi da Ruma 
Lungo questo cammino îraon:li-
nanu verso il tcrzo millemiio puO 
inserirsi ant he la nascila della Mo
schea. segno Isngibile di un nuo
vo spirito di dialogo c riconcilia-
zione Ira le due rive del Medilerra-
neo 
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