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u NOVITA. Abbiamo letto «L'ultimo sospiro del Moro»; in Italia arrivera a ottobre 

• Che sia la via delle spezie, con 
la sua scla di pepe, can nella, car-
damoroo, zenzero, pistacehlo, 
chlodl di garolano la strada che 
porta al cuore del Mora, princIpe 
del bastard!, Initio di amori pepall, 
luomo che nella tesla ha troppe 
(esi ma nessuna porta di chiesa al
ia quale affiggerle come fece Lute-
ro? A libra [into non si sa da dove 
comlnclare. late e il labirinto del 
racconlo nel suo eccesso dl signlfl-
cati. ricco e profumato come un 
cutty troppo forte. Ipersignllicanle, 
grandiose- e larsesco rihalto dell'ln
dia, II nuovo romanzo di Salman 
Rushdie, 77K? MODI'S Last Sigh, 
uscito da Jonathan Cape nell'edi-
ztone Inglese appena sfomata. in 
Italia sari in libreria da Mondadori 
al primi di ottobre con il titolo i W 
riino sospiro del Mora E a not lesta 
I'lrrefrenablte curiosita di sapeie 
came sono slat! risotti i non pbchl 
problcml di traduzlone. 

II romanzo e infaitl pleno dl glo-
chl linguistici. che irasformano si-
gnificatl non solo in virto del senso 
ma anche del suono delle parole, 
(let passagaio da una lingua a 
un'atna, e delle diverse posslbtll in-
Dessioni di pronuncla (che cosa 
sara dtventato jewholic, luslone dl 
ebreo e cattollco, eoreoto?). In 
una vertigine che rende mo*o be
ne la babele dove to scriNore e Im-
merso. e dove noo e piu padrone 
della certezza del signiltoato ma 
partectpe di uno scenario dove tut-
to si duplies, si riilette e riecheggla 
in quella sarabanda dl lingue, cul
ture e led! mescolate net melting 
pot del mondo contemporaneo, II 
melicclato * moltipllcazione e per-
dita. vilalita e matedizione. 

Queste sono le rady del Mow, 
gia vecchio a trentasei anni, ex 
bambino smisurato a causa di un 
dlslurbo della crescita, venulo al 
mondo dopo soli qualtro mesl e 
mezzo di geslazlone e Introdotto a 
tutll gll eccessl e le oscenila di 
Bombay da un turpe -plrata- il cui 
nome Indfl Iradotlo suona Long 
John Silverlellow, o jnevliabilmen-
Ic riecheggla II fllibustiere imbro-
gllone deT'isoto del tesoro dl Ste
venson. 

II Mom e lultimo discendenle 
della sloria delle spezie. figlk) di 
Aurora DaGama, che ha la preiesa 
di un pedigree eccellentc nel no
me del navigatore portoghese, ec-
centrica ajtlsta autnee dl unlamo-
so •clcb> del Mom di cul 1'uHimo 
quadra, Incoroplelo e misleriosa-
menus nibato. raffigura Boabdtl. II 
sullano cucciato da Grenada nel 
1492. ormal morenle e strazialo da 
un'espressione icnlbile come 
quella de llgtkto di Munch. 

Uncklooldlplntl 
Suo padre e Invece Abraham 

Zagolby, il cui nome Inequlvoca-
Ulmenie cbralco nasconde lo 
scandaln di un antenato Hglk) iile-
glltimo proprio dl Boabdll e della 
sua gloranc amanle manana, hig-
giia dcrubandoto. E lo 3candak> al
ls quale si Ispita, appunto, II sun-
nominato ciclo di dipinli del Moiu, 
che riloma In lutte le satse lungo la 
vlia arilslica di Aurora da Gama e 
di Vasco Miranda, ammiratore e 
amante dbprezzaio, che ha dipln-
1o le slanze del bambini di lei con 
llnestre nompe-1'ocll. e poi in stile 
moresco-andahiso e manuelino-
portotfiese pet flnlre ai rasoni goll-
cl, Nonostonte la cornerstone al 
catlolicesimo dell'ebreo Abtaham 
Zogobt^, non cl saranno -campa-
ne nujlali- per i gcnltori dl Moraes 
Zogoiby, dctto il Moro, destinalo a 
restare bastaldo. 

Questo imbroglio dl razze. lin
gue e rellgionl che scone nelle ve-

ARAVBULO 

Una mostra 
per Mitra 
Divshali 
• RAVKUO. SI inaugura domanl 
a Howlio. nclla Chiesa sconsacrala 
dl Santa Maria a Oradillo, una mo
stra di dlsegnl di Mitra Divshali or-
ganlzzaia da Bruno Mansi petl'edi-
zlone d'arte «ll Punic*, in collabo-
tazlone col Comune di Ravello e 
ciie restera nperta lino al 30 aet-
H'mlwe. Iranians d'originc ma in 
Italia ilal 13M. Mitra Divshali lavo-
la come disegnalrice per moltl 
quotidlani italiani: i nostrl leMori, 
per espmplo, ammira no quasi ognl 
giomo la raflinaloaa gralica e al 
tempo stesso llronia sottile del suo 
tratio sulla pagina •Scienze&Am-
blenle.. Un ricco camplonarlo dl 
tali lllustrazloni, oltte o quelle pro-
venienti dalle pagin" de 4 A Re-
pubblk a- o di -Linus- compongo-
no (I corpo dl qucstn mostra nel cui 
calalogo ccimpiikiiia scriitl dl Wal-
tei VoBiwii, Duccin Trombadorl e 
PieroD'Ortnnti. 

Grande Madre India 
Sub-continente 
o «sub-condimento»? 
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S E IL SIGNOfi Bal Thacke-
iay. leader di ungmppodi 
fanalici nazionalisti, si e 

sentito otfeso dal nuovo romanzo 
dl Salman Rushdie, rosier proba-
bilmenle isolalo. L'area di influen
za del suo movimenlo, •ShivBenav. 
non supera i confini di Bombay e 
(uttal'pid del Maharashtra. L India 
e ben pid giande, e 1 suoi intellet-
tuali gia cominciano a recensire 
positlvamente questo The Moor's 
last Sigh che da del paese un'im-
magine lontanlssima dal santino 
pubblkilario caro ai conservatori e 
ai turisll. L'lndia di oggi e, come 
ogni altra luogo probabilmente. 
ma in forma piu accentuata, una 
tena di uansizione. L'antico e piu 
anlico che allrove. ma la modemi-
1a lo attraversa con una luria e una 
fietta che non ddnno tempo di ap-
piestaie antidoli. di alle^erire la 
g«antesca onda d'urto. Rushdie 

Nella Babele di Rushdie 
AHNAMMHA O U A M M I 

ne del Moio come pepe rosso, e 
conlrastato da un'eflerata riceica 
dl distinzione e dl purezza. E11 pa-
radossodell'India. madre dltultele 
perversionl. <La petverslta umana-
dice Aurora danzando - e plO 

Srande ded'umano eroismo o del-
i codardla o deli'arte. Polchc a 

quale cose cl sono llnuti, punti ol-
tre I ̂ ualiln km nome mm ppssia-
mo ahtJaie; rna flllafierverslta non 
C'I? Ilmite dato, nessulka honliera 
che qualcuno ha scoperto, Queik) 
che og(l si presenta come un ec
cesso, domanl sara supeialo*. 

L'lndia c madre. A nessuno i: 
mai venuto In ineiilc di (an? un film 
intitolato Padre India, nienle con-
noiazlonl pateme o patriairali In-
dododdy, at masslmo, iiride Rush
die, qualche imltazione di James 
Bond kirmato locale, Non a caso la 
diiiastlo dei da Gama 6 fatta di ma-
trlaiche, poieiill custodl del cuore 
dei figli. Come in Cent'anni di so/j-
ludine di Maiquez. anche qui la 
narrazlone si anampica alia ge-
nealogia, un albero che ha in clma 
Epifanla Menez, la blsnonna delta 
Elelanla. e poi Isabella Souza, la 
nonna die e la Regina di Cocinci-
na ed i stala capace di prendere in 
pugno a soli ventun'anni la fortuna 
del marito, girando campi di spe
zie. fruHell e pianlagtoni a strapaz-
zare gli atterrtu dlpendentl. Per non 
dlie detl'epica guena Ira i Menez c 
i Lobos, clan rivali capeggiali da 
suocera e nuora (la bisnonna Ele
lanla e una delle mogli dei (Igli, 
Carmen) che si conteodono i 
Monti delle Spezie e le toilettes del
la strana casa di famlglla. A causa 
di questa sanguinosa conlesa, e 

non delle toro stravaganze politi
cise, nel glugno del 19251 due tra-
lelli da Gama finiranno incaicere. 

Gppure nella biogralia dt fami-
glia I'oTequielezza politka £ ricor-
rente. A comindare dal bisnonno 
Francisco, un eccenmco che si * 
lattocostmlre casa da Le Corbusier 
iull'lsola di Cabral, un poslo doue 
si luma oppk> secondo lo stile 
oriental? c si beve whisl^ secondo 
le atjitudini occldeMali. Indipen-
denllsta anteliuetam. Francisco 
ha una srana teoria sul rappono 
Ira renergla spirituale e i campi 
eleUromagneticl. Suo flglio C» 
nicos. nonno del Moro, non e da 
meno nel 1923 si applica alllnsa-
na ricerca di sosia dl Lenin capaci 
dl porlare a lie masse il verbo della 
rivoluzkine nelle pill impensate lin
gue dell'lndia (malayam. kanna-
da, lulu ..). Ma vlene umilialo dai 
sovieliti che sconlcssaix) la gian-
dlosa, groltesca messinscena di 
adattameiilo dellimmagine del 
leader al materiale umano reperilo 
in loco. Sempre troppo basso o 
Iroppo alio. Iioppo grasso olroppo 
tnapo, trappo zoppicante o trop
po pfelaio... 

Al centra di questa irama com-
plicala. divertente e beifania, sta 
Aumra. loise \a vera proiagonista 
del romanzo con le sue visionl e i 
dipinli. Suo 6 il sogno sacnficale in 
cui nel niolo di Abramo - per gua-
dagnaisi limmoftalila - deve sacri-
hcare la vitj del hglio: e il mllo ro-
manlico di una nazione ibrida, do
ve ebrci, cnsllani. musulmani. par-
si. sikh e buddlsli vivano insieme. 
U il sullano Boabdil divenla una 
lantastica farlalla con le ali di lutti i 

color! Aurora e I'impossibllUa del 
Mora di essere un uomo comune, 
la potenza dlstnjtlrtce delle sue 
stesse figlie e 1'HHducibile rivale 
delle possibili donne del Moro. Co
me Uma, sculWce e Strega, che ad 
Aurora contende llcotpo nudo del 
liglto. Uma & una (emmlnisia II cui 
comitato di lotta e contiassegnato 
da una slgla che 1 detranori Uadu-
cono «Donne Che Probabilmente 
Dormono Insieme.. Ma in fohdo 
non e unesttemista come Mynah. 
sorclla del Moio e aidlmeniosa ne-
mica della falbcrazia locale, con-
vinla che Indira Gandhi abbia svi-
luppalo wn cazzo Invisibilea ai piu. 

Lepritfonldl Bombay 
Uma € anzi piultoslo oppoftuni-

sta e osannala dai critic! d'arte per 
il suo spirilo skuramente leligb-
so... Sprofondera 1'amato, da lei 
coinvolto dietro il panivento di 
un'azienda di baby-talco in una vi-
cenda di morte e droga, che lo 
conduce nei gironi delle prigioni dl 
Bombay. 

It Moro, hote del male, Otello e 
Desdentona. appare e scompare 
in lulta la sua fragile consistenza di 
vlsione e lantasma matemo, che 
live tra libertS e follia sovrapposlo 
alia povera, mortale esisteh^a di 
un gtovanotto asmatlco e debo-
sciiito. 

Non sappiama quale delirio 
splnga Bal Thackeray, padrone di 
Etombay. a riconoscersi nel Moro. 
decretando per ci6 la messa al 
bando di questo romanzo. Certo (: 
che Rushdie ha una straonlinaria 
abillla di far viveie i nostri demoni. 
Ma chi pud dire di incamare dav-
vero I'idenlila poltmoifa del Moro? 
II libra si apte mentre Moraes Zo-
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g(uby, lontano dalla sua India e 
con la morte alle calcagna proprio 
come Rushdie, e vicino all'ullimo 
sospiro. Ha tagglunto Vasco Miran
da, il pittore amanle della madre fi
nite] in Spagna. da dove era panto 
Boabdil. il Mora origlnario proiago
nista di tanta pittura. In Andalusia, 
Miranda ha costruiio una specie di 
mausoleo dell'amata, un luogo 
dell'orrore di cui & msgllo non dire 
per lasciaie al lettore 11 piacere del
la scoperia. Diiemo soltanto che 
I'inclpit e la dinclusione del ra-
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manzo conlengono una divertita 
cllazione del diario di Jonathan 
Harker, to sfortunato •agente- del 
Dracala di Bram Stocker. Compi-
mento dl una sciaiada letteraiia, 
che altraverso una mlriade di riferi-
menll st inscgue dalla prima pagi
na all'ultima. Ma cio che conta, in 
definiuva, e II sospuo. Noi non sia-
mo peicht pensiamo, ma perche 
lespiriamo, dice Rushdie. Solo 
che, come ognuno sa, & mollo pal 
facile assorbire cio che la viia offre 
ifivece di elaborame il signilicato. 

IA MOSTRA. Architettura, fotografia, pittura, cinema, poesia e narrative alia Triennaie di Milano 

«I1 centro altrove», il sogno della periferia 
n r r a t n u T M N O 

• MILANO. Desoittecome luoghi 
del conliHto e della sotiiudine so-
clale, oppuie culledlconcretasoli-
dariela, o ancora come slerminale 
aiee post-lndushriali che lasciano il 
campo a grand! poleniialiia pro-
getluall, le periferie sembrano al 
cenlro del dftiattllo cultural. Non 
sorprende quindl la scelta della 
Triennaie di Milano di dedicare ai 
lemlorl Intetnaztonali della margi
nalia un grande mostra dal titolo 
•II cenlro allrove. Perileiie e nuove 
centralUa nelle aree metropoliia-
ne- (al Palazzo della Triennaie li
no al 31 ottobre). Una delinizione 
che antlclpa 11 pragelto dell esposi-
zionc: ha ancora senso oggi npro-
pone la Oadizlonale delinizione di 
periferia come parte decentrala e 
subordlnala al centra? -Certo che 
no - sbotta I'archlletlo Antonio 
MonesBroli, curaiore ddla raosira 
della Triennaie -, cio di cui abbia
mo blsogno pid che mai oggi e la 
riceica <R un metodo dl ctescita al-
lemahVo a quelki ollocenlesco. un 
modello di svlluppo che vanilkhi 

la nozione slessa di periteria*. 
Ripaitiie dalle perilcrie quindl, 

non pcrO corac luoghi della mai^i-
nalila, ma come -nuove cenlralita-
istritle in un modello di sviluppo 
policentrico. Una delinizione che 
sa un i>o' di «a«:hitcltese« Sopral-
tutlo se conhonlata con -lallra ve-
rila»dellccionachcquotidianeche 
provengono dalle perilerle del 
mondo: slorie di degrado e solitu-
ditio, ili violenz.1 e inlolleranza. Ma 
ilvulloiiiquielodellamaiginaliia.il 
law decisamenie pid ingomnranle 
cosliluisce un po' il ifimosso- del-
I 'esposizione milanesu. 

Fologralia, pitlura, cinema, poe
sia e narrativa irovano il loro spa-
zlo nel peicorso esposilivo de "II 
centro allrovo: tra le testimonial 
;i> pitloriclie spiccano Officine a 
Ihria Romana di Umbcrlo Boccio-
ni e il suggcslivo carboncino su 
canone di Marin Sironi flvrferra. II 
w>llo stilizzalo e malinconlco di 
l*ier Paolo Pasolini nproilotlo su un 
pannello ncro rlellalleslimetito ac-

coglie il visilatore e lo introduce ai 
frammenii poetici dei cantori delle 
perilerle urbane: Goltfried Benn, 
Joige Luis Borges, Giorgio Caproni, 
Ocla^o Paz, Reiner Maria Rilke; e 
Ira i unilanesi-: Franco Fortini, Cle-
menle Rebora. Vitioiio Sereni. De-
lio Tessa. Le lolografie di Giovanni 
Chiaramonte, Paoto Russell!, Mario 
Carrieri e Gabriele Basilico immor-
talano ncllo scatlo la lenstone (ra 
lo spazio abilalo e il vuoto, menbe 
le immagini di Tom Nicollni e di 
Gianni Bcrcngo Gardln cl olfrono 
istanlanec poetiche del rapporto 
Ira la cilia e i lenomeni ilell immi-
grazione, quella di ieri e quella 
multicolote di oggi. 

Abbandonato lo sguardo profe-
lico degli aitisti, il visitalore viene 
accompagnalo altraverso un coni-
doio dove slanno esposte atilfche 
mappe lopografiche che descrta* 
no la lormazKine slorica della peri-
leria milanese: lannessione dei 
Corpi Santi, la locallzzaztone delle 
labbtkhc, linsediamcmo dei 
quanieii resideoziali e della role di 
uaspofli Alia sezione slortca ne 
succede un'allra che afhonta inve

ce il tema dl una .ituova definizio-
ne di perileria nell'atluale comesto 
metropolilano milanese-: le grandl 
aree indusmali dismes.se, I'espan-
sione delle diretrrici urbane, i pro-
gelti per reallzzaie la grande area 
metrapolilana 

Decisamente ben riuscila la se
zione intemazfanale che ospila 
quattro citla scelte per le caralteri-
sliche del loro tessuto urbano: Bar-
cellona. Bcrlino, Buenos Aires, 
Mew York. Per la citla catalana il 
curatore Manuel de Soli-Morales 
ha tracclalo un "eloglo dei vuoli ur-
bani" scegtiendo di raccontare gll 
interventi minimali, meno chiasso-
si rispeito a quelli del pur celebre 
villaggio olimpico. II caso dl Beili-
no viene descritto nel liavaglk) di 
una cil!i cite wolencuciieira loro 
due parti, quella orientate e quella 
occidentalc, caiattenzzale da un 
diverso sviluppo urbano. Dal rigore 
progettualc della cilta tedesca si 
passa al colore e alia passionalila 
di Bueiros Aires: un progetlo Ifam-
mentario che fa i conti con la mor-
tologia geografica dell'insedia-

mento urbano Ira la pianura della 
Pampa, le baize della costa. le rive 
del Rume e i bacini petpendicolari. 

Splcca per originality lo spazio 
dedicato a New York e al quartiere 
del Lower East Side: owero come 
una parte del cenlro - siamo a Ma
nhattan - si Irasfoima in periferia 
oscillando tra maiginalilfj social! e 
sentimenfo di ciltadinanza. Sari 
perche il Lower East Side * un 
quartiere-laboialorio dove le ten-
sloni etniche e social! producono 
cullura-c* la pill alia deiisila cil-
tadina di teatri - lalleslimeiilo di 
questa sezione sptca per originali
ty. Assistiamo cosl ad un bombar-
damentodi immagini luto, dipinli, 
disegni, E su luto spkca la bella 
seqiienza di lavole in bianco e ne-
roaitJicDrooker. 

•II centro altrovei £ una bella 
mostra che ha il pregioe lambizio-
ne di aprkre un dibatlilo a piD voci 
sul destino delle periferie del mon
do. Suggeiendoche 6 pmpno da II. 
•dai riffuti del mondc^ che si deve 
riparlire per coslruire ura> sviluppo 
sostenibiie 

racconta questa onda d'urto vio-
lenlissima, confusa e conlusiona-
ria, travok[ente. 

Lo fa con le armi del gratlesco, 
utilizzando I'elasliclti dell'inglese 
per rendere anche linguisticamen-
te il guazzabuglk) di ledi e di roalta 
indiane. per descrivere larcaica 
modemita di una lena cl>e e Ma
dre, non sok> a lui come individuo. 
ma all'umanila intera e al suo dilti-
cile sviluppo. Si diiebbe che a do-
mlnaie l'lndia e I'ossessione di Ru
shdie ci sia un polete femmineo e 
matemo, principle di disoidine e 
caos, incarnate nelle slaccetlate 
peisonatita delle sue prolagonisle, 
donne-diwratrici di uomini e di li-
gli. mabriarche assolute in sangui
nosa lolta fra loro. 

Sono dawero cosl le donne in
diane? Altenzlone: che gli onnipre-
senti sari, dofci, ek^anli, non Irag-
gano in inganno. Le vedi che si 
ammazzano di fatica ovunque: 
piegale in due nelle risaie, a spez-
zaie pielie con le man! lungo le 
strade da ripaiare. sotto brocche ri-
colme portate acrobaticamente 
sulla lesta, che lavano le sl<niglie 
nei rigagnoli fuori dali'uscio, cir-
condame di bamKni a flotle. F. gli 
uomini? Tranquilli peidigiomo. pi-
gri. ciondolantl. sempre in compa-

. gnia chiacchierona di altri uomini. 
A forza di gestire il poiete sono in 
totale balla delle schiave. E le 
schiave si vendicano, almeno cosl 
racconta Rushdie. 

E peiebe non ciedergli? U sua 
India e un luogo della menle che 
ha II potere di incamarsi in una 
rcalti piu vivida della vita vera. 
Prendiamo Cochin, per esempio. 
la citta che con Bombay e il princi-
pale teatro delle azkmi del libra e, 
come Bombay, sotge sull'acqua, 
ha I'evanescenza e I'instabilitil del-
lacqua. Cochin con la sua sinago-
ga, le sue chiese caltoliche. i suo< 
antiquarie le sue bandieie rose, il 
suo profumo di spezie, lincombe-
re della giungla circostante, il sole 
e il caldo incessanli; Cochin con le 
sue danze e i suoi ekrfanli, le sue 
lell dnesi per la pesca. i suoi ricor-
di di domlnazloni europee. Non 
esistesse. Rushdie aviebbe dowito 
inventaila, proprio identha a se 
stessa. crocevie di mondi Quifece-
ro il nido gli ebna esull dalla Pale-
stiiia allafba dell'eracrlsllana, qui 
sbarcarono i portoghesi nel Cin-
quecento scaccati dagli olandesi 
due secoti dopo, a lorn volta scac-
ciati dagli inglesi. Resla il ricordodi 
tutli nei maltoni delle case, nella 
slruttuia dei quartieri, nei colon 
della genre. Quei Lenin lasulli che 
Rushdie semina nelle campagne, 
hutlo della sua immaginazione, so
no flgli del miscuglio eccezkmale 
che Cochin la di anedi sacri e ban-
dlere rosse: maraismo, caitollcesi-
mo, induismo si mischiano per le 
strade della citla come nelle pagi-
ne, pill che mai irrirerenli. Ma non 
& Irriverente di per se questa mull' 
forme reaila iixliana, cosl pia e al 
lempo stesso cosl sfrenaia? 

II Mora, giganlesco e delorme, 
ha il nero colore della pelle del 
sud: e innamorato, arreso. croce-
fisso (-La vita e un po' una croce-
fissione«. aflemia). La sua niano 
destra ha le dita saldate in un uni-
co blocco. col pollice die e un 
escrescetiza appena abbozzala. 
Quante mani simili si inconlrano 
sulle vie dell'lndia. quanta defor
mity e norma o gioiosa varieta di 
una formache I'Occidenle pteten-
de unica, petletta.. "Sub-conlinen-
le. sub-condlinento«. scherza to 
scriltore, e sent! nelle pagine !'(»*> 
re inebriante del pepe, della can
nella, della noce moscala, e delle 
lerite dell'albero della gomina. il 
peso delle banane c del cocco. la 
leggeiezza del banyan. 

Se qualcuno si airabbia quesla 
volla, deve essere I'mtera umanita, 
lanciala in modo tnsensato verso 
la deflagrazione linaleche nellibro 
svenlra Bombay, ma pronta da 
sempre a ricominciare, in un'altra 
reincamazione. magan. in un'oltra 
epoca. senza far lesora di nienle. 
senza pill dei, come sla a ben si-
gnificare il nome della surella del 
Moro Christina, detla solianlo »lna 
senza Christ-. 

http://ilvulloiiiquielodellamaiginaliia.il
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