
Cultura 
FORZA TOrt. -SI, lo la loccd. ma lei perche 
mi la il rilocco?». Cosl 1'implacabile Toto repli-
cava all'onorevole Cosinio Trombetta. nel me-
morabile "dialogo delfoscompartlmenlO". Infi-
lando a bella posta 1'lridlce puntato nel gomiio 
del vanesio e malcnpitalo onorevole. Eceo, 
questa rubrica e dedicate ai tanti -Cosimo 
Trombettas chu popotano la cuHura. la polilica 
e la stampa noslrane. E naturalmenle a I Princi
pe de Curlls, grande Cyrano plefaeo-aiislocrali-
co. La cui «eomidta», a volte reazlonaria, spriz-
za ancora effetti di liberta. 
MTERVtSTA O DCTTATO? Intervlsla: traslitlc-
razione Italians dall'totese Wfcrvtaw. che a 
suawritaliaduceilfraiKese"enlrevue», partici-
pio passalo di •enlievoir>, intravedere, vedere 
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attraverso. Sicch* lintervista e un inter-lestoI 
composlo a due mani. tramite cui un inleivi-1 
statore cerca di vedere »Jentro» le opinioni di ] 
un tntetvistato. Dunque un esercizlo intellet-' 
tuale, prolesstonale. Persino ellmofogicamen-
le parlando. Nulla di lutto questo capita di tro-
vare in Rosso e Nero, r«intervista« Baldini fi Ca-
stoldi a Renzo De Felice, a cura di Pasquale 
Chessa. vicedireltore di Panorama. Al contra-
rio! L'tntervlstatore in questo caso sparisce, si 
Itofiliza. Si squaglia senza residui neH'inlervi-
slato. E allora. per mon interrornpere la narra-

zione». le domande diveolano dei paragrafi 
riassunlivi di quel che De Felice sla per dire; 
striminziti sommari riscritii ex post. Nemmeno 
undubbblino. unaflebileeuriosiia, incrinano 
la fede di Chessa di fionte al(e risposte dello 
storico. St, proprio un'intervlsta col batfi. A He 
elementarisichiamava»Detraito». 
UBttl IN CENERC. Tremate editori. I roghi son 
lomati. 1 rogtii di libri. Ai qualiautori e lettori II-
lustii condannano ocmai la sovrapproduzbne 
cartacea di altretlanti aulorl e lettori lllustri. Ce 
to la sapere Mrrella Serri. In un'inchlestlna sul-
la Samoa di ieri intilolata: "Libro inutile, b but-
tero». Feslosi al richiamo della Serri rispondo-
no Vassalli. Zampa, Couoneo, Bevilaqua, Co-
vito, Pampaloni e Ferroni. Tulti (elici di moslia-

re scanlinati. cestinr ecaminetti che atiendono 
i miseri volumi scaraventati in casa ioro dalle 
case editrici. E owiamenle si scambiano colpi 
bassi. to butto le, hi bulti me. Flnirfc che incon-
trandosi. se ii butterrano in testa a vtcenda i Jo-
mi in esubero. Frattanto perd. i loro di volumi, 
continuano a ingotfare le redazioni. Colpa de
gli autori? No. Degli uflbi stampa. 
U SCOMUAffl IUTTWAK. Polilologo ame-
ricano dal noroe teutontco-polacco, arcicon-
vinlo di capjre I'ltalta e idolatrato dalle bile di 
Pubblltalia. t un po\ anche tisicamente, la ver-
sione cattiva del nostto sotlosegtelario Stela no 
Sitveslri. lui pure -realpolklken- ed esperto mili
tate. Solo clie il Luttwak ci va oiu motto piu du-
ro del coltega itallano. A suo dire Scallaro viola 
la Coslrtuzlone. perche non scioglie subito le 

LA MOSTRA. Al «Museion» di Bolzano le opere di uno dei maestri dell'astrattismo italiano 

Tra forma e colore 
L'ansia del mondo 
nei disegni di Afro 
II «Museion», il Museo d'Arte Modema di Bol
zano, dedica una grande mostra a Afro, uno dei 
maestri dell'astrattismo, non solo italiano. 
Un'occasione importante per ripensare la ricer-
ca pittorica di questo secolo. 
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• BOLZANO. Vedendo alle paieti 
del Muse/on il Museo d'Arte Mo
dema di Bobano, le opere su carta 
Inletata. su tela, disegni e intfskmi 
e i (jioielli reallzzati dal pittore Alro 
Basaldella (lldlne 1912-Zurlgo 
19T6jcon opere dalate datranno 
1928 lino al 1975 si ha la certezza 

'Che''II pluore In queslltlneesiato 
ederjerlequeslioneitl^titedel'A'o' 
WoMMo «na pfelra mlllarii Comtn-
cinci6 a dipiiigere nell'ambito la-
mlliare: il padre e lo zm sono decc-
rulorl, i hstelli maggiorl Diiio e Mir-
ko sono scultori. Segue i corsl al l i -
ceo ArtlsHco di Rretize e Venezia, 
dove si diploma nel 1933. 

U R M W M0I «nnl Trwrtt 
Nel 1929 a Udine vhtce una bor-

sa di studio indetla dalla Fondazio-
nc Morartgoni ed ha cosl la possi-
billta di recaisi a Roma dove cono-
sce Scipiwre e Mafai. A Milano nel 
1932 heqtieiua Blrolli e MorloUi e 
lavora per qualche lempo con il 
Iratello Mirko alio studio del gran
de scullore Artum Martini. Fra il 
1934 e I! 1935 e di nuovo a Roma 
dove (requenla con il fralelto Mirko 
un gruppo di glovani plttoii della 
Scuoki RomarKi vkino a Corrado 

CagU: sono Guttuso, Scialoja. Ziw-
ri. lo scrittore RodoUo De Angelis, 
Leoncilk), Fiizzlnl, Capogrossi, Ca-
valli. II cenlro della vita artislica del 
gruppo e la Gailerta La Comao di 
Lactitia Peccl Blunt, diretla dal 
poeta Ubero De libero. 

I quadri In esposizione al Museo 
d'Arte Modema d i f l a b a j * (via 
Scmesl I, lei. 04T l ^J%b(M io : 
10-13; 15-19, lunt f&t i t tKFino 
all' 11 novembre; In calalogo pre-
scntazioni di Pier Luigi Siena duel-
tore del Musefon, Marisa Vescovo. 
Andreas Kapkemeyer Vicedirello-
re del Museion e Barbara Drudl), 
vale a dire Aulunno 1935. Cnctia 

1938, La Basilica di Massemio 
1939, parterre chiaro: ormal Ano 
mostrava sapientemenle la mano 
aitigianale pregna di decoralnn-
smo che lo spingeva a creare im-
maginl «lassiche> che lacevano 
capo a Cagli il quale leoriiiava in 
grande stile. I'artists con la A maiu-
scola. capace dl govemate lo splrl-
to del mondo, deil'arte con lurore 
epassione. Nel 1937 Afro, assieme 
al Iratello Mirko e a Cagli si reca a 
Parigi e si inleressa particolarmeti-
te alia piltura cubisla dl Picasso e 
Braque e lino al 1956 i suoi quadri 
sono iirlrisi di forme suneal-cubi-

ste. Ne lanno tede i quadri rttolati /' 
pwnew della fomina 1948, La so-
pmlfazione, 1952. Senza titolo(na-
turamorta), 1952, ftjesaglO. 1953' 
il tono del colore acceso ma non e 
aiKora monocromo; le kirme, la fi
gure o I'eiemento (iguratbo & inse-
rito nel quadro e 1'impianto foima-
le e ricco di scomposiiioni di piani 
articolati alia manlera cubisla. Nel 
1952 aderisce al gruppo degli Olio 
(conBirolli. Corpora, Moreni. Mor-
lolti. Santomaso, Turcato e Vedo-
va) ed in quest'anno e proposlo 
da lionelk) Veniuri alia Biennale di 
Venezia. Ed e propno Venturi che 
instilia nella menle dell'artisla il 
dubbio della forma svlncolala dai 
riferimenti •ilguralivU. 

luta^gisNmVwk 
Ma ci (u anche un'akra data si-

cbe, con scadenza quasi biennale. 
presenleri a New York le sue ope
re fmoal 1968. Quando aderisce al 
gruppo degli Otto Afro e arcora 
pifl consapevole che avrebbe do-
vulo adaire alia tesi astraWo-con-
treto pioposta Ventuii. Non e'e 
opera di Afro che non pari! di que
sts. Non e'e opera che non dia la 
certezza della straordlnaria conse-
ailio lempomm di cui era dolato. 
Quel che si vuoie dimostrarc in sin-
iesi e che Afro Hn dal suo nascere 
come pittote non ha mai avuto ca-
dule di stile. Se negli anni Trenla 
decorativamente classic he^giava 
dimoslrando di possedere una 
gian mano piltorica e una maestria 
artigianale da grande decoralore, 
ne! tempo ha sempie pill, anche in 
maniera coraggiosa a voile, messo 
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a punto la quality die possedeva. 
cioe quella di •vedere* sempre me-
glio, facendo tesoro dl tutto quel 
che gli capilava a tiro. Senza mai 
copbre. ma piutlosto ricercando e 
speiimenlando forme nuove, co
me fece dal 1956. 

L'lmportante per Alro era les-
senziale, lessudato. la riduzione 
tutto ad un colore, anche se usava 
cromie intrise di ocra. terra di siena 
e lapislazzuli oppure veidi acidi 
Irammisti a grigi sporchi. II riscatto 
aweniva per equilibri di tono. per 

linee marcate e poi sgocciolale dl 
nero che diventavano torrne per II-
rismo. Una composiziune come 
Tesla di ponle, 1961, non <cade>, 
non ipenr)e» perche i toni sono ca-
librati nelto spazio. Ed e proprio 
questa •calibratura», quests •pos-
sanzaa e padronanza deue forme 
che Afro aveva raggiumo a cam 
prezzo, che lanno del quadro un 
pezzo di pittura equllibrata, dt 
azione pittorica llrtca. In WofoiBef-
go. 1962 e Casa bruaeta 1962, lo 
•sgarbo. dei rosso e del giallo cro-

mo accende ancoi piu llricamenle 
I'astrazione dei toni circostanti. In 
5m D»ego, 1963 e in Pagina veide. 
1966 6 II rllaglio di giomale che ri-
ceve il verde e il rosso che fa da 
supporto per il sussiego sgarbalo 
del tono. In fondo Afro era anche 
un aristocratico del colore: veniva 
da quella scuola del dopc^uen^, 
dove era bandila la sciatteria cob-
ristica e il itanto per fare*. La scuo
la dl Vedova. Scialoya, Santomaso, 
Morlotti, Burri, Corpora, Mafai, Sci-
pione... 

Coelho, ritratto di un principe del best-seller 
• MettiNpiaolopihtCHJeei'iso-
la del tes»x>, mescola un ptizico di 
Le mills e una nolle aggiungendo, 
alia fine, una maiitialadi Va' done 
Ii porta it cuoie. Edecco fatto L'al-
chimim, best-seta da sei milioni 
dl cople, partito con un tam-tam 
sonmicsso |solomillecopieilpri-
mo aiuio In Brasile) e adesso tra-
dolto in tutto il mondo L'ennesi-
mo romanio che ci parla della hr-
la ilel a«ire, - «asColta II tuo cuore, 
esso tl dice tulte le cose" - I'ha scril-
to Pauta CIKIIIO. 48 annl, nato a 
Rio lie Janeiro, di passaggiu a Mi
lano uvr Tuscita in Italia del iibro 
(Bampiani.p.l82.liie2G.Ol»). 

Come nel Piaab principe la for
ma scelta e quella delta lavola. 
Santiago, pastorcllo andaluso alia 
ricorcadiun lesoro sognalo, lolro-
va solo dopo aver attraversato tutte 
le lappf di un wiggio che rispec-
chla il peicoiso delta scaia sapien-
ziale alchemica, quella di Paracol
ic ma anche di Jung, in cui si pas
su da una condizionc di umanlla 
•vile« a una di umanita -noblle", 
•auroa*. La tiasformazKMie del me-
tBlk> In om, appuilto, Ex atilore di 
testl per canzonl dl -rock brasilia-
no-, Coelllo ammetle alia Hauben 
che .fcHirtqgo t'esi inui Un >lo», il 
sun. CI<L- sarebue poi quello della 
sua gener;iik)ne, clie voleva •cam-
blare il mondo cambiando so stes-
sa» Ln pslcoiinrtllsi pcrd stawilla 
non e'entra. "Non ci sono maoslii. 
porche uniel macsirl sono le perso-
no die Incontrlanio, che il past"-
rollo lncontra» (.ma non sari mica 

ilSddto-Udelduemila?) 
PtrcM ha M«HO I'aleWnOa, on 
coMMto coA MoMrico, cone 
bwaitolronwio? 

In realta I'Idea £ nata da un rac-
coritodelleM/teeurtonw/ediun-
dki righe che riprendc il milo lilo-
sofico dell'Elerno Rllorno, la ne-
cessila cioe di uscire e tornare a se 
stessi con nuove esperienzc. La 
getierazionc cui appartengo. 
quella del '68, la lilosofia hippy 
stessa, ha vissulo credendo a que
sto to ho semplicemenle raccon-
tato la mia vita. Mi ha colpito mol-
lo II latto die tutti que Hi che han-
no letto il libro capissero questo ri-
ferimenlo aPalchlmla. coniun-
que: a checosa mi rlferivo quando 
partavo di concelti come "le^en-
da personale-, -anlma del mon
do., "linguaggio u niversale»... 

Sopra timo qitNlo. let coma 
Mich* SuunM Tamtie, mett» 
4» km d»l cuura-. £ m caw 
chail InrW d bett-aallar bath* 
UlntHttoKmonttoT 

Piu che alia torza del cuore io 
penso a una essenza feinminile 
deli'umanila che e la capacity di 
percepire e condKidere alcune 
cose senza cercare di capirie. Cre
do che le persone sllano useendo 
da quella che 6 stata la diltatura 
della ragione e sliano entifliido 
verso la percezlone vera dclte co
se. Da molti qucsio viene interpre-
lato come luga dalla reaKA. In 
realta al tralta dl luflarsi nelto sco-
nosciuto. f^on solo scritlori ma an
che allrl tlpi dl artlstl, pitiori, scul-

] 

Un po' "Piccolo principe*, un po' «Va" dove ti porta il 
cuore»: e *L'Akhimis!a», romanzo con ii quale il brasi-
liano Paulo Coelho ha scalato le classifiche di mezzo 
mondo vendendo ollre sei milioni di copie. Basteranno 
quesla cilra e quei <ireferenti» letterari per fame un caso 
editoriale anche in Italia? Intanto, dia mo la parola a lui, 
per raccontare il suo romanzo (pubblicato da Bompia-
ni) e per spiegare la sua idea della letteralura. 

tori, slanno facendo quesla rifles-
sione. Non so se la Tamaro rientri 
traquesli. 

q m t o tufto nMI'ISMM e mcrte 
un rHomo vano varl ttpldl reH-
gNMttt-arbmattra-f 

Sitratta di un nuovo tipo di cono-
scenza che sla avanzando e che 
puO esserecondivisa da lulli. II pa-
slore passa dal callolicesiriio all'l-
siatn caila line ritoma all'inizio. In 
realta pero lo s[)irito religioso del 
libro & nel rlsveglta die avviene. 

E corns al arriva a qiietio rlne-
. EH«7 
E una ricerca peisonale che non 
ha rkielte. Pusso solo dire che la 
cosa lotidamcntale e Taudacia. II 
pastorcllo segue i segnali dl cui il 
suo cammino e disseminato e in 
qucslo modo arriva al "lesoro-

W parla dl una nwmi percazlo-
M , vera, dalla raalta. Sanza un 
tttttodo, non si trattadl pMitoro 
magKo? 

11 nieliHlo sono i segnali. Questo c 
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il linguaggiochenonabbiamoaiv 
cora accettato. Io posso insegnar-
le la filosofia. non che cosa sono 
questi segnali Tutii colore che 
leggono peid capiscono. Non si 
ualta di superstizk>ni. di coinci
dence Madicircostanzechesono 
Ii per farci vedere qual h la nostra 
strada prlvata. Cenamente non mi 
rilerisco a un deslino gla segnato 
checialtende. 

Hal Ibro M, avanfaMoamant*, 
praapetta una vhtoflt In cat 4 
purl dl cu»r*> avramw M patadl-

Nel nostra mondo fino ad ora ab-
bian^o crealo caste dominant! che 
avevano dalla loro il poleie di sa-
pere cose che altri non sapevano. 
Ma questo vincob di dipendenza 
vaspezzaio. 

UrfaKra dicMarazana mote an
nl Sawanta. Com* quando un 
penonagglo afrorma eha -»e-
cetUarno la v«rrra aohi quando 

I'abUamoiMgat*-. 
Credo ancora che si debba sem
pre, ancora, rinnegare tutto. La 
maniera migliore per perdere la 
fede e studiare dai gesuitl, come & 
capitato a me. Sono stato anche 
buddisla, prima di rilomare alcat-
tolicesimo. 

Sana tvalare I'epHogo, * M fi
ne, In modo un po' -4«lud*nt«>, 
ph) cha* una coaqutata »BMIM-
le, d antaa un taaoro •wan*. 
concfato. patchiT 

L'alchimia e rineltere nel mondo, 
in modo molto mateiiale. i nostri 
desideri spirituali: e far diventare 
concrete il tuo sogno. Anche L 'al-
diiniisla poleva restare solo un li
bro nella mia testa, un sogno, II 
mio cuore mi ha detlochedovevo 
osare: scrwerlo. 

l imto all'aadacia, a aaarira H 
proprio cuor*. ki eh* MOM qua-
tto non Konlha con I ghnthl-
care tatto, • peaeo alia (uorre, 
aua BMMB • lit noma dalla pro
pria paraonaht riganaradana? 

C'e una lendenza etica nel seguire 
il cuore nel modo in cui lo intendo 
la La Bosnia non ci sarebbe se 
questo accadesse dawero. Far di
ventare concrete il tuo sogno si-
gnilica rilieltere quelb che sei. II 
mio libro inizia col milo di Narct-
so. Se esco di qui e sono nell'ani-
mo problemalico, angoscialo, 
avro solo prablemi. angosce. II 
mondo e uno speech ki che lillette 
all'uomo quello che *. La hagedtu 
delia Bosnia di oggi rillelte lo splri-
lo del tempo. E' una spiegazione, 

una esplicazbne del nostra corn-
portamento. Solo se ci Irastormia-
mo noi si traslorma anche il mon
do, L'ulopia e imporlante, lo e sta-
ta e lo sarfi sempre, per usciie da 
noi stessi, £ una maniera per lavo-
rare a un'idea. Ma alia fine il teso
ro e a casa nostra: solo che cistia-
mo seduli sopra e non lo vedia-
mo. 

Mercoledi 20 seUembrc 1995 

Camere Mentre gli ilaliani, poveretti. viwmo 
una "Carenza di cultura democratka»: perche 
hanno ricevuto la democrazia •bella e scodel-
Latan. E da chi? Ma e chiaro. Dagli Alleati.dopo 
il 1943. Altro che Resislenza. Coslituiione e 
frottole del genere! Frattanto le ballu di Lutt
wak deliziano llneifabile Colletti e deludono 
linossidabile M^lio. II prime in sinionia con 
"lamico Amerikano», e tantoperaumenlare la 
conlusbne, ha paragonato ii govemo Dini al 
governo Badoglio. II secondo, sempre a Mon-
tecarb e in casa Pubblltalia, ha invece luona-
to. °Non illudiamoci. Per passare alia seconda 
repubblica ci volevauo almeno 50 o W) morti». 
Nervosetlo Nosferatu! E pure sc/raHomuorTO. 
direbbe il Prof. De Curtis. 

RITROVAMENTI 

Gli elogi 
di Pound 
a Mussolini 
ai Dopo mezzo secolo nappare U 
libro scomparso di Ezra Pound in 
cui si esallavaiio la figura e lopera 
di Benito Mussolini, mislerbsa-
mente distrulto pochi gbrni dopo 
la stampa da parte di una casa edi-
trice legata al ministero della Cullu
ra Popolare della Repubblica di Sa
id. II poeta amencano (18SS-
1972). che durante il ventennio fa-
scista visse in Italia e appoggid il re
gime, in un saggb di un centinaio 
di pagine definiva Mussolini saKa-
tore delta nazione ttaliana. Pubbli-
calo nel dbembre 1S-M dalle edi-
zioni popolari di Venezia. il testo 
(un rifacimento e un ampliarneino 
dell'edizione americana di Jeffer
son and/or Mussolini del 1935) 
non venne mai distribute nelle li-
brerie. In questi gbmi b Mono-
sciuto Jefferson e Mussolini anka 
nelle librerie ilaliane per i tipi della 
casa editrice Terziaria a cura del 
saggista Luca Gallesi, autore di nu-
merase pubbllcazioni sul poeta, e 
Mary de Rachewiltz. figlia di 
Pound. 

NOVITA 

Machiavelli 
in edizione 
nazionale 
aa Sta per andare in stampa 1 edi
zione nazbnale di tutle le opere di 
Niccolo Machiavelli (.1498-1512). 
II comitate scientifico, che ha rice
vuto i) via libera dal ministero per 1 
Beni Culturali, si e riunito nei gbml 
scorsi per definke il piano <lelle 
uscfte: il primo volume sara pronto 
nel '96 e VuMmo nel 2005. II pro-
getto, che consenlira di avere cdi-
zioni critiche e filogcamente atlen-
dibili.e stato preparato dagli srorid 
della lelleratura e dai filosoR Enri-
co Malato. Ciorgb Baiben Squa-
rotli. Jean Jacques Marchand, Ma
rio Martelli, Paolo Orvieto, Ezio Rai-
mondi e Cesare Vasoli. La presen-
tazione ulfbiale alia comunitd cul-
turale intemazionale dellodiztone 
nazionale machiavelliana awerra 
in Svizzera. all'universita di Losan-
na. dal 27 al 30 settembre, in occa-
sione del convegno "Machiavelli 
politico, storico e lelterato>. II nros-
simo anno ad inauguraie la monu-
mentale pubblicazione dei qual-
tordici testi di Machiavelli (editi da 
Salerno) saranno gli Strilti politia 
minori, affidati alle cure degli italia-
nisti Jean Jacques Marchand e De
nis Fasciard dell'utiiveisila di Lo-
sanna. Nel '97 uscira // Piimpe a 
cura di Giorgio Inglese e nel '98 i 
Discorsi opra la pmna tkm di Tito 
Liiiio a cura di Francesco Bausi. 

t, uscito 
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