
Cultura 
NAPOIETMUT* FRMNTESA. Rfltlaeto La Ca 
pita e scia altro uno digit wzritton iialiani piu 
Intern! ed acuti Inventore di almosfere dram 
roallche ceiate rtelle pieghe di un quotidtano 
monolonamenle levigato e awiluppato dal 
laccidla Eildramma come In Fenlo a morle 
sta sempre nell urompeie del tempo che tra' 
( ^ * i persortaggi Net tttonlo della nature sul 
lindinduo incapace di progetu consapevoli 
Oltretutto il llnguaagio di La Capita £ mollo 
modemo Imlude la parlala dialettale quella 
colta losservatore e i tempi naralM plunmi 
invece il La Capria "antiopotogO" non eguaglia 
to scritlore Ad esempio egli 9a anni sostlene 
che la «napoletanita» e una •contronvoluzione 
eststeniiafe" una normalizzaztorte storlca (tut 

tlQfXQ&HtQ€€f? 
A BRUNO 0RAVA6NU0LO 
to della paura "borghese» nata dal la violenza 
plebeadeilazzarom (quelladel 1799) OGia 
coino Viviani Eduardo avrebbcro creato un I 
lessico di maniera •bonaiio* e -piccolo bot 
ghese« al fine di esorcizzare la vera Napoli 
quella -seicentesca piena di truculenza (era 
cia e iotza» (clr oggl Letterarura e senttmento 
del tempo Ornicron Romal99S) II che none 
affaitoveto Peichela«napoletamta- allespal 
ie degh autori d cui sopia nasce a line otlo-
cenio Quando la Napoti «posinvisla» e -Vjlle 

lumiere» invei ila una nuova civilta della corau 
nicaztoneedellospetlacolo Natque allora un 
nuovo hnguaggio letterano tra itahano e vet 
nacolo che ad esempio ha consentlto ad 
Eduardo di divenire un «classico» nazionale [I 
quale Eduardo poi non era adalto -Donatio-
ma Jiagco" al fondo Come tulta la sua ama 
ra dranimaturgia testimonia 
PRIMA DI ROMUN HOLLAND. *Pessimismo 
della (agione olumismo della volonta. ncor 
date1 E iftamoso mono citalo da Gtamsci e da 
Gramsu attribute alto scrittore Itancese Ro 
main Rolland Tomava a citailo quel motto 
Norberto Bobbio La settimana scorsa In una 
bella iniervisla di Antonio Cnoli su Lo Hepub 
blica Dedicala ai rapporti rra Bobbio e Catl 

Schmttt e al nesso Ira realismo e pesstmismo 
in lilosolia polilrca Etuttavid quel motto non i* 
di Rolland come Bobbio con Gramsci nnene 
Nella sua forma urigmaria e di Jacob Burc 
ktiatdt Fu annotate da un allievo di Nietzsche 
e »ttasmes50» a Nietzsche liquate lo «trasmise>-
ad un arnica di Rolland Malwida von Meysen 
burg Malwida stessa ncostrul la cosa in una 
sua autobiogratia del 1898 II motto di Burc 
khardt in ongine si nfema all essenza iliagi 
co-gioiosa» del popok) greco Erecitava «pes-
simismo della ragione del mondo e ottirmsmo 
del lemperamento» Rolland dunque hi autoie 
di un «plagio« intelligent 
STAM*A ITAUAMS? NON PROPRIO PESSI
MAL Non e affalto veto che i giomali stramen 
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siano fanto meglio di quell i Idltam F un olti 
ma mchiesla (in torso) di Alberto femgolo 
sul Manifesto la eiustoia di lanti luMhi comu 
m In Germama igiornali «seti« Die Wert Faz 
Suddeutuscti Zeaung vendono mollo ma mo I 
to meno del nostti due maggion quotidiam 
nazionah Nelcontemporotocalchipopolane 
stampa regionale (Bild ad esempio) vendono 
miliom e railioni cooie E in quesli casi altro 
che quaktS' II nostro modello di statiipa vice 
versa mette insieme-alio* e «basso» oatmeno 
tenia di larlo Anche se non sempre ton nsul 
tat: eccellenti Peiclfj non stracciamocHroppo 
Ie vesti Petche oltre confine non e tutto oro 
quel che nluce E soprattulto non laiciamo in 
edicolaigiomali 

L'INTERVISTA. Fra pittura e scrittura: parla Vincenzo Consolo, in margine alia mostra dell'artista indiano 

«L,arte nefle pause 
delle parole» 

Arte e letteratura si intrecciano continuamente neil o-
pera di Vincenzo Consolo ne A\ sorriso dell ignolo ma-
nnaio» c e un dipinto per prolagomsta, mentre in «Reta-
blou la stona ruota intorno a un pittore Abbiamo chie-
sto a Consolo di pai-larci di questo rapporto chiaman-
dolocon I occasione a farci da guida della bella mostra 
di sculture dell'anglo-indiano Anish Kapoor allestita in 
quesli giomi alia Fondazione Prada di Milano 

( M M ALMHnTO M I C M 
• MILANO -Mi accade Sfiesso di 
isplrarml alia pittura per Ie digres
sion!" che net mlei romaim costi 
tulscono un Inserto poetico ncl 
coritesto prosastico branl che po-
trebbcro benesimo essere messi in 
vem ma the tomunque obbedt 
scono sempre all economla del 
racconlo In NotteKnnpo wsa per 
rasa per esempio c e la discesa in 
un ipogeo con tutt intorno antidie 
pltture murall e un immaglne the 
ml e stata suggenta dai dipmti di 
Ruggero Snvinio con quelle sue 
pltture che appaiono emergendo 
dalla pittura^ II rapporto Ita arte e 
scrittura nelle opeie e nelU sensi 
Wilt J dl Vincenzo Consolo e molto 
luite. Gli abbiamo ihiesto di tac 
totttatci questo rapporlo lungo il 
petcorso di una mostra tra le pio sl-

Sntncatlve dl queste seWtnane a 
lllano quclla delle sculture di 

Anlsh Kapoor artist a indiano tra 
plantBto In Itigliilterta alia Ponda 
zlone Prada 

•Sono rlmasto molto colplto da 
queste open; di Kapoof - dice an 
bftn Consolo - anche guantando 
alln sua produzlonp precedente c 
cresciMta In me la cunoMta nspetlo 
al am lavoio Eppure non nesco a 
derllrarto completamente I colon 
pnmatl che Kapoor stertde come 
polvere suite sue opens rimanda 
no ccrtamente alia cultura Indiana 
C & qualtosa pel* che sprolonda 
in una realta moiaRslta intuisco 
die dietto tutto c e una dimeinki-
ne ortcntale e spinruale i cui con 
lomt pero ml shlBgono M» 1^ 
sle due opcre "senza titolo questi 
grandi massi in pietra arenana 
con Ie loio apirture ncopmte di 
plgmento rimanrlano ad urwt cultu 
ra mediterranoa sono porte che 
Introducono all mespnntlblle all i 
gnoto. Mi ncoidano la tomba di 
AgamennatK. a Micene con quel 
8uo tamminamento streito tra Ie 
pietre che itnmelle nel buio op 

CHICO BUARQUE 

Un nuovo 
romanzo 
brasiliano 
m ItlDDEJANEIHO Sicliiamazfcii 
jamim e parla degh <inni di piombo 
della represskaie mililare brasilia 
na it romanzo del cumposiiore 
Chlco Buaique de Hollanda ustilo 
In quesli gioml nelle hlaone dtl 
Broslle SI tralla della sun seronda 
opera nanatlva scntia dono II sue 
tcsso dl ptibblico e di trlhca del 
IUO libra di esordto Buonio del 
1991 pubhllLaln in I I latest In 
I66paglne Idutiaedella ftntrfoe 
dl altrl tlosMti dtlla musca Iras I 
liana mttonta la storla di Benla 
mlm Zamlirala un ex lotomodcllo 
di 55 anni osscssioiiato dalla mor 
le dl una donna d\ cul era slalo 
amantc vitlima dtlla represslone 
rtiHHare ucl primi anni setiania 
Chtco Buarque con quest i stona 
conterma il sio stile pmonali' dl 
nciitluro in Imea con i tesh sempre 
poellci e densi dl nlmoitert e di 
tonMniilldullesuccaiizonl 

pure esse evocano nei templl gre 
ci lacellanservataalladivimtache 
era sempie mlstenosa e invisibite 
e appannagglo della sola casta sa 
cerdolaie In fondo - dice ancora 
Consolo - tune Ie rel^oni sono un 
po par^lele Come costanti sono 1 
puntl di conlatlo tra Ie vane cultu 
ie II mento di Kapoor sta nell aver 
coniugato le sue radicl Indians con 
II razionallsmo occideniale E le 
due porte in pietra ne sono la n 
prova tuslooe di due culture e di 
due linguaggl quelki del colore e 
quello della scullura In questo Ka 
poor evtclnoaquantohannolatlo 
In letleralura e nella stessa Inghll 
terra da Rushdie e Kuretshi- Ka 
puursemtiraavei iistnulodtLlalt 
zlone dello Spaziahsmo europeo 
Lesueopere inoltre contemplano 
e mgbbano I ambienle che le cit 
conda Come accade in Tanung 
the world lns«(e^)ul quel buco nel 
pavimento - ncoperto di bronzo 
cromato e apparentemenle senza 
londo -che sembra nsucchiaie I a 
na e le personspresenti nella gran 
de sala della Fondazione Prada 
•Quesl opera - dice Consolo - su 
scita in me un ricoido mollo mio 
molto slclliano, Ossia a Selinunte 
il poizo dl Ecatecheera la dea del 
la magla e delle ombre» 

I fatto ch* la protondrti cM -U-
•Til- Ml miro •!• wMNite «*> 
guwlMdo laterdrMRta I'opMi 
1 Kapoor. HtMd* - Miparflckal-
mefrto, pert - la ibemtlMl <W-
l« anamorfiMl dlptnto Ml '500, 
dl oil M A l o ClwW era wl tp-
pMttoMto, «d un oporto. COM 
anno to ammortol BM CMd? 

Pacevano pane del sue mondo 
delle apparenze insospeltabili e 
Incongrue Quel mondo inelahsl 
co abitato da animali stram che 
irtvece appaiono sulla tela in am 
bientl conoscluti e quotidiam Un 
"tngdnno" insomma the era poi 
lo scopo che si preliggevano i pit 

ton mamensti 
C M ruoto hamw avuto, nel wo 
twwo dl MfMoie. to aitt flgura-
flvof E C M pew & artWche 
•acoMwtuto? 

Ho sempre sentito la neccssita dl 
bilanciare la musicalita e la rtlml 
ca della mia (rase con immagini 
concrete Invece Antonio Rizuto 
lanlo per fare un esempio a parli 
re dal suo romanzo Signonno Ro 
srna ha via via iatto svarare i! rac 
conto in pura parola in puro nt 
mo lo non polrei mai lare a meno 
delracconioe quindi hobisogno 
di hgure che spesso sono prese 
dal mondo delle art) esse mi ser 
vono pet difendermi dalle sirene 
della pura musicals deHa parola. 
Nel 5omso deH'tmalo marmaio 
del!97fi eunWnortomnlediAn 
lonello da Messina il motive con 
riuMore del romanzo 

Pol e'e -flataUo-, 1987, con UN 
artUta oMHaiMnta proWeort-
•ta dtlla *toria~. 

Nel caso di Kelabh ho preso Fa 
braioClentiel holaltodlvenlare 
insieme alia sua pittura prolago
msta della stona IJO conoscevo di 
lama mi aveva padato di lui Scia 
scia epoinngiomo inoccasione 
di un lastoso matntnonio sicilia 
no lo conobbi dl persona in 
([uanlo anche lui comemeeGut 
tuso era stato chiamato dash spo 
si a lare da leshrnone Concluse le 
nozze abbianio intrapreso un 
tour siciliano lino del pin classici 
da Selinunte ad Agngento smo 
a Mozia dove Saballtto Moacati 
aveva appena nlrovalo la bcllissi 
ma scullura fenicia dell aunga 
Durante questo v i ^ i o d almiem 
pi Clenci prendeva in conlmua 
zlone appunh schizzi piccoli di 
sogni Anche Alberto Savinioave 
va «usato» Clerici per il sun roman 
zo Ascotta il luo cuore ana ma 10 
per Relablo ho trasligurato Fabri 
zio in un cavaliere setlecentesco 
in un pittore del XVIII secolo 

AnMKapo«(lavantiauniSM8po(ae,aiW»tTa,Vli«iimC«t»ol« 

Carta d'ldentita 
Vkieanzo Consolo * nato a Sant'Atata dl MHoflo, hi pnriMla « 
M««taa,i«l 1933. ma At «w«* anni vtrtfti la Slcitoo Milano Fral 
no*W uittlorl, 6 qinRo cho pKi dl attri ha «p»rtmsntato to nuovo 
potwiilalta daHa InBiia HaaMa par mtta colta • por m«ti popolaro, 
componomlo graadi opera afUbulMoria con -I sontoo oeH'Ignoto 
markialo- (del 19Tfl) • con -Mottanmpo, cosa per cata- (dal 1992). Fra 
gl altrl wioWtol ImportJHrtt, tele riconton alaieno II romanzo -RoteMo-
(del 1978) elarafnnallulmafavateteatrato >tMiaria> (andata in scene 
nel 1885) Tumtesmopete,contunqM,ma«tfaMUfl forteecontinue 
rapporto con la pittura. 

Keynes, meglio i quadri delle armi 
sa Keynes keynesiano ante litte 
ram vcrrebbe da dire Ante litle 
ram petche I episodio nvelato do-
menica dal Sumfcy Times apparlie 
ne ad un tempo In cui il grandc 
teonco del New Deal non era an 
cota all apice della sua telebnla 
anzi non era ancora piulessoie 
ma era gifl inveslito del pK*lema 
di ben ulilizzare II pubblico dena 
ID 

Fu Wait! nelle vesti di lunziona 
no del Tesoro che nell apnle del 
1918 negll ultimi mtsi di Bucna si 
n t d in Intoghllo a Pangi arcom 
rx^nato da un altro servitore dl sua 
inacilo brilannica sir Charles Hoi 
mes dlteltotc delia Malnnal Galle 
ry pu una mtssione segreta I due 
portavanc) Una discrete somma dl 
denaro stanzlala ulk lalmente per 
nrmamtnti UFranciaera inqucl 
] ultimo anno dl guorta il ironic 
pnncipalc negli ultimi gionu di 
marzo i tedeschi avevano sfondato 
a Sainl Quennn e Anns cd etaiio 
lienettall in tertiloto Itame-ie ptr 
elnquanla chllometrl Pangl t r i a 

JOLAMOA B U F A U N I 

nschio dal giugno successivo sa 
rebbe slata soilo il liro dtuannora 
a lunga gittata di Hindenbuig 

Al mmisteni il compilo di Key 
nes era quello dl iar tomspondere 
gli ulih ntavali dal com mere in in 
gltse i ncavi dei prestiti lam lati ne 
gli Slati Umti e le reinunetazioni 
dei molt speuali venduti .ill eslero 
con lulti gli acquisti di gutrta Lia 
tonslderato in queslo gtntre dl 
tost un mago e (senve Galbrai 
ll i] aiuto anclie nssi t Irancesi 
ton la sua mente aperla p piena di 
nsorse 

Ma peirhc Keynes ando a Pangi 
in compagnia di sir Chdiles"* Per 
che i dut avevano in lesla un pro 
getto btn divtrso dal linanziamtn 
lo della guerra c guatdavano gia at 
fultiro 

Si sareWji' mfalti svolls ntlla ru 
pitale Iranttst un asla dtlle open 
appaitenute al piltore Dtgas 5i 
sv< ndevano m qutl iiWMiieiito dil 
licile quadn di Mam I Gauguin 
Delacroix E i due coinpmrono at 

quisiiiiono Iralallro -Lesecuzio 
ne di Massmiilidiio dl Manet l-E-
d po c la sfingC" dl Gauguin che 
v ilgono oggi nspettivamenle 50 e 
32mili,iidi Lascopertafi stata lalta 
di una sloncn dell arte dell univer 
sita di Humbeisidt Anne Ember 
ion sulla based! dotumenhnnve-
iitili negli an Invidcl governo 

I dut fiinzionaii in m, lone se-
gnia >u mcani o i!< I premict Uoyil 
George usanmo per trasienre le 
opere in palna la vjligid diploma 
lica evilancb IOSI the un lnue 
scHjsi>controlloallddogandpole^ 
se ullcrtare I opinions pubhlita e la 
•tampn pnottupHie del soslegno 
alio slorzo hcllico the pioliabll 
mtnle aia'cblx-rosoHevatocnticht 
illoperaTo dei dut Lopiniont 
piibbVa Ijotannicii ma loisc so-
pntlultu quella Inncese Racton 
11 inlalti Jolm Ktnniih Galbraith 
th( Maynard Keynes lusttllo alia 
iine della guerra -per far parte del 
la itflegazioiH inijlese alia conle 
renza di pau F questo dal punlo 

divistaufficiale luuntetribileeno 
re 

L umoiethe regnava a Pangi nei 
pnmi mesi del 1919 era vendicali 
^o mKipe indiflerente alle realta 
econom che Keynes ne tu inotndi 
to In giugno detle It dimi'sioni-

Chiss,\ se su lumor nero dei 
Irancesi non itiltuisse il rtcordo d 
quell episodio dL pelosa amttizia 
sebbene vi lossero motivi put im 
ponanli nell osiilita di ironle a tui 
si novo ligrandeetononustii pro 
fondami me coimnio <"ht non si 
dovesse esigere dalla Germama 
per le npara/ioni pill dl quanlo 
quesla non poleae liagarc 

Di traslernnenli di opere dattt 
in lempi dl guerra mfalti fi piena la 
sloria delle collezioni da queik 
napuleonitl^e si no ai l̂ son t i l t 
I Armata Rossa potto via dalla Ger 
mania alia line dell ultimo conllil 
to mundiale Ma di solilo si Iralta di 
•boltino" sottratlo al nemito In 
quts'otaso invent vak il pmver 
bio °ddgli amu.1 mi guard! Iddio 
tht dai ncmiti miguardo io-

Anish Kapoor 
oltre il vuoto 
della memoria 
• MILANO Entrando nello spazKi della (nostra (da 
non pederere) allescta da Anish Kapoor alia Fonda-
ztone Prada (via Spartaco 8 apena da manedt a do 
menica dalle 10 alle 19 sino dl 4 gennaio 1946) si 
nene colli da un doleepiacere vislvo e corpoieo Ma 
subito dopo come se fossuno accolti tra le morbide 
volute di una nuvola si e presi dalla paura dl cadeie 
risocchiati dal vuoto Queste successive sensazioni di 
leliciti e di sgomento sono dovule alle 6 opere espo-
sle da Kapoor (quarantunenne arteta mdlano che 
dal 1973 vive a Londra e che e oggi tra i protagonisti 
della nuova estraoidmanagenerazionedi stullornn 
glesi insieme ad Antony Gormkw e Tony Crago tra gli 
albtj Prendiamo ad esempio Cbud lasecondastul-
tura della mostra guardandoladihonreapparecome 
un loglio bianco -che pende dal soWitto - con al cen-
tn> una slumatura gngia Passandole actanto ci si ac 
corge che invece e un tubo e che quell alone sulb 
lacciata e prodotto da una pronunciata nentranza 
concava nel volume un vuoto capiente e impalpable 
ma prolondo quantounrespiro 

Si Batta di un procedimento visivo die ncorda le 
anamoriosi cinqtiecentesche come quclla del te-
schio diptnto net 1533 da Hans Holbein nei suoi Am 
bnsciaton della National Gallery di Londra die nco-
nosciamo come tale (e come memento mon) solo 
guardando il quadro di lato e di sguincio Ma Kapoor 
non eartraUo dalle meraviBlieedagliartlfici della pit 
tura mamensta e borocca Anzi la desenzione delle 
sue opere in qualche modo le uccide E non petche 
viene svelato il trucco dl un volume che in apparenza 
e un ogaetto bidimensionale Ma ptoprio perche rac 
contando il segreto della visione poniamo 1 accento 
sulla slraoidlnaria penzia tecnica di questo scultorc 
che attraverso la stesura del colore alb stadio dl pig 
mento polveroso nesce ad annuliare e a contondere 
la difforenza tra la seconda e la lerza dimeniione In 
vece questa magla questo venii immetsi e sfumati 
nell anvo bianco di Child la ntromamo tuita quando 
abbandonata la vlsiorte lateiale nconqutstiamoquel 
la Ironlale Che e quanto accade dmanzi a My Body 
four Body del 1993 quel buco scuro pieno di blu che 

Jjrofonda pet piu di un meho dentro la poiele e die 
i fronte percepiamo come vibrazione cotonstica av 

volgente (e non a caso Kapoor hadeatntto la sua pas-
slone per la pittura di Marc Rothko) 

Germano Celanl nell ampia monografia - la puma 
su Kapoor - edlla da Cbarta in occasione della mo 
stra npeicorte le lappe del lavoro dell artista inglese 
E ne sottolmea la nscoperta del colore inteso come 
matena nelcorsodiunviaraiodel 1979 m India co
lore gialloeiosso steso suite sculture scolpue nei pn 
mi anni Ottanta per allentame i volumi e immergerle 
nella luce coloreclwdiveniabuio(iiWu) da quando 
Kapoor dalla line dello scoiso oecenmo ha preso ad 
mlerrogarsi non piu sui pient ma sul vuoto Sempre 
Celant sottolmea il valore atcltelipico delle scullure di 
Kapoor interessalo tanlo all induismo quaruo a Jung 

e quindi vuoto pieno maschile-temminile ilvaso come fertility il buio 
I inconscio eccelera Si ttatta di mteipretazioni plausibili tanto ptil che 
Celanl pet il suo scntto ha adopeiato un ampia inteivista latta con k) 
stesso Kapoor E vero tomunque che 1 artista indano la un uso mollo ca 
librato in cetio modo Iredtto del suo repertono simboko evitando ogni 
cotnpiaciuto slorzo di bnitalismo aichetipico 

Anche nei due grandi btocchi di pietra arenana esposti in mostra -
chencordano i 20 element! di Void He/dgrazie ai quali iu prtmiato alia 
Biennale veneziana del 1990 - Kapoor dimostra il suo approtcio nienle 
alfatto plastico alia scultura ma lutto mentale concettuale E lascia the 
oltre quel limite scuro che abita la caviia regolare della plena ciascuno 
viva a piacimento le propne emozioni [ ICAB 
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In un libro la biografia 
della Torino del 1945 
quando ritorno la libertci 
• TORINO 28apnle 1915 si com 
baite ancora per le shade di Ton 
no sono gli ultimi cotpi di coda di 
unagmrrairudele Dagliabbani 
cecthiiu fascistl sparano ed utei 
dono ancofa dallallra parte n 
spondono i parQgiani Eppure in 
una salelta tlella Prefeltura Giovan 
in Rovi'da presicde la nnnione del 
Cln t ittadino che ha assunto le fun 
zioni di Giunld comunale popola 
re I ui c il sindaco della Libeiazio 
ne Gli e ananio Ada Martliejini 
Gobelti la vedova di 1'iero vicesin 
daco Sono nspetnvamenle i np-
presentanti del Po e dtl Pdrtito 
d Azione Cili altn due vicesindaci 
sono Domenico Chiaramello so 
ciiilisla e Glattlnno Qnarelk) de 
mocnsliano Delia giunta popolare 
(anno parti tra gli aim Domemto 
Coggiola medico e luluro smdato 
nel 194H Rtnaln Dulbecco prossi 
mo a sal|j.ee per gli llsa c prenno 

Wobel negli anni a venire tiiaco 
mo Mottura attddcmir^) dei Lie 
cei e Adollo Occhctto padre di 
Achille Le biografie di tuiu i mem 
bti di quella pnnid amnunistruzi i 
ne postiascsta i auui ail piu mi 
portinti lino alleeltzioiii itemotra 
lithe sonoora ractolii mlvolume 
»I9I5 4(' l^iGiunlapopiilarc pre
sto in hbiena La pubtikdzione 
turata dall Archwiosiornt) delto-
mune £compl<laid dai sdggidello 
slonco Giorgio Vacc mnii (allipo 
camembrodelLIn) dirramoPii 
zetti dl Carla Biogluitti e ill Rirtar 
do Marchis. Ntlla siln dtl Consi 
glio comunule hanno pristnlalo il 
volunie il Presidi mc uominico 
Carpamni il sindaco Vdleniino Ca 
sttllani lo stesso GKJIUKI Victari 
no e lo studioso Alessamlro Galan 
te Gamine Piestnli uano irahe 
gli unic superstiti delUt.iuui i Rn 
veda I arthilctlo Domeimo Mon I 
li e il inedito Adnano V«i Hi 


