
PKUATE 'NA PA8TI0UA. SI, £ un po' agitato 
Ernesto Galll Delia Loggia, in questo passaggio 
d'anno. E non riesce proprio a contrallarsi. Nel 
suo fondo di ieri sul Corrieie attaccava Scalla-
ro con tale rabbia, da far sembrare Vittorio Fel-
tri un'educanda. Ma il diapason della crisi, 
Galli lo avevi, gia toccata il 27 Dicembre, quan-
do, In preda ad un vero e proprio raptus «anti-

Cartitocraticoii, aveva scritto: <Nel nostra paese 
i democrazia e sorta come regime protetto 

dai partiti del Cln, contro la maggior parte del 
paese che di democrazia nulla sapeva,..». «Re-
slstenza tradita» di azionistica memoria? Mac-
che! Siamo alia Resistenza'e al Cln che tradi-
scono e opprimono I'ltalia. Per la gioia, non di 
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dt BRUNO GRAVAGNUOLO 
De Felice, ma ... di Rauti e Pisano. Mica male 
per un politologo liberaldemocratico, dai tra-
scorsi giovanili di sinistra! 
UN PRESIDENTE PER IL DUCA. E tra i botti di 
line d'anno c'erano pure i «tricche -tracche» 
mignon, quelli da un colpo e basta. Tanto pic-
coli che la finanza nemmeno ci fa caso. A dif-
ferenza dei giornali, che un po' di spazio, a 
quei piccoli petardi, lo danno sempre. Come 
nel caso del messaggio di Capodanno, che 
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I'augusto duca Amedeo d'Aosta ha lanciato 
agli italiani: «Premier eletto dai popoloV «Noi -
ha estemato il duca - consideriamo questa so-
luzione non definitiva...». E t> pareva! «Loro», si 
capisce, vogliono sempre «o 'rre". E in man-
canza di meglio si accontentano pure di un 
«presidentone». Dice: ma il Duca non e di un 
ramo cadetto? E vabb6,1'importante 4 stare in 
fila. Hai visto mai..? 
IL CARETTO TRADUTTORE. Sempre il 27 Di
cembre sul Corriere, giomo del memorabile at-
tacco di Delia Loggia ai partiti, Ennio Caretto, 
da Washington, scrive del braccio di ferro tra 
Clinton e Congresso sui miliardi che i repubbli-
cani vogliono stanziare per «insegnare la casti-

ta ai giovani». Articolo peraltro illuminante sul-
le delizie del «presidenzialismo», per sua natu-
ra sempre dualistico e «indeciso» tra esecutivo 
e legislativo. A un bel momenta pero Caretto 
segnala che, capofila dell'attuale battaglia re-
pubblicana sulla castita, e un certo «senatore 
Faircloth (Pannobianco)». Si, Caretto traduce, 
tra parentesi: Pannobianco. Come se uno, nel-
lo scrivere Kohl, mettesse poi tra parentesi «ca-
volo». Oppure nel citare putacaso Weber, ag-
giungesse, tra parentesi, un bel «tessitore». Co-
mico, no? Ma il guaio e che «Fair», in inglese, si-
grafica «bello», «buono», «awenente», o al piO 
«biondo», «chiaro». Sicche la traduzione di Ca
retto, non solo e superflua, ma e... pure sba-
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IMMAQINI. Una mostra a Filadelfia e i libri del grande fotografo sul «Mare Nostrum» 

Mediterraneo secondo Jodice 
OIOIUOLAPOSCHI 

• «Se abbiamo abbattuto le loro 
statue / se II abbiamo scacciati dai 
loro templi / non per questo gli dei 
sono morti. 0 terra / d! Ionia, sel tu 
ch'essl amano ancora. / Quando il 
inattino d'agosto ti awolge tutta / 
nella tua aria passa un vigore di 
quella loro vita...». A farmi tornare 
In mente questi versi di Costantino 
Kavafis, capaci di rianimare il pas-
sato classkio del mondo mediterra
neo, sono le immagini intense e vi-
branti di Mimmo Jodice: raccolte 
nel volume Meditemmeo (ed. 
Art&, Udine, 1995, pag. 116, L. 
84.000), esse sono ora anche 
esposte presso il Philadelphia Mu
seum of Art (dai 16 dicembre al 18 
febbraio). Un museo prestigioso, il 
quale ha cosl attribuito un impor-
tante riconoscimento alia fotogra-
fia itallana, di cui Jodice e uno dei 
principal) esponenti. Medilmanea 
k una discesa verso I'origine e la 
storia, un vlaggio nella profondita 
mitlca e nella forza del passato che 
accomuna, al di la di ogni odiemo 
particolarismo, i popoli affacciati 
su questo mare. Come un moder-
no Ulisse, Mimmo Jodice, parten-
do da Napoli, ha viaggiato nei luo-

ghi della Magna Grecia, ha visitato 
la Francia, la Turchia, la Tunisia, la 
Giordania, la Siria, la Tunisia, la 
Grecia. Si e fermato per fotografare 
il Grande Colonnato di Palmira, le 
terme romane di Hierapolis, I'ac-
quedotto di Pont Du Gard, i'anfi-
teatro di Pozzuoli, il tempio di Net-
tuno a Paestum, la via di marmo 
della splendida Efeso, il mare che 
bagna Cartagine, lo sguardo di un 
antico atleta di Ercolano, gli uliveti 
della costa turca... «Ovunque ho 
trovato le tracce del nostra comu-
ne passato di uomini del Mediter
raneo, ma non ho voluto fare un 
lavoro di documentazione archeo-
logica o di illustrazione geografica: 
il mio e stato un viaggio nella me
moria, alia ricerca di quei luoghi 
che ancora possiedono un loro ge
nius loci, un senso di etemita che li 
pervade come un'aura» - mi rac-
conta Mimmo Jodice. E continua: 
•Un'etemita che ho cercato di ac-
cogliere dando una visione onirica 
e sospesa nel tempo delle testimo-
nianze storiche che ho incontrato. 
Tra le pietre del passato, tra templi 
e ravine, ritrovo la quiete e il silen-
zio che mi potto dentro, tanto che 
spesso, quando li fotografo, mi 

sento come un uomo di duemila 
anni fa». 

Per Mimmo Jodice, come pur 
Kavafis, il passato classico non e 
qualcosa di inerte da guardare con 
malinconica nostalgia, ma e anco
ra attivo dentro di noi e nei luoghi 
del Mediterraneo, ha una sua vita, 
una sua intensita aicaica e sacrale. 
Cosl, quasi per fermare la fuga a ri-
troso della memoria e ribadire la 
presenza corporea e ancestrale 
delle opere del passato, Jodice 
predilige inquadrature frontali, fin-
tamente semplici, quasi classiche. 1 
coni visivi, creati da un sapiente 
sfocato a raggiera, creano una sor
ta di vertigine visiva, la quale con-
centra lo sguardo verso i muri sfal-
dati dai tempo, verso la materia 
stessa di cui sono cornposti, e al 
contempo allontana le opere verso 
una dimensione mitica, irraggiun-
gibile e silente. Un effetto, quest'ul-
timo, accentuato anche da un leg-
gero viraggio rosato, soffuso sulle 
immagini come la patina del tem
po, ma a sua volta contraddetto 
dalla forza con cui i cotpi delle pie
tre, i volti degli atleti e delle statuet
te votive, avanzano enigmatici e 
possenti verso I'osservatore. Sem-
bra che le immagini si coagulino 

vibrando sotto i nostri occhi, in una 
misteriosa tensione visiva che si of-
irc come compie^euza dell anlico 
e coscienza della sua irrevocable 
perdita, come una oscillante com-
penetrazione tra passato e presen-
te. Una tensione sottolineata an
che dalla luce barocca e limpida, 
soffusa e immaginifica, che si 
espande tra le pietre fino ad awol-
gerle e animarle, che rivivifica il le-
game tra le opere del passato e i 
luoghi, per ricordarci - come indi-
cano gli antichi - che tutte le cose 
appartengono alia terra e al suo ci-
clo. Queta luce per di piu conserva 
un intenso ricordo del mare che 
bagna questi paesi, perchG - come 
scrive Predag Matvejevic nella bella 
postfazione al libra - fotografare il 
Mediterraneo significa cogliere la 
tena e il mare I'una dentro I'altra 
piuttosto che I'una accanto all'al-
tro». E delle onde, il libro di Jodice, 
sembra avere I'andamento: le sue 
immagini non seguono un percor-
so esplicativo e lineare, ma, pro
prio come le onde del mare, avan
zano e si ritraggono, si inseguono e 
si rinnovano in una continua meta-
morfosi. Sono fotografie, insom
nia, che non cercano semplice-
mente di descrivere il Mediterra

neo, ma riescono a farlo apparire 
come un'epifania: interrogano il 
mundu nel suo uusteio, tenendo lo 
sguardo fermo sulla forza del na-
scosto, che 6 arcaicita, radice, 
enigma. 

Questo iavoro cosi intenso e ma-
gico, forse Mimmo Jodice lo deve 
anche a Napoli, la sua citta, il luo-
go da lui pifl fotografato. «Napoli e 
una citta rumorosa, caotica, ridon-
dante, ma 6 anche silenziosa, fatta 
di luoghi sotterranei e di millenarie 
sedimentazioni». - mi dite Jodice 
- «Un luogo dove 6 ancora possibi-
le allontanarsi dalla ridda degli sti-
moli chiassosi e vacul della con-
temporaneita, per risentire il richia-
mo perturbante della profondita 
materica delle cose e sentirsi imbe-
vuti dalla luce del suo cielo». E in-
fatti con lo sguardo di chi ha senti-
to il richiamo deH'origine e ha col-
tivato la capacita di contemplare in 
silenzio, che Jodice ha guardato il 
Mediterraneo. In un momenta co
me quello attuale, in cui ci si inter-
roga sempre pifl spesso sul futuro 
del Mediterraneo, sulle tensioni re
ligiose e politiche che lo attraversa-
no, il lavoro di Jodice offre cosi un 
prezioso contribute per ritrovare, 
al di 14 di ogni differenza, un fon-
damento e una identita comune. 

I luoghi 
e le persons 
di un tempo 

La ricerca d Jodice ha 
gia al suo attivo 
numerose tappe. Fra 
questa un altra 
•plendldallbro 
fatograflcosdrtoda 
FederlcoMolta,dal 
tltolo Tempo mteriora, 
a curadl Roberta 
VaKortaswMMsoin 
quattroeezlonl: 

•LuoghK •Tempos da 
cui e tratta 
I'lmmaglmdl Napoli 
che lllustra la paglna. 
IIMedtteiraneoele 
suetravagliate 
sponde sono anche II 
tema della ricerca 
delloscrittore 
Pndrag Matvejevic 
cheipesaoaccottall 
suo lavoro a quello del 
rbtografl,«llgoltbdl 
Venela- (Contoolo 
Venecia Nuova), -En 
Jugoslavia, dlariodl 
unaguemv. 

STORIA. II progetto emerge da documenti del ministero degli Esteri 

1944: uno sbocco al mare per la Santa Sede 
• L V I O K H R O N 

• Nel 1944, in una situazione dl estre-
ma debolezza del govemo italiano, Pio 
XII ed alcuni element! della curia pensa-
rono ad un allargamento dei confini 
dello stato Vaticano, che avrebbe dt- Ti
to avere uno sbocco al mare e com-
prendere un potto ed un aeroporto. II 
Papa sarebbe stato anche sul punto dl 
Inviare una nota alle potenze che si pre-
paravano a vincere la seconda guerra 
mondiale per sollecltare I'assegnazione 
alia chiesa di alcune fette di territorio 
italiano. Un'idea nata gia nei 10 mesi 
dell'occupazione di Roma da parte dei 
nazisti, E quanta emerge da una serie di 
documenti ineditl che 1' Agenzia Italia 
ha rinvenuto negli archivi del ministero 
degli Esteri, dove sono stati consetvati fi-
nora. La vicenda, che costituisce un ca-
pitolo piO che interessante nella storia 
dei rapporti tra stato Italiano e chiesa 
cattolica, si dlpana tra I'aprile ed il set-
tembre 1944. 

Una delle poche speranze del gover-
no Italiano per rompere II muro dl sorda 
ostillta che lo separa dagll anglo-ameri-

cani e quella di ottenere i buoni uffici 
del Vaticano. Ma gia da aprile, suH'altra 
sponda del Tevere, c'6 chi pensa che 
sia giunto il momenta di ottenere una 
sorta di contropartita. Si tratta, in sostan-
za, dello stesso progetto prospettato dai 
tedeschi a Benedetto XV durante la pri
ma guerra mondiale: un allargamento 
territoriale in cambio, allora, di una di-
chiarazlone pubblica del pontefice in 
favore degli lmperi centrali. 11 30 apnle 
del '44 Badoglio, che da otto giorni ha 
assunto anche i'incarico di ministro de
gli Esteri, scrive perplesso al suo rappre-
sentante in Vaticano parlando di voci 
«di protocolli segreti gift firmatw. 

Fateoperatrva 
A fine estate la Democrazia cristiana, 

carta su cui il sottosegretario di stato 
Giovan Battista Montini ha puntato II fu
turo politico dei cattolici in Italia e quin-
di anche i rapporti tra le due rive del Te
vere, ha celebrate da poco il suo primo 
congresso nazionale, ma le preoccupa-
zionl di parte della curia sono molto piu 
concrete. Nel telospresso che Visconti 

Venosta, sottosegretario agli Esteri, invia 
a Babuscio Rizzo, rappresentante italia
no al soglio pontifiao, si afferma chiara-
mente che la Santa Sede sta per inoltra-
re una serie di nchieste precise e detta-
gliate: 1) garanzia intemazionale dei 
confini della citta del Vaticano; 2) un 
porta sulle coste del Lazio e conseguen-
ti garanzie di accesso e transito; 3) un 
aeroporto in territorio italiano. Soprat-
tutto su quest'ultimo punto esiste una 
«viva speranza» di successo. Questa vol
ta il rappresentante italiano presso il so
glio pontificio risponde in modo lungo e 
dettagliato. II 17 settembre invia a sua 
volta un telespresso di 82 righe in cui 
tranquillizza su un possibile ed immi-
nente passo ufficiale del Papa. Ma le 
rassicurazionl si fermano qui. Esiste in-
fatti «fin dai tempi dell'occupazione te-
desca di Roma un movimento di opi-
nione che 6 venuto chiaramente mam-
festandosi ed affermandosi in molti am-
bientl ecclesiastic i» Di piu: 1'operazione 
4 pronta per passare alia fase operativa. 
Infatti risultano come «allo studio pro-
getti presso uffici tecnici per I'istallazio-
ne di un campo di aviazione nei pressi 

di Villa Pamphili, e dei percorsi e delle 
modalita per la creazione di un porto 
franco sulle coste del Lazio». In realta, si 
ha la sensazione leggendo i documenti 
riportati dall'agi che la vera richiesta va-
ticana 6 proprio questa. un campo di 
aviazione degno di questo nome. 

C'£ qualcosa in piu nell'appunto che 
giunge il giomo dopo sul tavolo di Vi
sconti Venosta, questa volta a firma del-
I'autorevole segretario generate del mi
nistero degli Esteri, Renato Prunas Si 
tratta di un diplomatico il cui prestigio 
personate oltrepassa la carica che occu-
pa. Anche a lui risulta che in Vaticano 
qualcosa si stia muovendo. Ed awerte: 
«il sommo pontefice si preparebbe ad 
indirizzare una nota alle potenze» Non 
piu, quindi, una manowa di parte della 
curia, ma una iniziativa a cui Pio XII si 
preparerebbe a dare il suo autorevolissi-
mo assenso. In realta pero niente dl tut-
to ci6 accadde. 

Montlnl 
Se la diplomazia 61'arte dei messaggi 

trasversali, allora quello che rileva anco
ra Prunas e dei piu preoccupanti o so
no alti prelati die hanno iniziato a (are 

propaganda per la Repubblica. «L'udi-
tore della nunziatura di Lisbona, monsi-
gnor Mozzoni, 6 da tempo divenuto un 
attivo agente repubblicano» Jenuncia il 
segretario generate. In Vaticano, insom
nia, maturano malumori verso I'ltalia 
che sarebbe recalcitrante nel concede-
re cio che il Papa, secondo alcune testi-
monianze, sarebbe sul punto di richie-
dere. Occorre correre ai riparari. Questa 
volta Babuscio Rizzo si rivolge diretta-
mente a Montini. II futuro Paolo VI la-
scia capire che qualcosa sta cambian-
do. Ci sara infatti il «suo interessamento 
per la sostituzione di monsignor Mozzo
ni* E il cardinal Mozzoni £ tutt'altro che 
un personaggio secondario. E per quan
ta riguarda quella sorta di nuova dona-
zione di Sutri? «Effettivamente esistcva 
una corrente per assicurare 1'indipen-
denza delle comunicazioni della citta 
del Vaticano». 

NeH'ultimo volume della raccolta uffi
ciale vaticana «le saint siege et la guerre 
mondiale» dell'incontro Montini-Babu-
scio Rizzo si parla, ma solo nell'indice: 
dall'opera il resoconto dell'udienza e 
spanto 

gliata. 
BANAUTA SULL'AMICIZIA. Uncinante que-
sito (irrisolto) lanciato da Jacques Derrida sul 
finire del suo Politiche detl'amicizia (Cortina): 
perchfe non e possibile lamicizia fra uomo e 
donna? E la domanda, dawero abissale, 6 ri-
proposta pari pari da Rovatti, recensore del li
bro su to Repubblica (del 30). Interrogativo, 
ahime, ormai da «Bar sport., o da Circolo della 
caccia di un tempo! Al quale, a modo suo, Pla-
tnne aveva gia risposto. Distinguendo tra «eros» 
e «filia». Gia, perche e sempre l'«eros», che 
complica le cose. Tra eterosessuali, e tra 
«omo». Come sempre Platone ben sapeva. O 
no, professor Derrida? 

«Perche, fra Asor 
e Ferroni, io scelgo 

la letteratura» 

BIANCAM ARIA FRAMOTTA 

L AVORARE e dunque vivere dignitosa-
mente all'intemo delle istituzioni e di-
ventato oggi in Italia un compito vera-

mente arduo, dai momento che troppo spesso 
clclici quanta effimeri moti sussultori impegna-
no tutte quelle energie che dovrebbero invece 
indirizzarsi alia soluzione di ben piu gravosi 
problemi. Che luniversita sia da anni corrosa 
da un germe endemico e maligno e non da una 
passeggera epidemia stagionale, non e un se-
greto per nessuno. Le sue strutture sono fati-
scenti, il personate docente invecchia sempre 
piu rapidamente, le aspettative o le proteste stu-
dentesche muoiono non sotto i colpi della re-
pressione, ma per mancanza di aria e di giova- \ 
nile, sacrosanta speranza. Eppure per me che 
da quasi trent'anni insegno, e neppure al massi-
mo grado della camera accademica, nel Dipar-
timento di Italianistica di Roma, vivere fra gli 
studenti che continuano a scegliere una facolta 
umanistica senza alcun tomaconto, ma per un 
ostinato, limpidissimo amore per la letteratura, 
e un privilegio, un piccolo miracolo che ogni 
anno si rinnova. E che dunque ml compensa di 
ogni altra frustrazione. 

Sara perche sono una donna e perchfi questi 
luoghi che ad occhi piu scaltri appaiono decre-
piti e obsoleti, per me e tante altre mie colleghe 
rappresentano invece lo scenario di un'awen-
tura ancora tutta da vivere. Sara perchS, con 
un'ingenuita di cui mi vanto, ritengo che nulla 
come luditorio di un'universita di massa con-
srntn al piacrm dflla tetteratura di circolare li-
beramente, crescere, modificarsi magan, assol-
vendo pero sempre alia sua originaria finalita. 
Che e quella di riconoscere a vista tutto ci6 che 
le 6 nemico: la menzogna, la volgarita, il pressa-
pochismo. Dalla tradizione umanistica, di cui 
mi ritengo erede, vorrei espungere ci6 che I'eti-
mologia ha reso solo maschile e che spesso 
coincide con la tetra e solitaria arroganza del 
potere e dunque anche con I'emarginazione di 
culture «altre», diverse, fresche e sorgive, proprio 
perche ancora sotterranee. Ma contro la barba-
rie e la malafede di una societa che contrab-
banda per democrazia la programmatica omo-
logazione della vita nella gabbia di valori <medi» 
solo per le statistiche e le oscillazioni dell'au-
dience, rivendico il diritto di tutti al meglio che la 
nostra letteratura ha prodotto nei secoli, senza 
tatticismi, preselezioni, o, peggio ancora, ghetti 
di massa. 

Quando dunque, tomando dalle vacanze 
estive, non senza stupore ho appreso che Al
berto Asor Rosa, direttore in carica del nostra 
Dipartimento, aveva nascostamente preso la 
decisione di creame un altra insieme con Tullio 
De Maura, spaccando cosl quello esistente e 
costringendone i membn a un'opzione forzosa 
quanta artificiosa, non ho potato non awertite 
nell'intera operazione lo sgradevole sentore di 
una manovra puramente personate Contro 
cio61'interesse generate di quella che dovrebbe 
vivere, pur nei conflitti e nella normale diver-
genza delle teorie e delle Ideologie, come una 
comunita di studiosi al servizio della ricerca a 
degli studenti. Dai giornali apprendo che Asor 
Rosa ha agito come ha agito soprattutto per sol-
trarsi alia polemica «conconenza» dell'agguem-
tissimo Ferroni. Legittima insofferenza che si e 
per6 trasformata in una illeggittima sofferenza 
imposta a tutti. In primo luogo agli studenti che, 
gia frastornati dalla spesso capziosa e labirinti-
ca organizzazione delle materie, si troveranno 
di fronte a un enigmatico «doppione», difficile 
da capire e da digerire. Cosa ne sarebbe dcll'u-
niversita italiana, se ogni studioso, risvegliatosi 
un bel giomo con la vocazione del padre-pa
drone, volesse un Dipartimento tutto «suo» per 
owiare alle sue divergenze personal!? E per di 
piCi si servisse, a tal fine, di una manovriera scal-
trezza da vecchio lupo di mare (di chi sa come 
si tiene in pugno un'assemblea di spraweduti), 
oggi inopportuna perfino in un partita Figuria-
moci fra cultori delle patrie lettere. Asor Rosa ci 
fa rimpiangere di non aver letto con sufficiente 
attenzione le sue pagine su Machiavelli, o sui 
gesuiti del Seicento. 

E infine va ancora detto lo, come tutti i miei 
colleghi, non conosciamo il progetto del nuovo 
Dipartimento in gestazione. Leggo, sempre sui 
giornali, che i giornalisti appunto, in un'apposi-
ta conferenza stampa, saranno i primi a csseme 
informati. Speriamo quel giomo di non manca-
re al quotidiano appuntamento con I edicola. 
Altrimenti resteremo forse al buio per sempre. 
In ogni caso, considerate le competence del 
suo pnncipale promotore, Tullio De Maura, 
dobbiamopensareche von-a far ruotare interna 
al fulcra linguistico e semiotico I'asse dcll'inse-
gnamento e della ricerca tetteraria. II cho, pur al 
buio come mi trovo, ml conforta a ripetere fra 
me e me io resto dalla parte della letteratura, 


