
• ADUA. Fortunate chi emrscito.i 
salire su uno dei charter che 11~-
Ihiopian Air Linesha ha organizza-
to (a piu di un terzo del preziaj 
normale) per trasportare nel Tigrai 
autorita, osservatori, curiosi, ap-
passionati, ospiti d'onore dell'Afn-
can Day. Ma 6 stata solo meta 1cl-
limpresa, ci vuole anche un letto o 
tiovame uno e quasi impossible, 
visto che i pochi alberghi di Anum 
e di Adua sono stati praticamente 
requisiti per i vip, che pure SIJIIU 
una discreta folia: ambasciatori, 
generali, ministn. Ospiti eminent!, 
nemici di una volta. Per I'ltali i ri 
sono I'ambasciatore Maunzio Mr-
lani, il generate di brigata Antoniu 
Catena e Giao Giacomo Migcine. 
presidente della commission)? 
Esteri del Senate -Ci sono voluti 
10(1 anni per fare questo viaggio -
dice Migone - eppure Roma disld 
solo sei ore divolo. Del resloaix lie 
questo e stato un viaggio conte.sl.i-
to, fatto di difficolta e conflitti. Ma 
sianio qui, alia fine. Come italiano 
sono orgoglioso della capacity del 
mio paese di fare i conti con quello 
che certamente non e il lato im-
gliore del suo passato*. 

In volo verso il Tigrai si maton.i-
lizzano i luoghi dellimmaginaiio e 
della memoria. La mappa della 
sfortunata campagna di Adua u 
mescola con quella della marci.i di 
Badoglio quarant'anm dopo. Etco 
il lago Ashanghi, dove nel 1H% 
cadde la pioggia chimka e i pasto-
ri dei vUlaggi videro aprirsi le pia-
ghe, cadere le cami e morire awe-
lenate le bestie che si abbeverava-
no. Piu in la la piramide naturale 
dell'Amba Alagi, dove alia fine del-
I'awentura fascista si fece onore il 
Ouca D'Aosta, ultimo vicere d'Etio-
pia. Vicino e'e il passo Toselli, dal 
nome dello sventurato maggiore 
sconfitto dal ras Macnnen, Storla e 
geografia si confondono in un pae-
saggio aspro e impervio, di terra ar-
sa e rocce. A Macalle, siamo scesi ' 
a fare rifornimento: mentre ilvento 
sferzava la pista trasportando la 
polvere, e apparsa I'Amba Ara-
dam. Una fortezza naturale all'o-
rlzzonte. 

Axum, la citta della stele «rapita» 
da Mussolini nel '37, e stata una 
delle capitali del mondo pre-cri-
stiano, All'alba dl questo mlllennlo.> 
i suoi 300 obelischi la facevano so-
migliare ad una foresta di pietra. 
Alia vigilia dell'African Day era gia 
festa. E questa volta non si tratta di 
un pellegrinaggio, guldato dagli 
abuna con i loro paramenti rica-
mati d'oro, perche il cenlenario 
della vittoria e una festa civile e lai-
ca. Girma Rseha spiega che la rap-
presentazlone della battaglia di 
Adua e uno dei primi motivi seco-
lari della pittura etiopica. Alcuni 
del prlml dipintl della battaglia, fat-
ti nel 1905, oggi (anno parte di im
portant! collezioni. II quadro piu Ii-
moso e certamente quello di Aleqa 
Ellas. Invariabilmente di profilo, gli 
itallani sono condannati ad unicq 
occhlo dalla loro condizione di ne
mici. L'eserclto di Menelik mvece e 
sempre di fronte, in ragione del co-
dice cavalleresco che comanda di 
guardaro in faccia 1'awersario. 
L'imperatore e in compagnia di 
Taltu e di un gruppo di vescovi e 
preti, incluso I'Abuna Matteos che, 
proclamando la guerra santa, dette 
una mano non indifferente al so-
vrano. Harold Marcus, che e forse il 
maggior biografo di Menelik, ricor-
da che gli europei indulgevano nel 
rappresentare la corte del negus 
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L'ltalia torna a Adua 
ma per riconciliarsi 
Cent'anni dopo la battaglia di Adua, cent'anni 
dopo la vittoria di Menelik sulle nostre truppe, 
l'Etiopia e l'ltalia si riconciliano nell'African Day. 
Una giornata di festa conclusasi con un omaggio 
ai caduti. A tutti i caduti, etiopici ed italiani. 
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barbara e decadente. E che si 
scandalizzarono perche aveva 

. messo in piedi una crociata, di-
menticando che «Dio e con noi» 
era stato il celebre motto prussia-
no. Lo shock della disfatta di un 
esercito coloniale, li costrinse ad 
un ripensamento: gli abissini ave-
vano vinto perche erano cristiani e 

! incontestabilmente superiori ri-
spetto alle altre genti dell'Africa. 

Ma tomando aH'anniversario di 
Adua come prima festa civile, e'e 
anche chi ha molto da eccepire 
naturalmente. Padre Raineri, pro-
lessore al Pontilicio Istituto Orien-
tale, dove insegna il geez, che e an-
cora la lingua liturgica della Chiesa 
copta, spiega che una distinzione 
tra dimensione civile e religiosa, in 
Etiopia, finora e stata puro artificio. 
II negus Negesti era capo dello Sta
to e della Chiesa. Come I'antico 
Israele, di cui si proclama erede, 
l'Etiopia cristiana e rimasta una 
teocrazia fino all'alba del regime 
dei colonelli. A spezzare questa 
conlinuita, infatti, e stato I'odiato 

Menghistu Haile Mariam nel 1974. 
Ma I'ha sostituita con un regime to-
talitario. 

Padre Raineri, traduttore del te
sta di un anonimo cronista di corte 
ai tempi di Menelik, spiega che 
non a caso gli abissini videro San 
Giorgio comparire sul campo di 
battaglia. San Giorgio era nero o 
bianco? L'anonimo cronista non lo 
dice, ma Padre Raineri e certo che 
avesse un cavallo bianco. Come in 
tutta I'iconografia cristiana. L'anni-
versario della vittoria e sempre sta
to solennizzato religiosamente. Al
ia prima messa celebrata ad Adua 
per ricordarla, all'ambasciatore 
francese che si congratulava, si di
ce che Menelik avrebbe detto: 
•Non e'e da felicitanii, erano tutti 
morti cristiani*. Se 6 veto, sarebbe 
contento di sapere che cent'anni 
dopo gli antichi nemici hanno 
convenuto di depone corone di 
fiori per i caduti di tutte e due le 
parti. La rustica cerimonia solenni-
zata dalla TV e dalla presenza del 
presidente del Parlamento etiopi-

Ancora intootta 
la trattatlva 
par I'oballaco dl Axipm 
MMI di llflUflUW MUHIUNlU, la 
ilpensamanU o el promoooo. AHi 
tine l'ltalia ee I'ha fatta. Ed • 
tomata ad Adua. Almano con una 
premize ulflclale dal Patlamonto. 
•La mata a atata raggjunta - dfca II 
praaWanta dalla comrnlialoiie 
Esteri del Senato.aumOiacomo 
Migons-sonoqulperunattodl 

II rlspetto per quelli che quagglu 

obbadandoa(Noidkil,poitlalla 
mmiaUizazlonadallaralazlonftral 
dua paaal. E, flnaimaata, eottragga 
le storia alle srjeculaztonlpolrDche 
par rettttulrla agH Muriel. Le 
pofemicha aono ormal fuerl tempo. 
0(g) Italia a Etiopia eoncordano M I 
comunlprlnclpidlcoMaborazkmea 
dl slcurezzo krtemazloriale; a I 
rnsMsoMatiposeonotrovani 
kiHamalnmiaalonecomacaacM 
Mu dell'Onu-. Raata Irnaolta, 
tuttavla, la questtone dalla 
restttiizloiiedeH'obeliscodlAMim, 
chaetancttadadiMtrattatfdl 
paea. Ma eha non a mal dknotata 
oparatlva. Non e'e atata naaauna 
rlapoata alia riehteata dal 
Paflarnontoottoplcodlnssaroutia 
data par procadera aHa 

' restttuzlone. A quaato propoaHo 
Mlgona ha datto: 4n quaato 
momanto la aKuaztaie poWca a 
tah) cha a motto dHRcHa par II 
govemo prandara hnpagnl di 
eanttara operetta), ma aono earto 
cha l'ltalia onorara I auol Impagnk. 

L'INTERVISTA. Emanuele Luzzati ha reinventato il popolarissimo burattino 

«I1 mio Pinocchio chiuso in una stanza» 
• ROMA «Lei vuole sapere di que
sto mio Pinocchio illustrate per le 
edizloni Nuages di Cristina Taver-
na? Sa che cosa mi viene in mente, 
per assoclazione? II PeerGynttfi Ib
sen che da scenografo feci nel 72 
Insieme con il legjsta Aldo Trionfo. 
Vedo tra i protagonist! delle due 
storle curiose analogic L'uno e 
laltrosonocostretti avivere tra un 
"doveresserc" e un "essere", tra un 
"sii to stesso" e un "ti bastl essere 
come sei". Entrambi hanno accatiT 
to nelle difficolta una giovane don
na, Peer ha Solvejg, tra le cui brec
cia trovert alia fine la salvezza, e 
Pinocchio ha la Fatina che gli per-
dona tutto. II popolo dei troll pres-
so il quale Peer Gynt vive ricorda la 
lolla dei personaggi stanclii che 
clrconda Pinocchio, il Grillo Par-
lante, il Gatto e la Volpe, il Serpen-
te, le marionette*. Emanuele Luz
zati pare pensare a voce alta, da 
voce a riflessioni die prendono 
corpo via via che si guardano insie
me le tavole dense di colori vivaci 
dl questo suo Pinocchio in uscita 
presso le edizioni Nuages di Mila-
no.„ 

Lai lllustra llbri da dkreni anni. 
Coma mal sottarrto adaoso ha 
dadao dl dar vita a un wo Pinoc
chio? 

A parte il fatto che nessun editore 
mt I'ha chiesto prima, avrei avuto 
comunque ntegno aillustrare •Pi
nocchio*, perche troppo legato al
le immagini piu celebri (Mazzan-
ti, Chiostn, Mussino...) e non cre-
devo di potermene staccare. Poi e 
venuto il teatro, lo spettacolo alle-
stito per il Teatro della Tosse di 
Genova con Tonmo Conte, e forse 
proprio sul palcoscenicolio dovu-
to per forza liberarmi dalle imma
gini classiche. 

Clatcimodi no! ha un proprio Pi

neda memoria, con protonde 
uuIgettkMil, le Immagini del Pi
nocchio cha ha letto da bambi
no. Quel e stato II Pinocchio del
la auamfanda? 

Le immagini che da bambino mi 
hanno affascmato sono state quel
le di Luigi e Maria Augusta Cava-
lieri, coloratissime, piene di parti-

colari, molto decorative: ppcb 
Collodi forse, ma mplta favola 
(queH'edizipne uscl nel 1924 per 
laSa|ani,ndr). 

II Hbro, pubbHcato dalle edUJofll 
Nuages dl Mllano, derive dalle 
scenografle dello spettacolo del 
Teatro deHa Tosee dl Genova. hi 
che mleura I dhwgnl cha Wuttra-
no la storia del burattino (N Coi-
kxfl risentono della matrlce tea-
trale? 

Come ho accennato prima, il mio 
Pinocchio, disegnato per Nuages, 
deriva completamente dallo spet
tacolo teatrale: ho ripreso gli stessi 
personaggi emblematici (che cori 
Tonino Conte abbiamo chiamato 
«Pinocchioni») che via via raccon-
tano la storia quando mancano i 
dialoghl e che si travestono da 
«grillo parlante», carabinieri, civet-
te, ecc. Alia base di ogni illustra-
zione e'e sempre il tavolato del 
palcoscenico e non e'e mai un ve-
ro paesaggio, ma una porta aper-
ta, un finestrino chiuso, e spesso si 
intravede il mare come se fosse al 
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l>'llliistrazkmMla<Domsntodt4ComM*<tu^ 

co, e stata festeggiata da un grup
po di bambini di strada. 

Quanta aH'African Day e eomin-
ciatq in chiesa come sempre. Alle 
quattro del mattino ad Adua, il pa-
triarca Paulos, capo della Chiesa 
etiopica, ha celebrato tra gli incen-
si una messa lunghissima. Alle sei, 
sotto I'Abba Garima. nel silenzio 
della campagna, sono partiti i pri
mi colpi di cannone. La festa ha 
avuto iniziocosl. 

Lungo la strada che separa 
Axum da Adua la gente era in mar-
cia sin dal giomo prima. I veterani 
(non quelli di Adua naturalmen
te) camminavano eretti con le loro 
barbe bianche portando cappelli 
flosci un po' a punta, che sembra-
no di marzapane. Oppure turbanti. 
Portano in spalla vecchi moschetti 
col cane ricurvo che luccica sotto il 
sole. Sembra d'argento. Piu volte, 
neU'attesa della vigilia, si e sparsa 
la voce che Mandela, il vecchio 
leone, invitato da tempo a parteci-
pare, fosse gia qui. Ma Mandela 
non e venuto, e neppure Julius 

Niherere. Ma quando I'elicotterd 
militare che trasportava il presi
dente della Repubblica Nigasso Gi-
dada e il primo ministro Melles 6 
sceso giu, la folia ormai esausta, 
che cantava e suonava da ore bat-
tendo sui negmt, si e messa a cor-
rere dentro una nuvola di poivere. 
Melles e a casa sua, nel Tigrai. Ma 
Gidada e un ormo e il suo popolo 
ha un conto in sospeso eon I'Abis-
sinia e con Menelik, conquistatore 
del Sud del paese. Non a caso, Gi
dada ha parlato di diverse nazioni 
e nazionalita dell'Etiopia. Delia lo
ro unione nella lotta contro la ditta-
tura e la dominazione coloniale; 
dello sfoizo comune di garantire a 
tutti diritti e pratiche democratiche. 
L'Etiopia riparte da Adua. Si direb-
be per aprire un capitolo nuovo. 
Normalizzando le relazioni con l'l
talia, che non ha piu la faccia del 
paese di Crispi e di Mussolini, e ac-
cettando di mettere in gioco la me
moria di se stessa. L'altra faccia,, 
quella decisamente meno simpati-
ca, di Menelik. 

di la della scena. Anche nel ventre 
del pescecane il mare si intravede. 

Pinocchio o stato illuatrato da 
centkiala dl arttsrJ, a partita da 
Maaantl a lino a Roberto mno-
cenrj. Se no sono date Interpre-

puramerrta buraWnasca dl Chlo-
stri a Tofano, per esempk), a 

dl JacovrW, e a quella rbrteman-
te slmboHca dl Topor. II suo Pi
nocchio come al coHoca in que
sta storia lllustrata? Qual e la 
sua carattenstlca spacinca? 

Come le dicevo, somiglia al Peer 
Gynt che ho realizzato con Trion
fo a teatro. Alia stessa maniera di 
quel Peer Gynt che non e mai usci-
to in realta dalla sua stanza da let-
to, anche il mio Pinocchio forse 
non e mai uscito da quelpalco-
scenico di legno che sembra un li
bra aperto o una soffitta con boto-
le e abbaini, Forse 4 lo stesso Pi
nocchio che seriza mai uscire di 
casa haimmagiriatoiesueawert-
ture, ha sfogato il suo bisogno di 
fantasia, ha immaginato una 
mamma o una compagna femmi-

Un'lllustrazlone 
dl Luzzati 
peril -RnocchlO" 
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nile in cui rifugiarsi, Un burattinaio 
padre-padrone che perd rappre-
sentava anche ii teatro coi suoi 
personaggi; e poi tutte le paure: il 
Gatto e la Volpe, i becchini, il giu-
dice, il pescecane; ma la soffitta si 
trasforma anche nel paese ideale 
dove si giuoca per tutta la vita e 
ogni oggetto pu6 essere un pu-
pazzo, una giostra; e la stessa 

f 

stanza improwisamente diventa il 
ventre del pescecane, ma non co-
si terribile perche in fondo e'e 
sempre un papa a tavola con la 
sua candelina accesa. E poi quan
do tutto sembra finito e si pensa di 
diventare grandi, proprio come 
Peer Gynt, ci si rifugia di nuovo 
sotto le coperte; e tutto ricomincia 
da capo. 

\ 

as TORINO. L'epurazione del dopo-
guerra nell'Europa liberata dal gio-
go nazifascista non fu un processo 
fineare e omogeneo, ma neppure 
un generate falnmento. Certo, fu un 
fenoineno di prolungata intermit-
tenza e discontin\;ita caratterizzato 
dall'impronta (non secondaria e 
marginale) delle awisaglie della 
guerra fredda (in Italia) e dalle dif
ferent! valutazioni di opportunita 
politica e sociale che finiroho per 
imporsi tra gli Alleali (in Germa-
nia). E a distanza di quasi mezzo 
secolo, rivisitata in chiave storico-
giuridico-politica, l'epurazione si ri-
vela, sorprendentemente, di scot-
tante attualita. Una pietra angolare 
viva e scomoda per le affinita che 
emergono tra «ien e oggi», non ulti-
mi g!i interrogativi sollevati nel-rin-
novamehtb delle classi dirigenti del 
nostra Paese a quattro anno dalla 
deflagazione di Tangentopoli e a 
quasi sette anni dalla caduta del 
Mure di Berlino. leri e oggi, dunqiie. 
Di questo si e parlato al convegno «ll 
giudice, lo storico, la societa, la poli
tica. 1 processi dal 1945 al 1950»or-
ganizzato dall'lstituto storico della 
Resistenza ed ospitato venerdl e sa-
bato scbrsi presso il Goethe Institut 
di Torino. 

Quando si affronta il tenia dell'e-
purazione e per6 d'obbligo una pre-
messa che vale come distinguo: fu 
diversa e diversamente circoscritta 
da quei paesi che avevano offerto 
un duraturoconsenso di massa a si-
stemi totalitari (Italia eGermania) a 
quelli in cui, invasi e sconfitti dal-
I Asse, era stato insediato un gover-
no collaborazionista o fantoccib. II 
che ha introdotto nel dibattito alcu
ni elerhenti di comparazione. Nel-
1'ultima «area», ad esempio, rientra 
la Francia. Nei tre anni e mezzo di 
govemo del maresciallo Petain, la 
Resistenza francese, infatti, espresse 
gli ideali patriottici della «Francia Li-
oera» incamata dal generate De 
Gaulle e •!egittimata> dagli Anglo-
americanLIn quel contesto-di lioer-
ta «riconquistata», l'epurazione miro 
diritto al cuore - con risvolti forte-
merite simbolici - di chi avrebbe do-
vuto gludicare: la rnagistratura, un 
apparatp decisamente compromes- , 
so con il passaiqregime, in cui si era 
registrato un solo caso di rifiuto a 
servire ilgqverhp.di.Vichy. E,'seda 
un lato ririteWento presentava ii ri-
schio di sconfessare lintero corpo 
giudiziario, dall'alrro rappresentava 
la cartina al torriasole, cone ha ri-
cordato nelsuo intervento lo storico 
Alain Bancaud oper rilegittimare il 
medesimbt. Di qui; la cesura drasti-
ca,e non indoloie con i vertici, dai 
direttori generali eprbcuratori, 

In Germania, invece, il processo 
di denazificazione si awito pratica
mente su sestesso nello spazio tra 
1'inizioe la fine del processo di No-
rimberga, fino ad esaurire qualun-
qiie spinta al rinnovamento della 
burocrazia statale. A determinare l'i-
nazione confluirono rapidamehte 
ragioni esteme (conflitti tra gli occu
pant!) e interne (lesigenzadellari-
costruzione di uno stato nevralgico 
per I'assetto futuro dell'Europa). 
Una vera e propria marcia indietro. 
In Italia neppure questo: Anzi; La 
Cassazibne7 progressivamente svuo-
td tutte sanziom pronunciate dalle 
Cbrtidi Assise contro ilfascismo.Un 
rapporto causa-effetto di stampo 
reazibnario-conservatore proyocato 
non soltanto dalla mancata epura
zione della rnagistratura itaiiana, 
spiega il giurista Guido Neppi Mo-
dona, «ma dai tradizionali rapporti 
di dipendenza dal govemo ereditati 
«in tpto« dal ventennio fascista e so-
prawissuti per oltre un decennio 
dalla Liberazione». Con queste pre-
rriesse il teritatrvo di processare il fa-
scismo, ilsanguinano regime di Sa
id e le sue complicity con il nazi-
smo, non potevache fallire. Un ialli-
mento che di riflesso avrebbe ali-
mentato (in tempi diversi) il ricorso 
all'epurazione sommaria. Tra il '4S 
e il 47, infatti, il senso di giustizia 
sommaria vive di un «prima» e di un 
«dopo» il ripristino della legality. 
Estremi che si toccano nel radicaliz-
zare reazioni istintive simili in un di-
veisoxlima politico per il paese nel 
passaggio dalla fase del disordine 
(le esplosioni di violenza di massa 
nell'ltalia del centro-Nord, dai fatti 
di Schio al linciaggio di Imola) a 

: quella della delusione (le uccisioni 
nel.modenese fino all'estate del '46,i 
linciaggi in diverse cjtta d'ltalia) per 
la mancata esecuzione di prece
dent! condanrie a morte. Una rea-
zione in cui si mescola nel <prima» e 
nel «dopo», come ha ricordato lo 
storico Guido Crainz, «il senso pro-
fondo di giustizia offesa» alia sensa-
zione di «giustizia non fattaM. 

Oggi«I'Unrta 
ricorda 
Alberto Jacoviello 
Questo pomerlgglo alle ore 15 
Eugenk>Sealta>reWaKwVertronl, 
nenocall del teatro deiumta, 
terranno un'orazione funebre In 
nwmofla dl Alberto Jacoviello, II 
gtomallita scomparso sabato 
acorso a Roma, mavece domanl 
pomerlgglo a Lavello in Lucanla . 
dove Jacoviello era nato,sl 
svolgeranno I f unerall al quail 

• ' laparalaQlorgki prendera 
KlapollUr 
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