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IL UBRO. II romanzo di Carraro 

Vivere di mbbia 
o morire cfi calcio? 

Cultura 

II miovo romanzo di Andrea da quello d'esordio, A denti strem 
Carraro (i'erfw comw Grunti, 
pp.158, L.20000) rappresenta un 
azzardo e una novita nella nostra 
narratrva usalo sport al pari di una 
metafora classica Ullenore azzar
do e ullenore novita quest'uso e 
funzlonalc alia costruzione di una 
rragedioche, nellftratelevisiva del-
la moit^ virtuake, indus#ale,«ni-
brava operazlone impossibile La 
Storia e quells dl tre tratelll e dei lo
re geniton II padre e un uomo in-
trorersoealcolizzatochehapereo 
digmta e shpendio a causa del pro-
prio vizio (e nmasto vittima di un 
incldente sul lavoro in stato di 
ubriachezza), La madre e la pnma 
vittima delle ftustrazioni del mari-
to, che la umilia e la picchla ogni 
sera. I tre figli cercano come posso-
no di dlrendersi da questo clima si
nistra: il piu grande facendo pro-
getti per sposarsi e abbandonare la 
famlglla, it secondo affogando tra 
cinema a lucl rosse e tta»e$titi, il 
piu piccoto (ancora n\imwenne) 
sognando un future da calciatore 
Proprio nel momento in,cm per 
quesfultlmo sJtprdspettaJ ,̂poss1-
bllita di un Ingaggio da professioni-
sta, ie contraddlzionl della famiglia 
ejplodoironell'estremayiolenza il 
pad|« viela al liglb di continuare a 
glocare al cafcio perche il mediate) 
nj del «trasferimento« nejla nUova 
squadra 6 proprio I'ucmo ch,e lo 
ha llcenziato, e il figlto, dopo len-
neslma aggresslone alia, madre, 
scioglieriranelpamcldio . f 
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Lambiente e quello dells perife-
rlaromana (giadescrittadallauto-
re nel precsdente romatjzo, Bran-
qa) ma 1'Inlrecclo di»pa»iord n> 
presse, mlterie moral! e vtolenza 

> dWunaetipfcoorrnaldlurtagran 
parte della societa del cosiddetto 
benessere ben al di la dalle singole 

del 1990) vanno precisando una 
poeocapolibcacheneiL'errxiairA 
nasi delinea definitivamente nella 
prevedibilita sociale della «trage 
dia» 

UI(fftd«t«capo» 
Le serate al bar, Ie notu in citta, 

la Cene mute davanti alia televisio-
ne che ronza bestialita, gli scherzi 
atroci fra amici, il lento affermarsi 
di uno spinto comunitano aberran-
te per cui si e responsabili di se 
stessi so)o di fronte e nspetto all'eti-
ca e alia morale (all'assmzadi eti-
ca e di morale) del <capo» questi 
sono gli ingredienti del com ordito 
da Carraro Tantofedeleal modulo 
classico, che I'epilogocruento non 
e descntto direttamente ma rac-
contato dopo che s'e consumato 
dietro le qumte Ma non e solo un 
romanzo su un mondo messo ai 
margin] e incatrmto e un libro che 
nana colpe e ragioni di ciascuno 
facendo Intendere che it problema 
non e assolvere o condannare ma 
capire 

E un brutto mestiere, capire al 
limite dellopzione impossibile, 
giacche va sempre a fimre che «il 
segreto e che non e'e segteton, spe
cie in letteratura dove tutto accade 
dietro 10 schermo rassicurante di 
personaggi nei quali il lettore pu6 
comodamente nascondersi Porta-
lejn scena II «desrjno» (o il «Fato», 
alia manlera classica) rischia di 
apparire quasi ridicolo, ma effetti-
vamente I'azzardo di Andrea Car
raro sta nella scelta di far parlare 
pifl gli ambienb e la correlazione 
fra essi e i fatti, piuttosto che non i 
personaggi in senso stretto La lin
gua stpnata (ex-romana oneoro-
manna seconda che sia parlata da 
jndjgenl pjiwmgrati^seflnatdj se 

1 ^ttlOJUflsKpaginedisH^to'o 
marizo, e meno stilisticamenle si 
jtnlftcattva di quanta non lo fosse, 

X&SS&&V2T2E& ^esempto.nelt'operapmceden 
* L ? " f f l 0 J ? ? e . H ? > , t e ^ ^ a r r « ( W W * * In Bianco, anzi, la 
periferiadegradatadisestessache bm,^ (ac^Onanaoneo-mmana 
confonde la realta con la sua piu anconrtina volta) era lumco 
conclllante rappresentazione tele- t«h|i(mo*a il Wore e la wolenza 
vterV»,NMtUtti,ormai,si^|es,ori|e deiWrLdescrttfl Da questo punto 
in un tetefllm, eluden* oifpossi- & v&ta/cWairo Ha fatto un passo 
bije concretezza con mille trucchi ,n »uanri-l» vuihmts HPN, m«ii« 
Stechi ] romatwi dl AnaWqjra. 
(0, bench* palano dejerwt* »'• 
rapparenza k s o l e , f i # | H i 
•periferk! degradate», finiscono per 

Un ion> prpo obietuVo % sfepa-
rare la realta da qualunque sua 
rappresentazione, accompagnatl-
do II lettore di volta in volta dentro 
il punto dt yhife del stngoh perso-

gabile tapichejj5MWB ummaias 
dalla miserla po»sa'<*ftfi|li,afc# 
llsmo, quanta che un fMOfpossa 
uKfcfereJl proprio g4n|torepeic)ie 
all ha nsgato di diventare un dwo 
del calcic, C'e, in questo atteggia-
mento rtWr̂ lfvo, mtWiWimL' 
nlano. AndrmXJantro n « | | a i c » 
I suoi personaggi, Si limlta* descri-
vere eon pa»sione l e f M l I I W 
punto dl V1J|8, chf a a g g f l n l u -
dlcarll non dMnbbB,ibM^4iw 
as»h«rU,inoi6lst)K>lrarriW (An 

m'iiyanttt la'Visibllita della media 
zlone letteraria & ndotta al mmino 
E la realta si manifesta perse stes-

L'«4livoco(MlO»port 
ÎWJdoTpome sempte, e accor-

daisi su quale mitt E Carraro ha 
"icelto Oftantjclposui tempi si di-
rebbe, come anteveggente fu 1'idea 
di de*WBir$ uno stupro in Bran 
or)) I'equivoco delta sport Uccide-

to morire di calcio significa ucci-
reomorireperunillusione L'er 
eortiKT racconta che tale illusio-

ne e >indotta» dall'estemo E non e 
ormai certezza che esso ha perva 
so delle sue abirudim potentali 
economic'! e partiti poliuci inodifi-

; qSpd^ COrf̂ id I'impatto giacoso 
c|le avev* sempre avuto sulla so-

; cieta? E drventato una metafora 
•* detta aitoiSissione dei destini ai 

p8̂ rt> J calcio E come tale An-
drea Carraro lo ha usato nel suo 
nuovo romanzo 
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IL CONVEQNO. A Roma studiosi a confronto sull'autore di «Cristo si e fermato a Eboli» 

Un incontro 
per recuperare 
un libro difficile 
• poeo plu dl tunfannl dalli morte 
di Carlo lent, lo written • prttora 
torirww «l«w rkordato In un 
conv*(nolntemazk>nal*che«lt 
aptrto tori a Palazzo della 
E*p<Mlzk>nldlRoiiw.L'lncontro,dl 
due gloinl, e hwwitnto sul vakm • 
ittuattt* dtllopani plu nota dl Levi: 
•Cristo «l • rennato a EbolK 
pubbHc«toiMlt945daEinaiidl. 
Come ha atltmHrto Qiuuo Ferranl, 
apnmdo II convogno, -I'ortglmlKa 
• la form del "Citato" vanno 
ricondottaaliuocollocaralalhi 
miMloiatrarichlanMdalmKo* 
rtcMamo drill raflor», tra storia 
doHttalia modama • storia 
iMI1taMarc«ltt,tratradu*HW 
NbomloeniiovaatteiukirMal 
•oclsto.traradlclriHalchs* 
Mpkazlonefdununhwnwle 
umano.tnsfodttldslHi cultura 
dagN annl '30 a proMujon* varao II 
fubiKH.AIconvsfno.bagllaltrl, 
p*fts«lpanoQI(Hola Do Donate, 
Maria XonlaWril*,UKloVmari, 
Carlo Muacotta, LuW Maria 
Umbardl Sabtanl, OJuaappa Vacca 
• MIcrwIAroulnl.Natonri 1902a 
Torino* motto ml 1975 a Roma, 
Levi ha fatto part* drifrappo 

Carlo lavioipmfaii imam oowaiVMrathi win PaiseSanlarelll 

Ub*nH».Tnl(ulaafllo 
cronachaiwiTathw-Leparohisono 
pletra-fM future ha uncuore 

Carlo Levi a Sud della storia 
Questione meridionale e letteratura, autobio-
grafismo e mito, storia e leggenda: sono molti 
gli universi che si intersecano in Carlo Levi, alia 
cui catered! icrittore Roma tadedicat^un 
grande convegnointernazionale., 

MASSIMO ONOPHI 
• Come osservo Gianfranco 
Contini, sotto le cui forche caudine 
occorre sempre passare Carlo Levi 
•diventO inaspettatamente scntto-
re» nel 1945, con la pubblicazione 
del fortunatissiino Cnsto si i ferma
to a Eboli L'awerbio •inaspettata
mente., mfatti, non involge solo 
quel senhmento di sorpresa che di 
sicuro colse tutti colore i quali, nno 
ad allora, avevano conosciuto in 
lui I ammatore politico della gobet-
tiana «Rivoluzione liberate* e del 
gruppo rosselliano di iGiustizia e li-
berta» il notevole artista che nel 
1929, a /Torino, aveva fatto parte 
del gruppo d avanguardia che 
contests ogni forma di accademi-
smo pittonco Veramente inaspet-
tato quanta ad intensity ed evi-
denza era piuttosto il doloroso 
mondo che nel libro si nmpagina-
va, un mondo da secoli muto, 
•chiuso, velato di veil nen, sangui-
gnpetenestret Ma inaspettate era-
no anche le parole, affabili e so-
bne che Levi aveva saputo ntrova-
re su una tavolozza drversa da 

quella sua vera di pittore espressio-
nista, per rompere la scorza di un 
silenzio cost impervio 

Ritomare oggi a Cnsto si eferma 
to a Eboli, TOleme intendere il si-
gmficato dentro la wcenda dello 
scnttore, tentare di scopnre quel 
che ne discese in una piu articolata 
storia della cultura italiana equiva 
le a raschiare, per nscnverlo intera-
mente, molto dl ciO che di questo 
libro bellissimo e stato scntto sui 
palinsesti della sinistra durante gli 
anm del dibathto mendionalistico 

LetotturekMologlche 
Occorre rettificare, per esempio 

le letrure tutte ideologiche che ne 
vennero fatte negli anm Cmquanta 
confestahdo al libro (come per 
esempio fece Mano Alicata) la 
•spiegazione metafisica> data al 
conflitta tra citta e campagna 

Con ciO non vogliamo negare di
gmta ad una considerazione ideo 
logica della stona italiana, ma solo 
suggenre che certi discorsi lascia-
no le cose della letteratura nello 

stesso esatto modo in cui le aveva
no novate Cnsto si i famato a 
Eboli e ancora tra noi nel suo pie 
troso mistero mentre le pagine dei 
suoi cntici dell epoca fondate sul
la centralita della classe operaia, 
sono invecchiate^rapidamente la-
sciandocl per di piu col sospetlo 
che le idee di Levi sul conflitto 
Nord-Sud nella lOro ingenua ete-
rodossia valessero di plO, per capi
re il paese, di quel paradigmi sto-
nografici fondati sulla dialettica di 
classe Diciamo questo per dissol-
vere un equrvoco che ha sempre 
pesato su Levi che, cioe, la forza 
del OISIO si possa misurare su una 
venta documentale, su un possibi-
le adeguamento della rappresen
tazione alia realta Niente di tutto 
cio la forza del Cnsto sta semplice 
mente nel) invenzione di un mito 
di realta, con conseguenze incal-
colabili per la letteratura mendio 
nale un'invenzione che e, insie-
me scoperta di un mondo imduci-
bile a quello dell'autore, e sua n 
creazione su un piano integral-
menteenco 

Sia chiaro nessuno vuole nega
re qui fimportanza che il Cnsto ha 
avuto nella nascita di una coscien 
za per cost dire, etnologica nazio-
nale soprattutto se si pensa a quel 
che di certo rappresentd per 1'an-
tropologo Ernesto De Martino 
quello di Mondo magico (1948) e 
Sud e magia (1959) Levi, come 
vuole Contini pu6 essere rubneato 
tra i prosaton scientifici e poliuci 
purche non si dimentichi che egli 

nelle sue «fantasie» etnologiche, 
non e uno scnttore della realta, ma 
contro la realta La sola realta che 
puo soggiogarlo infatti, e quella 
del paesaggio nei confront! della 
quale Levi nesce ad essere vibratile 
e lummoso come il Cecchi viaggia 
tore si vedanp i libn sul|a5icil(a e 
la Sardegna Le parole sono pietre 
(1955) e Tutto il miele g fmito 
(1964) Epoi le sue venta, diordi 
ne mitopoietico, possono essere 
lette solo nel quadro di unacpntro-
stona d Italia letterana e civile I 
contadim della Lucama, quella 
che Cnsto non ha redento sono 
«ven» e «reali» come lo sono I pe-
scaton verghiam di Aci Trezza so
no «ven» e «reali» insomma, come 
lo e una leggenda morale 

II1945 e anche I'anno del film di 
Roberto Rossellim Roma citta aper 
ta Bisognerebbe, adesso, tirarfuon 
uno scheletro dall armadio quello 
del Neorealismo Magan per rao-
strare ancora una volta, che si trat-
ta di una categona vuota, nel cui 
dommio, oggi e quasi impossibile 
inscnvere qualcuno di quel capo-
lavon che, allora furono definiU 
neorealisti da Conversazione in Si 
alia (1941) di Vittonni a llsentiero 
dei nidi di ragno di Calvino Piu uti
le, per un rapido cenno a quella 
che e stata poi la letteratura men-
dionale un confronto tra il Cnsto e 
Conuesozrone II libro di Vittonni 
fu sindasubito anche per la forte 
tensione etico-politicache elettnz-
za la sua prosa reticente, un mo-
dello da seguire e basterebbero 
qui, quanta alia Sicilia i nomi di 

Dopo il crollo del gioiejto b^occo, la citta siciliana pensa alia rinascita. E« il ministro Paolucci ha un'idea 

«I1 fUburo d Noto deve ripartire dalla Fenice» 
WALTBRIIM9CO 

HN0T0 •« canorticpjOiuseripe 
Zeleste di Ventifniglla davaV be-
nedlzione con In mano il Saritisji* 
mo Sacramertto, QmfmfaM-
sco lurta la Ghtesa cogjtendo da-
basso Wtta 1a fMjMfci* E accaduto 
tre secoUTa, lH'*|b»'ri0ll!JTgen-
naio del 169?, quando nella Val di 
Noto la terra rr^ntfajMsquirehci 
minuti Una scentfflpficailttica, 
quella vtssuta nella cattedrale nor-
manna dl sant'Ag|ta » G»ppla, 
con II popolo fepoltokitto I grandi 
blocchl di basalto nero, scagliati 
giu dalla fonadeHa tetra,|scossa 
dal tremlto profondo della laglia 
Ibleo-Maltese Una scena che mer-
cotedl sera stava per ripetersl con 
una mlcldlale preCisoM a poco 
pifl di cento chllometrf dal palco-
scenicp di qplla. prima tragedia 
Raffaelc Leone, II slndaco di Noto, 
e ancora scosso Sta seduto su un 
dtvanetto liberty, racconta al mini
stro del benl cultural! Antonio Pao
lucci la tragedia che ha sflorato il 
paese Questa volta pero II terre-

moto che ha fatto nascere dal 
drai ma di tre secoli fa, lo straordi 
pane miracolo barocco di Noto 
fton centra "Il Sindaco della citta 
parla chiaro «Signor ministro lei 
vieneaconstatareidanni ma solo 
la volOnti del buon Dio le ha evita-
to di dover assistere al funerale di 
centinaia di persone» Ha ragione 
maledettamente ragione Raffaele 
Leone. Le pilastrature della navata 
dl destra della bellissima cattedrale 
di Noto hanno compiuto il miraco 
lo di resisteie perjalne tre ore, evi-
tando che la cupola di San Nicole-
lovlnass* addosso ai fedeii nuniti 
perlamessa Oggi della grande cu
pola affrescata resta solo un pateti-
co mozzicone, in bjlico sopra le 
macerie che hanno sepolto anche 
I'uma con il corpo dl san Corrado 
ilpatrono dello citta 

Pdolucci non ha dubbi .Questo 
6 un crollo annunciato - dice il mi
nistro - lo pensavo pnma e adesso, 
dopo II sopraluogo, ne sono certo» 
I segnall sono stati tanti II21 feb 

braiode) 92ilsindac6firm6unor-
dmanza che chiudeva la Cattedra
le Nel provedimento si parlava di 
igrave stato fessurativo dei pilastn 
della navata destra», quelli che poi 
hanno ceduto provocando il crollo 
della cupola Dieci giomi dopo, il 
commissano straordianno Rodolfo 
Casarubea napri la Cattedrale, so-
stenendo che l'edificio era «temp0-
raneamente agibile» Da allora non 
eatatp fatto alcunintervento llpro-
getto di consolidamento e nmasto 
fermo per quattro anm Solo II 6 
marzo sono arnvati I cinque miliar-
di sta,rizia.ti per le opere, ma un 
contfasto tra ia Cuna e II Gemo ci
vile sulla nomina dei tecnici li ha 
bloccati Sette giomi dopo il crol
lo 

Noto sente nuovamente la pres-
sione di una natura ostile, come 
trecento annl fa sul monte Alvena, 
dove sorgeva la citta vecchia, spaz-
?ata via dal terremoto Oggi la mio-
va Noto, costruita sette chilometn 
piu a valie nel cuore del grande 
feudo del Mete, si scioglie lenta-
mente nella pioggia, nel silenzio 

dell indifferenza Si scioglie nella 
melma della burocrazia deivetiin-
crociati, dei mille poten contrap-
posti che da cinque anm tengono 
bloccati I fondi destinati agli inter 
vend immediati per tamponare I 
danni provocati dal tenemoto di 
Santa Lucia In tutto 3870 miliardi 
Al momento la Regione siciliana e 
stata capace di spendere solo lo 
0,3 pecento Per Noto per il suo 
barocco che va in bnciole non e 
stato speso neppure un soldo Ep-
pure per salvarla basterebbero an
che solo I 45 miliardi.gia stanziati 
dallo Stato e mai spesi dal govemo 
regionale 

len mattina Antonio Paolucci ar-
rancava con gli ammiffistraton e i 
deputati siracusam, tra le macene 
della cattedrale sbnciolata Sareb-
be stato perO inutile cercare tra 
quelle pietre un solo esponete del 
Govemo regionale Noto peril Go
vemo siciliano pu6 restate ancora 
da sola a piangere sulle sue ferite 
Sono atrabbiati I cittadini che lerl 
mattina si sono nuniti sulla monu
mental scalinata della Cattedrale 

Una mamfestazione che sembrava 
un funerale, nata dal dolore dalla 
stanchezza per I indifferenza che 
per un attimo si sfoga in qualche fi-
schio subito nentrato contro il sin
daco L'indifferenza per Noto di 
venta bruciante in corso Vittono 
Emanuele dove ce la sede del 
Banco di Sicilia In quella banca 
rAmmimstrazione ha aperto un 
conto sperando di raccogliere un 
fondo di solidanela com e accadu 
toperLaFenice Sul conto numero 
2T17/410274916 il saldo e ancora 
fermo alio zero 

•Per Noto non mancano l soldi -
splega il ministro Paolucci - biso-
gna usarii La proposta che fard al 
govemo e quella di agganciare un 
vagonano al decreto sul teatro La 
Penlce che scade il 6 apnle Se ci 
sara I accordo dei gruppi politici 
potremo insenere anche Noto in 
quel decreto in modo da impe 
gnare subito I londi gia stanziati 
con una procedura straordinana 
Per questo ci vuole un commissa
no straotdinano un autonty unica 
che possa superare tutti gli ostacoh 
burocratK* 

Antonio Paolucci si ferma solo 
un attimo per uno scambio di bat 
tute con gli amministraton e I gior 
nalisti poi nprende il suo giro tra l 
monumenti E una lunga Via Cru-
cis Palazzo Astuto Palazzo Monte 
vergine il collegio dei Gesuiti, dove 
studiano ogni giomo i duecento ra 
gazzi del Liceo Classico 1'istituto 
magistrate che un tempo ospitava 
il convento dei Domenicam il pa-
lazzo dei marches! di Castelluccio, 
ereditato dai Cavalien di Malta il 
convento dei Crocifen Tutti gioielli 
di architettura costruiti con il tufo 
giallo degli iblei che oggi hanno la 
consistenza del cnstallo Paolucci 
esce sconfortato dalla Chiesa del 
Crocifisso «Lo dico da sovnnten-
dente non da ministro se non si 
interviene subito questa sara la 
prossima vittima, presto molto 
presto forse anche pnma di Pa 
squa « II giro fimsce nella sede 
prowisona del Municipio dove so
no ospitati i giomalisti 1 pezzi si 
chiudono in fretta anche il con
vento delle Carmelitane scalze e 
«inagibile« e un po dl prudenza 
non guasta 

Sciascia e di Consolo Eppure non 
e azzardato dire che la grande let
teratura mendionale si ntrovd tale 
con un idea ed un sentimento del 
Sud, solo quando inawertitamen 
te, il Cristo si sostitui a Conoersazio 
ne 

Spieghiamoci meglio Conversa 
.ztorieaceampaunaSiciliache co 
me sensse lo stesso Vittonni, «e so
lo per awentura Sicilian ma po 
trebbe chiamarsi «Persia 0 Vene
zuela* I suoi paesi sono gia le Kcitta 
del mondo» che poi un srciliano 
potesse ancora ntrovarvi Pisola, co
me nelle arance di Guttuso e altra 
questione Quel che conta alia fi 
ne, non e il viaggio in Sicilia ma le 
diverse tappe di un astratto cammi 
no d miziazione la negazione del-
I autobiografia ha come approdo 
in Conversazione llsohpsismovel-
leitano 

Autobistfafne storia 
II Cnsto aH'opposto si nsorve 

tutto nella convinzione che I auto
biografia di uno scnttore possa 
coincidere, appunto con quella di 
un popolo luon della Stona ed in 
cammino verso di essa L Utopia di 
questo movimento dalla non-Sto-
na alia Stona e una delle chiavi 
per intendere la fase eroica della 
letteratura del Sud Ci sono dentro 
le opere di Rocco Scotellaro, Tom 
maso Fiore, Luciano Biancardi e 
Carlo Cassola quelli che furono i 
«Libn del tempo* Laterza Le par 
rocchie di Regatpetra di Sciascia // 
somso dell'ignoto mannaio di 
Cdnsolo Esipotrebbecontinuare 

SONDAQQI 

Gli italiani 
con Dante 
nell'Aldila 
• MILANO Che immagine avete 
dell Aldiia7, Molti saranno fermi a 
Dante e alia Divma Commedia 1 
pifl giovani cercheranno immagini 
piu appropriate in Stephen King II 
quotidiano cattolico \Auvenire e il 
premio Gnnzane Cavour lo hanno 
chiesto a quasi tremila italiani i n 
sultati sono statl presentati a Mila-
no nel corso del Salone del Librae 
della Comunicazione religiosa 
aperto in Fiera fino a lunedl prossi 
mo Per la maggioranza I Aldila e 
un luogo dove si percepira la mise-
ncordia divma oppure un luogo «m 
cui ntroveremo le persone care 
Per mold e possibile comunicare 
con I Aldila attraverso la preghiera 
Ma il vera tnonfatore del sondag-
gio e Dante Non solo la Divma 
Commedia e il libro di nfenmento 
per quanti cercano di immaginarsi 
i luoghi ultraterrem ma molti han 
no scelta il sommo poeta come 
compagno ideale per il viaggio 
estremo 
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