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IA NAZIONE? VIENE PRIMA. ..Nazione e la co-
mumta politica clie„,orgamzza una popolazio-
ne ... su un determinate temtono. Patna invece 
e qualcosa che le sta dietro, logicamente e cro-
nologicamente, dove I'ambiente e il paesaggio 
svolgono una funzione primaria...» Distinzione 
equivoca quella che Silvio Lanaro espone in 
un'intervista a Franco Marcoaldi su Repubblica 
di sabato, in margine al suo Patna, arcumnaui-
gazione di un'idea conlrouersa (Marsilio). Per
che? Perche il concetto di >nazione», sebbene 
alliori lessicalmente dopo quello di «patria«, de-
signa una realta oggettivamente anteriore alia 
patria. Patria che viceversa e il senlimento poli
tico di appartenenza alia nazione. Infatti «re-
pubblica» e «polis» erano la patria degli antichi. 

di BRUNO GRAVAGNUOLO 

Che nella patria includevano terra, avi, religio-
ne e stato. Le nazioni invece emergono dalla 
dissoluzione dell'lmpero universale, e poi di-
ventano stati-nazione, patrie politiche. E un 
punto decisivo Che va smamto nel discorso di 
Lanaro Perche pu6 ben esislere una «nazione 
senza stato», senza patna Un esempio? L'italia 
sino al 1861. Che, come comunita di lingua, 
cultura e amalgama di popoli sul territorio, e 
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nata ben prima delle altre nazioni europee Do
cument! alia mano, e con buona pace di Cro-
ce' Che negava 1'esistenza di una stona d'ltalia 
prima d^ll'Unita.. 
SENNO E UN GUAZZABUCUO Come quello in 
cui cadeva Gianni Vattimo, allorche, su La 
Slampa di leri 1'altro, scriveva: «0gni appello ai-
1'identita nazionale nasconde pur sempre il n-
schio che alia nazione Italia si opponga la na
zione Padania». E cosi il «debole» Vattimo tiniva 
in braccio al forte Bossi, a Mons Maggiolini, e 
all'ineffabile «Padania>. Poveri laicii Ci voleva 
un cardinale per tonificarli un po'. E per difen-
dere le ragioni dell'identita italiana. Gia, il car
dinal Ruini... 
FASCIST! E REPUBBUCA Cambiamo tema, ma 

non tanto Nell ultimo Libeiaf Gennaro Sasso 
scnve che quella contro i fascisti «fu una vittona 
parziale, non nconosciuta e non legittimata 
dalla parte fascisla» Sicche, anche per questo, 
la Resistenza non fu l'«atto inaugurate* di una 
nuova nazione Ma questo e un non senso' Per
che SalO si dissolse e si arrese E i ..repubblichi-
ni» finirono pure in Parlamento 
MINISTERO SI, MINISTERO NO. Raffica di dissen-
si sul venttlato Ministero per la Cultura proposto 
dall'Ulivo Svetta su tutti, quanta a diffidenza, 
I'ottimo Riccardo Chiaberge del Corrtere delta 
Sera, che ormai guida una campagna. Eppure 
ne Chiaberge, ne i sui illustn intervistati, colgo-
no il punto Owero. e utile o no un organismo 
che stimoli la riproduzione di cultura m Italia? 

Che sviluppi reti e circuili per far wveie questa 
risorsa immatenale'' Pariiamo delle condiziom 
prime, delle «rotaie» Non del convogli E cioe 
delle infrastrutture pubbliche dell'industna cul-
turale. Non delle cooperative di ..arnici», o di fi-
lodrammatiche da sponsorizzare. In fondo po-
trebbe anche occuparsene il Ministero del Bern 
cultural!. Purche vada al di la della meia tutela. 
NORIMBERGA PER CAMON. .L'ingiusllzia del 
processo di Nonmberga sta nel fatto che stabili 
del princlpi applicati retrottivamente. •>. Lo scn
ve Ferdmando Camun, suH'ultimo Tuttolibn 
Ma non e vero C'erano, pnma del conflitto. la 
Convenzione di Ginevra, e i princlpi ad essa 
sottesi. E una lunga tradizione di «dintti dell'uo-
mo» PerciO Norimberga fu giusta. 

• ROMA La Tshirt immacolata, 
una sigaretta accesa dopo I'altra, le 
lentiggini che la fanno apparire an-
cor piti giovane e sbarazzina dei suoi 
dlclotto anni, gli occhi grandi, mobi-
li, espresslvi, Noa Rabin, Noale per 
saba Yitzhak Rabin, e a Roma per 
presentare il libra scritto dopo la 
morte del nonno, Un libra sulla di-
mensione privata del politico 
Israeliano vista dalla ragazzina 
che, quando il padre rimase ferito, 
andfl a vivere con i nonni insieme 
al fratello Jonathan. Scritto dopo 
la terribile emozione di quei gior-
ni. quando gli schermi televisivi 
portarono nelle case del mondo il 
suo viso di adolescente afflitto dal 
dolore e insieme le diedero im-
prowlsa notorieta per la forza del 
carattere, la consapevolezza con 
cui lei e la sua famiglia rappresen-
tavano I'eredita dello statista ucci-
so, La tragedia costringe i familiari 
degli uomini politici ad uscire dal
la penombra protettiva della di-
mensione domestical allora devi 
imparare a custodire il ricordo inti-
mo e, insieme, a prendere le deci-
sioni giuste che sarebbero piaciute 
a chi non c'e piQ: «Solo quando al-
zai di nuovo lo sguardo mi accorsi 
che moltl piangevano con me, Ma 
neppure allora compresi appieno 
1'impatto dl quanta avevo detto. 
Era sollevata per essere arrivata al
ia fine , per aver dimostrato a me 
slessa che potevo parlargli, e a lui 
che era forte..,Ti ho parlato nonno 
e saresti stato fiero di me», scrive 
Noale nel prologo del libra. 

II dolor* e la speranza, che in Ita-
la esce da Rizzoli e nato da un'i
dea deU'editore francese Robert 
Laffont. Perche ha deciso di ac-
cettare? 

Mi piaceva la concezione del libra 
che mi era stata proposta; parlare 
del lato umano di mio nonno e rac-
contare Israele dal punto di vista di 
una normale teen-ager. Ma non ho 
preso la decislone da sola, ho con-
sultalo uno per uno i membri della 
mia famiglia e i miei amici. Solo 
quando sono stata sicura del loro so-
stegno, sapevo_gia infatti che sarei 
stato oggetto dl molte critiche, ho 
preso. la decistone definitive 

E It crWche il MHO |Hinlualme«te 
vtrifkate. II suo libro none ancora 
usdto In Israele. Perche? 

Ml accusano di commercializzare la 
rnorte dl mio nonno. di farlo per de-
naro e altre cose grazlose di questo 
tipo. 

Ecomerisponde? 
Che e ridicolo. Sono critiche che 
vengono da chi non ha letto il libra, e 
un libri di emozioni che non puo es
sere stato scritto per denaro o per de-
slderio di fama. Ma, insomnia, non si 
puo convincere tutti che stai iacen-
do una cosa giusta. L'importante e 
avere il conforta delle persone a cui 

ILCONVEQNO 

Come 
ti catalogo 
il video 
• «Accesso alia memoria. La ca-
talogazione degli audiovisivi» e il ti-
lolo di un convegno che si tiene og-
gl a Roma, presso la Sala dello 
Stenditoio del complesso monu-
mentale San Michele a Roma, orga-
nlzzato dalla Fondazione Archivio 
Audlovisivo del Movimento Opera-
rio e Democratico, in collaborazlo-
ne con II Ministero dei Beni Cultura-
li, il Dipartimento dello Spettacolo 
della Presidenza del Consiglio e la 
Regione Lazio. Articolata in due 
sessioni, la giornata di studio ana-
lizzera nella mattinata il problema 
delle competenze e delle politiche 
culturali, mentre il pomeriggio sara 
dedicato alle complessetecniche di 
catalogazione, vista la ricchezza 
delle informazlonl contenute nelle 
immagini in movimento. Per I'oc-
casione sara presentato il volume // 
documento audiovisiva: lecniche 
e metodiper la catalogazione. 

L'INTERVISTA. La nipote di Rabin e il libro sul nonno criticato in Israele 

Noa, il dovere 
di diventare adulta 
Noale la chiamava il nonno, Yitzhak, e a lui e dedicato «I1 
dolore e la speranza». Noa Rabin ha presentato ieri a Roma 
il libro scritto dopo l'uccisione dello statista israeliano. £ il 
racconto della dimensione privata di Rabin ma non per 
questo impolitica. La politica, contro le critiche degli awer-
sari, erano pane di tutti giomi nella famiglia del primo mi-
nistro. E ora anche Noa e bersaglio delle critiche: la accu
sano di aver corhmercializzato la morte del nonno. 

JOLANOA 
tieni. 

Lcggendo II libro sl ha I'impressio-
ne die la solldarieta sia una cosa 
motto importante nella sua fami
glia, anche nel momenti drffidli 
della vita politica di Ylzhak Rabin. 
Evero? 

Si, la solidarieta con mio nonno e 
stata una cosa molto importante per 
me Un bel modo di crescere: certo, 
c'e anche un certo gioco cinico fra 
noi in famiglia, perche Israele e un 
paese cinico, ma solo sul versante 
deH'umorismo. Per il resto la mia fa
miglia e cosi unita, cosi protettiva, 
c'e fra noi una tale fiducia che io 
considero una grande fortuna essere 
crosciuta in un ambienteche mi por
ta ad avere lo stesso tipo di rapporto 
con gli amici e con le persone con 
cui entro a contatto. Per quanta ri-
guarda i momenti difficili della vita 
politica, quando vivi accanto ad una 
persona pubblica devi sapere che 
c'e un lato cattivo delle cose, che sa-
raiattaccato La stampa in Israele ha 
cominciato ad amare mio nonno da 
quando 6 morto. Quando era vivo 
non scrivevano bene di lui. Cosi, an
che nel caso mio, so di dovermi abi-
tuare, non si puO piacere a tutti, Non 
posso chiedere agli altri di amarmi, 
non sarebbe il modo migliore di fare 
le cose giuste. lo so che le ragioni per 
cui ho scritto questo libro sono buo-
ne, non mi spavento per le critiche. 

Nonostante la morte violenta dl 
suo nonno, II processo di pace e 
andato avanti. Una cosa mi ha col-
ptto di quello che lei scrive: la cor-
rispondenu fra la politica dl pace 
di Rabin e il sentbe della maggio-
ranza del giovanl. le cose stanno 
effetttvamentecosi? 

La testimonianza piu forte dl questo 
senllmeto comune erano quelle per
sone con le candele dopo la sua 
morte. La gente ha capita, dopo la 

•UFALINI 
sua uccisione, che lui non era un tra-
ditore, che era un uomo di ideali che 
ha avuto il coraggio e I' immagina-
zione di girare una pagine nel libro 
della storia, di preparare un quadra 
diverso per le nuove generazioni. La 
gente ha apprezzato questo. 

Questo la aiuta ad elaborare I'as-
senzadi suo nonno? 

Mio nonno era un uomo la cui pre-
senza si sentiva molto, perciO la sua 
assenza e enorme. lo era abituata al
ia vicinanza di questo primo mini-
stro che era mio nonno e che ha ac-
compagnato tutta la mia vita. Orac'e 
un enorme vacuum. Mi ha aiutato 
molto ricevere migliaia di lettere da 
tutta il mondo, perchS ho scoperto 
quanti lo apprezzavano e perche 
percepisco che tanta gente condivi-
de il mio dolore privata. Ma quando 
amva la sera penso: «Non voglio 
queste lettere, non voglio questo li
bra, voglio che mio nonno torni in-
dietro". E sono presa da una tristezza 
senza sbocco, perche so che non c'e 
nulla da fare. Ma la realta e questa, 
so che devo accettarla, che devo 
chiedermi cosa a sara dopo, che de
vo accettare la sfida. E molto trauma-
tico ma io sono troppo giovane per 
dipendere dal dolore. 

Qual e II ricordo private dl suo 
nonno che le toma piu spesso In 
mente? 

Quelle sue mani, la sensazione del 
contatto con le sue mani che erano 
molto morbide. Erano molto simili 
alle mie, brutte, piccole e paffute. 
Vede I'interno della mia mano? So
no sicura che da adulta avra le sue 
stesse mani grassocce, come cuscini 
morbidialtatto. 

Lei clta un discorso in cui Rabin 
parla della violenza che mlnera lo 
stato dl Israele. Questa vtetenza si 
percepisce ancora nella societa 
Isracliana? 

Penso che il prezzo che abbiamo 
pagato e stato molto alto ma che la 
gente ha capita la lezione. Nella sera 
difficilissima che segut alia bomba di 
Tel Aviv una quantita enorme di per
sone ha preso parte alia manifesta-
zione per la pace. E il segno di come 
le cose sono cambiate. Anche se ci 
sono ancora esponenti della destra 
che propugnano laviolenzae I'intol-
leranza, la gente comune pensa di 
aver pagato un prezzo troppo alto 

Pensa di impegnarsi in politica in 
future? 

Veramente non lo so. Quello che io 
so e che ho vissuto una lezione mol
to imponante. Che c'e stato un pun
to di svolta nella mia vita. Ora provo 
il sentimento positivo di aver portato 
a termine, con questo libro, qualco
sa di mio. Sono troppo giovane per 
stabilire ora se mi impegnero in poli
tica. Epossibile. 

Lei racconta nel libro di essere an-
data a Londn per parlare dl Israe
le ad altri giovanl. a sono differe-
nenze nel modo di vfwra fra ra-
gazzi israeliani e ragazzl europei? 

Penso che noi ragazzi israeliani sia-
mo pidcoinvolti dalla politica, acau-
sa della situazione, della convivenza 
con la guerra. Per il resto tutto e pifl o 
meno uguale. Viviamo in un paese 
democratico occidentale molto in-
fluenzato dall'Europa e dagli Stati 
Uniti. lo amo la musica rock, amo 
molto il teatro e la letteratura. 

Suo nonno era un polHko mono 
pragmatko. E interessante, net li
bra, la slcurczza con cui lid after-
mava che, durante la guerra del 
Cotto, I'lrak non avrebbe usato ar-
mi nudeari. Le piaceva questo suo 
carattere? 

Si, perche non proveniva da un at-
teggiamenta di superiorita ma dalla 
conoscenza dei fatti. Era bravissimo 
nell'elencarti una serie di fatti, di arti-
coli, di argomenti che dimostravano 
la sua tesi. Era convincente e dava si-
curezza all'interlocutore. 

Le) ylene da un viagglo in Cerma-
nla E ancora uno shoch, per una 
persona della sua generazkHiean-
dare nella terra dove nacque II na-
zbano? 

No. Tutta la mia educazione sie fon-
data sul principio di non dimentica-
re la storia, perche la storia non si de-
ve ripetere, ma al tempo stesso sul 
dovere di conservare una mente 
aperta. 

Lafigliaela nipote di Rabin alfunerali dello statista 

• / x :, \~>& Cementi e ferri in una personale dello scultore alia galleria Officina di Gorgia 

Uncini e il gran teatro della materia 
ENRICO 

m ROMA Dalle eresie di Du-
champ nacque una religione, e an
che se il profeta e pontefice ci cre-
dette sempre di meno, i suoi disce-
poli epigoni sono a tutt'oggi ancora 
oieni di zelo e di fervore, come lo 
> 'ano i discepoli di Jarrry, il quale 
voleva fare «la Science sans la 
Science*. Giochi di parole che di-
ventano opere ne ha fatte tante an
che Duchamp e alcune dawero su-
blimi. In questi ultimi vent'anni in 
arte contano ancora i giochmipresi 
a prestito dai grandi del Novecento 
e rivisitandoli vienecambiato solo il 
titolo oppure la «maschera» del ma-
leriale, cioe 1'apparenza ma la so-
stanza e la stessa. Quindi c'e artista 
e artista quel che conta in fondo e 
solo mascherare la simiglianza- ar-
tisti eplgonlci e artlsli veri, essenzia-
li e irripetibili leri sera entrando 
nell'iOfflcina di Gorgia» di via Ti-
burtina 216 (galleria giovane che 
espone da due anni un programma 
articolato con un penslero, un'idea 

QALLIAN 
espositiva progettando una ricogni-
zione di maestri della scultura con-
temporanea a Roma cominciando 
con Lorenzo Guerrini, proseguen-
do con Ettore Consolazione, Carlo 
Lorenzetti, ora Giuseppe Uncini e 
poi Nicola Carrino, praticamente 
un'isola lontana dai frastuoni mon-
dani del grosso delle gallerie stori-
che), nella testa mi ronzava questa 
idea e mi dicevo, anche se era da 
parecchio che non vedevo pifl I'o-
pera di Uncini, che lui non poteva 
annoverarsi fra gli epigoni neanche 
di Bum', di Colla, di Mannucci, di 
Fontana, grandi maestri contem-
poranei unlci e irripetibili con i qua
il peraltro Uncini era piu che ami-
co. Entrando nel piccolo quadrato 
quasi un ring, della galleria le emo
zioni sono aumentate fino alia mi-
rabilia dei cinque sensi. 

Le "Opere in studio», diciassette 
«Spaziferro» e uno «Spazicemento 
n 18» present! in mostra sono la te
stimonianza palese che Uncini e 

ineluttabilmente artista inventore 
attraverso un esemplare lavoro arti-
gianale, di un prodotto artistico che 
contiene unitamente al progetto un 
proprio originate linguaggio inizia-
to fin dal lontano 1958 , quando 
espose nella Gallena «Appia Anti-
can il cui organizzatore era il grande 
poeta e artista Emilio Villa, assieme 
a Lo Savio, Manzoni, Schifano, gio-
vani anche loro certamente desti-
nati alia gloria. Le opere di Uncini 
oltre ad essere costruzioni tangibili 
che si possono toccare con le mani 
oltreche con gli occhi econ la men
te sono la quintessenza sottile, con-
tinua, di un'azione, e quel che piu 
conta di un'atto organizzato che 
produce e sostanzia un'idea pro-
gettuale: in poche parole materia e 
spazio si compenetrano diventan-
do I'apparizione deH'oggetto mate-
rializzato, speranza impossible di 
una momentanea dialettica. Un'o-
pera mai ermetica che conosce sta
ti o fenomeni essenziali, non cerca 
di conoscere le essenze in se stesse, 
ma e la materia e la sua teatralizza-

zione a permetterle di essere appa-
rizione emblematica. 

Ma poi puo anche essere, come 
in questi «Spaziferro», che Uncini 
decida di rendere I'opera arcana e 
in qualche modo irriconoscibile 
per fargli assumere un'ulteriore 
portata simbolico-allusiva. Allora le 
opere ci invitano acercare altrove il 
senso del paesaggio materico In 
questo caso e la misura che per Un
cini e la base di tutto ed e quella mi
sura che gli fa dire che la scultura 
non ha la misura secondo lo spa
zio: una grande scultura puO anche 
essere alta trenta metri per quaran-
ta di larghezza Quel che conta e la 
misura aurea che fara diventare la 
materia scultura. Quest'unico pro
getto in mostra «Spazicemento 
n.l8» dice molto di piu a ben guar-
darlo. La materia cinge lo spazio e 
vive di luce propria all'intemo di 
una cornice in fil di ferro doppio. 
Un sofisticato gioco di materie che 
teatralizzano i! gioco del progetto 
che fonda altro da se: quello spetta
colo che solo I 'nam vero artigiano, 

homo faber, di un nuovo processo 
lecnologico, sa come attuare. At
traverso I'opera che si fa giorno per 
giorno, ineluttabilmente servendo-
si anche del caso, della fatalita del
la materia Quando progettava e 
costruiva le «Dimore delle cose» 
una sorta di contemton nei quali ci 
si poteva riporre mentalmente e fi-
sicamente gli oggetti esclusivi del 
proprio immaginario, Uncini illu-
deva fatalmente lo spazio creando 
all'interno di esso una spazio vir-
tualedellamemoriadellecose lllu-
sione di alludere all'immaginano 
della materia con la quale realizza-
re la costruzione di un'atlantide 
personale molto privata, tutta rac-
chiusa nello spazio allusivamente 
tridimensionale del cemento. Quel 
che continua ad essere fatalmente 
importante per I'artista, ora come 
allora, e costruire opere, avendoci 
nel cuore e/o il dubbio/certezza, 
che ineluttabilmente possano e 
debbano radicarsi bene alia terra e 
si concilino arrnoniosamente con 
la luce. 

LIBRI 

E gli inediti 
vanno 
in biblioteca 

MATILOC PASSA 
• . C'e il romanzo giallo-psicolo-
gico ambientato ad Algen, titolo 
Viaggi organizzati autore Fabio 
Coccetti, c'e 1'ultramoderno di 
Mario Abbiati, ci sono il giovanis-
simo esordiente e I'anziano nar-
ratore che a 70 anni decide di 
consegnare il manoscntto nel 
cassetto. Nella Biblioteca dell'lne-
dito, che sta per compiere il pri
mo anno di vita, duecento scritto-
n underground hanno messo in 
circolazione le loro opere, 250 in 
tutto. <Non promettiamo pubbli-
cazioni a pagamento dei libri -
mette le mani avanti Mario Corte, 
responsabile di Digamma, la so
cieta che ha dato vita alia Biblio
teca - non vogliamo certo con-
fonderci col sottobosco editoriale 
che specula sulle ambizioni di 
ianti scnttori dilettanti Ci siamo 
semplicemente detti: quanti ma-
noscntti invadono le redazioni 
delle case editrici, quanti non 
vengono neppure letti? Creiamo 
un circuito parallel© che consen-
ta a questi autori di far arnvare le 
loro produzioni sul tavolo di 
qualcuno». 

II regolamento, infatti, e preci-
so. Ci si iscnve alia Biblioteca per 
una cifra che vana dalle 40 alle 
360 mila lire 1'anno a seconda 
del supporto scelto (carta, mo
dem, dischetto, telefono, fax, au-
diocassetta). Si mette in circola
zione un proprio testo, ma ci si 
impegna anche a leggere e giudi-
care almeno una delle opere in 
circuito, Ci sono anche i lettori 
semplici, coloro che vogliono 
provare il brivido di accedere 
senza il filtro della casa editrice a 
un manoscritto con tutti i suoi li-
miti, errori, intuizioni, correzioni 
«Noi non facciamo alcun lavoro 
di editing delle opere - prosegue 
Mario Corti - a meno che non ci 
sia una precisa richiesta dell'au-
tore, ma e comunque un inter-
vento a parte» Autori e lettori 
esprimono poi un giudizio sulle 
opere lette, le votano, le recensi-
scono. I primi classificati vincono 
un premio in libri e la pubblica-
zione a cura di Digamma che 
punta a costituire una sorta di 
«antologia» della Biblioteca 

Gli iventori di questo singolare 
gioco letterario non nascondono 
1'aspirazione a creare un contatto 
con gli editori, in modo da tra-
sformarsi in una sorta di agenzia. 
Non sono mancate le sorprese e i 
divertimenti in questo primo an
no di vita, particolarmente inten-
so a Roma dove la Biblioteca e 
stata pubblicizzata nel corso del-
I'iniziativa «lnvito alia lettura» di 
Castel Sant'Angelo Qualche pic-
cola beffa, ad esempio, "Abbia
mo inserito tra gli inediti un rac
conto di Allan Poe e una novella 
di Verga, usando un nome falso, 
naturalmente. Non sono arnvati 
primi ma hanno avuto un buon 
piazzamento». 

Ma chi sono gii scnttori oscuri 
che si aflidano alia Biblioteca? 
Uomini e donne quasi in ugual 
misura, tra i 25 e 145 anni, anche 
se non mancano gli anziani. Pre-
valgono gli insegnanti e gli impie-
gati. Scarseggiano gli studenti 
Furoreggia il tema Amore, e ri-
scritture e riletture della Genes! e 
dell'Apocalisse Abilano, preva-
lentemente a Roma e dintorni, 
ma la ragione non e da cercare 
nella maggior disposizione del 
romani all'uso della penna, Sem-
mai al fatto che il lancio della Bi
blioteca e awenuto a Roma, a 
parte la presentazione al salone 
del libra di Torino. Ora il "tam
tam" potrebbe estendersi anche a 
livello nazionale. Scrilton di tutta 
Italia unitevi! L'indinzzo? Eccove-
lo. la Biblioteca dell"lnedilo, Di
gamma, via P G. Lais 12, 00142 
Roma, tel 06'5037383-5037763. 
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