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<ft /7Vt/,Q CALVINO 
G l i o p e r a i «,-raiio o uiuui i o , « m i diu-tenhi tutti iu u n a 

t a n a , nel cort i le . G u a r d a » u - J t o l t a , «• lut t i g n m . D u e c e n t o 
n o le por te deN'ofi ìei i ia e l i l u - lfumigtit' c h e \ u u n u a morire 
M- a c h i m o 'di fame . Si1 %uul a iu tarc i a 

Era p r o p r i o uuu *iiuu/.i<>i)e impedir lo , è quel c h e xng l ia ino 

ne; 

rda. u n a • i tuuz iouc iuuu 
turale- Le u iacou iue du « B S 
parte , loro dal l 'u l tra . iuutiUr.-
zatl en trambi . Ln d lrer ione a-
v e v a c l i iubo tutto a cliia*.** e li 
« s e v a l u w i n t i l i: non c o l e t e 
a n d a r c e n e da l lo MaldlimiMiin5' 
a rrang ia tev i . Per m u t i t inul 
erano s tat i M i i i n \ i d i q u e l l e 
m a c c h i n e . i-er/.i d i ni o c c h i no 
nm-he loro , per <»tto ore al 
g iorno . A d e s s o b a s t o : uou ser* 
• i v a n o p i ù uè loro né le 
m a c c h i n e , hi c h i u d e v a n o w 
porte a c h i u s o e cnsu resta
va? Un uiuoc l i io d i rnl luui i 
dn unn p a r t e e un m u c c h i o 
di rot tami dal l 'a l tra: rot tami 
di ferro e rottami d i n o m o . 

E p p u r e g l i opera i u r n e » a n o 
d'essere tal q u a l e c o m e pr i 
m a , con le loro bracc ia vul i -
dc e In l o r o e sper i enza d 'an
ni di o f f i c ina ; e e a p e v u n o 
n u c h e c h e !e m a c c h i n e e r a n o 
b u o n e m a c c h i n e , al c o n t r a r i o 
di epici c h e d i c e \ n In •••r r" 
z ionc , p r e o c c u p a t a « d o di 
c h i u d e r b o t t e g a a l p i ù pre 
s to . a n d a M e c o m e vo l cwi . 
N i e n t e : Iu d i r e z i o n e a v e v a 
d e c i s o cos i , e con una paro la 
sola p o t e v a c a m b i a r e u o m i n i , 
presta- e frese in tant i f r a m 
ment i s p o r s i e i rHcomponib l l l 
«l'ini i n g r a n a g g i o o r m a i i n u 
tile. Krn q u e s t o c h e s ign i f i ca . 
MI « c h i u s u r a » , era q u e s t o 
c h e s ign i f i cavo « e s sere l i c e n 
z i a t o » ; p e r anni g l i opera i 
a v e v a n o v i s s u t o nel t imore 
«li q u e s t o m o m e n t o , e so lo ora 
a v e v a n o c a p i t o d a v v e r o cosa 
v o l e v a d ire . 

U n o d i loro , c h e a r m e g g i a 
va in torno a l l e porte , gr i l lò: 
~ Q u e s t a c e d e i 

U n a por ta a \ e \ a la serra
tura rotta e d era s t a t a p u n 
tel lata c o n una p a n c a . B a s t ò 
una s p a l l a t a ud apr ir la . 

O r a e r a n o di n u o v o «Mitro In 
tettoia del l 'off ic ina c o m e s e m 
pre ci s 'erano trovati per sei 
g iorni ulln s e t t i m a n a , per 
«'inqiiauta s e t t i m a n e a l l 'anno . 
l .ù c ' erano le m a c c h i n e , il 
m a t e r i a l e : non res tava c h e 
r imetters i p l a v o r a r e e l a f a b 
brica s a r e b b e tornata l a f a b 
br ica , l o r o s a r e b b e r o r i tornat i 
loro, l 'assurdo di q u e l l a i n u 
ti l i tà forza ta s a r e b b e f inito. 

— C i a s c u n r e p a r t o «'e legga 
jj «HO c a p o r e p a r t o ! 
- A d e s s o c o m i n c i a v a n a , l e t o ' 

• e n u o v e e ii l a v o r ò ' d i v e n 
t a v a un'a l tra c o s a d a p r i m a , 
a d e s s o e r a il C o n s i g l i o d i 
g e s t i o n e c h e d i r i g e v a la p r o 
d a / J o n e . e r a n o loro s tess i c h e 
e l e g g e v a n o i c a p i repar to . 

— P r o p o n g o di vo tare per 
M a r c o ! . 

— B e n e ! Sot to , Mnrch in l 
A lza ta d i m a n o ! 

— L'uno o l 'altro. — d i s s e 
Marco , u n o m e t t o a n z i a n o — 
s i a m o tut t i brav i l o s tesso . 

— V o t a z i o n e ! V o t a z i o n e ' — 
d i s s e r o g l i altri . M a r c o era 
q u e l l o c h e a v e v a p i ù prat i ca 
e p iù a s c e n d e n t e : a v r e b b e r o 
e l e t to l u i : ma l ' impor tante , 
in quel m o m e n t o , e r a l 'at to 
«Iella v o t a z i o n e , il fa t to di 
e l e g g e r l o loro . 

O g n u n o ritrovi) il MIO p o 
nto di l a v o r o , m i s e m a n o ag l i 
nrnesi . la tettoia tornò a ri-
Minnare d i f ras tuono . La f a b 
brica . c h e ancora p o c h i m i 
nut i p r i m a p a r e v a m o r t u ; ora 
era r i tornata nna c m o v i v r n -
te. D i e t r o il vetro «Iella p o r 
t ineria, i g u a r d i a n i a f f a c c i a 
rono i v o l t i tes i e p r e o c c u p a t i 
so t to i r ìg id i berrett i a v i p e 
ra: non e r a n o stat i l i c e n z i a t i . 
i g u a r d i a n i , non a n c o r a , m a 
in fondo i n v i d i a v a n o g l i o p e 
rai . c o s i dec i s i , so l ida l i , c h e 
non a v e v a n o p i ù n u l l a da 
perdere e p o t e v a n o lo t tare a 
v i s o a p e r t o ; loro e r a n o m a n i 
e p ied i l e g a t i in b a l i a de l p a 
d r o n e . c h e forse, a p p e n a il p 
l o r o ge lo non gl i fosse p iù j r a ' 
s erv i to , l i a v r e b b e ricotnpen-J];' ,

J#
c. 

t a t i m e t t e n d o a n c h e loro su 
u n a s t r a d a . Fuor i , s u l l a «tri-
s c ia d i p r a t o d a v a n t i a l la 
f a b b r i c a , i d a e c a r a b i n i e r i 
c h e c a m m i n a v a n o a v a n t i e 
indietro , q u a s i c a n c e l l a t i d a l - ! 

a n c h e noi. 
Nell'officina il m a i e s c i a l l o 

g i i i l ò : — Chi \ i ha d a t o il 
permesso" Usc i t e s u b i t o ! — Lu 
sua \oe»' quas i sparì uel ru
more «lei m o n e l l i , de l l e l ime , 
de l le inuc<hiue. N e s s u n o « l / ò 
l.i t g u u i d o «lui lavoro . 

S ' a w i c i u o a un t ipo Iracii-
guot to , e u l t o , c o r t o al s u o 
nuovo, tut to in tento a m a u o -
t r a r e una grossa raspa, e gr i 
d ò : — I la c a p i t o ? 

— (Ira. gra. ara. — faceva 
In raspa. 

— Costi fu qu i , l e i? 
E lu raspa: — Gru, gru, arti. 
— Cosa d e t o d ir le , per Tur-

la smettere , perd io ! 
l'i l 'uomo, s e m p r e c o n gl i 

occhi sul luvoro : — Mi d i c a 
chi cluni do m a n g i a r e ai mie i 
bambini . . . 

Il maresc ia l l o si s tr inse ne l 
le s p a l l e : — Vuol r imanere? 
E r i m a n g a ! — Si v o l t ò ad nu 
al tro o p e r a i o : — E lei, r ima-

E' USCITA L'EDIZIONE COMPLETA DEI SONETTI DEL GRANDE POETA ROMANO 

gli c h i e s e . — l o si . — 
risposa que l lo . Il m a r e s c i a l l o 
prese a g irare tra i b a n c h i , 
s c o s t a n d o i trucio l i di ferro 
che s ' i inn ig l iavano a i p o l p a c 
ci . — E lei r i m a n e ? — SI. — 
E lei? - Si . 

— F a r ò r a p p o r t o . — disse , 
e usci 

• » * 
Car la era s la ta l i cenz ia ta un 

a n n o pr ima , nel l 'a l tra o n d a t a . 
I,a sera Passò da l l a fabbr ica . 
t i d e le luci accesp . entrò. I 
c o m p u g n i e r a n o ucl la sa la 
del la m e n s a ; a v e v a n o finito d i 
cenare , q u a l c u n o g i o c a v a a 
d a m a , q u a l c u n o s e n t i v a la ra
dio . u n o f a c e v o da barb iere ; 
c'era, in v i s i ta , q u a l c h e f a m i 
gl ia c h e a b i t a t o ne l le v i c i 
n a m e . q u a l c h e m o g l i e t e n u t a 
u trovare il s u o uomo, a por 
targli b iancher ia e roba da 
mang iare . G l i u o m i n i e r a n o 
un po' s tanchi , p r e o c c u p a t i : li 
u»pettnvu un altri) sabato* s e u -
zu p a g a ; g u a r d a v a n o fuori 
d a l l e fiiics|r<- la nebbia e il 
buio . 

E u t r ò C a r l a quas i d i c o r s a . 
con i cort i Capelli b iond i , c o n 
le g u a n c e r o s a ' a t t i z z a t e da l 
freddo, r idendo , — C i a o n 
tut t i ! -— ed era g i à iu m e z z o 
a loro, li s a l u t a v a u n o per 
uno. H a p o s t r o f a v a , s i b u t t a v a 
al c o l l o deg l i a m i c i predi le t t i 
S u b i t o la s a l a fu tut ta p i e n a 
di l e i : : , - O h . C a r t a ! C h i s i 
r ivede , C a r l a ! l i n i s e n t i l o la 
nosta lg ia , eh C a r l a ! 

C a r l a g i r a v a dapi ter tut to , 
era la sua v e c c h i a fabbr ica , 
In pr ima in c u i a v e v a l a v o 
rato. c'era entrata q u a s i b a m 
bina. c o n o s c e v a tutt i , s a p e v a 
i fatt i di tutt i . D a un a n n o 
non c i m e t t e v a p i ù p iede , 
< ina il c u o r e è r i m a s t o a l l a 
fabbrica >. d i c e v a , per lei e r a 
s e m p r e la s u a fabbr ica , la 
g r a n d e fabbrica di una vo l ta . 
e i suo i c o m p a g n i e r a n o d e i 
grand i c o m p a g n i , i n i ù grand i 
c o m p a g n i c h e ci fossero . E 
non trovava propr io n iente d i 
s traord inar io in q u e l l o c h e 
ora f a c e v a n o , era propr io 
q u e l l o c h e c i s i s a r e b b e a s p e t 
tato da loro. 

Mlora. a p a r l a r n e c o n C a r 
la. tut to s e m b r ò s u b i t o p i ù 
faci le . 

In < urina, q u a l c h e opera io 
d a v a u n a m a n o a l la c u o c a ad 
a s c i u g a r e i p iat t i , p e r c h è lei 
lo «-orn d o t c v n tornare a casa 
dal s u o b a m b i n o . Fecero il 
caffè, lo versarono ne i b i c c h i e 
ri, e l ' infermiera gent i l e , un 
po ' t i m i d a , c o n le t recce nere 
racco l te a i lat i de l c a p o , (era 
una ve terana d e l l ' o c c u p a z i o n e 
del la fabbrica da c u i non s'e
ra mossa da l p r i m o g iorno) . 
lo serv i a l c e r c h i o «fi persone 
radunate in m e z z o a l la c u c i 
na. c h e s p i e g a v a n o a Car la 
com'era s ta to in que i g iorni . 
F r a n o tutti m o l t o fieri, a n c h e 

uocn. a n c h r l ' infermiera. 
tutti c o m m o s s i d'esser cos i 
unit i . A Car la f$treva di non 
esser m a l s ta ta v i a . « E h . il 
c u o r e *- r i m a s t o o l la fabbr i 
ca >. d i ceva . 

La commedia umana del Belli 
Vicissitudini dell'opera - 32.208 versi- ha personalità belliana e il suo posto net moti 
risorgimentali - Satira via via pia cosciente - / / quadro della "Famijja poverella 

vjii qualcuuo l u definito la 
obbigazione che il Mondadori, 

>er la cura di Giorgio Vigolo, 
x dei « Sonetti » romaneschi di 
iiusenpe Gioachino Belli, (*) com' 

il piò importante avvenimento 
ctterario dell'annata. E davvero 

«mesta pubblicar ione, giunta sul» 
lo spirare dell'anno dopo parec
chi lustri di attesa, colma — co-
me si dice — quella lacuna che 
doveva essere colmata. 

Un breve riassumo delle vicis-
mudini editoriali dei sonetti fa* 
ri comprendere maggiormente la 
importanza della edizione. Oc
corre por mente al fatto che, 
belli v ivo, soltanto pochi sonetti 
circolarono per tradizione orate, 
o storpiati da manoscritti. Una 
prima edizione apparve postu
ma, e fu quella Salviucci del 
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UN ARTICOLO DEL "TIMES LITERARY SUPPLEMENT,. 

La cultura inglese 
rende omaggio a Gramsci 

I/ampia rcreiiesioiu: pubblicata dall'autorevoli', giornale della 
horglirsia inglese - Equivoci deplorevoli e preziosi riconoscimenti 

l ina rla»slru immagine di Giuseppe Uloarbino Bell i 

ina i e i ro . q u a s i c a n c e l l a t i n a i - j « . - . - - . — . _ _ _ _ 
la n e b b i a , s i f e r m a r o n o e te - 11110181111*8 S C O f l l p a r S a ; 
sero l 'orecchio . 

I l m a r e s c i a l l o de i c a r a b i n ì e - j 
TÌ SÌ p r e c i p i t ò in fabbr i ca e' 
c e r c ò q u e l l i d e l l a C o m m i s s i o n e 
interna. — L'officina era c h i u 
sa a c h i a v e e n e s s u n o d e v e 

di Pietro Pancrazi i 
H H t S Z L a«. — 81 e spen'o 

questa mattina, dopo lunga soft- ! 
lattla. l! noto letterato e gtor 
nalìats Pietro Pancrazi 

. . , —. . , . - - Pietro Pancrazi era nato m Cor 
e n t r a r c i ! C h e e s c a n o fott i . m - tovm ( A r e i z o , n e , 1 8 M . C W U c o 

m e d i a t a m e n t e ! ^ penetrante, collaborò a numerosi 
Q u e l l i de l la C o m m i s s i o n e (-.ornali e periodici, fra t quei* 

fntcrna r i a t t a c c a r o n o il di-jr4driaMro. la Gazzetta di Vene-
acorso g i à c e n t o v o l l e r ipe - *w. ti Mesto dei carlino, u s c 
i a t o : c h e la d i r e z i o n e non « ^ o «• ancora recentemente il 
a v e v a il d i r i t t o d i l a s c i a r l i su corriere della Sera. 
n n a s t r a d a , c h e le poss ib i l i tà * P**" 1 6 d * ' • • » - »"«<• «• 
d ì p r o d u z i o n e e r a n o mig l i or i ^ " f ^ 0 " * « ' »"» , • « * • , 1 ' 
Ai „ n . . i A i . Al~-.inwi~ nnn «t,'- • r t , t o I , critici dedicati in prtrra-
d i q u a n t o fa d i r e z i o n e non « t i - ; , ^ ^ , l I a ^ ^ 1 1 » ital iani con 
eease, c h e l o r o v o l e v a n o «l imo- t e m p o n i n e a . - p p B T m | ÓMVpnxam 
• t rare a l g o v e r n o e a inni t l n rtTlJte. questi atritti sono sta-
c i t tad in t c o m e il e h i n d e r e j u poi raccolti in dlYtnti vo lumi 
que l la fabbr ica fo«*e un d i - Pn» .e sue opere più note tn 
sas tro i n a l i l e ed e v i t a b i l e . 

— Ma •! . m a s i q u e s t o lo 
t o , — d i c e v a il m a r e s c i a l l o . 
e m u o v e v a I m u s c o l i e l e ru
g h e de l v i s o c o n «catt i i n f a 
s t id i t i , e p i cco l e m a c c h i e r«»«-
«e gl i p a s s a v a n o su l la pe l l e , e 

questo campo si ricordano / rag-
ammali di parnaso. / toscani d*J-
rtao, e particolarmente gcntton 
\lalianx del '900. acntton itahmnt 
dal Carducci al tif Annunzio e 
Studi sul D'Annunzio. Pu anche 
autore di varie antologie, fra cui 
quella dedicata a l P o e » d'ornai. 

i sot t i l i baffi «i t e n d e v a n o «o- redatta rn couajbonuriona con 
pra a l l e l a b b r a t irate , e tut to 
q u e s t o m o t o c e n t r i f u g o di l i 
neament i s e m b r a v a e spr imere 
il t u o s f o r z o di s c a c c i a r e da sé 
i r a g i o n a m e n t i d e g l i opera i . 
— c h e foret» e r a n o g i o i t i c h i s 
s à , m a n o n l o r i g u a r d a v a n o . 

— To d e v o e v i t a r e inc ident i 
c a p i t e * - di««e. 

— V e d e . - e l i r N p o - r r o — 
«li harideati qni ce n'è capi-

pini. Oltre le opera di critica. 
che oosUtulsoono la sua produ
zione pio considerevole. Panarne! 
*To!ae attività di scrittore ne» 
senso stretto della parola, coma 
attestano | suol Utai taono mo
derno. Donne e buoi tei paesi 
tuoi, e altri. 

Alla famiglia dall'uomo di cul
tura immaturamente acomparso 
radano :e sincere condoglianze 
dtììVmtà. 

DAI NOSTRO CORRISPONDENTE 

L O N D R A , d i c e m b r e . 
« Lo spirito è forte, ma la 

carile è debole: queste parole 
dell'Apostolo non si a p p l i c a n o 
od i4rifon/o Gramsci. In po
che vite troviamo una cosi 
costante ed ininterrotta vit
toria dello spirito come in 
quella di Gramsci ». E ' il 
T i m e s Li terary S u p p l e m e n t , 
il supplemento letterario del 
riuipfjiorc organo di stampa 
della borghesia britannica, a 
scrivere questo del fondatore 
del Partita comunista italia
no, in apertura di un'intera 
pagina dedicata all'esame 
della figura e del pensiero 
di Gramsci quali essi appaio
no dei sei volumi delle sue 
opere finora pubblicati In 
llalia da Einaudi. 

L'altissimo esemplo morate 
delle L e t t e r e dal c a r c e r e , la 
geniale esperienza di critica 
politica, storica e letteraria 
elùborata nei Q u a d e r n i , ven
gono trattati dal recensore del 
Timef. con la più profonda 
considerazione, come un con
tributo di cultura la cui im
portanza supera largamente i 
confini dell'Italia, l 'unico c o n 
cut , dopo Croce, H pensiero 
italiano ni sia Inalzato a u n 
{fucilo da meritare attenzione 
internazionale. Questo rico
noscimento, c e r i o , i l giornale 
britannico lo tributa solo a 
condizione di lasciare fra 
le righe quello che è il va
lore essenziale de.U'opera di 
G r a m s c i — il suo essere 
prima di tutto uno strumento 
per la lotta della classe ope
raia i ta l iana — e di frainten
derne alcune delle pr inc ipa l i 
/ orn iu laz ion i . Cos i , p e r esem
pio, i l recensore cade — o 
c u o i cadere — in u n a d e p l o -
revole confusione sulla que
stione degli infeHeffuatf, p r e 
s e n t a n d o come reale la « i n 
d i p e n d e n z a » che Gramsci 
attribuisce agli in f e l l e t luo l i 
tradizionali come utopistica e 
mescolando insieme i concet
ti di intellettuali tradizionali 
e di intellettuali organici. Il 
risultato è la sorprendente 
affermazione che « Gramsci 
cede gli intellettuali come 
un gruppo sociale I n d i p e n 
d e n t e e d autonomo, come una 
é l i t e , la cu i / u n z i o n e è di es
sere gli organizzatori della 
nuova società ». Di qui a fare 
di Granisci il visionario di 
una qualche platonica Re
pubblica dei Filosofi Ce ap
pena un passo. 

••Froif-o j t ro io , , 
Ne manca, nell articolo d e l 

T i m e s L i terary S u p p l e m e n t , 
il tentativo di dipingere 
Gramsci come un marxista 
si, ma come un marxista re
visionista, u n marxista per 
cui « Croce significò sempre 
m o l t o ». Si deve però dare 
atto al T^mes che i l t e n t a t i l o 
è compiuto con molta più 
discrezione e con molta meno 
sicumera di quanto non ab 
biano fatto a suo tempo certi 
recensori botghesi in I ta l ia . 
Il recensore i n g l e s e h a per
lomeno l ' o i e i t à d i i n / o r m a r e 
il lettore che, dopo aver e p r e 
s o parte attiva al movimento 
rtnolwzionario ricordato so
prattutto per V occupazione 
delle fabbriche e per la crea
zione dei cornio l i o p e r a i » , il 
s u p p o s t o « alunno d i Croce» 
dette vita nel 1921. insieme a 
Togliatti, al Partito comuni
sta italiano. Cd a c o n c l a t t o n c 
de l l 'ar t i co lo ha la delicatezza 
di concedere che. dopotutto, 
a n c h e s e Gramsci è stato u n 
marxista 'ortodosso», anche 
s e i l suo r n s e o n a m e n t o s i s v t -
Itrppa st i l la via segnata da 
Lenin e da Stalin, quatto 
non toglie che la e v t t v r a 
m o n d i a l e d e b b a guardare a 
lui coma a a un aroteo geni» », 

un e vii- j i i s tus uc propos i t i 
lonux, che n e s s u n a m i n a c c i a 
di t i ranno potò scuotere e che 
ci ha l a s c i a t o la propria fede 
nel potere creativo del po
polo e nella v i t tor ia / inule 
de l la riforma iutellcttnale e 
morale > 

li MIE lez ione 
Sono amrutxitioui d i cui la 

cu l tura ufficiale br i tann ica , 
nei suoi o r g a n i p iù r e s p o n s a 
bil i , è a n c o r a talvolta capace: 
forse s o l t a n t o per la ragione 
c h e é a n c o r a a b b a s t a n z a a c 
corta da c a p i r e c h e , per com
battere un avversario, assai 
più che ignorarlo o sottova
lutarlo serve conoscerlo bene 
e rendersi conto della sua 
forza. E' comunque, q u e l l a del 
T i m e s L i t e r a r y S u p p l e m e n t , 

uua l e z i o n e |»i>r l'Istituto di 
cultura i ta l iana a Londra 
che, in tre anni di a t t iv i tà , 
uou si è mai arrischiato nean
che una v o l t a , n e m m e n o i n 
modo polemico, a menzionare 
al pubblico inglese il nome di 
Gramsci, a parlare delle L e t 
tere da l c a r c e r e e d e i Q u a 
dern i , (a cu i c o m p a r s a é p u r e 
s ta ta il p i ù importante evento 
culturale dell'Italia del do-
pvyuerra. 

FRANCO CALAMANDREI 

E' morto Bernardino Molinari 
L'altro ieri ni è spento a Roma 

il direttore d'orcheitra Bernardi
no Molinari. d i e dal 1909 al 1944 
fu a capo dello Accademia nazio
nale di Santa Cedi in. Aveva set* 
tantudwc anni 

f l f l M M | f f | | t « t f f « l l f f f * t M » M f l f f f f l f * M ( l » l f » « f f M t l l l l f f i l l l f l f f l l l l f t f l M » 

PARIGI — Daniele Deforme (a sinistra), l a brava attrice 
del c inema francese, ba debe l la to con successo In questi 
giorni su l la srena, sos tenendo la parte di protagonista nel 
celebre dramma di Enrico Ibsen « Cena di bambola ». Eccola 

mentre riceve I complimenti del la giovane morella 

1865-66. Comprendeva 797 so
netti (appena un terzo dell'ope
ra) ed era clamorosamente piena 
di tradimenti. Dopo alcuni espe
rimenti antologici apparve final
mente l'edizione monumentale del 
Morandi, in sci volumi (1886-89)^ 
ora introvabile. Ma moltissimi 
sonetti di contenuto ritenuto 
osceno erano stati estrapolati, e 
raccolti in un volume a parte, 
con la confusione che ii può im
maginare. Inoltre, nonostante che 
l'edizione raccogliesse 1141 so
netti, appariva chiaro che alcuni 
sonetti erano andati perduti. Fu 
Pio Snci i , attento studiolo e ri
cercatore bell'uno, a ritrovare 
questi sonetti scomparsi, che so
no t u , e che sono stati pubbli
cati nel 1944 e ristampati ria «Mi
lano-Sera* nel 1950, con il titolo 
U morti i/e Roma. Ancora, tut 
t.ivi.i, rimanevano inediti dodici 
't innii 

Prima raccolta completa 
U Vcrgara Caffarciti, dopo at

tento studio, stabiliva clic i so
netti del Nelli in c irco latone so
no 2279, Per un totale di 32.108 
versi, dovendosi tener conto dei 
caudati. L'edizione attuate del 
Mondadori-Vigolo è, finalmente, 
quella appunto in cui sono rac
colti tutti i 1279 sonetti del 
Conimedione belliano. 

Si comprende immediatamente 
come il Vigolo si sia trovato di
nanzi ad una ìngentissima mole 
di lavoro, ed a gravissime diffi
coltà. Innanzitutto vi era la diffi 
colta della grafia. Il Belli aveva 
escogitato una perfetta grafia 
diacritica per la pronuncia del 
romanesco ottocentesco, ed era 
«lucila una grafia limpida per chi 
ne comprendesse preventivamen
te la chiave. Ma lo stesso autore, 
più volte, era incorso in lapsus 
calami, nello scrivere i sonetti, 
e quegli errori erano stati tutti 
conservati nella edizione Moran
di. 11 Vigolo ' ha compiuto un 
attento lavoro di critica filolo
gica, ed ha limato ancora i so
netti dove la mano del Belli era 
stata trascurata. Questo attento 
lavoro condotto sui difficili auto
grafi è il dato più positivo della 
indagine del Vipolo, nonostante 
i troppi refusi clic macchiano 
l'cdÌ7Ìonc. 

esisteva però una difficolta 
maggiore, quella del commento. 
II BeHi stesso aveva corredato i 
sonetti di moltissime note, e ad 
esse s'era aggiunto il lavoro del 
Morandi. Quale linea doveva se-
"••'- " nuoro commento? Con-

le note del Belli, si inten-
abbandonare o no la stra 

da del Morandi? 
La personalità e l'opera belila 

na sono eccezionalmente comples
se ed offrono al commentatore 
una serie di problemi: culturali. 
biografici, estetici, filologici. Il 
problema, innanzitutto, del rap
porto del poeta con la sua ope
ra, il problema della sua ispira
zione e, per contagio, quello del 
suo inserimento nel moto nazio
nale. Il Belli visse infatti nel pie
no dei rivolgimenti risorgimenta
li, essendo nato nel 1791, e mor
to nel t 8 6 j . E g I i era uomo agia 
ro, per moiri versi cólto e natu
ralmente aperto ad una vita lct 
teraria. 

m Ma le esperienze letterarie che 
si potevano compiere nella Ro 
ma papale non erano davvero 
decisive, tutte distese attorno al
la insensibilità arcadica delle ac
cademie, alle inutili pastorelle-
rie. Il Belli, pur frequentando 
l'Accademia _ tiberina, ci appare 
però, già prima dei sonetti, aper
to a qualcosa di nuovo, alla più 
avanzata cultura europea. A ciò 
dovette contribuire la lettura de
gli illuministi francesi, de] Rous
seau e maggiormente del Vol
taire, l'abitudine alla rivista libe

rale edita a Firenze dal Vieus-
seux, l.'Antaloritt, e la conoscen
za dello Stendlul . 

Forse proprio lo Stendhal do
veva essere il tramite tra il Belli 
ed il moto nazionale, tra H poeta 
romano ed una Lombardia illu
ministica e romantica. Lo Sten
dhal, clic definiva L'Antologìa 
« il più bel giornale italiano • , e 
che^ ne riceveva la stessa ammi
razione, lo Stendhal ammiratore 
del milanese Porta, e frequenta
tore di quei salotti cosmopoliti 
romani che In stesso Belli cono
sceva e ove poteva avvenire l'in
contro con i grandi russi (il Go-
gol. per esempio), con i francesi, 
con 1 romantici tedeschi. Tal che 
Belli, sospinto a Milano sulle or
me di Stendhal, ne tornava con 
quella cili/ione delle « Poesie » 
del Porta clic doveva coitituire, 
se non altro, la spinta per la 
fiumana dei sonetti (qualcosa di 
più di una spinta, torse, se al
cuni sonetti bettiani sono para
frasati dal milanese). 

Si trattava dunque di un pre
testo di carattere culturale. Il 
Belli poteva scegliere e sceglieva 
tra modelli eccellenti. N o n sol
tanto lo sospingevano il Porta o 
la foga invettiva dell'Alfieri, ma 
a 

cipio, di rifarsi non ad una inc
anente tradizione di letteratura 
popolare, sibbene all'eloquio stes
so del romano, alla parola im
maginosa, succulenta nel popolo, 
per immergere in essa le sue e-
sperienze cólte e riproporle pole
micamente. Era queru, sul piano 
letterario, la più dura e spietata 
reazione all'Arcadia dominante, 
e ciò è avvertito dal Vigolo, 
quando egli discorre della impe 
nctrabilità della società romana 
ai movimenti risorgimentali e del 
legame che invece il Belli con 
quei movimenti riusciva a tro-
vare. 

Vigolo t il demonio 
Interviene qui, però, l'altra 

questione: quella della posizione 
del Belli di fronte alla sua ope 
ra, del suo ripudio senile dei so 
netti, della sua involuzione rea 
/.lunaria, delle tue crisi religiose. 
11 Vigolo trae spunto da questi 
fatti per una singolare interpre
tazione. Favorito dalla relativa 
brevità del periodo di creazione, 
egli costruisce il fragile edificio 
«li una teoria dei demoniaco in 
Belli. Già suscitavano perplessità 
certe affermazioni del Vigolo, 
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nchc la lettura «lei poeti b u r l e - " » ™ <l«clla di una atavica « P a 
schi del Cinquecento, del Lasca, l , o n « secentesca per 1 c a v a l l i . , 
del Bcrni. V I V * n c l , o n c t " P ° ' c " e K'« * V ' 

r n . r n : . //^.#„ ,1 . - u L~~„n
 , , c ' poeta erano itati cocchieri. 

(Berni: . tlaita che A * " m ' ° j Ma Àncora maggior dubbio susci-/ :. . .. . t i ma ancora macKior UUDDIU JUKI 
fatta un Papa santo I che ogni , affermazioni che fareb 
mattina atea la sita messa I t . „ .. . . , , . ,,_„ .„ •• «. 

" " " " • • / g u / r * Il 
•7*—-~< (servare 
";/H de, m a i 

imparato I a ffà 
e a mmanegtià li stij'ii I Aspetta 
che s'avvcz/itin a lo stato I lassa 
un po' che jje crescheno l'artijji I 
E allora, fra un pasvobbi e 
crielleisonne I cner nuvolo d$ 
e,i}ji te diventa I garofari, pe' 
«lòfio, de scinqtte fronne *). 

La parola del popolo 
Quello che mancava dunque, 

di fronte alla decisione del Belli, 
non era davvero la tradizione 
cólta. Fra piuttosto una vera e 
propria tradizione dialettale ro 
mana. C'era, i i , l'esempio vicini» 
simo dei Guaud, che fornì so 

stesso modo il poeta si compor 
terebbe dinanzi alla sua poesia, 
anche essa somma di tutto ciò 
clic deve esser esorcizzato, corpus 
diaboli. Cosi il Vigolo sviluppa 
ncl suo saggio e riprende nelle 
note (ai sonetti Er lupo manaro, 
La strega, e altri) la sua predi
lezione per i notturni belliani, da 
lui interpretati in chiave di or
rido, come notti di Valpurga. 
Ecco dunque che Roma diviene 
un inferno « dove il lupo man
naro ulula sotto il diluvio not
turno, e non mancano le correg
ge del diavolo e ì lazzi e le be-

— - stermme e la protervia di Rie-
pratturro ipuntl per'ti primo pe- «otre» de la tUttmns, protaapnt* 
riodo belliano, quello turpe, ero 
tico, carnascialesco. Ma il Belli 
stesso doveva comprendere la ne
cessità di creare tutto dal prin-

sta da bolgia, le donne che si 
accapigliano urlando in un de 
lirio verbale e manesco di parole 
infami e di graffi » 

t» 

reti equi rregneno, e siilmtio»* 
i può dunque credere ancora 

nella religione? « Er crede e lo 
spera" sso" ccose bellt I MA a sto' 
monnaccio nu c'è de sicuro I 
Che du* cose: la morti e le lab* 
belle », Nasce cosi, da questo mi
scuglio di sacro e profano, lo 
scetticismo più depresso: « In-
zomma, dt la predica de fieri I 
Ggira che tte riggira, in concru* 
sione I Venissimo a ccapì che 
sso' mmittert ». Questo scettici
smo comincia ad investire non 
solo gli oggetti del # culto, 
in mano dei nuovi simoniaci, m» 
tocca l'essenza stessa della reli
gione. Ecco che la storia sacra 
si frantuma in una serie di ice* 
nette ove nessuno è risparmiato, 
sia egli santo, o beato, o D i o pa
dre in persona. 

Questo ii quadro che Belli crea 
ogni giorno, questo Er Commi* 
dione. E' una commedia dante» 
sca, o una umana commedia 
cinquecentesca, dì un Bruno, di 
un Caro, di Machiavelli? Ecco t 
personaggi di questa improvvi* 
sata commedia a braccio: 

Ti* itti» d» tsTÉsnll eh» Trmtmiils 
E voò Hutto pe' llòtf • eco II tUilll 
Un P*pa mafnint eh» lUnghefits, 
promttttnotct tordi « ce» dà g/trilli. 

N'armai* d» Todtichl eh» Urte* 
\ch»tilm 

E er» vò un occhio s ecarsmllt » 
iDVftUlllt 

Un ttlluotó d» frati eh» trórttoài* 
E Ini online» tr lignota co II ttrilU, 

Prrll cocciuti pplù d» lartaruchet 
Editimi da Iacea un (ocaracelo} 
Spropotltl pplù infrollì eh» ffiluchai 

t.l cuadrlnl urtali a ceaUnacclo: 
Furti, cailtlrin aria » ffanfaluch» 
Fcchwa m E roma una commedia a . 

\bracclo. 

La figura di Papa Gregorio 
Protagonista di questa comme

dia è Papa Grigono. Tra le car
te del poeta e stata trovata una 
annotazione « a Papa Grtgorio 
jjc volevo bbenc, perchè me da
va er gusto de potenne di' ma
le », e su una errata interpreta
zione si e costruita una teoria che 
farebbe del Belli il giullare del 
Papa, come Yorik era il giulla
re del Re. Giullare? Belli, sera* 
mai, giudicava giullare quell'i» 
«nobile Ghitanino, il cameriere 
del Papa, il mezzano del Papa. 
Ma come si poaono giudicare 
opera di un giullare questi verri? 
Detta ch'er Papa ha tnmana Is 

[matlna, 
E tmpil» le lanllftm» bbudtll», 
Ette» In giardino In buttati» a PJ**~ 

i"pptffi 'nt bfoéc'aiì d*mria sin* 

DOMANI NEL PALAZZO COMUNALE DI CREMONA 

Incontro dei cooperatori per la cultura 
Domani, domenica 28 d i c e m - tici. sr,no stati tenuti i n c e r t i In popolarità, di questo nostro 

bre, a l l e o r e 9.30, 51 aprirà nel 
Palazzo c o m u n a l e di Cremona 
il primo Incontro nazionale dei 
cooperatori per la cultura. In 
questa occas ione $1 svolgerà 
la finale d e l Concorso per 
bande musical i , compreso nella 
IUs>egna nazionale del teatro 
e de l l e sp«ittacolo popolare; il 
Concorso è patrocinato dalla 
Lega d e l l e cooperative e d o 
tato di "UìO mila lire di premi 
L'Incontro di Cremona costi
tuisce un avvenimento d i no 
tevolc r i l ievo, poiché farà il 
punto sul contributo dato dal 
movimento mutualistico e eoo 
perativo al la diffusione e a l lo 
arricchimento d e l l » cultura po 
polare, anche in vista d e l Con
gresso che avrà luogo a B o 
logna dal 9 a l l ' l l gennaio 1953. 
L'attività svolta dal le coopera
t ive nel campo culturale è d i 
mostrata da una serie d i in i 
ziative di maggiore o minore 
portata, di cui 33rk sufficiente 
citare alcuni esempi tra 1 più 
recenti: l 'Unione cooperat ive 
fiorentine, c h e ha già bandito 
premi di pittura e d i canto, 
si accinge a varare un premio 
di letteratura dotato di mezzo 
mil ione. A Livorno le coope
rative sono state prornotcìa 
del la creazione di un teatro 
dei burattini che ha acquis ta t i 
larga popolarità. A Breseia l e 
organizzazioni mutual ist iche 
hanno distribuito gratuitamen
te duemi la vo lumi . Inoltra n e l 
la province d i Firenze , B o l o 
gna. Livorno, Lucca. Tcrlnc , 
Brescia, Ravenna. Cremona 
Pavia, ecc. , sono stati orga
nizzati compless i filodrasmia» 

vocali e strumental i , create 
nuove bande musical i . In que
ste e in altre province sono 
stati creati corsa per analfa
beti, corsi di cultura e l e m e n 
tare, c o n i di l ingue e dopo
scuola 

sttor comico dalle grandi pomi 
olMtà. Ed è chiaro che il pubbli
co a cu i place Toto n o n guarderà 
poi tanto per il sotti le nel la ri
cerca di piacevolezze c h e vmda-
no oltre le consuete macchiette . 
«morfle e fresi fat te del t u o 

. « m a r n i n o . Totó e le donne ai 
presenta c o m e una episodica. 

j nuora • asti la contro te donne ». 
icon una rivalutazione finale del 
I gentil sesso. Attraverso gli s con

ta gioìtra umana è u n n i m l l r l con la propria moglie, con la 

LE PRIME A ROMA 

La giostra ti ni a 11 u 

ad episodi. Si tratte, di c inque 
racconti oe'.lo scrittore america
no O' Henry vissuto a cavai lo 
tra ro t toeen to e 11 Novecento; 
scrittore «p.ritoso, divertente. 
talvolta patetico, talvolta amaro, 
descrittore acuto della vita eme-
rIoana di quell'epoca. I c inque 
racconti sono diretti da diversi 
registi (Howard Havka. Henry 
Hathaway. Henry King. Henry 
Koster. Jean Neguìesco) e Inter
pretati da di vera' *ttort. tra 1 
quali rot t imo rjriarlea Laugbton. 
l'incisivo Richard Wldmant, An
ne Baxter. Farley oranger ed 
altri. 

II film e buono, e si vede vo
lentieri. 81 potrebbe obiettare al 
criterio delia scelta del racconti. 
ma occorre prendere a t t o dallo 
impegno che ciascun regista a 
ciascun attore b a messo nel por
tare sul lo schermo u n a parta 
dell'opera di u n o del p i a lm-
portent! scrittori nazionali ame
ricani. 

Totò e le donne 
Un nuovo film della serie 

t avventure di Totò ». sembra 
Mirre di grande attrattiva par 
il pubblico: s egno evidente dee-

cameriera. c o n la figlia, e o o la 
cl iente del negozio ove lavora 
con una donnina allegra e cosi 
via ToM» cerca di divertirci, e 
ci riesce abbastanza. Il film, pe
rò. è eccessivamente frammen
tarlo e tirato via con troppa fa
cilità n c h e n o n torna del tut 
to ad onore dei registi S teno e 
MonicelII, che pure abbiamo im
parato ad apprezzare per il di-
rertente Guardie e ladri. 

Altri Interpreti di rotò e le 
donne sono Beppino D e Filippo 
e la bram Lea PadovsnL Ave 
Nlnchl e Olovanna Pala. 

L e, 

Fuori del mondo? 

Un dibattito 
tulio spettacolo popolare 

II Centro «M 
spettacolo 
eba to a r 

e daOe 

luoco 
Eliseo 
« 
cultura 

n 
cai 

(esse al 
1 9 a l n i 
» . sDe ore I7js , 
nel Hiaotte «lei Teatro 
un dibattilo sul tema-

spettacolo in Italia • | e 
popolare », 

Al fondo di questa diabolica 
interpretazione, ci sembra debba 
trovarsi, purtroppo, il desiderio 
di staccare il Belli dal moto na
zionale, di interpretarlo al di 
fuori del mondo in cui egli v ive. 
Desiderio inconfessabile, ma pur 
confessato dal Vigolo , quando e-
gli afferma che al lettore d'oggi 
* poco importa sapere chi fos
sero quei cardinali Tosti e Ber 
netti, quei duchi e quei conti, 
quei malversatori e concussiona
ri >. N o i crediamo, invece, che 
tutto c iò sia altamente signifi 
cativo, e non possiamo approva
re le conseguenze della posizione 
del Vigolo , rune volte a raffi 
nati richiami letterari (troppo 
raffinati quando si giunge a Ciul-
10 d'Alcamo e a Jacopone, trop 
pò letterari quando si cita Bru
netto Latini) ma prive del de' 
cis ivo rimanente, della ricerca a 
della illustrazione storiche. A v 
viene cosi che, durante il corso 
dei tre volami, mai si riesca e 
trovare un riferimento alla fon 
damentale opera del Bovet, o al 
quaderno di viaggi dell'About, 
e neanche al più recente studio 
sull'argomento, all'opera del D e 
marco sul Papato di Gregorio 
X V I . E Io stesso commento del 
Morandi viene mutilato, quando 
non del rutto ignorato. Ciò • 
per di più — proprio ove ci sa
rebbe bisogno di precisi riferi
menti storici per la comprensio
ne del testo (Vedi sonetti L'o
maccio de Vebbrei, Er zervitor 
de lo spagnolo I L'educanne dt 
San Micchele, e altri). Tat to ciò, 
aggiunto alle titubanze e prude' 
ries nella spiegazione delle mol
te metafore erotiche, incompren
sibili ai non romani, induce a 
considerare con un certo sospet
to l'edizione. 

Precmrfre del Settanta 
Il fatto è che, ancora una vol

ta, non si è voluta comprendere 
la funzione nazionale di Gi° a * 
chino Belli e la sua posizione 
nello Stato pontificio. Ancora 
una volta si è commesso l'equi
voco di giudicare l'opinione che 
i poeti hanno della propria poe
sia, invece che la poesia stessa. 
11 Belli, nel momento stesso io 
cui sceglie la via della satira, e 
gli obiettivi naturali della satira 
«n Roma, si fa racosciamente 
poeta risorgimentale. _ » L'tronU 
— scriveva De Sanerà — è l* 
prima forma Utttrsru che pre* 
tnnuncis i tempi nuoci». Belli 
preannunciava il( Settanta nel 
momento stesso in cui poneva 
gli occhi sulle malferme fonda-
m e n a della società romana. Sa
tira soltanto distruttiva? Se an
che cosi fosse, occorre compren
dere che, in una società chiusa 
come quella romana, gli onici 
rivolgimenti possibili, anche sul 
piano politico, furono di tenden
za libertaria. Anche la «stira l i 

faceva anarchica, 
non del tutto. 

Esaminiamo i sonetti nel loro 
ordine cronologico. Dapprima 
troviamo il folto gruppo dei so
netti erotici (attorno alla serie 
di Morrovalle), sonetti più diret
tamente ispirati, come abbiam 
detto, al Giraud e ai burleschi 
Ma poi l'impeto erotico ti placa, 
e sopravviene un periodo, quello 
degli anni 1834-15, nel quale la 
satira si distende, e trova più 
chiaramente i suoi indirizzi. So 
no gli anni più duri del ponti
ficato di Mauro Cappellari, Gre 
gori'o X V I . e gli anni più fc 
condì per il Belli: 373 sonetti nel 
1834, 360 nel 1833. In questa 
epoci. tcompsìono quasi del tutto 
i sonetti erotici, e si viene co
struendo chiaramente quella par
te del poema belliano che ne co
stituisce l'ossatura. Si vedano al
cuni sonetti dell'aprile-giugno 
1833-, prima e dopo il viaggio del 
papa a Fiumicino. Questi soner 
ti, una ventina in tatto, costitui
scono un ritratto di eccezionale 
profonditi , con i colori di Goya 
e di Magnasco, della società ro
mana del tempo di Gregorio 
X V I . Quadro, preciso, documen
tario, prezioso. 

Il Belli vede la sua società di
visa nettamente in due parti: da 
una p a n e i ricchi ed i loro ser
vitori, i prelati, la cuna , dall'al
tra Ì poveri. Cosi, accanto alla 
tragica vistone de Li morti de 
Roma, divisi persino nella sepol
tura, troviamo l'affresco de Li 
du generi umani: 

Noi. •# te. mr mtmno »emo rimetti fari 
Impattati de mm+rds a ed» mtonmtrta. 
tr merito, er decoro, a Im grmnntzz» 
tò tlaita marcanxia dt li ti tenori 

A tra* EcetlUni*. a sia* Matatè. a 
I«KJ" Arietta. 

Fumi. p*t»ceh*. titoli » tprmnort: , 
F a ni—antri artigliali » atrrvitori 
Ir batlotì». rimbatto » la capen» 

Critto erti l» cai» » U palasti 
Ver pruteip». »r marchete » 'r ea 

iMjjer» 
E la latra pj mnoi face» da casti 

E equanno rrur-x* in cro*ee, rbb» »r 

Dt tpawga^ bbenta s u . Irattaafl 
fttrani. 

Pe cqxeUt tr tanto» e ppe nr.cantrt 
ter ti tre. 

Uggncra 
tniagmm 

lì ile gaio co' ce erta catenella 
Se» tli un brullo aie ti taccio é* 

\rmpu*m. 
E, ddrtnto a una ramala, un* oanttm* 
O ddu' du trine ar pia da torUtraUs 

Ch» l(a tr tanl'omot ficca dr»nUt un 
{braccio. 

Pl)la 'na tortortlla a la contttnm 
Rldtnno tra t» granfi» m tuaetìlaecU 

dunque. Ma Tutto lo tpatto da Noitro Bigt 
\ E' d» vede cqutla bettlaeda 
Squarcia}}» tr ptito » notte*}}a~ »r 

fcéra. 

L'invettiva de le poterne trf-
scere: 
Quttta è r*rteomptnt* da T**aft* 
tltto la grtns» d» la taer* pam**. 
eh» pprlm* t» gglucaotno a ttraaatta* 

Catti e» night th, pallonaovio a 
footnto. 

Inxlno tr molHcum» ch» it'aoama 
D» cquer pana eh» mmagnt * tir** 

\dlmumiof 
E ancora, la richiesta a t r o 

ce che, tra le cerimonie della Pa
squa vi sia la crocifissione del 
Papa: 

Flnarbtra la Cro*c» a Mmonl» Mari* 
E Uuu oMgt'anno, a II tempi pa> 

Urtali 
C» t'aotrtbb» da inchioda un Vicari» 
De Crtilo, » accanto a UM dn' Car-

\dln*lU 

La società e divisa m due da 
una spietata linea di frattura. In 
alto, Papi, nobili e signori, in 
basso il popolo mirrato. Ecco che 
il popolo si fa scettico, pessimi» 
ita: * £ 7 p*p* rìde? Male, ami
co, è sregno I Che « utmosmtntk 
er za popolo k* dai* famfme > / 
Elementare è la «asneJazioae «fi 
causa e d effetto, perche ter rie 
co sscùtls e er sòorxinsto sten* 
t* I Strilli tfiutthnam e fjrmsamo 
risponne ' E ppoveretto lui chi 
sie lamenta ». La spiegazione di 
quella l igi*, S * J Q J L ? f i s s a 

Invettiva t co 
Dall'altra p a n e , vi sono la 

comparse delta commedia, { fi
guranti, il popolo che »iiorm* 
pe* tterra, more all'ospedale I E 
tsi ffiata sciahbusca er cavai» 
letto ». 

Qui il poeta abbandona fl cv 
piglio, gli occhi lucidi della inves
tiva gli si appannano, quasi «fi 
pianto. Qui la poesia si raccoglie 
in quadri stupendi, come quello 
celebre della Forni}}* poverella' 

Qaiatt crarar» me. ttateo» a/mi»**: 
Sì. ffijji. siili, chi mmomm* mate 

[Mata. 
Oh. Foerrint d*r Pianto addolorata. 
prooedettm» voi eh* lo potei». 

V*. tro!urtre mie cara. * M piagane*»* 
San me fata morì ccatì accorata. 
tal OMareha eco** Taveri a^boacatat 
E ppifjerrmo tr pam». » mmats+arat*. 

?J ccaptttioo mr bea» eh» vot oojjrnl.^ 
Ch» ddichi. Prppe? 5aa vói ttà a la 

{tenro? 
Fijjo. com'ho da fi iti *un c'è o}J*f 

E tt3. Lalla, eh» hai9 Pooara Lalla. 
Hai fraddo» Ebbi, marna mettete JB 

\ar mamm: 
Vii in bracci* a i M i u a u rsa cha 

tfarUemOa. 

II V i c o l o traccia giastaxtsenst 
un p a n z o n e acuto tra questo so
netto e JlJgoilno^ dantesco. E d 
piace chiudere qui con l e sa* pa
role, che coiTrroiscono la v ia sul» 
(a quale, forse, rotto il n o coss> 
mento avrebbe dovuto procedere: 
« .Va dove la fame di Ugo&m s* 
Dante è effetto detTodio «fi sarte, 
tradimento di guelfi e t^9HStms\ 
U fame della famina pervertila 
ì tenuta dal Belli rosse fata» j a . 
cimle ed esprime la vergano a% 
urna ano m a r t i , il drs 
essa nasconde 
cruda verità ». E d ora n 
cominciare a dncorrete «fi t 
McU Beffi. 

O C,'m*cpur l.ieith:»*» 
«•tn. MoadadAn. MS. Ti "•!••. nomai 
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