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Disegno di un bambino algerino rifugiato ReguVa Dghrib, 11 anni (Casa per bambini 
in Marocco Djamila Bouhired) 

Per non dimenticare 

I racconti dei 
bambini di Algeria 

J* *'. ft* * 

V < 

"\ 
letteratura v'\ 

Un padre, una mudre, 
un insegnante, dopo aver 
letto i R a c c o n t i ili b a m b i n i 
d ' A l g e r i a che I'eiUtore Ki-
naiitli prcsenta oggi al pub-
blico italiuno, csclamera: 
* Ma perche li hanno /off; 
r i cordare l ' Debbono cre-
scerc. c d i m e n l ieu re nl ptii 
presio ». 

La rcazionc, tmmedinta 
e spontanea, di c/ii ama i 
bambini, c non tollera non 
solo che t'Sii sofjrano. mn 
che .essi ricrochino dolori 
ed orrori, puo pero trusfor-
marsi in consenso all'ini-
ziativa del Cover no prov-
visorio algerino, quandn si 
rifletta sul tnodo nel quale 
cssa c statu realizzata. La 
inchiesta, benche affidata a 
una equipe dt militanti, e 
stala condolta con la dc-
licatezza c la pcrizia dealt 
specialisti dell' infunzin, i 
b a m b i n i sono stnti *mnnUi-
t't a conftdarsi. in presenza 
i lri lorn inycpmni t t . ma: 
forzati n parlare xt e le-
nulo presente, nitre alio 
tcopo stonciy-politico della 
raccolta di * tealimomanzc 
d i r e l l e e r e n t i t v c », i' u i -
lore catartico. di hberazut-
ne, che hanno — o n e ' " ' per 
i bambini — le enntestioni 

Perche sono 
fuggiti? 

La COHje»sione. il rue-
Conto e a volte scrttlo, a 
volte rcgislralo. molto 
spesso d i s c g n a t o . <lnscgne-
ro ai bambini a disegnare. 
quando I'Algeria sura 'n 

4 dlpendenlc - dice Sonar 
* Boughamn, rfi 10 anni 

< Diser,nerannn cm che pry 
„ ma hanno passato > In 
* queste parole det p i c c o l o 

arabo n e. ci icmbra. In 
eonsapecolezza del latin 

i che il « raccontnre «f»•»«•-
* gnando » i m i l o a Uhernre 

dall'anco^ciu it i»ro|ond>> 
ydelianwm 
$~~ Cht rnccnntti. sono t b.im-

hint prot tight nccntti mile 
* COtC » per lorn coslruitc 
in Tunisia, in Marocco, in 
Ubiu dalla solidanctd ara-

9 internazionalc (si e 

ilistmlu in quesl'opera la 
liepubblicu jugoslavu), o 
ancora accamputi con le to
rn fnmiglie nl di In del con
fine rnrcato per sfnggirc 
alle reprcssioni e ai mas-
sucri. Circa 150.000, si cal-
cola. sono i briinbtni ul-
germi proJnr;lii f e m n o . 
pnssuuno oijai dire con 
lliom), t racconti rticcolti 
.NOMO testimonialize - r.nn-
pinnc. 

I'ervhe M>IIO Jiqir/ifi.' Le 
rtspnale sono uniformi. nel-
la loro terribile varietd. 
< Hanno cominciato a lor-
turare la aenlc. anche le 
d o m i i ' N « hanno b r n e m f o 
le case e cacciato via pit 
abitanti del rillaggio ^; 
« hanno bruemto tutto il 
doiiar >; « sono tomato a 
casa e ho (roi;d(o i m i c i 
frtttclli uccisi ». < ci hanno 
picchuitn n. « jpnniL'diio e 
torluravano - . Ualhi tragc-
dia collettiva emergono 
« lHUM Irntt* delle siiifiu-
/«* Inmrpfic. del bambini 
scampati: < mi bnni io N'-
gatn a una catena », * mi 
hanno bruciato » (tl brac-
c i o e la nioiKi SII di un / o r -
nello it petrolio): < picchia-
nuio mia norella e comin-
eiaroiio a ridere *. < mm 
zio al matttno si era alza-
to e b c r c r u if coffo. c !o 
hanno ucctso » Hanno uc-
CJ<(» m i o padre, mia mudre, 
i nttei zti. i mtei fratclli: 
qucste nolizic n ripelono 
c o n d n u m n c r i i o nei raccon
ti dei piccoli protughi Es 
*i per solito sono estrema-
mente sobri e contcnuti. 
Bisogna 'eggere i racconti 
ncendo prr-«<*nlt' la dignita, 
tl pudore. la fnrza d'animo 
dei popali arabi: * da not, 
qitando quulcnno muore, 
nettuno pinnge. II popofo . 
t i i l l i d i m n o cfi<* «- pinnl i 
non terrono n niente- > (Ha-
hotts Houthril. dt 12 mini) 

Ma. nqnt tanto. dalla THY-
ttziu •iohriumentc narrnta. 
emeraonn <ceac di orrore 
tenza nome chr git occht 
inlantili hanno visto * II 
mio frntelltno dormiva nel 
•mo letto e i saldati gli han
no messo im'ormn da fuo-
co nclla bocca c la pal-
tottola ha spaccato la te

sta del mio frulcllino -. 
< lo era la, la testa di mio 
cngino era spaccata in due. 
i ni i l i lnri r i i frr i ino , sun 
mudre piangevu ». « / >ol-
dut't francesi hanno jutto 
eerie cose alle domic gio-
vunt uella casa dei nostri 
r ir in i . . I f imno ^gozzato 
into zto sotto t unci oeehi 
(•(»(»;«• ,iumuld st sgozza una 
peeora per I'Aid... Hanno 
curicatn degli ttomini supfi 
r h c o l i r r i poi fi hiintio 1n-
sautt eadere a terra du 
una eerta ultczza >. H'tso-
(piu fun,i forza per andarc 
avanti. per leggere tutto 
K. ccrfnHHMffi". non IOCCJMH-
mo il fnndn dell' orrore 
(che forse solo in certi d>-
<egni intravcdiamol 

« Mio padre 
e morto...» 

l.Cinictidti <|iitvtr I«'»n-
mntiHitiZe * dtretle c I en 
Here » si ipisit* nndto be
ne come Jo Statu Jranccsc. 
dopo gli ticcordi dt Eviun. 
non siu rttt£ci!o a i m p c d i -
re i lollt macellt dcll'DAS 
H lalto e che I'OAS non e 
i non e *iula.'> una lorma 
degeneraltva del colomalf 
yiim frunce>e. e -cToni la 
conttnunztone. * .;u grain! 
>OIL>II « uII ' i ip iT lo . dclhi 
azione iJndolta dallo Sialo 
tranccse in .*Uot-*na. n? rno-
»Jo nn p o c o pin c o p i T l o e 
^egreto. da pin di 130 anni 
e in parttcuhire negli o i i n 
iiii>ii della ultima puerra 
Lcggiamo il libra di Jac
ques Kcrmoal, La L e g i o n c 
s t r a n i c i a - l 'n n i i l o d a di-
<onorare . p u b b l i c n i o reccn-
lemcnlc dalle K d i / . n m Co-
m u n i t a in una traduzionc 
italiana (pitrlroppo non 
molto buonai: qnello che 
ha itiitn uegli ulttmi mesi 
' " 0 . - \ S . qucllo che hanno 
latto negli ulttmi anni i 
* paras - e eto che s e m p r i 
ha tutto il coloninli + nw 
(rancesc in Algeria 

I«o Franc ia . dicniin t 
bambini algerint * Lei ci 
ha cacciato. la Francia...*. 
* E' arrivata la Francia, li 
ha sorprcsi, H lia bombar-

datt>; < la Francia ha ue-
etso 845 algerini nella mia 
eitta *. •' Per tutto un me-
v,- In f - ' r n i i c i i i li> i i i f ' T r < > -
pu ». * n u n padre e morto... 
lu Francia lo ha ucctso >.. 
La Franc ia . dicono i piu. 
Solo poeltissimt distinpun-
)n» F n i n t i o «' Fro i i cm ( f f o -
etne ben Viij/n: * in so che 
ct .MIIIII dei froncc.vi che 
combattonn eon not. In 
Francia non It ama-i. 

La F r n n c i a . < quella 
Francia >. ditenla l'cur<>-
peo. dtventa »' Imiiien (mi 
<i ^llce — non .><» x - sul 
li'iipriiifn — che per i com-
puo'ii inoopt i iTi <» im'dici 
c i i i iv i . « gialli - . i* pin j " -
ci'c lavorare nei pncn alri-
cant e.r colonic che non 
per i eompagni ingequen o 
nit'dici Nori f f tr i . di pelle 
bianca). I delitti della op-
prcs*tonc e dei massacri 
co'«»»iui/i»li pr.wino tnUa 
mice 

ijucndo l p u v o f i r-fnoinri 
ti/iM'rjni pnrUino del loro 
avienire nella palna lihe-
ra e indipendenle. ;J c i iorr 
\-f apre alia tperanza \*>>-
, | I K > I I < » f« ir t - . « | i n i s i U i f f ! . 
meslteri nobtli e ulili. Vin-
icrmtere. V in.-eoniinte. r.' 
n iccco n i c o . il co«lrnl l '»rc . 
'/ medico (< t trance.-i una 
ii ciir»*ro». dice un raunz-
zo. ma non oli crediamo). 
I'no vuol tare il po'izmito 
i perche si qnrcrni bene 
I'.Moer'a » f,o irovo V N 
U<simo> * \o\ ~iircm<~' nl-
nertm lel'ci con mot'e can-
zom patnotttehe e non ve-
dremo pin ' pi7iiri vmrti 
<otto la Franca » IV* lo 
(ii(Oiiri<ir»i<» dt cuore, ra-
iiuzzi. bambine che i» d ' -
fp^nete a tornare nella r o -
<rr<i p i i lrm tlaUa Cn*a 
i Vi isni ina -. dalla Ce<a 
* Duimiia llouhircd *. da 
TIMKI iln Tripoli. d-.Uc 
tende lungo le trontiere 
Snrn campito votfro. <o-
p r u l l i i l l n . mil anclie no -
<fr«i. M1 i orrcmo nscattare 
in tptalche motlo la * cvil-
la europea. bianca c cri-
stwna •> del coloniali<mo. 
I'unica che IWIgeria abbia 
fiuora c o n o s c i u l o 

L. Lombardo-Radic* 

Invito a rMeggere i «Canti » 

Un nuovo 
commento 
a Leopardi 

Quest'opera, curata da Niccolo Gallo e Cesare 
Garboli, si colloca di diritto fra i libri del giorno 

La n o s t r a t r a d i / t o n o c-ii-
t ica e p a r t i c o l a i i n u n t " l ie-
ca di c o m m o n l i i-d t i i toi -
p i e t a / i o j i i do i Canti Ico-
p a r d i a n i : n e l l a pi u n a m e -
ta de l n o s t r o s e c o l o . p»>>, 
n o n vi 6 s t a t o , si p u o d i i e , 
c r i l i c o u s l i l d i o s o di h n o n a 
s t a t i n a d i e n o n M •H.I ap
pl i cant ;id a n n o t . n e j v e i >i 
d e l L e o p a r d i : da l L e v i r.l 
D e H o b e r t i s . dal M o m i -
(•liano al F u b i m , dal F lora 
al Ktisso, t a n t o pe i c i t a r e 
i c o m m e n t i p i u n o l i e dif-
fus i . F. si s p i e g a as sa j aRo-
v o l m e n t e i | f a t to '.-he a 
q u e s t o l avo i 'o si a p p l i e a s -
s e i o cr i l i c i e m a e s t r i de l 
le s c n o l e e t f i i d c n i e pin 
d i v e r s e , c u t s c u n o o q e e t t i -
v a m e n t e a r r i c c h e n d o lo 
s tor in t l e l l o i n t e r p r e i a z i o -
n e d e l l a p o e s i a l e o p a ' d i a -
n a : c h e i Canti de l l e o p a r 
di si p r e s t a n o s ia ad una 
lett t ira s o t t i l e . c h e vof»li;i 
s c a v a r e in p i o f o n d o n e l l a 
p a r o l a p o e t i c a ( d a p u n t l di 
v i s t a d i v e r s i e il c a s o d e i 
c o m m e n t i d e l D e R o b e r t ' s , 
d e l M o m i g l i a n o e d e l F lo 
r a ) . s i a ad u n a p p r o l o n d i -
m e n t o c u l t u r a l e c i d c o l o -
g i c o c h e fissi s t o r i c a m e n l e 
il v a l o r e e il p e s o d e l pen* 
s i e i o l e o p a r d l a n o ( L e v i . 
H u s s o ) . 

La r i c c h e z z a d e l l a tradi -
z i o n e e s e p e t i c a c u i n r c c n -
n a v a m o p a r v e p e r s i n o pri-
v a r e l e g e n e r a / i o n i d i s t n -
(liosj p in v i f i n c a ne i del i . i 
p o s s i b i l i t a d i i n n o v a i ' e ne l 
c a n i p o de i c o m m e n t i leo
pard iani . s p e r i m e n ' . a n d o 
suj Cnnt i la l o r o c u l t i u a c 
f o r m a z i o n e : — il c o m m e n 
to di S e r g i o S o l m i . a p p a i -
s o n e l 1050. si p n o d i i e 
c h i u d a i) i a v o r o de i c o m -
n i e n t a t o r i d e l p r i n i o e i n -
( p i a n t e n a r i o d e l N o v e c e n -
to. p i u t t o s t o c h e n p r h e 
u n a n u o v a fase dj Iavoro 
c di p r o p o s t e . 

Ma e c c o o i a o n i i i o v o , 
e d i v e i ^ o . n m i n u ' i i ' n n| 
Canti: m> AOIIO a u t o r i Jin-
s t u d i o s i dj g i a n d e ^ens ib i 
Ida cr i t i ca e di b u o n a fo i -
m a / i o u e c u l t u r a l e , N i c c o l o 
Ciallo e C i s . n o G i i r b o l i : :l 
l o i o c o m m e n t o I c o p a r d i a -
iio da i n i / i o a l i a < N u o v a 
I ' n i v c r s a l c K i n a u d i ». e ^i 
c o l l o c a <li d i r i t t o frn i "li-
l»ii de l i» io ino" 

Q u a h s o n o lp c a r n t t e i i -
s t i c h c ) ) i t n i i p a l | d i tp»e-
s t o c o m m e n t o . c h e si pre -
.seuta. n e l l c i n t e n / . i o o i d e j 
c o m m e u t a t o i i. c o n u n « ca-
r a t t e i e e s c l i i N i v a m e n t n fli-
\ u ! g a t i v o > ' 

I n t a n t o . il l e t t o i c t i o v o -
ici. m luoun d e l s . igu io 
c i i t i c o i n t i o d n t t i v o . c h e e 
t i a d i / i o n a l c < 11 t u t t i i c o m 
m e n t i . a i u b e vli q u e l l i re-
da t t i <u\ u>o d e l l e -;cuolc. 
tm'ampi . ) c i o n o l o c i a i l e l la 
\it,-i c d e l l e o p e r e di Clri-
c o i u o L e o p a i d i , c h e »ccu-
pa c i n q u a n t a s e t t e t i l ' e pa-
m i l e e c h e di d a t a in d a t a 
e a n i c c h i t . i . p r e c b a i a . a;)-
p r o f o n d i t a d a n u m e i o s e ci-
taz ion i i l o c i n n c n t a r i e trat -
te tla >critt i e m e m o r i e d e l 
poet a e d a q u e l l i di fami -
l iar i . a m i c i . s c i i t to i i c o n -
t e m p o r a n e i d e l l e o p a r d i 

A n c h e n e l l e n o t i / i o p i > -
me^-e ai ^::it;ol; C.TM'I !.I 

I m a u n tie, , o m i u e n t a i o r i e 
j diM.iet io- im.1 u n a v o l t a 
j u n h e a l . ! la d a t a d i j o m p o -
j ^i / ; .nie f la m e t i i c a . -JI la-

> . ia . a n c h e i:i q:iest>> ca.-.». 
c h e >..< il I^-opa:d: - tes.-i-. 
i p i a n d ' e n e c e s s a i i o . . id i..-
t r o d u r r e t dla l e t t u r a d e l h i 
p o e s i a a t t r . l v e r s o b r a n : 
tratt i d a l l a s u a o p e r a . 

Kecocj ic.rtne a d i r e d e l 
le n o t e : e>.-c — < e c o n d o 
i p i a u t o < c n v o n o S ' I stes.-=i 
c o m m e n t a i o r i — < s o n o IO-
vlat'.e p e . mi p u h b l . e o 'i 
per.»onc c o l t e . n a . n a n t ; 
d e U ' e s p i e s - o n e I c t t e r a r a 
m a indi lTerenti a s p e c i l i c ; 
p r o b l e m i t | i i I l t crp:o taz i • , • 
no cr i t ica K>sc n i i r a o o >o-
l a m e n t e a t r a d u r r e m ter
m i n i piii a . v c s s i b i l i . a c h : 
a b b i a >ca sa f a m i l n r i t a 
con .c!i ^cnt t i d e l l e o p a r 
d i . c i o c i v il p o e t a . «l» v o l 
ta in v o l t a . i n t c n d e v . i i l u e : 
e s s e MIIUI r e d a t t e . s o cos": 
>: p u o i l n e . da ilit ;mn'>> 

di v i s ta e l e m e n t a r e e rea
list ico > 

S o p r a t t u t t o n e l l e not* 
c o n s i s t e la n o v i t a d e l co .n -
m e n t o di (Ja l lo e G a r b o l i -
i p i a n d o per c l c m e i i t a r i t a <i 
i n t e n d a . c o m e n e i f<t11i q u i 
a v v i e n e . u n ' a n n o t a z i o n c e s -
s e n z i a l e , c h e m a i s o v r a p -
pone nl tcsto poet ico ana-

iKi l a s l i d i o ' . e e i n g o m b i a n -
ti e c h e . cp iani lo v u o l c <t:'-
p r o f o n d i r e o s p i e g a i e e e i -
ta < s p e c i a l e p r o f o n d i t a t -
m o / i o u a l e e s e n t i m e n t n l e . 
c o n la q u a l e il L e o p a r d i 
e s p i m i e i l u o g h i c o m u i i i 
de l s c u l i m e i i t o . d e l l e e m o -
/. ioni. d e | p e u s i e t o u m a 
n o ». r i c o r i e . a n c o i a . al 
L e o p a r d i s t e s s o . ^ e n / a u n o 
lasc iars i t e n l a i e da q u e l 
le c o s i d d e t t e < a n a l i s i e s t o -
t i c h e ». c h e h a n n o t a n t o jn-
f a s t i d i t o la n o s t r a g i o v e n -
tu cti s c o l a r i . U g t i a l n i i s u -
ta g u i d a i d u e c o m m e n t a -
tori a n c h e n e j r i c h i a m i nl 
l i n g u a g g i o di a l t i i p o e t i . 
a n t i c h i e m o d o r n i : e si s.1 

c h e in q u e s t o c a n i p o e a.--
sai f a c i l e s t r a f a r e e c o s t e l -
l are le n o t e di r i c h i a m i 
n o n s e m p i e n e c e s s a r j e d 
esstMi/iali ( t r o p p o s p e s s o jl 
c o i n m c n t a t o r c v u o l m e t t c -
i e in m o s t r a la p r o p r i a 
ei u d i 7 i o n e ) 

In a p p e n d i c e aj Ci in l i . i 
c o m m e u t a t o i i h a n n o i a c -
c o l t o t u l t a u n a s e r i e di 
s cr i t t i e di a b b o z z i , la cu i 
d i r e t t a c o n o s c e n z n p u o 
m o l t o f a c i l i t a t e la c o m -
p i e n s i o n e doi Canti ( s i 
t i a t t a di c i rca un c e n t i n a i o 
di p n g i n e . ft a le q u a l j il 
l e t t o r e p o t r a t r o v a r e a n 
c h e l e f a m o s e Memorie del 
prima amorc c i Ricordi di 
infanziu e di adolcscenza). 

N e l c o m p l e s s o , d t i n q u e , 
tu hai a t l i s p o s i z i o n e u n 
c o m m e n t o a g i l e e m o d e t -
no , c u i I ' ed i torc h a a g g i u n -
to il p r e g i o di u n a v e s t e 
t ipngrat i ca c h i a r a e d e l e 
g a n t e . S a r a u n i n v i t o a l ea -
g e r e o r i l e f igere L e o p a r d i ? 
Noi v o r r e m m 0 c h e l o fos
s e . a n c h e p e r u n p u b b l i c o 
di l e t t o r i p i u l a r g o di que'.-
lo c h e ha c o m p i u t o e.li 
s t u d i t e g o l a n 

Adriano Seroni 

Intervista-lampo 

con lo scrittore 

Ottiero Ottieri 
tra cinema 

e letteratura 

Ottiero Ottieri 

Incontro con Ottieri nclla 
sua casa milanese. Entr iamo 
subito in argomento: indu-
t t r ia e letteratura. il tema 
che lo appassiona di piu e 
sul quale ha lavorato a lun
go. con accanmiento. Par-
lianio del fenomeno della 
letteratura di argomento 
cperaio e industriale. che in 
Italia e abbastanza recente-
Ottieri ne fu uno degli ini-
ziatori. nel 1957, con la pub-
blicazione di -Tempi stretti>; 
oggi si contano 9 ' * molti no-
mi , da Calvino ad Arpmo, da 
Volponi a Oavi . ecc. 

« Mi pare un fenomeno pie-
no di lirr.iti — mi dice Ottieri 
— Lo sforzo per dare una 
espressione poetica alia real 
ta operaia e mduttnale , so-
stanzialmente rion e nutci -
to Parlo anche di me, d> 
. Tempi stretti •. che nmase 
su un pian 0 veMeitano, non 
andd molto al di la di una 
ncerca sociologica. Anche 
per questo. forse. contmua 
ad avere una nsonanza assa> 
scarsa >. 

Obietto che - Tempi stret 
ti • r imane un libro solido e 
che semmai mi convtneono 
meno gli sviluppi successivi 
della sua ncerca. Se il -Don-
narumma- e il • Taecuino -
hanno avuto piu fortuna lo si 
deve anche, secondo me, al 
fatto che si era gia formato 
un gusto, un interesse per 
ouettj temi , dilatato da certi 
aspetti del « boom • l ibrano. 

Passiamo poi a parlare 
del suo Iavoro, delle novita 
che ha In serbo. 

« Verso ottobre — dice Ot

tieri — pubblichero n « Tae
cuino 1948-1958* presso Bom-
piani. Una parte e gia uicita 
nel • Menabd n. 4 >. II vo
lume che sto preparando 
rappresenta un terzo del 
diario che io ho tenuto inin-
terrottamente dal 1943 a og
gi. Naturalmente queste Pn
gine saranno riscritte e rie-
I a bo rate. II titolo non e an
cora deciso: • D iano men-
tale >. forse o « La linea 
gotica . , quasi a signiAcare 
simbohczmente un confine 
• deale cui ' ° n o stato a ca-
vallo. vivendo tra Milano a 
Roma, tra la realta centro-
meridionale e quella del pro-
letariato settentrionale >. 

« Quali altri progetti hai? -
• Ne ho molti , ma non a 

oreve scadenza. Penso ad un 
romanzo, anzi alia storia cli-
mca di una nevrosi in una 
citta industriale. I I personag. 
gio sara forse una donna. 
Vorrei anche fare la sceneg-
giatura di un film sulla bor. 
ghesia milanese, mtitolato 
• La settimana corta . . Ma 
ta cosa che probabilmente 
faro per prima sara I'amplia-
mento del mio atto umco 
• L'assemblea deserta >. gia 
.ipparso su • Sipario . ; rac-
conta di una riunione di con-
domint ». 

• Tra il vecchlo amore 
per la letteratura e quello 
piu reeente per >l cinema, 
qual e il piO forte? . 

• Ci sono certi temi che si 
possono trattare solo con il 
cmema; ma. In fondo, la let
teratura e piu importante », 

letture inglesi 

Brecht 
e il suo 
teotro 

11 l .bro (I. John W.IUt*. 
» ticrtolt Brechl e II suo 
teutro - <L«u\c: lUtJl, pp '.W 
si dibcosta per un certo r.-
gore di documentnzione •"* 
per una note-vole obbiii'tivit.« 
d' mgol izione ci»t".ca d.il *fn-
t.itivo d. nuilti -.uidifi-. Ijit'ch-
t.:mi — t-pcc:alruo:iTt' loclf-fn-
occidentall — di n e u t r a h z z j i e 
por i iuanto ;» po^sibile l.i 
portatn e ;1 significato poli-
t co marxiNta del teatro d: 
Bertolt Brecht Tale tenta-
tivo di iieutralizza7:one M 
vale della g i a n d e rivoluzione 
artistica determinata da 
Brecht nella concez .one e 
nella teensca del teatro mo-
derno per far sorniontare — 
come risulta. por esenipio 
da un recer.ti.ssimo s e n t t o 
del B o c k n n n n (Provokation 
itud Dialrlctil: in der D m -
mutik Hert Brecht!,. Scherpe. 
Krefeld. 191.1) — sul lo sfon-
do p:ii p r o p n a m e n t e stot ico-
soeiale del teatro •• ep;co •• o 
•• dinlett ico» le eomplcsse 
modalita e implicarize del suo 
contimio rapportarsi ad un 
mondo caratterizzato dal mo-
to centrjfugo della tecnica e 
del le tecnologie ic ient i f iche 

Dopo una presentazionc 
nnalitico-dcicuirieiitari.i. dei 
smgol i Stiicke (dratnnil) . :1 
W.iiett h;i cereato fl* r.tio-
vare nell ' indagine dei v a n 
element , -strutturali del tea
tro breehtiano le coordinate 
storiche n e c e s s a n e per inten-
derne il eoncreto svi luppo. 
Intere>sante e deii^o di no-
tazioni puntuali e. per e=;ein-
pio. I'esame del le pr. ine ope
re dramniaticl ie di Brecht. 
riportate nel china nrroven-
tato clt*«li .urn. vent . . » le 
tempq des n^sas^ins •• — come 
aveva profetizznto Rimbaud 
— quando il marasma polij;_ 
t ico-soeiale del dopoguerra. 
in una Gcrmanla sconvolta 
dair inf lazione e djir.igi'.'i-
'/.ione del le ma^^e. si river-
bcrava cupntnente nei dise-

gni di Gro^z. tie: versi dj_ 
Joachim Ringelnetz e di 
Walter Mehring. nei fumosi 
meandri apocal i t t ico-r ivolu-
zionari deU'espre^^ionisino. 
negli sperimentai;~mi r e s -
stiei di un l o c a t o r . 

Giustamente ci sembra 
venga messa in luce quella 
- e p u r i a mito logia angloeao-
sone - c h e da l lo sport al jazz. 
all 'esercito della salvezza. ai 
songs cabarettistic! concorre 
e f t i cacemente in quell 'epoea 
al disfacimento della lette
ratura portandola ver?o le 
zone squal l ide e is tcricamen-
te contraffatte di una satira 
pungente e grottesca con cui 
vengono spietatamente bolla-
te l e contraddiwoni di una 
borghesia ormai svuotata di 
ogni contenuto e condannata 
aH*autodistruz:one. 

I molteplici motivi che si 
rifjettono nel la maturazione 
dl un'espreis ione pcrsonale 
ed artisticamer.tc coerente si 
affinano e s: sceverano m-
torno al *28-*30 f ' L ' o p e r a da 
tre soldi c del 1923) quando 
Brecht si avv ia dec isamente 
ad un - teatro d'indagine - . 
comprendendo la necessita 
dt giovarsi della chalettica 
marxista e del materia l i smo 
storico per dare al teatro un 
orizzonte piu determinate . 
una forza aggressiva piii c o m -
posta ed eff icace nella inte-
laiatura didascalica del suoi 
Lchr5t«cJcc (drammi dida-
scal ic i ) . ed - epicizzare » 
quindi la materia del suo 
teatro neU'umorismo c o -
strutt ivo e antillusiorustico 
di una rappresentazione de l 
la realta p iu sfaccettata e piii 
fluida. piu espl ic i tamente 
ponderabi le ne l le sue contrad-
dizioni e ne l s u o i n t e m o di-
namismo. Da Vil lon. Kipl ing 
e Pirandel lo a: So Plans of 
Japan tradott: da Arthur 
Waley. .1 Willett sottollnea 
Tevoluzione del le infltipr.ze 
c degli sv i lupp. o r . g . m h nel 
teatro brechtiar.o tra cu. me-
rita una part.colare attea-
z .one :1 supen imento de l -
respross lonismo attraverse 
una interna maturazione e 
jui ione del la l ez ione di Sha
kespeare c degli e l .sabett iani . 
del teatro g lapponcse e del le 
•cenografie d; Piscator 

Dopo aver riportato agli 
ann'. deirenv.grazione — dal 
1938 al 1945 — .1 consol .da-
mento del teatro ep:co. l'au-
tore erode d: potcr ir.d'.v;-
duare tre dist lnte l .nee d: 
*\ duppo nella vasta produ-
z.one brcchuana. quell i del
la ~ lo'.ta nella g.ungla - . 
Ouclla - ri.dascal;c3 - e quel 
la - documentar.s i .ca - 11 
coUegamento «- r:n:erd.pon-
denza d; queste - l .nee - non 
c. eernbrano Der6 abba<;t..nza 
c h a n ed e f o « e quts:.-! la 
.nevjtabJe conjeguenza d. 
una Lndagino articolata per 
moitef.l.c: prospett .xe non 
-empre bon <aid\te tra loro 
<e anche .nfatt: si r.e*cc a 
gu-idagn'.re .n t-1 m^dii »n •> 
I mp:da del'.m.t. z one de . r.-
spett.vi i',imp. d o^ervaz .one . 
r.sulta per apro v«»r>o al-

g. c. f. 

um.itia del suo teatro. E' m 
t U modu che il g.oco scenico 
s: v ie i i f a proporre come 
coi.tro dl . . i . e n e e di m o v l -
nionto in u n si focalizza unr. 
realta sociale nel le conere-
'<• alternative e nolle molte
plici eontraddizioni d.aletti-
che del suo dinani'smo ?ot-
ttatto ad ogni angu^to sche-
n n naturalistieo e illu~.o-
rn^tieo 

Appoggiatido^: alle rtserve 
di un'estetiea uffieiale oggi 
«uperata. molti crit'.ci bor-
ghe^i tendono ad al lentare i 
profondi legann che str in-
gono sa ldamente !.l s ignifica-
to politico del l 'opera brech-
tiana al marx i smo- len in i smo 
M i e proprio cpiesta pole -
m'.ea e queMo confronto di 
idee, oggt chiarlf icatosi nel le 
sue motivazioni contingent: 
come strettamento col legata 
al ei ima deU'epoca stalinia-
na. che dimcKtra aucora unn 
volta la vital ita con cui' 
Brecht aveva approfondlto. 
nel senso di un real ismo piu 
complesso e piu problemati-
co. le - ragioni - del marx i -
•smo con-;iderato la hase teo-
rlco-operativa di un utnane-
- imo an^rto ai conflitti e al
le contraddizion: c o m e pure 
alia loro comprens .one eri-
t.eo-dialettiea 

Willett vode in Brecht. nel 
comune amore a questo gran-
de drammaturgo del nostro 
tempo la po^:bilit;i di col-
m iro •• l'odio^o nbi*so •» tra 
- intellettuali - occidental i e 
orient.-'!!, c o m e pure la di -
mo^trazione d i e - u n a ba=e 
soc .a le non e nffatto deleteria 
all'opera di o n artista ••: q u e 
sto. in un critfeo borghese. 
non e poeo. e cost i tuisce 
•;enz'altro un sicuro avanza-
mento di giuci z:o. Resta eo -
munquc il fatto c h e sol tan-
to una accett3z:one incondi-
zionata del la lotta contro il 
fascNmo e la guerra e una 
progressiva coscienza d e m o -
cratica del la miss ione del la 
cultura — a quest i risultati 
conduce in derinit iva l 'appro-
fondimento cri t ico del teatro 
di Bertolt Brecht — possono 
determinare e f fe t t ivamente 
la real izzazione di ques to In
contro. 

Ferruccio Masini 

T.ni* \ .do I- ' quanto preear. t 

z.one di quel p l e w , d.ale:: co 
unitario r»ttr.i\er-o .1 qu .!•' •• 
p05-?!b;lc i f 'gl iere rc ' fmnl . i 
r .t i t1-l.'„nal.': cr.t.co-r.'11-
liata con cui Brecht impr.me 
una forz i di gravita storico-
r ivo luz loaana alia mater:.. 

schede 

Una lunga 
pauia 

1 perj-onatisi- U cii«»ii ed il 
l inguaggio s tesso del recent* 
romanzo dl Antonio Barolini 
{Una Jtmoa pa^cia. Feltrinel-
b r d . p a i s . 368. l ire l.fc'00 
fanno pen?are subito ai ri-
cantamento di u n Veneto t s r -
d o - v e n s t j e fogazzariano. R i -
trov iamo il paese dominato 
da notabili e da pregiudjzi , 
il proprietario terriero roxzo 
sanguigno c f ensualc . la m o -
Ulie dt lui Mana-Assunta in-
timarnente stupita rna tutta 
avvduppata in una rete di 
ben note contraddizioni: for-
nialismi rel igiosi . comples?i 
mist:co - sensual i . debolezze 
'•ompiacmte. i m p r o v i s e in -
coerenz* d i e at semphc i ia 
fanno a p p a n r e c o m e u n s 
donna comphcata e alfaici-
naii ' t . e che si r i so lverdnro 
in una torbida. - lunga paz-
zia -. 

E inline la perionai;ta mor -
bosa. ambigua. angusTamente 
egoisuca del Joro figi:o Gio-
vanm. nel qua le l'autore :n-
tenderebbe ( c o m e d ice la 
preioutazione cditoria le) rap-
presentare emblemat i camentc 
- U l a i h m e n t o di tutto un si-
stema. dt tutta una novecen-
tescj c veneta educaz .one 
ic i i t imentalc -

K quest ' intento :n rca.ta jf-
fiora qua e la per J \ a s t o ro
manzo con cert; tn 'ervcni . 
i . r cU; . tjuasi commenli deilo 
•=cr:t!yre M« qui *ta il punto. 
3-irolim r imane troppo a J o 
esterno dj quel mondo . lo 
cons.aera con troppo d.stac-
cu.. senz-i r u^e.re a r.v \ e r l o 
int.n-.amente il alio rnodo d. 
Ciud e. rl«> d f a m e s c a u i n r e 
U.lh ,. .̂%)!U' n.lT..lt ia "io-
•>c vj . i -:t ' !.*. n*i ^:lo. . i — 
• iH,'"fe w l i u i : i.i*!.iM i> «T.tre 
. . it;itr..rit. p »>v ... , .v.. ( a-
..«»!i .•-1 r.evoc.iz viii,> i un ,r-
"••:, 'r.td.7..» t .-•!•, rii.-i i d: 
i i - <n?t> e A un p.i«—.«^4.o 
ti.'iiatin a p p - n e n e n t i .1 pas-
.̂̂ tO 

g.c.f. 
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