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1' U n i t d 7 mtreoltdi 10 ottobra 

tanno per essere pubblicate le 
pere del grande regista sovietico 

Milano 1902 
in uno scritto 
di Meyerhold 

Sotto il titolo IM rivolu-
zlone tartrate, gli Editorl 
Riuniti si accincono a pub
blicate gli serittl di Vse-
volocl Emil'evic Meyer-
hold. il grande regista e 
teorico sovietico dcll'tiito 
drammatica. nato ncl 11174 
e scomparso, in IragW-he 
circostiinzp, ncl periodo 
piii cupo del « culto della 
pciroualith-. Attraverao i 
.-wigni. uli atticoli polemic:. 
1c note, gl: appimti. i di-
seorsi raccolti ne! volume 
(chi» c stato curato da Gio
vanni Crino) e possibile 
fare la clircttn conoscenza 
di uno dei ma'-jgion rap-
pi e.icntanti del teatro nio-
derno. la cui opera pratica 
P irii-ale- abbraccia un pe-
r odo il quale va dagli ini. 
7i del M'colo alle soglie 
della seeonda guerra mon
d ia l . 

Aecanto alia firma di 
Meyerhold. appaiono nella 
Rivoluzione tartrate quelle 
di amici. colleghi e colla
borator! di lui (eome Glad-
kov. Bebutov. Gvozdmv — 
autore de»li Annali del 
Teatro di Stato che ebbe il 
nome di Meyerhold, e che 
fu goppresso ncl 1036 —. 
Fevralski). le testimoniali
ze dei quali com|)lctano « 
illuminano il ritratto del-
ruonio, dell'artista. del ml-
Htante. Meyerhold adcrl 
entusiasticamente nlTOtto. 
bre. fra I prim', e tutta la 
sua vita, tutto il suo lavo-
ro furono ispirati a una fi-
clucia profonda ncll'iima-
nita, fialdamente conuiunti 
(nei successi e nonli imuc-
cessi, nelle afformazioni 
durature come negli erro-
r , inscindibili da o^tii au-
tentica ricerca) alia eostru-
zionc di un mondo nuovo. 

La molteplicith e la sin
cerity degli intoressi cultu-
rali, sociali. morali di Me-

erhold sono documentate, 
"n modo affatto particolare. 
'a alcune pagine risalent-
all'epoca della sua giovi-
tezza, come le inedite let-
ore a Cechov (1899-1904). 

come qiiestn "corriepon. 
lenza» da Milano. che ri-
roduciamo qui sotto, e che 

ipparve nel 1902 sul perio-
ico ktiricr dl Mosca: 
m giornnle imbevuto di 
dee riformatrici, cui col-
aboravano numerosi espo-
enti dell'opposizione alia 
utocrazia zarista. dallo 
crittore Andreiev al futu-
o Commissario del popolo 
>er l'istruzione. Lunauiur-
ki. 

In quell'nnno Meyerhold, 
he aveva gift compiuto un 
ntenso tirocinio di attore 
el famoso Teatro d'Arte 
li Mosea diretto da Stani-
lavski o da Nemirovic-
"ancenko. e che si appre-
tava ad iniziare <a Cher-
on. in Crimea) la sua at-
ivita nel campo della re-
la. effettub in Italia un 
•iagg:o come semplice tu-
ista. L'inimaginc della 
etropoli lombarda di sei 

ecennl or Bono. quale ci 
» restituita dalle sue paro-
c, e di una straordinaria 
reschezza e pungenza: taie 
a raccomandarsi all'atten-
ione di ogni lettore. 

vita per le stradc di 
no fa pensara nlla 
a in un'ora di lavoro. 
nfl2ioJte generate, / ra 
tio di voci. ma nicnte 
~a la causa di tanlo 
rsi, Vattenzionc nan si 

entra su qualcosa in 
icolarc. La gentc uu-
ta di minuto in minuto 
ttesa di nn comizio. 

un'improssionc natti-
Un grande centra 

merciulc crca semprc 
raffico intenso per le 
e Milano, in vcrita, e 
orsa dei commerci. Vi 
'enorme produzionc di 

lancrie, cotoneric e 
erosi articoli di lusso, 
it la borghesia ha tanlo 
gno c che qui costano 
lissimo. wentre gli og-
i di prima necessitd 

terribilmentc cart. do 
provoca u n wit untie 
ontcnto tra le masse 
aie. 

Gli operai 
rande cittd commercia-
iena delle piii svariate 
riche c afficinc, Milano 
c xtn vivo intcrossc per 
oblemi della vita so-

e c politico, non solo 
pria ma anche mondia-
La fabbrica arricchiscc 
oprictari ed empic le 
di Milano di una folia 

c variopinta, fatta di 
hi che viaggiano in lus-
i landd c guardano con 
hialino, dall'alto in 
o, la gentc che passa. 

e semprc la fabbrica a 
mare a. Milano da tutta 
ombardia un csercito 
pcrai. Esauriti da tin 
ro troppo gravosn, cssi 
arm una risposta at 
intcrrogativi, voglionn 

are il propria livcllo 
urate, camprano II Se-
, che va a ruba, e se-
o con cslremo intcres-

'6 che avvienc oltrc » 
ni del loro piccolo 

o. Quando, per esem-
teggono che un'cruzio-

ne vulcunica Ua slerminuiu 
migliaia di peruana, di do-
mcnlca pagano sul tranvai 
elcttrici died centesimi pin 
del normale c raccalgona 
in un solo giarua dicei mi-
lioni di lire a favore dei 
tcrremotuti. Came doimn-
r/iic all'estcro, gli operai 
sono vestiti da bellimbnsll, 
e qucsto viene loro rimpro-
verato dai dirigenti dei 
parlitl di sinistra, perclii 
molti operai cominciano a 
scguiro le cattive usanzo 
della borghesia, sprecano 
(levari in cravuttr. bustonl 
da passeggia c cajji: Ma e 
intcressuntc osscrunrH tut-
ft affaccendati. nan in fab
brica a in officina, bensi 
nella mezz'ora di interval-
la, quando si recnn0 a Ha
muli alia « Cucina econo-
mica >. E' questn una mou
rn sociale del quartiere 
operaio, organizzata can 
mozzi privati e sotto la 
diretta sorvcglianza dl una 
nota signora che svolge 
varie attivita dl caratterc 
ussistcnziulc, la signora 
Hanizza (*). Quando node-
to le figure macilonte dcgli 
operai, i lora visi smunti 
dagli sguardl lievemcnte 
impauriti, che itnportanto 
istituziane diventu ai va-
stri acchi questo mlnuscolo 
odifida in cui un misora 
operaio pua irovare mine-
stra, macchcroni e carnc 
per pochi soldi! Cinscuno 
di qucsti plattl costa died 
ventesimi; altrcttanto, per 
chi lo desideri, tin vino 
rosso leggero. 

I vial i 
Sc i viali milunesi ricor-

dano quelli parigini, se i 
costumi della borghesia 
milancse pulesuna impu-
denza, volgaro suzictn o un 
chiassoso cattivo gusto nel 
vestirc, esistono pera nella 
cittd numerosi veri intel-
lettuali che hanno a more 
gli intcrcssi dei lavoratori. 
I loro sforzi congiunti han
no permosso di orgnnizzaro. 
a Milano due anni fa una 
univorsitu popolaro, che 
conta tremila iscritti. Sono 
studentl, inscgnanti, impie-
gati, avvocatt, artlsti, pit-
tori, artigiani, commrssi. 
Gli operai iscritti sono sat-
tanto cinquecenta, data che 
lunlversita, per forza mag-
giore, ha per ora la sua 
sode lontano dalla pcrlfe-
ria e il tempo libcro dal 
lavoro di fabbrica o troppo 
breve. L'insognatncnto o 
impartito di sera, sotto far-
ma di conferenzc. Per Van
no venturo si prenodana 
arc dedicate ui dibattiti. II 
carso (da novembrc a giu-
gno) e diviso in duo. cicli. 
Le mutcrie del.pr'tmo ciclo 
s'insognano da novembrc a 
febbraio; quelle del seeon
da, da aprile a maggio. 
Ogni ciclo c. diviso in due 
set tori: 1) scientifico e 2) 
lettcratura e arte, H pro-
gramma scientifico eam-
prendo: fisicu, clettrotecni-
ca, econamia politica, di-
rilto. L'altro comprende: 
sloria della lettcratura ita-
liana e sloria dcll'arte un-
tica. La parte scientifico 
del sccondo corso e: strut-
lura c funzioni del cotpo 
umano, economta politica, 
diritto. Nella sczionc di let
tcratura c arte s'insogna: 
lettcratura italiana del sc-
colo XIX c storia di Mila
no. In gennaio, febbraio e 
tnarzo s'insognano inaltrc 
motoric di caratterc com-
mercialo: econamia com-
tnerciulc. istituzwni di 
diritta commercialo, mcr-
ccalogia. 

Esistono, inaltrc. corsi 
spociali ditvc ?i tongano 
loztoni su urgoinonli speci-
fici. Nella stagione in corso 
sono state tcnute conferen
zc siti sefliienti Jpint: Ipno-
tisnio «-> sugficslionc. Ln 
scapiglintura lombarda, I-a 
essenva della storia, L;« no
stra politica commercialo, 
I grandi monument! del la
voro operaio. II pianoforte 
e la storia, Archeologia e 
storia dell 'arte. Di tanlo in 
tauto, Vuniversita popolaro 
arganizza conferenzc pub-
blichc, tcnute da pcrsona-
iitd note ncl campo della 
scionza o delta lettcratura 
popolaro, come Labriola (11 
socialismo), Ferrari (Le ri-
forme sociali c l'ozio). Btif-
li, un giocanc drammatur-
go di talonto, che da noi in 
Russia purtroppo non o co-
nosciuto (sul piano stilisti-
ca lo sue opere fanno pen-
saro a flauptmannl, Fcrri. 
Fifijmo Turati (socialism 
bcrnstotniano). 

La sede pr'ovvisona dcl-
I'univcrsita popolare si tro-
va nella gallcria Vittorio 
Emanuele in Piazza del 
Duomo, in un piccolo ap-
partamento con una salct-

ta. 11 locale o unguslo, ma 
gradevole per la sun atmo-
sfera accoglionte e per la 
ologanza. Safjitti <• paroti 
sono sluccati con grazia c 
dipintl in morbide tonalita. 
Qua c la sulle parcli, in 
mezzo alle decorazioni 
scultoree, si leggono motti 
di questo tlpo; 1) « L'unl-
versita popolare pud essere 
il laboratorio comune di 
tutte lo idee, espresse in 
modo onesto o civile*; 
2) < Essenza dcll'cducuzia-
ne non e la dottrina impa-
rata, ma e I'edncazionc che 
deve risvegliare la spiri-
to *; 3) € Se iin'idca e eflet-
tivamentc buonu, e impos
sible che col tempo nan 
venga uttuuta ». Qualcuna 
ha definito Milano la < bur
sa dcgli artisti ». Qui afflui-
scotio effcttlvamentc nu-
mcrosissimi artisti, in spe
cie canlanti; i principlanti 
impurano da so ad « im
posture » /« voce, mentrc i 
cantanti gla maturi si per-
fezionano studianda le loro 
parti sotto la nuidu di pro-
fessori di canto. Milano « 
famosa per i suoi €cclcbri* 
maestri di canto, ma e una 
fuma in parte usurpata. 
Qui, in cffelli, ci sono pa-
recchl maestri, ma la mug-
gior parte di cssi sono pre-
parati poca o nientc alia 
altiyild didtitlim- D'ultron-
dc, gli artisti qui nan cor-
cano solo la scuola, ma ar-
rivano con uno scopo piii 
concreto: fare carriera. Mi
lano c il centra d'ogni spe
cie di agouti c di impresari, 
i quali in camblo di una 
percentuale procurano ai 
euiilunli un posto o iiu'oc-
casione per debuttarc tict 
migliori teatri italiani c 
stranieri. Questi agenli 
sono una specie di male 
noccssario, per gli artisti, 
data che li sfrnttano senza 
alcun ritegno. Ma ormai gli 
artisti si accingono a difen-
dersi dallo sfruttamento. c 
hanno crcato un'assacia-
zionc di cantanti con il 
vompito di provvederc agli 
ingaggi. 

A Milano vi sono due a 
tremila russi. Per lo piii si 
tratta dt cantanti d'opcra. 
C'& inoltre una piccolo bi-

blioteca russu, uppurteiien-
to a un privato (Valium). 
ma gli artisti sc ne servono 
poco, parche non si inte-
rossuna affatto a quostioni 
di caratterc. palitica-socialc. 

E ad upprofittarc della 
bibliotoca conic d'un luaqo 
di riunione o il'iinpodimcn-
to il progUtdizia che al
l'estcro si debba far meno 
vita comune coi proprl 
computrioti. 

I teatri 
A Milano cj sono molti 

teatri, ma nesstinu compa-
gnia stabile. Una stagione 
di Innga durata I'ha soltan-
to la Scala, H teatro in cui 
Sciu(i<iptii canto con tanto 
successo H Mefistofole. Gli 
ullri teatri si altengono al 
sistemu delle toiiriiccs. Alia 
fine di aprile c'o statu qui 
una tourtiee del ii'rto attore 
Ermete Novelli. Di rocenta 
ha rocitato in duo spcttu-
coli Tomtnaso Salvini (La 
fnmiglin del malfattore c* 
Saul). Gli ainmiratori ma-
scoviti dell'enormc tulcnto 
di Salvini si rullcgrcranno 
certo sc (lira loro che egli 
non c affutto inuecc/iialo 
da quando rccito in Russia 
durante il suo ultima viag-
g\o. Lit sua i;oce risnona 
can altrettama bollozza e 
vigore, can la stessa leg-
gerozza no I pussuro da uno 
stato d'anima ull'altro, can 
la stossa nobile semplicita 
c can (piclla seducentc soo-
utffi di cui nessuno degli 
attori enntomporanoi c ca-
pace. Sianio riusciti a ve-
derla nella parte di Corra-
do, Il teatro era grcmito c 
ogni monologa di Corrado 
riscuoteva applausi fraga-
rosi. Presto ci sard una 
tournce di Eleonora Duse 
che redtera operc di Ca
briole D'Annunzia. 

Vs. Meyerhold 
iWeina (Lugo Muggiorc) 

28 maggio 1002 

(*) Ai russi in visila n Mi
lano M rart'omamla <li livol-
Hersi a lei per i-nnsiKlio: parla 
itif.it t i la nostra lingu.i, c 
aventlo I'onosccnzc fra expo
nent! dt diversi gruppl social). 
pud dare buoni consign. I/in-
dirizzo 6; Via Aiulegnri I) (ntla) 

rivista delle riviste 

Panorama 
tradizionale 

Dopo ut\ grande lanrio piih-
hlieilario c apparso nelle eili-
role il primo mimero di /\t-
nnrainn. il «grande nu-nsile 
iniiderno n rlie viciic stninpa-
lo da due gntppi eilitnriali, 
quell" di Mond.idori a .Mila
no e quello di Time a New 
York. II men-'ile r dircJlo d.i 
un ciornaliMii ilnlinno, r il 
Mio oliirllivo dovn'lilie e5«rre 
rpiello di prt'*oiilnre a una 
pnlihlir.i^ione in«nlit.itnrnlr 
rirra di inrnrmazioni. i!i idee 
c di illtiMrazioni c imprrrn-
hilinenle <iamp.ila ». 

I,a puhhlira/ione b rerlo 
iniperraliilmente -i.unpata, rmi 
iii.ipnifirlie fotosralie. ^emiii-
rlie eio rli<< cnlpi«re Mlhilo 
e l.i finrchr/za della fnr-iiula 
ndnll.ila. Tanl.i prnfiiMosie di 
« rirrlirz/.i n nei *ei^i/i r nol
le prefiil.i/io'ti p.ire «pn»por-
zionai.i alia nii«ura ilell.i no-
* itTi edilnriale prnrlamata. die 
ri-ulla, a ronli fatli. »ie*i-trn-
le. Diriamo con franrtwr/a: 
il meti«ilr tro\.i la *na col-
lora?io:ie iilrale nelle anlira-
mere da denlNla. necli uffiri 
delle romp.ianie aerre. 'lelle 
hall ilri crandi allierclii: b da 
*(ncliare piu rlie da 'rszrrc. 
da ammir.irr piu elie da sii-
*iare. 

Per una ri\i*ia che — *r-
rnndn quamn affenna il roe-
ditorr iialiatio — « <lo\relilie 
pre*enlare una \i*inn«« com-
pleia. alluile e prrei»a ilel 
mondo e dri +un\ rxcnli pin 
tiznifir.ili\ i n. il panomia nf-
ferlo b del Inllo ea*nsle r 
cenrriro, una ripeii*inne di 
quello fomiio dai rotoral.-lii. 
«enza l.i frrvlie/za e I'ori-
cinaliia >li reportage* elie rnn-
iraddiiiinauono. ad e<enpio, 
Tim*' 

I .a nostra eriliea ' n \ H r la 
»o*ian/.i «le-*a di Pnnnnima. 
di \wa ediinria A di «.\asn n 
rlie preien«le ad una tiznila 
rulluralr. inenlrr nnn fa *e 
non arearejtxarc i RUMI del 
pro*-o pultliliro inlonio a quci 
a lnoplli deprcd.ilin deir.lllua-
lila nei quali ei «-i limlla a 
\ariazioui sulle cpinioni cor-

reuli, a una specie di « pa»lo-
lie » delle tmii/ic e delle idee-
in eommcreio. 

K* ipiesia una » e^pre.^ionc 
ilella rivilla oerideulalc», ro-
ine prelende Peditore •inieri-
rano'! In \eriia. il sinniali-
smo oreidentale J- a->«.ii piu 
avanli. Si preml.uio «u f'nno-
ramn i due ser\i/i. di^nitosi, 
«ulla Spacua t> Don Juan o 
il diluxion) r siiHVinipra/io-
tie inirrua il.iliaua. \ o n re^-
pono il rnuirouto eon \r iti-
rliie«-te rlie qunlidi.ini e ro-
toralrlii. eou le -li-—r i-pir.i-
7ioni ideolo=ielie. Ii.inno run-
i lolln. 

Ouanlo a I l.i parte piu rul-
lurale del periodeio. I'liiiiea 
ro*a rapcuardevnlr rite e datn 
lecgere b un larrui'io <!i Ma
rio Sdd.ui (uiiraliili le pasi-
ne <u \lr«<aiulria). I'll po* 
pnro. (Tonrliidendn: !a lo-ira 
delu-ione. prnfe<«inn.i!e piu 
rlie politica. e no:r\oIr. Pru-
lialiilniente sli edilori non *i 
awedonn rlie li fun/io'ie dpi 
ciornali»mo divrnl.i *empre 
di piu quella di »roprirr r 
afTrnniane proldemi. di nen-
*ioiii nnnrr. ili a*»iare un dia-
lo;o roi Irllori rlie li *nlleciti 
alia -iroperta di realla non lu-
ri^lirlie. di un pro.-e--o rapi-
«lo del eammino del mondo. 
l.a romponrnle anierirma di 
Prmnrnmn ri<:iha. da quc>lo 
piinto di vi-l.». a qu.in'o r 
dalo nolare dal primo -liinir-
ro. piu una rcmora rlie un 
inrenli\o. 

p. S. 

Segnalazioni 
17 mcitn un nmnrrn <fi 

QucMtlalia di ernnile »'i/rrec-
*e. Si trntln di un fa<cicoln 
mrcinlr drdicatn « nllr nttrir 
del loirnlo catloliro ittxlinna 
dmnnti nl Cnncilio mimrni-
rn n. Riipnndatw. 'rn cli ollri, 
airinrhicsta rcdnzinnnlc Rar-
tesaphi, Redeichi. Rrnemfn, 
Colta. Fonsi, Cinrdnni. l*7os-
rer. Irmolo. La Pirn. Oxcilia, 
Pnmilin, Prandi, Scoppola, 
Toc.ica, Viinrclli. 
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Letture 

tedesche 

Commedie 
di 

Schnitzler 
So s: vole?rip rltrovare, qua

si disseppellendolo dal paeoa-
to. il volto della vrcchla Vien
na di Francesco G.uaeppe. con 
le 6ue malincoiiiche penom-
bre. i euoi falsi belletti. le 
6U0 cetasi rocoed, i suol pate-
ticl barocchlann. lo tiue cete-
nuazlotii e i AUOI oo-curi trc-
morl. alia vifiilla di <iuelln cn-

tastrofe mondiale che fu la pri
ma fjuerra impenali^ta del 
'14. iiifilemp alio pauine di 
Musil e di Stefan Zweig biso-
Kiierebbo riloKjjeie anche le 
commedie di Artliui Schnit
zler (Glrotondo c (dire com
medie. a cura di P. Chiarinl. 
Kinaudi. no 402). In Schnit
zler. infatti, medico, comme-
diofirnfo e narratoro. che fu 
con Hermann Bahr. Richard 
Beer-Hofman, Peter Alten-
bert; e il prodig.oso Loris-
ilofmannfithal un no' 11 cori-
feo della * Kiovane Vienna ». 
confluiscono lo cfiperionzo 
prMtnaturalifitiche di quel ca-
ratterlfitlco - lmprcBeioniemo 
vienne6e» che in certo modo 
rappretsenta la variante au-
striaca di tin decndentlemo 
fi'.h florente in Europa. da 
Maeterlinck a Wildf. a D'An-
nunzio n Iluyfiman* 

La caratteriutica modulazlo-
ne, tiplcamente Viennese, del 
teatro 6chinltzlerlano sta nel-
lo charmc malinconlco, nella 
rafflnata decanta/ione dei 
sentimenti proiettati nell'in-
Ratmevole caleidoscopio di un 
j-'ioco di marionette in cui. ad 
otila dell'estro brillante e 
eprej»iudlcato. 6 dato avvertire 
quella - legnera vertin'me cro-
nica - di cui parlava Hof-
mannsthal a proposito del 
euo tempo. In quello -smarri-
mcnto» di un mondo proesi-
mo nlln fine sono immerei 1 
pereonagsi dellp commedie 
echnitzleriane, fedeli imma-
ginl di una societa faleamen-
to tranquilla nelle decrepite 
etrutture del suo inimutablle 
ordine co«tituito o tuttnvia nla 
vuota dl ojtnl contenuto. £\h 
prosslma n far l'involontaria 
parodia di ec stessa — una 
parodia nd alto livcllo. quale 
eara quella etupendamente 
adombrata da Musil nell'Uo-
rno senzn qualita. 

Schnitzler e ancora un fl-
Rlio dl quell'epoca e di quella 
eociet.a. anche ec v*e nella eua 
inquietudine di coflsticato e 
dieincantato moralteta (tale e 
in detlnitiva il .suo segreto at-
teggiamento) qtialcoea di piu 
del flni&simo cesellatore di 
psicoiogie, deU'elegante IHu-
etratore di una commedia 
nmana divenuta ormai. plran-
dellianamcnte, «gioco delle 
parti ». Ma 1'ipocrisia e il fon-
dodl oficiira barbaric, la^civia 
c crudelta del mondo in cui 
vivo non «li passano inav-
vertiti: la labilita dei rap-
porti umani e l'assurdita del
le istituzioni. che su dl e«;i ei 
fondano, regoi^mn fifrenato, 
la incomunicabilita. la cieca 
incomprennione, un'etica so
ciale parafsitaria cono lo 
tifondo della Fua -deecrizio-
ne- apparentemente divertita 
ficettica e irrespoasabile Da 
Freud ecli ha approso a cer-
care sotto l'apparenza del vi-
vere civile e eaplentemente 
orchestrato dalle convenzio-
ni p dalle resole tradizionali 
la fredda e perentoria realta 
degli ietinti. centralizzati nel 
6Cc*o. qtiebto implacabile -H-
vellatoro- deRli elanci Idea-
li: ed ^ proprio nella com-
plctva sfera d: sentimenti e 
di situazioni clic fanno capo 
al eesso. conie retroscena dei 
conflitti psicologici c come 
contraddittoria componente 
!ptituzionale-metafli?ica dcllo 
ordine bonjhese. che le com-
meilie tniahon di Schnit
zler trovano il ptinto di rot-
tura eon Tidcalismo roman-
t:co. con le sopraetrutture 
retoriche. fin qua«i ad aw!-
cinarKi in Gjrofondo. alia 
cinica rivolta di un espreis-
Fionitta. quale Hcrvarth Wal-
den (L'istlnto). 

E' qtitvto il potenzialc ap-
prodo di quella tragieomme-
dia borghese deH'amore ncl-
le cui nuitevoli proepettive si 
collocano nieces come .4nafoI, 
Amorcito. Girofondo e pers;-
no f-a strada volitaria: dieo 
po'enz'ale r^rcht* Vi? in 
Schn tzler un» caratterttstica 
amb:gu-:ta p..tet;co-ironica da 
cui eKii non r.ivcc a liberar-

D.ver.*amon:e dalla satira di 
un Musil. quella di Schnitzler 
rep!n impreevionisticamente 
lecata ad'artificio della corn-
media brillinte. do) Konver-
sationsstuck. ai tono scanzo-
nato dell'agiie bozzetto. de-
t^t:nata quind: a non tocenre 
del tutto ;l f.mdo della real
ta- per que~to j suo; penso-
nasc. meq::o riii?citi sono 
quell: fomnun ;<. l n cui il poe-
ta pw6 <erbare intatta la sua 
commoF^.i ind'.ilgcnza e cri-
ftnllizzirc ia ^ua elesiaca di-
tperazione 

E* slntomafca. :n qiKWto 
fen«o. la tetv'.tura dialogica 
e la stnittura delle comme-
d'e ridotte a r.xjuenze scent-
che I'̂ I e par:..to di una tec-
nca pointiIlt.«:c> nella quale 
afflora la rieerc.i deijli elo
quent) i=;.len:i. delle eftimatu-
re allusive, delle pause pie-
ne di slgnificato. dell'ine-
sprcs<*o e deH'inesprimjhilc: 
caratterJ5t;che. queote. del co-
fidetto Stimmnnfjxtneatcr 
(teatro dl str.t. d'animo o di 
atmosfere) alia Max Rein-
hardt. ma anche del teatro 
boulerardt'cr, di un Bataille. 
per esempio. 

Ferruccio Masini 

Due nuovi libri dell'autore di « A cena col commendatore » 

Mario Soldati in un disegno di AAino Mac-
cari (da « Canzonette e viaggio televisivo ») 

Intervista-lampo con lo scrittore 

Zanzotto 
e la crisi 

del linguaggio 
Intervi.sta-lampo con Andrea 

Zanzotto che ha di recente 
vinto. con la raccolta IVowe 
Eclofihe, -l premio Chianclano 
di poesia ex aequo con Velso 
Mucci. Zanzotto ha quarantun 
anni, vive a Pieve di Soliuo 
(Treviso) dove inse^na alio 
medio. Oltre alle Edoiihe hi 
pubblicato altre tre raccolte 
di lirlche: Dietro il vaesagQlo 
(1051), F.leaic c altrl versl 
(1054) e Vocatlro (1957). 

— CoiKcuto di nuer vinto 
il premio Chinnciano? 

— SI, ccrtamente. E' un 
premio che ha una nobile tra-
dizione. E poi. secondo una 
graduatoria scherzosa di Mo-
nelli. corrisponde al cavalic-
rato... 

— In ciic cosa consistc, .sc
condo te, la crisi della poesia 
contcmporancd? 

— Si pu6 dire che la crisi 
che ha caratterizzato tutto il 
'900 sia giunta al mafeimo, 
alia radlcallzzazione totale. 
La scossa piii profonda dove-
va risentirla la poesia che 
per6 nasce apposta per vin-
cere battaglie e superare cri-
s:. Un tempo, quello di o^izi. 
di m.issima infolicita che po-
trebbe diventare di massima 
felicita poetica. II dissesto del 
linsuaggio neee.siariamente 
comporta un as=;estamento su-
periore e diverso. anche se 
per ora non se ne intravedono 
le linee con prec'sione 

— E' quindi una crisi idealc'.' 
— E" una erist di tutto. an

che di luuuaii4io come dice-
vo. Non dobbiamo dimentica-
rc Ic alternative poste dalla 

rtoria: o inferno o parad'so. 
Le vie di mezzo restano 
escluse. 

— Quale rapporto e'e tra 
la crlsl di cut parli c la tua 
poesia? 

— Per quanto risuarda il 
nuo lavoro personale potrei 
dire che e'e un esangue, an-
sioso omaggio ai valori con 
la V maiuscola. Sempro con 
la speranza. naturnlmente. che 
le carc.vse della convenzio-
ne possnno rimpolparsi di 
realta. 

— Cosa slal prcparando 
ora? 

— E' un lavoro un po' ne-
buloso. Sento il bisogno di 
guardare piii da vicino la 
realta csteriore dopo avere 
guardato forse troppo a lun-
'lo da vicino quella interiore. 
In ogni caso vorrei far qual
cosa che, .!n qualunque dire-
zione rivolga lo sguardo, pos-
sa aiutare. servire a qualcuno. 

— E in prosa, prepari 
nulla'.' 

— Ho parecchi dise2ni dl 
romanzi e racconti che non 
so pero sc riusciro mai a scri-
vere. II mio tipo di -motore-
tende a planare come un ae-
reoplano. mentre la prosa sa 
tetiere bene la terra... Ag-
a!unc;ero che la collana de II 
SaqaiatorC. con la presenta-
zione di Giacomo Debenedet-
ti. conterebbe (ii pubblicare a 
f:ne inverno le mie A'ofe che 
Corunnifu e andata pubblican-
do in qucsti anni. 

g. f. p. 

Andrea Zanzotto 

Soldati 
tra «$pettri» 

e realta 
Si e aperta una nuova pagi-
na nell'opera dello scrittore? 

Per i lettoti di Mario 
Soldati — e sono tanti — 
i titoli degli tiltimi suoi li
bri saranno anche una sor-
presa. In Canzonette e 
viaggio televisivo (Monda-
dori, L. 2000), sono raccol
te — illustrate da Mino 
Maccari — liriche brevi, 
strofette, mottetti , ritornel-
li composti fra la primave-
ra del 1028, quasi alia vigi-
lia del soggiorno in Ameri
ca, e gli anni dell 'esperien-
za televisiva, affrontata 
dallo scrittore torinese col 
piglio, il buon gusto e la 
travolgente gioia dl vive-
re che in gran parte ave
va mostrato gia sullo 
schermo. Piu recente anco
ra 6 il volume di racconti 
Storle dl spettrl, dove ap-
pare senza mezzi termini 
il riferimento al filone del
la narrat iva anglosassone 
che da circa due secoii si 
diletta a inventare incon-
tri e comunicazioni con 1'al 
di la 

Sj 6 aperta una nuova 
paglna nell*opera di Sol
dati? 

Direi piuttosto che que
sti due libri illumineranno 
altri aspetti nella flgura 
dell 'artista che gia cono-
scevamo. Lo stesso Soldati 
ammette, nell 'tntroduzione 
al volume di versi, che 
non pretende « di essere un 
poeta lirico >. Ma e un pot-
ta che compone anche in 
versi, anzi non ha mat 
smesso dopo i primi tenta-
tivi dell'adolescenza. Si 
passa attraverso peripezie 
e stagioni letterarie diver
se, partendo da una scher-
zosa interpretazione del 
crepuscolarismo, fra tradi-
zioni ottocentesche e mo-
derne esperienze d'avan-
guardia. Dunque, non si 
t rat ta di essere o nou esse
re un poeta lirico, per s ta
re alia definizione dello 
scrittore. Il verso non e 
stato per lui lo strumento 
nel quale ha svolto la 
espressione del suo mondo, 
delle sue ricerche, dei dub-
bi e delle scoperte sulla 
vita. Si pensi, ad esempio, 
a quello straordinario rac-
conto che e La Confcssia-
ne o a certe pagine della 
raccolta A cona col com
mendatore. Eppure Solda
ti trova nel verso altret-
tante forme per stabilire 
un rapporto con le cose, un 
dialogo che registra a vol
te piu rapidamente ancora 
lo sue balenanti i l lumina-
zioni. 

Fra la notazione di fan
tasia e il colloquio rcale 
col mondo e'e, dunque, il 
corso di una maturazione 
artistica anche nei versi. Se 
ha espresso altrove i suoi 
momenti maggiori, que^ta 
ar te lascia vedere qui le 
motivazioni interiori, le 
speranze segrctc dell'iiomo. 
Xon per nulla, pensu, il 
gruppo piii folto di queste 
liriche appartengono al pe
riodo « televisivo >, quello 
tlei viaggi di Soldati a t t ra -
verso Tltalia. Forse egli 
cercava un compenso, c 
fi^sare vicendc e sentimen
ti che il video avrebbe fat-
to vivere un giorno. C e 
un'lt.ilia umile. che c m o -
-ciamo bene. Co>i il < viag
gio poetico * ci fa scopri-
ro personaggi inediti o r i -
scoprire sotto diversa luce 
personaggi noli: la ligura 
di Croce a Napoli. le i.^ 
donne del Volturno che 
raccolgono pomodori. gli 
emigranti diretti in Austra
lia. l 'incontro con Tltalia 
« di la dall 'Appennino » e 
non piii c da turista del 
nord >. i bambini cho si af-
follano a Palermo intorno 
al carro della TV, come se 
alio scrittore chiedessero 
di * farli cntrare > fo piut
tosto di vivere). « E to ri 
apro — ahimo saltanto 
I'angusta mia pagina: — c 
scnto cho. dorrci amarvi 
come amo i mici figli... >. 

Di la si risale verso il 
nord. dove la speranza in-
contrata persino nelle con-
dizioni piii desolate. «i af-
ferma altr imenti : « oncrni 
del cantiorc di Muaaiano, 
— operai del Golfo dd 
Pooti: — u socialismo non 
e piii lorjfnno, "arete mi 
stcssi i vostri pocti ». 

II legamo fra questo li-
bro e l'altro potrebbe ap-
parire tenue, almeno per 
quanto riguarda i motivi 
che lo ispirano. Nelle Sto
n e di spettri si ri trova 
piuttosto il gusto di nar-

iure, qunlita dominante 
dello scrittore, di la dalle 
prodezze e abilita di fan-
taisisto scan/onato e com-
piaciuto nei confronti del
le proprie invenzioni. E' 
cliiaro che, per quanto pia-
cevole e ricco di brio, noi 
preferiamo Soldati quando 
sta ai fatti e alia lezione 
morale che risponde in lui 
alle domande sulla liberta 
del vivere. Detto questo, si 
ha, pero, un dubbio. Dav-
vero Soldati si 6 mai smar-
rito ncl labirinto della pu-
ra invenzione? Qui, ad 
esempio, con i suoi pretesi 
spettri, ci da un altro 
aspetto minore della sua 
arte. La sua materia e ric-
ca di contrast!, e proprio 
quando il lettore crede di 
spaziare sulle nli dell ' ip-
pogrifo, sj sveglia coi pie-
di piantati a terra. 

I fantasmi d'altri tempi, 
le avventure del mistero, 
le reincamazioni vengono 
presentate con uno squisi-
to s n r r is e 11 o d'intesa. 
(Juante cose possono capi
tate, par che dica Solda
ti. Non per nulla Pedito
re evoca Pombra di Sha
kespeare, per il quale fra 
cielo e terra ci sono piu 
cose di quanto immagini o 
farnetichi ogni filosofia. A 
volte gli spettri sembrano 
vivi e sfuggono, come nel 
racconto < Ada e Resi >, fi
gure incontrate da uno e 
mai esistite per gli altri . 
A volte gli spettri emergo-
no da un turbamento di co-
scienza, come nello straor
dinario «II tappeto di 
felpa >, esseri umani dei 
quali il segreto appare at 
superstiti solo dopo che gli 
incontri da vivi si sono con-
clusi. 

Dunque, lo scrit tore si 
colloca a mezza strada fra 
la parodia fantastica e la 
lucida ossen'azione del 
reale per ricostruire non 
tanto un mondo di fanta
smi quanto per descrivere 
uno stato d'animo sospeso 
su varie forme di alluci-
nazioni. La parodia 6 sftt-
mata. senza forzature, svol-
ta con la leggerezza di t o -
ni che abbiamo sempre am-
tnirato in Soldati. II gu
sto del nar ra re questa vol-
ta gli serve per una lucida 
e contintia ironia sul suo 
stesso gusto dell ' inventa-
re, senza mai cadere nella 
caricattira. Tutto questo 
culmina nel movimento e 
nelle conclustoni del rac
conto finale. «Specchi e 
spet t r i» , dove realta e d»-
formazioni della realta si 
intrecciano davvero secon-
do un metodo che ricorda 
la < fantasia analitica » di 
Poe. I momenti in cut l'uo-
nio perde se stesso sono 
riacciuffati in un clima di 
divertita lucidita. come un 
invito ad ammirare, si. il 
fascino delle infinite sug
gestion! che esistono nel 
mondo c nel rapporto del 
l'iiomo con le cose, ma sen
za abbandonarsi e. soprat-
tutto. senza arrendersi . 

Michele Rago 

Feltrinelli 
pubblichera 
le opere di 

T. de Chardin 
Dopo le recent: polem:cbe 

su Te.lhard di- Chardin. m-
se.tate da un an.co'.o apparso 
suJa pr.ma p..g.ni de l l - Os-
ser\-.,:ore Romano - del g:u-
gno scorso. e n-.l quale s. 
m-:tevaro in gu.-,rd:a i cat-
tol.c: e.in'.ro •. p-r:col: -.ns.ti 
nelle opere del sesu.ta fran-
c. --.\ una not-.zia che non 
manchera dj r.nfocolare le 
d:scuss.oni tra i sostenitori 
del Dalfontoloco e filosofo ed 
: su*); cr.t.c. Feltrinelli pub-
bl.clvrt pros^.mamente le 
- I.tvtere d- v.aggio (1923-
l!o5»- d Te.lhard. o - La 
v.ta di P.erre Tedhard de 
Chard.n - £cntta da Claude 
Cuenot. ehe d: Teilhard fu 
am-.co c corr.spondente Men
tre in Francia e in corso di 
stampa l'opera omnia, sinora 
non un solo libro del grande 
gesuita e stato tradotto in 
:tahano 
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