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n eccezionale inedito di Bertolt Brecht 

Riflessioni 

suH'Europa 

Inella tormenta 

ialoghi di profughi 
|n Socrate operaio e un intellettuale alia stazione di Helsinki 
lei 1940-41 - II fascismo, la democrazia, il capitalismo e la guerra 

Iscito dalle tcncbrc del-
Gennania di Weimar, 
nuzismo, degli mini di 

\ro c di fuoco dclla gucr-
e del dopoguerra, negli 

\imi anni, lirccht e di-
ntatn anche in Italia, con 
\forza corrosiva dcllu sua 
vologia, con la sua drum-
iturgia rivoliizionaria, 

jri la patenza del la ana 
paziovc poetica, uno dci 
icstri dalle giovani gene- • 
zioni. Sullc scene, dopo 

Ifondamcntali esperienze 
\l Piccolo Tcatro di Mi-
fio (chc dopo I'Opcrn da 

soldi , L ' a n i m a b u o n a di 
kzunn c S c h w e j k , sta oru 
lestendo il Galilei , pro-
ibilmcnte il capolavarn 
it matnro), comincia a 
ire i snoi frutti la dura 
Ittaglia condotta dalle 
\zc dcmocratichc contra i 
isori palesi cd occulti: 

\ll'editoriu g nel campo 
\pli studi critici, si mol-
llicano I testi di c sn 
\echt ormai a dispasizio-

del lettore italiann ed 
jrmai giunta il momenta 

\gli inediti, la rut esplora-
)nc c appena incomin-
Ita. 

) ialoghl di profufilii (1 ) , 
manoscritto cam post o 

il 1940 c il 1941 in Fin-
idia, poi abbandonato c 
yblicato Vanna scorso da 
editore delta Gcrmania 

udentale, e un'operetta 
straordinurio fascino, 

lla sua dolorunte. dirom-
|ri(e nudita di pensiero: 
•zo piii di un pamphlet 
tinazista, di una serie di 
ninti ideologiei e poeti-

Urettolosamcntc vergati, 
\i lianno tuttavia il me-

di presenturci I'atto 
iativo brccbtiano per co-
\dire in fieri. Invece di 
mntarc riflessioni, mo-

tazioni idcali, csperien-
dcl dolorosa esilio, lo 

fittorc mettc infatti giu 
\la carta c straniazioni ». 
rsonaggi c rapporti ideo-
lici tra pcrsonaggi, una 

\lattica nil corn calda del 
ico delta scoperta. Sono 
jrante, nei saltuari in-

iitri al ristorantc delta 
izione di Helsinki, nel-
notte del nazismo trion-

^ifc in tutta Europa. due 
if ughi tcdeschi: un in-
llcttuale, il fisico Ziffcl, 
\l'opcraio Kallc. 

II socialismo 
\Cal sottile gioco dall'in-

mo del mondo cttlluralc, 
kc e semprc una compo-
\ntc dell'arte brcchtiana, 
Haloghi richiamano nclla 

\rma sin lc goetliiane 
j nve r saz ion i di emig ra t i 

Ideschi, sia la maieutica 
fl Socrate platonica. Dei 
tc, Socrate e, natural-

\ente, Voperaio, il quale 
ilia fabbrica c dal campo 

concentramento ha ap-
reso nella sua stcs.su cur-

la veritd incrollubilc tlcl 
fycialismo. Ziffel parla, 
irla c legge persitia lc 
roprie < memnrie » die 

Jcnc scrivendo. cerca una 
Icrifd die nan possiedc un-
\)ra; Kallc per lo piii tu-

' , o iii.s'iiiiifi nelle rifles-
loiii ficMViffro il peso un 
lo' greve c « terra terra > 
telle sue esperienze, c 
Isprffn chc egli tmri m se 
fesso cio chc li rende ca-
i i ini , compiif/ni. lnterrcr-

soltanto a un ccrto pnn-
?, per offrirc all'intcllet-

fialc ""• pasta nclla sim-
\olica ditla per la dism-
pstazionc dalle cimici chc 
fitetidc fondare. e per ot-
r'tre allc meditaziani dct-

[alfro quclla covclusinnc 
fidascalica die Ziffcl con-
essa di non essersi aspet-
ifn mentre I'andara cer-

lando: < Lei mi ha jattn <<i-
\irc di csscre alia ricerea 
li un paese dove rcgnino 
l ond i r ion i f«'i chc virtu ro
ll faticasc come Vamar di 
\atria, la scle di liberta. la 
fontd, il disinterose, sia-
to altrcttanto inulili quan-
to il cacarc sitlla patria, il 
lerrii isrno, la brittulita c 
\cgoismo. Tali condizmni 
\ono rcalizzatc ncl socia
lismo *. 

Per accettare il timido 
trindist finale al snciali-
imo, 7AQel ha dor-ulo pern 
kpicffiffiHKMfi' fruaare in 
\e, ncllc propric cspcrtcn-
lc di riffi, di ])cn.<u-rn ,• di 
\loria, coylicndn via via 

[Tuna serie di illumtnaziom 
isulla vera natura dclla so-

c'wta divisa in clussi. sal 
falsa contcnuto dclla de
mocrazia borghese, sul na
zismo, sulle masse rcse 
sehiave, sulla guerra c le 
distruzioni hitlcrianc, sul 
rapport o intellettuali-ope-
rui, sulla nolle dcll'l'.ura-
pa. Una scrie di parabole, 
di disardinate e geniali in-
lui~ioTii, ttttte rctte sul fi-
lo dclla tipica ironia tra-
giva brcc.htiana, fa cost di 
tpiesti (Haloghi una lettura 
(pianto mat cmozionuntc e 
formutitui 

Settarismo? 
Traro pero diseutibile la 

intcrpretazionc di fonilo 
ehe cireala nella pur acuta 
c suggesti va prefazione di 
Cesare Cases. Tramontata 
definitivamente la facile di-
storsione tcnlutu anni fa 
dai critici idculisti. ehe cro-
ciunumente tentarona di 
presentare Mrechl come 
graudc serittorc malgrado 
la sua idcalogia marxista, 
e di mada ara dallu parte 
oppasla insisterc sul setta
rismo di Brecht, fame — 
sc la cosa fosse sostenibile 
— un marxista tunto mar
xista da non aver mai po
tato accettare alcana posi-
z'tone. * contingentc >, « f«f-
firii > del mavimenta cui 
pure egli dedicava eroi-
camente tutta la propria^ 
vita di combattcntc c le 
propric aperc. Cases ricor-
da la ferrca identificazionc 
semprc prescntc in Brecht 
tra democrazia e capitali
smo, il suo discorso al Con-
grcsso degli scrittori anti-
fascisti (1935). con I'appcl-
la implieito contra i « fron-
ti papolari » (* Campngni, 
parliamo dci rapporti di 
proprietor), e perfino la 
scclta delta Cina « come 
luogo idcale dove il con-
flitto tra opprcssori cd op-
prcssi non «> rompHcfifo dfi 
ffur.s'fioiii tattiche *: s fo-
rebbero f/i/i. seconda il c.ri-
tica. « le ragiani piii pro-
fonde dell'arte brcchtiana, 
dclla sua grandezza, dci 
suoi limiti, dclla sua pecu-
liarc pasizione». Vi d, a 
mio parerc, in qucsta tesi 
un difctto di staricismo, 
una sopravvalutazlone c 
per cos\ dire una tissohi-
tizzazionc dclla campancn-
te * wcimariana > (del di-
spcrato ribcllisma dcgli in-
tellettnuli antinazisti) del 
])ensicra di Brecht. c una 
sottavulutazionc dclla sua 
prafonda aderenza alia sto-
ria del suo paese e del suo 
tempo. Accanta al rigore 
idcologico, assalutamente 
legittima del rcsto. c tut-
tnra illuminantc. vi e in
vece in Brrr l i f sfinj)re una 
immensa, umanissima can-
sapcvolezza delta tragedia 
starica di cui egli e inter-
prete e protngonista: e die 
e prima di tntto la tragedia 
del popoln tericsca in quc
sta sccalo II € senza pu
trid ». fnifrriinriorifi/i.tfa. il 
ribeUe lirccht e anche, pm-
babilmcntc. la race pin 
< nazionale » delta cultura 
tedesca contemporanca: in 
lui r.essuna illusione. an:i 
la lotto ad apni i l l i isionc. 
ma appnnta per qucslo. 
ncssun settarismo; consa-
pcvidezza dci decenni dt ci-
vilta chc il nazismo hn tra 
vnlto e chc solo allri drron-
»i potraimo ricastruire e 
con quanta latica: dolorc 
senza fimda di un praleta-
riata scanfitta: ma anche 

ncssitna disperazione. nes-
sntui cvasionc dai owip i f i 
slnrtci Sc non si alfcrra 
qucsta nada. si risch'a di 
»ijiofi», inroforifnriuiiM'Nff. 
di inre di Brecht un poc-
ta del * ni'fo » storico, in-
i ere del primn e pi it tjran-
(/,- realism critic<> dci no-
stri tempi 

Asenltatc invece anche in 
(piesti Dinloghi il timbro 
incttnttmdihile delta "na 
voce lenace, caraggiosa: 
(jui essti si csprime nclla 
voce nn poca gafia. spen-
1a. « frrra terra ». dcll'apc-
mio metallurgica Kallc. 
jicijnu di tin inwoiir i* .»•<»-
em'ista anche per il papa
in piii tragicamente piega-
tn ilel mondo canlcnipa-
rnnea. 

Bruno Schacherl 

DUE DIALOGHI 

Triste destino delle grandi idee 

zirra. 
iicimiiii. 

— 'I'liilc lu (jiiinili iilii: fiilli-cnim per t-oIp.i dcjdi 

Null i (|iic-Ki die io cliiaiiKi 1111:1 ^r.mili- iilr.i. 1 11.1 ^r.imlf 
idea e la ^ut'ira loialu. lla Icllo (In- in I'l'.iiici.i la |iii;iiila/ii>iii-
civile ha misso i Itastoni fra If runic ilrll.i ^ut-rra Inialt-V lla 
tnamliilo a IIKIMIC lulli i piani ilc^li -»1:11i tna^i:iiiri, si dice. 
lla o>laci)lal(i le opera/inlli lllililari, pcrclie le fiinn.iiic di pro-
funlii lianno in^oi'Kalo l<- .slrade i: iiiipcdiln i IIIDV imriili delle 
tnippe. I carri armaii si MIIID iiiipanlanali nella IIKH^.I iiinaiia 
— dopo die finaliiienle si era riiiM-ili a invenlare delle mar-
eliine, appiinlo i carri armaii, elie nun si iiupaiilanino nein-
menii ne| fan^o alto fiiui ni cinoccliio c pos^ono aldiallere 
IxiM'lii inliri. I.a ^enle nffaiiiala ha divoralo le prow iste delle 
Irnppe, <o-,i('clie la popola/jone civile si e rixelala una vera 
pia^a delle eavallelle. Un esperto tnililare serive con preoci-u-
pazioiie sui giornali die la popola/.ione civile e ilivenlnta nn 
prolilema serin per i inililari. 

letteratura 

KALLK — Per i icde.M-lii ? 

ZM'TRI* — Nn. per i prnpri: la popol.i/.ioiie f i i r i v i - c per i 

iiiililari franccsi 

K.M.I.I' — Qtiesto h saliolaK^io. 

ZII'TKL — Ccrto, nlmciio negli rffelli A chc servono i cal
culi pitr iiiimi/insi ilc<>li slali tiin-it;iori, se la fidla ni ficca 
semprc ira i picdi, rendendo malsirnro il lealro di guerra? 
I'a re die lie ordini, tie ariimoninienli, lie diseor^i pei>na>ivi, 
ne uppclli alia ra^iolie aliliiano polulo farei nii-nte. Ma-lava 
cliu apparisscrn lininbardicri neinici sopra una cilia pcrclie 
Hit lo cio rh« aveva painlie se nc scappnsse via alia svelia, sen/a 
preoccuparsi iniiiimauieiile del grave iiitralcio alle ofiera/ioni 
militari. (»li aliiiami si son daii alia Tu^a proprio MMIZ:I ties-
sun ri^uanlo. 

KAU.E — Di chi la colpa? 

ZII'TICFJ — Si snrelihe dovuln p<*iis:irc in tempo all'eva-
ciia/ione del coniinenle. Solo il lolale allonlanaineiito dei 
popoli polrcldie permellerx' una coiidolla di guerra rauio-
nevide c il lolale sfrulinmeiilo delle nuove anni. I', dovreldie 
csscre un'evacuazione permanenle, peridie le cuerri' osjii 
scoppiauo ron la velocila del fulmine, e se lion e pronto I in to. 
cioe non e'e pin nulla, allora I ill lo e pertlnlo. luollre I'eva-
cnazione dovreldie csser faiia in lullo il mondo, perdu; le 
guerre si esleiide.no a velocila folic c non si sa mai in quale 
dire/.ioue si spiugano le avan/ale. 

KAI.I.IC — I'vaeiia/ioue permauriile in lulto il mondo? Ci 
vorrelilic una liella or^ani// .uione. 

Zirr iCL — Ksisle un su^^erimeulo del j;eiier.ile Amedeo 
Sliilpuapel die poirehlie o^cro prcso in considera/ione comir 
soluzione provvisoria di compromes>n. II generate propone di 
pararadulare la propria popola/ioiie civile dieiro le linee del 
fronie, in terrilorio nomieo (!io produrrelihc un iluplice <'ITetto 
nel senso desideralo. Anrilullo si terrcldie sgomliro il proprio 
campo di operazioni. sicche lo spo^lamcuto delle iruppe al 
fronie avverndilip senza difficolta c i acneri aliineiitari ainlri-h. 
hero tillti all'csercilo; in secondo luogo si portcrehhe coiifn-
sionc nelle relrovic ncmiche. Le slrade ili acce*-o c !»• linee di 
comiinicazioue del nemico sarrhhero hloccaie. 

K A I X K — Ma qiic.-lo e l'tiovo di ( 'o lomho ! ("nine h.i deilo 
i l F i i l i rcr: lc nova di ( 'o lomho si trovano per «lr.ida. M.uira 
sido d i e arr iv i l ino a niellerle su r i l le . e nali ir . i lmenie iuiemleva 
se stc?sn. 

Z i r r i ' . l . — I / i i lea e prctlailii-nlr leile»ra per .iml.ici.i e or i -
pinal i la. Ma non c una soluzione dcfinilix.i del pnddem.i . ("lie 
nali iraliucii lc per ri lor^ioue il t icmiro Imller.-lilte ; i o v|i!ijio la 
sua popolazione in icrr i tor io nemico. pcrclie la suerr.i comin
cia c finisrc con la m.i»»im.i: « Occhio per oechin. di-nte per 
i lenlf ». t 'na co>a e C I T I . I : *e lion .-.i vuole ehe l.i guerra 
lolale r r - l i nel n-2110 dei soglli. qui >i d e \ e t ro\ . i re 1111.1 
«ol i i / in i i f . | | d i lemma e i | i ie-to: o «.i cl imin. i l.i pop^l. i / iotic. 
o la guerra diventa impo^^ihile. I 're-to o t . inl i . m.i p inl lo- lo 
presto chc l. irdi. la scella de \e e-»ere f.ill.i. 

ZifTel \ i i o lo i| s:io hicchiere piano pi.mo. come -c l i r u - " i ' 
per I'lilliiii.! \ o l l a . I 'oi ,-i scpararono c -e lie .11nl.11 •MIM. 1 - , i~, tuto 
per l.i propria >lraila. 

Del mettere radici 
/ I I I I .L — ...Se mi l i^uro il p.lc»c ill rn i \ o r r e i \ i \>-re. lie 

sccl^o 11110 d o \ e ti f.111110 -ul i i lo un lt-1 moiiu:iienlo di patriot.) 
>e in un memento di dUt r . i / iour mormor i qn.iln«-.i COMIC .. mic.i 
male il p.*e>ac;io qui >,. I . cio perchr in qucslo p.ic-c q i i ' l l . i 
fra>e *.ir«hhe del t ill lo iit.i~pell.iM, una u r . i •••n».i/ionc da 
f.irnc i r a n ca»i». N.i luralmeii le »e 11110 non mormo-. i nienti' 
i l mouumenlo glielo de iouo fare lo M r » n . | H T la razonn-
d ie I I O ; I ha tletto qualeo-.i i l i Miperfluo. 

K A I . I . I . — A lei il su»to per il M I O ;iae»o ^ l i r l h a m i o r«\ i-
11.1I0 i p.ilrioli d i e lo p n - r i t m i i i f^iialdi,- \0 l l .1 pi-n-o: d ie 
l u i p.ir-e , i \ rem 1110. »t* re l ' ,»r—ii l in i l . iworn iloi ! M i \ ieiie 
in iin-iile una piH'-i.i d i e ne enomi-r.i 1111 paio ili l» l l i - qn.ilit.i 
Non p< ll.-l d i e ahlu.i i l p.illiilo d . l l r poeMe. que-l. i I li,< |,-IM 
per c.1-0 da qualcli*' pane , e non l.i r i rordo ueandie tni : . i . 
sopralliilto non M I piii d i e co-a tlice delle p r o i i m e rhe 
- i p.i-".ino in r iviM.i . l icrnlc qu i . con molle l . i i a n - : 

(i nrrui I /»O.M lii i/» Itm icni. tiltn r/e/ Venn. 
lilii'ti •iihinii) diilirli, c in, tnnhrn\ii >« /1 ,1 
\ . f . i . r 

ll 1 I'KHTOI.T UHIXIIT D1.1-
In'i'n II j>r<>tm)hl . 1 1.id d i 
MiTHli'i-'a f"o;venl.no. pref <li 
t'«-s.ir«- C:i"*fs . Torino, Kin.ni-
di (I corallil, L. 1.500. 

I 'oi \ iene i|n.il«o-.l d i e ho i l imci l l i rato; , l o \ e \ a r . . , - i i -
n i M III rel . i / ione col p e / / o prcredcilte; poi - • • ju i l . i : 

(I tiilhrif nty\fct:i<inli ill I tirinein. modrsin 
11 <|Wi;liii ilrlln Mnrm, C m i 
»cr«- «'»fl«i ilrlin lluhr, nllroierMitc da /inn oru" 
di Icrrn 

Qui ho un'.ihra lacuna, c poi: 
l/u7ie in. Itvrltnt'. etttn ili molle eiita 

mill n to/)ro e Miffo /*u>/<iffo, m i 
pmlt iin.tcntici. e di Snssnnin 
liriilicanti rittii. r cilia di Slc.sia, niiiinniihitr 
di fit mo, in iron Ii a J Orirnle ! 

Risi Bodini e Sinisgalli 

qii.ii-

L eta 
della Luna 

seduce i poeti 
Nel rapporto fra letteratura e tempo 

ehe viviamo le intenzioni poetiche si pre-

cisano in modo diverso rispetto ad alcu-

ne visibili manifestazioni della narrative 

Krirebbe facile cliie: la nar
rative di o}̂ (4i M purdo dietro 
af>Ii o>4ti('tti, la poe^ta tut. I 
p.iiadiKlin dflla [KJI^I.I. sc si 
eeeetlua 1'estreina docidctr/.a 
ridtittiva dell" Aieadri . sono 
stati semprc pm atnpi. pi 11 
f reqtienti, anebe sc. so[>rat-
tutto in eerti pcriucli n'centi. 
i tnaK^ion poeti. (|iielli cbc 
anticipano i cotitlitti o aneho 
le po-isibilita espressive dci 
tempi iinovi. sono nati spes-^o 
sul te i reno aspto della piosa 
narrativa piuttrnto ehe sulla 
fcitili^stina terra della poe-
sia. (Jni ci limitorcmo a re
sist rare tin risvi'Klto vivace 
di intenzioni prjotiche accoin-
pat^nato da un diffuso iritc-
resse anebe di pnbblien 

Ontli fpiesto risvi'Ubo per-
siste e arriva davvero. alia 
luce del sole a termini ' e 
cornpimentf) di \m prolungato 
lavorlo sotterraneo 

Hispetto al rapporto fra 
letteratura e tempo ehe vi
viamo. le intenzioni poetiche 
si precisnno. comumpie. in 
mono diverso rispetto ad al-
cutio visibili mati:fest-i'/;om 
dolla narrat iva Apriamo (pie-
sta eronaca seunalando la 
nuova raeeolta di Nelo Kisi. 
Afiriime Maxsimc 1 Kd Sehei-
willer. L. 1000). Sono versl 
attuali prima di tutto per i 
tetni ehe il poeta svolije e 
per le domande riprese. rin-
novnte o ripetti 'e I.o ?ono 
anebe per la po<;ziono stessa 
dalla (piale Ri<i parte e ehe 
qui. come premessri al llbro. 
ecli non esita ad esporre con 
itnpemio polemieo - Anche 
per la poesia — osserva — 
contano le condizioni storl-
che. e come... Gfi£\ ehe il 
rom.Tnzlere sembra disdeRna-
re \ fatti. il poeta riehiode 
pin prove... Che lo si voglia 
o no slamo dentro fino al 
cnllo nella storia. con la no
stra oncir: di aspira/.ione al-
l"eterno ••. 

Universalita 
Ossia. proprio quello ehe 

nella poesia e sintesi, parola 
ehe si espritue nclla rapidita 
riassuntiva della metafora. 
pn6 ns.ii\ contraddire c cor-
r e v e r e (juella dispersiono 
nel ritmo lento, nella form i 
analitiea di eerte tenden/.e 
narrat ive o di eerte ideologic 
let tetarie arroccate nella cit-
tadella del tieo-formalistno o 
nolle preteso di un 'ar te in-
forme. Hipetiamo ehe cp.ii ci 
b possibilo solo sennalare 
(piesto confli'to. Per appro-
fondire il ciiscorso con la 
chiarezza ehe i nostri let-
ton i*iiist.Tm-ntc richiediino. 
avremmo bso^nn di unu spa-
V'.o matjuiore Lo svtluppere-
1110. se mai. a poco a poeo. 
come Tbbi.i:i>o sempre fatto 
in (piesta *,• !••». Cosl ci sem
bra di poter dire ehe la poe
sia di Kisj. nel suo propo-
s:to di fir~: - e l e m e n t a r e - . 
vuol prep.ir ire a una forma 
modcrna .ii ttnivorsal ;t. ;r la 

del pensiero ehe 
tiMmento e ten.ie 

ille sue oricmi. 
*. appunto. nella 
orica dell* tiomo 

tiniversalit.T 
na-.ee dal .̂ 
Hi continuo 
come ac.vi.l 
e-i-;!er)7a s 
od.ertio. 

In AfiiM":i' 
ta iniiiit',!:.,; 
e Si'elt.i per 
}>:fi ontv. r, 
ri itur i!meri* 
prour uiim r 
n;fe;to d: t::i 1 po.ti.-a 
irticola >u lenii pr»-. 

Mnssime, la ptm-
de l l ' epur 1:11:11:1 

'.Uperdore anebe 
duo ivliI!:co K" 
tin liliro ttit 'o 

•o. <pr»s: il ma-
he si 
:: la 

piur.i ,iTo:n:e.i deli"uma:i;t.i. 
sib -(pnbbri .le'i!a so.- et.'i ::.i-
1: 1:1.1. la fame e i.i rivolta d-v 
p.>\er:. re-iue:r.' 1 d- sinVra 
v*iv:!e fuor: la!! 1 prfs»or .a 

Q11 m!.i atOv.1:11,1 def. i \- i!--
anche per 1'tri p v ' : " \ ' <;•> 
~i. per !! s; ,1 per V.tt.ir <i 
Seren . S e r c o Siilnu. Kra:: -o 
Foi*.ni. p - r e . tarac al.-uai. 

\ 'ale, ad esempio, anche per 
la raeeolta complessiva delle 
liriche di Vittorio Bodini. Lit 
Inna dei Borboni e nitre poe
sia (Mondadori. L. 1800). I 
riohiami naturalistici o pae-
sagRistici fanno Reneralmen-
tc da ptinto dt partenza per 
il poeta piiRltese. Kssi con-
ttaddicono solo daU'esterno 
una piu radicata esigenza di 
pensiero o di riflessione poe
tica. Bodini seRtie la vec-
chia strada dcH'analoRia e 
dell 'intreccio fra visione e 
memoria. e (piindi approda 
aU'evocazione e al paesaRRio. 

Ermetismo 
K' il frutto della sua educa-
zione poetica. nella (piale si 
sente il peso ehe hanno avuto 
C'ardarelli e l 'ermetismo. E' 
anche la manifestazione di 
un'umanita chiusa fra l'in-
quietudine antica — - 11 di-
spetto di non essere eterno » 
0, per dirla con Kisi. - l'oncia 
di aspirazione all 'eterno •• — 
e la contemplazione compia-
eiuta. Mono evidente. eppure 
intimaniente piu forte, e l'im-
pronta di una vita difficile, 
dalla (piale Bodini non sa 
estrarre ancora. se non per 
parentosi. i temi. Infatti. sot-
to i colori smaRlianti delle 
metafore. la realt.a e un tes-
suto di esperienze dolorose. 
il pianto del bambino - a 
Jtfiri Vcrrhin — come t/nn 
stella finite, e Irrniiionerole -. 
!e piazze dove - accoccoliiti 
— sidle pinoccfiia del Afuni-
cipio — stnruio i disocewpafi 
— a prender Voro drl sole -. 
tutto quanto 6 cristalllzzato 
in quel suo - Sud nero» . Per 
cui. all ' interno di una visio-
ne ehe assorbe modi deea-
denti In un linRuaRRio ehe. 
invece. aspira ad una illumi-
nistiea chiarezza mcridiona-
le. si avvertnno motivi piu 
atitentici. ma non risolti. ehe 
prenioiio per dare al poeta 
un equilibrio diverso. In cui 
la natura sin davvero ammes-
sa fra i pensieri • come T*TI 
ospite (In Fnsciiire a suo noio -
e non diventi t i ranna nella 
• sninriiri di rircrc •. 

Diversi mi sembrano i ver-
si rhe Leonardo SinisRalli 
ha raecolto nel volume l.'ctn 
lielln Inna < Mondadori. li
re 2200). PaRitie liriche p di 
prosa composte fra il lf*5R 
o il l°fi2. confermano quella 
es'menza di sviluppo raRio-
nato o nddirit tura razionale 
ehe fu di Sinissalli neali anni 
in cui l 'ermetisnio lo ebbe al 
centro della sua stagione. W i 
le prose di ricerea il poeta 
appare tanto piu indeciso ri
spetto alia sapiente certezza 
della poesia Riowanile. 

Alie a'.mosfere risolte in 
una tensione da quadro me-
taflsieo. si uni 'cono cost mo
ment: di punuente ironia sul
le esperienze vissute. Non 
manea neppuro la nota misti-
1-1 Pi 0'iniuiie e'e la piii va
st 1 probiematiea e I'indecisio-
ne nel far mito - I /eta d-!!a 
l ima - potrebhe esse re quel
la in cui nli uomini dis t ruc-
jnnri le veccbie reRole per 
crearne altre. anche se t pro-
dotti non sono al tret tanto 
~ belli - o — dice il porta — 
non ancora hanno - urazia -
per f irs ' ciintemplare nella 
:n'Tz:.i del r : r f c n H libro 
eontiene alcune liriche d: va-
lore. anche se non tutto e 
uaualnientf riu^e.t'i Pi vi-r.a-
niento nuovo e'e un 'aper tura 
ver<ii tonal '.'i d.^eor^lve i : 
eontenu 'o d:Tr:s*:i-o. a t ' raver-
«o le qua!: — anelie qui f n 
pen*:nient: e eontr i* ' ! -- il 
ten-po cere i eomunque un suo 
r *:iio tit'! rapporto con 1 1 

-•oria. 

Intervista-lampo 

con lo scrittore 

Rossana 

Ombres 
tra poesia 
e prosa 
Intervis ta- lampo con Ros

sana Ombres , la giovane 
scr i t t r lce ehe quest 'anno, con 
la sua raeeolta di versl « Le 
ciminiere di Casale », e s ta ta 
segnala ta dalle giurie del 
Premio Viaregglo pr ima e 
del P r emio Chianciano poi. 
Rossana Ombres e piemon-
tese ed ha vissuto a lungo a 
Casale Monferrato. SI e |au-
reata in filosofia a Torino e 
da due anni ablta a Roma. 

— Se non e r ro t Le cimi
niere di Casale - o i l suo se-
condo libro di poesie? 

— Si. Fu Vallecchl, nel '56, 
a pubblicare la mia prima 
raeeolta di vers), - Orizzon-
te anche tu >, scrittl dai '50 
In poi. Successivamente ho 
continuato a scrivere per set-
te anni ed ecco le mle nuove 
poesie raccolte da Feltrinel-
li nel libro ehe mi ha valso 
la segnalazione al "Vlareg-
gio" e al "Chianciano". 

— Continuera a scr ivere 
poesie o conta di dedicarsi 
anche alia na r r a t i va? 

— Ho cominciato da poco 
a scrivere un romanzo e sto 
completando una raeeolta del 
miei prlml raccontl. L 'am-
biente del romanzo e quello 
della Roma degll anni ses-
santa. E' la storia della dif
ficile situazione di una ra-
gazza monferrina ehe arr iva 
a Roma. Malgrado il r iferi-
mento a Casale non si trat-
ta pero In alcun modo di una 
autobiografia. 

— II romanzo useira que
s t 'anno? 

— Cer t amen te no; anzl ce 
ne vorra di tempo. . . 

— Come mai ha deciso di 
dedicarsi anche alia nar ra t i 
va? Cosa. insomma, l 'ha 
spinta ad or ientars i verso 
un 'a l t ra forma d 'espress ione? 

— lo ho cominciato a scri
vere un tipo di poesia ehe al 
r ichiamava per certi aspettl 
alia lirica greca; poi, matu-
rando alcune esperienze dl 
scrittrice, mi sono orientata 
verso la forma epico-narra-
tiva. E' stato allora ehe ml 
sono resa conto ehe la poe
sia non mi bastava ad espri-
mere sensazioni ed idee, so-
pratutto quelle ehe non fos-
fiero occasionate da un im-
pulso immediato od attuale, 
e ehe m'era necessario af-
frontare I'esperienza della 
prosa. 

— Abbandonera per quc
sta la poesia? 

— No, ce r t amen te no. Con-
tinuo a scr ivere anche poe
sie. 

g. f. p. 

Michele Rago Rossana Ombres 

« Un giorno di 
Ivan Denissovic » 

Un coraggioso 

squarcio d'una 

dura realta 
E' forse questa la migliore definizione 

del racconto di Solznenitzin, ehe costi-

tuisce uno dei maggiori successi let-

terari degli ultimi anni in URSS 

M O S C A , 20 
I.a vita in un campo di 

larora in Siberia neU'epo-
ca di Stalin c stata rac-
contata pi-r la prima vol-
ta «i cifffidini sovietici da 
una die l'ha vissuta dirct-
tamente, da un noma die 
fino a ieri era sconosciuta 
al mondo delle Icttcrc ed 
al quale e rinscito il raro 
t exploit » di darei un'ope-
ra lettcrariamente va'ida 
e di aprire un'altra fine
st ra di vcrita su un pacsag-
gio die nessuno aveva an-
cora descritto. 

II nome di A. Solzn.'-
vitzin c cntrato cosi nella 
letteratura sovietica per la 
porta principale, come la 
rirelazione dell'anno e co
me la tettimonianza di 
quel proeesso chiarificato-
rc die caraggiasamente 
viene portato avanli dopo 
il XXII Congresso. 

Una raritd 

bibliografica 
II racconto lungo « Un 

giorno di Ivan Denissovic > 
( u n a seffanfiiia di pagine 
fitte), pubblicato nell'nlti-
mo numero dalla rivista 
mensile Novi Mir e oramai 
una raritd bibliografica. II 
fascicolo c andato a ruba al 
suo apparire nelle edicole. 

Non c la prima volta die 
la nariativu sovietica, que
st'anno, ha lentalo di darci 
opcre fondale sul ripensa-
mento critico degli anni 
delle rcprcssioni stalinia-
ne: poeti c prosatori, da 
Nckrasov a Ehrenburg, 
Bcrgold, Slutzki. Bondu-
ricv, Simonov, per non ef
fort' die i piii nati, hanno 
cominciato questa doloro
sa, ma pur necessaria opc-
razionc di * proeesso al 
passato >. 

Ma sc Nckrasov in < Ki-
ra Ghcarphievna > ci rae-
cantava del reduce da un 
campo di lavorn < chc non 
vuole parlare del passato J>. 
se Bonduriev in * Tiscina *. 
ci ha data la storia del f't-
glio di un deportato die 
* dal di fuori •> cerca un 
cantntta col padre, nessu
no aveva mni afjrantato la 
realta < dal di dentro *. la 
tremenda csper'wnza nma-
na delle vittime del tempi 
del saspctta. 

S; patcva Inniramcnte 
pensare chc la prima ope
ra del gencre snrebbe ap-
parsa sottafarma di me-
mariale, o perlmncno di 
storia autnhinnriifica F in
vece questa racconto lun
go di Solznenitzin trasfe-
riscc ogactt'tramente In 
csrtcrienzn persnnale del-
I'autnrc (ex ufTic'mlc c ooni 
insegnantc d: matematica 
in una scuala media ili 
rlinzcn) in un pcr<'tinino:o 
quntidiann d'' cr/' ci rnrru. 
in furmn l.et'erar'-amcnte 
cnniphita. e die il er':t:cn 
della Pr.iv i.i ha viarnn^na-
ta, per efficc.cia cmrn!''-n. 

schede! 

II regista scrittore 
ei-:;i: >.:r .'. mon.io n::r.,-

\<r>i ;,i >[-.:iii;o d: un per-
^::.i::c..> ;-orta jpesso 11:1 
n.irr.r.ore .i'.;.a f :;i:i!u:i: 17.<-.-
i:e ...r.e.ide'h'.a d«'L.i propr.a 
n:.i"er:., T;,.e e :! caso. .,.* 
fM'li.p o ,i (pa': f-.Im a.i 
ep.sod: !e^.,ti. ::fa IIIVIMIH'. 
da ill'.,, t: .«:i..i i,if...e , , i ofti-
u.era r.-i e M ,a; s.i-^o.: fat
ti n..r:at. Prima .arvor.. ehe 
sul.o si'hermo questa teen -
c.i fu rid.!";.:.T s;n dai pr:-
mord; del;,i n.urativ.T me-
dorr..'.. e !\,>ta pensare a! 
nc,'.:>i:croii.' o a cert: ro-
m-n/ ie r ; ; careschi del Set 
e Settecii.t.i 

Ancne I.ulci Zampa. 11 • \ 
sun pr.uio tentativo il: - ro-
tn.11170 ?. 'r , :ai-, 5»»i*;tj di .r.or-
ni (Kd H././o:-;. I. J2i)0» ap-
parenterue-:e se^ue (piost 1 
&trada. Il lisuita'.o e. tut-

ben d.\er;-o Quest 1 
:i p«'r>»ia:.^^.o e 11 r. i 

N.it.i no; dititorni d; 
ess.i \ a .a ser\ i-
1 Appera quat-
,a eredono Un 

perohe - pa: 

t .\ .1. 
\ olt.i :i 
>-'r\ 1 tta 
B' : : .p . . i . :a . 
/ ,0 a Hon.. 
tor,i:oen:.e. 
po !).//.., tra 
d.i so'..i -. oss ,1 perohe ri-
ili-tte suile oii.-i' Certo an
che intorr.o a .et 5'intreoo: 
mi.i cop.os: 
ta.ima 

I! 

r l • 

^•ust.i 0 ;mmer.*r.t.t 1: SIM 
:;r.u:o. per i.n.re resta so. 
speso su, o:i;l.o di un r.tio-
\ o ,a:in>re .«t:r«)r.:.,:o con ..; 
.nn.ira 6.ijRo/.z.i d eh. or:r...i 
per .i\.e:o (juej poco ohe c^ 

-.. anccidotioa c;t-
i.i.i.n.i umztonari oapitolir.j 
oho prendo:io bustarelic, bor-
-:he-.i i'looooeniente mveo-
oh at: nel ouito do; tr.ipas-
j. i!: , s.tuaz:onj di fanii^i e 
•.rrefjeilar; e. su tutto questo 
un'.,t:no*fer.i di sni.ame eri> 
t.clie 

huperata radoiescenza. lo 
..ppunt imento con la vita si 
oompie brusoair.ente per 
Nunziata dopo una delusio-
nc amorosa fin troppo in-

.-petta. e o> s. 
n.-re il c.000 
.ii*. ri 

Zau'p.i. ehe 
conesco cntiio 
biiissmio .1. 
niutair.o:.'.: 
stra epoca 

otto a perdo-
orudo.e dec.i 

:1 pulibiico s.:'i 
reu.sta sons:-

l.itt; um.in; e »t 
sooi.ili del. a r.o-

.ittr.tvorso f:I:r. 
come <->li anni , i i ' 'ui. ' i e Pro-
ic.-.so d'.a ritr.i. >vo':i;e q;i: :1 
suo riooo::to .n forma un po 
Liieaio Mo.te f;^ure. :n1ub-
biamente. res*a:.o incise r e , 
di>osno cener.i!e piu cho 
muovors: in tutto tondo I.o 
scrit tore e riusoito. tuttavia, 
con i mezzi narra tAi piii 
scmplioi, a penetrare nella 

rt.a.t.i r.,j rer.-ona^zlo cen-
t:a.e I"). fr'..::te a.lo :tr;.:o 
siUi.iz.ot.i do'.i.i citt^i. n>n o"-> 
r..or.iv y;l:a. :'.on c'o stuior-'' 
no la r..^.i/./.i d: c.-.mpa.-:,a 
t'pptiro :n !ei rc.-Mrii S:..i.s-
s.mo ie r.ui.c: mora;:, r.ors -
no d: fronto ''l.e seor-Tti 
;m'oii*.ip>'Vi.;nif:Vi' f reo»l: > 
no. do.la propr:a riebo'.. zi • 
Z impa de:cr:\e co:i mar. 1 
fei.ce q-o-ta d.fnc:lo forma-
7:or.e di un r.uovo e s-:pe:to
re eq;i;I:hr.o morale Y.z'.. in-
,1.vidua perfo' tanten'e ia S IP 
r;.d:0o r.ol'.o stato d. no.-es-
s:ta oho !a. appunto ."lo!!-
C.ISM p o r o i i n — costr>tto 
alia cond.ziot.e sub.-i.toma — 
la p.otra d; p..:.,c-T.e per 
c^ni forma d; iOcieta 

m. r. 

n ccrte pagine di Leone 
Tolstoi, un giorno come 
tunti altri, uno dci 3653 
giorni da lui vissuti nel 
campo di lavoro siberiano, 
dov'eqli era staio inviato 
con altri mcrnbri del Par
tita comunista rcduci dalla 
7>rif;if>nia in Gcrmania e 
sospettati di tradimento 
sol perche appunto tornati 
vivi dalla prigionia (ricor-
diamo la vicenda del re
duce di « Ciclj puliti * di 
Ciukrai) consistc nell'es-
scrc caduti j i r int i ionjri dci 
tedeschi durante la guerra 
e di avcre fatto rilorno in 
Patria. 

Came dice il titola, il 
racconto comincia all'alba 
e finisce al tramanto di 
nn giorno qualsiasi nel 
1951. qnando Ivan Denis
sovic sta scontando il suo 
nono anna di pena. Ma non 
c pnssibile « riassumcre > 
tin'apcra letteraria. So-
pruttntto quando si tratta 
d; un racconto come quc
sta, fatto di annotazioni sui 
caratteri dci detenuti e 
delle guardic, del regime 
carcerario, di dialoghi ru-
bati alia disciplina del si-
lenzio. d{ appunti sulla du-
rczza del lavoro anche sc 
proprio il lavoro diventa 
la forza chc salva la Qua-
litii umana dell'uomo e gli 
impedisce I'cstrema degra-
dazionc. 

A parte i suoi pregi let-
tcrari. chc sono stati messi 
in rilievo dalla stampa so
vietica piii qualificata e 
dallo stcsso dircttorc di 
Novi Mir, il poeta Tvar-
dovski, chc premcttc una 
breve prefazione all'opera 
di Solznenitzin, ci sembra 
ehe il racconto presenti un 
intcresse ben piii vasto per 
eio die rtguarda lo suilt ip-
po tnfrrno dclla lotta con
tra i rcsidui coscienti o in-
cascicnti del culto delta 
personafi if i . 

Un bagno 

di veritd 
f,fi pubblicazionc del rath 

canto, € Un giorno di Ivan 
Denissovic >. cosfifuirn i n -
faffi pe r moffi ciffadini so
vietici un bagno di vcrita, 
una prcsa di contatto vio-
lenta ma necessaria con 
una rcaltd nan ancora com-
plelamente capita e digcrz-
tn. F in questo senso, per 
la soaetd sovietica. la pub-
h'icnziane dt questo rac
conto e un nvvenimenta di 
grandc impartanza come 
nan In puo essere fuori di 
qui Cap're questa vuol di
re capire perche tanti cit-
tiid'ni inrictici. davanli al 
ri'.m di Ciukrai * Crc.\'i pu-
I'T' >. molto piii debole di 
(jucslo racconto nella de-
nuncia. dichiarassero la l o 
rn ' i p n o s i r i o n r c rivendi-

, cnsser.t la * pietra del .»i-
lenzio > chc fino a (]iicl mn-
ment't arcrn ricapcrto il 
passafn. 

< La nostra letteratura 
— ha scritta in*?in* p insfa-
nn'nft* J<i i ' r a v d a a prapo-
s-tn di tp.tcsta pubblica
zionc — pnrf tTipn oppi in 
oi'n.'o <cmpre pi it n f n r o al
ia lihere.zrone dclla nostra 
vita dalle iniluenze e dal
le ennscguenze del culto 
dclla pcr?am:lita e cerca di 
dare una spiegaziane sem
prc prt prajnnda della du
ra ventii di un passato re-
Intive.mente rccente. II 
racconto di Solznenitzin 
sta ctttrandn I'attenzionc 
di malti lettori Sella no
stra letteratura e cntrato 
uno scrittore dotato di raro 
talento. prcprio degli ar-
xisti autentia. ehe ci ha 
raccontato mm verita die 
nan e pnssibile dimenti-
carc >. 

Augusto Pancaldi 
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