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E' scomparso in questi giorni 

un grande poeta americano 
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if: 
'•••*'William Carlos Williams, scomparao U 4 m a « o , : 

r r considerato da alcuni come * ii poeta ameri
cano per eccellcnza », Definizione impropria come 

< tutte le definizioni del genere, che trovava perb 
i la sua radlce nella direzione che Williams avevn 
., scelto per la sua Jirica. Nato nel 1883 a Rutherford 
, (New Jersey), egli esercltb .la pro/essione cii me-
, dico nel qtiarfieri opernf delln sua cilta. L(, for-
. mazione letteraria si sviluppd di pari pcisso con 

i suoi studi di medicina. L'amicizia per Joyce, la 
partecipazione, anche se da lontano, ai movimentl 
delle avanguardie poetiche non lo allontanarono 
dalla preoccupazione costante della realta, ami il 
suo tentativo jondamentale. lunao Vintero arco della 
sua parabola di scrittore, fn appunto quello di 
adeauare I'lmmaainaziottp allc cose, al rea'e. Tnt-
tavia il rapporto con le cose muta da poesia a 
poesia: e stato osservato che la sua e una Urica 
' imperfetta » animata. tuttavla, dalla perenne ten-
stone di ' dire la vcrita sulle cose -. Propria per 
questo enll superava yli stretti confini dell'Ame-
rica per dlventare nno dei poetl del nostro tempo, 
soprattutto legato ai valori che si affermano nel 
mutamenti, nelle metamorfosi, nelle realta in movi-
mento. La poesia di Williams si e affermata con 
notevole rltardo (le sue prime raccolte apparvera 
intomo al 1910), ma con sempre rnaggiore forza. 

Da noi two dei prfmi a farlo conoscere con 
esemplari traduzioni e stato Vtttorio Serenl. il quale 
ha ctirato. in collaborazione con Cristina Campo. 
la sceita di Poesie presenfata da Elnaudi nel 1961, 
dalla Quale per gentile concessione dell'edit ore «"-
prptidiamo i uersj die seoaono. Lo stesso editore 
Einaudi sta per fare uscire un J'olume dei ' Sit-
vercoralli; che, sotto il tltolo I racconti del dottor 

-.William*, rnccoplieru il meglio della sua opera 
di narratore. . .- • 

ILCOMPAGNO DEGU UCCELLI 
Come ogni giorno un amore v-
sul ramo che puo morire 
e il tuo amore. 

Cosi v iv ido sorge 
smanioso di sole. 

E' il compagno 
degli uccelli . 

RITRATTO PROLETARIO 
Grande a testa nuda una giovane 
donna in grembiule 

Capelli lisciati all ' indietro s e ne sta 
sulla strada 

Sfiorando il rharciapiede 
col piede nella calza ^ x " ,-'" •.-'•'.. ; '? 

v ~' • 
Scarpa in mano dentro scruta . • 
tutta attenta 

La suoletta strappa via per scovare 
il chiodo che le ha \ 

fatto male 

GU DOMINI 
La dignita di Mosca in che cosa 
e piu grande della dignita 
del Passaic? Pochi uomini nel quadro 
un colore hanno messo piu bello, ecco tutto. 

II fiume e lo stesso, i ponti 
sono gli stessi. E e'e 
la stessa cosa 
da scoprire nel sole . \ 

Guardale come fredde di grigio acciaio corrono 
le acque del Passaic. . . ' 
E i bulbi delle torri della Chiesa 
dei Polacchi •' . .•> .,-. 

ugualmente severe , ugualmente " 
. sognanti che a Mosca e a Varsavia 

baciano il cielo e dalle • 
c iminiere di fabbrica un fumo . 

si leva violetto. Diversi 
sono soltanto gli uomini che queste 
cose vedono e figurano in se 
o lo. potrebbero essere. 

IN VISTA D' UNA C/7TA' 
Venuto a un capo ormai del mondo 
mai mi stanca il mistero • " 
di queste strade: i tre cestini 
di fiori spenti suITalta vetrata 

d'un bar, i gabbiani r o t e a n t i — -
sulla fabbrica. la neve 
sporca — I'umilta della n e v e • y- r : 

'• che inargenta ogni cosa ed i . .%* \ ! 

solcata e calpeslata — e di nuovo 
v ien g iu , i taciti uccelli • -*- • «r~-
sui fili fermi del c ie lo . la bruma 
di ali quando in frotta 

s'involano. Keii'aria 
greve su sfondo plumbeo il palpito 
de l le bandiere — la neve 
spruzzata di vecchia 

sterpaglia: mai questa vista mi stanca 
ma sempre a lei mi r a w i v o poiche 
molto poco di santo si ritrova 

•in piu gagliarde cose. '• :•' ; "', 
(La traduzione del le poesie 
e di VITTORIO S t R E M ) 

Esposto a Leningrado 

un «Decamerone» del 1498 
In occasione del 650. an-

nivcrsario della nascila di 
Giovanni Boccaccio si e nper. 
la a Leningrado una grande 
niostra. Accanto al le mime-
rose traduzioni russe de l le 
ghe opere e ai volumi dei 

' fwltori sovietici di studi boc-
cacciani sono esposti raris-

••? ;?>•>;):• '• -r . - ' -v . '"- ,^ 
simi incunaboli: il De monti' 
bus, silvis, fontibus, lacubus. 
fluminibus, stagnis sen pnlu-
dibus, el de nominibus maris 
liber nell'edizione veneziana 
del 1473, VAmeto nell'edi
zione del 1479, i | De genealo-
giis deorum gentilium del 
1487 e il Decameronc uscito 
ne l 1408. 
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Intervista con lo scrittore 

Del Buono: 
lU'.b. > » . - ' n 

'i a: ritalia 
dal'50al'62 

II metodo n a n a t i v o al 
quale Oreste Del Buono 
si collega direttamente e 
quello della verifica inin-
terrotta che solo in uno 
dei suoi rami piu impor
tant! ha portato al labirinto 
pietrificato di Robbe-Gril-
let o alle registrazioni di 
Butor sulle impalpnbili me
tamorfosi psicologiche. 

In Del Buono, invece, la 
verifica non si e chiusa in 
uno schema ne formale ne 
morale. Lo scrittore si ser
v e della verifica, del ritor-
no su determinate situa-
zioni. per arrivare fino al 11-

• mite pill lontano nella sco-
perta di una realta, sia pur 
partendo da indizi minimi 
o da situazioni periferiche. 
E' l'opposto della fatica di 
Sisifo. E' un lavoro dove il 
margine deli ' incompiuto di-
venta esso stesso funziona-
le, campo aperto a nuove 
scoperte. Ciascuna per suo 
conto, queste scoperte non 
sono gratuite, ' occasiona-
li, astrattamente letterarie. 
Sono il risultato di un'in-
dagine nel corso della qua
le lo scrittore scopre nel le 
contraddizioni dei perso-
naggi o nel le difticolta am-
bientali del le v icende i 
mezzi e gli appigli per in-
dagare, per trovare alia 
fine anche un frammento 

vesiguo di chiarezza se non 
di verita. 

Cosa sta preparando ora 
Del Buono, dopo il succes-
so del la trilogia raccolta 
nel vo lume Per pura ingra-
titudine? • 

— Ho. appena finito un 
nuovo romanzo — ci ha ri-
sposto lo scrittore. — Lo 
consegnero a giorni alVedi-
tore e sard pubblicato, spe-
ro, nel prossimo autunno, 
dopo la stagione dei premi, 
e propria per nvitare la sta
gione dei premi. 

— E' una continuazione 
degli ultimi racconti? • 

— Tutt'altro. '. Penso an-
zitutto che per me sia una 
prova di rnaggiore . impe-
gno. • Ma aspetto, natural-
mente, il giudizio dei letto-
ri. La materia e piu vasta, 
ami direi che per la prima 
volta esco dal privato per 
saggiare - una dimensione 
che comporta Vintreccio di 
un maggior numero di mo~ 
tioi, una dimensione mul-
tilaterale, per cost dire. 

— Si tratta allora di una 
materia del tutto inedita? 

— No. In realta si par
te da uno dei miei primi li-
bri: Acqua alia gola, d i e 
apparve nel 1953. La vi-
cenda si svolge intomo a 
un pcrsonaggio immobile: 
ricoverato in ospedale, egli 
rivive e riscrive il suo vec-
chio librn. Intanto non pud 
tagliare i legami con gli av-
venimenti che gli si svol-
gonn intorno. Cost, mentrc 
i personaggi che sono aid 
apparsi in Acqua alia gola 
trovano in qneste pagine 
il loro natural? '• sviluppo, 
spesso come verifica delle 
loro vicende, lo sfondo si 
anima. In pratica ho ten-
tato di ripcrcorrere Varco 
di questo secondo dopo-
gucrra. Dalla guerra di Co-
rea si arriva fino al 19 In-
glio 1962, il giorno in cut, 
come e noto, si concluse il 
processo contro gli antifa-
scisli che avecano parted-
pato alle giornate di Geno-
va del luglio I960, 

— Quale sara il t i tolo del 
libro? 

— Si intitolcra Non e 
passato. 

— Ci sono progetti nuo-
vi anche per il teatro? 

— Nienle per ora.' Sto 
cercando di tirar le somme 

, delle mie prime espcriemc. 
' Al teatro, se .mat, conto di 

tornare dopo tin ptrlodo di 
calma. comunque dopo la 
pubblicaziont del mio nuo
vo romanzo. 

m. r. 

Sciascia e il romanzo storico 

ll«Con-

sialio 

d'Eaitto 
. M i 1 i v 

. i ' . f " * 

La narrazione vivace e cupa di 
una impostura nella Sicilia del 

tardo Settecento 

Occorre rlsalirc "n po' in- •" nonostante le loro orifiini re-
dietro fino a quel bellisalmo :-J ligioge. Pur richlamando un 
volumetto di racconti intito- po' le avventure di Caglio-
lato Gli 2ii di Sicilia (1958) stro. dietro la beffa evocata 
per ritrovare le lineo di Dar- „• da Sciascia ei eente piutto-
tenza deli'ultimo libro di 7'i eto il rieolino etridulo del-
Leonardo Sciaecia. L a Sicllin ' l'abatlno Gallani. delizia dei 
legata al 6U0 pretiente storico 
fra 1 suoi abitanti e ' i fiuoi 
emigranti; la Sicilia'torturata 
dalle 6Ue eottili rifiessioni 
persino cavilloee di fronte al
io cri6i che agitano il mon
do: In Sicilia vfe^a attravenso 
gli occhl dl 'Garibaldi; e; di 
Nie'vo In glorhhte di epopea . 
popolare. come in una car-
tolina rievocativa • di - occa- > 
sioni mancate seritta oej: au- , 
gurio : di occpsionr; miglU)$! ' 
ognuno di .quel raccontf^era , 
a 6iio modo un a etrada aper- : 
ta. la scoperta di un caratte- •: 
re. un legame etretto con l e [ 
infinite dimensionl , della ; 
realta. ' '. .^. j. 

Il libro piacque. ma non':; 
ebbe il eucceeeo che meritava. /• 
Maggiore successo ebbe due ; 
anni fa Jl giorno della c'wetta, ; 
dlecutibile tentativo di r' ro- •'-
manzo-l lbel lo intorno alia* 
mafia. II Consialio d'Egitto 

(Einaudi.. L. 1200). col quale . 
ora Sciaecia si" ripresenta. e 
un punto di arrivo per que- 1'abate inventa anche 

,(ealotti parigini. protetto di 
''i M.me d'Eplnay. grande ami-

co di Diderot. S^ e vero — 
come diceva appunto il C5a-

,liani — che ali uomini di 
spirito scrivono i testi e gli 
sciocchi vi aggiungono i com-
menti. la fitoria dell'abate 

, Vella lo avrebbe mandato in 
visibilio. ' - • 
••Vel la . infatti, pur non Dre-

, occupandopi di illuminismo. 
. di'testi pu6 inventarne a pia-
' e'er 6UO. e non fe detto che 

alle ' sue burle abbocchino 
. solo gli sciocchi. A malapena 

infarinato di cultura araba. 
egli manomette il manoscritto 

; che - conteneva una banale 
- biografia di Maometto e lo 
; traaforma nel 'M Consiglio di 
'S ic i l ia - , cronaca dell'isola ai 
- tempi dell'occupazione mu-
: eulmana Tutto, con sublime 

accortezza. e inventato di sa-
;- na pianta. approfittando del-

lTgnoranza gonerale delle 
I cose arabe. 

Sull'onda di quel 6Uccesso 
un 

Oreste Del Buono 

sto narratore che sin dallo 
inizio ha saputo trovare nelle 
ragioni civili e nej rapporti . 
fra gli uomini il nucleo cen-
trale di ispirazione. /.•> ^ > 

Per dirla con ,' le parole ' 
deirautore. e . la 6toria di 
uh'impofltura. II protagoni-" 

«Consiglio d'Egittoi.. Que
sta volta ' il gioco diventa 
serio. Infatti questo secondo. 
preteeo' manoscritto arabo 
metterebbe in - forse ' tradi-
zioni, convenzioni e origin! 
dei/beni patrimonial! di nu-
meroM notiilotti. Siamo nel 
l783.Tlia Corte di Napolj po-

sta e uno di quegli abatint; trebbp-rivendicare il mai tol-
to. Coal, t d i l a dal fittizio spiritosi. spesso maltrattati 

dalla sorte e non privi di; 
ingegno mai speso. i quali 

§opolarono le cronache del 
ettecento e a volte fecero 

da tramite . alVilluminismo 

rivista delle riviste 

lldiscorso 
letterario 

Varic riviste di cultura im-
poslann, nei lorn ultimi nu-
nieri, (li»corsi interessanti sui 
rapporti tra letteratiira e real
ta economics, o tra letteratu-
ra e snciela. Ansi, in un certo 
srnso, e lo slesso - discorso 
quello che conducono. da an-
gnli vtsnali diversi e con dif-
ferenti - conclnsioni, -' Carlo 
Brmari sn Paragone di feb-
braio -: (« Non • gellate via • la 
srala»), Franco Lombanli. «n 
Tempo prexente di • febbraio 
(« Miracnln economiro o rul-
tiira in Italia n) c Pauln Chiii-
rini <u / / C.anlrmparanco ili 
srennain - frhlirain (« Alrune 
note su Irtteratnra c $oeie-
l a » ) . ' . -j, ;_ -

Carlo - Bernari - prenoV te 
mniw d.ii : irrenli ilihallili 
s'ul trma a\-\iati da Vittorini. 
Catvinn. Fnrtini, Umborto Eco. 
Serrni c ' allri. per ' preeisarr 
rhr ro«a si puo intenderr per 
a lelterainra nnnva* ilinan.-i 
alio $viluppn indtijtlnale. al
le forme aliuali di vita <nria-
le. rtemari fa un parallelo con 
la rultura amerieana d'avan-
^nanlia rlie reagi^ce «al h^-
TWMene ' prozrammalo J e ~< alia 
prnduzinne di ma»«a » eon nn 
ripudio. f̂ i rultnra noMrana 
inveee «pmpn^na nn inscri-
menln, n quanio meno alia 
enmtalazinne deira\~ventito in-
5erimenln dejrii " intelletluali 
nella fahhrira enicde ehe *e-
cna uqa pre*a di eo«eienxa ». 
Cio e le.eil.limo — apsiunse 
Panlore. awertendn pero ehe 
una ronfiirione perirnin5a c 
ennlennta in qneMe. appello. 
«Sotln le sollrriiarioni »em-
hm wontere una fanrinllerwa 
e poeliea esnna^inne "a mil
iar mtta aWcnenccmrnt poli
tico per un allro eronomico-
prndiittivn». Sono verchic il-
liMinni. cnteMe. # Non di qne-
«to ahhiamn hl<w>|tnn — eon-
elude Bernari — ma di M1« 
fare I'liomo come jio^^eiin 
tra npccttl e eome nsgeilo tra 
i sozjtcl!i in una roesistema 
intrrindividtiale. •' nnira • mi*n-
ra di verita di cni 1'arte di
spone ». Come darglt torlo? 

Franco Lombardi, a sua 
volta, svilnppa una qucrclle 

suH'approccio sociologico che 
. manca nella • nostra - cultura, 

ma sembra egli stesso propen-
, so a una critica troppo super-

ficiale. E* semplicistico dire 
' che « il nostro marxismo e ea-

• " duto ; in ! mano ' ai letterati » 
senza prendere in considcra-
zione tutta la vivacita del di-
battito sulla scienza, siill'estc-
tiea, sui rapporto tra marxi
smo e eriiica letteraria che e 
in corso nella sinistra italia-
na. Non a ca.«o, il suo lamenlo 
e es«o stesso,-vecehio e va a 

' pa rare nelleterno rimpianto 
a della primer, deH*aiitono-
mia dcirimliviiliio c dell'in-
ilipendenza della critica*. 

. . Non e certo eosi che si crre-
. ra nn * antienrpo» ai mabn-
'• ni. pure rrali. rhe il Lombar

di elenea. ad e«*mpio al tono 
: ehiassoso e pnbbliciiario por-
'•'. lain ' dairindnstria eidluralc 
• nel diseorso letlerano. . - • - • -

Con Ir note di Paolo Chia-
. rini, ehe prendono lo spunlo 

._ dalla ricerra : di -I^vin "I*. 
. Srhurkinz su <t l<elieratnra c 

: ' socirti m, si arriva invece--a nn 
'"punto deierminanic di earat-

- lere ' leoreiien - cnlittrale ' sui 
problemi deirestetiea e del
ta meiodolojtia letteraria. Scri-
ve il Chiarini: «II compito. 
troppo spesso dimentiralo. che 
sta di fronte ancor ogfi ssl i 
studiosi marxisti di estelici. 
non e certo quello di esten-
dere lalitndinalmente e som-
mariamente i s:iiidtzt qna r. 
la formnlati *'* T»*«f\ ed F»nr 

• pels sn opere e antor: a tntlc 
le opere e a tiiui cli antori, 
ne di arcetiarc arritiramen-
te. a seatnla rhinsa, i rriteri 
e Ir eatezorie rhe essi hanno 
avnto pur modo di abbozza-
re o snzzerfre. II compito an-
tenticamente marxista in niu*-
sto sellonr r piuttosto Telano-

'-" ra*ione orzanira di una meto-
• dolozia e#tetic» e critica svi-
" Inppata nelln snirito del mar

xismo ». Facendo proorie le 
esigenze espcesse dalle • piii 
nnove tecniche di . ricerra. 

Con il ehe, si vicne anche 
incontro alle rsizenze affac-
ciate da Carlo Bernari. 

p. S. 

trionfo pereonale del Vella. 
groesi interesei si 6Contrano, 
tanto piu men tre si afferma
no, pereino fra la gente del
la - Corte napoletana. le ne
cessity •• di • riforme sempre 
piii urgent!. Alia vigilia della 
Rivoluzione - frahcese anche 
fra i governatori borbonici 
s'incontrano riformatori" Ulu-
minati come il Caracciolo che, 
pcro. cozzano con l'aetiosa 
pigrizia degli aristocratici di 
Palermo. Poi ' l'incendio ri-
voluzionario divampa. Con la 
sua impostura I'abate Vella 
esprime e mette in luce l'as-
surdo del malgovemo e. in-
sieme. le velleita o impossi-
bilita dei riformatori dal-
l'alto. AU'estremo oppoeto lo 
awocato Di Blast, il giovane 
giacoblno che vorrebbe ro-
vesciare U sistema con una 
rivolta. aneh'egli resta so-
praffatto e finisce sui pati-
bolo. - Tra farsa e - tragedia 
il sistema fa ancora da trat-
tlno •= d'unione. - soprattutto 
quando il Vella scopre egli 
stesso le sue carte e rivela 
la sua impostura. 
•. Quella ' vivacita a sorpre-

sa che Sciascia ha spesso 
portato pel rapporti coi suoi 
personaggi. • e che da ! prin-
cipio •••> ricordava vagamente 
Brancati. arriva qui al suo 
momento piu alto. E' inutile 
dire che lo scrittore si ricol-
lega al raccontn -quarantot-
tesco - degli Zij di Sicilia. 
Apparso qualche anno prima 
del Oaffopardo di Tomasi di 
Lampedusa. > quel "• racconto 
inaugurava un filone.preciso. 
Molte cose si fanno • ammi-
rnre nel Consialio 

- L'affrcsco si compone di 
pregevoli disegninj d'am-
biente: cupi- come quello del 
qiiartierp miserable dove 
Vella esercita la professione 
di numerista del lotto: vi-
vaci. come quelli - delle con
versazioni all'aperto fra In-
tellettuali; tetri. in certi in-
terni di carcere: lesgeri. SDI-
ritpsi. galanfi. come quelli 
sulle reaisTenze e sulle di-
scivsioni nobiltari Non sem-. 

.pre for~e ; Sciascia vince del 
tutto una sua ored^posizione 
al barocco. che pure " nasce 
dalla % volonta dj oortare a 
perfezione un suo ideale let
terario • estremamente •• razio-
nale e formalmente legato 
alia tradizione. non eselusa 
Teredita manzonfana ' E* cer
to u n ' appesantimento lette
rario.. un ritardo da smaltire. 
:. Nello stesso tempo si av-
verte che la novita vera alia 
quale aspira Jo scrittore e la 
cqJncldcnza fra un'immagine 
e" ^in'esigenza morale che 
eWurisca -* . analizzandola. 
sfaccettandola. 'disperdendola 
per ooi ritrovarla di continuo 
— la totalita di un momento 
e di un paese nelle sue ra
gioni e nei suo! sviluppi. 

Proprio in questo sense II 
Corwiplio d'Eaitto. una delle 
letture piu divertentl di que
st) anni. e anche un - paspo 
innanzi verso una nuova con-
dizione del romanzo storico. 
impostata sulla tastiera di 
una vifiione dialettica del 
mondo. 

Michel* Rago 

Gli « Scritti teatrali » e 
la «Vita di Edoardo II dlnghilterra » 

la demistif icazione 

L'apparizione quasi con-
temporanca di un'antologia 
degli Scritti teatrali di Ber-
tolt Brecht (Einaudi edito
re, pagg. X1V-223, L. 2.000) 
c di un tcsto giovanile del 
drammaturgo tedesco, Vi
ta di Edoardo II d'lnghil-
terra (Edizioni dell'Ateneo, 
a cura di Paolo Chiarini, 
pagg. LI-255, L. 3.000) con-
sente di riproporre il di-
battito sulla sostanza idea
le e pratica del « t e a t r o 
epico >. Diciamo subito che 
questi Scritti , : teatrali co-
stituiscono poco piii di un 
assaggio, sebbene saporoso: 
Vedizione originate defini-
tiva dell'opera teorica di 
Brecht occuperd — come ci 
avverte Emilio • Castellani 
nella nota introduttiva — 
quaitro volumi. Dei testl 
qui raccolti, d'altronde, non 
pochi erano gld conosciu-
H nella vcrsione italiana: 

schede 

Cronache 
cattive 

« Poeta, romanziere. novel-
lista. gio^nalista,.jcriticd , 'del 
costume; commedlogralo, ato-
rico •• 'viene'defmito Ugd-j'ac-
co De Lagarda nella scheda 
di presentazione del suo ul
timo libro (Cronache cattive, 
Feltrinelli editore, pagg. 352, 
lire 1.500). Ma non e'e dub-
bio che la componente co-
mune di tutta la sua varia 
attivita. il tratto caratteristi-
co di tutta la sua produzione. 
sia da cercare in quel 6 l , o 
moralismo amaro e rabbioso. 
pessimistico e corrosivo. 
• Gia noto prima dell'ultima 
guerra, Ugo Facco D e Lagar
da & tomato alia ribalta al
cuni anni fa. prima con una 
raccolta di « ritrattini - . arti-
coli di costume, elzeviri (Le 
figlie inquiete. 1956), che ave-
vano spesso la loro cornice 
in una Venezia ora * uffi-
ciale» ora domestica (a Ve
nezia, de] resto. e nato e 
viesuto quasi sempre il no
stro scrittore), e poi con un 
romanzo ispirato alia clan-
destinita durante il «ven-
tennio» ' (La grande ' OU 
ga. 1958). 

Queste Cronache ' cattive 
non differiscono molto dalla 
raccolta del '56. e confer-
man 0 le dotj e i limit; dello 
scrittore. Sono. anche questi, 
brevi scritti in parte apparsi 
su periodjei. in parte inediti. 
che p e r ' l o piu colpiscono 
con una satira violenta i per
sonaggi di una borghesia (pic-
cola o media o grossa) priva 
di umanita. di intelligenza. di 
sensibilita: vacue signore. 
opportunist! clerico-fascisti. 
commendatori. e cosl via 

:Qua e la. tuttavia. nelle 
pagine del crucciato censo-
re. si fa luce ana vena di-
vensa. affettuosa. triste: eono 
certi scorci della - sua» Ve
nezia. o l'immagine della 
vecchia signora ebrea finita 
nei form crematorl nazisti. • 

Il limite che spesso aff:ora 
in questa come gia nell'altra 
raccolta. e l'intima fragilita. 
quasi la caducita. di un di-
sconso letterario ' consumato 
nell'arco veloce di un'im-
pressione. di una trovata. di 
una battuta sferzante 

Erba 

. Dopo avere esordito nel '58. 
ed aver vinto il Premio Le-
rici 1959. Amelia B. Siliotti 
presenta ora una raccolta 
poetica dal titolo Erba avara 
(Rebellato editore. pagg. 45). 
illustrata da Tono Zancanaro. 

I temi del volume sono 
1'amore. la matcrnita. n mon
do umano del nostro Sud. 
l'incubo atomico: una gamma 
vasta e articolata. vissuta 
con una stessa vena senti-
mentale lieve. tenera. ma fer-
ma e netta. Non a caso. del 
resto. la giuria del premio 
Lerici parlo del - materiale 
leggero - ma inc!sivo della 
sua poesia. 

" Il pericolo che si puo sem 
mai eogliere nella ricerca 
della giovane poetessa. o quel
le tendenza de] s u 0 mondo 
poctico a rifluire in se stes
so. quella dlfficolta a una 
progressiva espansione scnti-
mentale. 

g.c.f. 

cosl il jamoso Breviario di 
estet ica teat rale, cost le os-
servazioni a Mahagonny, a 
L'opera da tre soldi, a La 
Madre, e via dicendo; altri 
hanno avuto pure dlffuslo-
ne in pubblicaziont specia-
lizzate, o in rt'yiste, o tn 
appendict; cosi ti saggio 
stdl 'Effetto intimidatorio 
dei classici . , - -v ^ " .. 

Come che sia, la riunio-
ne di queste pagine, edite 
o inedite, che abbracciano 
Varco d'un quarto di seco-
lo, dal '30 al '55, e gid sti-
molo sufllclente a conside- > 
rare il « teatro epico*, al 
di Id del momento polemi-
co, e fuori d'ogni schemq-
tismo, nella sua natura di-
namica: nelle prospettive 
che esso pone, con Brecht e 
oltre Brecht, all'arte dram-
matica contemporanea. Gid 
in Teatro di d ivert imento 
o teatro d'insegnamento? 
che reca la data probabile 
del 1936, Vautore tende a 
superare ogni contrapposi-
zione manichea, rilevando 
come drammatica ed epica 
si siano sempre * contami
nate » reciprocamente, e 
come il divario tra le due 
forme, enunciato da Aristo- ', 
tele e per tanto tempo ri-
tenuto insormontabile, ab-.. 
bia finito col perdere tale 
carattere di rigiditd anche 

* attraverso mere conqui-
ste tecniche >; le quali so
no state raggiunte, del re
sto, proprio allorche la tra-
dizionale concezione del 
teatro e entrata conclusi-

- «amenfe in. crisi. 
' v La metbddlogia • scented" 
brechtrana (successione di:' 
qu<idri staccati e in certo 
modo autonomi, uso di car-
telli e di proiezioni cine-
matografiche, atteggiamen-
to critico dell'attore verso 
il proprio personaggio, fun-
zione *alienante* della mu-
sica, . ecc.) perde dunque 
ogni carattere strumentale,. 
contingente, per manife-
starsi come condizione or-
ganica di un rinnovamento 
che investe nel profondo la 
essenza stessa del teatro, 
ma le cni pfemesse sono 
rintracciabili lungo il cor
so della storia teatrale: no
to e il " riferimento ^ di 
Brecht alle sacre rappre-
sentazioni medioevali, al 
teatro classico spagnolo, 
agli antichi teatri orien-
tali e • soprattutto • a Sha
kespeare. r- •;-;••• - ••;.. 

Proprio Vesempio di Sha
kespeare permette di ac-
certare come, in Brecht, 
la dialettica di vecchio e 
nuovo sia reale e feconda: 
illuminante. a tale propo-
sito, e lo S tud io della pri
ma scena del <Coriolano », 
condoffo al Berliner En
semble nel '53. Qui, dav-
vero, trovano una vivente 
applicazione i princtpi poi 
chiaramente delineati nel-
rEffetto intimidatorio . dei 
classici (1954): < Esiste una 
tradizione • sccntcn che si 
suole superficialmente con-
siderare come retaggio 
culturale, benche non fac-
cia che recar danno a quel
lo che e Veffettivo retaggio,' 
cioe l'opera... L'incuria fa 
si che su quel grandi qua-
dri antichi si accumuli, per 
cosi dire, sempre piii poi-
vere. e i copisti copiano piii 
o meno fcdclmenlc anche 
cotesti grumi di sporcizia. 

« I n tal modo avviene 
che, soprattutto, vada per-
duta la freschezza oriqtna-
ria delle opere classiche, 
quello che era un tempo il 
loro aspetto sorprendentc, 
nuovo, produttivo, e che. 
ne costituisce una caratte-
ristica essenziale... Natural-
mente, col tempo, ne deri-
va un'altra conseguenza, 
anch'essa del tutto estra-
nea ai classici. e cioe una 
atroce noiositd... ». . 

Brecht critica parimenti 
la reaziortc che, a questo 
mclvezzo, si manifesto da 
parte di attori e rcgisti 
* spesso intelligenti >, con 
la ricerca « di effetti nuovi. 
non mai veduti, sensazio-

' nali: che perd sono di na
tura prettamente formali-
stica. vengono cioe sovrap-
posti e imposti all'opcra, al 
suo contenuto e alia sua 
tendenza >; si tratta, dun
que, di una • risposta sba-
glint a alia routine tradizio-

. nalc. Afo qual e I'attcggia-
mento glusto?: «Dobb ia -
mo vederc l'opera ' come 
nuova... Dohbiamo... met-
tere in risalto il suo ori-
glnarlo contenuto ideale, 
intenderc it tuo iignificato 

eroi 
nazionale e percid stetto 

:•'. internazionale, studlare, a 
tal fine, la situazione stori-
ca contemporanea alia sua 
nascita, come pure la po-
sizione assunta dall'autore 
e il carattere peculiare di 
costui... >. :. 
; La radice di una tale ela-
borazione concettualc e st i -
listica si ritrova gid in quel 
frutto giovanile della g+ 
nialitd di Brecht che e la 
Vita di Edoardo II d'ln-
ghilterra, tratta nel '23-'24, 

• in collaborazione con Lion 
Feuchtwanger, dal dram-
ma dell'elisabettiano Chri
stopher Marlowe. Qui, fra 
Valtro, si riscontra anche 
I'inxzio (come acutamente 
rileva,. nel suo 'nutrito e 
lucido saggio introduttivo, 
Paolo Chiarini) di quella 
« complcta demistificazione 

''• dell'eroico mondo c lassico > 
che ha le sue tappe p iu 

.' euidenfi negl i Orazi e Cu-
riazi, nella Condanna di 
Lucullo . fino al romanzo 
Gli affari del s ignor Giu-
lio Cesare: demistificazione 
che, piaccia o non piaccia 

• ai cultori attuali o retroat-
tivi della c personalita >, 
rappresenta un carattere 
distintivo, passionale e 
ideologico, della r ivoluzio
n e operata da Brecht. 

Qui, soprattutto, e lo te-
stimoniava successivamen-

, te Herbert Jhering, « si die-
'j, de un esempio di'come una 
•"' opera antica... venga riela-

borata drammaticamente 
raffreddandola; di come la 
si avvicini allontanandola. 

-..Qui si;dietfe/un.esempfd* di 
-• come-'rafypreiehtaria sitlla 

scena*. Siamo gid al < tea
tro epico». e fuori del-
Vespressionismo: anche se, 
di questo, Vinfluenza e av-
vertibile, ad esempio, nella 
regressione animalesca dei 
personaggi umani. nel loro 
imbestiamento, che e poi 
anche un motivo ricorren-
fc del primo Brecht; il qua
le tuttavia riscatta I'osses-
siva tragtcitd degli autori 
suoi contemporanei con 
una carica di mordente iro-
nia: sicuro presagio della 
tendenza smagatrice che si 
sarebbe sempre piii chiara-

• mente affermata negli svi
luppi della drammaturgia 
brechtiana,' facendo con-
vergere in se qualitd 'del 
testo e tecnica della mes-
sinscena. • 

'•' Per cio che concerne que-
st'ultima, se gli Scritt i tea
trali forniscono abbondanti 
pezze d'appoggio alia spe-
cificazione della regia, del' 
la scenografia, dell'arte del' 
Vattore, un pungente e pat' 
ticolare risalto ci sembrano 
assumere gli inedtft La m u -
sica nel teatro epico (1935) 
e Sul la musica gestuale 
(1932). Nel prima di essi, 
del resto, e contenuta una 
definizione generate • cd 
esemplare, che vale la pe-
na di riferire: < II teatro 
epico s'intcressa principal-
mente al comportamento 
reciproco degli uomini, in 
cio che esso ha di social-
mente e storicamente si-
gnificativo, cioe tipico... 71 
confegno umano e presen-
tato come passibile di mu
tamenti. I'uomo come una 
cntitd soggetta a determl-
nali rapporti economico-
politici. ma capace, al tem
po stesso, di cambiarli... Lo 
spettatore deve... essere in 
condizione di stabilire dei 
confronti in materia <fi 

. rari possibili comporta-
menti umani...». 

H nesso tra necessity e 
libcrtd. fondamento teori-
co della drammaturgia di 
Brecht, non potrebbe e$-
sere chiarito, qui, in mo
do piu lampante: a confu-
sione definitiva (speriamo) 
di chi vede ancora il « t e a 
tro epico > (si guardi quan-
to • ha scritto or ora sui 
Mondo Nicola Chiaromon-
te) come « Taneridofo usa-
to per dimostrare (o piut
tosto imporrc) un'ideolo-
gia, il caso umano usato 
come "caso particolarc" di 
una snpposta ."legge scien-
tifica"; • ossia. in sostanza, 
il teatro ridotto a una se-
rie di trovate sceniche mo
tivate da un'idea prestabi-
lita». Dove, di prcstabili-
to, scmbra esserci soltanto 
la radicale c settaria in-
comprensione del crifieo 
ucrxo quella che davvero 

. si ' conferma sempre p i* 
come la «r irol t iztonc co-
pemicana del teatro mo-
dcrno ». 

Aggto Sivioli 
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