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Imminente a Milano la « prima » italiana di 
« Ascesa e rovina della citta di Mahagonny » l e t t e r a t u r a 

lattuale per 
un teatro attuale 

Proponiamo per la prima volta all'attenzlone 
del lettore italiano questo artlcolo non soltanto 
per 1'imminenza della • prima » italiana di Ascesa 
e rovina della citta di Mahagonny di Brecht-Weill 
alia Piccola Scala di Milano. Esso infatti va at 
di la dell'occasione particolare, e si presta ad 
alcune conslderazionl aul teatro muslcale che sono 
• attuali » oggi come lo erano nel '30, quando 
I'articolo fu pubblicato su una rivista tedesca. 

Uno scritto inedito di KURT WEILL 

Da sinistra a destra: Franz Werfel, Max 
Reinhardt e Kurt Weill a New York nel 1936 

L'attuulita, che ha sem
pre avuto un'importante 
funzione nel teatro, sta di-
ventando oggi uno slogan 
male intcso, nel senso che 
la si sospinge in primo 
piano come se fosse il pro-
blcma principale del tea
tro moderno. In questo la 
sitnazione del teatro tede-
sco corrisponde pienamen-
te alia situazione politica 
della Germania: un concet
to che potrebbe costituire 
un valorc positivo nell'am-
bito di un sano movimento 
progressiva, si trasforma 
gradualmente — grazie alia 
livellatrice politica di coa-
lizione — in tin pericolo 
reazionario. Non e'e nessiin 
altro fattore del teatro 
moderno che sia stato ac-
colto con tanta rapidita 
dagli esponenti del teatro 
commerciale conservatore 
cd elaborato nclla maniera 
piii superficiale possibile, 
quanto lo slogan dell'< at
tualitd >. E poiche lo stesso 
concetto di attualitd. adot-
tato in maniera acritica e 
spesso errata, 6 scrvito an-
che a molti autori della 
giovane generazione come 
ponte verso il pubblico e 
come trampolino per il 
successo, si e venuta a. 
creare una situazione di 
reciproci malintesi In no-
me di una fratellanza uni
versale nel segno dell'at-
tualita, si fini'sce col di-
menticare troppo facilmen-
tc che oggi. — come appare 
evidente nelle produziom 
teatrali delte piii diverse 
tendenze — sta nascendo 
una forma nuova di teatro 
per la quale la qunlitd e le 
idee sono assai pin impor
tant della superficiale ai-
trattiva dell'attualitd. 
• L'influsso di eventi at
tuali sul teatro e evidente 
in tutte le epoche. Tuttavia 
furono quasi semprc t 
grandi ideali del tempo, le 
correnti spirituali o poli
ticly ad csser trattate sul-
la scena, c spesso in forma 

i mediata. Piii di rado Vazio-
ne tcatralc ha trovato 
diretto rifcrimento negli 
eventi della rcalta, anche 

\se non mancano esempi in 
jproposifo: ami. anche il 
i teatro d'opera ha avuto I 
[suoi • « pezzi d'attualita* 
(come Figaro o Fidelio). 

\Ma anche in questi casi si 
\e trattato di idee o di con-
[tcnuti che potevano arer 
\la pretesa di essere trattati 
\in una forma artistica piii 
Idurerole e approfondita di 
\quanto non avvenga. ad 
lesempto, su di un quotidia-
\no. Tra le proprieta pot 
che mantengono vice que-

\ste opere e'e la forma arti-
\stica, che si trova a un pia-
\no perlomeno di parita con 
[il contenuto. 

Sono convinto che la 
\vera grande arte di tutti i 
[tempi e stata sempre at-
\tuale in questo senso: essa 
\non era destinata all'eter-
fitfd ma al tempo in cut 

\nasceua, o almeno al pros-
simo fuluro che aceva il 
compito di contribuire a 
costruire. Questo vale an
che per noi oggi..In una 
epocadi possenti rivolgi-
menti sociali abbiamo gid 

; il nostro da fare per dimo-
istrare il diritto all'esisten-

!&9a, U*utilitA» del nostro 
f. lavoro; e possiamo riuscir-
f. ci se sappiamo dare alle 
r id90 del nostro tempo in 

e«4 crediamo una inoppu-

gnabile forma artistica. 
Se I'arte dev'esserc al-

trettanto utile della scicn-
za. della stampa, della po
litica, deve saper dominare 
alia perfezione i vropri 
mezzi. Ma deve essere nei 
mezzi d'espressione altret-
tanto c attuale > che nei 
suoi contenuti. Non possia
mo esprimere le idee del 
nostro tempo con lo stesso 
linguaggio, con la stessa 
musica e le stesse forme . , 
teatrali che si usavano 
— poniamo — all'epoca 
dell'imperialismo cinquan-
t'anni fa: e non solo perche 
ci rivolgiamo a un pubbli
co diverso, ma anche per
che desideriamo influire 
sul pubblico in maniera 
diversa. 

Delle due forme di tea
tro attuale nate in questi 
ultimi anni e ancor oggi 
in uso, In prima e profoh-
damente erronea, mentre 
la scconda ha una notevole 
importanza come fenome-
no di transizione in un pe-
riodo in cui la reazione co-
stituisce un pericolo sem
pre crescente. 

La prima di queste due 
forme di teatro attuale po
trebbe esser definita come 
«attualita alia Metropo
lis », poiche si presenta 
con la massima evidenza 
nel film Metropolis. Que
sto tipo di attualitd assu
me dalla vita del nostro 
tempo alcuni requisiti este-
riori nel cui ambito fa pot 
agirc uomini del sccolo 
scorso. Essa segue metzco-
losamente ideologic del 
passato cercando solo di 
ritnctterle a nuovo per 
mezzo di riferimenti nebu-

los't c rctorici al problcma 
socinlc. Si evita qualsiasi 
presa di posizione, mentre 
vi ritroviamo tutto il ba-
guglio rclorico comparso 
in questi ultimi anni: < il 
ritmo delle macchine >, 
< il pulsare della metropo-
li », « la melodia dei grat-
tacieli > e cose di questo 
genere. 

Era da prevedcrsi che 
questa attualitd a buon 
mercato vctiissp accolta 
anche dai rapprcsentanti 
del teatro conservatore: 
essa infatti non modifica 
nulla dcllc forme gid csi-
stenti, non mettc in crisi 
le concezioni fondamentali 
del pubblico teatrale. inen-
trc quel piccolissimo spo-
stamento a sinistra che 
essa conticne va a vantag-
gio degli incassi scrali. In 
fondo tutta questa tenden-
za e ancora saldamente 
vincolata all'idcologia wa-
gneriana: siamo ancora di 
frontc al teatro del sunc-
ruomo, al teatro delta 
ebbrezza, della forma pe-
sante e densa. 
, La seconda forma di tea

tro attuale tende in avanti 
in maniera molto pi" i'«-
7)orfante e decisiva, ed e 
quella che assume i suoi 
contenuti dagli avvenimen-
ti del presente. Una delte 
forme primitive di questo 
genere era la rivista d'at
tualita, diffusa nei quar-
tieri occidentali di Berlino. 
Ma gid questa finiva col 
citare gli avvenimenti sen-
za prender posizione, e U-
mitandosi a quella strizza-
tina d'occhi d'intesa, a 
quella mezza ironia che 
permette anche un'inter-
pretazione piii bonaria di 
quanto di solito gli avve
nimenti quotidiani non 
permettano. Questo perico
lo sussiste in maniera an
cor piii grave in quella 
forma di teatro d'attualita 
oggi di moda, nella quale 
materia di drammi diven-
tano eventi ben noti della 
vita pubblica, processi, 
scandali del nostro tempo 
o dell'immediato passato. 
Questo attingere i fatti dal 
proprio tempo ha il van-
taggio che gli autori sono 
obbligati a rappresentare 
uomini d'oggi. uomini fon-
damentalmente diversi nei 
sentimenti • e nelle azioni 
dagli uomini di quindici o 
vent'anni fa. Ma e'e in; 
punto in cui la maggior 
parte dei pezzi di teatro 
d'attualita delude: si rap-
presentano avvenimenti 
del nostro tempo ma senza 
delineare i nessi piii gran
di. senza mostrare Vnomo 
d'oggi nel suo vero aspetto. 
Si vuole insomma fotogra-
fare Voggi invece di met-

tergli davaiiti uno specchio 
in cui esso possa vedersi. 
Di qui, un altro pericolo 
per questo genere di tea
tro: la ricaduta nel natu-
ratismo, al punto che lo 
stile di rappresentazinnc di 
questi drammi praticamen-
te non si differenzia da 
quello di fine secolo. Con
tenuti attuali in una forma 
teatrale invecchiata. 

Tutti questi pericoli ap-
paiono minori quando il 
dramma d'attualita si evol
ve nclla dirczione del tea
tro politico. Un contenuto 
politico pud essere rapprc-
sentato solo nei suoi nessi 
piii ampi, e un «articoto 
di fondo politico in forma 
drammatica » e pur sem
pre un passo avanti rispcl-
to a un commovente dram
ma sul c crcpuscolo detla 
umanitd >. Per questo i 
tentativi di Piscator costi-
tuiscono — anche quando 
sono riusciti solo - per 
metd — In punta piii ardi-
ta. che va anche oltre il 
campa del teatro d'attuali
ta. Essi non si limitano 
piii, infatti, a rappresen
tare particolari problcmi 
quotidiani, destinati ad es-

Kurt Weill 

sere gid dimenticati dopo 
un anno, ma trattano i 
grandi temi politici del 
tempo: guerra, capitali-
smo, inflazione, rivoluzio-
ne. E qui nasce anche im-
mediatamente la necessitd 
di giungerc a una nuova 
grande forma di teatro. In 
stessa forma a cui Brecht, 
per altra via. tende da 
molto tempo e che e statu 
approfondita anche nei 
nostri lavori in comttne a 
partire dall'Opera da tre 
soldi. Tnle forma di teatro 
permette da un lato di tra-
sferire i grandi temi di 
un'epoca sul solo piano 
dove e possibile un'arte e 
dove ritorna la possihilitd 
di usare un linguagnin ele-
vato, la musica pura, la 

pittura autonoma; d'altro 
•• conlo tien conto anche del

la nuova complessione di 
un pubblico che nel teatro 
cerca ormai qualcosa di 
piii della soddisfazione del 
proprio bisogno di svago. 

Questa forma moderna 
di teatro, in cui anche il 
coro assume una parte de
cisiva, stabilisce nuovi e 
sofidt presupposti per la 
musica teatrale, Dal mo-
mento che questo teatro si 
basa cssenzialmente sul 
< gesto * delta rappresen-
tazionc, resta un ambito 
notevole per una musica 
che non illustri ne porti 
avanti I'azione, ma si limiti 
a cogliere e realizzare la 
impostazione gestnale del
te situazioni che si succe-
dono I'll HO all'altra. In 
questo e'e indubbiamente 
una possibilita di togliere 

> l'opera dall'isolamento per 
avvicinarla al piii valido 
teatro d'attualita. D'aUra 
parte, nel campo operistico 
siamo cost indietro che a 
tutt'oggi si nega la possi
bilita di un accostamento 
dell'opera al teatro d'at-
tualitd. L'opera sarehbe il 

. teatro degli «uomini ca-
nori >, c per via di tale 

• dclimitazione sarebbe de
stinata a rimanere nel 
binari tradizionali: nata 
come arte aristocratica, 
dovrebbe rimaner tale an
che oggi. Se queste afjer-
mazioni fossero vere. la 

• opera non sarebbe altro 
• che un oggetto da museo 
•' e tutti coloro che hanno 

individuato i veri compitl 
del teatro nel nostro tem
po dovrebbero fuqgirla 
come una maledizione. Ma 
noi sappiamo. e I'abbiamo 

^ dimostrato. che proprio nel 
teatro moderno e ancora 
possibile cantare. che il 
teatro d'oggi lascia alia 
musica abbastanza ^pnrio 
per rendere possibile pro
prio ora la nascita di una 
nuova forma d'opera fon-
data sulla musica Natural-
mente qui vale in maniera 
particolare quella che poco 
fa si era posta come esi-
genza fondamentale del 
teatro attuale: non basta 
piii inserire nella forma 
tramandata dell'opera mn-
sicale alcuni requisiti o al
cuni aspetti della vita mo
derna, e nemmeno cl si 
pud accontentare piii di 
trastullarsi cot probleml 
formali del teatro musica-
le. Bisogna trovare il modo 
di adattare i temi del no
stro tempo alia forma cor-
risponaente del teatro di 
attualitd. 

Kurt Weill 
(a cura di G. Manzoni) 

nofiz/orio 
• IL PREMIO NOBEL Sal-
vatore Quasimodo si e recato 
ultimamente a Parigi. in oc-
casione deli'uscita di una rac-
colta delle sue pocsie presso 
il -Mercure de France-. L'in-
vito (alquanto tardivo. per la 
verita. esdendo il primo da 
quando il poeta vinse il - No
bel-) e partito dall'Ist-.tuto 
Italiano di Cultura. Prcsenta-
to da Andre Chamson. acca-
demico di Francia. Quasimo
do ha parlato nella sede del-
TAmbascsata ital.ana. dinan-
zi ad un folto pubblico. 

Chamson ha chiesto a Qua
simodo che cosa pensi egli 
delle avanguardie e della loro 
ncerca spenmentale. «Ogni 
generazione — ha detto :i 
poeta — ha il dintto di crear-
si un nuovo linguaggio. ma 
non nelTambito di un movi
mento internazionale. fuori 
dalle tradizioni cultural! del
la proprio nazione. ne in di-
rezione della arida ricerca fi-
lologica dei mezzi espre&sivi. 
Sono i poeti che rinnovano il 

Jinguaggio. non i filologi. 
Spes JO invece Tavanguardia 
conciidera I'arte come un gioco 
condotto su contenuti inerti -. 

• ' UN GRANDE SUCCES
SO ha ottenuto in Francia 
la b.ografia di Cesare Pave-
se. 11 vino assurdo. scntta da 
Davjde Lajolo e pubblicata in 
Italia nelle edizioni del - Sag-
giatore-. II libro, che e stato 
fatto tradurre • • da'd'editore 
Galhmard. ha avuto anche un 
forte successo di pubblico. 
tanto cne se ne prepara la 
seconda edizione. Sta per 
uscire in Germania Occiden-
tale la traduzione tedesca; la 

traduzione coca e in prepara-
zione in Cecoslovacchia. 

Editori di cinque paosi han
no chiesto l'opzionc per la 
traduzione del recente. nuo
vo libro di Davide Lajolo. 
II * voltapabbana -: - Gall;-
mard- 1'ha chiesta ' per la 
Francia. - Hamilton - per 
Tlnghilterra -Braziller- per 
gli Stati Unit:. - Verlag Vo'.k 
und Welt- per la German.a. 
- Dilia - per la Cecoslovac-
chia. 

Intanto l'cditore Mondadori 
ha d;ffikso la seconda edizione 
de II • voltagabbana -. La pri
ma & stata esaurita in un 
mest\ » 
• LEDITORE AMICUCCI 
d; Padova pubblica I raccon-
ti 62-63 (Collana del Mmo-
tauro. pagmc 149. lire 1000) 
II volume raccoglie i racconti 
premiati e segnalati alle due 
ultime ed;z:oni del Premio 
Stradanova. che viene annual-
mente assegnato a Venezia da 
una giuria composia da Aldo 
Camenno. Manlio Dazzi. Ugo 
Faceo De Lagarda. Aldo Pa-
lazzeschi 'pres'.dente) e Die
go Valeri. 

Fanno spicco. tra gli altii. 
i racconti vinciton delle due 
ultime edizioni del Premio: 
La processione di Vera" di 
Gian Lutgi Zucchini e La 
doma di Michele Lal'.i. Il vo
lume comprende anche I rac
conti di Ma.vimo Grillandi. 
Giuseppe Grieeo. Maria Lui-
sa Belleli. Maria ' Crifitina 
Martimizzi Petrella e Nino 
Russo-Perez. segnalati nel 
1962. e i racconti di Leone 
Comini, Fulvlo Longobardi e 
Franco Pedrma, segnalati 
nel 1963. 

sthede 
II « Carducci 
barbaro » 

La - Biblioteca di cultura 
contemporanea - della casa 
editrice G. D'Anna e una di 
quelle collane tanto seric 
quanto lotitane dai clamori 
deU'editoria alia moda Pur 
peccando di una certa discon
tinuity nella scclta degli au
tori. e di un certo eclettismo 
accademico nel panorama del
le tendenze rappresentate. la 
collana annovera un folto 
gruppo di studiosi dawero 
ragguardevole: da Momigliino 
a Binni. da Paci a Delia Yol-
pe. da Glauco Natoli a Flora. 
per citare solo alcuni nomi. 
Ma piii interessante e piu ca-
ratterizzante ancora, a nostro 
awiso, la presenza di molti 
giovani cntici. particolarmen-
te agguerritt. 

Tra questi fc Mario Petrini, 
allievo di Luigi Russo, assi-
stente universitano a Pisa, 
redattore di - Belfagor -, cu-
ratore di opere desanctisiane 
e autore ora d'un interessante 
studio sul Carducci. Pastille 
al Carducci barbaro (G D'An
na ed. pp. 265. lire 2 000> e 
appunto il titolo dcU'opera 
apparsa in questa collana. Ti
tolo forse troppo modesto. per 
un lavoro i cui risultati van-
no secondo noi al di la dei 
* limiti - che l'autore stesso 
dice di essersl posto: un - at-
tento esame dei te^ti di una 

300 anni dalla nascita 
di Gian Vincenzo Gravina 

ET la 
poesia una 
maga...» 

c.-perienza umana c poetica ». 
una descrittiva dei motivi di 
ispirazione e una ricostruzio-
ne della poetica del - Carduc
ci barbaro -. 

Mario Petrini conduce la 
sua accuratissima analisi del
le Odi barbare e delle loro 
varianti. e ^viluppa i suoi ri
ferimenti ad altre opere car-
ducciane. aU'epistolario. alia 
biografia del poeta. con una 
metodologia che si rifa alio 
?torieismo del Russo. e che 
tende sempre a superare " le 
categorie crociane in una vi-
sione unitaria del letterato e 
del cittadino, della poesia e 
del - direrso dalla poesia -. 
Per questo il Petrini avreb-
be forse potuto concludere il 
suo studio con un giudizio 
sintetico piii vasto e piu ge-
nerale di quanto non abbia 
voluto fare: il che sarebbe 
stato pienamente autorizzato 
dallo sviluppo. dalla articola-
zione e dalla acutezza della 
sua ricerca. 

Esce da queste pagine un 
Carducci liberato da certi pa-

, ludamenti - professorali - o 
- eroici - o - classici -: il Pe
trini. infatti. penetra con mol-
ta intelligenza critica nel 
-Carducci barbaro » una in-
quietudine tutta moderna, 
una crisi *ottiIe che ce lo fa 
sentire piu vicino ai tempi 
nostri di quanto troppo spes
so si sia creduto. ' 

g. c. f. 

Gian Vincenzo Gravina 

Onoranze a Roggiano nel Cosentino — Un premio intitolato al-
Tautore della « Ragion poetica » 

Tra i urandi gutbilei, in 
corso o di imminente cele-
brazione — Verdi, Galileo, 
Michelangiolo — e'e da pre-
vedere che il terzo cente-
nario della nascita di Gian 
Vincenzo Gravina non avra 
quella risonanza — italia
na ed europea — che la fi-
gura dello studioso di di
ritto civile e di estetica do
vrebbe autorizzare. Ma in
tanto 1'amministrazione co-
munale popolare di Rog
giano Gravina, nel Cosen
tino, ove il Gravina nacque 
il 20 febbraio del 1664, ha 
costituito un comitato per 
le onoranze e prevede, fra 
le altre iniziative, un pre
mio intitolato al l ' autore 
della Ragion poetica. 

S"e detto di risonanza 
che dovrebb'essere euro-
pea: che europea fu la figu-
ra e l'opera del Gravina, 
come strettamente legata 
ad un ambiente di diffusio-
ne europea fu del resto 
quella cultura del Mezzo-
giorno d'ltalia nel cui am
bito il Gravina si formo: 
quella « giovane illumina-
ta letteratura >, come la de-
finira il Metastasio, centra-
ta sullo studio della filoso-
fia cartesiana, nutrita di 
spiriti pascaliani e antige-
suitici, che vide — pur in 
mezzo a non poche e non 
trascurabili contraddizioni 
interne al suo stesso svi
luppo — animatore e orga-
nizzatore quel Gregorio 
Caloprese, cugino del Gra
vina, noto soprattutto per i 
suoi commenti alle rime di 
Giovanni della Casa. Un 
ambiente culturale che og
gi ci pare utile ricordare 
soprattutto per il tentati
ve di applicazione degli stu-
di filosofici al diritto civi
le e per la concezione sto-
rica che animd gli studi de
gli uomini piu rappresen-
tativi, prefigurando gia, 
pur con alcuni limiti, la 
particolare natura e fun
zione del grande illumini-
smo meridionale. Un am
biente che varrebbe la pe-
na di studiare piu a fondo 
di quanto non sia stato fat
to finora, valutando, su un 
arco che potrebbe iniziare 
da Telesio e dall'Accade-
mia Cosentina, il sorgere, 
lo svilupparsi. il decadere 
di una importante tradizio-
ne culturale, che, anche 
quando tocco la metafisiea, 
conservo sempre una at-
tenzione di fondo ai fatti 
della societa civile. Un am
biente. certo, non facilmen-
te riducibile in schemi sem-
plicistici e scolastici: — "e 

" basti dire che il Vico. che 
pure col Gravina fu (al mo-
mento della creazione della 
< Nuova Arcadia >) in po-
Iemica, si gloriava della sua 
stima e della sua amicizia; 
che l'opera del Gravina stu
dioso del diritto civile rag-
giunse il Montesquieu dello 
Spirito delle leggi. che si 
diffuse e fece testo nelle 
scuole ledesche; che il Gra
vina fu prima tra i fonda-
tori e poi fra i secessioni
st! d'Arcadia: che la sua 
estetica influi non superfi-
cialmente stille origini del 
Foscolo critico. 

Ricordare brevemente le 
tappe della camera del 
Gravina pud costituire. in 
questa sede, il modo miglio-
re per offrire tin'immagine 
adeguata della situazione 
descritta. In principio furo
no gli studi classici (varra 
la pena di ricordare che il 
Gravina fu considerato co
me uno tra i migliori <;crit-
tori in lingua latina del 
mondo moderno) e la 
« nuova filosofia >. appresa 
alia Scalea da Gregorio Ca
loprese: piu tardi. a Napoli, 
gli studi di diritto Nel 
1689 il Gravina si reco a 
Roma, dove si preciso la 
sua polemica contro il se-
centismo e contro i casisti: 
una polemica che condusse 
da studioso e storico del 
diritto e da professore di 
diritto civile alia Sapienza 
dove inizio il suo inse-
gnamento ne! 1693) e da 

letterato, critico e studio
so di estetica, legando il 
proprio nome prima alia 
fondazione dell'Arcadia e 
piii tardi a un movimento 
secessionistico che si svi
luppo dal seno della vec-
chia accademia. Ne in que
sta sua azione ad indirizzo 
fortemente polemico pos
siamo trascurare il discorso 
che egli lesse alia Sapienza 
sui metodi d'insegnamento 
vigenti. La sua vita attivis-
sima si concluse a Roma. 
ove mori il 6 gennaio del 
1718, dieci anni dopo che 
erano usciti i suoi due ca-
polavori, a Roma il trattato 
della Ragion poetica, a Lip-
sia i tre libri sulle Origini 
del diritto civile. 

« E' la poesia una maga, 
ma salutare, ed un delirio 
che sgombra le pazzie >: 
questa celebre frase, tra
mandata da tutti i manuali, 
deve considerarsi, piii che 
una definizione concentra-
tissima delPestetica del 
Gravina, il segno del suo 
differenziarsi dal raziona-
lismo cartesiano. A com-
prendere, invece, nel suo 
complesso il pensiero este-
tico graviniano, giova piut-
tosto indicare le direzioni 
della sua azione: in primo 
piano e la polemica contro 
il secentismo che guarda 
alia < meraviglia > e alia 
sonorita verbale dell'arte c 
contro il quale il razionali-

smo e il classicismo del 
Gravina s'adoperano a ri-
vendicare la funzione co-
noscitiva dell'arte: < II poe
ta da corpo ai concetti, e 
con nnimar l'insensato ed 
avvolger di corpo lo spin-
to, converte in immagim 
visibili le contcmpla/.ioni 
eccitate dalla filosofia J-; in 
conseguenza di questa po
sizione. l'Arcadia 6 diiiHiue 
concepita dal Gravina non 
come un idillio mono sono-
ro noi linguaggio ma sem
pre fatto di linguaggio e di 
musica — quale fini per di-
venire quella letteratura 
pastorale — ma come una 
reazione all'edonismo ver
bale della poesia secentista. 
Ma, d'altra parte, il Gra
vina era riluttante ad una 
totale riduzione della poe
sia e dell'arte a mero fatto 
pedagogico e morale: la 
« passione », guardnta con 
dillidenza dalla filosofia ra-
zionalistica. si pone nel suo 
pensiero come elemento 
creativo e capace di aggan-
ciare il prodotto artistico ai 
€ popolo >. Di qui anche il 
suo atteggiamento nei con-
fronti della poetica aristo-
telica e la sua polemica. 
tuttavia non univoca no 
priva di interne contrad
dizioni, contro la rigorosa 
classificazione del prodotto 
artistico in < generi ». quale 
si nota fin dal Discorso sul-
VEndimione del Guidi, del 

ltif)2 (Quanto alle interne 
contraddi/ioni di questa li-
nea polemica, si cita comu-
nemente il trattato che il 
Gravina scri's.se sulla Tra-
gedm) 

I/accento e ad ogni mo
do da poire sulla sostanza 
coiioscitiva del prodotto ar
tistico; per cui il Gravina 
6 t rat to ad esaltare i poeti 
piu vicim alia natura, i 
<• primi inventori >, nei con
front I dei poeti piii raffi-
nati o mono «naturali > 
(ad esempio Omero e Dante 
contro Virgilio e Tasso), 
stabilendo tramiti con la 
spoculazione vichiana (da 
non sopravalutare eccessi-
vamente tuttavia) e con al
cune imposta/.ioni di fondo 
del neoclassicismo del Fo
scolo 

La Ragion poetica e sen
za dubbin I'npera piu ce-
lebre e diffusa del Gravi
na: tradotta in Francia e 
in Inglulterra, conosciuta 
e studiata dal Winckel-
mann, ammirata in Italia, 
oltre che dal Foscolo, dal 
Gioberti e dal Tommaseo, 
essa spicca con proprii ca-
ratteri nel fervore di studi 
e ricerche di estetica, cri
tica letteraria e filologia, 
che costituisce uno dei trat-
ti piu notevoli del Sette-
cento letterario italiano. 

Adriano Seronr 

dischi leUermi 
^fr. . .i > J 

Saba in palamidone 
davanti 

all'immacolato 

signore* 
Solo i poeti, dovrebb'esser noto ormai 

— e non e — sanno lepgere le loro poesie: 
gli attori, i dicitori quasi mat, prcoccupati 
come sono del senso c dell'enfasi delle pro-
pomzioni e incapact di sentire e far sentire 
il rilmo del pensiero poetico. mcoincidente 
con le slrctte reaole sintattiche. senza corri-
spondenza tra Vunita sintattica cioe c Vunita 
del rerso. come ncpli enjambements. 7 por:i 
si. nalnralmcnte: e. fra t pocfi. Vmberto 
Saba con quella sua affettuosa race trie-
stma. ascoltata da chi scrivc m eerie sere 
lontanc nella redazione dc l'Umta di -Milano 
(dove il poeta appartrn rfi nolle, airimpror-
viso. m sdenzioia risila apli amici lettera'.i 
che rj lavorarano) e adesso restitmtaei in 
disco, dalle Edizioni l."tterarte della RCA 
italiana nella collana sonora La loro voce e la 
loro opera a cura di Sergio Bardotti e Paolo 
Dossena. 

Vmberto Saba, ricorda Giacomo Debene-
detti. nel Ritrattino del "45 m Intermezzo. 
leggera con - nn nonnulla di dedamato. 
facendo sentire gh accenti e le rime, accu-
sando la sostenutezza e la nobiltd del lono. 
la qualita di un hnauaggio un poco piii su 
del comune ~. In questo disco non si ascolta 
poesia. per la verita. ma una prosa di Saba, 
apparsa sul Cornrrc de!!i Sera del 24 no-
vembre 1916 e ripubblicata da Mondadori 
nel 1956 in Rtcordi-Raccontt. 

Il b:hnco immacolato s.gnore (Ricordo di 
Gabricle D'Annunz.o). senflo appena dopo 
la Liberazwne. fu per Saba una specie di 
operazione di depurazione e filtragaio della 
sua appassionato idiotincraua dannunziana. 
della .Mia avrersione cottnnte per - it mopni-
fico - e per tutto eid che gh appanva - diso-
nesto nella cita- e qmndi -disonesto nella 
letteratura'. contrappotto allammirazione 
dichiarata per la verita e autterita del Man
zoni Persmo nel tono tronico ma tenera-
mente dismcantato della lettura prosastico-
nlmica di Saba si coalie 1'inJennone di de-
cantare anche la demntificazione, operata 
nel ricordo, del Magnifico-Caduco. di stem-
perare il sarcasmo unghxato delle notazioni 
memoriali in una saggia umanissima p.etao. 
Saba visitd centenne i? quarantenne ~ rate • 
e ne nporto una iinsionc :n acquaforle nel
la memoria, solo maccUinndo il nero del 
t rat to e il bianco immicolatn del vestito in 
cui gli comparve D'Annunzio con Vimprov-

visa 'purpurea meraciglta • da «• bandiera 
tnonfale » di un piatlo d: pasta al pomodoro 
mangiato con ' Vlmaginifico : forse il ~ solo 
bene effettivo ch" nporto dalla settimana 
dannunziana'. insieme a tre versi 'non 
fra i piii acceu - delVAutobioyrafta. 

* Mi baltcva il cuorc quando Gnbriellfno 
mi present^ alia gloria .. -: Saba scioglie con 
la sua lenla voce snasoria il ricordo della 
ironia. ridxpingendo I'immaginc del - pulcino 
tra gli artigh dell'aquila -. - il giorane poeta 
con le sue umane stranezze avrolto in un 
palamidone gngio azzurro * davanti al 
•bianco immacolato signore. ij cui - me-
stierc era ammirare - (e farsi ammlrare). 
E le notazioni pungcnti. i graffi inpentiliti 
dal i^mpo che sconta ormai I'tra. continuano 
a lacerare Vimmacolato vestito del vote. II 
- maestro -. che - mafslro - c non • paph -
si facera chiamare dai figli. si fece anche 
sacrificare da Vmberto Saba, che glielo 
porse in un bianco sacchctto, it biondo 
pizzo giovanile, promise ainti e potenti rac-
comandazioni editoriali sub it o dimenticaie 
al giovane ooefa. esallh la - perfetta nobiltA 
della perfetta calvizie -, nvelh la sua gene-
ro*a venahta a proposito del saggio com-
memorauvo che stava scrirendo per Gic-
cosa. *• commediografo borghese» che non 
nmmiraca affatto. si illustro come quarto 
poeta nazionale dopo Dante. Petrarca e Leo-
pardi. e cosl via »magnificandosi ~. Saba, 
ironicamentr affatcinato. si pfrmisc allora 
di cnticare la poesia di D'Annunzio, «• scrit-
ta per Verdi pensando a Wagner- e Vim-, 
pertinenza scattb serperttna tra i due. come 
un sigillo di disianze morali. (D'Annunzio, 
scoprt poi Saba, avera reramente scritto 
la poesia per Verdi pensando a Verdi, e 
se ne accorse man mnno che quella poesia 
gli piaceva sempre di meno e la music* 
di Verdi sempre di pi"). 

Poi il silenzio. SulVimmaaine di un ritor-
nante piatto dt pn f̂a al pomodoro mangiata 
a Trieste, - con qualche tristczza - in_ onioa-
gio quasi alia - tmmenii u'echiaia» <f» 
D'Annunzio, la seconda Jacciata del disco 
ronza come un'eco d^Ua-roce pacata, • con
ic doppie srrmpie e le vocoli larghe,' che. 
vi e pronwnc.ara con mnlinconico diverti
mento. 

Gianni Toll 
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