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; MOSCA, jcbbruio. 
Sono • stato a trovare 

Ehrenburg per ringraziar-
lo ' di y avere concesso un 
brano inedito del le sue 
m e m o r i e aWUnitix in occa-
s ione del 40. anniversario 
e per portargli il numero 
specia le del nostro giorna-
le dove quel brano e stato 
pubbl icato: ho approflttato 
del la occasione per conver-
sare con lui e per porgli 
a lcune domande sulla sua 
att ivita. 
• — Ho saputo che, dopo 
quel la che ha avuto luogo 
recentemente a Mosca, la 
prossima Tavola Rotonda 
fra personality dell'Est e 
del l 'Ovest sui problemi 
del la pace, si terra in Ita
lia. Vi vedremo dunque 
presto nel nostro paese. 
A v e t e partecipato infatti a 
tut te queste tavole rotonde 
s ino dall' inizio. Che vi dice 
questa vostra esperienza? 
Quale valore ha una in i -
ziativa s imile? 

— Vi diro che, a mio pa-
rere, ~ qualsiasi incontro, 
purche condotto con fran-

• chezza, ha sempre un intc-
resse ed una utilita sia 
per Vopinionc pnbblica che 
per gli • uomini di Stato: 

, consente di conoscerc mc-
glio le posizioni dcgli altri, 
di trovare proposte accct-
tabili per tutti. Partecipa-
n o a qucsti convegni spe
cialist! del disarmo: gli 

" occidentalt Noel Baker e 
Jules Moch, e i nostri. Eb-
bene, abbiamo sempre ot-
tenuto Vunanimitd su tale 

' questione; se tutti gli uo
mini di Stato ci avessero 
ascoltato, a Ginevra si sa-
rebbero fatti enormi pro-

> gressi e da tempo avrem-
mo raggiunto delle solu-

i zioni. La ' nostra Tavola 
• Rotonda e quasi esclusiva-
,- mente europea. Abbiamo 
. avuto qualche volta perso-
• nalita americane, come ac-
• cadde a Roma, quando in-

tervennc il senatore Hum-
^.phreu, ma essenzialmcnte 
'[• i - convegni sono rimasti 

europei. 
V- " Sebbene oggi il mondo 
X? sia molto cambiato e sia 
I,- fatto veramente da cinque 
^•A continenti che hanno tutti 
V una loro voce, quelle Ta

v o l e Rotonde conseruano 
s e m p r e un valore perche 
le vecchie nazioni europee 
continuano ad ' esercitare 
un ' ruolo importante nel 
mondo. A Mosca per la 

1 pr ima volta erano prescnti 
• anche i comunisti italiani 
.e francesi. Si pud dire 
. qutndt che tutte le cor-
renti di opinione che sono 
per la distensione e Vac-
cordo fra VEst c I'Ovcst 
sono ormai rappresentate. 

Partecipano agli incontri 
' anche alcuni conscrvatori 
inglesi e personalita golli-
ste. II prossimo convegno, 
su proposta di La Pira, 
avra luogo a Firenze. Cre
do sia inutile dire ad un 
italiano quali idee ogni 
europeo lega al nome di 
Firenze. Poche dtta pote-
vano esscre scelte altret-
tanto felicemcnte per un 
dialogo che ha come scopo 
di proteggere la nostra co-
mune civilta e i nostri te-
sort culturali contro - una 
catastrofe nucleare. '- Per 
me poi sard un grandc pia-

l. cere rivedere la citta che 
i* 4 ha avuto una parte impor-
s. tante nella mia vita c so
ft . lutare di nuovo gli amid 
tf-, . i taliani. • • • t -
»>> . —7 Dal brano de l l e vostre 
f*ii memor ie c h e I'Unita ha 
fegf.. pubbl icato , v e d o c h e nel 
P ^ n u o v o vostro libro evocate 
| | K i passati Iegami con l'ltalia 
ft*" . e la sua cultura. Che im-
Slt. portanza h a n n o a v u t o per 
ftp- vo l? 

W?~''~ ~- L'ltalia ha avuto in 
rM~f futfi i secoli un ruolo im-
£-£«" portante nella formazione 

culturale, letteraria ed ar-
"ft tistica di tutti i paesi. Solo. 

vi era un'epoca in cui si 
vedecano dell'Italia esclu-

1 , sivamente i valori del pas-
" sato. Anche un genio come 
' Goethe scorgeva appena il 

p&polo italiano dictro le 
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sue vecchie opvrc d'artc. 
Senza spiirtn sciorinistico, 
vorrci osservare che Gogol 
adorava invecc il popolo 
italiano, sebbene vivesse n 
Ro»/ja in un pcriodo die 
non era ancora qucllo dd-
la rcsurrczione italiana. In 
un certo momenta di tri-
stczza sono andato a rilcg-
gere le pugine di Herzen 
sul vostro '48. Egli era al-
lora in Italia e sino alia 
fine della sua vita ricordo 
quelle giornate fra le pin 
belle della sua esistenza. 

Non crediate che vi dica 
questo perche mi disinte-
rcsso della vostra grandc 
arte classica. Al contrario. 
tutte le mic esperienze 
sono state da essa influen-
zutc. Se attacco la scuola 
di Bologna, e solo perche 
non accetto che le tappe 
mono fdici della decaden-
za del Rinascimcnto siano 
diventate Vabc di tutte le 
accademie del mondo e che 
vi sia gente che indica il 
modello del realismo negli 
epigoni di Guido Reni. La 
vecchia poesia italiana che 
decifrai a fatica nel testo 
originario e stata per me 
una grande scnola. Trovo 
che uno dci migliori argo-
menti contro gli * snob > 
modcrni che fanno la cro-

Per il 40° 
dell '" Unita » 

Un messaggio 
di Tvardovski 

Lo scrittore sovietico 
Alcksandr Tcardovski ha 
inviato il seguente mes
saggio al compagno Ma
rio AUcata. in occasione 
del 40' annirersario del 
nostro giornale: 

Al direttore del|'Unii&. 
compagno Mario Alicata. 

V i prego di accettare le 
mie cordiali felicitaziom per 
il 40< anniversario del gior
nale da voi diretto, I 'Unita. 
organo di lotta del fratello 
Partito comunista italiano. 
Quando, nei miei viaggi a l -
I'estero, alle edicole del 
giornali, f ra mille pubblica-
zioni per me note o scono-
•ciute, riconosco I'Unita. e 
come ritrovare un amico, un 
compagno di lotta, un com
pagno nel grande esercito 
dei comunisti del mondo. 

La testata del vostro gior
nale, meglio di qualsiasi al-
tra cosa, esprime la mass!-
ma esigenza che oggi si pone 
al movimento operaio e co
munista mondiale: mante-
nere e consolidare I'unita 
delle forze che si oppongono 
al campo imperialista con 
tutte le sue forze oscure. 

Auguro al vostro giornale, 
sulla soglia del suo quinto 
decennio, nuovi success! e 
nuove centinaia di migliaia 
di lettori che aprano con 
a mo re • fiducia la sue pa-
gin* . 

Aleksandr Tvardovski 

data contro I'arte die chla-
riKiiiu « inipegnata > sia 
dato dalla Divina Com-
metlia. 

Naturulvicnte le contcse 
fra Guelft c Ghibcllini 
oggi intcrcssano ben poco; 
ma sono appunto le pas-
sioni politichc, pnssioni 
umane per eccellcnza, che 
hanno penncsso a Dante di 
fare opera di valore uni
versale. I nostri grandi 
poeti dell'inizio del secolo 
— Blok, Briusov — adora-
vano Dante e uno dei mi
gliori poeti degli anni '20. 
Mandelsditam, ha scritto 
un saggio su Dante die 
trovo molto penetrante e 
profondo: Mandelsditam 
conosceva in modo ammi-
revole la lingua italiana. 
Quello che non posso capi-
re e che amare Rafjaello 
significhi ignorare uno dei 
migliori artisti miei con-
temporanei, Morandi, o ri-
fiutare di comprendere il 
valore delle nature morte 
di Guttuso. Trovo che Boc
caccio e uno dei piii grandi 
prosatori europei, ma per 
me la prosa di certi autori 
contemporanei italiani, co
me quella di certi autori 
americani e spagnoli, rap-
prcsenta qualcosa che mi 
e molto vicino: pur con 
tutte le differenze che csi-
stono fra questi scrittori, 
posso citare Moravia. Pra-
tolini. Calvino, Vittorini, 
Pasolini, Levi. 

Trovo che l'ltalia attra-
versa nella letteratura e 
nell'arte una fasc di csplo-
sione, dopo la chiusura fa-
scista, e che i libri italiani 
hanno prodotto una grande 
imprcssione sui nostri gio-
vani scrittori ed artisti. I 
films italiani cominciavano 
ad essere mostrati da noi 
in sedutc private verso la 
fine degli anni '40. Opere 
come Ladri di biciclette, 
Sciuscia, e Roma ore 11, 
hanno aiutato i nostri gio-
van't cineasti a sbarazzarsi 
del teatrilismo dei loro 
films. Devo confessarc, an
che se non tutti i miei let-
tori italiani saranno d'ac-
cordo. che quasi ogni film 
di Fellini c per me una ri-
velazione sulla capacita del 
cinema di trovare un pro-
prio linguaggio. Del resto, 
molte pagine del mio libro 
atttobiografico sono dedi
cate alia vita e all'artc ita-
lianc. 

— A che punto e il v o 
stro Uomini, anni c vita? 

— Arrivatc quasi nel 
momenta csatto in cui ho 
messo la parola < fine » a 
questo lavoro che mi occu-
pa da quattro anni. II sesto 
volume, che abbraccia il 
perioda 45-53, sara anche 
Vultimo. Non roglin parla-
rc dcgli idtimi dieci anni 
in un libro che e essenzial
mcnte dedicato al passato, 
perche si tratta di storia 
modernissima. cioe di oggi, 
e parlarnc sarebbc in di-
saccardo con tutto il caraf-
tcre rctrospettiro ddl'opc-
ra. Mi fermo al momenta 
in cui grandi cambiamenti 
cominciana a prodursi da 
noi e in cui mi accingo a 
scriverc il Disgelo. 

Fu un momento in cui 
prescro I'avvio grandi cam
biamenti. non solo nel 
nostro pacsc. ma in tutto 
il mondo. Trovcrete in 
questa scsta parte ritratti 
di Einstein, Joliot-Curie, 
Eluard, Fadeev ed «n rac-
conto dci miei soggiorni e 
dci miei viaggi in Italia. 
Spero che prossimamente il 
volume apparira nella stes-
sa rivista dove sono state 
pubblicate le parti prccc-
denti, gin tradotte da vai 
in Italia dagli Editnri Riu-
niti. II mia libra ha avuto 
ed avra molte critichc. Ad 
alcuni sembra che abbia 
raccontato troppa, ad altri 
invece che abbia faciuto 
troppe cose. Quello che si 
critica in realta non e 
tanto il mio libra, quanto 
la mia vita. Ma non posso 
cominciare la mia vita da 
capo. 

Giuseppe Boff* 

Lettera da Praga 
Un articolo di « Literarny Noviny » 

dopo il dibattito su Franz Kafka 

Franz Kafka 

PRAGA, febbraio. 
Nel panorama del dibattito 

culturale ed idcoloyico attual-
mente in corso in Cecoslovac-
chia. i'ii segniilnto un co-
munlcato della commissionc 
ideoloaica del Purtito comu
nista cecoslovacco, che si e 
rinnita a Praua sotto la dire-
zione del compagno Vladimii 
Koiickv, della segrcteria del 
Partito La commissione, dice 
11 comunicato. ha espresso il 
suo apprezzamento sidl'inte-
ressamento dei giornali cultu
rali at problemi della politica 
culturale e dell'ideolouia, ma 
alio stesso tempo ha rigcttato 
la tendenza a non tcnere suf-
ficientementc conto della lot
ta del Partito contro il revi-
sionismo ed il libcralismo. la 
accettazione acritica della cul
tura occidentale. e un intcm-
pestivo inizio di df.scu.sstoni 
polemiche per le quali man-
cano le necessaric basi politi-
che e teorichc 

Alia riunione hanno parteci
pato i dircttori delle riviste 
culturali. E" possibile che in 
tale riunione sia stato prcso 
in esame anche Vultimo nu
mero del giornale letterario 
' Literarny Noviny - il quale 
annuncia, in un articolo di 
Kvetoslav Chvatik, ra»Dcnuta 
pubblieazione del volume de
gli atti del convegno su Franz 
Kafka, tenutosi la scorsa esta
te a Liblice, presso Praga. 

L'articolo indica nel con
vegno di studi kafkiani, e nel
la discussione che ne scowl 
sulle colonne dello stesso gior
nale letterario, uno dci piii 
importanti avvenimenti del 
1963, sid piano del dibattito 
ideologico; un'occasione in 

Le avanguardie 
degli anni '20 

Pubblicitd e pronuncia 

cui, scrivc Chvatik, si sono 
scontrate due oppostc conce-
^ioni estetichc presenti tra gli 
Mudio.si marjeisti sul modo di 
valutare la tradi^ione cultu
rali* e di trattare la proble-
matica dcll'arte contempora-
nea 

11 nuclco centrale del di
battito, sostiene I'nrticolo, noil 
sta in alcuni dcttaf;Ii urfi.s-tici 
o dl valutazionc cstetica, ma 
in due poxirioui politichc e 
morali contra.stanti: da una 
parte, si ccrca di dimostrare 
che non & succcsso nulla, che 
il XX Congresso ha denun-
ciato gli crrori di un singolo 
individuo. menlre per tutti gli 
altri non e'erano che le • con-
dizioni oggettive» e compJtl 
da e.seguire, die nel realismo 
sacialista tutto t chiaro, ed e 
soltanto nccessar'to difendcrc 
la cultura marxista contro la 
cultura dl tutto il resto del 
mondo 

Dall'altra parte vi e la po-
.sfcione che escc da una pro-
fonda antocriiica interna sti-
molata dal XX Congresso, che 
si sforza di portare I'estetica 
c la cultura marxista al livel-
lo dei suoi niton" compiti. che 
non tcme la competlzione li
bera ed il confronto con la 
cultura mondiale, come unico 
mezzo per conquistare I'nma-
nita alia convinzione della su-
pcriorita cconomica e morale 
del socialismo. 

Le due posizioni cosl deli
neate dall'articolo di Chuafifc 
emcrgono con forza appunto 
net dibattito di Liblice su 
Kafka c, in particolarc, nella 
successiva polcmica su 'Lite
rarny Noviny - che trasse ori-
gine da un articolo di Alfred 

Kurclla, uno studioso della 
Kcpubblica Democratica Tc-
dc.sca, che attaccava il coiitc-
nuto c le ronclu-s'toni del di
battito .su Kafka, respingendo 
la tesi della po.ssibilitu per la 
cultura mar.ri.sta di appreiide-
re t/ualcosa di po.sitiro dalla 
lezione del grande scrittore 
cecoslovacco e difendendo gli 
schemi trudizionali del reali-
MIIO sacialista 

A Kurclla risposcro, dalle 
colonne della rtrtsta culturale 
prafilie.se — come a suo tempo 
abbiamo larpumente informa-
to i nostri lettori — il ger-
manista ceco.sloracco Gold-
.stu'clcer, il critico austriaco 
Ernest Fischer, e il filosofo 
francese Roger Garaudy. 

La polcmica ha avuto un 
seguito nel recente documento 
upprovato dal Comitato cen
trale del SED. sulle question! 
enltitrali, nel quale si criti-
cano vivacemente le posirioni 
dcoli intellettuali cccoslovac-
chi. accusati in sostanza di ten
denza al revisionismo. con pe-
santi attacchi personali con
tro il direttore della rivista 
praghese Plnmen, contro Fi
scher, contro Sartre — che ha 
compiuto recentemente tin 
viaggio in Cecoslovacchia — 
c. indirettamente, contro i 
compagni francesi che hanno 
partecipato al dibattito su 
Kafka. 

L'articolo di Chvatik su 
' Literarny Noviny - anche se 
non affronta direttamente la 
polemica con la risoluzionc 
del SED, apparc evidente-
mente rifcrito ad essa, c la 
impressione c confermata dal 
fatto che la rivista c apparsa 
due oiorni dopo la pubblica-

zione del documento sull'or-
oano ti/tfciale del SED. 

L'articolo di Chvatik contie-
ne inoltrc un intercssantc 
giudizio sulle « avanguardie • 
cecoslovacche e .sorictiche de
gli anni '20-HO. che, sccondo 
I'autore, esprimevano una con-
cezione moderna e socialista 
della creazionc culturale e che 
poi I'criuero condannatc e ri-
dotte al silenzio sotto Vac-
cusa di co.smopolitismo c de-
cadenza, prirando la cultura 
sacialista di molte possibilita 
di sriluppo. Jutercssante pu
re Z'accenno alle po.si-ioni as-
sunte in quegli anni dal criti
co ceco.sloracco Teioe .s-ull'arte 
del pcriodo della decadenza: 
un'arte. sostencva gin allora 
Teige. che non e ticce.ssaria-
mente - decadente - in quan

to si tratta di un pcriodo sto-
rico in cut in seno alia vec
chia societa borghese matu-
rano le nuove forze rivoluzio-
narie che la rovesceranno 

L'artc di questo pcriodo ri-
specchia questo processo e 
anche la - rirolta negativa -
che in essa si esprime acqui-
sta il valore di una testimo-
nianza sulla decadenza della 
societa e non necessariamen-
te una adesione ad essa ISar-
ticolo ricorda poi le posizioni 
di Teioe circa la relatira au-^ 
tonomia dcll'arte rispetto ai 
processi sociali, in polemica 
con le tesi di Plefcanou — 
definite antidialcttiche e vol-
garmente sociologiche — se-
condo cui I'arte di un pcrio
do di decadenza c ncccssa-
riamente decadente. 

Vera Vegetti 

«Un capitano a riposo» e altri 

racconti di Augusto Frassineti 

LITALIA 
IN CARTA BOLLATA 

Piaccrcbbe :ui Augusto 
Frassineti. autori* di questi 
cinque racconti apparsi sotto 
il titolo Un capitano a riposo 
(Feltrinelli. lire 2.000). la sto
ria di S.D.R. II nome e il co-
gnome non e il caso di pub-
blicarli qui per esteso. anche 
se a S D.R. farebbe un bel-
l'effetto vedersi finalmente 
stampato. Gli piacerebbe. 
questa storia. perche e una 
delle sue: e una biografla in 
carta da bollo. di quelle che 
riempiono scafTali e scantinati 
dei ministcri. 

S.D.R.. funzionario dello 
Stato. era venuto. su su. dal
la Sicilia e si era fermato a 
Firenze. dove aveva finito per 
trascorrcre quasi tutta la sua 
vita Quando ebbe I'eta di 
legge, fu messo a riposo. An-
do a riscuotere la pensionc 
ed ebbe il primo choc: non 
era quella che aveva sperato. 
Fece ncorso. aspetto la n-
s post a Invano. I mesi e gli 
anni cominciarono a passare. 
S.D.R. un bel giorno. forte 
di tutte le leggi e di tutte le 
circolari in materia emanate 
fin dai tempi piii o meno im-
mediatamente suceessivi alia 
breccia di Porta Pia. fece il 
suo primo esposto. 

Quando mi capito di cono-
scerlo. gli esposti. ie suppli-
che c i pro-memoria (detti 
da lui mcmoriali. e con ra-
gione. che il suo ir.tento era 
quello di difendersi» g';a non 
si contavano piii: crano di-
ventati una pila di carte li-
bore e di carte da bollo. nelle 
quali erano raccontati i fatti 
della vita di S.D R-, funzio
nario a riposo. Non ricevette 
mai una risposta. La vena 
della follia. intanto. comincio 
a manifestarsi. 

Una sera, lo vidi arm-are 
con un gran rotolo di carta 
sotto il braccio. - Vede que
sti? — disse sottovoce. con 
l'aria di chi sta per dar fuoco 
a una miccia — Sono mani
fest i - -• 

Li spiegd sul tavolo. Lc pa
role erano scritte a mano. in 
una bella calligr.ifia da tra-
vet: - Al Presidente della 
Rcpubbhca' Protesto! lo sot-
toscritto S.D.R ...„ - e via di 
seguito. con la biografia. lc 
benemcrenze. le -campagne-. 
le medaglie. la logorrea dan-
nunziana. - Stanotte — sog-
giunse — vado ad afTiggerli -. 
Correva dei rischi. Glielo dis-
si. Ma non riuscii a fermarlo. 
Fu arrestato, portato in pri-
gione. quindi al manicomio. 
Dopo due o tre giorni, fu ri-
mandato a casa. Ricompar-

ve. "In prigione. — disse — 
ho incontrato del mio paese. 
Un avvocato, innocente...». E 
la storia ricomincio. 
• Ora non so. dopo tanti an

ni che non 1'ho visto. se S. 
D.R. sia ancora vivo, o se la 
mania di persecuzione lo ab
bia fatto precipitare deflniti-
vamente nella follia ed egli 
continui. in tarda eta. a com-
porre suppliche. esposti e 
memoriali. L'ho lasciato a un 
certo punto della sua vita e 
r.on so piii nulla di lui. An
che Frassineti (al quale con-
verra chieder venia per la 
pretesa d'aver cercato di rac-
contare una storia delle sue) 
lascia il capitano Colasanti 
Nicola, fratello gemello del 
nostro eroe. alle prese con il 
mondo di fuori. quel mondo 
ostile che dal 1912 gli nega 
promozioni. pensioni. gradi c 
persino il ricono5cimento del
la enterocolite muco-membra-
nosa contratta durante la 
campagna per il bel suol 
d'amore. 

Per certo si sa soltanto che 
il Colasanti ci confida gli ul-
timi suoi crucci in un deli-
rio sempre piu allarmante. E 
non si saprebbe che e morto 
senza avere oltenuto nulla di 
quello che ha chiesto per tut
ta la vita, se non fosse lo 
stesso Frassineti a testimo-
niare. da discreto Serenus 
Zeitblom della situazione. che 
- la supplica e interrotta per 
sopra\-venuta morte di lui -. 
La sol fa rimane sospesa sul 
tempo debole. non finisce. ma 
accenna a ricominciare con 
un caricaturale rimbombare 
di timpani oecthoveniani: 
' Eccellenza, fin dalla piu lon-
tana giovinezza, quando nel 
1899. vincendo i moniti e 1 
tcntennamenti paterni._ •. 
Exit Colasanti. 

1*1 morte gli impedira dl 
precipitare in quella tormen-
tosa demenza che tocca in
vitee a Cesarino Cal6. prota-
gonista del secondo racconto. 
Un Cesarino o due. cui la 
sorte riserva questo epitaffio 
tutto imperniato sugli imper-
fctti di una cronaca di gior
nale: -II Cil6. -icoverato da 
anni per disturb! nervosu 
eludendo la vigilanza degli 
Infermieri. si alzava dal Ictto 
e raggiunto il gabinelto si af-
tacciava alia finestra cantan-
do a squarciagola la famosa 
canzone. Giunto al ritornello 
la dove dice "VoIare"„ sa
liva sul davanzale e si get-
tava nel vuoto -. Non era nel
le prevision), ma e andata 
cost 

Cesarino. come 11 capitano 
Colasanti Nicola, aveva m-
seguito qualche cosa di me
glio: «• Quel famoso colpaccio 
di traverso. da lui timidamen-
te e in segreto sempre so-
gnato. che lo avrebbe posto 
di un balzo all'ordine del 
giorno di tutto il reggimen-
to -. Per questo si era dato. 
in guerra. a adulare il capo-
rale Cicconetti Armando, che 
- impersonava. agli occhi e 
nel vago sistema cosmologico 
di Cesarino Cal6. Taspetto 
benigno e genencamente pro-
tcttivo della Forza -. Per il 
Cicconetti fara pazzie. flno 
ad csporsi al nemico. Rester.'i 
fcrito alle natiche. e da que
sto momento si aprira anche 
per lui, fra suppliche. esposti. 
un matrimonio mal eombinato 
c cento altre traversie che 
qui non si raccontano. una 
pratica Cold. 

Tipi come S D R.. Colasanti 
Nicola e Cesarino Cal6 non 
sono rari. Rara e la lettera
tura che hanno ispirato. Si sa 
che. da noi. 1'umorismo non 
ha radici profonde. Ma, ora. 
neH'humiM reso fertile dalla 
riflessione sui nostri drammi 
e sulle nostre tragedie. par 
che la pianticella cominci a 
spuntare. E la qualita e buo-
na Frassineti tocca un punto 
vivo: ha capito che una delle 
fonti pricipali di umorismo. 
da noi. c il rapporto tra il 
cittadino e lo Stato. la Forza. 
o w c r o il caporale Cicconetti 
Armando o il burocrate che 
la rapprcsenta. Nella perpe-
tua controversial il cittadino 

ha ragione nove volte su die
ci: ma una logica assoluta, 
apparcntemente razionale. lo 
trascende e lo travolgc. Qual
che volta. lo riduce alia fol
lia. 

Perche i Colasanti e i CaI6 
hanno il torto di scntirsi essi 
stessi Stato. forza. classe diri-
gente. In realta. sono piccoli 
borghesi in cerca di un grado 
di un decoro. di una lustra. 
insomma di un - colpaccio di 
traverso » che li ponga all'or
dine del giorno di quella so
cieta amata e odiata di cui 
si sentono parte. Societa e 
Stato. invece. si serviranno 
di loro. fino in fondo. con 
crudelta. E a te che leggl 
le loro biografie in carta da 
bollo. stilate alia maniera 
delle circolari ministenali. 
finiranno per fare anche un 
po' di pena. 

Ma se. per un'improwisa 
riflessione. ti passa per la 
mente che un Colasanti o un 
Calo pub spuntarla. come per 
esempio la spunta il - segrc-
tario del sottosegretario - del 
racconto intitolato Lcooina 
Leggina Legge Regina, allo
ra ti viene il timore che uno 
smamoso cap;tano Colasanti 
o un troppo servile Cesarino. 
quando si presti a far da tra-
mite. com'e accaduto. al fa-
scismo. pu6 ridurre te sul di-
scrimine tra ragione e follia 
Questo e 1'agro e questa e 
la morale dei racconti di Au
gusto Frassineti. 

Ottavio Cecchi 

II primo «Belfagor » 

E* uscito il primo Belfagor 
del 19&4 (31 gennaio I9G4>. 
Eccone il ricco e interessante 
sommario: 

SAGGI E STUDI: T. Gre
gory: Filosofia e teologia nel
la crisi del XIII secolo; R 
Ramat: Boccaccio 1340-1344 
(1»: L.E Funaro: / democra-
tici italiani e la rivoluzione 
polacca del gennaio 1863. 

RITRATTI CRrXICI DI 
CONTEMPORANEI: G. Luti: 
Federigo Tozzi. 

MISCELLANEA, VARIE
T Y E LETTERATURA O-
DIERNA: C.A. Madrignani: 
'Poetiia, critica e storia let
teraria •', P. Chiarini: Un 
nuovo ritratfo di Mann?; P. 
De Tommaso: Un'ambigua 

sfida al labirinto. 
NOTEREI.LE E SCHER-

MAGLIE: M. Raicich: Sullo 
stato e lo sriluppo della pub-
blica islruzwne in Italia (a 
proposito di una indaginc): 
E. Collotti: La polemica su 
-11 Vicario»; F. Brunetti: 
Diaroletto clericale per « Vita 
di Galileo -; 

RECENSIONI: L. Pulci: 
Moroante e Lctterc. a c d» 
D. De Robertis (R. Scrivano); 
Studi per il centcnano della 
nascita di Giocanni Pascoli, 
Convegno bolognese (28-30 
marzo 1958) (M. Petrini); 
G. Campagna: Concetto Mar-
chesi. presentazione di Ezio 
Franceschini (A. La Penna). 

Tutti sanno che termini 
giii' da tempo affermati oo- ,• 
nie'i tram e tuatt sono stati , 
assimiluti daU'italiaiio nella • 
loro originaria gratia, ma '.' 
trasformati nella loro forma ; 
foniqa (chi oggi direbbe . 
« treni » e - u&tt •» al posto -'; 
di «tram» e «vatt»?). Gli ' 
esempi dl questo genere sono 
innumerevoli. ma perch6 in 
Italia esistono ragioni mol-
teplici (la conoscenza ' piut-
tosto scarsa delle lingue stra-
niere. il particolarc sistema 
grafico ece.) che invitano 
tuttora molti a ridurre in 
forme fonetiche italiane i vo-
caboli stranieri, per lo piii 
anglosassoni, che ci piovono 
addosso da ogni parte. Ma 
naturalmente innumerevoli 
sono anche le parole stra-
niere penetrate recentemente 
neintallano col loro auten- v 

tico aspetto fonetico, sia per
che passate attraverso am-
bienti tecnici o colti, sia per-
ch6 diffuse dal cinematogra-
fo. dalla radio, dalla TV, dai 
dischi. ecc: i? il caso di boom, 
cha - cha - chu. long-playing, 
hully-gully, ecc. 

Se esaminiamo il particola-, 
re comportamento ilella ra
dio e della televisione a que
sto proposito. • notiamo che 
nell'ambito dei nntiziari i ter
mini stranieri vengono quasi 
sempre letti con o^servanza 
del loro suono originale (e 
un discorso a parte merite-
rebbe la pronuncia dei noiiii 
propri. talora semplificata per 
comodita: KrUM'iot\ per esem
pio. dovrebbe leggur.M - Ilrus-
oiof»); ma neH'ambito ilella 
pubblicita. in cui radio e te-
levisiono svolgono una mora 
(unziotie di portavoce delle 
case produttrici. constatiamo 
che vengono battute due stra-
de: da un lato si tenta di 
imporre ai consumatori la 
pronuncia esatta di un certo 
prodotto dal nome stramero, 
dall'altro lato si tendc a ge-
nerahzzare una piouuncia 
(differente da quella stianie-
ra originaria» adottata o adot 
tabile dai consumatori meno 
colti 

Infatti la pronuncia - al- , 
1'itahana •• di due parole or.-
ginarianiente americane come 
Colgate e PalmoUvc 6 stat.i 
sublta dalle ditto produttri
ci, ma solo nel <-enso che 
queste. spinte dalla necessi-
ta di raggiungerc rapidamen-
te una piii vasta area di acqui-
renti. hanno inteso prevedcre 
un certo comportamento lin-
guistico del pubbheo mono 
eolto: se cio non fo-.se stato 
fatto, molti acquirenti non 

avrebbero saputo ricollega-
re il prodotto Colgate visi-
bilc nella vetrina col pro
dotto « C61ghet» reclamizza-
to alia radio. 

Insomnia, il lancio pubbli-
citano comporta spesso 1'ita-
liani/.zazione fonetica; e cosl 
come la comune pronuncia dl 
Overlay, shampoo, waftr, . 
Durban's, spray. Spic & Span, \ 
Derby, Signal. Sloan, Singer, • 
Atlantic, ecc. non ha nemme- • 
no dovuto lottare con la pro
nuncia originaria o comunque 
eon una pronuncia anglicut-
zante (« ovalei », « scempu •., 
«uefa>. «sproi-», ecc ) . Oecorre 
notare che si evita invece. 
quasi eempre, di mutare la 
grafia cosi che riepecchi il 
suono originario: a quanto ne 
sappiamo. le note eccezioni so
no costituite dai cioccolatini 
Kismi (la cut grafia interpreta 
un iuglese kiss me, che ap
punto si pronuncia « kis mi ») 
v dai Kreks (la cui grafia 
interpreta, abbreviandolo. un 
inglose crackers, che appun
to si pronuncia «erechers»). 

La tendenza descritta (e 
che si manifesta non solo at
traverso la TV e la radio, 
ma anche nei filmetti pubbli-
eitari che si proiettano al ci
nema) e quella di una sem-
plifieaziono fonetica dei vo-
eaboli stranieri che accetta e 
sfrutt.i una scarsa elasticltn 
linguistiea di fatto. 

Nello stesso ambito esiste 
pero anche un'altrn direzione 
luiguistica. a cui sopra ac-
eennavamo: spesso infatti i 
nomi stranieri dei' prodottl 
Minn pronunciati csattamente, 
o perche i prodotti sono ef-
fettivamente esteri e le ditte 
italiane ne hanno solo la 
esclusivita di vendtta (ma an-
ehe in questo caso si com-
pie una scelta fonetica. tan-
to e vero che preceilentemcn-
te abbiamo recato csempl 
della italianb.za/.ione fonetica 
di Siiuicr e siniili), o perche 
M vuole anieehirli di una no-
t.i di raffinatezza. per un gu
sto dell'esotieo 

1 easi di questo genere non 
ono poehi- Air-fresh b pro-

iiunei.ito correttamente «er 
ties.-: Charms e prouuncia-
to. come vuole I'inglese, 
- eiams •• Chips e pronuncia-
to correttamente *• cips » ecc. 
E* questa una delle tante stra-
de che puo avviare ad una 
maggiore familiarita (che non 
implica subordinazione) con 
sistonii linguistici lontani dal 
nostro e preparare un'altra 
pieeola vittoria sul provin-
cialiMiio 

Tiziano Rossi 
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La musica e le riviste 

Civilta delle macchine 1 i 
Continua il recupero del-

I'esperienza musicale umtaria-
mente considerata tra le mol-
teplici attivita della cultura. 
Assistiamo in questo senso ad 
un vero e proprio «crescen
do », nella maggior parte dei 
easi lontano da vistosita foni-
che esteriori o mondaiie. Un 
-crescendo- della coscienza: 
basti ricordare. del resto. quel 
fascicolo di Galleria, tutto de
dicato alia memoria di Bruno 
Barilli. 

La cultura, cioe. vuole sem
pre piii fare i conti con la 
musica. 

Non ci addentriamo nelle 
questioni connesse al rappor
to industria-eultura (mutatis 
mutandis, e un rapporto di 
antica data), ma occorrcra da
re atto nicntedimeno che al-
1'IRI e a due nostri illustri 
compositori di aver risolto o 
cercato di risolvere. una vol
ta tanto, questo rapporto con 
vantaggio reciproco. L'IRI, 
che ha un suo (artificioso) 
sbocco culturalc nella rivista 
Cii'iltd delle macchine, que
sta volta, per celebrare il 

trentennio di attivita (1933 -
1963), ha avuto la singolare 
idea di richiedere a Gian 
Francesco Malipiero e a Gof-
fredo Petrassi una composi-
zione ad hoc: ispirata al mon
do contemporaneo e comun
que legata alia predominan-
te presenza della macchina 
nella vita odicrna. 

Cosl. in allegato al n 6 del
la rivista, e stato pubblicato 
un fascicolo speciale, conte-
nente non soltanto la stamps 
di due partiture: Macchine, 
per 14 strumenti, di Malipiero 
e Musica di ottoni di Petras
si (corni. trombe, tromboni, 
tuba e timpani', ma anche 
un piccolo - 45 giri •» che of-
fre la possibilita di un im-
mediato ascolto delle due no-
vita, realizzate con ottimo 
smalto interpretativo da Mas. 
simo Pr.idella con solisti del-
lOrchestra RAI-TV di To
rino 

L'miziativa e stata varia-
mente accolta e puo es5ere og-
getto di approfondite medita-
zioni. ma e da rilevare intan
to che essa non ha comnor-
tato un ced-mento alia mac-
china da parte dei due musi-
cisti. che non sono caduti nel 
tranello se tranello e'era. 

Malipiero e Petrassi, cioe. 
accanto a quella industriale 
hanno appunto affermato. in 
piena autonomia. la civilta so-
prattutto della musica Mali
piero affronta la questione 

"Ma macchina: ricordiamoci di 
Chariot in Tempi moderml) 
con una generosa dose di fre-
sca e bonaria ironia. Quel po
co di onomatopeico che e'e 
(il ritmo convulso o spieta-
tamente macinan'e di astratti 
ingranaggif e affidato a! rin-
tocco allusivo d'un carillon. 
contrastato dal suono d'un 
fagotto che ora canta e ora si 
slancia in frecciate malizio?e 
e pungenti. Dalla composizio-
ne, preziosa per gusto timbri-
co e articolata in un ingranag-
gio compositivo di prim'ordi-
ne, tiaspare sempre l'umarata 

scoutrosa. acre e pur Candida 
del Malipiero degli stornelli a 
pcrdifiatu I mostri di acciaio 
non lo sfducono ne lo spaven-
tano. II musicista ci canta so
pra e come Orfeo con gli ani-
mali. ammansisee e addolcisce 
la ferocia delle macchine. 

Diverso e I'atteggiamento di 
Petrassi II suono degli ottoni, 
ben bene aggrovigliato. si di-
strica poi in un accavallarsi 
di fasce sonore. La musica 
scorre come in una bruma 
metallica o in un rivcrbero 
incandescente. sconvolta da 
sussulti di timpani. II tono e 
pensoso ed assorto: un'intera 
meditazione capace di supe-
rare e di sciogliere I'incubo 
della macchina. Scntite il ri-
suonare tranquillo dei corni 
o il borbottio delle trombe 
in sordina Una musica inten-
sa. che non si svela al primo 
ascolto. 

• » • 
La macchina, del resto, cioe 

1'industria con la sua arrab-
biata fame di pubblicita, sta 
in agguato anche altrove. La 
rivista fiorentina Disclub, 
che e arrivata al quarto nu
mero. va sempre piu legan-
dosi all'industna discografica. 
E* for<e il suo fine ed e for-
se un merito che esso emer-
ga cosi scopertamente. Le re-
censiom hanno ancora qual
che dubbio sulla bonta di un 
libro. di un quadro. di uno 
spettacolo: ma i dischi non 
si tocca no. sono tutti belli, 
bellissimi. 

II meglio di questo quarto 
numero sta nei brevi saggi di 
Piero Santi MI Vivaldi e di 
Gian Franco Zaccaro sulle fi
gure di Ives e Varesc. II peg-
gio, nello - Scartafaccio -, no-
tiziario d'apertura, impreci-
so quando avverte che Luchi-
no Visconti sara rcgista a Ro
ma (Teatro deH'Opera) oltre 
che delle Nozzc di Figaro, an
che dell'Oirlto di Rossini, che 
e invece appannaggio di San-
dro Sequi. L'ansia della pri-
mizia inoltre porta fuori stra-
da anche nei nguardi dell'il-
lustrc baritono tedesco Die
trich Fischer- Dieskau, il quale 
canterebbe per la prima volta 
in teatro fuori di Gcrmania 
soltanto nella stagione 1964 -
1965, mentre ha canta to a 
Roma, in teatro. qualche anno 
fa. quale protagonista del-
l'opera di Hans Werner-Hen-
ze. Elegia per giovani amanti. 

• • • 
E" uscito, con ritardo, il se

condo numero di Marcatre. La 
musica e rimasta neH'opera 
di - trivcllazione - culturale 
(ma e'e nell'aria qualche im-
pedimento), e sta per uscire 
il numero del Contemporaneo 
con una terza puntata sulla 
musica sovietica 

A Roma, la Rassegna mu
sicale, diretto da G. M. Gatti, 
continuando la serie dei fasci-
coli monografici, sta appron- -
tando un numero speciale, de
dicato a Goffredo Petrassi. in 
occasione del sessantcsimo 
compleanno. 

f) . V . 
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