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ARTI FIGURATIVE 

BRESCIA: inaugurata la grande esposizione 
dedicata al cinquecentesco 

•^.) Girolamo di Romano detto il Romanino 

Narratore 
sanguigno delle 
valli bresdane 

Un complesso di centocinquanta opere nella «rotonda» romanica del Duomo Vecchio 
Una pittura che, nei momenti migliori, riesce vigorosa e spontanea, al di la degli 
stessi riferimenti cultural! e stilistici alia tradizione lombarda e a quella veneziana GIROLAMO ROMANINO: Rilratto dl gentiluomo 

LETTERATURA 

ACHMATOVA, MANDEL'STAM, BAGRICKIJ 

Tre poeti del primo 
novecento russo 

La loro appartenenza alP«acmeismo», un movimen-
to letterario che lavoro sul valore della parola 

Tre libri recenti ci ricordano 
un movimento russo di ricerca 
poetica che s'intersecd con le 
numerose altre linee d'azione 
letteraria del Novecento: 1'ac-
meismo (dalla parola greca 
akm£, t punto culminante >). 
che sorse nel 1012 ed allevd 
non scarse energie creative. 
Sono tre raccolte di poesie di 
Anna Achmatova, Osip Man
del'stam e Eduard Bagrickij 
(leggi Bagrizki). La lettura di 
un poeta in traduzione e un sur-
rogato di lettura e il traduttore. 
quando traducendo non fa poe-
sia in proprio servendosi del-
1'originale come occasione, svol-

Riprendendo una tradizione che aveva avuto i 
suoi momenti piu sicuri nel '39, con la Mostra della 
pittura bresciana del Rinascimento, e nel '46 con la 
rassegna delle opere depositate nei rifugi durante il 
periodo della guerra, la citta di Brescia ha inaugu-
rato in quest! giorni una grande esposizione di Giro
lamo di Romano detto il Romanino. Un complesso 
di centocinquanta opere circa, affluite dalle chiese 
e dalle principali gallerie italiane e straniere, e stato 
sistemato nel Duomo Vecchio, la celebre « rotonda > 
romanica a pianta centra-
le costruita verso la fine 
del secolo XI: una siste-
mazione rigorosa e al 
tempo stesso varia, sug-
gestiva. dovuta all'architetto 
Baldessari, che ha saputo 
sfruttare la straordinaria bel-
lezza deU'ambiente senza tut-
tavia alterarne U carattere. Ne 
e cosl risultata. a parte i va-
Iori intrinseci. una mostra be
ne articolata in ognl sua par
te, con giusti accent! e giu-
ste evldenze, chiara anche da 
un punto di vista che vorrei 
chiamare didattico. A cid gio-
va per altro la presenza di 
una serie di dipinti di artisti 
contemporanei del Romanino. 
da Altobello Melone ad Ales-
sandro Bonvlcino detto il Mo-
retto, da Callisto Piazza a Lat-
tanzio Gambara. preceduti, sia 
pure con due sole tele, dal cre-
monese Boccaccio Boccaccinl. 

Attivo nella prima meta del 
'500 e oltre. il Romanino e un 
pittore la cui fortuna critica 
e andata crescendo soprattut-
to in questi ultimi cinquanfan-
ni. La vicenda, appunto. di 
questa fortuna e tracciata nel 
sagglo che Gian Alberto Del-
l'Acqua ha premesso allI'esau-
riente e voluminoso catalogo. 
contributo prezioso di studio 
compilato da un esperto del-
I'arte bresciana quale Gaetano 
Panazza. coadiuvato a sua vol-
ta da Bruno Passamani e Ales-
sandro Damiani. 

Queste indicazioni. gia da 
sole, possono dare un'idea del-
1'impegno e della serieta con 
cui la mostra d stata ordinata 
e dell'interesse che essa va 
suscitando tra gli studios! e 
il pubblico. II Romanino e un 
artista singolare. per molt! 
aspetti disuguale. ma certo e 
un artista comunicativo. aper-
to. dotato di un fare narrativo 
vivace e immediato. I critic! 
hanno indagato. e in molt! ca
st con acutezza. su tutte le sue 
implicazioni stilistlche e sui 
dati cultural! che naturalmente 
si mescolano a! suoi modi 
espressivi. dati che apparten-
gono sia al mondo della pit-

' tura lombarda che a quello 
della pittura veneziana. E cer
to tale indagine ha messo in 
luce riferiment! e connession! 
di estrerrio interesse. anche 
se non tutti gli storid dell'ar-
te che si sono interessati del-
1'argomento si trovano poi 
d'accordo sulle influenze che 
possono essere state determi
nant! per la sua opera. Tra 
questi riferimenti. oltre a quel-
li che ricordano gli antefatti 
Iuministici • lombardi. vi sono 
i riferimenti a Giorgione. Ti-
ziano, Palma. Lotto, e quindi 
riferimenti piu sottfli che 
orientano addirittura verso cer
te toggestioni nordiche. 

Cid che a mio awiso appare 
abbastanza esplicito. visitando 
la mostra di questo maestro 
bresciano. e fl fatto che la sua 
pittura nei suoi momenti piu 
schietti. e una pittura di gran
de spontaneita. larga. vigoro
sa. sanguigna. per nulla auli-
ca, per nulla elegante. E que
sti momenti si riscontrano in 
particolare in quelle opere do
ve egli era meno costretto dal 
gusto del committenti. forse 
troppo attcnti alia maniera ve
neziana. In certe opere dipinte 
per la campagna bresciana. 
sembra infatti che il Romanino 
acquisti una liberta maggiore. 
on impulso eccezionale. un pi-
glk) energico. sorretto da una 
ispirazione che lo spinge a de
formation! quasi grottesche: 
oggi si direbbe « espressioni-
stiche». 

Maria Urisa Ferrari in un 
suo recente volume dedicato al 
Romanino. sottolinea come 
1'artista. lontano da! pio vivi 
centri culturali cinquecente-
schi abbia avuto modo di ac-
costarsi alia sua gente e di 
•^>rimere «la realta minuta. 
le bizzarrie. gli umori di un 
giorno. la cronaca e la sto 
ria ». D giudizio e quanto mai 

e pu5 colncidere con 

quanto il Panazza ebbe a scri-
vere gia nel '46. attribuendo al 
Romanino la « vena spontanea 
del raccontatore popolaresco 
che. pur con la fantasia brio-
sa ed esuberante. parla nel 
dialetto rustico e scontroso > 
delle valli bresciane. 

In questo senso va dunque 
interpretato anche l'espressio-
nismo del Romanino. non tan-
to in senso tragico o dramma-
tico. Quadri come VUltima ce-
na, come il San Matteo Evan-
gelista, II buon samaritano, 
YAdorazione dei Magi, o come 
taluni dei suoi affreschi. sono 
11 a testimoniarlo. Anche sen
za voler esagerare in tale sen
so. non c'e dubbio che d da 
queste schiette zone di reali-
smo. d da questo robusto cep-
po paesano. istintivamente li-
bero e sprezzante di troppi ca
non!. che si d sviluppato. sia 
pure su di un piano diverso 
di compiuta grandezza e civil-
ta. qualche accento del discor-
so che il Caravaggio allarghe-
ra nel '600. Questa e la ragio-
ne per cui una vasta tela come 
quella del Gesu che predica al-
le turbe. una tela tarda, data-
bile verso la fine della vita 
dell'artista. intorno al '58, 
benche folta di contraddizioni 
stilistiche. e cosl piena di for-
za e di persuasione. 

Del resto questa forza, que
sto vigore. a cui s'accompa-
gna una . intensita particolare 
del colore, la si pud riconosce-
re in piu di un suo ritratto. in 
quello di Gherardo Averoldi. 
per esempio. nel RitTatto del 
aiovane uomo, nel potente ri
tratto del Gattamelata. In ge-
nere perd questa energia ri-
trattistica appare anche in pa-
recchi suoi quadri di composi-
zione: certe teste, ccrti volti di 
uomini e di donne hanno una 
verita quotidiana. umile. for
te. espressiva. priva di qual-
siasi adulazione. 

Ma la conoscenza col Roma
nino sarebbe incompleta se non 
s! prendesse visione anche dei 
suoi affreschi. almeno di quel-
li della Chiesa di San France
sco in Brescia, di quelli del 
Duomo di Asola. di quelli di Pi 
sogne. di Breno. di Bienno. 
Con la visione degli affreschi 
I'immagine critica del Roma
nino s! compone nella sua in-
terezza. e la fisionomia della 
sua arte si definisce in ogni 
suo aspetto con certi suoi difet-
t! di sommarieta. ma anche con 
vitalita insospettata. 

Mario De Micheli 

ROMA: galleria «La Nuova Pesa» 

La citta di Titina Maselli 
Questa mostra alia «Nuova 

Pesa > (al piano superiore del
la galleria di via del Vantag-
gio sono anche esposti alcuni 
splendidi arazzi del giovane 
artista jugoslavo Mateja Ro-
dici). 6 la piu bella che ab
bia mai fatto la Maselli, cosl 
solitaria nella sua ardita ri
cerca plastica d'una forma 
realista monumcntale della 
vita urbana ma, per senti
ment! e cultura, cosl natural
mente dentro il mondo della 
citta con una specie di felici-
ta musicale per i conflitti che 
vi scopre. Un suo quadro por
ta sempre scompiglio sulle pa-
reti delle mostre. Non che sia 
piu bello o piu brutto dei 
quadri di altri pittori, d di
verso. 6 un'immagine diretta 
delle cose. 6 un richiamo fol-
gorante del colore della stra-
da e della vita di tutti, e una 
singolare immagine molto di-
pinta ma che pure sprezza la 
pittura e tende all'architettu-
ra, al cinema, magari alia 
televisione e alia fotografia, 
e pensata e realizzata per resi-
stere e per durare nella men-
te della gente della strada. 

Pittura senza mistero. sprez
zante delle sfumature e delle 
cose dette a meta. senza trop-
pe inibizioni nei confronti del 
c volgare > quotidiano. o soc-
combe spericblatamente o tro-
va la sua bellezza originate 
proprio nell'accettazione della 
sflda che viene dalla vita urba
na. accetta plasticamente i mo-
demi materiali e la luce ar-
tificiale del paesaggio urbano 
come altri pittori amano la 
vegetazione e la luce del sole. 
Ma non c'e feticismo naif per 
la tecnica in Titina Maselli co
me non c'e Utopia macchini-
stica e futuristica. E' un'ar-
tista che sta dentro questo 
mondo della citta con un gran
de occhio innamorato di tut-
to e un'intelligenza scettica 
che soppesa i valori. che giu-
dica con un senso del tempo 
e della durabilita storica delle 
cose inconfondibilmente euro-
peo e democratico. Posso sba-
gliare. ma la dimensione not-
turna, dove la Maselli spesso 
riesce a far splendere dia 

TITINA MA
SELLI: Pic-
clon* a Wall 
Street, 1964 

con le rifrangenze notturne de
gli oggetti. La figura umana e 
presente come un giganle ma-
linconico o trionfante nella vit-
toria sportiva, 6 costruita co
me gli oggetti della citta ma e 
una presenza dialettica. sem
pre irriducibile alia funzionali-
ta degli oggetti. Nel catalogo 
della mostra si fanno i nomi 

New York di notte). Se si 
guardano i quadri dipinti fra 
il 1948 e il 1952 (Tele/ono. Cal-
ciatori, Stadio, Calciatore fe-
rito. Calciatori. Camion, Fine-
stra. Nodi di fili, Distribulore 
di benzina. Camion, Palo con 
scritte e Stazione di taxi), 6 
agevole constatare come la 
personality della Maselli si 

di molti artisti nord-america- stacchi. con un gusto < alia 
ni che hanno dipinto la citta. 
prima degli artisti « Pop». e 
che dovrebbero fare da « scena 
americana » per le esperienze 
plastiche della Maselli: da 
George Bellows a Charles De-
muth. da Joseph Stella a Char
les Sheeler. da Stuart Davis a 
Edward Hopper e Ben Shahn. 
La tnia impressione e che la 
Maselli. nel suo lungo soggior-
no americano cominciato nel 

manti di vita, e un grande sen- J 1952. sia stata profondamen 
timento di malinconia laica 
che equQibra, in ogni pittura, 

te influenzata dalla strada e 
dalla vita americana piu che 

rottimistica. ingorda cunosi-
ta dell'occhio. Gli oggetti e i 
materiali della citta moderna 
monopolizzano la sensibilita 
plastica della Maselli e la lu
ce dei suoi quadri e costruita 

dalla pittura — uno shock vi-
sivo e morale che nutre ad 
esempio. versi famosi di Maia-
kowskij e versi piu recenti di 
Andrej Voznesenskij (in par
ticolare quelli suH'aeroporto di 

Leger ^ per le cose della cit
ta. daH'interno d'una cultura 
espressionista-realista romana 
che sta fra Leoncillo. Piran
dello. Mafai. Stradone. Ziveri 
e Renzo Vespignani gia assai 
nvanti come pittore della citta. 

L'ambiente americano dovet-
te soprattutto Iiberare la Ma
selli da certe angustie e picci-
nerie pittoriche romane, con-
solidare nella sua fantasia il 
desiderio di far grande. sazia-
re a livello delle citta america-
ne la sua passione per i con
flitti. il suo gusto per i mate
riali moderni. Subway, Mattino 
d'inverno. Nell'angolo del ring 
e Fine delta gara. in questa 
mostra. confermano la presen 
za di una personalita nuova 

SCIENZA E TECNICA 

La VI Biennale della Marca 

STOMA DELLA MEDICINA: L'ANATOMIA 
FERMO. magfoo. 

Studiosi di stona della medtci-
na. scienziah di cane scuoie e 
nanoni si sono numli nei gior
ni scorsi a Fermo, caratlenstica 
citiadma delle Marche. per par-
tectpare alia «VI Biennale del
ta Marca e dello Studio firmano 
per gli studi stonci dell'arte 
medica > (Fermo. 29. 30 apnle-
I. 2 maoaioy 

La Biennale jermana rappre 
senta attualmente Vunico punto 
di incontro delle scuoie italiane 
e straniere. 

L'isUtuzione dello «studio fir
mano > si natlaceta tdealmente 
alia antica Universitd lermana. 
aid Studio con Lotano I e poi 
Vnnersitd vera e propria con 
Bonifacio V1U nel 1303. fl primo 
coni^egno nsale al 1955. Dve an 
nt dopo il secondo convegno sta-
bxhva rapporli con Venena m 
quanto la maogior parte deUe 
comumcazioni che sroloerano 
temi comum a Fermo e alia Se-
renixsima. permetteva dt rtco-
strvtre. sulla base di documenti 
tncditi. legami tra le Marche e 
il Veneto. con vantaogt or an 
disstmi per la storia delle due 
regiom. Accanto a questo atti-
vitd pubblica rum i mancaXo H 

lavoro scientifico che si & arti-
cdato su un particolare settore, 
quello che ngvarda la storia del
la medicina dei secoli XI-XV. 
con approfondimenti ceramente 
decisici per alcuni argomenti di 
primo piano. 

Giovani laureandi di medtctna 
o di lettere hanno elaborato le 
loro test in seno alio « Studio fir
mano ». mentre i membri dello 
Studio, con lavori di tnnegabUe 
importanza. sono statt preserAi 
in nuvterosi conregni italiani ed 
europei. 

L'edmone dt quest'anno aeUa 
Biennale ha assunto un partico
lare mteresse poicM fl tema cen-
trale su cm si sono articolate le 
relazioni i stato la * Storia della 
anatomia dalle origini stno al 
cinquecentisU post vesaliani». 
Hanno preso parte le scuoie di 
Bologna. Ferrara, Padova, Mi-
lano. Siena. Sassari, Perugia; il 
prof. Al. D. Grmek docente di 
storia e deUe scienze biologiche 
deUa Sorbona. il prof. J. Sten-
del direttore deWtstituto di sto-
na della medicina di Bonn. U 
prof. H. Olsen curalore del mu-
seo dt Copenaghen e molti altn 
volenti scienziati. 

€ L'insegnamento anatomlco a 

Bologna dalle origin! al secolo 
XVI > e stato il tema della rela
tione del prof. Busacchi che ha 
illustrato le origini e le cicende 
deWinsegnamento ana'omico a 
Bologna: mentre U dott. Manzi 
ha presentato uno studio sulla 
* sottrazione furtiva dei cadaveri 
per Yinseanamento dell' anato 
mia ». € Volcher Coiter. anatomi-
co del sec. XVI. desensse per 
pnmo t nuclei di ossificazione > 
su questo tema ha nfento H 
dott. Guerrieri che ha precisato 
come i nuclei di ossificazione. 
conosciuti oggt e seguiti con 
rotutlio dei raggi X, furono per 
la prima volta de?critti nel 1566 
ddH'anatomico tedesco Cotter che 
studid e lavord in Italia. 

N'ri COTJO delle qualtro gior-
note sono state preientate nu
merose ed mteressanti relazioni 
che ci 6 impossibUe, per limiti 
di spazio, rifertre. 
• Prima deUa conclusione hanno 

svolto U loro tntervento i pro-
fessori Galeazzi e Mccchia di 
Roma su « La mioloaia m Gale-
no ». Studiando fl « De muscolo-
rum dissectione >. secondo il te-
sto latino di Agosttno Gabaldmo 
da Modena, i due prolessori, 
hanno cercato di punlualuzare 

le conoscenze e la concezione 
della miologia in Galcr.o Lo stu
dio che il Pergamcr.o ha fatlo 
— hanno sostcnulo i rclaton — 
sui muscoli della scwimta. come 
I'antmale piu ricino aU'uomo. 
rireste notevole importanza, rap-
prescntando certamente la piu 
interessante documentazione ana-
tomica dt »n:oIo<7;a dell'antichita. 
Quello dei muscoli e uno studio 
fatto con grande attenztone, con 
teenwa esatta e scrupolosa ed 
in cui la descrizione dei singoli 
muscoli e complelata dalle os-
serrazioni ncordanti le loro in-
serzioni. le particolanta anato-
miche. il decorso. la forma, le 
dmensiom ecc: ma soprattutto 
e mportante perchi ci dice co
me la concezione galenica della 
mioloaia sia una concezione di-
namica e non stattca. 

Dopo la comumcazione sulla 
« miologia > i laron deUa Bien
nale si sono conclusi con Van-
nuncio ufficiale dell'apertura dei 
lavori di preparazione della 
Vll Biennale che si terrd a Fer 
mo. nella primavera del 1967. 
sul tema < La medicina nel-
VSW>. 

Carlo Benedetti 

nella pittura realista italiana 
fra il 1954 e il I960. Se d vero 
che la pittura della Maselli. ne-
gli anni piu recenti. puo essere 
«letta > e capita piu agevol-
mente in virtu della espansio-
ne in Europa della c Pop-Art > 
nord-americana ma che non 
puo essere integrata. ideologi-
camente e formalmente. in 
quella esperienza di oggettivi-
smo merceologico; e anche ve
ro che la c Pop-Art > andrebbe 
< letta » in modo piu articolato 
e con maggior sensibilita per 
alcune ardite e spericolate 
proposte plastiche. Io credo 
che Titina Maselli abbia avu
to occhio acuto e giudicante — 
si guardino quadri recenti co
me Inseguimento. Calciatore 
cadulo, Luncheonnette, Bar a 
New York e. particolarmente 
Camion, Uomo che beve e La-
pide che e un patetico autori-
tratto — per il gigantismo dei 
frammenti e il taglio dell'in-
quadratura di Tom Wessel-
mann. James Rosenquist e Roy 
Lichtenstein. E, non si mera-
vigli il lettore. questa artista 
che dipinge quadri cos! fanta-
sticamente oggettivi ha un oc
chio che sa arrampicarsi su 
per le angosciate strutture 
astratte tese sul vuoto da Franz 
Kline, per ridiscenderne con 
piii salda e umana consapevo-
lpzza della terra. Un immagi
ne realista realizzata sempre 
per frammenti deve essere un 
capolavoro di selezione e di 
costruzione se non vuol perde-
re il senso piu generale delle 
cose e distorcere il messaggio 
rivolto a chi guarda. E ci so
no quadri delta Maselli. pure 
pregevoli come oggetti indu
strial! nella fattura scrupolo 
sa — e. anche per questo. non 
sarebbero dispiaciuti a un Le
ger —. nei quali il frammento 
e cosi sradicato dal tutto che 
resta un po* misterioso 

Ma la gran parte di queste im-
magini cosi dirette e luminose 
della citta sono ben costruite. 
Nelle immagini trovate faccia-
te di case, finestre. scritte lu
minose. figure umane. automo-
bili, vetro e acciaio. vernici e 
neon, la maglia nuova dello 
sportivo e la giacca qualsiasi 
dell'uomo che ha I'aria deH'in 
setto che batte contro il vetro. 
Tutti questi frammenti non so
no combinati in maniera natu 
ralistica al fine di rappresenta-
re pittorescamente una scena 
di strada. Titina Maselli li riu-
nisce in un'architettura pla
stica sintetica e indipendente 
dalla cronaca semplice e signi 
ficante come un emblema. 

Dario Micacchi 

ge un puro «servizio culturale>, 
< servizio > tutt'altio che inutile 
e spregevole, e capace di varia 
riuscita. Esistono tuttavia poe
ti che si concedono in minor 
misura all'intromissione del tra
duttore. Al proposito ha detto 
le parole piu precise il linguista 
americano Edward Sapir, quan
do distingueva nell'arte lettera
ria due piani: un'arte genera-
lizzata non tributaria della 
espressione linguistica, e quin
di trasferibile senza perdite in 
un idioma straniero. e un'arte 
specificamente linguistica che 
non soffre d'essere trasferita. 
se non involando le sue parti 
piu preziose. Naturalmente 
questi due piani non si pre-
sentano mai del tutto definiti, 
ma in varia misura commisti. 
Un poeta come Shakespeare 
perde meno. in traduzione. di 
un poeta come Swinburne. Ed 
e inutile precisare che entram-
bi i tipi d'espressione possono 
avere valore grande o essere 
assai mediocri. Dei nostri tre 
poeti russi quello che piii 6 le
gato ai mezzi d'espressione, e 
quindi meno pronto ad essere 
trascritto. e Mandel'stam. II 
meno inviolabile 6 Bagrickij. 

L'Achmatova, che. secondo 
la nostra scala di traducibi-
lita, porremmo a mezzo, e la 
piu nota in Italia, dove, oltre 
alia raccolta cui ci riferiamo 
(A. Achmatova, Poesie. In-
troduzione e traduzione di B. 
Carnevali. Guanda. pp. 354 
L. 4000). gia sono usciti altri 
due volumetti di suoi versi. 
Inoltre la poetessa sovietica 
ha ricevuto alcuni mesi fa il 
premio Etna-Taormina. Ric-
ca e la bibliografia sull'Ach-
matova, e non soltanto quella 
in lingua russa. Sembra che 
sia stato detto tutto il dicibile 
su questa poetessa. che si 
formo nell'ambito dell'acme-
ismo: del suo mondo minuto. 
del suo stile dimesso. della 
sua dizione sussurrata, della 
sua concrctezza affettiva. del 
suo lessico umile. della sua 
sintassi diafana. Per molti 
1'Achmatova 6 murata nel suo 
primo periodo di poesia e nel 
primo periodo di critica su 
quella poesia. E' stata la 
creazione stessa achmatoviana 
a Iiberare la poetessa dal suo 
mito e a proporne una lettura 
meno immobile. 

La poesia deU'Achmatova 
decorre nel tempo: non si e 
suggellata nel bozzolo dei suoi 
dati iniziali. ma s'e fatta far-
falla e, fedele alia profondita 
del suo destino, e vissuta nel 
mondo della storia. Certo. la 
Achmatova esce da una raf-
finata e fastosa cultura deca-
dentistica, quella novecente-
sca russa. ma. a differenza 
di altri. essa non fu posse-
duta da un mito di consola-
zione nostalgica. ne da un 
animo di risentimento verso 
il mondo, in larga misura 
tragico, del suo tempo. Per 
questo un critico sovietico. il 
Ciukovskij. soprattutto dopo 
una lettura degli ultimi poe-
metti, belli e nuovi (e. per 
ora. solo in parte editi nel-
rURSS). poteva con apparen-
te paradosso definire Anna 
Achmatova «maestro di di-
pintura storica >. nel senso 
che uomini. eventi, cose sem
pre da essa sono intuiti su 
uno sfondo di contenuto tem-
porale. senza il quale le rie-
scono impensabili. I dettagli. 
i gesti. gli oggetti sono parti 
di questo largo affresco liri-
co. che ha il suo centro di 
dispiegamento in una perso-
nale e creativa memoria sto
rica. in una facolta di fare 
anche dei propri sentiment! 
materia di storico racconto. 

Era un tempo tragico. quel
lo deU'Achmatova e di Man 
del'stam. E. a suo modo. gran -
de. germinante di valori con-
trari. ispirato di esasperazioni 
insaziabili. concentrato a di-
struggere e a creare. intes 
sendo un nuovo ordito della 
storia. Piu duro fu. questo 
tempo, per Mandel'stam. che 
dopo varie traversie fin! nel 
'38. Rileggiamo il suo vecchio 
manifesto II mattino dell'ac-
meismo: «Esistere 6 I'amor 
proprio supremo dell'artista. 
Egli altro paradiso non vuole 
che I'essere. e quando gli 
parlano della realta. egli sng 
ghigna amaramente perche 
egli conosce la infinitamente 
piu convincente realta dell'ar 
te>. La realta dellarte e del 
la cultura. la realta dei va 
lori spirituali fu la pietra su 
cui Mandel'stam costrui la 
severa catted rale della sua 
poesia. L'acmeismo. soprat 
tutto nella variante mandel' 
stamiana. obbedi sempre al 
senso deUa costruzione rigor© 
sa. padroneggid le forze ar-
chitettoniche della poesia. Co 
me leggiamo nel citato mani 
festo. contro la musica. nella 
quale il simbolismo scioglieva 
I'energia dell'atto creative 
gli acmeisti affermarono il 
significato consapevole e net 
to della parola. c E se coi fu 
turisti la parola come tale 
striscia ancora carponi. nel 
1'acmeismo essa per la' prima 
volta acquista una piu suffi-

ciente posizione verticale ed 
entra nell'eta della pietra 
della sua esistenza >. In que
ste proporzioni trova fonda-
mento, in senso teorico, la 
chiarezza, 1'equilibrio, la so-
liditA d'impianto delle micro-
architetture achmatoviane. 
dall'articolazione eletta e fer-
ma. E con piu ardito e piu 
plastico disegno sulle stesse 
proporzioni s'inalza. vincendo 
con intuitivo calcolo la resi-
stenza del materiale, la geo-
metrica organicita dello spa
zio mandel'staminno. Nelle 
Strofe pietroburghesi (tradu
zione e introduzione di C. G. 
De Michelis. Ceschina, pp. 101 
L. 1000) il lettore italiano pud 
avere una visione lontana di 
questo universo di forme ri-
gorose come una tela di 
Malevic. 

Nato. sociologicamente par-
lando, da un mondo aristocra-
tico in sfinimento e da una 
realta borghese destinata a ri-
manere al prologo. 1'acmeismo 
portd nelle lettere russe nove-
centesche un'oripinale poten-
zialita di realismo poetico, 
insieme col senso della costru
zione e della concrctezza. II 
nostro terzo poeta, Bagrickij, 
che esordl con la rivoluzione, 

Sul romanzo di Ceccherini cc Dopo I'ira » 

Salti di quaglia di 

Indro Montanelli 
Mentre salgo con I'ascenso-

re inossidabile e silenzioso al 
nuovo « Centro Rizzoli > di via 
Ludovisi, penso al disagio del 
mio caro amico Silvano Cec
cherini. 

Lo trovo in un angolo della 
sala, appariato dalla conjusio-
ne degli invitati. e da quel 
parlottare confuso che somiglia 
al ronzio delle apt nell'arnia. 

Oggi, — dopo che la societd 
borghese aveva quasi cercato 
di souotarlo di ogni Unfa vita-
le. abbandonandolo in un an
golo come un frutto avvizzito 
— quella stessa societa bor
ghese, agitando frcneticamen-
te Vincensiere, lo accoglie nel 
proprio seno con un burocra-
tico e ipocrito abbraccio fra-
terno. Strumento di questa so
cieta, una casa editrice mila-
nese, sostenuta dalla stampa 
€ bene >, che tenta di fagocita-
re per i propri fasti Silvano 
Ceccherini. 

Mentre rimugino questi pen-
sieri, scorgo tra gli invitati il 
€ gerarca > del giornalismo ita
liano, colui che farebbe < il 
bello e il cattivo tempo >, la 
< malalingua » per gli amid, al 
secolo Indro Montanelli. che si 
intrattiene cordialmente. sorrl-
so sulle labbra. con Von. Gio
vanni Leone. Ambcdue. con 
Don Jean Gribomont dell'Ordi-
ne di San Benedetto. Prlore 
dell'Abbazia di San Girolamo 
in Roma, avrebbero parlato in 
seguito dello scrittore. presen-
tando ai distratti convenuti il 
suo ultimo romanzo. 

Montanelli era U con Varia 
piu naturale del mondo. tran-
quillo e dimentico di un suo 
articolo sul « caso Ceccherini > 
pubblicalo. all'indomani del 
tentato svicidio. sulla Dome-
nica del Corriere (6 scttem-
bre 1964). e di un altro suo 
articolo uscito sul Corriere del
la Sera (16 marzo 1965) appena 
dopo Vuscita del romanzo Dopo 
I'ira. Dve articnli fondnmental 
mente contraddittori. Associan-
dosi ai giudizi paternalistici di 
Enrico Falqui e Giacinto Spa-
gnoletti. il Montanelli, tentava 
perfino, nel primo articolo. di 
rovesciare con Vaiuto di una 
pseudodialettica, il c caso Cec
cherini >. Per Montanelli lo 
scrittore aveva cercato la mor-
te perche" defraudato deH'illu 
sione di essere un nuova Man-
zoni o un nuovo Verga, illusio-
ne resa pm<>?bi7e snltanto da 
un « reclamistico baccano v La 
traduzione non era. per Villu-
stre qinrnalista. che c un eccel-
lente "docunentario" su un'av-
renltira di riagqin... una specie 
di rendiennto ferrnviario > In 
defimlira invece di riconoscere 
e di chiarire come Vautentico 
valore del Ceccherini fosse sta
to misttficato. Montanelli. con 
un attegqiamento solo apparen-
temente eqviroco. aveva prefe 
rifo, con perfetto ennformismo 
(eppure. guarda caso. il suo 
articolo avera come titolo I 
delitti del conformismo) decre 
tare Vinconsistenzn di un rea-
le inpegnn nelln scrittore. crea 
to solo ad arte dnlla pubblici 
td Infatti. scriveva di Cecche
rini: t Nnn si era accorto dt 
essere stato " inventato " solo 
per fare da posfn di una nros 
sa ipeculazinne commrrcinle 
Come avera preta per aulenti 
ca gloria il successo decretato, 
per tutVallri motizi. al suo pri

mo romanzo, cosl )ia preso per 
autentico fallimento il silenzio 
e Vindijferenza in cui e\ spro-
fondato il secondo. E in una 
crisi di disperazione, come per 
la perdita al giuoco di un pa-
trimonio guadagnato al toto-
calcio (sic!) che gli aveva dato 
li per U Villusione della ric-
chezza. ha ingerito centoventi 
pastiglie di barbiturici». 

Ben diversamente Montanelli 
si esprime nel recente articolo 
apparso sul Corriere della Se
ra. Legato a doppio filo con la 
casa editrice Rizzoli, si abban-
dona a un fraterno colloquio 
con Ceccherini, la sua < crea-
tura ». come, ad un certo mo-
mento. lo definisce. 

Ironia della sorte: chi 
Vavrebbe mai detto che il no
stro Montanelli, dopo aver spa-
rato le cartucce di carta del 
falso-moralismc, avrebbe poi 
dato il suo piccolo contributo 
per il battage pubblicifario del 
romanzo di quel povero Cec
cherini che — come scrisse sul
la Domenica del Corriere — 
c non si era accorto di essere 
stato " inventato " solo per fa
re da posta di una grossa spe-
culazione commerciale ». 

Comunque. nonostante I suoi 
salti di quaglia. Vineffabile 
Montanelli ha quasi tradito se 
stesso durante il suo breve *'-
scorso al «Centro Rizzoli ».* 
c Prlvilegiato dalle tue stesse 
disgrazie » si i lasciato sfug-
gire incautamente. rivolgendo-
si a Ceccherini. 

Ceccherini — per alcuni an
cora un insetto innocuo da os-
servare in vitro — al margine 
estremo del tavolo. siguTato 
dietro i suoi occhiall affumi-
cati (gli stessi con cui girava 
per le strode nel c gelo di Mi-
lano *), forse confuso e sbal-
lottato da quel mare dl con
traddizioni. ascoltava te reazio-
narie diatribe dell'on. Leone. 
le amenita di Don Gribomont e 
di Montanelli. 

Osservo il suo sguardo di 
poeta, celato dagli occhiali af-
fumicati. uno sguardo melanco-
nico e insieme di una solare in-
genuita, non ancora corrotta 
dai quattro anni di vagabon-
daggio. dai cinque di legione 
straniera. dai tre di reclusione 
militare e dai diciotto di reclu
sione civile. 

Quel mondo che Silvano scru-
tava e drcorava dalle inferria-
te della sua cella. attraverso 
un rudimentale cannocchiale 
costrvito con un po' di carto-
ne. due lenti e alcune strisce 
di nastro adeswo. quel piccolo 
spicchio di mondo era invisibile. 
non apryxrteneva, allora come 
nqgi. alia nostra vita quotidia
na Un seghetto acuminato non 
t piu sitfficiente per evadere 
dal cellofane che Vindustria 
culturale prepara con gran eu
ro per i suoi protetti. Le razzie 
e le avventure di Ceccherini 
nella pineta di Tombolo. le sue 
esperienze alia Martin Eden 
non fanno pin lesto quando si 
t immersi in una societa, a 
volte cosl disumana, che ha iv. 
<erbo per gli inteTlettudli e gli 
scrittori c tnft'muti > i mezzi 
piii sottili di nllettamento e di 
ennrinzinme Ma tutto quest* 
ce lo potrft meglio illustrare, 
tenz'allrn con piii cognizione 
di causa. Indro Montanelli. 

Roberto Alemanno 

lega la sua genealogia con lo 
acmeismo soltanto in parte. 
Tutte diverse da quelle dei 
poeti degli anni dieci sono la 
sua temperie e la sua tempra. 
Bagrickij. che morl nel '34, 
e un poeta plebeo. d'una san
guigna vitalita. non spoglia, 
per altro. d'una nota conna-
turata di meditazione. d'inte-
riorita. La rivoluzione, che 
egli canta. lo esalta per il 
valore di liberta, di liberazio-
ne che essa porta e diffonde. 
Liberazione che d anche della 
came, deiristlnto. dell'indivi-
duo intiero. La morte stessa 
d come assorbita nello slancio 
vitalistico del sentimento ba-
grickiano del reale e il mo-
mento dell'angoscia e dell'ln-
quietudine e composto in un 
senso virile dell'umana pro-
porzione e finitezza. I due 
poemetti e la lirica tradotti 
ora (E. Bagrickij, L'ultima 
notte. Prefazione e traduzione 
di V. Strada. Einaudi. pp. 
50. L. 400) costituiscono un 
nvvio arioso e limpido di co
noscenza con questo poeta so
vietico che Isaak Babel', che 
gli fu amico. definl il « Fran
cois Villon di Odessa >. 

Vittorio Strada 


