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L E T T E R A T I ! 

Il saggio scritto dall'insigne filosofo 

ungherese noi 1936-'37 pubblicato da Einaudi 

Lukacs e il 
romanzo storico 

M^^^it^B^^^mi:: 
La drammatica vicenda nel racconto 

di una scrittrice sovietica 

Giorgio L u k U * 

Un libro suggestivo per la grandiosità dell'impianto e la ricchezza della materia non convince, 
però, la sua struttura generale - Il giudizio sulla qualità artistica: un ostacolo non superato • Per
chè il grande romanzo ottocentesco è assunto come «modello»? • Il problema del decadentismo 

Il concetto di «tipico» • Una singolare introduzione di Cesare Cases 

Il d il Intero nazisti! e la suo amici) I v a Dr i un 

Il v i i / ri r ai o sto ' 
rteo cu Ui ) n i o I uk ics pubbli I 
c a i o r e t c n k i i u i " da Einaudi 
( T o n n o lìlt > pp ->IK- [ M*}) 
venne s t r i n o negli inn i 1916 (7 I 
Non si t r a t t a q un<h di un li 
b r o e n u o v o » e h linea L,ene i 
r a l e su ui 6 co n uno e r a ijia 
c o n o j u u t a a t t i iv r->> d t r t ripe I 
re dello s t e r s o M i n e l i m i v i i l 
e un libro sugge-,1 v i n i qual i 
le noti tesi del! in* e, i< crine > 
e filosofi ungherese i il n u m i 
/o o t ' o u illese o si a m a l i -.cono 
di gjudi / i e oss t rv iztoni p i r l i 
culai i di spi nti i l lumm i ti d 
una irjj imentazirmt mi iuta e 
d i f fus i ((.he ' c s t i m n m a corni il 
I ukacs domini dd &IÒ* s ignore 
i u ' t a I i t e i del! i l e t t e r a tu r a e 
della cu l tu ra europea del seco 
lo scorso) t lop at t in to di una 
n a r r izm ir stoi K I org m i c i che 
le rendo io se n in p i pers i la | 

ve ce t ami nte pui fecondi 
li s VM "unent i f li sv iluppi 
I uk i c | T t e d i in d d -.tinzio 
ne fi ì il i i i n i n / o storico i f f e r 
m i t o s i sop ra tu i i o a t t r a v e r s o I 
1 opi i i ( i Wal te r Scott i l i mi 
/ io d d colo Xf \ e i t o m i n / i 
di ir^or it nto stoi i o i IH « I I 
et ino vi fiuti l l h 1 IC( ne i se 
U H I X \ H e XV1JI Quc-.li ro 
in in / i if itti h inno solo un i 
\ ci ni e tonc i rn i sono pi iv i 
d«.ll e k i r e n t o storie ri specifico 
* il f i r l e r i v a n il p i r t i co l ire 
modo di i g n e di eli uomini d il 
)( e n it erist iche s ur iche del 
1 ep >ca i rò » L i cns i si spie 
ga q u a n d o si pensi che solo t la 
R iw !u/i< ne f i anccsc le g u e r r e 
dell i Rivoluzione l a s c i s i e la 
c u i ita di Napoleone hanno f i t 
to iel a s t o n a un esperienza 
ussita dalle ma se e su scala 
eu ropea e 

1 « l e nuovo senso del la s t o n a 
ai riflette nel romanzo s tor ico 
cosi comp viene r e i l i 7 / a t o aa l 
1 ala noti r e i / i o n a n a de! ro 
m a n t i c i s m o ("e a ques to prono 
si to I u k i c s ci dà un g iudi / io 
t mto p( n e t r i n t c q u i n t o giù 
sto sul M i tuoni su cui v a r r e b b e 
h pena di r i f le t te re ) e r a g 
giui gè il suo culmine con Bai 
?ac nel qua l e a n c h e li prese n 
te d iventa s t o n a Dopo a v e r 
dodi ato un capitolo di e s t r e m o 
in t e re s se a r i so lvere il p roble 
m a che si po t rebbe pur solle 
v a r e « p e r c h é da questo senti 
mento della \ i t a doveva l a s c e 
r e p ropr io il l o m a n z o s t o n c o 
e non il d r a m m a stor ico > va 
le a d i re dopo ave r a f f ron ta to 
il p rob lema delle di f ferenze fra 
poesia ep ica e poesia d r a m m a 
t i r a del c a r a t ere specifico dei 
singoli gene r i l e t t e n n e della 
necess i tà s tor ica del loro sor 
gei e e d e p e r i r e Lukacs passa 
ì d e s a m i n a r e le c o n s e g u a l e 
d i l l a svolta del 1MB che s e g n i 
1 u n / n della cr is i del romanzo 
s tor ico c lass ico 

Da Scott 

a Flaubert 
Dopo 1 onda ta del 1818 che 

vide per l i p u n i i volta il prò 
l e t a r i a to * -mila scena della sto 
r ia come ma'-sa ai m a t a e riso 
luta alla lotta h le t endenze 
r i vo luz ionane d e m o c t a t i c o bor 
ghesi si ti i s fo rmano < in un pi 
g i o l ibera ismo di c o m p r o m t s 
>o col ref, m e assolut is t ico feu 
da l e » N t cons ig l io sul piano 
ideologico un involuzione d( I 
1 idea di progresso non piti in 
teso come frut to d con t r add i 
zioni ma nel migl iore dei e a 
si e o n e f ot to di m n pacifica 
evoluzione e una tendenza a h 
moderimi utone della a t o n a 
cioè alla concezione che « la 
s t i u t t u r a f o n d a m e n t i l e del pas 
sa to sia s i a t i — dal punto di 
u s t i econ m u c o come d a quel 
lo ldeolog co — la s tessa del 
p r e sen t e Tn tu t t e q u e s t e teo 
n e si r iconosce la spasmod ica 
p r e o c c u p a / i o le de gli ideologi 
di ques to per iodo di d i s tog l i e te 
lo s g u a i d o d u fatti real i e dal 
le tendenze di svi luppo del la 
s to r ia di n o i p r e n d e r n e cono 
s c e n / a e ins ieme di t r o v a r e 
pei tjucitr» a t ' c g g n m o n t o èva 
sivo m n spiegazione p e r s i m i 
\ i e c o n f l u i r ai tempi ne i 
wtndola d ili ssenza e t c -na del 
la vita I a s ti la come p r o c e s 
so a m p l i a v o è s c o m p a r s a 
a l suo post ) r i m a n e sol tanto 
un caos eh o i d m n r c come si 
vuo 'e * 

Sul p iano I c l l a i t e la conse 
guenza non i uò e s s e r e clic una 
t e r J c t u i a concepi i e la s tor ia 
c o m e c v a s i o i e a cogl ie te nella 
s t o n a gli eh ment i es te rn i pil 
forici e d e f i l a t i v i a sen t i r l a 
c o m e un t i f i g i o cont to la ba 
nal i ta e la v icui la del p re sen 
te Mut i l ino cosi f l a u b e i t e 
tulli i bucce iiv i i i tuial ia l i in 
essi I f l e m c r o pr u ito p i e v a l e 
su quello sex i ih * le e s p c n e n 
z e più a m e n t e individuali non 
sono uni te d i nessun vincolo 
agl i a v u n ment i storici e h a n 
no quindi pe rdu to I loro ve io 
c e r a t t c r e s tor ico V in segui to 
a questa separazione unche gb 

a v v e r u r n e n i s o i sono rirlot 
ti ali e s t e r ion t i ali t i J l imo 
a u i sfon lo semplici ne I'C 
decor itiv i > f ri il r ih t i t 
con simili pr UK SSI I uk< ^a in 
dichi nel ri o r n i ti r i larizo 
i o n c o d i s d i c o e ali i p i rd t 
si igio le re i s»ic i d 1 jnrr o 
Oli ne nto il p into di p i lenza 
per una narrat iv i e he c e i d il 
le secche di I h crisi p > qu i 
d ito t( < ] d g g r u , | is n 

in n o d o eh li in pt r i l i s m n e n 
pre id i 1 i Mrnda di un u n i 

no de m r n ie 

I ih o sugj,LS vo ib n un 
detto e sp( ro cht qu( t i io r i 
sommar i i t sp( iizio le ibi i d i 
lo ai lettori ur iie i de l i p 'r i i 
dioaita dell impi mto < ii( li i 
r icchezza d e l ' i m a t e r J b n 
tu t tav ia sca snmente pei-* u s i 
w p r e p n o sa due qut si oru 
di fonti i che ne mi ' to io in 
dis( us-. >ne h s t ru t tu r i gc e 

ih l i pr t m ques t io u ri 
L'u ird i il ^i ir! z i di v dorè 
v iglio d i re il g i i zio siili i 
qual i tà i r t is l iea de l e o,)t n e 
ii ^li mtoi i ! q u t i u puri 
I > d ile ni( (nembi mio t e i 
s ' c r i i ) rie 11 i t n t i c t i m uv U 
i d e un osi teoln di fro iti il 
(]U ile a n c h e I ig tgno di f u 
k K s i i r i c s i i f i su i rn i 
Alone storien iludf in gì u n l e 
un simile prooìema a n c h e se 
i in m ine ino in pa r t i co l a r e 
ile uni giudizi di va lore a- .su 
acut i ]• ev idente in a ld in i 
r a s l imbarazzo del cr i t ico un 
g h e t e s t q i n n d o d e v e passare 
d a l l i c a r i t t e n z / a z i o n e idiol )gi 
ca al g udizio es te t ico t M i 
P u i k i n non è af fa t to un sem 
plico s e g j ì c e di Wal te r Scot 
I gh c r e a un tipo di romanzo 
storico super io re dal punto di 
vista estetico Non a c i s o ah 
b n m o us ito qui il t e rm nr 
estet ico Infatti sul modo di 
concep i re la s t o n a egli p ose 
c,ut lungo le vie di Walter 
Scott e ne appl ica il metodo 
i l l a s tor ia r issa Ma co-ne 
M a n / o r i e»h s u p e r a Walter 

Scott nella r ap f i r e sen t i zmne i r 
tistica dell uomo nella c o n n o 
sizione es te t ica dell in t reccio 

In f i t t i Wal te r Scott pe r q a a n 
to gen ia le sia nelle g rand i h 
nce s tor iche col suo intreccio 
iella p rofondi psicologia sto
rico sociale de le sue figure co 
me a r t i s t a spi sso non si t rova 
al la s t e s sa al tezza » T u t t a la 
qui ci t rov iamo a n c o i a nel 
1 ambi to di u r n g raduaz ione eli 
valori fra ar t i .ti che a p p a r k n 
^ano allo s l t s i o m mento sto 
n c o ideologie o a quel lo del 
romanzo c l a s s co 1 i ques t ione 
d iventa a s s a i più c o m p a r i t a 
quando si p a i S i al m o m e i t o 
della r n s i di in s imi le r o m m 
zo n o è a un riomento s tor ico 
ideologico di decadenza r ispet 
to a quello p r e c e d e n t e A q ie 
sto punto la logica conclusio 
nnt dell i impo tazione lukacs ia 
na dov rebbe e s s ( i e quel la del 
l i super io r i t à a n c h e a r t i s t ca 
degli scr i t tor i della p r ima -Ha 
gione r ispet to i quelli della 
decadenza Della supei ioritd 
a n c h e a r t i s t i ca insomma di 
Walter beot i S J I l aube r t Mtn 
menti se non si ha il c o r i g g i o 
di g i u n g e r e a ta le conclusione 
Ce f r a n c a m e n t e di co ragg io ce 
ne v o r r e b b e molto) sorge un 
a l t ro p r o b l e m a s e c o m e lo 
stesso I ukacs a m m e t t e una 
costante di eiuell a t t iv i tà fhe 
nel corso dei secoli è s t a l a 
c h i a m a l a a r t e è d a t a dal f i t 
to che con essa I uomo acqui 
sisce una consapevolezza non 
d e f i r m i t a deda rea l tà come si 
può p i r l a r e d decadenza visto 
che F l a u b e r t r i g g i u n g ' risul 
tati a r t i s t ic i super ior i i quelli 
di Wal te r Scot t 7 Voglio d i re 
che la cos t ruzione s tor ica lu 
k a c s i a n a una volta che si ri 
fiuti un giudizio ideologico di 
stinto da) giudizio estet ico 
crol la sul le s le s t e s se fonda 
men ta Anche p e r c h é — e qui 
si pone la seconda ques t ione 
di fondo — egli p a r t e n d o dai 
giudizi di Marx ed Enge l s su 
Balzac e il g r a n d e rea l i smo 
del p r imo C tocento è s ta to 
por la to a d ire a quel le affn: 
nazioni — che a n d i v a i u v ilu 
[ite ev iden temen te nella situa 
zione s t o n c a conc re t a in cai 
ven ivano e sp re s se — una di 
mens ione un ive r sa le t rasfor 
mando in modello la s tagione 
del r o m i n z o l e ahs t i co preq la 
ran lo t t e co e cons ide rando de 
viazione da t,uel modello e de 
c a d e n t e l i le t e r a t u r a succes 
aiva 

In rea l ta lu stesso concet to di 
tipico — che L u k a c s t ende a 
vedere c o m e una categoria del 
rea l i smo — e s t r e t t a m e n t e con 
nesso a l i i politica di quella 
s tagione l e t t e ra r i i (quel la di 
Balzac per i i te t iderct) e non 
s i r ebbe difliLile acco rge r s i m 
una d t v c i s a angolazione del a 
i i rei ca che nelle condizioni 
s to r i che sv i luppa tes i dopo u 

48 e sopraHut to nel periodo 
dell imper ia l i smo la le t t e ra tu 
ra non poteva che e s s e r e fldpt 
ca e non pe r q u ° s t o (in cer t i 
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un 11 ut p ii i ii K n i ri 
et r i st it ittfi i 11 uni a 
f i i l iitn i< ) hi n 
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Un susseguirsi di colpi di scena — Il 5 maggio 1945 il soldato Ciurakov 
scopre i corpi del dittatore nazista e di Eva Biaun — La prova della dentiera 

i i 

(he ( i 1 i I rmu iz ir di II i 
p 1 t e i ih fr ni < p p I ire ( in 
t-o 1 f isr NI > iv 11 bbf il i nn i 
t it 11 tt i le nz i i a ri il1 iccuir 
s Ih l id zi ini letti n n e de l | 
la l o r g h i s i a p rogress iva e a | 
di r ine i ire 1» rl< fir ( n/t d ivutt | 
i l i nflussu d q\n Ile d 111 bor 
g n e s i i d e c a d e n t e » S i l u r a i | 
m e ite og^i h r o s e s i io cani | 
b u e i i l r u s s e ì t i i n e n t o del 
c i f i t i l i s n u in formi di^op ihti j 
clic u p im'if a l e il p r odo I 
il i ii i > ' t u t - , ] ni ti 1 i 1 il a 
col male < la m s i de lo st ili 
nis no hanno < s i ui< pist ichc 
proprio li spi i in/» di i n fron i 
li [Kipiil ire d u n i p r n i e c i z i o 
ne della d e r m c r i z i i borghuse I 
nel a democ i ' i a soeiahst i e 
ins ieme conìes i t o l i t e o n a del 
iOC i l isnin in un solo pac->( e 
n b u l i t o I u n m t ^ di 1 p r o c e d o 
mo ìd i l e » 

// richiamo 

alla ragione 
Di qui un a r t i s t o n c i s m o dif 

fuso che sia pure spesso in 
forma sbagl ia ta espr imi < I m 
pcra t ivo di t o r n a r e a sottoli 
n e a r e la d i scunhnui tà t ra s i n a 
lismo e svi luppo bo^ghe e e 
'a cont inui tà di ques t ultimo > 
E di qai a n c h e il fdtto che 

i < I auspicio f ìnile di I uk ics di 
una r ip resa del romanzo sto 
r J ( h s s co £• ben Ungi dal 

I 1 a v v e r a r s i > e che il suo libro 
ci a p p a r e orm u conci iso nel 

I i 

1/» tr 
trir i t, 

i 

i < ) hi" i 
r n i t i h I h 

1 r i ' z p ò 
ri i\ I 1 i 1 i q u i i 

I ^ -, 1 i i I 1CI del 
ni ir% •- i f i ITI , C m i 
ne nl< d< hi 1 itta r> r i! s o c n h 

n ) ( K s il j) i 11 < on » n 
co 1 b i IX> s a m rure svi lup 
p i su potè re i re i le forze 
m i cini ti ( hi ili hhono rove 
sCI i l Isl S ]] p i io di llt 
la h rgl esi i ha e -e ito v dori 
chi l i nt -r ( n o 

Il l hb d ) i i n 
pre h e ne 11 i l it i pi r 1 i t r a 
sfoi ii iz me d< Il i s ( i, i [[ 
pi )liU tri i non i o < mn uiln i 
(list mti un ta K 1 rn imi rito in 
cui t1" 1 i r l i s s c op r ii i ,i f r 
pi ijin q lei v ilor t s s i li i r 
ne i h set e li t mplet i e vi 
ine te s ipra il m i r c h i o d e l i 
s 11 i ft n 11 i II r K ii u t n i 1 i 
r IL* in pei e < n p i che o^u'i 
pò si imo f i n i [) h m i e i e on 
le le 1 igie u i/i in ihs icht 
del i b f r f i u s i i imperi ihs ta è 
ccr i ncn te a ' - su pio ricco e 
u t colato di que l l i degli ilio 
mn isti eppure n in può non 
r ( niSLcre e irne suoi p roge 
n ti ri ì gì md p e n s i t o n elei 
S d e c f r o D l i t r i p i r t e tor 
n* lo il n is ro au to re si è 
V I S J e i e le r id i rmi d t i h sua 
n e s t ruzione s to r i c i e dei suoi 
ste si ( r r o n possono e s s e r e 
tro i t e ali i n t e r r o della sua ri 
cer t *-rnz i f ir r icorso ì d eie 
.ne i a b b i ta iz i r u r n i e ra 
di i s TI d ni I 

Carlo Salinari 

< f 11 V ) k t>\u He\rh « ni 
f uehr r » (I » pipalo un ?>ei h 
un ( ip i / tt' ipr li f 'f Tim 
re ta m he li se rj o i 
nroìdo di I tr n » ilo ri b uri 
ì tr i sh i I di Hi ri n qu i 
i m otio i h » 11 < d io n< ( 

uè t e e ni IU sue pi i e l i 
ohe (ì cui ri HI nmrincte i qu r 
tmi m mmi » ) la punita ul > i 

nm t a tutto i un cumulo fi 
I I I i ri ri i looiror r f i 

i pn H n m i r;(i eiffeimeifi s i n 
t n ri a i rcart un p > o ri 
fi f[ il hi 'o (Iella 7ro 'nt( 

i 11 fu u (i e d Uè se ari J 

S i t i \tra /Un 

h i ira piu il Rei 't 
;u* f / eh lu ai et a promi 
ili r ai n Mie istauralo m ! 

n jrir' il * tuoi } ìTdine * pi r 
alm°i o un milieu no Un non 
( era più m?ir nen il proje fri 
di l t iiwi o rd\m > Il suo ( ir 
p> (cm qui Ut di Fi a Brami 
a di na j i afa n e U i e m i s ) 

giaceia bru tacchi ito nella bu 
ia salata da uri gnnita a 
po< fu nu ri dall entrala dtl 
hurji pr ri( Un ( a icelleri i dr 
Hi ri n > i r,pt>rt ) da pn a ter 
ra \ ir i ran > x >rp\ si n 
za i rf ì di i i M ( i iiiflc Su 
dr * s il l n IMI r dt ì nazismo 
m i a prò ito la patirla del 
liUti) prnn di m istK ire ' a h 
s(ess> a fu h di e imi uro con 
fpzinmtn d i c'itm ci delle SS 

Dal a n n u in cui mori di eia 
mira nella pi cola s'ama del 
bunker in u i atm i / e r n da ia 
!ia ti'bfhtnnia erano le 15 30 
del W aprili ri ri e / s'ala in 
nato di un giornale a rotoialco 

0 di quotidiano the non abbia 
perforile ernie riti rlei orato la 
morte del rapo i n s i s t a E si 
sono emomrneifi pa r t i co l a r i }an 
testici e intentati a l e n t a sto 
rittamente OSTdate si sono sco 
iati tatinom the ai ciano sol 
tanto i sentito dire > le ncen 
de di quel tramonto di 
ignominia su cui si sono rico 
mate frange rorantiche an 
che se uno storico inglese co 
me Irei or lìoper riuscì fin dal 
1 inizio a n c o ( m i r e sulla ha 
se d testini uuanze inoppu 
annoil i ie tr ti re ore del boia 
del mondo 

Soldati sovietici ano ie durante l 'ul l ìmn battaejha nello strade dì Boriino 

Quando la prima pattuglia 
solletica giunse al bunker della 
ian< sileno W desfmo dei ca 
pi un isti s i ra compililo fino 
in j»ili Se ììorn ann era fug 
gito dir enni tacile scoprire 
i r a d a r e n d dobbles e ai sua 
iraghe Magda che prima di 
ucciders i aie ano tato il vele 
no ai sei bambini che dormiva 
no i n loro ' 'fini nelle sfanze 
citi bulini r J- pm difficile vive 
ce fu Re r i or IC'ICI r i t r o v a r e 
il cadnere di Hitler e eli Eia 
Brami 

L una sto ia piena di colpi 
eli scena <ji risi un romanzo 
poliziesco di ilio ducilo quella" 
delia ncercei del cadaiere di 
HitUr Ogai dipo In stona di 
Irei or Unpei e una scnt ri e 
sn letica a r ccontartcla (He 
na Rzhei ska a I i iiiu. di Hit 
'•°r fuori del m t o e del r o m a n 

zo giallo Ct I Milano Ufo 
pp 121 h 2 000) 

Fieno ììzhei siaja fu I tnter 
preti dt quel gruppo di ufficiali 
a cui fu flffirirjlfi i n t o r n o di 
ri o s i n n r e i ultima tragedn 
nasuta nel rifugio de'la can 
cellena del Rudi e fu uisic 
me la pro'agonista di e/uei 
Hurni per fri In HI aspe t t i di 
pr imo piano tome nella u t e r i 
da del riconos imento della 
dentiera del capo nazista 

Ui mattina del 29 aprile il 
gruppo di ufficiali a cui appar 
laieia la Rzhei skaja attiaicr 
sa la parte ormila e di BerU 
no per giungere i r tisfei del 
Reichstag Alle finestre delle 
case che aiuola n m a t f r a n o 
in piedi c i a n o esposti o m e 
band ie re drappi blandii ITI se 
ona di resa Per U s trade coni 
battei a quell armila che par 

Uta dalle porte di Mosca guai 
« e i a fino alla tana del lupo per 
annientarlo 

IM sera del 3 maggio la scnt 
trite sai reti a e la sua ir^ua 
rira a t e i uno preso alloga o 
ndl appai lamento di un nego 
zinnie rii i e m i r i r e i soizborao 
di Bissdorj li ie vie a bussa 
le mi jpi imo pe r p a r l a r e col 
poi a l io in grado Si tohe il 
suo bemt o scuro e un contò 
al colonnello Cìorbi<scif che il 
giano prima si erri fatto vicon 
tro alle truppe sai elicile J ? e 
affluivano in f i e r d i o Con lui 
t era sua maghe una donna 
incinta rimasta fuori della por 
a clic teine a i a n d a confer 

mure il racconto del marito 
< Ci siamo lancia i i i c r ^ o I rus 
si per abb racc i a r l i ma t r o s t r i 
saleiaii ci h inno spinto indie 
tro t due l uomo Ira offeso 

MUSIGA 

Dai dischi ai libri alle riviste 

Cosa si fa in Italia per conoscere il jazz 
Non mancano antologie, monografie, testi consigliabili, anche &e una storia esauriente 
non è ancora stata scritta - Le cento difficoltà di un mercato discografico disorganico 

dell'argomento 
e insufficiente 

Il cultore di j izz in I t i l n e 
giocoforza un uni v id io singo 
la r meni e i n t u ì lefidcn'e per ini 
ptdronirsi degli os,(,u i e degli 
strumenti elei suoi interessi mu 
sitali enii « infatti co tretto ad 
< arrangiarsi > da solo a trova 
re per piopno cinto le strade 
utili A coi linciare dal primo 
pa;>so fondini* ntalc i lisch I 
diselli di jazz in I t i l a costi 'm 
scono un tneic ilo minore dlcu 
ne case ti sta opino altr* per 
lo più li i m p a l a i o ma n olii 
dischi noi sono né s l imp i t i né 
regola rmente importali dalle ca 
se italiane e la loto re pei ibilita 
in I tal i- e aflUaU a qualcl e co 

i raggioso e '•olerte riverì htorc il 
. quale m questo caso à a su t 

volta no a ipassion ito di jazz 
j Ne consegue the un merc i to or 

ganico del diseo di jazz in Ita 
j ha ancora e ben lungi d di esi 
' s 'ere eii è appena appena suf 
1 ficiente a rispondete al l i nen ie 

sta di e iloro d i e s avvicinano 
per ia prima volta a questa mu 
sica L appassionato quindi è 
costretto a stabilire rjppoiU con 
[es te ro per otten°re certi riiseh 

I che in Italia non a rnve ianno mai 
0 solo dopo parecchi mesi dalla 
loro iiuhb icaz one in America e 

I flato 1 eccessivo coito del disco 
d irnporid/ione ( i Ldvjllo deili 

I 4 000 lue) (|t iiilc p i L esso e 
I disponibile nei negozi italiani (e 
] si p i r l i so'tanto lei c in t i ! p u 
' tmpoftant ) I ipp issionato h i 

1 obbligo di div t n t i r e m i r o del 
proprietario o del ( oi micsso ael 
negozio per acculisi ì e il discc 
con uno sconto OIL.II toso 

Per esseie poi al corrente di 
quanto avv ene negli Stati Uniti 
e nel mon io ìe rubi iene di jazz 
dei quotidiani non sono per for 
za di cosa e annotiti dovrà 
quindi aceiuistjire 'e riv iste rta 
liane s i i ecnhzz i te che però non 
possono r i spccchnre quinto av 
v u n c e M scrive nel n ondo al 
cultoi e di j izz s i npon di e i 
v ir«cl i qum li con la lingu i 
itigli i i possili lui nti mch( 
ftancL^e (ice li ggei M le pubbli 
cazioni che escono in U S A 
Inghilterra e Manc ia Queste n 
viste straniere l ene nle^o noi 
si trov ino io ogni e lir ila r 
quindi 1 ippasiionato i j l iano de 
ve munirsi di (ioli ir scellini e 
franchi per abbonarsi Quanto 

i ifii e ali is( olio 1 Ile novità di , 
scoferifiehe la r i iio t a l una e 
h più ava ia di trasrri ssioni spp 
cid'izzalc e colo dunque I ap 
pissionato gè tar«i sulla scala I 
del propuo ippare t hio radio al i 
I i coi t i il' I'c v nis ioni s t ra ' 
mere meglio c ip t ibili | 

N n l u n l m m t e q lesto quadro j 
ngudrd i quint i s inien ssano prò- | 
fondami nte di jazz per un pub
blico p u v i > o le esigenze ini 
ziali sono ni non ma da qu in 
to si e tratteggiato anche colo 
ro che ìntcnJorio avv emi r s i al 
j i£7 non ne trov ino facilmente 
i mezzi eci e HIK he questo uno 
d o molivi pi r cui ques 'a muii 

I I non ha ancoi i in Italia la 
diffusione che puie men te tchhe 
Per di più si < ss i quel poco 
che vien fa to e fatto ni ile e non 
sortisce alci li risultato utile peri 
si imo ad esempio a certe tra 
smrssior i televisive di concciti 
jazz itici corred te di mtrodu 
zumi e (orinienti se i t t i per il 
cultore e [ or rul a mvit mti o 
fonzioinl i er il | rofmo 

La « vaianga » 

del dopoguerra 

Uno de pruni strumenti d av 
vie inamento e ccmprinsione del 
jazz e con inique il libro e ni 
libri s i i jazz di Meine del ja^z. 
e n^ SITO seri I ri \ nerica e 

in r uopa so ittutt i dopo 11 
gue ra i v ,ì mj,l L Al punto che 
oimai storie del JJZZ non ne 
appaiono p u oj,m q iasi tutti i 
libri su qui sto irLom' nto sono 
> r rono t r i be o ino [ogie di au 
tori vari oppure si ice ipino di 
asnil t i particolari del j izz 

Fppuie una s t o n i de1 jazz ve 
ramente es mirrile s nz i s |uih 
h n nell i iti i / ime delle livei 
se comi ine iti mroia non i si i 
t i sci uta I vi 'un t to di II in 
J,ÌLÌL L n 1 nu, Ja ' f ìito m 
I t a l a p n e t c h i inni f i d i Mu ì 
dadori) e mcor nj,gi fi a 1 p u 
noti ed h i m Intimamente dei 
mi riti per la i hiatezza nella 

r i »i7i( ie e in ceito impegno 
s 'nncis ' co in 'o al gue to r! 1 
racconto e della ricoatruziona di 

un epoca quelli di New Orleans 
alla quale l a itore accorda esph 
cita meni e un i s ipiemizia nella 
s tona di 1 jd/z L già questo è 
un grosso lumtc de! libro che 
fi 1 1 altro si basa su un presup
posto romantico e smentito dai 
fatti concre i e cioè che il jazz 
bia una mi s c i m t a dal i egro 
e insieme d il hi meo povero In 
effetti le cose sono anrlnle ben 
dive-samen t e se il jazz è 
esclusivamente negio nella sua 
matrice e o ^si totalmente nel 
suo svilupt fiche odierno non 
e per uni i n i tora le del 

negro ni i rchc sempre negli 
Stati Uniti negio è stato op
posto a! it no immigrato que 
sti ali ebre via dicendo per 
cui una co ie cultura non h i 
mai potute slere fra l ceti pò 
polari ame ni 

Jazz non va oltr^ il Jazz pre 
bellico e sdora appena il bop 
del d o i o ^ u e r n oltre che esseie 
dunque invecchialo perché su 
per i to datfh eventi il libro è 
ani lie hm l ito da un altro equi 
voco e cioè dal 'a tesi da [ ang 
sostenuti che nel j i zz Iradlzio 
naie ci fosse un equivalenza con 
la musica popoli le e quinci che 
esso fos^e più carico di motiva 
7ioni sonal i al ( o n l r a n o mve 
ce ^ oggi possibile r a v u s a r e nel 
jazz del dopoguerra e in quello 
i t tua le una li» n m i g l i o r e con 
sipevole77a ed rupi gno in que 
sto senso 

Assai pi» si rio e storicistica 
mente preciso è un libro dell a 
meri ino Mirshi l l SU iroes- Sto 
ria del ia z in i t i l n n o per le 
f dizioni l i b r i n e Italiane ti Mi 
lano libro che non ha u ito 
purtroppo oiolta diffusione Di 
es t r emi unportanz i per lo sto 
dioso di iin e di music i in 
vutu di l le ricerche compi r i t o 
svoite dah i itore esso forse lr> 
va proprio ne! f il o che ! iceen 
to è pò to i i me p lìmi lite sitili 
l i c e r c i (iloi n e i ed et ìorm su i 
le un cerio li mti nel su ì u s i 
pre^, i ii Itili ip (he e i r a piut 
(osto u tn visione paooranuca 
general ' del j izz (che nel libro 
non ni inca ri a costituisce un 
aspetto recor d ino) 

Ma T gmiii è che quest ultimo 
tfpo di hbrn mu ce sempre la 
generi l i a uri un estrema s iper 
ficiahta * ichematuzazione co

munque id uso di constili izione 
tossono e r n e Jazz ih Andre 
r r a n c i s (Mondadori lire 500) 
Il nuoto libro del jazz ili Joachim 
L rnst Bciendt (Sansoni lire 
I 000; I maesOi del jazz di Lu 
eien Maison ( G i r z n l i s ene 
«Saper tut to») e li Dizionauo 
del jazz (11 Saggiatore l ue I oOO) 
quest ultui) i opera pere più he 
i n a s t o n i ò ippnnlo un rhziona 
no denso di biografie di musi 
cisti e oi d i e s i l e d< b evi trai 
ti7ioni di i singoli periodi (spie 
gati pei f foi malnienle e cioè 
aatoneistic imi nle) e di spicg i 
ziom di alcuni lenii» i ti uso i 
consumo nel mondo di I ja/7 Udì 
to nei 57 In origm de (e p a r / n i 
menti igg iorn i lo nel (>0 per h 
tnduzioiu ì t i l u i i i ) il Diziorm 
rio del )(zz h i delle tnpc-doni 
bili h e n n e invino vi si c e r e i 
no i nomi di John Coltrane o di 
J u l n n Canno mail Adderley per 
l i r e due soli esempi di musici 
sti che già cominciavano a f i r 
par lare ui se ili epoci della edi 
/ione orijun de 

Utili sotto il p olilo cella t rai 
tazione uanoi un ica sono anche 
il Jazz d li inglese I r i n c i s New 
lon (Lditou Riuniti lire 1000) e 
ii marmile dtl jazz ri 11 linerie i 
no Barr Uhnov (Feltrinelli 
( niversale [ corionue > l ue T001 
Ma entrambi sono onsiglnhili 
r roprio pi rchè non s e s m n s c o 
i o in un i p a n o n m i c i il primo 
pifronta inche il J i /z so to di 
verse angolazioni soj raltutto ve 
oendolo sempre nel s i rapporto 
i ttivo con il pubblico II Mamia 
l' di Uhnov Hunto illa s u i se 
e onda edizione oltre a e oritene 
ie una s t o n i sintetici del n z z 
e dei suoi maggiori esponenti 
oltre a una succinta e m i g a n 
( i scu t ib le di cograMn e stato 
il primo bino che ahlni nffron 
t ito il jnz? m relazione ali nm 
I lente qui l imbientc è visto 

ipratti lo i t l r iverso la psieolo 
l a dei music sti mentii un al 
t o imeiit mo N i l i ) nloff con 
( K e aiuoi i più i fu ido ' md i 
t ne sotto n profilo sociologici 
i al nzz i smo ali i droga d i l l i 
petto economico a'1 atteggi i 

r ento del m is c is t i di Ji77 in 
i n ottimo libro 7iir> lazz I ife 
che (rie jr prens Ini lento dato il 

io caratle e non s t n l l i m e m e 
fpec ahstico nessuri editore ita 

Inno ha annoia pensilo di tra 
durre 

Sul piano deil estetica a par 
to paieccbie ingenuità (ina il le 
sto usa le a c u c i dieci anni fa 
quando i critici di jazz avevan i 
incoia i loro complessi d inferio 
n la sopì ittutto nei confidili nel 
11 musica cosi ideiti * a isaic i »} 
( omini e \trohlemi del jn z rid 
fiancete Anriri' Ho leir ( I o igei 
nesi lire ! 800) contiene inte es 
suit i e stimolimi ani l is i li al 
cimi musicisti di epoche diverse 
e dei IOÌO capolavori (sono n 
l ici t i le anche parziali t r i s cnz io 
ni music ih digli assoli) Di un i 
ionie ngcnu tA unita ad un i 
sconfini! i pte in/ione è un hbcr 
coh eh M ertili I indsiv II ta • 
( ì d tori. W i o h b i o Ine 1000 
che anche come < gu id i turisti 
e a » sortisce folli n s iltiti 

La galleria 

dei « re » 

Qi m t o li potili lesti originili 
H ìliini sulla stona del jazz essi 
non si distinguono molto ria quel 
li s t i l ino t i bià cit i t i Chiuso I 
i ipitolo per quanti preferiscano 
l incee epprofonri re la comscer 
ta di singole persomlita esisl 
h t o l i m i < K ng of J iz7 > de 
h Ricordi ogni volumetto costa 
/DO Ine compii rido discrete f o 
logr ilìe e si avv i.e di un ottimi 
s l i n ip i Di mloii inglesi (per lo 
imi) amene ini e i t i i n n i qui 
sie monogi die sono divulgilivc 
f spesso colorite m i u r i nenie 
i p p i o c h n o a nlevantl risultiti s i i 
piano critico storico ì due vo 
lumi pm felici sotto questo pio 
Ilio sono que'll dedicati a Bcs-
sie Smith e a HIT Beideihecke 
\Mevok sul pnno i stetico m i 
un pò inpie i so filologie unenti 
« d testo su Kirg Oliver gli i l 
ti i libri t 'ill i s i ie p n i ino ih 
l I ulte P i i k t i I us \\ ilJu 
t ouri Armstioiif fJizz> Gi l l i spc 
Urniiy Goodmrn S u ali V uiglnn 
Duke I l l u s o t i ( ount Bisie e 
leste r \ o mg Hipeubi lc solo 
nell eelizione originile inglese é 
li bilia min tunlia e mliM ni j 
s iedo di Jpliy Boll Mo ton di 
Martui William*. 

Dot. o ie monogi afie stanno 
adesso annunciandosi p i recchie 
autobiogrnhe due di esse ormai 
classiche sono dispoi ihih in ita 
hano quella di I oms \rrnstiong 
edita da Gi i / i t i t i piuttosto pit 
to iesc i ma fedele teMimoniati7a 
della New Orleins negi i del pi i 
mo Novecento e quella dramma 
tica della cani iute Bilhe HohtIa> 
edita d i I onj,i ics! 

In It i b i h situazione della 
stampa periodici spedalizzala é 
a l tua lmei l e pari a quella degli 
altri P ie s i due riviste l a pui 
anznn i n ita noi 45 e Musica 
jazz di e i id i t e re es l remimente 
consci vi tor t sotto tutti i profili 
e ormai un pò sg inc ia ta dai mio 
vi fc imeni di ques t i n i s i c a 
I liti i Jozzìand ha solo Ire 
anni m i un più pieciso imj egno 
culturale e politico con contit l i 
frequenti con i n n r i n s t f a m e n 
cani pu nient i come M a i Roach 
John Co ' l rme ieri Cu son Char 
Ics Mingus 

In c i m p o estero il valore cui 
t inaie rLlh nviste è alquanta di 
scutihile sonraltutto negli Stai 
Uniti dove 1 idllciahssimo Dormi 

| Beat oggi g h un pò nur/lionlo 
l vale per I informi ' ione «spcciola 
| ma brilla sul piano critico di 
j un bel conformismo gli ultimi 

nurneii di jazz invece <u di 
| stmguono almeno per l i volnntA 

di affronlirc piohlemi p»ì v i t ih 
e per alcuni recenti a t t icchi al 
conformismo dominante Si é an 
cora Ioni mi comunque dill m 
dimenlicibile Jazz Reuicin du 
inta solo due anni e r imis ta 
forse insuperat i per serietà an 
che se f i l o n pecc iva di tecni 
cismo Per t c s ' a r e a quinto si 
può reperire in Hall i ecco Jazz 
Hot e Jazz Magatine mensili 
ricchi di pigino testi foto e 

I puobliciM edili in Trancia n ti 
i i t u r i i rh t ivameiUe vasta Jazz 
Manantu diretta da Diniel l i 

1 h p i c t h i e l r m k Tenot (gir sles 
si d Sedidons le coprimi) e ne 
c i h h iv ile gioinih'-t icir ieri e 

1 valide e icsee anche n i ospi 
l i n e alcuni studi più ap irò fon 

diti t h e t i o v m o però nngginr 
1 icspiro nei collalerah e periodi 

ci Cnhwrs du Jazz a l tu i lmen 'e 
tutt iv 11 non rrpei ihih in I t a h i 

1 Daniele Ionio 

d r p o aver tanto sperato il suo 
prime incontro con l Armata 
R ssa era alterniti i isl IM 
SÌ ri in I s i i tu a ntU tte 

Qu ini i ai 11 am > t iluf j < re. 
lire idi inizi di l! i gui rra i ht 

h bombi nu pio i su Mosui 
fìssero il fnttto di U a? ione dei 
n stri lompagni tedeschi' ( i 
ili ri < t ani > a ualo ogni ton 

fi i ma ddla loro ^olidam.ia 
H >i ri pn ) a p i ù eroi amo ri 
ma 'i /< 'usi r i erat amo ina 
ip r i t i ed aia no i poleiamo 
ahi it i rne qu II uomo > 

la rifli s s i o i t r1 r i l eno l l i i dei 
u i i i i ( /nes (n dd ( olonnello 
* Dirvi zi Gubir (ira u nome 
del tidesia) die ti loro F udirer 
sinda ale Ieg ha detto che 

I operaia tuli sto non e sem 
piteli unte un operilo ma ap 
giritene alla razza dei sir/non 
e se ne rende conto Chiedo 
se è viro > l operaio tedesco 
seosìt? ti ( npo e n pose < An 
the loperato tedesio è un prò 
It tari) > 

ìxi si i ttn e sai letica sfo 
glia i \uoi appunti e ritroia la 
al mastini del timpo ma nei 
documenti che le passano da 
uniti cena la i erita \ulla mor 
te dt llitlei cena di tuure i 
brandelli delle depasiziau di 

fi ondare le te slimanianze di 
ri istruire le dale esatte degli 
ultimi viominti de ta uta del 
cancelliere nel bunker 

l'assono i personaggi noti i 
cui i imi r i empi rono i g iorna l i 
mei it presi titano anche per 
la prima t o l t a nomi oscuri 
di prof iflorn li cotmej!/i per pò 
die aie m ile maghe della 
stona 

l no di questi è d soldato 
Ciurakov 11 o magma nel giar 
(lino della cancelleria nella 
buia di una granai i i ule spor 

i gì TP un pezzo di capei ta grigia 
1 S jifr> ri< Ila I uca e senii In ter 

ra molli cane se I I fossn sto 
ta gettata dall alto Si accorse 
li calncdare i corpi quasi bru 

nati rii »» uomo e di una don 
na Ciurakov ai èva scoperto t 
cadaien di lattei e di hia 
Broun h ti redatto un proto 
collo i r> ma-jgw lùfi I sotto 
scritti tenente - Ì ÌCJCJ Alexan\ 
drovii Panasot) t soldati Ivan 
Diluirtene Ciurakov Kvghemj 
Stevanov e OJ( mik e 1l)a Ffre 
mone Seroitkh hanno scoper
to e disbepolto due corpi bru 
ciati uno di uomo e 1 altro di 
domici ijifuio al rifugio perso 
naie di Hitler e al luogo dote 
sono stati rimaniti i c n d m i e n 
di Gabbcls e della moglie 
nello zona della cancelleria del 
Reieh a Berlino 1 corpi erano 
fortemente ustionali tanto da 
e*sere irriconoscibili senza con 
trassegni supplementari 

< / cadaien vi trovotaiio In 
una buca di granata a tre me 
tri di distanza dall tngresso del 
rifugio di Hitler ed erano ri 
coperti da uno strato di ter 
ra » 

i\on bastava peto dire que 
sto è Hitler e quella d E i a 
Brami o t i ante Brami* co 
me In chiamavano i figli di 
Gobbels Bisognata cercare 
le prove scientifiche e ritrova 
re gli uomini che lo avetano 
seppell i to o che I m e i mio a m 
tato a morire 

la mattina del 9 maggio la 
Rzhei kaja con in mano una 
piccola scotolo roseo scuiri e li 
colonnello Ciorb iscm fi m i se ro 
a l lo r i ce rca dei dentist i di Hit 
ler L'indicazione di cercare 
in quella direzione veniva dalla 
perizia medico legale « H p n n 
cipale reperto anatomico che 
può essere u t i l i z a t o per l iden 
locazione e costituito dalle 
mascelle che presentano nume 
rosi ponti denti e corone artt 
ficiali e otturazioni > Fu una 
ricerca lunga non facile Rin 
tracciare dei medici in quel 
caos con la guerra che aveva 
distrutto la città con l medi 

II c'ic i l erano rifugiati da al 
tre parti fu unnnpiesa quasi 
disperata I due sovietici veri 
nero a capo dello loro ricerca 
quando nnf m e n a r orto Kete 
Heiiscrman assistente del prof 
Blaske, dentista pei sonale di 
Hitler il quale era però scap 
poto da Berlino 

Nel ueccrno studio di Blaske 
si trovò la cartella clinica ma 
non le radiog'afie delle mascei 
le di Uttlei II gruppo si spo 
sto allora nel tetro edificio del 
la cancellata o r m a i chiusa e 
suiza luce ia lente e lurjuhre 
come una 'amba faraonica 
Nello studio dentìstico della 
cancelleria le lastre st e r a n o 
saliate C ciano ancora alcu 
ne capsule doro preparate pe r 
Hitler Quando si rifronò an 
che l odontotecnico di Ihller 
Iritz Fchtinann che r i cos t ru ì 
tri dentatura prepaiata per il 
topo nazista non t i furono pnt 
dubbi Hith r era morto 11 suo 
carini e r e era quello trai ato 
nella buca di granata accanto 
a Fui Broun a un cane pasto 
re tedesco e al suo cucciolo 
Il mito era infialilo 

Adolfo Scalpelli 
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