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STORIA POLIT1GA IDEOLOGIA 

V impegnativa «Storia» di Steven Runciman fa giustizia di un mito 

I CROCIATI: 
EROI 0 PREDONI? 

i , ; ~ ~ i 
L'incontro fra giovani scrittori e TV che «L'approdo» ha censurato 

COME SI PUD FARE 
CULTURA IN TELEVISIONE 

Cavallerl del-
I'Ordine del 
Santo Splrllo 
si imbarcano 
per la crocia-
»a. A destra: 
II campo del 
turchi dopo la 
vittorla sui 
crlstianl a Ni-
copoli nel 1396 

Concludiamo oggl la pubbli-
cazione degli interventi dei gio
vani scrittori sull" c incontro » 
organizzato dalla Rai per ot-
tenere nuove collaborazioni al
ia produzione radiotelevisiva. 
Anche gli interventi di Lorenza 
Mazzetti e di Emilio Tadini 
contribuiscono a chianre U 
contenuto del dibattito che ha 
percorso tutto l'« incontro > e 
che. come i telespettatori or-
mai sanno. L'approdo televi-
sivo ha censurato. 

EMILIO TADINI 

L_ 

Credo che la cosa piii importante sin 
questa: non bisogna assolutamentc che 
Vattenzione « culturale > sin esercitaln 
soltanto su quelle che sono, alia tele-
visione, le rubriche specificamente cul-
turali. Si fa della cultura quando, in 
qualsiasi fatto, si considerano. al di 
la della forma superficiale, i significati 
reali. Queslo vale naturalmente tanto 
per i fumionari della telcmsionc quanto 
per gli scrittori die vorranno collabo-
rare alia televisionc. 

Credo poi die la televisionc dovrebhe 
dars'x e dare la possibilitd di sperimen-
tare quello che d il linguaggio televi-
sivo, A differenza di altri mezzi espres-

slvi la televisione non pud contare su 
una zona di «ricerca pura >, non ha 
urj'c avanguardia > alle spalle. D'accor-
do, potra in futuro servirsi dell'avan-
guardia cinematografica, o letteraria. 
Ma in questo modo continuerebbe a 
chiudersi le possibilitd enormi insite 
in quello che e il suo strumento espres-
sivo. 

LORENZA MAZZETTI 
La TV ha invitato un gruppo di 

scrittori italiani a Roma per un dibat
tito ed ha rivolto loro Vinvito a colla-
borare. Come conseguenza di questo 
dibattito d sorta la discussione sulla 
possibilitd degli scrittori di esprimersi 
piu o meno liberamente. 

Tra gli scrittori si sono levate voci 
per richtedere non soltanto una gene-
rica liberta di espressione. ma anche 
e soprattutto un'interpretazione piu mo-
derna ed avanzata dei fenomeni sociali. 

Come esempio di questa interpreta-
zione conservatrice sono stati indicati 
particolarmente due dei film che sono 
stati mostrali: Fine di una solitudine 
e II caso Fuchs. 

II primo, pur presentandosi mader-
nanienle nolle sequenze e nel ritmo, 
lancia un anatema contro le donne che 
osano ribellarsi all'idea di rinunciare 

alia propria personalitd. In sostanza U 
film pone un vero e propria < aut-aut * 
col quale dimostra che c'd una sola 
alternativa per la donna che osa ribel
larsi alia soppressione della propria 
personalitd: o il marito e i figlx, o la 
solitudine totale e I'apocalisse. 

Si £ domandato da varie parti s« 
non si potrebbe invece dimostrare pro-
prio il contrario, e ciod che non solo 
le donne moderne ma anche i giovani 
moderni desiderano avere un rapporto 
piu profondo siill'amore. un rapporto 
basato sull'evoluzione e snllo sviluppo 
delle reciproche personalitd e non solo 
sulla frustrazione della personalitd del
la donna. Anche nel casn del film su 
Emil Fuchs e stato domandato MI 
non si potrebbe oggt avere il coraggiu 
di dire che lo scicmialo non era un 
neurotica dirnrato da complessi di 
colpa ma un uomo che precorreva la 
idea della solidarietd umana e della 
coesistenza come un'idea morale su-
periore alia distinzione tra le nazioni. 

A cnnclusione del dibattito io perso-
nalmcnte non tio capita quali sono i 
limiti della liberta di espressione in 
TV. Cnmunque la TV lia assicurato di 
p.ssvrc aperta at nuovt lernwnti della 
cultura italiana Gli sciittori dal cantn 
loro hanno prume^so di accogliere que
sta otjerta per cmiitalare concretamen-
te la sinceritd dell'invito della Televi
sione italiana. 

_J 

Le estorsioni del pio Goffredo di Buglione — L'allucinante vicenda dei crocia-

fi-bambini — Come ha reagito la cultura araba — Una narrazione vivace e 

documentata che lascia pero in ombra le radici socio-economiche del fatto 

Ancor oggi. nci villaggi e 
nclle campagne della Siria e 
della Pale.stina. per impaurire 
il bimbo che la i capricci qnal-
che mamma ricorre a l l ' an tka 
minaccia « guarda t h e se non 
stai buono arrivano i francbi ». 
L'uomo ncro della nostra in-
fanzia continua ad essere. per 
le genti semplici del vicino 
Oriente il « franco >. ovveros-
sia il crociato. E lo 6 non solo 
per 1'arabo ma anche per il 
cristiano, ortodosso. maronita. 
nestoriano o melchita che sia: 
persistenza di una tradizione 
che potrebbe invitarc un etno-
logo curioso a singnlari conclu-
sioni siill'cco che le cruciate 
suscitano attraverso i secoli 
non solo dall'« infodele > ma 
anche (e in certi casi soprat
tutto) dall'autoctono cristiano, 
da chi, in ultima analisi. avreb-
be dovuto essere redento e li-
berato da questo graiule movi-
mento. 

Di tutt 'altra ispirazione e 
contenuto e invece la no/.ione 
di crociate impartita attrnver-
so i testi di « storia » delle no-
stre scuole Concetto romanti 
co qunntu roman/ato, lo stesso 
che fa dire a Daniel Rops. 
scrittore cattolico abbastan/a 
noto « fino a che sulla terra 
esistera una cristianitn, ed an-
7.1 fino a che vi sussistcra una 
civili77nzinnc nella quale i 
principi cristinni non sarannn 
totalmente distrutti. vi saran 
no anche degli tinmini per con-
servare la memoria di queste 
pagine di santita e di eroismo 
che i crociati scrissero col loro 
sangue. di questi giorni presti-
giosi nei quali un cavaliere 
dallo stendardo vermiglio mon-
tato su un corsiero bianco tra-
scinava alia hattaglia altri gio
vani belli come eroi di leggen 
da per In librrazionc del san-
to se|K)lcro... >. 

Va subito aggiunlo. pero. che 
per I 'arabo di media cultura le 
crociate significano esattamen-
te la stessa cosa. con Tunica 
variantc che il cavaliere dallo 
stendardo vermielio sul bian 
co corsiero il quale stermina 
gli infedeli e snstituito dal bru-
no eroe. sul ncro destriero. 
non meno impegnato del suo 

awer sa r io a colpire il miscre-
dente agitando il verde sten
dardo del profeta. Storie come 
quelle del re Omar An Numan 
recepile nelle « mille e una not-
te > raccontano le crociate in 
modo quasi identico ai roman-
zi cavallercschi europei: cam-
bin solo il gioco delle parti. 

Difficile quindi ricostruire 
obiettivamente la storia delle 
crociate avendo a che fare 
con fonti quasi sempre fazio-
se. Difficile ma non impossi-
bile come ha dimostrato Ste
ven Runciman nel suo impe-
gnativo e per molti aspetti av-
vincente studio edito rccente-
mente da Einaudi (1). Lo sto-
rico inglcse e riuscito dove 
molti altri avevano fallito gra-
zie alia sua profonda cono-
scenza della civilta bizantina 
(ha insegnalo per anni que
sta materia all'univcrsita di 
Istambul ed attualmente e con-
servatore al British Museum) 
ed alia possibility quindi di ac-
cedere direttamentc alle fonti 
dcirimpero romano d'oriente. 

« E* difficile per uno stori 
co spregiudicato — afferma il 
Runciman — non deplorare le 
crociate. Comunque sia, che 

Lutgi IX in una scultura della 
fine del XIV secolo conserva-
ta nella chiesa di Manneville 
(Eure) 

si considerino come la piu 
straordinaria o romantica del
le avventure cristiane o come 
Tultima delle invasion! barba 
riche le crociate costituiscono 
un fatto centrale della storia 
medioevale. Pr ima del loro ini-
zio il centro della nostra civil-
Li si trovava a Bisanzio e nei 
territori del califfato arabo, rna 
prima della loro fine I'egemo-
nia della civilta era passata al-
l 'Europa occidentale >. 

Nel contesto del suo studio 
Steven Runciman non lascia al 
lettore alcun dubbio sul c co
me » si sono sviluppate le cro
ciate (sul fatto cioe che sia 
stato in massima parte un as-
salto di tipo barbarico dell'oc-
cidente a centri di civilta piu 
avanzata il cui scopo essenzia-
le consisteva nel far bottino di 
beni. di schiavi e di terreni cd 
al quale la liberazione della 
« terra santa > dagli infedeli 
forniva solo, e non sempre, un 
comodo pretesto) mentre non 
ci e sembrato affrontato con 
identico impegno il « perche > 
socioeconomico di un movimen-
to dilatatosi lungo un areo di 
t re secoii e conciusosi con un 
fallimento. accontentandosi a 
questo proposito di un giudizio 
dj tipo moralistico. 

Se sfrondiamo le considera-
zioni ed affrontiamo I'argomen-
to. la < cronaca >. quasi gior-
nalistica. di queste lontane vi-
cende, siamo subito avvinti dal
la capacita evocatrice quanto 
demistificatoria del Runciman 
e ci vediamo venire incontro a 
tutto tondo i protagonisti piu 
noti delle crociate. soprattutto 
della prima che si concluse 
con la conquista di Gerusa-
lemme e della terza che rappre-
sento. il maggiore sforzo poli
tico e militare deH'occidente. 

Ricordate Pk-tro 1'ercmita. 
il € monaco santo »? Altro che 
sant i ta: nei suoi viaggi verso 
la terra santa riusci a mette-
re insieme una raccolta di van
dalism!, ruberie, assassinii 
(tutti in danno di popolazioni 
cristiane) da far invidia aali 
unni e riusci a scampare alia 
morte dopo aver mandato al 
macello i propri seguaci solo 

Una mostra a Milano 

I castelli nel paesaggio italiano 

II Touring Club llallano e I'lstituTo Italiano 
dei Castelli hanno allestito presso la sede del 
TCI a Milano (corso Italia 10) una mostra 
folograRca deslinata a far conoscere al pub-
blico alcuni fra I piu tipici esempi di castelli 
italiani. In particolare I'iniziativa * volta • sot-
tolineare lo stretto rapporto sempro esistente 
tra II castello e II paesaggio che lo accoglle. 
Per questo motlvo la magglor parta dalla fo-
•aarafla sono slate tcattata da aarai a bassa 

quota: ci6 ch« conscnta di cogliera tale rap
porto nel modo piu efflcace, cvidente, sugge
st ivo. 

La mostra — ordinata da Carlo Perogalli e 
Dario Paccino — a stata inaugurata dall'arch. 
Reggiori, presidents del TCI a dal prof. arch. 
Plero Gazzola, presidents dell'lstituto del Ca
stelli. 

Nella foto: II castello dl Santa Saverlna (Ca-
tanzaro). 

abbandonandoli nel modo piu 
vile al momento del pericolo. 

Goffredo di Buglione. il « di-
fensore del santo sepolcro >. 
I'eroe sen/a macchia e senza 
paura, non appena afferra la 
idea che medianto le crociate 
[wtrebbe ricavarsi qualche |K)S-
sesso in terra santa visto che 
lo chinmnno ridacchiando du-
ca di « buillon > ovverossia del 
brodo appunto perche non ha 
carne di che mettersi sotto i 
denti (e fuor di metafora feu-
do da poter governare), comin-
cia invece la sua pia impresa 
con una estorsione. Fa dire 
in giro che prima di part ire 
per il santo sepolcro vuol fare 
una crociata in Francia con
tro gh ebrei e si fa dare dai 
rabbini 500 monete d'oro. Poi 
litiga con i compagni per il 
bottino e si mette il cuore in 
pace solo quando. espugnata 
Gerusalemme, fa massacrare 
decine di migliaia di abitanti 
della citta nel piu feroce ba-
gno di sangue che la storia del
le crociate ricordi (ben diver-
samente si comportera invece 
il Saladino quando. riconquista-
ta la citta all'ISLAM. non torse 
neppure un capello agli abi
tant i) . 

Ma della stessa pasta di Gof
fredo sono i suoi compagni, da 
Baldovino alio sfortunats Kai-
mondo < senza ter ra > a Boe-
mondo: si salva solo il vescc-
\ o Ademaro di Le Puy, uomo 
buono. sospinto e guidato dalla 
fede e dal piu assoluto disinte-
resse. 

Accanto ai protagonisti figu
re secondarie come quello 
strano tipo di Pietro Bartolo-
meo che «vedeva Sant'An-
drea » e gli faceva dire quan
to gli intercssava o faceva co
modo a chi lo pagava. Un mi
st ificatore che pero giunge al 
punto di ingannarc anche se 
stesso. .Morir«i infatti orribil-
mente ustionato dopo aver an-
nunciato ai crociati diventati 
sospettosi sulla effettiva prove-
nienza dei precetti di SanfAn 
drea. che il mart i re gli aveva 
consentito di camminare impu-
nemente in me2zo alle fiam-
me: i militari non esitarono a 
metterlo alia prova. 

II Runciman e un accurato 
cronista anche dei particolari 
meno noti come quello delle 
crociate tedesche organizzate 
meticolosamente in quel paese 
all 'unico scopo di s terminare 
gli ebrei . oppure l'allucinante 
vicenda della crociata dei bam
bini giunta sino a Marsiglia 
da dove, secondo quanto assi-
curava il folle adolescente lo
ro guida. il mare si sarebbe 
aperto per lasciar passare i 
Pellegrini a piedi sino alle co-
ste palestinesi. Naturalmente il 
mare rimase tale e quale e 
quel che e peggio un awen tu -
riero.« Guido il porco >. si of-

j fri di t rasportare i ragazzi con 
le navi in terrasanta conse-
gnandoli invece. dietro buon 
compenso. ai mercanti di schia
vi algerini. 

Accanto alia cronaca il Run
ciman fornisce al lettore gran 
copia di informazioni sul mo
do in cui si svnlgeva la vita in 
«ou t r cmer» (per tutta la du-
rata doirinfluenza crociata in 
terrasanta la lingua ufficiale 
fu il franccse « d'oil > grazie 
alia propondrran7a normanna 
fra le forze dinvasione) . Pur 
essendo rimasti t re secoli a 
guerreggiare nel vicino orien
te i crociati non seppero « ac-
culturarsi > e Tunica traccia 
del loro passaggio su queste 
terre pud oggi essere ritrova-
ta in posscnti fortezze. 

Paolo Saletti 

MUSICA 

Vent'anni fa il compositore moriva a Roma 

II «barbaro» Case 11a 
Un'apertura sul mondo moderno negli anni dell'oppressione e della chiusura provincialistica 

Mori a Roma il 5 marzo 
1947. Vent'anni or sono, in 
eta di 6-1. essendo nato a To
rino il 25 luglio 1883. Aveva 
festeggiato i 60 anni (25 lu
glio 1943), in una rinnovata 
protensione alia vita, alia ci
vilta. alia speranza, pur t ra 
gli spasimi d'un crudele ma-
lanno. La vita e la speranza. 
la fiducia in un mondo diver-
so. avevano rasserenato l'uo
mo nei suoi tormenti, il mu-
sicista che ora offriva alia 
pace la spietata consunzione 
della sua carne. 

Era come una febbre la com-
posizione di quclla Missa pro 
pace, condotta a termine nel 
1944 in uno slancio di corag-
gio umano ed artistico che 
potesse bastare non a toglier-
gli il cancro dal suo corpo 
straziato, ma proprio a to-
glierlo dalle membra dell'uma-
nita offesa, martoriata, dila-
niata dagli orrori della guer-
ra. Casella moriva, dando alia 
musica il fremito d'una forza 
capace di trionfare della guer-
ra, lui che aveva dentro un'al 
tra guerra, ma sapeva non 
accorgersene. Componeva. scri-
veva. puntualizzava studi su 
Stravinski, insegnamenti sul 
rintcrpretazione di Bach, espe-
rienze sulla vita degli stru-
menti in un'orchestra moderna. 
Usci dopo la sua morte il vo
lume, ancora prezioso. sulla 
Tecnica dell'orchestra contem-
poranea (1950) e all 'anno stes
so della morte risale lo Stra 
vinski (1947), ampliamento del 
17gor Stravinski pubblicato t ra 
le c Medaglie * di Formiggini. 
nel 1928. 

Tenuto conto di questo fer-
vore musicale. intenso fino al-
1'ultima ora, possiamo ancora 
meravigliarci che Casella in 
&4 anni di \ i t a forse non de-
dicd alia musica se non i primi 
quattro anni della sua esisten-
za. Intorno ai cinque, egli. 
infatti, canterellava — ricer-
candoli sul pianoforte — i te-

mi di Quartetti di Beethoven 
(si eseguivano spesso nella ca-
sa paterna, a Torino). Ed 6 
forse per questo, per questa 
sua vita cosi totalmente dedi-
cata alia musica, che a ven
t'anni dalla scomparsa — men
tre i posteri elaborano 1'ardua 
sentenza — e ancora cosi vi-
cina e palpabile la presenza 
del musicista, e sempre cosi 
profondo un nostro rimpianto. 
Che e anche quello di non aver 
conosciuto Casella, quando era 
possibile semplicemente bussa-
re perche la porta si aprisse. E 
invece. per un insieme di motivi, 
pur essi derivanti da una tra 
dizione di ostilita sempre per-
sistente nei riguardi del com
positore (il pianista veniva fat
to salvo, ma Casella, e cosi 
Mahler e Schonberg e Hinde-
mith erano tenuti in sospetto 
almeno — diamine — per la 
« mancanza d'ispirazione »): 

Alfredo Casella 

LA V BIENNALE INTERNAZIONALE 

DI SCULTURA A CARRARA 

(1) Steven Runciman, Storia 
delle crociate, in due volumi, 
pagg. 1227. ed. Einaudi. Tori
no. L. 12.000. 

Nei mesi di luglio e agosto 
1967. la presidenza della 
Biennale Intemazionale di 
Scultura c Citta di Carrara > 
allesUra la V Rassegna di 
Scultura. 

La Biennale < Citta di Car
rara » si propone di offrire, 
nel rispetto di tutti i valori 
dell'espenenza artistica, una 
scelta di opere ispirata ad 
un prinapio cntico culturale 
che tenga conto dei piu si
gnificative valori contempo-
ranei; di raccogliere in una 
pubbuca gallena avica una 
scelta di opere di scultura al 
tamente rappresentativa del
ta produzione italiana e stra-
niera; e. infine. di promuo-
vere I'uso del marmo nelle 
at t inta artistiche contem-
poranee. 

Per la Mostra di quest'anno 
la presidenza ha affidato la 
formulazione dei programma 
di inviti agli artisti e della 
scelta delle opere ai fpudizio 
insindacabile di una Comnus-
siooe forniata dai seguenti 
esperti: 

Eduard Trier (Germanla 

Federale): dott. Vicente Acni-
Iera Cerni (Spagna): dof.to* 
ressa Carola Giedion Welcker ! 
(Svnzzera): dottor F'ranco ' 
Russoh. della Puiacoteca di 
Brera (Milano); dotL Lu:gi 
Carluccio (Torino); dott. Ma-
no De Micheli (Milano); 
on. Antonio Bemien. segre-
tario generate della Bien
nale. di Carrara. 

Gu" artisti non invitati, che 
intendono sottoporre le loro 
opere ai giudizio della Com-
missione. sono tenuti ad m-
\ iare entro d 30 aprile 1967 
un a.lecuata documt-r»:«izione 
fotografica delle opere che in
tendono presentare. In base 
a tale documenta zione la 
Commissione formulera un 
pnmo giudizio per nchiedere 
1'invno delle opere da pren-
dere in esame per TacceUa-
zione definitiva. 

La com.'pondenza do\Ta es
sere inviata alia Segretena 
della V Biennale Intemazio
nale di Scultura * Citta di 
Carrara >. Palazzo Comu-
nale. Carrara (Italia), tele-
fono 70^45. 

per un insieme di motivi, dun-
que, noi non facemmo in tem
po a bussare a quclla porta, e 
ad imprimerci nella memoria 
I'immagine del musicista vivo. 

Noi. nerd, lo amavamo. Gio 
vani. avevamo a nostra volta 
bene in sospetto coloro che 
ci distruggevano il nuovo: 
Hindemith e Casella. Schonberg 
e Mahler. Webern e Berg. Pro
kofiev e Bartok. Noi lo amava 
mo. Casella. e riuscivamo a 
sentirlo come un maestro, an 
che attraverso i suoi scritti. Ci 
piaccva — ma era avvertito 
questo piacere come un dovere 
della coscienza — ci piaceva 
allora controllare (part i ture 
alia mano: quelle che si trova-
vano nei negozi e nella Biblio-
teca di Santa Cecilia) le « co
se > che Casella raccontava 
(nei Segreti della giara. ad 
cs.) su Stravinski (fu Casella 
a fare entrare in Italia Petru-
ska, le Nozze, la Storia del sol 
data), su Schonberg (fu Casel 
la a far girare il Pierrot 
Lunaire), su Ravel (fu Casella 
a cimentarsi per primo con 
Dafni e Cloe). E furono queste 
* lezinni > di Casella a farci 
studiare (ricopiare. t rascr ive 
re. decifrare al pianoforte) 
quelle pagine di Schonberg 
(anche il * tcrribile » Quintet 
to per strumento a fiato), di Ra 
vel (anche il famoso Quartet 
to), di Debussy. 

Era emozionante. proprio 
mentre il mondo sembrava 
chiudere le ansie della gioven 
tii nelle angustie di uno squal 
lido isolamento di provincia. era 
emozionante affacciarsi. a t t ra 
verso i racconti di Casella. sul 
fervore doll'Europa. e proprio 
del mondo. 

Sembravano racconti di favo 
la le sue esperienze a Parigi . 
a Londra. in Russia dove ando 
piu volte e dove era capitato 
persino in casa di Tolstoi, che 
aveva ottant 'anni. gli piaceva 
la musica e poi saltava a cava] 
lo. a fare un giretto nel bosco. 
Erano le favole di Stravinski. 
un giovanotto rossiccio di pelo. 
erano i favolosi incontri con De 
Falla. con Casals, con la nuova 
cultura americana e con quella 
sovietica (Casella vide in URSS 
la Lady Macbeth di Mzcnsk, di 
Sciostakovic). 

Lo amavamo Casella. ed era 
j vamo addirittura fieri che qua": 

cuno dei nostri avesse potuto 
trovarsi sul po>to. quando na-
sceva. tra mille contrasti. in 
Europa. la cultura moderna. 
Ed eravamo content! che al 
meno uno dei nostri fosse in 
grado di affermare la nostra 
ades:ono al nuovo. II nuovo era 
affermato da Casella anche 
quando. ragazzino (undicenne). 
poteva s u o r w e a memona i 43 
pezzi del Clavicembalo ben 
temperato di B.ich. e poi gli 
Studi di Chopin e le Sonate di 
Beethoven e ci faceva venire 
la voglia — lui. non altri — di 
guardare tutto. di non fermar 
si mai ai brani piu famosi. di 
inserire sempre quello o quel 
1'altro c pezzo > nella comples 
siva vicenda del compositore 
E non soltanto il nuovo si av 
vicinava a noi at traverso Ca 
sella, ma anche 1'impeto di mu-
siche del passato (Vivaldi) re
cuperate da Casella alia cul
tura moderna. 

Erano tempi oscuri (non lo 
diciamo per la brechtiana ri-
chiesta di indulgenza). L'ltalia 
era stata c liberata > dalla 
< barbarie > di Toscanini come 
dalla < barbaric > di Gramsci. 
e nel suo Paese era un « bar-
baro > anche Casella. Noi. gio 
vani (nel 1942 la < barbarie > 
del Wozzeck, a Roma, ci aveva 
entusiasmato), ci accostavamo 
con forza ai « barbari *. perche 
davvero sembrava che la c bar 
barie >. da Schonberg a Casel 
la. da Picasso a Guttuso. da 
Labriola ad Alicata (un giova 
ne « barbaro » della Facolta di 
Lettere). da Paolo Bufahni (un 
c barbaro > che al Licco venne 
a fare supplenze di Filosofia) a 
Lele D'Amico. altro « barbaro > 
che spingeva anche lui la no 
stra giovinezza a star lontano 
dalla < civilta » di quei tempi 
(e non per nulla a lui. a Lele. 
Casella aveva dedicato la e bar 
bara » Messa per la pace) : per 
che davvero sembrava (era an 
che uscito il Medioevo barbari 
co di Gabriele Pepe) che il 
mondo dovpssp prendere co 

scienza della sua missione at
traverso una c barbarie > che 
comunque contrastasse I'ag-
gressione della « civilta » che 
era offesa e persecuzione del 
I'uomo. della sua dignita. deil.i 
sua liberta. 

Erano tempi bui e Casella ebbe 
la sua parte nel rischiaraie !o 
tenebre. Si assunse tale com 
pito nel momento piu tragico 
della sua vita, ma fu quello 
anche il momento piu forte, piii 
felice. piu ricco: il moiiK-nto 
ancora e sempre esomplare 
nella ^ua vicenda d uomo e di 
artista. 

Rallegriamoci (e con Ivonne. 
la moglie. che ariesso e come 
madre e figlia insieme. sposa 
ed allieva fedele del c suo > Ca
sella: c o s ! arruffata. cobi 
spaurita. a volte cosi disperata. 
stanca. ma non mai vinta). ral 
legriamoci che dal ricordn di 
una morte rinasca — attraver
so Casella — lo slancio di non 
affievoliti fermenti 
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