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L a sua vita coinciso interamente con ia sua poesia 

!l clecesso lunedi notte a Milano - Dall'amicma con Apollinaire e Breton agli anni dopo la Liberazione - Toscano d'origine ma 

francese d'adozione - I primi versi: la poesia « nuova » ed er metica - La maturita: un ideale che aspirava al sublime - Una 

esperienza e una personality sulle quali la cul tun di ogni paese dovrebbe tornare di continuo 

MILANO, 3. 

Giuseppe Urujciretli, una 
delle voci piu al le del In poe 
sin ittiliana del novecenlo e 
morto. La sua scompnrsa r i -
sale a lunedi notte. Da tempo 
II poeta soffriva di gravi di
sturb! broncopolmonar! (a 
New York, nel corso di un 
viaggio recente era stato r l -
covernto al Presbyterian Ho
spital della Columbia Univer
sity). Nella matttnata di og-
gi , la salmn e stata portata 
a Roma. Essa sara tumulata 
nel cimitero del Verano dove 
domain, alle 16, sarn aperta 
In camera ardente. Critico, 
tradullore, prosntore, oltre 
che poeta, Ungaretti era sta
to nel 1962 presidente della 
Comunita £uropea degii scrit-
tori (vicepresidente Snrtre, il 
sovietico Bajnn e I'islandese 
Laxness) quando I'orgnniizn-
zione piu vivacemente e rigo-
rosamontc aveva tentato di 
qualific.irsi come st rumen to 
di unificazione della cultura 
e di promozione ed espansio-
ne delle liberta. 

II poeta aveva 82 snni. La 
su3 nttivita era ancora assai 
imensa, i suoi inter vent i nel
la vita pubblica ancora f i t t i . 
E' solo di qualche mese fa 
{citiamo un caso del piu si-
gnif icativi) un suo incontro 
con i giovani venuti in gran 
folia a manifestare per In 
liberta della Grecia. Nel cor
so di questo incontro, lesse 
una sua poesia « Grecia 1970 », 
il « dolore » di un uomo per 
In violenza del colonnelli. 

« Ho solo quattro volte ven-
t'nnni », aveva detto, del re-
slo, nel '68 quando I'avevano 
fatto oggetto di celebrazioni 
uff icial i per il suo ottantesimo 
compleanno, a significare 
esplicitamente il suo impegno 
a non desistere dal portare 
avantl e perfezfonare quel 
« contributo umanistico e ci
vile ». Scrisse allora in un 
telegramma il compagno Lui-
gi Longo al poeta, « che la 
sua poesia ha dato e da non 
solo all 'arricchimento della 
cultura itallana ma a tutta la 
socleta del nostro paese». Una recente immagine di Ungaretti 

Tre component di una singolarissima personality 

Tradizione, fascino de 
e desiderio di «sentire 

La bioorafia di Ungaretti si 
potrebbe far cowcidere con 
la sua poesia. Non a caso 
nelle ull.me edizioni dei suoi 
versi (compresa Vultima cu-
rata per Mondadori da Leo
ne Picciom), si e i/snlo il ti-
tola comune di i Vila d'un 
uomo». Del resto, nelle sue 
tappe essenziali, e una bio-
grafia che si ripercone in 
jretta: la nascila ad Alessan
dria d'Egitlo nel 1888; il pas-
saggio atlraverso le esperien-
ze delle prune avanguardie 
pariqme; Vamicizia con Apol-
linuire e Breton; la parted-
pazwne alia guerra mondiale 
in Italia e in Francia Ira il 
1915 e il '18; le diSficolla dei 
periodo compresa jra le due 
gueire che costrinsero il mag-
gior poeta del tempo a tra-
sjenrsi m Brasile per inse-
gnaie all'universita di San 
Paolo; il nlorno in llalia nel 
1942, quando finalmente gli 
ojfrnvno una caltedra a Ro
ma; i riconoscimenti degli an
ni successivi alia liberazione, 
quando oimai d « vecchio » si 
senii cucondato dall'ajfetto 
oltre cite dall'aniniuaztouc del 
suoi leltori. 

Ai margini 
del « deserto » 

Ma di Id da quesli scaini 
episodi, clu e slalo Vnqarcl 
ti? Piu die in oqni altio poe 
ta della sua geneuizione, in 
lui si avverte I'amoie per la 
tradizione, il lascino per gli 
esperimenti pu't arditi a. in-
sieme, un desidcuo mappa-
goto di « sentire» <l tempo, 
di misuiarsi con i suoi pro-
blenu. Sono tre componenli 
di una personalitd, e si n-
jlellono nell'opera. Ungaretti 
e figlio di ilaliani all'csleio, e 
nolo in una lena assolala, <n 
maigini del tdeseitot. Ma 

e toscano d'originc, in parte 
jrancese di jormazione. 

Quando aniva la prima vol-
la in Italia — nel MM — da 
una parte parteripa alle lot-
te combattute allora dalle ri-
viste (come « La ooce », « La-
cerba », e altre) che iuvoca-
vano riforme da una borghe-
sia squallida e rilordatana, 
dall'altra valuta, anche nella 
letleratura lo spessore di un 
letro provincialismo che si 
compiace dei glnngori esle-
tizzanli dei dannunziani o 
delle malinconiche e ironiche 
eljusioni del crepuscolan. Ka 
see cosi, nei suoi primi versi, 
quella che ju delta t poesia 
nuova * che, doe, non entra 
in polemica contro i lacili 
estetismi umbertim, ma tende 
a scavare nella lingua stessa 
un rapporto nuovo, tanto da 
dwenire « oscura » (o n er-
metica v, come la defini piu 
tardi Francesco Flora) anche 
a letlori provveduh. 

Nei versi del! 'Alle?n;i , la 
sua prima taccolta, lo stesso 
moda cli l.ar poesia cntrava m 
Irizwne con tullo cm che il 
buon borijhese di alloia con-
cepira come « ideale i inco t> 
•Vieiile piu versi niggenti, ma 
un acceuto pacato, nicnle piu 
pinlunoate insisienze sui mo-
tin e sui lerai di pailenza, 
ma biein fiasi slaccate in 
vcisi di poche sillabe, m com-
ponimenli rapidi come in cer 
u modelli giapponesi, senza 
nmbombi, jalti piullosto per 
la riflessione inlima. 

Ungaietti si pionuncia al
loia conlio le parole tabu
late o, come qia Mallarme, in 
Francia, era entrain in pole-
mca contro « le parole della 

tnbiin, I'assunlo e cnslalliz-
zalo linquagqio della pseudo-
razinnalizzazione baui'ieie La 
poesia di Vnqaielli si imper-
ma su'.la scelta sci cm di al 
cune zpaiolc t / fa lanle, pic 
lei He per la loro piectsione 

nel rendere quel parlicolare 
molivo (o quel suo iseqie-
to», coni'eqh diceca) tVse 
iianno recupeiate « nel coipo 
di una lingua, la cm vita non 
e di un giorno ». F. cioe non 
si tratta, per lui, di adattaisi 
alle cadule di una tiadizione 
cosi anticc come la nostra 
che, oltre agli stilnoiisti, a 
Pelrarca, a Tasso, a Leopar-
di, ha espresso anche la mu-
sicalita arcadica o roviantica 
o neoclassiea. In parole piu 
semplici, alia musicalila del 
ritmi facili Unqaictti sostilui-
va la riccica di una musica-
litd interna alle pawle e ai 
motivi stess-i da lui affrontati: 
in altre forme, lo sfesso pro-
gramma cli recupero die ave
va gia tentato Leopardi 

Induhbia 
autenticita 

Evidenlemente qucs'o tipo 
cli hricci es'ige un leitoie non 
.solo altenlo ma oddest rata 
D'alha porle, pur mw>vomUi 
da questo psiqenza d\ uqoie 
e di esemplaitta, Lnamrtti si 
riU'i in pjc-alcn:o a -ie -dc-so, 
a!le piopite situation] csnfc/i 
ziali. Sftiqcie le fantnsw, i> nel 
la st/ci immcKjiiuizione si c-'l 
Wqa pmttnvto ai luordi c alle 
espeneuze v'n.sute i paesaq 
ai lontani c ricini the Vhan-
no visto crescere, I'Kqdto, i 
fiunu, dal Ndo all'honzo, la 
guerra, le trincee, d dialogo 
col pa.sialn che hi compie do
ve e possd)ile, ad c\s IN una 
< dolina / che lui ii l.mjiuoie 
/ di un circo / pnnin o dopo 
lo spettacolo t>, o allaHeinar^i 
di spoanze c di m.qnsce 
« UnffJictti / uomo di poua / 
Li bdit.i un illusinno / poi laf-
ti coui^mo ». 

In b rnhmonto iU 1 l< m o ) 
(l')W quc^to d :dnqo .aiwi 
senza dubbw al momento ina-

titro. Anche il pubblico e cam-
biato Molli cnUci, molti ()io-
tam contiapponnono propria 
la poesia di Unaarelti e di 
altn « ermetici » ai hnguaagio 
demagogico e al conforrmsmo 
di allora Eppure questa stes
sa esperienza poeiica non 
sfuqgwa a\ limili del suo 
stesso xdeale. Ida un ideale 
che aspirava al « sublime T> 
raggmuto attiaveiso la medi-
lazione prolungala Ai maigi
ni della vita colleftiva, nel 
« deserto », con una nella di-
visione fra lingitaggio esem-
plare e hnquaggio corroso dai 
mali del tempo. Ecco perche, 
dalla liberazione ad oggi, dal 
momenlo in cui si e andata 
formando, nel quadro di lot
to nuove, una problematica 
piu urgente, alia sua poesia 
sono runasti fedeli soprattul-
to i vecchi leltori e alcuni 
giuppi di nuovi 

Tuttavia quella di Unqaret-
ti rimane un'esperienza con 
una sua mdubbia autenticita. 
E sono, quindi, un'npera e una 
personalitd sulle quali la cul
tura di un pae^e dovrebbe 
iarnaie di cnutinuo. anche per 
Hcopurne i lati dehoh o tqun 
lati o incompiuti Di jatto ne-
gli stctsi anni del sccondo 
dopoquei ra la fiquia dell'no
ma si e riiclata piu ncra e 
uiquieta di quanta si pote^se 
supporre atlrat ci so vane 
piose d'accasione, nella sect 
ta delle hue anucizie, nei vioi 
tappoiti con poeti e scnttoti 
d'oqni paese, in alcum dei 
suoi interventi pubblici Solo 
una ricostruzioue cntica di 
({ue^ta sua bioqiafia poll a sco 
pnre l'a>co completo dcgli in-
tcressi ni un uomo visibil-
mente annnata da un joile 
e unale .seiiho di qiuttizia, e 
rimandaw con piu esatlezza 
al <t bcutinicntn >> ch'eqli pro-
i HI a ;>c> d ten po c pei i suoi 
piohii >id 

Michele Rago 

Dalla guerra mondiale 
ai «mostri colonnelli» 

Sono una creatwra 
G i m p q i u ' s l a p io t i a 

d e I S . M i c h o l c 

cos i l i ' p d d a 

co.si d u r a 

CDs] p t ' o s c i u g a l a 

cos i r c ' f r a l l a r i a 

cosi iolalmentc1 

d i s a n i m a l a . 

C o n i c q u e s t a p i c t i a 

e il m i o p i a n t o 

c h e n o n si v c r l c . 

L a m o r t o 

si s c o n l a 

v n e n d o 

s 
Si s l a c o m e 

d ' a u t u n n o 

su ' i l i a l b c r i 

lo I 'oiilic. 

te' 
0 

O r a c l i c i n \ a d o le o s c u i - a l c m o n t i 

plLI a s p r a p i c t a d e l s a n y u i 1 c d o l l a t e r r a , 

o r a c h e ci m i s u r a a d n g n i p a l p i l o 

il s i l e n z i o di t . i n t e i n g i u s t r m o r t i . 

o r a s i s v o g l i l ' a n g e l o d e l p o \ e r o , 

a e n t i l e / ' / a s u p e r s t i t e d c H ' a m m a , . . 

Col g e s t o i n o ^ h n g i i i b i l e de i s e c o l i 

d i s c e n d a a c a p o d e l s u o v e c c h i o p o p o l o , 

in mc / .xo a l l e o m b r e . . . 

Non gridate piu 
Ce.isato d'ueciderc i morti, 
non gridate piu, non gridate 
se li volele ancora udirc, 
se sperate di non perire. 
Hanno l'imporcctlibilc sussurro, 
non fanno piu rumore 
del crescere deU'erba, 
licta dove non passa l'uomo. 

Da «I1 taccuino del vecchio» 
Quando un giorno ti lascia, 
pensi all'altro che spunta. 
E' sempre pieno di promesse il nascere 
sebbene sia straziante 
e l'esperienza d'ogni giorno insegni 
che. nel legarsi, sciogliersi o durare 
non sono i giorni se non vago fumo. 

Per i morti della Resistenza 

vivono per sempre 
gli ocelli che furono chiusi alia luce 
perche tutti 
li avessero aperti 
per sc»j)re 
alia luce. 

S 
Sono impoverito 
la poverta dei sassi 
sui quali mi butto 
quando viene il momento 
d'aspettare. 
Non ho piii nulla 
da dare 
die questa durezza 
di vita battuta 
come una strada 
di guerra, 

Programmi Rai-Tv 

Grecia 1970 
Atei'o, Grecia, segrelo vertice di favola 
incaslonata dentro il topazio che 
1'inanella. 
Sui proprio azzurro insorta in minimi 
limi i, per essere misura, liberta 
della misura, liberta di legge che 
a se liberi legge. 
Sino dal mare, dal ciclo al mare, 
libeii l'umano vertice, la legge cli 
libel ta, dal mare al cielo. 
Non saresti piu, Atene, Grecia, che 
tcrr.i di dissennati? 
Che terra della dismisura, Atene mia, 
Atene occhi aperti che a chi aspirava 
all'iunana dignita, apriva gli occh . 
Ora, mostruosa accccheresti? 
Chi ti ha nclotta a tale, quali 
mostri? 

tali 

TV na/ionale 
11,30 TVS np. isso 

[.I'UPIMHII .1 itall.ui.'l, Irttc 
i.ilura jiiic.t 

12,30 Anloloq.il di sdpere 
L'uomo o il ln\oro, .sclti-
ni<i punt.tta 

13,00 Inchiosta sullo pro
fession! 
[,',nvot'.ilo. leiva puilltila 

13,30 Teleqioinale 

14,30 Replica doi program-
nn del matlnio 

15,00 Inipanamo ad mipa-
rare 

15.30 Giro d ' l taha 
'lY'let-roinici doll a r n \ o rlel 
la duia^bt'llesima Uijipa 
Lido di Jesolo • Aria 'i'or-
me 

17,00 II teatrmo del gio-
vedi 

17,30 Telogiornale 

17.45 La TV dei ragazHi 
Quatlro pa.ssi indiiHro; 
Pas^ai^^lo a sud est 

18,45 Turno C 

19,15 Sapere 
L'arehUuUui,!, 2 a puntata 

19,45 Telogiornale spor t 
Cionaciic Hahanc, Crona-
die de; parliti 

20,30 Telogiornale 

21,00 Tribuna elettorale 
Conirrcn/a stampa di Hu 
moi 

22.00 Rischiatutlo 

23,00 Telogiornale 

TV secondo 
10,00 Film 

(l!oi Palermo, Honi i e /a 
III ' ( O l l f U ' l ' t 1 ) 

21,00 TnlccjiornrilG 
21,15 Viacjcjio nel cinema 
cjiapponese 

In (jUL'sla fjiml.ild clio 
conclude il ciclo, C.ilhiio 
Cusulich ; I IHI ! / /< I il r'l'l ' i 
so delle iiKiuietuchni (ho 
poi con ono i.i tfm\ Milu 
^i.ipiioncse nel cineiiifi di 
quel P.ieso 

22,00 Calcio 
Sintcsi del le p r i r l i t c Hel 
^ I O - K I S . i l vado i , ( ecot-io 
\ . i cch i ; i Br . is i le M . i ru i ^o 
(Jei nuHO.i ucLidenl . i ie per 
i t i i np ion Hi del i i 11 

Giuliana Longan 

Radio 1" 
Giornalc radio- ore 7, fl, 

10, 12, 13 14, 15, 17, 
20, 23, 6,30: Mol lut i l io mil* 
sicalc; 7,10: Taccuino mui l -
calc; 7.43: Musico esiirossoi 
0,30: Lc caiuoni dol mott inoi 
0: Voi ed 10; 12,10: Conlrap-
punlo; 12,38: Giorno por 'Jlor-
no; 12,43: QuadrUofjIlO! 12,31i 
II tjiovcdi M : Buon pomoriy* 
ylo; 16: Proyrammo per I ra-
<jazzi; 16,20: Per vol (jlovonil 
17,45: Uu disco per I'osloloi 
18: II dlolo'jo; 18,10: Inicr-
ualio musicalc; 18,20: Musk 
box; 18,45: I noslri success); 
19,05: II a Mio proarnm-
ma », 19,30: Luna-park; 20,15: 
Ascolla, si la scro; 20,20: Un 
disco i>cr ('estate; 2 1 : Triuuno 
oleltorale 1970; 22 : Tul to 
Beethoven. 

Radio 2" 
Giornalc radio: oic 6,25, 

7,30, 8,30, 9,30, 10,30, 11,30, 
12,30, 13,30, 15,30, 16,30, 
17,30, 18,30, 19,30, 22, 24; 
6; II nioltniicrc; 7,19: Servizio 
5pcciale del Glornolo radio sui 
Campionato mondialo di caicio 
o sui 53. Giro d' i ta l la j 7,43: 
Biuliardino a tempo di musical 
8,40: I proiauonisti; 0: Un 
disco per ['estate; 10: La f i -
tjlia della portlnaio; 10,35: Chla-
mote Roma 3 1 3 1 ; 12,39: Ap-
punlamcnto con Lando f i o r i -
ni ; 13: incoil lro con Monicn 
V i l l i ; 13,45: Quadrante; 14,05: 

Juke-box; 15,15: Lo rasnoana del 
disco; 15,40: II giro del mon* 
do; 15,55: Controlucc; 16: Pc-
meridiana; 17,55: Aperit lvo In 
musica; 18,55: II vostro amico 
Rossano Brazzi; 19,18: Servizlo 
speciale do| Giornalc radio oul 
Campionato mondiale di caicio 
e sui 53. Giro d' l tal ioi 20,10: 
invito alia sera; 21,15: Dlsclii 
oyui; 21,30: II (iccanaso; 22,10: 
Interpret! a confronto; 22,43: 
II cappcllo del prctc; 23,05: 
Musica leu'jero. 

Radio 3° 
Ore 10: Concerto di aportu. 

ra; 11,15: I QuarlcUti di Ro
bert Schumann; 11,40: Tnstiero; 
12,20: I maestri dcll ' inlerpro-
lazione; 13,05: Intermezzo; 14: 
Voci di icn c di 0<j<jii 14,30: II 
disco in vetrina; 15,30: Con-
cerlo; 18: Notizio del Terzo; 
18,45: Corso di sloria del too-
Iro; 2 1 : II Giomale del Torto; 
21,30: Stagionc l ir ico dells Ra> 
diolelcvisionc Itoliaiia; Al (er
mine: Rivista delle riviste. 

controcanale 
I\' Pl]RSO\K. la ruhrica cinata 
da G un two Pontx e Francesco 
Sanvtfale, si va naprendo una 
ncfica c s p i e ^ n o, ci pare, pei 
sapciarc i limiii nanativi e do 
cumotiiari dm comueW sovizi le 
lei I*\VI Lo si pole notare sui 
daWuuzu) ma la no tentato nel 
la pi una puntata — attmreiso le 
nmuaaini s]inhoio di un seiuizio 

MII ranporti oailic tif/ho — appar-
i e aubitn dopo ncttamente sba-
aiwta In scauita, nh anion delle 
hiovi mchiesle hanno adottato ta 
via della cronaca o del ntratio: 
('. iphhpue si liatti ancora di ap 
procc. i ri^ulfati a sembrano 
vitcrosianti alnwno sui piano del 
rapporto Ira paiola e immagwe. 
Certamentc valido, ad esempw, 
neU'idtwio nuniero. era il piopo-
stto di fornwe ai telespeltaton la 
documeniazione direlta di alcum 
collaqui tra niedici e pazienti o 
loro famihari in un ambulatorw 
di psicolopia infantile, nel ser-
vizia di Alberto Veonn: la realiz-
zazwne teciwca, perb, lasciava 
pnrecduo a desiderare. Piu oru 
pinale, ahneno nolle mtenziom, 
era d breve filmato dx Ernesto 
Gu'tda sulfanucizia: il reaista 
(autore del film Un amico) ha 
tentato di costruire il profilo di 
ragazzo e dei suoi rapporti con 

ah altii amhientando I'interm 
.sta con imniaqini (h i da quoti 
diana. che davano almeno un 
volto oi personaatw di cm st di 
scon era 11 metodo, pod. esi 
get a una capncita di sintesi 
che a Guida. in parte, e man 
cata, sicciic il seruizio c nsnlla 
to ^conei ole. ma anche. in 
molti biGm. casualc o artificio-
so, anche perche d icois'fo ha 
ccduto tali olta a una ccrta con-
venzione dell'iconoouitia sio gio 
vain 

Comunqup. it a i due servizi 
questo secondo c> e .-•embiato 
pin consistentc, soprattutfo qra 
zie alia discussione in studio 
die lo ha completalo E ccrta-
made 1'approdo sarebbe stato 
piu inieressante se lo pficolopo 
che quidava la discussione aves-
se meqlio stimolafo i suoi inter 
locutori ad appiofondire alcune 
osservazioni: in pnriicolare, se 
avesse miralo a cluanre e a 
svduppare tl discorso sulle di
verse concezwni delVanncizia, 
iiitesa come rapporto indivi'wa-
le o come cemenla della collet-
twita In quest'ultima concezio-
ne, in/of/i, eraiio contenuti 
spunti nuovi e assai aduah. che 
avrebbeia meidata di essere 
analizzati anche sui piano poli

tico e socia]e, e non sol tanto 
psicotogico, e DI roppoi to a\ 
faiii concrcti che accadono op 
qi nel nostro paese e piu in OP 
neralc nel mondo (da\Vesperien 
2<i del movimcida siudeniesco a 
quella dolle, < cmnum » gioiani 
li. alia lotto dei piovani nelle 
fahbi iche) 

Ma qui riene in luce uu Umi 
in di Per.sonc di cm abbiamo 
qia parlato sostenendo che que 
sta rubiwa ha nel suo camples 
s-o un taolio pudtosta rotocal 
clustico E i! iinulp e qupllo di 
trattarc t problenn preralente 
mente, quando non esclusiva 
made, dal punto di vista psico-
loqico (e questa era la debolez 
za del scrvizio di Neqnn, an
che): il che non solo porta a 
compiere un'anahsi sempie par 
ziale, ma spesso impedisce ad-
dirdiura J'otjoli.si stessa, dal mo 
mento che i z casi». anche 
quando vennono ncorofi dalla 
realtd molto concreta, risultano 
astratti proprio in quanta fmi 
scono per essere considerati al 
di juori dei condizionantenti so 
aah (e i» primo luoqo di clas 
se) e idcoloqico-cidluiah. 

g . c 
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Anche con 1'inf ormasions . 
si difendono i tuoi mteressi 
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Wei dlmo dello ipeculaiione antipopolore dopo tl qrondioso tciopero genorole 

Giornali govemativi annunciano: lancio di Intrimogeni e scontri tra reparti di PS i 

1 Unit a (.'Uflino politico dfl PCI lulls inop.10 
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CASA: APERTA IA VERTENZA 
CGIL, CISL e UIL impegnano il governo a trattare 
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9 Abbonori iomo so i t tn i to re 

• Abbo iumento .innuo (a 7 nun 
• Abbonamenlo i innuo ( j 6 numen i 

• Abboi i i imt iHo tinnuo ( A 5 numen ) 
4 Abboi .itiiLMito s tmc i t ra l i 1 v a 7 mm 
9 Abbon.imtMiia i c n i o m ^lo (a & Humeri } 

• Abbonamcnto semestrale (a 5 numor l ) 

30 000 
2) 000 
18 000 

n o o o 
10 850 
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