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II «ritorno» di un grande poeta 

II quarto libro 
di Montale 

Nel dialogare con un poe
ta, le presentazioni possono 
essere necessarie. Montale c 
al suo « quarto libro », dopo 
Ossi di seppia (1925), Le oc-
casioni (1939), La bit/era e 
altro (1956), tutti titoli piu 
o meno programmatici o po-
lemici, di Hbri chc, come in-
dicano le date, sono apparsi 
a coronare lunghe parentesi 
di silenzio e di lavoro. La 
nuova raccolta di poesie 
uscita nel gennaio scorso si 
intitola Satura (ed. Monda-
dori, pp. 170, L. 2500, con 
un'ottima nota editoriale di 
Marco Forti) . E' un titolo al-
trettanto polemico e pro-
grammatico ma, forse, anche 
indicativo di un piu determi
nate atteggiamento del poe
ta verso le cose. Dai versi 
che seguono appare un per-
sonaggio a volte sentenzio-
so, forse perche costretto a 
oiscire dalla sua predilezione 
per la solitudine, dai suoi 
paesaggi campestri e marit-
timi. Portato nelle citta si 
trova intorno paesaggi di al-
berghi e di stazioni ferrovia-
rie, un meccanismo di par-
tenze e di arrivi, quasi un 
obbligo assurdo per chi 
guarda con distacco la citta 
• la vita delle citta. 

Tutto cio ha un riflesso un-
mediato. Nel senso che qua 
e la, nelle nuove composizio-
ni montaliane, appare piu 
netta la frontiera interna fra 
gli < illustri paesaggi > dei 
ricordi (che anche qui conti-
nuano ad emergere spesso 
in primo piano) e il fondo 
borbottato di rumori e voci 
contrastate che fa da peren-
ne accompagnamento o atte-
nua in sottocanto ironico l'ec-
oessivo slancio, la solennita 
del canto. Montale ha avuto 
sempre una consapevolezza 
estrema della sua voce dop-
pia o tripla, simile a quelle 
che si intrecciano e si richia-
mano nelle gole di certi uc-
celli. E in ogni caso egli ten-
de a dare unita al suo di-
scorso poetico mediante una 
sintassi ardita ma sicura. II 
problema della sintassi, nel
la poesia, mi pare che sia 
stato sempre il suo proble
ma maggiore, indizio di una 
qualita di riflessione, non 
sempre per la verita accom-
pagnata o incoraggiata da 
curiosita di conoscenza. 

Questo poeta che giusta-
mente stimiamo fra i mag-
giori del tempo, troppe cose 
ha rifiutato o ha amato in 
partenza per essersi potuto 
esercitare fino alia felicita 
di un chiarimento definitivo. 
Rispetto ai poeti dell'« esprit 
nouveau » (la linea di Apol-
linaire e dei poeti cittadini) 
o alia « modernite » di altri 
poeti che fecero da sfondo 
alia sua giovinezza, Montale 
e andato controcorrente, an
che se poi ha dovuto ascol-
tare e mediare la problema-
tica del tempo. 

Di qui certi conflitti inti-
mi mai sanati fra coscienza 
della crisi e accettazione esi-
stenziale del mondo; fra il 
culto della solitudine, del 
passato, di un'eta che prece
de, e necessita o smania di 
muoversi neirimmediato. di 
•ndare in giro, di dialogare 
— ma non sempre fino a co-
municare — con personaggi 
incontrati nella tappa d'al-
bergo (come qui, Hemin
gway) o attraverso letture 
dispettosc (Teilhard de 
Chardin). 

Dalla parte 
delle parole 

Dobbiamo prccisare che 
•post a re l'accento sulla 
« sintassi » di Montale non 
significa sottovalutarc gli 
Insert! lessicali, ossia quel
le parole di varia provenien-
za (dialettali, stranierc o in-
solite: zambracche, grattu-
gia, fabbrile. ecumenc. infi-
nitudinc, hellish fly, break 
fast, radotcur, ecc.) chc egli 
predilige e usa. Anzi, nella 
disputa lcttcraria del '900 
Intorno al prima to delle pa
role o delle cose, Montale. 
poeta fra squisito e ironico 
dell'esistenza. e schierato 
certamentc dalla parte del
le • parole ». E' la dimen-
sione stcssa della riccrca. Co-
si, in un tono discorsivo tut-
t 'altro che improwisato. af-
ferrare una parol a, mctafora 
o altra forma analogica. c il 
momento di una assimilazio-
ne fortunata. ma dovuta a 
uno sforzo di Itinga e seria 
attenzionc. Tanto che spesso 
la prima metafora si prolun-

ga in un susseguirsi di me-
tafore derivatc o satelliti. 
come in una fuga di stanze 
di cui una per volta si apro-
no le porte scoprendo vani 
di penombra o in pieno sole 
ma tutti collegati fra loro 
(t La storia non e poi la de-
vastante ruspa che si dice. 
— Lascia sottopassaggi, crip-
te, buche — e nascondigli. — 
C'e chi sopravvive... — La 
storia gratta il fondo — co
me una rete a strascico — 
con qualche strappo — e 
piu di un pesce sfugge >). 

Quello die rimane straor-
dinario in questo artificio 
(giacche solo artificio si 
puo definire questa deri-
vazione di metafore satelliti 
rispetto a una metafora di 
partenza) e che Montale sap-
pia poi assimilare ogni volta 
e dar rilievo a singole paro
le (« rare » e persino pre-
ziose o comuni) come se fos-
sero il prodotto di una sen-
sazione immediata, per cui 
esse arrivano al lettore ca-
riche di colori e sapori va-
ri. Se ne puo concludere che 
le parole sono il mezzo per 
tornare a se stesso, al mo
mento poetico vissuto o ri-
cordato o situato nel «tem
po » o proprio a una sensa-
zione ricercata con accani-
mento, con ansia, e ritrovata 
solo grazie alle risorse di 
una riflessione tramite la 
lingua. 

La riflessione 
suH'uomo 

Non dimenticare che in la
tino « satura » e parola ric-
ca di significativi vari, satira 
solo in via accessoria. E' an-
zitutto il piatto colmo di cibi 
vari, offerta agli dei, piatto 
farcito, miscuglio o anche 
« alia rinfusa », volendo ta-
cere altri significati riferibi-
li alia nozione di sazieta, di 
soddisfazione, di momento 
che culmina. II che ci porta 
a una piii semplice descrizio-
ne del contenuto di questa 
raccolta. Essa e divisa in 
due parti: « Xenia » (altro 
genere di dono votivo) e 
« satura ». Sono poesie data-
te fra il 1962 e il 1970 e pre-
vale, soprattutto nella pri
ma parte, l'immagine della 
moglie, Mosca, scorn par sa da 
poco, figura sorridente spes
so maliziosa, carica di vita
lity e non priva di una civet-
teria cordiale e scherzosa fi
no alia beffa con apparenze 
ingenue, capace di sfidare 
convenzioni borghesi e luo-
ghi comuni. 

Cosa e stato il dialogo fra 
quest'uomo e questa donna 
attraverso gli anni? Questo 
e il tema, e non a caso. in 
questa riflessione e un con-
tinuo ritrovare parole gia 
dette, gia vissute. Mai la ten-
tazione patetica o elegiaca 
coglie di sorpresa il poeta. 
II ricordo si trasforma piut-
tosto in rappresentazlone 
animata da voci diverse, con 
gli acuti smorzati da un ri-
bollire discreto di auto-iro-
nie. O forse, dice il poeta, e 
solo la « prova di una rap-
presentazione » in un mondo 
sempre sfiorato ma sempre 
prescnte (« Non sono mai 
stato certo di esscre al mon
do... »;. 

Dopo questa breve esplo-
razionc si puo tornare all'os-
servazionc di partenza. Que
sto lungo esercizio di rifles
sione sui ricordi o su sensa-
zioni bene individuate ci fa 
sentire tanto piu le cadute 
sentenziose con accentuato 
carattere « satirico »: tenta-
tivi di parodie fuori stagio-
ne (« Piove », ad es.); tenta-
zioni epigrammatiche (su 
Hemingway, come si e detto; 
o sulle esperienze dell'* im-
pegno »: « Fanfara »; « E' ri-
dicolo credere »). Sono quasi 
sortite in campo. prese di po-
sizione sulla strada dove an-
cora incespica una riflessio
ne chc esuli da quella sulla 
parola collegata a una gclo-
sa intimita. 

II mondo con le sue con-
traddizioni arriva a Monta
le attraverso mediaziom mul
tiple. Genera in lui una sof-
ferenza, e i suoi rifiuti scon-
trosi, lc sue amarczze sono 
illuminanti per tutti. Per chi 
non conduidc il suo atteg
giamento, sono l'espressione 
di una morale sicura anche 
se sospcttosa ma. io credo. 
piu nei confronti della rcto-
rica rhe verso la necessita 
di lottare. 

Michele R*go 
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Courbet: « Esecuzione », 1871 

18 marzo: a cento anni dalla Comunedi Parigi 

osaroho 
dare Fassalto al cielo 

Una celebre dichiarazione di Marx - Col proletariato parigino in lotta si schierano risolutamente i piu grand! 
rappresentanti della cultura e deUarte francesi, da Verlaine a Rimbaud, da Courbet a Victor Hugo, a Daumier 

Courbet: c Davanti al plotone », 1871 

Si compie, oggi, 18 marzo. 
il centenario della Comune di 
Parigi. Marx disse allora che 
i proletari parigini erano gi-
ganti che avevano osato l'as-
salto del cielo. II cielo era il 
potere della borghesia. « Pari
gi lavoratrice, pensatrice, 
combattente, insanguinata. 
raggiante nell'entusiasmo del
la sua iniziativa storica. quasi 
dimentica. nella incubazione 
di una nuova societa. dei can-
nibali che stavano alle sue 
porte! > Sono ancora parole di 
Marx. I cannibali erano le 
truppe prussiane da una parte 
e l'esercito versagliese dal-
1'altra. La Comune infatti era 
nata in uno dei momenti piu 
drammatici della storia di 
Francia: nel momento cioe 
della sconfitta e del tradi-
mento. 

Nel giro di un mese. le 
divisioni di Napoleone III. che 
aveva gettato la Francia in 
una guerra senza speranza, 
erano state travolte dalle ar-
mate prussiane, arrivate rapi-
damente davanti a Parigi. In 
questa tragica circostanza. il 
popolo era insorto. chiedendo 
la proclamazione della repub-
blica e la difesa della patria. 
Si costitui cosi un governo 
provvisorio. formato dai bor
ghesi repubblicani, ma anche 
da parecchi monarchici: il 
«Governo della difesa nazio-
nale». Neppure tale governo 
pero seppe e voile fronteggia-
re la situazione: tratto segre-
tamente la pace con Bismarck, 
non distribui i viveri alia po-
polazione affamata. elesse a 
presidente • il monarchico 
Thiers e, nella notte tra il 
17 e il 18 marzo del 1871. sca-
glio le truppe contro la Guar-
dia Nazionale. costituita dai 
lavoratori. Fu in questa stessa 
notte che la Parigi popolare 
scese nelle piazze e lotto fino 

' a quando l'esercito di Thiers 
fu costretto a ritirarsi a Ver
sailles. II 18 sera, sugli edifi-
ci del Consiglio e del Ministe-
ro della Guerra. sventolavano 
gia le bandiere rosse. Dieci 
giorni dopo era proclamata 
la Comune. il primo governo 
operaio della storia. 

Non bisogna credere tutta-
via che in questa impresa gli 
operai parigini fossero isola-
ti. Marx ha giustamente os-
servato che la Comune fu «la 
vera rappresentante di tutti 
gli element! sani della socie
ta francese ». Non solo cioe i 
proletari furono con la Co
mune. ma tutto il popolo. lar-
ghi strati della piccola e me
dia borghesia. professionisti. 
tecnici. Ietterati e artisti. 

La tradizione della piu viva 
cultura democratica francese, 
durante la Comune, dimostro 
cosi la sua coerenza e la sua 

Si ricostruisce il « dossier » sul criminale di guerra nazista 

Gli ebrei di Roma testimoniano 
contro i l carhef ice Basshammer 

La Code d'Appello di Roma accerta le resnonsabilita dell'ex luogotenente di Eichmann per il 
tragico rastrellamento del 16 ottobre 1943 — II processo avra luogo nella Germania Federale 

Ije strade attorno al Por
tico d'Ottavia (l'antico quar-
tiere ebraico di Roma) bloc-
cate dalle SS; i nazis'i che 
salgono casa per casa, trasci-
nando poi in strada vecchi, 
donne e bambini; il disperato 
viagRio' sui vagom piombati; 
e poi il martino. nei lager di 
Auschwitz, Birkenau, Maida-
nek, Mauthausen, dei 1091 
ebrei romani. Ricordi e vi-
stoni di quel rnattino del 16 
ottobre 1943 — la razzia nel 
ghetto romano, una delle pa-
gine piii fosche della pur ag-
gh.acciante prassi nazista le-
gata alia «soluzione finale » 
del prob!ema ebraico — r.af-
fiorano con tutto il loro dolo-
re nella memona dei super-
stiti. Questa \-oita, pero. non 
si tratta di una celebrazione 
ma di un'occasione di giusti-
z:a. Uno del magg.ori respon-
sabili di quel enmine, 1'ex 
luogotenente delle SS Fne 
dnc Basshammer, dovra esse-
re processato nella Germania 
federale, e la Procura gene-
rale di Berlino ha chiesto al
ia sezione istruttoria della Cor-
te d'appello dl Roma di svol-
gere tutte le indagini in me-
rito alia deportazione degli 
ebrei romani, al fine di sta-
bilire le esatte responsabilita 
di Basshammer. Di questa 
rogatona (come si dice in 
linguaggio giuridico) e incari-
cato 11 dottor Alfredo Lacco-
nia, consigliere istnittore 

Friedric Basshammer alia 
fine della seconda guerra mon-
diale era riuscito a « scompa-

rire». come tanti altri crimi-
nali di guerra nazisti. Fu nn-
iracciato nel 1968 grazie alia 
costante ricerca che ne ave
va fatto il servizio segreto 
israeliar.o. Io Shin Beth; Bas
shammer aveva allora 62 an
ni e risiedeva a Wuppertal, 
nella Germania di Bonn, do
ve esercitava la professione 
di awocato. Venne lmmedia-
tamente arrestato e spedito in 
carcere in attesa di proces
so: il curriculum di quel di-
stinto, affabile professionista 
di Wuppertal cl>e gli amici 
descrivevano come mteramen-
te dedito alia famiglia ed al 
lavoro era infatti impressio-
nante. Basshammer fu il brac-
c;o destro di Adolf Eichmann 
dai 1942 al gennaio 1944, vale 
a dire nel penodo cruciale 
dello stermimo attuato dagli 
hitlenanl non soltanto contro 
gli ebrei ma contro tante al 
tre popola7ionl (russi. lituani, 
polacchi, slavi); dai febbraio 
del '44 fu a capo della spe-
cialc m sezione ebrei» della 
S.D. (polizia di sicurezza na
zista) in Italia, con sede a 
Verona. 

Stando alle imputazioni ele
vate a suo carico dalla magi-
stratura tedesca, 1'ex luogote
nente di Eichmann ha a suo 
canco la deportazione di non 
meno di B.500 ebrei Italian! 
fra i quali, appunto, quelli 
romani. 

Per raccogliere tutte le pro
ve possibili, dunque, 11 pro
curators federale di Berlino, 
giudice Holzner, ha chiesto la 

collaborazione della magistra-
tura italiana. Qualche mese fa, 
inoltre, la procura di Berli
no aveva spedito un questio
ns rio a tutti gli ebrei italiani 
superstiti dai lager nazisti, nel 
quale si invitava a fomire det-
tagli e testimonianze soprat
tutto in merito alia figura ed 
al ruolo ricoperto dai Bas
shammer nell'organizzazione 
dei rastrellamenti e dei con-
vogli ferroviari diretti ai cam-
pi di sterminio. Adesso. Tin-
chiesta del dottor Lacconia 
dovrebbe approfondire, nella 
sostanza, la linea d'mdagine 
tracciata proprio dai questio-
nano del magistrato di Ber
lino. Tra 1 altro, il dottor Lac-
coma dovra anche recarsi, nei 
prossimi giorni, ad interroga-
re Herbert Kappler. che sta 
soontando nel carcere milita
re di Gaeta la condanna al-
l'ergastolo per 1'eccidio delle 
Fosse Ardeatme. 

II rabbino Elia Toaf, capo 
della comunita israelitica ro-
mana. ha dichiarato ieri co
me, pur confortando 11 fatto 
che la giustizia si muova an
che a di stanza di tanti anni, 
sarebbe una beffa se l'affare 
Basshammer si concludesse 
come per i nazisti responsa-
bili della strage sul lago di 
Garda nel 1943. II processo 
contro quel camefici si svol-
se nella Germania federale 
due anni fa: dopo una prima 
condanna aU'ergastolo, gli lm-
putati furono tutti assolti 

c. d. s. 

L'assistenza 
medica 

in URSS 
MOSCA. 17 

Nel corso dell'attuale pia
no quinquennale nell'URSS 
si laureeranno circa 213 m;-
la medici. Lo riferisce oggi 
sulla « Pravda » I'accademi-
co Boris Pelrovskij, mini-
stro della Sanila. 

Una coslante attenzione 
viene dedicata alia prepara-
zione qualificala al massimo 
del medici. Nel nuovo piano 
quinquennale saranno appor-
tati miglioramenli per la spe-

- cial'zzazione dei laureandi 
degli istituti di medicina. 
Tutti i medici giovani, al 
termine degli studi, pr'ma 
di iniziare autonomamente il 
loro lavoro dovranno fare 
pratica per un anno. 

La grande attenzione pre-
sfata nel progetto di diret-
live del 24. Congresso del 
PCUS alia salute dell'uomo 
— sottolinea il ministro — 
una volta che la sanita so-
cialista corrisponde, meglio 
di qualsiasi altro sistema di 
assistenza medica del mon
do, alle eslgenze di tutta 
la societa e dispone di pos* 
sib'lita sempre magglori per 

' II two perfezionamento. 

validita. Artisti come Cour
bet. Daumier, Manet. Dalou; 
scrittori come Valles. poeti 
come Verlaine. Rimbaud e 
Pottier; scienziati come il geo-
grafo Elisee Reclus furono at-
tivamente dalla parte della 
Comune. collaborarono con es 
sa. e. in molti casi, combat-
terono per essa. Nel suo ro-
manzo L'insorlo. dedicato, ap
punto. alia Comune, Jules Val
les. rievocando quei giorni, 
ha scritto: «O grande Pari
gi! Vili come eravamo, par-
lavamo gia di abbandonarti. 
di allontanarci dai tuoi sob-
borghi che tutti credevano 
morti! Perdono. patria del-
l'onore, citta della salvezza. 
bivacco della Rivoluzione! 
Qualunque cosa accada. do-
vessimo anche esser nuova-
mente vinti e morire doniani. 
la nostra generaztone e con-
solata! Siamo npagati di ven-
t'anni di disfatte e di ango 
see ». 

II convegno 
degli artisti 

Quando il 5 apri!^, Gustnve 
Courbet lancio un appello agli 
artisti. convocandoli nel gran
de anfiteatro della Farnlta di 
Medicina. al con"ecno ne in-
tervennero piu di quattrocen
to. Nacque cosi la Federazio 
ne degli Artisti comunardi. 
Nel manifesto conclusivo del
la fondazione di questa prima 
associazione libera dpgli arti
sti. tra Paltro. si bgge: « Que
sto governo del mondo delle 
arti formato dagli aitisti. ha 
per missione: la consen'azio-
ne delle opere del passato; la 
messa in opera e in luce di 
tutti gli elementi del presen-
te; la rigenerazione riell'avve-
nire per mezzo dell'insegna-
mento >. 

Fra i membri eletti del Co
mitate della Federazione de
gli Artisti si trovano i nomi 
di Corot. Courbet. Daumier, 
Manet. Dalou. Andre Gill. Ma
net, che aveva comDaltuto nel
la Guardia Nazionale e che 
nel marzo si trovava in pro-
vincia. era rientrato subito a 
Parigi. Egli poi. nel maggio, 
durante le ultime battaglie. 
fissera il ricordo di quei giorni 
in due litografie. di cui una 
e La barricata e mostra. ste-
si a terra, in Rue de 1'Arca-
de. i corpi dei popolani ca-
duti neH'ultima difesa. Del re-
sto pure Renoir, che durante 
la Comune e stato qualche 
tempo a Parigi, ha lasciato 
dei disegni che testimoniano 
della sua simpatia per gli in-
sorti. Ne sono stati pubbhea-
ti. che io sappia. solo due: in 
uno si vede una donna comu-
narda fucilata dai versagliesi 
al cospetto di una bambma. 
nell'altro ancora una donna 
della Comune che. spada in 
pugno. rombatte su di una 
barricata. 

Anche Daumier dedico al-
cune delle sue magistrali lito
grafie alia vicenda della Co
mune. II 130. battaglione co-
munardo, costituito in gran 
parte da operai dell'XI quar-
tiere. a scopo dimos*ruivo. 
aveva dato alle fiamme. da
vanti al monumento di Vol
taire. la ghigliottina. come 
simbolo del passato potere 
borghese. Su questo episodio. 
Daumier disegno una splendi-
da tavola. dove si vede. ap
punto. la statua di Voltaire 
che. alzandnsi da sedere. ap-
plaude al gesto dei comunar
di. In un'altra htografia. in-
vece. intitolata il Carro dello 
Stalo nel 1871. egli ha dise-
gnato una specie di doppia 
biga. tirata in senso contrario 
da due cavalli: sopra vi e 
Thiers, che frusta un ronzino 
sbilenco. e daH'altra la Fran
cia. che guida un nobile e 
forte destriero: i cavalli lira-
no in direzioni opposfe; sopia 
la testa di Thiers c'e scritto: 
Versailles; sopra la testa del 
la Francia: Paris. La Francia 
infatti. per Daumier. era Pa 
rigi. era il popolo della Co 
mune. 

Per contro bisogna dire che 
la Comune fu aperta e sensi 
bile a tutti i problemi del 
Parte e della cultura e gelnsa 
custode del patrimomo a-"sti 
co che la sorte le aveva affi-
dato Rasta un epis x^o a c >n-
fermarlo. Nei suoi gi-uni piu 
duri. quando la fame er<i piu 
atroce. i capitalist! *iiglesi. 
sperando di trar urof-tto dal
la disperazione degli insorti. 
offersero a piu riprese il loro 
aiuto. chiedendo in rambio i 
quadri del louvre M,i ;l go 
verno operaio di Parigi n.spo 
se sempre di no. 

Un altro fatto. che dimostra 
la stima del popolo parigino 
verso gli uomini di cultura 
democratica, accadde proprio 
nei giorni dell'insurrezione. 

Victor Hugo era a Bordeaux. 
allorche il 6 marzo gli mori 
improvvisamente il figho Car
lo ch'era con lui. II poeta fe-
ce allora ritorno alia capitale. 
recando con se la salnu del 
figlio. Vi giunse il 18 marzo. 
in piena offensiva proletarian. 
La notizia pero si era diffusa 
per la citta. Cosi. dalla stazio 
ne d'Orleans al cimitero del 
Pere-Lachaise, i comunardi. 
lungo le strade. presentnvaiu 
le armi e aprivano 'e bamca-
te per lasciar passare il glo-
rioso vecchio e il corceo fu-
nebre. 

Le bandiere rosse s'inchina-
vano a terra. II poeta. com 
mosso da questo silenziosa ri
spetto popolare, piangeva. Piu 
tardi. rievocando tale avven:-
mento. in un suo testo poeti
co. scrivera: « O citta augu-
sta, quel giorno ogni cos'« tre-
mava, - la rivoluzione esplo-
deva e tu. attraverso la pnU 
vere, al bagliore dei lampi -
tu vedevi riaprirsi I'ombra 
spaventosa che talvol'.a si 
apre - davanti ai granai po-
poli: e Vuomo che seguiva la 
bara del figlio - ti immirava. 
tu sempre pronta alle prove 
piii ardite, sfortunata, - che 
hai fatto prospera I'umnnita: 
oscuro in volto, egli si senti-
va • figlio e padre ad un 
tempo, padre pensando a lut, 
figlio pensando a te... >. 

Durante i giorni della Co
mune il governo popolare da-
ra il nome di Victor Hugo al 
Boulevard Haussmann. E 
Hugo prendera le difese della 
Comune contro Thiers che vo-
leva marciare con le sue ar-
mate contro Parigi per inflig-
gere agli insorti un tremendo 
< castigo >. « Castigare chi? », 
scrivera Hugo, c Parigi? Pa
rigi vuole essere libera - La 
il mondo, qui Parigi: ecco 
I'equilibrio. E Parigi e I'abis-
so in cui matura I'avvenire. • 
Come non si pud punire l'o-
ceano - cosi non si pud puni
re Parigi... *. 

L'ufficio stampa 
di Verlaine 

Ma ci sono altri poeti che 
forse ci si pud meravigliare 
a saperli accesi comunardi. 
Li abbiamo gia nominati. Ver
laine. per esempio. II dolcis-
simo poeta simbolista. non so
lo fu comunardo. ma fu a ca 
po dell'ufiicio stampa e alia 
Comune. dopo la tragica con-
clusione. da Lbndra. dediche-
ra un'ardente poesia. E cosi 
Rimbaud: pur non essendo 
riuscito a raggiungere Parigi 
dalla provincia. dedico alia 
Comune quattro composizioni 
poetiche. Purtroppo due di 
queste sono andate perdute: 
Amanti di Parigi, di cento 
versi. e Morte di Parigi. di 
duecento. Ma restano le strofe 
ch'fgli scrisse all'indornani 
della sconfitta della Comune. 
le strofe di Parigi ?i ripc.pola, 
terribile invettiva contro i ver
sagliesi. e quelle delle Mani 
di Jeanne-Marie, una giovane 
popolana combattente. 

Ma c'b un poeta che nella 

storia del movimento operaio 
tiene un posto a parte: Euge-
nio Pottier. figlio di un ope
raio imballatore. Le sue rime 
erano gia popolari sin dalla ri
voluzione del "48. Membro del
la I Internazionale. eletto al 
Governo della Comune. egli si 
batte sulle barricate insieme 
coi migliori dirigenti operai. 
con Ferre. Varlin, Delescluze. 
II 30 maggio i giornali verra-
gliesi annunciarono la sja fu-
cila/ione. Ma Pottier e-a nu-
scito a nascondersi. Sono i 
giorni di quella che e stata 
chiamata «la settimana di 
sangue ». Le truppe di Thiers 
entrarono in Parigi. incontran-
do tuttavia una strenua rcsi-
stenza. 

Come nasce 
«l'internazionale» 

L'ultima barricata ^adde il 
28 maggio. Subito dopo inco-
mincio il terrore bianco: tren-
tamila furono i comunardi fu-
cilati, senza distinzione di ses-
so e di eta. Una strage on en-
da. Ma e proprio in questi 
giorni che Pottier. riuscito a 
sottrarsi alle mani dei versa
gliesi. nel giugno del '71, dai 
suo rifugio. nella Parigi dove 
il Governo operaio e stato ab-
battuto. senve Vlntermtzion-i-
le: c In piedi, o dannati della 
terra! - In piedi. forzuti della 
fame! *. Cosi. dunque. il pro
letariato. per bocca di Pot
tier. non si dichiarava vinto. 
Diciassette anni piu tardi, mu-
sicata da un operaio tornito-
re. Pierre Gegeyter, I'lnier-
nazionale comincera a essere 
cantata dagli operai francesi 
e in seguito fara il giro del 
mondo. finche a Pietroburgo e 
a Mosca. nell'ottobre del '17. 
echeggera come inno del pro
letariato vittorioso. . 

Ma quanti altri nomi di poe
ti e di artisti. che furono co
munardi. sarebbe necessario 
ricordare: poeti come Eugene 
Vermersch. Jean-Battiste Cle
ment. Clovis Hughes; pittori 
come Gustave Clairin o Al
fred Darjon. Ma qui mi piace 
ricordare due artisti italiani, 
di cui parlano le cronache co
me attivissimi partecipanti al
le lotte della Comune: Gio
vanni Noro e Saro Cuccinotta. 
II Noro comandava il 92. bat
taglione della Guardia Nazio
nale e in seguito divento co-
mandante della VII legume 
delle truppe della Comune: 
dopo la caduta delta Comune 
riusci a rientrare in Italia, 
mentre sua moglie. arrestata. 
era internata nel campo di 
concentramento di Sartory. II 
Cuccinotta invece. per l'eta 
avanzata. era addetto ai ser-
vizi sanitari e venne fucilato 

Nel centenario della Comune 
e dunque giusto ricordarli. jn-
sieme con tutti gli intellettua-
li che parteciparono a quegli 
avvenimenti. Fra tutti gli a'-
tri avvenimenti eroici e »igri-
ficativi infatti. anche questa 
e una pagina della storia so-
cialista che non va dimenti
ca ta. 

Mario De Micheli 

Un avvenimento 
importante per la 
cultura 

Fin 
libreria 

llromanzo 
del Novecento 

"'• Giacomo 
Debenedetti 
Presentazione 
di Eugenio Montale 

Le wicende del romanzo italiano posto in originate 
confronto col grande romanzo europeo: esce po-
stuma I'opera piu rices e piu organica di uno dei 
maggiori critici del nostro tempo. 
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