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Lultimo tasckolo di «(///sse» 

Poesia e non poesia 
L'esito paradossale di chi era partito privilegiando il testo e che 
non questo conti, bensi la poetica - / saggi contenuti nella rivista 

L'ultimo fascicolo di UIis.se 
6 dedicato a Poesia e non 
poesia. Titolo strano o addi-
rittura audace per 1 tempi 
d i e corrono. Alolti giovani 
usciti dall'espenen/.a del 'G8 
.sembra ciie di poesia non ne 
\oghano sapere, e infatti nei 
groupuscules regna un atteg 
giamento d ie pronde in con-
siderazione (seppuro la pren-
de in considerazione) la \wi>-
sia come fatto puramente 
strumentale nspetto all'impe-
gno politico. Cosi avviene d ie 
clu dichiara di volcr modifica 
re la realta la semplifica ar-
bitranamente o. nieglio, vo 
lontaristieameiUe. Un titolo 
come Poesia e non poesia puo 
.suonare alle loro orecchie co
me rea/ ionano lout-court. D'al-
l ia parte l"inte.->tazione di que
sto fascicolo di Ulisse irrita 
bicuramente anche i phi ti-
midi partigiani della separa-
tezza della iwesia e della 
Mia btrutturale autosuilicien-
za. Barberi Squarotti infatti 
(presente in questo fascicolo 
con un .saggio dedicato alle 
Metamorjosi della poesia) di
cliiara ormai tramontato <k d 
concetto di un'estetica d ie ab-
bia il dono di una certez/a 
assoluta. e sappia olTrire. 
quindi. il canone per distin-
guere i valori, cioe sia in gra-
tlo di far fuiuionare il pro-
prio Tribunale del ter rore». 
Quindi e impossibile emette-
re giudizi di valore, distingue 
re idealisticamente tra poesia 
e non poesia. E fin qui siamo 
d'accordo, ma il dissenso di-
venta radicale quando Barbe-
li Squarotti mette agilmente 
Millo stesso piano storicismo 
idealistico e storicismo mar-
xista e paiia di « facili alle
goric trionfalistiche della dia-
Iettica» prendendosela in so-
stanza con cliiunque alle pro-
prie spalle abbia Hegel. si 
tratti di .Marx o di Croce. 

E ' troppo facile. Anche per
che la dialettica non da ne-
cessariamente luogo a « facili 
allegorie trionfalistiche». E' 
invece interessante notare co
me le contraddizioni interne 
di certi strutturalisti troppo 
oitodossi conducano, quelle si, 
verso posizioni di tipo idea
listico. e non solo perche ri-
propongono (cosa d ie e stata 
gia detta molte volte) una 
scissions della realta. per cui 
tra poesia e storia non ci sa-
lebbero contatti. II d ie com-
poita non solo la negazione 
di rapporti (dialettici) t ra le 

marxiane struttura e sovra-
struttura, ma anche l'lpotesi 
d ie le opere poetiche siano 
autosulllcienti strutture molto 
simili a platoniche idee va-
ganti nel nulla, . \egare i «. Va
lori > in assokro, rovescian-
clo .sic et simpliciter la frit-
tata, puo essere pericoloso. Ci 
si potrebbe improvvisamente 
accorgere d ie I'operazione del 
la critica diventa operazione 
acritica, poiche si poslula d ie 
«i l cornpito della critica cli-
viene quello di descrivere i te-
sti o, anche, di nprodume le 
ipotesi di poetica: e si avra, 
allora. la piu radicale novita, 
d ie e costituita daH'aniuilla-
mento definitixo e irrimedia-
bile delle categoric del bello 
(...) a iavore della pura di-
chiarazionc di adesione alia 
|)oetica che il testo esemplili 
c a » . II paiadossale esito di 
chi era partito strutturalistica-
mente privilegiando il testo e 

In un ospedale inglese 

Impiegato 
un pappagallo 

per la rieducazione 
della parola 

NEWARK ( Ingh i l te r ra) , 14 maggio 

Un pappagallo insegna alia 
gente a parlare, nell'ospedale 
Balderton di Newark. II pap
pagallo, la mascotte delle in-
fermiere, di nome Peter, ha 
gia ottenuto brillanti succes-
si nella rieducazione di 40 pa-
zienti incapaci di esprimersi. 

La tecnica seguita e sem-
plicissima: un'infermiera fa il 
giro della corsia indicando 
vari oggetti pronunciandone 
il nome ad alta voce. Peter 
comincia a ripetere le parole 
in continuazione, e a un cer-
to punto, improvvisamente, 
anche i pazienti ripetcno quel
le parole. Un uomo che non 
aveva mai pronunciato una 
parola in vita sua e riuscito a 
pronunciare distintamente le 
prime. Parole semplici, ma 
che costituiscono un grosso 
passo avanti. 

Visto il successo, dopo il 
primo, casuale esperimento, 
Peter verra ora impiegato re-
golarmente. 

Nuove ediiioni delle opere piu stimolanti 

Resistenza e cultura 

nel Piemonte di Lajolo 
L'attenztone a Pavese nel « Vizio assurdo » e 
in « Pavese e Fenoglio » - « Classe 1912 »: 
il diario di vita partigiana nelle Langhe 

Gli «Osca r» di Mondadori hanno pubblicato in 
questi giorni «I I vizio assurdo» e si accingono a pub-
blicare — l'edizione e prevista per il prossimo au tun-
no — «II voltagabbana»; sono le due opere senza 
dubbio piu caratterizzanti dell 'attivita letteraria del 
compagno Davide Lajolo. la pr ima per il suo impe-
gno umano e civile nell'oflrire una dimensione ef-
fettiva della vita di Cesare Pavese; la seconda per Io 
scrupolo col quale Ulisse ha ricostruito la vicenda 
politica e le esperienze di un uomo na to col fasci-
smo e formatosi con la Resistenza. 

La quasi concomitante plbblicazione nella stessa 
collana delle due opere ci ha indotto a chiedere a l 
io stesso Ulisse un giudizio sul significato del fatto. 
A proposito del «Vizio assurdo» — che nel «Saggia-
tore» h a avuto quat t ro edizioni — Lajolo rileva che 
l'aspetto piii importante sta nel fatto che e assai r a -
ro, in Italia, che un libro pubblicato in una colla
na saggistica raggiunga le cinquantamila copie ed a l -
t re t tan to raro e che sia t radot to in quasi tut t i i Pae-
si europei nonche negli Stati Unit i : ma al di la di 
questo l 'aspetto piu positivo e che «II vizio assur
do» ha avuto la conseguenza di stimolare gli studi 
dell'opera di Pavese e di portare alia sua lettura un 
pubblico giovane che non lo conosceva o lo conosce-
va solo superficialmente. 

E' appunto la reale conoscenza di Pavese ad in-
teressare Lajolo nel cui volume «Pavese e Fenoglio» 
— del quale Vallecchi s ta per pubblicare la seconda 
edizionc — dedica al poeta piemontese due saggi: «II 
primo — dice Lajolo — in polemica con chi ha t en-
ta to di sbarazzarsi di lui definendolo "decadente" e 
basta e il secondo in polemica con chi, scoprendo in 
r i tardo Freud, ha rinchiuso il dramma di Pavese in 
uno schema quanto meno semplicistico». 

II terzo saggio del volume e un profilo umano di 
Beppe Fenoglio. il partigiano-scrittore delle Langhe; 
Vaccostamento t ra Pavese e Fenoglio non c casuale: 
Lajolo vi vede anzi un nesso che — al di la delle 
caratteristiche dei due au ton — investe le loro radi-
ci culturali e etniche: la comune origine piemontese. 
E per approfondire questo discorso sta preparando 
un raflronto umano t ra Fenoglio, Pavese e un altro 
poeta piemontese che — sebbene vissuto in anni pre-
cedenti — ha una stessa matrice culturale: Guido 
Gozzano. 

Ma il Piemonte torna sotto un altro profilo. per 
quanto djverso: quello della Resistenza. Le Langhe 
hanno avuto un peso sia nell'esistenza di Pavese che 
in quella di Fenoglio come in quella di «Ulisse» il 
quale dice « E ' in lettura presso una casa editrice il 
mio primo libro del dopoguerra "Classe 1912". il dia
rio della vita paitigiana nelle Langhe che vorrei n -
stampare. E* uscito in quegli anni ed e esaurito: vor
rei poterlo ripresentare cosi come era stato scritto al
lora '"a caldo" con la prefazione di Longo». 

Sarebbe un altro apporto non solo stonco, ma an
che culturale. oggi necessario ancora. 

II celebre teatro oggi a un quarto di secolo dalla fondazione 
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tico e personale. Terremo-
tato, in vista pero di un 
nuovo assetto in cui cjio-
chino un ruolo prunario il 
Comune. la Provincia e so-
prattutto la Regtorw. e anche 
il campo dell'attivita pubblh 
ca, culturale ed artist tea mi-
lanese. Paolo Grassi ci parla 
a lungo di questo nuovo as
setto. che vedra inserito il 
« Teatro Quartiere », « Milano 
aperta» e il decentramento 
nel quadro delle attivita di 
una Milano che pare abbia 
ripreso un suo ruolo gttula 
nel settore. Verra costituito 
un comitato diresionale di ta
li attivita; e il suo principale 
problema sara una sua de-
mocratizzazione effettiva. che 

G i o r g i o Strehler 
( q u i , a destra, in 
un suo tipico at-
teggiamento duran
te un pubblico d i -
batt i to) e stato 
recentissimamente 
insediato al Picco
lo Teatro di Mila
no quale direttore, 
dopo esserne sta
to nel '47 insieme 
a Paolo Grassi i l 
fondatore e dopo 
avere per anni al-
les t i to prestigiosi 
spettacoli per la 
stessa sala di via 
Rovello, tra i qua
i l , ad e s e m p i o , 
« Nel f ondo» di 
Gorki (del quale 
vediamo qu i , a si
nistra, una scena) 
che e in effett i una 
riuscita riproposta 
del classico allesti-
mento dell 'a Alber-
go dei poveri » che 
inauguro nel 1947 
I'attivita del « Pic
colo ». 

die il testo non conta. conta 
cm d ie lo precede: la poetica. 

Ma in letteiatura i valori 
sono per ogiii scriltore diver 
si e slrettamente connessi al
ia sua poetica. Valore e poe
tica nelle intenzioni dello 
scriltore — e narticolarmenle 
dello scriltore d'avanguardia 
— coincidono. Quindi il valo 
re 6 la poetica, cui deve ade-
guai'M il testo. Sembra che 
Barberi Squarotti per questa 
via l'ecuperi i tanto giusta-
mente vilipesi valori. e valori 
assoluti perche intangibili da 
to d ie il critico non potreb
be d ie accettarli e verificare 
in base ad essi la coerenza 
deH'operazione letteraria: «Cio 
che conta 6 la disposizione 
del testo secondo il progetto 
interno al testo stesso ». Bar
beri Squarotti crede di inven-
tare una nuova oggettivita. 
crvde di potere spogliare il 
critico di ogiii partigianeria. 
Ala il critico e partigiano e 
non puo non esserlo. Barbe-
li Squarotti sa benissimo di 
avere anche lui il suo Tribu
nale del terrore, e non com-
pie solo opera di guastatore 
e boia. Enuncia anche lui i 
suoi valori positivi solo d ie . 
secondo una logica antica un 
po' romantica e un po* mau-
dite, esalta il male e il nega-
tivo: '< Quanto piu 1'opera la 
oi rore e ribrezzo, tanto piu es-
sa possiede "valore" ». 

Dubito d ie les bourgeis si 
lascinu piu scandalizzare da 
questi trucchi. E mi domando 
in quanti siano ancora a cre
dere d ie «Tunica relazione 
obiettiva diviene il grado di 
"negazione" e quindi di "pro-
\ocazione" che il testo stesso 
possiede nei confronti della 
norma, della comunicazione. 
del iinguaggio del potere o 
della schiavitu». Attraverso 
questa smagliatura, questo 
piccolo cedimento alia catti-
va coscienza. si intravvede 
tutto un mondo. anzi il mon-
do, la societa e la storia che 
si riafTacciano proditoriamen-
te: e li. in quel punto, in quel 
pertugio si buttano tutti a ca-
politto. Tutti quelh the , inve
ce di esaltare la loro « elezio-
n e » letteraria come un fat
to negativo (e quindi in qual-
che modo vertiginoso e nobi-
le), ritengono di essere. quan-
d'anche non si veda. rivolu-
zionari. Sanguineti che si e 
letto prima di tanti altri le 
Noten zur Literatur di Ador-
no ne ha approlittato per pri
mo: ^ L'avanguardia si costi-
tuisce alle radici, nella forma 
della contestazione, e tale con-
testazione, neU'atto stesso in 
cui si genera sul terreno este-
tico, mette in causa, immedia-
tamente, la struttura tutta dei 
rapporti sociali». 

Pedulla crede d i e la Iettera-
tura sperimentale « abbia nel 
sangue* una ideologia d ie «in 
ultima analisi» e comunque 
sarebbe <c materialistica »., il 
che lo ha portato (in altra se-
de) a teorizzare d i e la con
testazione studentesca sia in 
qualche modo derivata dalla 
contestazione letteraria del 
Gruppo '63. Ci sembra che sia 
Pedulla che Barberi Squarot
ti da posizioni diverse (e per 
certi versi addirittura oppo 
ste) finiscano .«u un punto per 
trovarsi inopinatamente d'ac
cordo: nella sopravvalutazio-
ne del ruolo del poeta. Sem
bra che. celebrati i funerali 
della Poesia con la P maiu-
scola. si cantino le Iodi del 
poeta. dei suoi pensieri teori-
ci sulla letteratura che piu 
contano alia fin fine dei suoi 
testi. o dei suoi poteri de
miurgic!: egli infatti. anche se 
non vuole. purchc sia speri
mentale. contesta e forse an
che rivoluziona. la societa in 
cui vive. 

La posizione piu interessan
te .̂ u questo punto ci sembra 
quella di Ottavio Cecchi che 
smaschera il bovarismo neo-
romantico e superomistico che 
sta dietro a posizioni che in 
qualche modo recuperano al 
poeta fun/.ioni demiurgiche che 
non gli corr.petono. Cecchi no-
ta anche come ogni Utopia sia 
in fondo consolatoria. e come 
da questo nasca I'elegia: il 
Jamento su un futuro «che 
avrebbe |K>tuto essere e non 
e stato -->. Occh i (riferendosi 
alia poesia di Giudici) dice 
che < la poesia non c un'ar 
ma, ne uno strumento di ana
lisi del presente: non c ele-
gia ne fuga nel futuro utopi-
co: e strumento di analisi del-
Timpoteiiza della poesia*. Vor-
remmo aggiungere che la poe
sia non e neanche conoscen
za per mimesi dei meccani-
s.mi della contemporaneita. La 
poesia s|x?sso e diversa dalle 
slesse intenzioni e |X)etiche di 
chi la s c r h e . \JI ixwsia e am-
biguita. I-a poesia contiene 
tutti i piani e tutti li nega. 
Per questo il critico e il poe 
ta (in quanto produttore di 
poetica) non possono che es
sere faziosi, ma. per essere 
unesli con se c con gli altri 
devono teorizzare la loro fa-
ziosiLi. Perche c il punto di 
\ ista della poesia > non esi-
ste ed c do\-unque. I^t |x>esia 
c 1'unico territorio in cui con 
sfrcnata faziosita si possono 
servire Dio e il Diavolo. 

F r a i l C e S C O D A n n i L'artiglitria sovittica si fa strada fra le macerie di Bcrlino nei presii della Cancelleria. Qui, nel bunker, sta virtndo I t sue wltime ore Hitler 

25 anni di proficue 
coraggiose iniziative 
al Piccolo di Milano 

/ problemi e le prospetthe attuali della politico culturale dell'ente in 
rapporto alle istanie popolari della citta e della regione • Che cosa si-
qnllka il aritomo a casa» di Giorgio Strehler - Una riediiione della 
brechtiana ((Opera da tre soldi)) gia in programma per la prossimo stagione 

MILANO, 14 maggio 

Oggi, domenica 14 maggio, ricorre il venlicinqueswio unnwersario dell'apertura 
del Piccolo Teatro di Milano; venticinque anni di spettacoli, di irradiuzione cultu
rale. di successi e insuccessi, comunque di vita militantc nel teatro italiano ed euro-
peo. Non ci sojjermeremo, a mero scopo celebrativo, su questi cinque lustri. La 
scadenza di oggi trova I'ente, ai suoi vertici. profondamente terremotato. Paolo Grus-
si e passato alia Scala come sovrintendente; Giorgio Strehler e tomato, da solo, alia 
direzione dell'ente, dal quale si era allontanato nel tuglio del lVUS con una serie di 
motivazioni in cui si intrecciavano considerazioni d'ordine generate ideologico-politico 
a spinte di carattere este 

jaiorisca lo svduppo di mol-
teplici forme espressicc m 
piii direttrici L'abbandono 
del Piccolo Teatro da parte 
di Paolo Grassi e avrenuto 
in sordina. lui che ne e stato 
magna pars per tanti anni ne 
e uscito in punta di piedi 

Quello che egli ha conse-
gnato a Strehler e un Piccolo 
Teatro (coperio si di fertte) 
che ha saputo superare tante 
crisi, un po', forse, portato a 
diventare un teatro eclettico 
produttore di spettacoli nei 
quali SI potrebbe lamentarc 
ta mancanza di una ferma coe
renza estetica (ma conic era 
possibile altrimenti. assente 
la personalita di un regista 
responsabile?J. ma sempre vi-
tale, rimasto fedele ai princi-

DALLA REDAZIONE 
MOSCA, 14 maggio 

La fine della seconda guerra mon-
diaie, il passaggio del Reno nel marzo 
1945, la battaglia di Berlino, la resa 
nazista. II 1945 visto da chi fu pro-
tagonista di quegli eventi, di quei de-
cisivi momenti della nostra storia: 
ascoltiamoli mentre rievocano un pas
sato ancora cosi vicino. Parla il com
pagno Pavel Gilin, tenente generale 
dell'Armata sovietica: a Dopo l'attac-
co che la Germania scateno contro 
l'URSS molti si resero conto che le 
sorti della democrazia e della stessa 
esistenza di numerose nazioni dipen-
devano esclusivamente dall'esito delle 
battaglie sul fronte sovietico-tedesco. 
L'ingresso delle nostre anna te nella 
seconda guerra mondiale muto cosi. 
radicalmente, il corso della storia. Og
gi possiamo affermare che grazie al 
popolo sovietico e al suo esercito il 
nemico fu fermato mentre si accinge-
va ad estendere 1'aggressione verso 
altri Paesi e continenti. 

« L'Armata sovietica — prosegue Gi
lin — si assunse un cornpito estrema-
mente difficile e per di piu in una si-
tuazione politica e militare critica e 
ccmplessa. Nonostante tutti i problemi 
che si ponevano dinanzi a noi, riu-
scimmo a superare gli ostacoli: nel 
corso delle battaglie difensive sui fron-
ti de'il'Ucraina, a Leningrado e a Mo-
sca 3e nostre tnippe, sempre piu forti 
ed agguerrite, riuscirono a frenare pri
ma e a fermare poi l'avanzata nazista. 
Quindi si scateno la nostra controffen-
siva che ci porto sino a Berlino. Fu 
una lunga battaglia che segno 1'inizio 

della riscossa e dimostro al mondo le 
grandi possibility del popolo sovietico. 
Nelle maggiori operazioni belliche che 
fummo costretti ad alfrontare iiqui-
dammo di volta in volta, da 40 ad 80 
divisioni tedesche. Non solo, ma riu-
scimmo a non dare tregua aile t>07 
divisioni che Hitler aveva scatenato 
contro di noi. Grazie alio sforzo so-
vrumano desli uomini e delle donne 
del nostro Paese riuscimmo a ricac-
ciare indietro gli invasori e a raggiun-
gerli fino a batterli nel covo di Ber
lino. Tutti questi sforzi, tutte queste 
sofferenze. tutto l'impegno di un po
polo sono presenti in noi oggi, mentre 
chiediamo pace per il mondo e mentre 
continuiamo a lottare per la liberta e 
la coesistenza pacifica ». 

Viktor Mazulenko, maggiore gene-
rale deirArmata sovietica ricorda co
si quegli anni e quelle battaglie: « Du
rante tutto il periodo della seconda 
guerra mondiale il 60-80 ° f dei mezzi e 
delle forze hit lenane furcno concen-
trati sul fronte sovietico. Noi riuscim
mo a mettere fuori combattimento 
607 divisioni naziste, mentre gli alleati 
nel corso dei combattimenti nell'Afn-
ca e nell 'Europa occidentale, batte-
rono 176 divisioni. Inoltre sul territo
rio sovietico si svolsero alcune delle 
piii grandi battaglie de'.la storia che 
misero a dura prova il nostro popolo 

n Ma oggi — continua a spiegare Ma
zulenko — nel momento in cui ricor-
diamo quei giorni e nel momento in 
cui festeggiamo l'anniversario della 
fondazione dello Stato sovietico e'e un 
elemento politico che va messo in evi-
denza. E ' quello che si riferisce al tipo 
di collaborazione che si stabili nel pe-

nodo della guerra tra i vari popoli 
dell'URSS. Nelle file deirArmata ci ri-
trovammo infatti tutti insieme, noi, i 
rappresentanti di questo Stato multi-
nazionale fondato da Lenin. Basti pen-
sare che solo nei territori occupati 
dal nemico operavano circa 6200 re-
parti e gruppi partigiani che com-
prendevano 1 milione e 200 mila uo
mini. 

« I n Ucraina, tanto per fare im 
esempio — racconta ancora Mazulenko 
posando l'accento su questo decisive 
aspetto della guerra — operavano 220 
mila partigiani ucrairu ai quali si era-
no affiancati 36.592 russi. 19.174 bielo-
russj e 3211 rappresentanti di altre 38 
nazionalita dell'URSS. Ino'.tre va ri-
cordato che i reparti partigiani in Bie-
lorussia erano composti per il 71,6 • ,. 
da bielorussi, per il 19^9 ".« da russi. 
per il 3.89 «•» da ucraini. ecc. Durante 
e dopo la guerra oitre 7 milioni di so-
\ietici. nati e vissuti in ogni angolo 
del nostro immenso Paese. vennero 
per la loro partecipazione alia Resi
stenza. decorati. Inoltre vennero nomi-
nati Eroj dell'Unione Sovietica 11.603 
cittadini <e t ra questi: 8160 russi. 2069 
ucraini. 309 bielorussi, 161 tartari , 108 
ebrei, 96 kasaki. 90 georgiani, 69 us-
beki, 61 mordvini, 44 ciuvasci. 43 azer-
bagiani, 39 baskiri. ecc) che si erano 
distinti nei duri anni della guerra ». 

Ecco un'altra testimonianza. quella 
del jnornalista Mikhail Amestistov. al
lora corrispondente di guerra. « Non 
staro a rievocare le tappe delle nostre 
battaglie e non parlero del contribu-
to sovietico — egli premette —. Rac-
contero invece del giorno che non di-
mentichero mai. L*8 maggio del 1945 

giunsi a Berlino. Nella citta regnava 
un silenzio di tomba. II giorno dopo 
fui svegliato da un fracasso improwi-
so: nelle strade si sparava a salve, c-i 
si abbracciava Centinaia e centinaia 
di soldati correvano a.l'impazzata ur-
lando evvua. rittona. I nostri s(»Idati 
ballavano e, al suono delle fisanr.oni-
rhe. eseguivano le danze tradizional: 
delle varie repubbiiche so-netich?. Ber
lino cominciava una vita nuova men
tre eli altoparlanti diffondevano i". 
comunicato della TASS su'.la capito'.a-
zione delia Germania hitlenana. Cosi 
a stento. riuscii a raggiungere la porta 
dt Brandeburgo. \icino al Reichstag. 
Nella piazza r 'erano bande militan che 
suonavano inni e marce. e'erano sol
dati che arrinaavano i compa-'ni e che 
pariavano russo. ucraino, georgiano. 
kasako... Ricordo un movana che pre-
so dall'entusiasmo sali sulla torretta 
di un carro armato e poi. invere di 
pariare. scoppio a piansere. Ma pian-
geva dalla fe'.icita e daH'orgogiio di 
essere arrivato a Berlino, lui che era 
partito a diciotto anni da un piccolo 
villaggio degh Altai. Intornr*. tra I? 
macerie ancora fumanti. cominc.avano 
a funzionare le cucine da camDo dove 
anche i berlinesi trovavano da man-
giare. E e'era chi con pazienza scri-
veva cartelli in tedesco e in russo nei 
quali si poteva leggere Gli Hitler ren 
gono e se ne ranno. il popolo tedesco 
resta' Comincio in quelle ore la colla
borazione tra i nostri soldaii e quei 
tede5c'ni che vo'.evano rico?truire una 
Germania nuova, democratica e ant:-
fascista ». 

Carlo Benedetti 

/ protagonisti rievocano la vittoria dell'Armata rossa nel maggio del '45 

La battaglia di Berlino 
Come si svolsero le operazioni belliche che annientarono i naiisti • 601 divisioni lanciate da Hitler nellWensiva contro I'Unione 
Sovietica • II contributo dei partigiani affluiti da ogni parte del Paese • / cartelli in due Ungue rivolti ai vincitori e ai vinti 

pi cite si era prefissi nel 11)47, 
Un Piccolo Teatro contcstato. 
criticato, discusso ma sem
pre produttivo. capuce di re-
sistere w superarej alle po-
lemiche di coloro che in que
sti anni, avrebbero voluto — 
in nome magari di esigenzc 
legittime. ma esasperate — lo 
affossamento dello stesso tsti-
tuto del teatro stabile 

A Giorgio Strehler. die tro-
viamo nell'ufficio che gia c 
stato di Grassi. poniamo al
cune domande su questo suo 
«ritorno a casa». Ecco- in 
che rapporto si pone la situ 
scelta di nentrare al Piccolo 
Teatro con t'esperienza da lui 
fatta in questi ultimi anni 
col Gruppo Teatro e Azione'' 

Il suo « rientro nelle strut
ture » non ha un volto qual-
siasi: c un riprendere posto 
nel « suo » teatro, nella « sua » 
casa. da lui voluta e creatu 
venticinque anni fa insieme 
a Grassi. Questo ritnrno alia 
struttura non ha alcun signi
ficato in opposizione alia sua 
csperienza al di fuori delle 
strutture. Al suo allontana-
mento nel 196S egli contribui 
— ci dice — a sbloccare una 
situazione che si avviava al
ia cancrena: e'era mi Piccolo 
Teatro che viveva asfittica-
mente. soffocato da una situa
zione che pareva senza via di 
uscita. come del resto lut 
stesso con Grassi aveva pre-
visto in una « memoria » che 
tutti e due avevano scritto 
quattro anni prima, A questo 
dato di fatto si aggiunga la 
messa in contestazione delle 
istituzioni ad opera dei gio
vani. che. a parte certi ec-
cessi, esprimeva • un'esigenza 
di rinnovamento. Di fronte 
alia quale il Piccolo Teatro, 
cosi com'era. non poteva da
re una risposta. 

Si sentiva. Strehler. nella 
struttura cos) come si era 
venuta configurando allora. 
come con le alt tarpate. im-
possibilitato nella creazionc 
estetica da un produttivismo 
a tutti i costi e da un conse-
guente consumismo avverso 
alle raqioni dell'arte e della 
socialita, che andava rtcercu-
ta e sollecitata con forme 
nuove. (Ma la ricenda succes-
sua del Piccolo, per mento 
soprattutto di Grassi. fu ab-
ba^tanza diversaj 

Di qui la decisione del 
Gruppo Teatro e Azione. Che. 
ci dice Strehler. seppe gtiar-
darsi da certi estremismi 
spontaneistici. da certe fughe 
in avanti basate su parole 
d'ordme anurcaidi. il Gruppo 
Teatro e Azione, pur con le 
diverstta dei componenti e la 
dialettica delle loro posizioni 
individuali. st trasformb in 
un efficiente collettivo che 
produsse due spettacoli di al
to livedo. Il mostro lusitano 
e Nel fondo. L'esperienza d: 
Strehler con questo colletti-
ro rimane fondamentale ne! 
suo itinerario artistico ed 
umano 

Quindi. o^serra Strehler. 
questa sua esperienza non c 
in contrasto con la decisione 
di oggi. D'altra parte, non gli 
fu offerto allora il nuoio co-
stituendo Teatro Stabile di 
Roma'' Se non accetto. fu 
perche non ebbe le necessa-
ric garamic estctico-politico-
umane nccessane. 

E ora. dal a suo» Piccolo 
queste garamic le ha uvute' 

Certo. Strehler le ha clue-
ste nel modo put formale: es
se vanno da un rmnoramen 
to del consiglio dt ammnu 
straztone in senso democra 
lico. con la rtforma dello sta-
tuto. alia rtstriitturaiionc del
l'ente. dall'azieramento dei 
debiti della pas sat a gesttonv 
alia nuova sede lino all'acccn-
tuazione del concetto :ntens» 
vo i pochi spettacoli di alt" 
livedo estetico. non tanti dt 
livcllo medio) dell'attivita del 
teatro 

A proposito- non e stato 
detto e scritto dell'arversionc 
di Strehler per il decentra
mento e le initiative collate-
rati"* Si e stato detto e sent 
to. ma in mala fedc Tant'c 
vero che lui stesso c tra i 
promoton del comitato allar-
goto che dovra sovraintende 
re a tutto questo. ma egli 
riticne che a ctascuno vada 
il proprio cornpito prccipuo. 
e che quello di un teatro d'ar 
te sia soprattutto di fare de
gh spettacoli deqm Occorre. 
insommn. un pluralismo di 
promoton 

Queste alcune delle tante 
cose che Strehler ci ha detto 
nel corso del nostro co'loquio 
dt due ore Le accogliamo con 
molti stmpatia e con rigile 
spcranza Tra Taltro. egli ci 
ha accennato al suo program-
met per la prossima staqione; 
esporlo qui sarebbe renir me
no ad un impegno preso con 
lui, di attendere il comunica
to definitivo e ufficiale Tut-
taria non possiamo non la-
sciarci sfuggire la notizia che 
ad aprire la rentiseiesima sta-
nionc sara L'opera da tre sol
di m una vuora cdizione. am-
bicntata negli anni dell'av-

I cento del nazismo. 
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