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M Era la culla mineraria deBa co
lonizzazione. Non guardate I'oriz-
zonte; petteate al soflo. Trapana-
menlo tellurico. Le reglonl centra-
settenlrionall dl Zacatecas e Gua
najuato sembrano zone povere, 
ma II loro sotsosuotocosilul loscri-
gno delTimpeto spagnolo. Occu-
pata la superiicie, un aHoprano 
bmcialWe e himinoso, gli invasori 
scesero nelle viscere del paese, In 
una seconda conquista verticals e 
alludnata. Depanarono gh abilanli 
nel cuote della loro Sessa terra. 
Come Antigone. li seppelllronovlvi 
in tofluose sorgentHombe Sor-
genti deiTargento. Straoparono la 
storia e II paesaggio, la lingua e le 
malerie prime, per praticare un im-
menso salasso sul corpo esanime 
del Nitovo Mondo. Cosl, le sue ve-
ne melallileie vennero intaccate. 
pnwdugalfi, esaurHe. 

Out accanlo sorge Jerez, cilta 
nalale di uno Ira I maggiori poeti 
messlcaiti; Ramon Lopez Velarde. 
Nato to stesso anno in cut Amide) 
nlcaraguegno Ruben Dario inau-
gurava II rnovimento roodemiaa. 
coetano dl Pessoa, Eliot e Ltngaret-
tl, Lopez Velarde mod trenlalreen-
neaCittadel Messico nel 1921. La 
sua opera uaibrable e stata awici-
nala a quelle dl Goizano. Trake o 
Jammes. Bench* simpafezasse 
per i riwoluzioiiari, egli infuse nelle 
sue Hriche un senlimento della de-
cadenza maturate nella Belle Epo-
aue, sotto la dMatura fastosa e 
spietala del -Kaiser- Poifirto Diaz. 
Erano gli anni in cui. passaio il so-

!
no imperiale di Masslmillano 
'Austria, II Messico si tingeva di 

morbkli echi viennesi, gli stessi di 
certe stone musiche In cul le plu 
sfrenate cadenze si stemperarto in 
valzer, Un timbro analogo vlbra ne-
gli sflbraH vers! dl Lopez Velarde, 
che canlano 1'inquietudine, I'ansia 
e-l'intimatristezzareazionariat. . 

Uooda<Mtatli«na 
Nulla di meno esotico, insom

nia, dl quest! toni spenll e dolce-
rnente appassM. Mentre nell'Olto. 
cento la letteratura europea guar
ds all'Americe Centrale come a 
una regione barbarica, da quel 
barbarl viene un poela elegante, 
cKiato, saplentissima Mentre il /to-
rmmcem di Heinrich Heine raccon-
ta le efleratezze delle divtnHa azte-
che, mentre Theodor Fontane in-
serisce nell'adulterto borghese dl 
EM finest i'evocazione dei sacrilfci 
canulballcl del dio Vitzliputzli. gli 
scrlttori messicani si volgorio verso 
It Simbolismo francese e te atmo-
sfere mitteleuropee. Non si irattfl 
soltamo di una moda: al conlrario, 
questo fenomeno coirispose alia 
nature pill segreta e tragica della 
nazione. Forae ha ragione la guida 
turistlca Valmartina neH'osservare 
che per uno scolaio spiritoso la 
carllna del Messico sembra la coda 
dl una sirena. In elfetli, e una figure 
mltica tagliala in due, smembrata. 
Ma come vtw un mito fatto a pez-
zl? 

II paese venne fondato con un 
atto dl assoiula bmtallia, attraveiso 
I'annessione e la contemporanea 
cancellazione delle civilta indigene 
da paile della Spagna. II fmtlo vi-
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Messico, vincitori e 
Zacatecas e Guanajuato, qui gli invasori scesero 
nelle viscere della terra, in una seconda verticale 
colonizzazione. Qui nacque Ramon Lopez Velar
de poeta raffinato e decadente. Due vulcani domi
nano il Messico, simbolo di una identita ambigua. 
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« n t e di tanta efferalezza 6 lodier-
na popolazione di sangue mislo, 
fnillo di un legame ormai inesnica-
bile tra vincitori e vinti. Entrato nel-
la storia moderna oifano del pro-
prio passaio. II Messico ha setnpre 
leso alia riceica di una propria 
identita. da un lato rivendicando le 
tradizioni precolombiane. dall'al-
Iro ispirandosl a quelle d'oltreo-
ceano. Nazbnalismo e esterofilia 
si rivelano cost le due facce della 
sfessa medaglia. 

C'e un temiine che indica tutto 
eft: maliinhismo, Immagine di 
amore e tradimenlo. il nome di 
Malinche (la principessa India 

amante e inteiprete del conquulo-
dor Cortes) rapptesenla infatti II le
game di linguaegio e di sangue Ira 
popoli nemici. Dove cercaie allora 
•lanima nazbnale>?CarlosMonsi-
vais ha ironizzatosu questa pretesa 
•messicanita* deflneiidola ciO sen-
za cui i messicani divenlerebbero, 
ad esempb, paraguayani. ^̂ a un 
simile ideale nasconde, In verita, 
es^enze profonde e dolorose. Lo 
ha spiegato Octavio Paz nel sagglo 
// ktbirinio della soliludine. «La 
messicanila e un oscillare tra diver-
si progetti slorici universali, via via 
Irapiantau o imposti. e oggi inservi-
bili. La messicanila, dunque, 6 un 

modo di non essere noi stessi, una 
ripeluta maniera di essere e di vive-
requaicosad'altro>. 

Metted 
Meticciato, sincretismo, mezcla 

sono queste le parole-chiave di un 
universo trauraatico, percorso da 
conlrasti culturali. economici e 
geogralici. Un paese del genete, e 
stalo scrillo, sta incastrato lisica-
mente e politicamenle tra l'Ameri-
ca ladna e quella anglo^ssone co
me un fragile disco di caitilagine 
collocate lungo la dureale del con-
tinente, tra vertebie die minaccia-
no di schiacciaiio. Qui. ogni cosa 
ricorda la potenza cruenla e rige-
neratrice dell'incrocio. deH'ibrida-
zione. Ecco le sculrure di Puebla, 
nelle quali il cordone che stringe il 
saio dei monad si uasforma in ser-
penle: ecco i negozi di souoeniis, 
che vendono leschi di ceiamlca 
conelmi nazisti e svaslicbe ripiese 
dalle civilta precortesiane; ecco le 
statue in cui si sovrappongono in 
un'unica immagine Crbto e Quel-
^acoall. la Madonna e la dea To-
nanlzin, la croce caliolk'a e I'albe-
IO della vila raaya. 

Tutto cio si rifletle in un patnmo-

nio toponomastico di stiepitosa 
ricchezza. "Via dei Bad. Via delle 
Raganelle Canore. Via della Testa 
Piccola. Come resisteie ai nomi 
delle strade di Guanajuato?*. Giu-
sto, e non solo a quelli. L'osseiva-
zione di Malcom Lowry potiebbe 
essere estesa ad aitri casi: "Questo 
dovrebbe essere pressapoco il 
punlo dove Bemal Diaz e i suoi 
Haxcatonipassaronodall'allra par
te per daie una severe lezksie a 
Quauhnahuac. Superbo nome per 
un orchestra jazz: Bemal Diaz e i 
suoi llaxcalani...". £ancora Lowry 
che in Sollo il vulcano rievoca la 
sloriadHTuauhanahuac.gBcando 
cor) la lingua ilia, fratla e sonora 
delle aniiche civilta precolombia
ne. 

II romanzo si apie appunlo con 
la descrizione di questa localitS 
dominata da due vulcani: «M. La-
ruelle accese una s^aietta. Lonta-
nissimi alia sua sinistra, a nord est 
oltie la valle e le terrazze pede-
montane della Sierra Madie Orien
tal. il Popocatepetl e Ixlacclhuati 
loireggiavano nitidi e meraiiigiiosi 
nel tramontO" Ora, per una strana 
combinazione, questo libra stra-
ziante e vivissimo, questo canio 

d'amore che inizia nel Giomo dei 
Morli, questa hingo delirio funebre 
ed alcoolico sul Messico, si svolge 
proprio nei luoghi che videro la na-
scila del massimo poeta nazionale. 

Come £ narrato in un testo sells-
centesco, 1'antica capital*, metro-
poli della Nuova Spagna sorgeva a 
dodici teghe da due cime quasi 
conllgue. una setnpre copena di 
neve, laltra perennemente colma 
di fuoco. Nonostante la loro diver
sity. i due monli conciliavano i loro 
contrari in un cliiua benigno e in-
cantevole. Alle loto falde soigeva 
una grande masseria dove, a mez-
za sttada lia cakk? e freddo. nac-
que Suor Juana lnes de la Cruz. 
Non Solio il vukano, dunque, ma 
sotio due vulcani, opposti e com-
plementaii al pari di certe coppie 
di dh/inita precortesiane, ha origi-
ne la letteratura messicana. 

Sottoduovuteairl 
Anche nei suoi piu intensi slanci 

passionali, questa scriltrke fiedda, 
menlale. luminosa, testa comple-
tamente estranea alia furia mag-
maa'ca, al disordine panico, all'or-
rore di Lowiy. Le fiamme che la, 
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vente di tanta efferalezza 6 lodier-
na popolazione di sangue mislo, 
fnillo di un legame ormai inesnica-
bile tra vincitori e vinti. Entrato nel-
la storia moderna oifano del pro
prio passaio. II Messico ha setnpre 
leso alia riceica di una propria 
identita. da un lato rivendicando le 
tradizioni precolombiane. dall'al-
Iro ispirandosl a quelle d'oltreo-
ceano. Nazbnalismo e esterofilia 
si rivelano cosl le due facce della 
stessa medaglia. 

C'e un temiine che indica tutto 
eft: /no/rnc'iismo, Immagine di 
amort' e tradimenlo. il nome di 
Malinche (la principessa india 

amante e inteiprete del tonquislo-
dor Cortes) rapptesenla infatti II le
game di linguaigio e di sangue tra 
popoli nemici. Dove cercaie allora 
•lanima nazbnale»?CarlosMonsi-
vais ha ironizzatosu questa pretesa 
•messicanila* deflneiidola cil> sen-
za cui i messicani divenletebbero, 
ad esempb, paraguayani. Ma un 
simile ideale nasconde, In verita, 
esigenze profonde e dolorose. Lo 
ha spiegato Octavio Paz nel saggio 
// ktbirinio della soliludine. «La 
messicanila e un oscillare tra diver-
si progetti slorici universali, via via 
trapiantati o imposti. e oggi inservi-
bili. La messicanila, dunque, e un 

modo di non essere noi stessi, una 
ripeluta maniera di essere e di vive-
requaicosad'altro». 

Metfcd 
Meticciato, sincrelismo, mezcla 

sono queste le parole-chiave di un 
universo trauraatico, percorso da 
conlrasti culturali. economici e 
geografici. Un paese del genete, e 
stalo scritlo, sta incastrato fisica-
mente e politicamenle tra l'Ameri-
ca ladna e quella anglosassone co
me un fragile disco di caitilagine 
collocate lungo la dureale del con
tinent*. tra vertebie die minaccia-
no di schiacciario. Qui. ogni cosa 
ricorda la potenza cruenla e rige-
neratrice dell'incrocio. deH'ibrida-
zione. Ecco le sculture di Puebla, 
nelle quali il cordone che stririge il 
saio dei monaci si irasforma in ser-
pente; ecco i negozi di souoeni's, 
che vendono leschi di ceiamica 
conelmi nazisli e svaslicbe ripiese 
dalle civilli precortesiane; ecco le 
statue in cui si sovrappongono in 
un'unica immagine Crbto e Quel-
zacoall. la Madonna e la dea To-
nanlzin, la croce caliolk'a e 1'albe-
IO della vila raaya. 

Tutto cio si rifletle m un palnmo-

nio toponomastico di stiepitosa 
ricchezza. "Via dei Bad, Via delle 
Raganelle Canore. Via della Testa 
Piccola- Coirte resisteie ai nomi 
delle strade di Guanajuato?*. Giu-
sto, e non solo a quelli. L'osserva-
zione di Malcom Lowry potiebbe 
essere estesa ad aitri casi: "Questo 
dovrebbe essere pressapoco il 
punlo dove Bemal Diaz e i suoi 
aaxcalanipassaronodaH'allra par
te per daie una severe lezksie a 
Quauhnahuac. Superbo nome per 
un orchestra jazz: Bemal Diaz e i 
suoi llaxcalani...". Eancora Lowry 
che in Sollo il vukano rievoca la 
storia dtOuauhanahuac,giocando 
con la lingua irta, fratla e sonora 
delle amiche civilta precolombia
ne. 

II romanzo si apre appunlo con 
la descrizione di questa localita 
dominata da due vulcani: «M. La-
melie accese una s^aietta. Lonta-
nissimi alia sua sinistra, a nord est 
oltie la valle e le terrazze pede-
montane della Sierra Madie Orien-
tali. il Popocatepetl e Ixtacclhuati 
loireggiavano nitidi e meravi^iosi 
nel tramontO" Ora, per una strana 
combinazione, questo libra stja-
ziante e viiissimo. questo canio 
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vente di tanta efferalezza 6 lodier-
na popolazione di sangue mislo, 
fnillo di un legame ormai inestrica-
bile tra vincitori e vinti. Entrato nel-
la storia moderna oifano del pro
prio passaio. II Messico ha setnpre 
leso alia ricerca di una propria 
identita. da un lato rivendicando le 
tradizioni precolombiane. dall'al-
tro ispirandosl a quelle d'oltreo-
ceano, Nazbnalismo e esterofilia 
si rivelano cosl le due facce della 
stessa medaglia. 

C'e un temiine che indica tutto 
citl: /no/iiKfiismo, Immagine di 
amort' e tradimenlo. il nome di 
Malinche (la principessa india 

amante e inteiprete del atnquslo-
dor Cortes) rapptesenla infatti II le
game di linguaigio e di sangue tra 
popoli nemici. Dove cercaie allora 
•lanima nazbnale>?CarlosMonsi-
vais ha ironizzatosu questa pretesa 
•messicanila* deflneiidola cil> sen-
za cui i messicani divenletebbero, 
ad esempb, paraguayani. Ma un 
simile ideale nasconde, In verita, 
esigenze profonde e dolorose. Lo 
ha spiegato Octavio Paz nel saggio 
// ktbirinio della soliludine. "La 
messicanila e un oscillare tra direr-
si progetti slorici universali, via via 
trapiantati o imposti. e oggi inservi-
bili. La messicanila, dunque, e un 

L'lNTERVISTA. Iosif Brodskij racconta 

Il peso del mondo sul 
Iosif Brodskij, 55 anni, Nobel per la letteratura nell'87, e 
uno dei principal! poeli viventi e un uomo che ha corto-
sciuto molte tragedie del nostra secolo: ebreo, espulso 
dall'Urss nel 72, esule, cittadino slatunitense. Ora e a 
Firenze, dove e anivalo senza bagagli e libri. volali chis-
sa dove. Abituato forse alia precarieta, e tranquillo e 
parla di uomini Mberi, di esilio, di Auden. dell'importan-
za della poesia nel la vila di questo mondo. 

atLLC Nosrm BEDAZIOWE 
•TKFAMOMILAMI 

• RRENZE. Con fare pacato Iosif 
Brodski). ijremio Nobel nell'87 per 
la letteratura. si appresla a parlare 
di se e della sua poesia tra le luci 
calde di un albergo fiorentino, Tra 
poco sara a Palazzo Vecchio. dove 
ricevera il "Fiorino d'oro- e leggera 
suoi testi. Ma non sono cerio i rico 
nosclmenti pubblici che to confer-
mano una delle principal! e piO in
tense vocl poellcbe al mondo, 
scampato egregiamente a una vita 
tormentata. Nalo nel '40 da genilo-
ri ebiei in Russia, imprigbnato e 
condannato per un piesunio -pa' 
rassitismo soclale» dal regime so 
weiico. nel 72 venne espulso dal
l'Urss e si ritugio negli Stall Uniii. 
Ora e a Firenze peiche la rivisla Se-
mkerchio e la Syracuse university, 
con It sostegno dell'univeisita, del
ta Provlncia. del Comune e del 
consolato nordamericano. lo han-
no invltalo a tenere un seminario 
su W. H. Auden, oggi nella Salaest-
ovest a Palazzo Medici Riccardi, e 
su Robert Frost domani nella fa-
coltfl dl lattere e lllosofla. Sfonuna-
lamente Brodskij non ha con se i li
bri per le lezioni peiche la sua vali-
gia non e anivata all'aeropotto di 
Rumiclno. II poeta petu la prende 
con filosoJIa. Forse e obituato alls 
precarieta, cosl non rinuncia a un 
buon caffft W1 n una velata ironia. 

Nel ««o tMto -Oall'edlh*-, 
daH'8T, M scrhe ch» se I pwtro-
nl del mondo f*£gM»ro di plu 
«t tarabbera meno eoHereme-
lo (Mnsa Mcora oggi? 

SI, perche c'e cosi lanto da legge-
rechesei poienli perdesseru tem
po sui libri si occuperebhero me
no delle popolaziom. 

Come vhe la propria coftdMone 
dtewle? 

P, unasiluuzione in qualche modo 
scliizolreilica. Sono un poela rus-
ati, un saggista inglese e cIliadino 

americano. In iondo la ritengo la 
migliore combinazione possibile. 

Ul ha detto d w I n l l o , In chi 
•crlvs, pu6 fnnare I'evoliulorw 
sBHtUca. 

Esisle questa lendenza perche 
qualsiasi letteratura ha a che lare 
ton il temperamento dell'indivi-
duo coinvolto. E quando una per
sona va m esilio in una lase matu-
ra della propria vila. allora fre-
quenlemenle il processo di aggiu-
stamenlo pratlco al nuovo mondo 
prende il soprawento sugli scopi 

3rlistici. £ nalurale che mollo di-
pende dalle condizioni pratiche e 
non mi riferisco a qua le uno in 
[ladkolare. Se a me non e acca-
duto, credo, e perche <i scrivono 
poesie si e obbligati a nnnovarsi 
ogni volta, non si puo ripetere la 
medesima poesia menlrc 6 possi
ble larlo con un romanzo. D'al-
tronde non rilengoche losilioab-
bia influenza lo troppo la mid poe
sia, anche se rispondeic ei|uivalc 
a un gatlo che ccrca dj prtndersi 
la coda. 

Lei ha scrttto una volts chose in 
uomo e libera, anche quando 
scondtto, non starlca la colpa 
*u qtrakun attro, Cc»a Intemh 
dh«T 

Clie una persona davwro libera 
non pensa in quel mndo ma sente 
la icsponsiibiiiia per ogni laenma 
sparsa da chiunque in queslo 
niondo, per ogni disgrazid capila-
ia a qualsiasi essere umano. N<> 
suddivide it mondo in viilimc e 
vincitori 

In un saggio ui Monlale ha af-
lermMD chs la powla e In so-

stanza un monotogo. A chl pan-
sa d parlare. quando cempone 
DIMBNI? 

La risposla migliore I'ha data una 
volta il compositore Stravinskii: 
quando gli chiesero nper chi scri-
veva« kudisse -Permee peril mio 
alter ego". Ela poesia e un mono-
logo, e veto, tuttavia ogni monolo-
go e polilonico. divenla essenzial-
mente una discussione con se 
slessi. il che spiega peichO molli 
poeli, di tanlo in lanto, scrivono 
lesti teatrali- In ptfl direi che non si 
scrive peril presente o per il luturo 
ma per il passaio, per qualcuno 
che h ha dalo il linguaggro, e in 
Iondo ci si com porta come un 
bambino che si rivolge ai genitori-
Fotse sembjera aristocratico. ma 
vorrei essere capilo da Dante Ali-
ghieri, da Monlale e dai loro simili. 
riovessero un giomo svegharsi e 
leggermi. Naturalmenlesperache 
anche i tenon apprezzino i miei 
lesti. 

La muslca rlcorro spssao nelle 
sue parole. 

Ceno (mi piace molto Haydn, ad 

esempio). inquanioinsegnacose 
molto semplici. come cosa deve 
seguire a cosa in una cotnposizio-
ne. La music a £ la vera madre del 
imontaggio". non il regista F.jzen-
slein. 

Auden fu two amlco a is le consl-
derato una del MOi plu prafondl 
commentator!. PsrcM H poeta 
Niglese, pol amertcano, b coil 
Importante anche per le utthna 
gsnarazlonr? 

E molto difficile rispondeic per
che chiedendo di Auden doman-
da di me. Pu6 suonare come total-
mente lolle, volendo potete chia-

consumano sono quelle della scrii-
tura, non dell'ebbrezza. e quando. 
come Fjnpedocle. imm^ina il 
proprio suicidlo, il suo cralere si 
Irasforma in calamaio. «il rogo nel 
quale devo bruciarmi»-

E sono sempie i vulcani a cir-
condare Cilia del Messico. Edlfica-
la a 2260 melri d'aifiludine sui lelto 
di un lago prosciugato, la capiiale, 
con i suoi venti milioni di abitanti, 
costituisce il maggiore agglomera-
to dei pianeta. Per un beflardo pa-
radosso, nei suoi viaggi compiuli 
verso I'inizio del XIX secolo. il ba-
rone Alexander von Humbokfave-
va osservato che laria di questa 
valle era probabilmente la piu let-
sa dell'inlera ahnosfera. Adesso. 
invece, la gigantesca conca rap-
presenta.il luogo piu inquinato del 
mondo. E paiticolarmenle spaven-
toso assrstere al Itamonto, anzi. 
non assisteivi: infatti. in queslo ca-
tino tiempilo da quasi qualtro mi
lioni di veicoli che usano spesso 
benzina non depurata, la nolle ca-
la improwisa. perentoria. E si capi-
sce allora lantica credenza in Tlal-
lecuhtli, il signore della Tetra, che 
con la sua bocca spalancata \iv 
ghtotte il sole alia line d'ogni gior-
no. 

Questa drammalica melamoifo-
si dei cieli fa pensare a un breve 
saggio. composlo da Antonin Ar-
laud dopo il suo viaggio in Messico 
del 1936eincluso nella raccolta^l/ 
paese dei Tamhuniaro. Vi si iegge: 
•Dove bo gia sentito dire che non 
in Italia, ma in Messico, i piltori an-
leriori al Rinascimento hanno pre-
so Tazzuiro dei loro paesaggi e de-
gii immensi stondi di cui decorano 
te Nativita?". Secondo tali ipotesi, 
neirAmerica Cenuale si Irovereb-
be inoltre un punlo nevralgico del
ta Terra, un luogo allraversato dal-
la catena sapienziale del grandi 
iniziati: E il Messico sciamanico, 
1'erede dell Oiiente, che, siaiidu n 
certe teorie, sarebbe specularmcn-
(e connesso all'India dalla linea 
geografica e spiriluale del Tropico 
Eil paese dei peyoll, la-came degli 
dei», il lungo allucinogcno usalo 
nelle antiche cerimonie relgiose e 
poi finito nei supermercati della 
mistica-consu mistica. 

Sdamanl e alluclnog«ni 
Al contrario che in India, qui 

non si ceica il riflulo della materia. 
ma il suo abbraccio violento e in-
tollerabile. non il dtslacco. ma t'in-
cremento dei sensi, non il -meno«. 
ma il "piti". Lo si vede nella shenata 
esibizione della moite. la I men te 
fotogenica da apparire perfino nei 
tfepliants lurislici Eppure, quelle 
statue dove Cristo mosira la sua 
gabbia toracica serenamenle scar-
nilicata. oppuie quelle mummied 
Guanajuato ritratte in gmppo nciie 
cadoline come in grotleschl (o-
bleaix mou'anls («Non e a Guana
juato che si seppellLsce la genie 
drilta in piedi?". domanda il Conso
le di Lcivty), sono lenomeni che 
continuano a leslimoniare con 
strazio, gaudio e ieiocia. resnten-
za di una regione psichica scosce-
sa e irraggiungibite nel cuoie stes-
so del Messico. 

mare lainbulanza, ma in "sono» 
Auden. L'ho lelto. lo ieggo e gra-
dualemnte sto divenlando lui 
Quanlo alia sua importania. m 
nanzi tutto la sua poesia iljumina 
enormenle il leltore. lo fa sonlirc 
piij intelligente. In secondo luoi^o 
lui fa intravedere che I'umamla e 
comunque renuta ad avere senso. 
non dovrebbe diventare una boll.i 
caotica Inline e come un doflon.' 
riveia i sinlomi dr quakhoia clio 
nonvainte 

La Russia, m occUente, sembra 
sull'orto del preclpUio. A torto o 
ragione c'e chi feme una nuova 
Jugoslavia. Rttiene pUutl'Mi 
quest) Smorl? 

Non per il futuro immediato Ntm 
credo ci sara una gueira civile 
Certo che il paese ^ in una silu^ 
zione caotica, ma nel pnissmu 
decennio penso cho si trov<'ra •• 
restera sul burdo di mi dis-istrn 
strisciante, e il cat* o la dismi!'-
grazione sono lorme di csisH'iiz^ 
validecomeailie. 

l a sua poesia -La farfaHa- pub 
SDggerlre una domanda come 
questa: la letteratura, Carte, la 
mwstea, possono fermare lason-
sailone dl pensare II mondo sen
za senso? 

Si, possono iarl<̂  o lucn^lfj in mo
do assoluto 
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