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a le e di Eliot 
pò) , dall'altr o Sweeney , miti -
co personaggi o di sua inven -
zione , mera sensualità , uom o 
per cu i la vit a è soltant o -
scila , copul a e morte" . 

Da tutt o quest o nasce , nel 
1922 (l'ann o mirabil e in cui 
compar e anch e V Ulisse),  The 
Wasle Land  (all a cu i compo -
sizion e presiedette , com e si 
sa, Ezra round,  Il «miglio r fab-
bro » al qual e l'oper a è dedica -
ta). E il mond o modern o ad 
esser e rappresentat o com e 
una -terr a desolata» , appunto , 
percors a da uomin i che prefe -
riscon o l'Invernal e obli o alla 
vit a (e per cu i allora , com e 
leggiam o nel mirabil e inizio , 

e è il più crudel e del me-
si») e che la citt à ha ridott a a 
mass a indifferenziata , simil e a 
quell a del dannat i danteschi . 
Com e Parsifal , nell a leggend a 
del Graal (ch e e il mit o centra -
le dell'opera) , volev a risanare 
la ferit a del Re Pescator e e la 
conseguent e sterilit à deli a ter -
ra, cos i l'invisibil e protagoni -
sta del Waste Lancicela  alai 
fin e la a dei giacinti» , 
e cio è l'amor e pieno , totale , 
union e di anim a e corp o (que -
sto * anch e un poem a amoro -
so , In cu i pero l'amore , o il 
non-amore , e metafor a dell a 
condizion e moderna) . Ma la 
ricerca  * vana. Ogn i donn a è 
un'immagin e degradat a - l'a-
more , sia nel matrimoni o sia 
al d i fuor i d i esso , è alienazio -

ne, lussuria , sterilità . Del re-
sto , la stori a tutt a dell'uom o è 
stori a di degradazion e - I 
grand i mit i son o svuotati , avvi -
liti , e la Sibill a Cuman a è 
un'indovin a da strapazzo , Ma-
dame Sosostris . A dominar e 
son o i l male , l'egoism o (e ne 
è simbol o II Cont e Ugolino) , 
l'assenz a d'amore . L'aridit à è 
totale : Il mond o è rocci a sen-
za acqua , senza vita . La ricer-
ca, la «quest» , non approd a a 
nessu n risultato . La sol a sal-
vezza, qui , è nell'oper a che il 
poet a scrive , nei , 
com e leggiam o alla fin e di 
quest i 433 vers i ch e hann o 
trasformat o la stori a dell a 
poesia , co n cu i puntell a le sue 
«rovine» . 

Propri o gl i ultimi , frammen -
tar i vers i del poemetto , co i 
brandell i d i altr e oper e ch e si 
compongon o a ricordar e una 

 Nato cent o ann i (a a St. 
Louis , nel Missour i (la -
canltà » del poet a è indubbia , 
malgrad o II lung o «esilio » eu-
ropeo , e londinese) , il giova -
ne Elio t sembr a rimuoverne i 
tintomi , ignorand o la situazio -
ne dell'Americ a di fin e seco -
lo , In cu i l'Impetuos a espan -
sion e del paese produc e 
drammatic i mutament i e lace-
rant i conflitt i sociali , per rifu-
tllan l nell a torr e d'avori o del -
ti bostoniana , neoingles e 

Harvar d University . Le sue pri -
me composizion i appartengo -
no cos i al decadentism o nel -
l'accezion e estetizzant e del 
termine . Ben presto , tuttavia , 
attravers o la lettur a di Dame e 
del «metafisici » secenteschi , 
degl i elisabettian i e dei simbo -
list i Irancesi , e In speci e di La-
lorgue , Elio t non sol o acquist a 

' strument i espressiv i nuov i ma 
giung e ad una pien a consape -
volezz a dell a realt à che lo cir -
conda , dell e sue contraddi -
zion i e lacerazioni . DI qu i la 
vision e ironic a di moll e dell e 
poesi e dell a sua prim a raccol -
t i Importante , del 1917; d i qu i 
una composizion e dal lame -
sian o titol o di Ritrailo  di  Si-
gnora,  dov e dall a vision e sol -
tant o Ironica , e anch e diverti -
la, dell a societ à bostonian a si 
passa ad un'analis i pi ù spieta -
ta e dolorante : attravers o la 

a I valor i borghes i ap-
paion o nell a lor o estenuazio -
ne mentr e attravers o i l giova -
ne di cu i ell a è pateticament e 
Innamorat a si disegn a un 
mond o nuovo , teni a valor i e 
sent a belletta , d i cu i II ritm o 
speziat o del vers o comunic a 
l'aridit à « l a materialità . Mon -
da , questo , ch e si precis a nei 
Preludi,  dov e la materialit à si 
Identific a co n la citt à moder -
na (quell a angoscios a di Poe e 
di Baudelaire) , la scompars a 
dell a natura , l'assenz a dell a fi -
gur a umana ; e specialment e 
In «Il cant o d'amor e di J. Al -
fred Prufrocfc» , del 1915. 

Quest a Indagin e sull a cris i 
prosegue , sempr e pi ù lucid a e 
matura , negl i ann i successiv i -
che son po i quell i dell a prim a 
guerr a mondial e e del prim o 
dopoguerra , del definitiv o tra -
sferiment o di Elio t in Europa , 
del suo contatt o Intens o co n 
l'avanguardi a europe a e ame-
ricana . Ne è prov a una raccol -
ta del 1920, dov e lo sperimen -
talism o si fa più accentuat o e 
dove , Insieme , la registrazio -
ne dell a cris i si accompagn a 
al tentativ o di diagnosticarn e 
la natur a e le ragioni . E quest o 
Elio t lo vede in un process o di 

» avvenut o nel -
l'uom o (com e anche , dop o il 
Seicento , nell a letteratura) , In 
una perdut a «unità » ed «inte -
rezza». Da un lato la spirito , 
dall'altr o I sensi , da un lato 

to1tol Ce'^Uto'deì ecoJ:  Il poet i T,S. Elio t fotografal o (1926) nel suo uffici o alla casa editric e Faber 

Cento anni fa nasceva il poeta 
che ha raccontato e vissuto la frattur a 
esistenziale dell'uomo moderno 
Così ha segnato la scrittur a del Novecento 
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tradizione , posson o suggerir e 
un fondamental e aspett o del 
Waste Land,  e cio è l'omolo -
gia di form a e contenuto . Il 
mond o ch e Elio t intend e rap-
presentar e lo percepiam o an-
zitutt o attravers a una form a 
ch e ne riproduce  in sé la pre-
carietà , e frammentarietà . Ma 
altr i aspett i formal i del poem a 
vann o Indicat i che , mentr e 
posson o aiutarc i a compren -
dere l'oper a tutt a di Eliot , 
consenton o altres ì di indivi -
duar e le ragion i dell a sua in -
fluenz a sull a poesi a (ma an-
ch e sull a narrativa ) del Nove -
cento . E II prim o è quell o del -
la inclusivi» : pienament e assi -
miland o la lezion e di Dante 
(davver o suo maestr o e auto -
re) , dei metafisici , di Lafor -
gue, Elio t tent a di superar e al-
men o sul pian o del linguaggi o 
poetic o la » del 
mondo , creand o una poesi a 

non di «esclusione » (com'era , 
ad esempio , gran part e dell a 
poesi a ottocentesca ) ma di 

. E mentr e pensie -
ro e sens o forman o un insie -
me unitari o (ed Elio t parl a in -
fatt i di «pensier o sensuoso») , 
vien e Infrant a (com e già in 
Walt Whitman ) ogn i distinzio -
ne tra material e poetic o e im -
poetico . Com e tutt o è nell a 
realt à rutt o può esser e nell a 
poesia , dall a letteratur a ai mi -
ti , dall e modern e macchin e al 
paesaggio , dall a metropol i ai 
moviment i del cuor e e ai gro -
vigl i dell'inconscio . 

Tutt e le convenzion i lingui -
stich e e stilistich e vengon o su-
perate , cos i com e vengon o 
abolit e (e qu i cert o agisc e l'e-
sempi o di Shakespeare ) le 
convenzion i temporal i e spa-
ziali . Passato e present e si in -
tersecan o On una «durata » apr 
pres a da Bergson ) - c'è l'et à 

contemporane a e quell a elisa -
bettiana , i l temp o del Vangel o 
e quell o dell a Divin a Comme -
dia . E se lo spazi o central e è la 
Londr a novecentesca , slam o 
continuament e trasportat i al -
trov e - dall a localit à sciistic a 
dell'inizi o al Getsemani , o al -
l'India , dal mare wagnerian o a 
quell a in cu i muor e il mari -
naio lenlci o Flebas , dall a citt à 
al deserto . 

E un material e immens o e 
sfuggente , quell o ch e Elio t ri-
vers a sull a pagina , per con -
trollar e il quale , com e l'art e 
vuole , egl i usa una seri e di 
strument i d i cu i l'inter a lette -
ratur a del Novecent o non 
mancher à di avvalersi . E i l ca-
so dell a music a no n spi o in 
quant o tessut o sonor o di 
straordinari a finezz a e variet à 
ma anch e in quant o organiz -
zazion e musical e (com e av-
vien e altrov e e specialment e 
nei Quattro  Quartetti),  A ch e 
l'oper a si articol a in cinqu e 
movimenti , ognun o dei qual i 
(trann e la brev e sezion e liric a 
di Flebas ) svilupp a sia II tema 
centrale , l'amore , sia I tem i ri -
corrent i d i acqua , fuoco , aria , 
terr a sia i sotto-temi , potrem -
mo dire , d i umidit à e aridità , 
sterilit à e fecondità , per indi -
care sol o alcun i degl i elemen -
ti d i quest a compless a struttu -
ra musical e e simbolica . La 
qual e è d'altr o cant o rafforza -
ta e intersecal a da un altr o si -

a di un «invisibile» 
era] T.S. Elio t circond ò la sua 
vit a di una cortin a di riserbo , 
difendendos i con un enig -
matic o «sorris o da Gioconda » 
o co n l'abit o classic o - bom -
bett a e ombrell o - dell'impie -
gato dell a City londines e (la-
vor ò dal Uoyds) . Era sempr e 
l'ultim o ad arrivar e a un ricevi -
mento , e II prim o a partirn e 
per Indirizz i tenut i segret i a 
tutti . Qualcos a di analog o si 
riscontr a negl i altr i tre «uomi -
ni del 1914», Pound , Joyc e e 
Wyndha m Lewis , che appun -
to co n Elio t si allacciaron o in 
scen a alla vigili a dell a guerra , 
conservaron o un atteggia -
ment o corrosiv o nei confront i 
delt a societ à In cu i scriveva -

' no , e visser o situazion i Intim e 
più o men o Irregolari , circon -
date da voc i contraddittori e e 
oscur e agl i stess i compagn i di 
cordat a (nel 1926, ad esem-
plo , Elio t scriv e a Poun d chie -
dendogl i delucidazion i sull a 
nascit a del tigli o dell a mo -
glie) . 

Cosi anch e per Elio t l'invisi -
bilit à fu in part e un atteggia -
ment o voluto , in part e una ne-
cessit à legat a alle vicend e 
traumatizzant i del prim o ma-
trimonio , contratt o nel 1915 
co n Vlvlenn e Haigh-Wood , 
una giovan e Ingles e che si ri -

vel ò psichicament e instabile , 
soggett a a cris i depressiv e che 
la rendevan o Invalid a nonch é 
pericolosa . Quest o matrimo -
nio avvenut a contr o la volon -
tà dei genitor i di Elio t ma co n 
l'incoraggiament o del galeot -
to Poun d ebbe un ruol o deci -
siv o nel trasformar e lo studen -
te di filosofi a american o nel 
letterat o e poet a espatnato , 
che nel 1927 prender à la cit -
tadinanz a inglese . Era com e 
bruciar e le navi alle spalle : 
Elio t si trov ò in un infern o pri -
vato senza via d'uscit a se non 
la poesia , quell a disperat a ma 
anch e melliflu a e Ironic a che 
culminer à nell a Terra  desola-
ta del 1922. 

Un'altr a via d'uscit a era la 
religione , ed Elio t andò muo -
vendos i dall'unitarism o pro -
gressist a dell a famigli a a un 
anglocattoliceslm o conserva -
tor e che insistend o sul pecca -
to e la cadut a megli o rispon -
deva all a sua esperienz a esi-
stenziale . Fu dop o aver trova -
to una nuov a sicurezz a nell a 
fede che egl i finalment e si ri -
solse , nel 1933, alla separa -
zione . Entr ò praticament e nel -
la clandestinit à per nascon -
ders i a Vlvlenne , che conti -
nuav a pateticament e a cerca -
re di incontrarlo , e magar i a 

presentars i alle sue rare com -
pars e pubblich e co n cartell i 
com e «Sono la mogli e da lui 
abbandonata» . Elio t dovett e 
viver e a lung o co n la minacci a 
di quest o fantasma,  e co n 11 
relativ o sens o di colpa - non a 
caso il protagonist a del suo 
dramm a del 1939, Riunione 
di  famiglia,  si ritiene  colpevo -
le dell a mort e dell a mogli e ed 
è perseguitat o dall e Furi e (Vi -
Vienn e mor i in una clinic a nel 
1947). Eliot , Premi o Nobe l 
1947, si dedic ò sempr e più al 
lavor o editorial e e ad attivit à 
parareligios e (ebb e udienz a 
da Pio XII e ne tenev a la fot o 
in ufficio) . 

Poi , nel 1957, un nuov o 
colp o di scen a in una vit a ap-
parentement e senza eventi : i l 
quas i settantenn e Elio t spos ò 
la trentenn e Valerl e Fletcher , 
una sua estlmatric e che aveva 
fatt o di tutt o per entrar e nell a 
casa editnc e Faber e divenir e 
la segretari a dell'inawicinabi -
le dirigente . Era, tardivamen -
te, la serenità . «La sol a felicit à 
che ho conosciut o da quand o 
ero ragazzo la devo al fatt o di 
averl a sposata» , scriss e a 
Poun d nel 1961. 

il lascit o di Elio t è stat o am-
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ministrat o dall a vedov a co n 
cautel a degn a del marito , sic -
ch é il riserbo  ch e lo circond ò 
in vit a no n s'è moll o diradat o 
nei 23 ann i dall a morte . Solo 
in quest i giorn i del centenari o 
Valeri e si è decis a a dare alle 
stamp e un prim o volum e di 
Lettere  del manto , che copr e 
Il period o dal 1898 al 1922, 
l'ann o crucial e dell a Terra  de-
solata,  e raccogli e nell e sue 
639 pagin e anch e le letter e re-
lativ e dei corrispondent i prin -
cipali , soprattutt o di Pound . 

Questi , com e s'è visto , eb-
be un ruol o fondamental e nel 
fare di Elio t un poet a e nel 
guidarn e i gusti , e l'amico-di -
scepol o glien e sarà sempr e 
Srato . Le letter e a Poun d son o 

unqu e tra le più illuminanti , 
poich é Elio t vi depon e la ma-
scher a flemmatic a e ne assu -
me magar i dell e altre . Cos i 
scopriam o ch e non gl i dispia -
ce spedir e all'amic o dell e 
quartin e oscen e di gust o go-
liardic o su Re Bolo , la sua Re-
gin a e Colomb o che non la 
smettev a mai dì far pipì . O gl i 
mand a dei vers i seri consi -
gliandogl i di distruggerl i per-
ché scntt i in condizion i di sti -
tichezz a (>Lei giacev a immo -

bil e a lett o co n occh i ostinat i / 
trattenend o il fiat o per non 
dove r cominciar e a pensare . / 
lo ero un'ombr a in pied i nel -
l'angol o / e danzav o di gioi a 
nel lum e del focolare» : una 
scenett a di vit a matrimonia -
le?) . 

Negl i ann i 30 quand o 
Poun d si stabilisc e a Rapall o e 
bombard a l'amic o editor e dì 
letter e inneggiant i a Mussoli -
ni , Elio t lo segu e sì ma sempr e 
con una cert a ironia , assu-
mend o un ton o fals o ingenu o 
(senza punteggiatura ) o buro -
cratico : «Podestà , la giovan e 
intraprendent e casa editric e 
Faber si è assicurat a i servig i 
di Mr. TS. Eliot , co n un sala-
rio  espress o in 5 o 6 cifre.. . 
affinch é sovrintend a II settor e 
dedicat o all a corrispondenz a 
con Mr. Pound . Nel nostr o 
supplement o patinat o I lettor i 
troverann o un ntratt o del ce-
lebr e condottier o sott o i pai -
mett i dell a nati a Rapall o in 
conversazion e co l general e 
Goering , che darà ad essi idea 
dell a magnitudin e del compi -
to affidat o a Mr. Eliot . Intervi -
stat o sull'argomento , egl i di -
chiara : "Son o sort o dal nien -

te, e non mi ferm o davant i a 
niente"» . Qual i sian o le incli -
nazion i real i d i Elio t si legg e 
sol o fra le righe.  Nel dopo -
guerra , mentr e Elio t non ces-
sava di prodigars i per la libe -
razion e dell'amico , quest i 
continuav a a stuzzicarl o per i 
suo i gust i letterar i e religiosi , 
toccand o il colm o nel lugli o 
1954, quand o gl i scrive : -
cident i a te, bragh e moll e {In 
italiano] , lasc i tutt o il lavor o a 
me». Quest a volt a Elio t non 
regg e e rimanda  la letter a al-
l'amic o co n un bigliett o al-
quant o freddo . Al che Poun d 
fa la salit a giravolt a falstaffla -
na: «Devi congratularm i di es-
sere riuscito  finalment e a 
strappart i una risposta,  vist o 
che per due ann i non ce l'h o 
fatt a co n mezzi più educati» . 

Nell a recent e massicci a 
biografi a che Humphre y Car-
pente r ha dedicat o a Pound , 
anch'ess a edit a da Faber , vie -
ne ricostruito  un episodi o del 
prim o period o da cu i nacqu e 
una dell e poesì e più not e del -
l'Elio t satirico , Sussurri  di  im-
mortalità  (1920). VI si dic e di 
una cert a Grishki n il cui gene-
ros o pett o promett e all'este -
nuat o poet a metafisic o 
un'«estas i pneumatica» . Il ma-

stem a d i controllo , ch e è quel -
lo offert o dal metod o dram -
matico . Sollecitat o dal mono -
log o drammatic o di Bro -
wning , dal teatr o elisabettia -
no , e fort e anch e dall a narra -
tiv a d i James , Elio t mir a fi n 
dall'inizi o a una poesi a in cu i 
l'i o del poet a scompar e per 
oggettivars i in personaggi . Di 
fatto , i l Waste Lande  la mas-
sim a realizzazione  espressiv a 
d i que l concett o di «imperso -
nalità » dell a poesi a ch e è uno 
dei grand i contribut i d i Elio t 
all a riflession e critic a moder -
na CI poet a com e o 
di platino » ch e rend e una 
combinazion e chimic a possi -
bil e e di cu) po i non rett a trac -
da) . 

Di qu i i l pors i com e model -
l a l'autonomi a e l'Impersona -
Ill a del teatr o (dal qual e Elio t 
era, com e è noto , fortement e 
attratto , anch e se la sua vera 

» e » 
vann o trovat e nell a poesia) . 
Modell o ch e troviam o anch e 
in Joyce , dal qual e per ò Elio t 
apprend e soprattutt o l'in o del 
metod o cu i tutt i gl i altr i si ap-
poggiano , e cio è il metod o 
mitico , che , dop o la lettur a su 
una rivista  dei prim i capitol i 
dell'(/fisse , gl i era pan o una 
vera e propri a «scopert a 
scientifica» , capac e d i dare un 
ordin e al caos dell a realt à 
contemporanea . 

Certo , l'us o del mit o non 
bastereobe , di per sé, a pro -
durr e poesia . Ma la capacit à 
d i sintes i d i Eliot , e la sua per-
cezion e di tuttiliHwettl  dell'e -
sperienza , gl i consenton o d i 
dar e al mit o i l massim o d i 
spessore , d i legarl o al riti  an-
tropologici , d i seguirn e i l per -
cors o nell a stori a dell'uom o e 
in quell a dell a letteratura . U 
mito , allora , non rest a soste -
gno tecnic o ma divent a part e 
Integrant e e unificant e dell a 
poesia , tu o strument o di con -
troll o e di ordin e ma anch e 
sua sostanza , e sua forma , 

E da tutt o questo , dal giuo -
co di quest i elemenU , daU'in -
tersecars i dei var i , 
ch e nasc e l i grand e «costru -
zione » del Waste Land.  Dal 
caos , dal deserto , dai fram -
ment i sorg e pur sempr e una 

, che que l caos ripro-
duc e e rievoc a tuttavi a Impri -
mendogl i l'ordine , e la durata , 
dell'arte . E il centr o poetic o 
del Waste Land  (com e d i tut -
ta l'oper a di Elio t ad esso pre-
cedent e e posteriore ) sta so -
prattutt o ( u par i dell a tu a at-
tualità ) in quest o dramm a ch e 
sull a Pagin a ha luog o tra un 
mond o in frammend e un arti -
sta ch e tenta , co l linguaggio , 
d i compom e I HneamenUslV -
gurat i in un volt o riconoscibi-
le. Ond e la terribile , splendid a 
tensione : quell a di un lavor o 
«tecnico » nel cu i empiment o 
son o racchius i un destino , 
un'esistenza . 

noscritt o rivela  che la poesi a 
fu praticament e scritt a a quat -
tro man i dai due amic i (è di 
Poun d il vers o second o cu i 
Joh n Donn e «non trov ò alcu n 
sostitut o ai sensi») . Non solo , 
ma Poun d sostenn e di aver 
presentat o Elio t alla ballerin a 
Serafin a Astafiev a (Grishkin ) 
«con la ferm a intuizion e ch e 
ne sarebb e nata una poesia» . 
Astafiev a eseguiv a una danza 
che per Poun d aveva profon -
de implicazion i erotiche , ma 
ch e Elio t present a caratteristi -
cament e com e un bass o e co -
mic o allettament o sensuale . 
Poun d ne trarr à da part e sua 
del vers i ieratic i («Le bracci a 
di una fanciull a hann o fatt o un 
nid o al fuoc o / la spos a cant a 
/ ho mangiat o la fiamma»). 

L'episodi o indic a abbastan -
za bene la differenz a tra la 
personalit à critic a e diffident e 
di Elio t e quell a più ingenua -
ment e sensual e (e religiosa ) 
di Pound . E tuttavi a anch e 
Elio t nei ven i conclusiv i dell a 
sua oper a celebrer à la purifi -
cazion e del fuoco : o 
le fiamm e di fuoc o son o volt e 
all'intern o / nel nod o corona -
to dei fuoc o / e il fuoc o e la 
ros a son o tuti'uno » (Little 
Gidding). 

È mort o 
Robert o Cimett a 
direttor e 
di Polverlg i 

Robert o Cimetta , direttor e artistic o del festiva l d i teatr o d i 
Polverigi , è mort o ier i ad Ancona . Ave " a sol o 39 anni . Era 
ricoverato  da alcun i giorn i per un tumor e polmonare . Nato 
a Udine , ma trasferitos i fi n da bambin o nell e Marche , Ci-
mett a si era dato giovanissim o al teatr o fondand o la com -
pagni a «Il Guasco » e, nel '76, la prim a edizion e d i «Intea-
in» , la rassegn a intemazional e d i Polverigi . Dall o scors o 
anno era anch e direttor e del festiva l de l «Nuov o teatro » d i 
Lisbona , e aveva inoltr e curat o l'edizion e 1988 del festiva l 
teatral e di Oslo . Era anch e regista . Avev a anch e lavorat o 
insiem e ai comic i de l Gran Pavese Varietà . 

In ottobr e 
a Pordenon e 
le Giornat e 
del cinem a mut o 

SI svolger à dai l-all' 8 otto -
bre la settim a edizion e del -
le Giornat e del cinem a mu -
to di Pordenone , la pi ù im -
portant e , manifestazion e 
mondial e dedicat a a) cine -
ma dell e origini . U program -
ma di questann o i davver o 
Imponente : circ a 100 fil m 

In una settimana , 12 or e di proiezion e al giorno . La retro -
spettiv a central e sarà dedicat a alla Hollywoo d degl i ann i 
Dièci , co n fil m di regist i nol i (Cecìl B. De Mille , Frank 
Bonage , David W. Grilfit h - dì cu i sarà presental a In chiu -
sura , co n accompagnament o dell'orchestra , Wrn Down 
East  - , Thoma s Ince , Raoul Walsh e soprattutt o Mauric e 
Toumeur , co n un omaggi o special e di sett e film ) e ignoti , 
ma da riscoprire.  Il pezzo fort e dell a rassegn a sarann o tre 
fil m «perduti » e ritrovati:  Hell  Beni  d i Joh n Ford (1918), 
Wrwomfld i Mauri U Stllle r (1919) e Hata Mirini  Frlt z Lari g 
(19T9). Ci sarann o anch e omagg i al cinem a mut o Iugosla -
vo , ai novant'ann l del cinem a cecoslovacco , a Méllès e a 
due padr i dell a storiografi a cinematografic a scompars i 
ques t anno : Jean Mìtry (ch e dell e Giornat e era president e 
onorario ) e Jay Leyda . 

Premiat a 
la poesi a 
diRabon i 

Giovann i Rabon l « il vinci -
tor e del premi o internazio -

ni è stat o prescelt o (da una 
giuri a presiedut a da Oio -
vann L Giudic i e compost a 
da Gian Luig i Beccaria , 
F.'»nc o Brioschi . Alie n 

» Mandelbaum , Pier Vincen -
zo Mengaldo , Giovann a Spende i e Vittorangel o Croce , 
promotor e dell'iniziativa ) per i l «caratter e esemplar e dell a 
sua esperienz a poetica» , di cu i * teatlrnoniani a anch e II 
recente  volum e A unto  caro  sangue  edit o da Mondadori . 
Un second o premi o è stat o attribuit o a Hann o Erblin g par 
le sue traduzion i in tedesc o di Montal e e Leopardi . 

Premi o Itali a 
targat o 

a 

Il Premi o Itali a * urtat o an-
cor a una volt a Inghilterra . 
Ier i ton o itat i assegnat i gU 
ultim i allori , ,quelil|Se r l i ¥ -
ction.eà  i l riconoscimento 
è andat o a Charme ! 4. per 
Un padre  esemplar e ch e -

«tant e II titol a ' 
i di 

zialo . Il premi o Rai è ital o Invec e 
down  dell a Bbc , t u un reduc e dall e Fi 
Capri , dov e si svolg e la 40* edizion e del Premi o 
fati o davver o la part e del leone , co n due prem i ra _ . - . . , -
oltr e a quell i televisivi . Sono stat i comunqu e I programm i 
«stil e Bbc» a conquistar e le giuri e e ad entrar e nell e ros e 
finali , con scelt e spess o discutibili . 

Dante è megli o 
nel compute r 
o lett o 
da Alberta*?. ? 

Confront o amichevole ; (
applaus i equanimi) , nel ce-
nacol o dell a chies a di Santa 
Croc e a Firenze , tra Giorgi o 
Albertazz i e un computer , 
entramb i impegnat i nell a 
lettur a di cinqu e cant i dell a 
Divina  commedia.  L'attor e 

- l i ha semplicement e lett i ($ 
molt o bene , si intende) , i l compute r l i ha anch e Illustrati , 
Come funzion a la cosa? E semplice : I cinqu e cant i in que-
stion e (ovver o i cant i 1 ,5 ,10 ,26 e 34 dell'Inferno ) son o 
diventat i elettronic i e sfogliai»! ! sul monito r d i un compu -
ter grazi e a un cd-ro m (compac t dis c read ont y rnemory ) 
realizzat o co n la stess a tecnic a laser dei normal i compac t 
audio . Il ed contien e anch e le traduzion i de i cant i in ingle -
se, francese , tedesc o e latino , le not e critich e dell o Scar-
t a n t i , un dizionari o dantesc o e soprattutt o una seri e di 
immagini , tratt e da] patrimoni o Iconografic o Ispiratos i i l 
cant i dantesch i (com e Paolo e Francesc a dipint i da Fussli , 
o Minoss e disegnat o da Blake) . Si tratta , insomma , di avere 
a disposizion e non sol o il test o ma anch e un a seri e di 
informazion i ad esso relative , azzerand o i temp i dell a ri-
cerc a in biblioteca . Il prossim o esperiment o analog o «erra 
condott o sull e Novell e di Pirandello . 

ALBERT O CRESPI 

Presentat o i l volum e Laterz a 

Eugenio Garin racconta 
l'uomo rina^ùrientale: 
vita, pensiero e affari 
ME ROMA. Un Rinasciment o 
bell o com e II sole , com e le 
magnifich e oper e d'art e e ca-
polavor i del pensier o rimast i 
lascian o intendere , o un Rina-
sciment o dov e la gent e man-
giav a male , le prostitut e erano 
tant e (e ben catalogate) , e la 
violenz a era all'ordin e del 
giorno ? Un'epoc a ch e ha pre-
parat o la Riform a o no n piut -
tost o la Controriforma ? 

fer i Eugeni o Garin ha tenu -
to una brev e e affascinant e 
conferenza , nell a sede d Uà 
Laterza , propri o per parlar e di 
questo . Il motiv o ere la pre -
sentazion e di un nuov o libr o 
collettiv o che la casa bares e 
sta per mandar e alle stamp e e 
Intitolat o L'uomo  del  Rinasci-
mento,  dì cu i Garin è appunt o 
il curatore . È il second o volu -
me del genere : il primo , /.'uo -
mo medieoale,  curat o da Jac-
ques Le Gol f è stat o un ottim o 
success o editoriale . Quest o 
non dovrebb e esser e da me-
no . Lo lasci a preveder e la 
scrittur a pian a e brillant e che 
intess e le vicend e del condot -

tier i (se ne occup a Joh n Law , 
scozzese) , del cardinal i 01 
giovan e Massim o Firpo) , de i 
filosof i Co stess o Garin) , dei 
banchier i (Tenenti) , degl i arti -
st i (Chastel) , dell e donn e 
(Margare t King) , dei -
tor i e Indigeni » (naturalment e 
Todorov) . E conter à anch e i l 
nom e prestigios o dei singol i 
saggisti . 

Sarà un volume , ha dett o 
Garin , divers o da quell o d i Le 
Co», e perché , rispett o al Me-
dioevo , c' è un * differenz a d i 

» e perch è c'è un a dif -
ferenz a di «spatio» . Tempo : i l 
Rinasciment o è durat o due se-
coli , due secol i e mezzo , un 
temp o ristretto,  ch e fors e si 
può ancor a pi ù ridurre. E  In 
uno spazi o ristretta:  «Perch é è 
stat o un fenomen o italiano , 
clamorosament e italian o e 
ch e po i dall'Itali a i esplos o in 
tutt a Europa . Il caso di Era-
smo è tipico : Erasm o divent a 
alliev o di Rcin o In Inghilterra , 
dov e conosc e i suo l testi . E 
quand o Erasm o arriv a In Itali a 
ne sa più lu i su Lorenz o Vall a 
degli italiani». aa.F. 

l'Unit à 
Sabato 
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