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di �ůĂƌĂ��ĂƉƉĞůůĞƫ�Ͳ�E/E���W^

Sono una donna. Ho trent’anni. 
Vivo sola in un appartamento in 
affitto che mi posso permettere 
a fatica. Lavoro, troppo. Mangio, 
quando ho tempo. Scrivo otti-
mamente discorsi per gli altri, di 
cui gli altri si prendono assoluto 
merito. Uomini, soprattutto. Io, 
lavoro. Stato civile: nubile, dice 
la mia carta d’identità. Dipende 
dai giorni, dico io ironizzando 
quando qualcuno mi chiede se 
sono fidanzata. Me lo chiedono 
tanti, troppi, tutti, sempre.

di ^ƚĞĨĂŶŝĂ��Ğ�dŽŵĂ 

«Non puoi costruire il labirinto 
più grande del mondo», disse 
Jorge Louis Borges a Franco Ma-
ria Ricci, «perché esiste già, ed 
è il deserto». Come replicare a 
una tale affermazione, soprat-
tutto se proveniente da uno dei 
più profondi poeti del nostro 
secolo? Franco Maria Ricci, desi-
gner e grafico, divenuto eccelso 
editore di una rivista prestigiosa 
e di libri d’arte e letteratura che 
sono essi stessi opere d’arte, il 
labirinto più grande del mon-
do, che gli frullava nella testa 
da quando era bambino e, dopo 
l’incontro con Borges, decise di 
costruirlo nei dintorni della città 
di Parma.

di 'ŝŶŽ��ƌŝƵƐƐŝ

Il Vaticano mette in guardia un 
gruppo di lavoro ecumenico 
formato da teologi cattolici ed 
evangelici a favore dell’ospitalità 
eucaristica, ovvero la possibi-
lità data ai fedeli di una Chiesa 
di partecipare all’eucarestia (o 
santa cena) di un’altra Chiesa 
cristiana. La presa di posizione 
vaticana ha provocato rabbia e 
delusione tra molti vescovi te-
deschi, tra i quali mons. Bätzing, 
vescovo di Limburgo.

di WĂŽůĂ�YƵĂƩƌƵĐĐŝ

La figura del coach sta diventan-
do sempre più presente e tra-
sversale anche nel percorso di 
crescita dei bambini. Abbiamo 
chiesto a Antonio Pala, Business 
e Life coach e Direttore Genera-
le dell’Istituto Internazionale di 
Coaching e PNL (Programmazio-
ne Neuro Linguistica) The Mind 
of The Child, come si coniuga 
l’approccio del coaching con la 
funzione genitoriale e la scuola 
e se si possono costruire in tal 
senso ponti relazionali.
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Omaggio 2021 – 50 anni di diritto 
di voto e di elezione delle donne

SVIZZERA: PARTECIPAZIONE POLITICA OLTRE LE DIVISIONI DI GENERE

di Valeria Camia

100 anni. Tanto le donne svizzere hanno dovuto attendere 
per vedere la conquista del Sì alle urne, un Sì non regalato 
per compassione, ma guadagnato al termine di un cammi-
no irto di spine. Da quel Sì, saranno passati, nel 2021, 50 
anni. Era il 1971, infatti, quando le donne in tutta Svizzera 
(ad eccezione dell’Appenzello Esterno) ottennero il diritto 
di voto e di elezione.
Già a partire dal XIX secolo, però, risalgono i primi (fal-

limentari) tentativi delle attiviste svizzere che chiedevano 
miglioramenti concreti nella vita di tutti i giorni, dalla pro-
tezione delle madri e dei bambini, al diritto all’indipen-
denza economica, all’eliminazione di ostacoli ed esclusioni 
all’esercizio della professione. A partire dal 1900 le svizzere 
capirono che era necessario serrare i ranghi e agire non più 
localmente ma su scala nazionale, organizzandosi in asso-
ciazioni mantello. Senza successo, però. (...)
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Frontiere, cicatrici della storia?
CONFINE

��������������������������������Ƥ��ǫ������������������������-
Ƥ���°�������������������������������������������������������ǯ�����-
no di un medesimo stato, quali scenari si aprono per le zone 
������������ǫ���������°����������������������������������������
ǲ��� ���Ƥ��� �����Ǧ��������� ����������������Ǥ� ������� ��������
��ƪ������������ ������������������������Ƥ��ǳǡ� ����������������
����������������������������ƥ����ǡ��������������������������
più vicina alla frontiera amministrativa e culturale italiana: 

Chiasso. Come scrive nel suo articolo Nicoletta Tomei, parla-
���������Ƥ��������������������������������������������Ƥ�������-
re un capitolo di storia contemporanea. E di parte di questa 
storia racconta anche lo storico Leonardo Malatesta, nel suo 
��������������ǯ������������������������ǳǡ�����������������ǲ���-
��������������������������ͤ͢͝͝����ͤ͟͝͠ǳǤ
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COLLOQUIO CON MARCO BELPOLITI

Non solo testimone e memorialista, 
ma scrittore a pieno titolo
di Luca Bernasconi

������������������������������������ǡ�����������������ǯ��-
mediato a Se questo è un uomo, una delle più lucide testi-
monianze letterarie sullo sterminio ebraico. Eppure, nel 
corso della sua vita, l’autore nato a Torino il 31 luglio del 1919 
ha scritto numerosi altri libri, cimentandosi con moduli 
���������������������������������������������Ǥ������°���������������
fecondo e sfaccettato, di cui nel 2019 ricorreva il centenario 
�������������Ǥ�������������������ǡ����������������������������
�����������������������������������������������������������-
co Belpoliti, fra i massimi studiosi delle opere leviane, che 
ha tenuto un ciclo di lezioni intitolato “La nascita di uno 
���������Ǥ��������������Se questo è un uomo”. Curatore della 
nuova edizione delle Opere complete dello scrittore torine-

se in tre volumi (Einaudi, 2016-2017) e autore di Primo Levi 
��� ���������������Ƥ�� (Guanda, 2015), il professor Belpoliti 
ha tracciato, con mano ferma, sensibile e appassionata, il 
������������������������������������������������������������
a diventare uno scrittore a tutto tondo e non soltanto lo stra-
ordinario testimone del genocidio degli ebrei d’Europa. 
Per moltissimo tempo Primo Levi è stato considerato dalla 
critica soltanto nella sua veste di testimone e memorialista. 
Il Suo lungo lavoro a tappeto sugli scritti di Levi ha dato una 
svolta al modo in cui viene recepito oggi l’autore torinese. 
�ǯ���������ƥ����������������������������°����������������	��-
sati che aveva accolto in Einaudi il mio libro L’occhio di Cal-
vino.
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Per una 
narrativa 
all’altezza 
�������ϐ����
ambientali

il COMMENTO

di Alessandro Vaccari

La crisi climatica e le sue conse-
guenze piccole o grandi fanno ormai 
parte, sia pure in misura diversa, 
dell’esperienza quotidiana di ogni 
essere umano. Eppure, la letteratura 
����������������������������ƥ����-
mente questo aspetto fondamentale 
del mondo attuale.
Si tratta di una carenza importante, 
denunciata come vedremo da autori 
di notevole valore e al tempo stes-
so attivamente impegnati in difesa 
dell’ambiente.
La buona letteratura potrebbe in-
fatti rappresentare, anche in ambito 
ecologico, una forma di conoscenza 
�����Ƥ��������������ǡ���������������-
tutto di sensibilizzare settori di opi-
����������������������������ƥ��������
raggiungere.
Esiste in realtà, soprattutto nel 
������ ������������ǡ� ��� Ƥ����� ���
������������ ǲ��������������ǳ�������-
novera anche nomi di buon livello e 
di successo quali Margaret Atwood, 
Cormac McCarthy e Ian McEwan ma 
si tratta di un genere che rischia di 
essere relegato in un ghetto lettera-
rio  e di descrivere utopie negative 
proiettate in tempi e luoghi distanti 
da noi e in quanto tali non coinvol-
genti.
Abbiamo invece bisogno di roman-
zi che, rimanendo opere artistiche 
e non semplice propaganda ecolo-
gista, siano, come ha scritto l’auto-
re indiano di lingua inglese  Amitav 
Ghosh  “ambientati in un tempo 
(..) riconoscibilmente nostro “ e in 
grado di comunicare “con vividezza 
lo spaesamento e l’improbabilità, 
l’ampiezza e l’interconnessione del-
��������������������������ǳǤ�
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COLLOQUIO CON MARCO BELPOLITI

Non solo testimone e memorialista, 
ma scrittore a pieno titolo
di Luca Bernasconi

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
(...)
Andavo ogni tanto in casa editrice e 
�������� ���� 	������� ������ �������� ����
stavo conducendo sugli scritti sparsi 
di Levi, mai raccolti nelle opere prece-
denti, compresi alcuni racconti spar-
si, e soprattutto sulla sua importanza 
come scrittore, così poco considerato 
���������������������������������Ǥ�	�������
�������������������������	������ǡ�����
era stato l’editor di Levi negli ultimi 
anni, o almeno la persona che lo segui-
va con altri in Einaudi. Dopo un paio 
�ǯ����������������ǡ�	����������������-
posto di portare avanti il lavoro come 
curatore da solo, lui mi avrebbe segui-
to come editor, ma in realtà ha fatto 
������ ��� ��îǤ� 	������� �������� ���� ���
fossi la persona giusta per quel lavoro 
�����±��ơ���������������������������ǡ�
e non più, o non solo, come testimone. 
Con una battuta una volta mi ha detto: 
«Non sei ebreo e abiti a più di cento 
chilometri da Torino». Voleva dire che 
non avevo pregiudizi nel valutare Levi 
come scrittore, che non ero legato al 
suo ebraismo e neppure all’ambiente 
torinese o piemontese. Nei due de-
����������������������°��������������-
sere considerato un testimone e uno 
scrittore memorialista, di ascendenze 
ebraiche e torinesi, a essere un grande 
scrittore tout court. Credo che quel la-
voro sia servito. Non solo quello. Negli 
anni Cinquanta e Sessanta era nata 
una generazione di scrittori e studiosi, 
in cui era maturata una diversa consi-
derazione del suo ruolo di scrittore. Io 
ho solamente dato voce a quel cambio 
di stagione. 

������ ����ǣ� ���� ��������� ����-
rialista, ma scrittore a tutti gli ef-
fetti. Quali sono gli aspetti che lo 
rendono tale?
���������°���������������ǡ� ���°������-
tato. Diventa scrittore perché sente 
l’urgenza di scrivere quella testimo-
������ǡ� ���� ���� °� ��� �������ǡ� ���
certamente un’opera letteraria per la 
sua caratura, scrittura, stile, per quella 
sua capacità penetrativa, per la poesia 
che contiene, per l’ironia e il sarcasmo 
�����ƥ�����ǡ����������������ǡ��������
molto misurata, che riversa in quelle 
������Ǥ������°������������������������ǡ�
����������������ǡ� �� ��� °�����������
di libro in libro. Se questo è un uomo 
era stato ideato come una raccolta di 
testi che sono stati via via riadattati e 
��������Ƥ���������������������Ǥ��������
°������������������������������������-
siva, eppure ad ampio raggio se si pen-
sa che durante la stesura di Se questo 
è un uomo scriveva poesie e racconti 
di fantascienza, e cresceva dunque in-
sieme a questa pluralità. L’uscita della 
sua testimonianza nel 1947 non dico 
che sia caduta nel vuoto, considera-
to che chi doveva leggerlo e capirlo 
– l’ambiente degli ex deportati, gli in-
tellettuali e la sinistra – lo aveva fatto, 
ma di certo il libro non aveva trionfato 
nell’immediato vincendo premi pre-
stigiosi quali il ‘Campiello’ o lo ‘Strega’. 
Levi era uno scrittore della domenica. 
Eppure, piano piano, libro dopo libro, 
°� ����������� ����������� ��î� ������ ��
complesso.

Lei che frequenta in modo assiduo 
����������������ǡ��������������������-
neerebbe dell’autore?
�����������������������������������������-
re ho usato l’immagine del poliedro. 
L’aspetto preponderante rimane ov-
viamente quello del testimone, ma vi 
sono poi quelli legati al suo essere uno 
scrittore breve, un autore di poesia – 
poco capita e accettata – di narrativa 
�����������������Ǣ�°������������������ǡ�
saggi, elzeviri e saggi. Non mancano 

nel suo mosaico creativo le compo-
nenti legate alla chimica, alla lingui-
�����ǡ�����������������Ǥ������ƥ��������
capire Levi deriva precisamente dalla 
complessità della sua opera, che vive 
insieme ma che può anche essere scor-
������Ǥ� ������ ����� °� ��� ��������� ����
Novecento. Come ebbe a dire Calvino, 
��������������������������������������°�
necessario aver letto per conoscerli. 

�������� ��� ���� �������� ��� �������-
�����������������������������������
sua opera quasi fosse un parente 
stretto con il quale intrattiene rap-
porti di profonda stima e un fecon-
��� �������ǣ� ����� ��� °� �����������
all’autore torinese?
Non credo di essere un parente stretto, 
semmai un conoscente, anche perché 
��� ����� ��� ������ ����� ������� �������
piena di misteri. Il mio avvicinamento 
���������������°��������������������-
��Ǥ����������°�������������������������
���������Ǥ� ��� ������ ��� �����������
che era stato deportato in Germania 
perché, studente universitario, aveva 
��Ƥ�����ǡ� ����� �������� ��������ǡ� ���
collaborare con la Repubblica di Salò. 
	�� ���� �� ������������� ��� �������ǡ� ����
tema della deportazione, Se questo è 
un uomo. Noi lo leggemmo per conto 
nostro fuori dalle aule scolastiche. A 
casa mia c’erano altri libri di Levi, ad 
esempio quelli dedicati al lavoro come 
La chiave a stella, che mio padre aveva 
letto e che io ebbi modo di conoscere. 
��� �ǯ��������� ������ ��î� �����Ƥ�������
risale agli anni Ottanta quando a casa 
di un amico trovai L’altrui mestiere, un 
libro che mi aveva molto interessato: 
sono perciò entrato nell’opera di Levi 
da una porta laterale perché quell’ope-
ra non riguarda il Lager, ma contiene 
argomenti diversi – dalla chimica alla 
linguistica passando per i giochi dei 
bambini. Leggendolo, mi era parso 
che Levi incarnasse la complessità, 
tema che a quell’epoca era rappresen-
tato da Palomar di Italo Calvino, libro 
che andava molto di moda. Io sono in-
��������������������������ǡ�����������
fatto in seguito una lettura sistemati-
ca, durata a lungo. 

��������°���������������������������
corpo con lo scrittore torinese?
�����ǲ�������������ǳ����������������-
��ǡ��������������������°��������������ǡ�
per i temi trattati ma soprattutto per 
la sua personalità, impone una cer-
ta distanza essendo molto discreto e 
pudico. In realtà mi sono addentrato 
nell’opera di Levi, ma mi manca anco-
ra un avvicinamento alla sua persona 
e al suo modo di essere, benché abbia 
potuto leggere lettere e documenti 
privati che non sono stati pubblicati, 
�������������������������Ƥ���� ��������-
����Ǥ���������������°�����������������-
lentemente nel ricostruire l’origine di 
alcune tematiche e questioni cruciali, 
e anche nel capire come siano nati i 
suoi libri.

Quali sono le particolarità che ren-
����������������������������������-
�������ǫ
La ponderatezza, la precisione, la spe-
��Ƥ��������������������Ǥ������°������-
estro di asciuttezza ma al contempo 
di ricchezza, come mostra una certa 
consuetudine nell’impiego dell’agget-
tivazione ternaria, che segnala un’ag-
giunta o un lieve spostamento di si-
���Ƥ����Ǥ���������������������������
molto precisa; non dice cose a vanve-
ra, non butta là nulla senza averlo ben 
ponderato, e al tempo stesso mantiene 
un elemento di complessità: il mondo 
���� °� ��������ǡ� ��� ���������ǡ� ������
���� ���� ���������� ��� ������Ƥ�����
sempre.  

Com’è cambiato il paradigma en-
���� ���� ������ ������Se questo è un 
uomo?
���������������°���������������������ǯ�-
pera antifascista perché vi si raccon-
tava il Lager. Benché non mancasse 
l’accentuazione dell’elemento ebraico, 
esso non era stato portato alle estreme 
conseguenze anche perché in Israele 
vi era stata una rimozione di quanto 
��������� ���� �����ǡ� ������������ Ƥ���
al processo del 1961 al gerarca nazista 
Adolf Eichmann e sussisteva altresì un 
senso di colpa da parte degli ebrei so-
pravvissuti, ai quali le giovani genera-
zioni chiedevano perché non avessero 
impugnato le armi per ribellarsi. A 
questo modello interpretativo antifa-
scista ne subentra un altro a partire dal 
1958. Levi cambia l’inizio del suo libro 
rispetto al ’47, parlando di sé come di 
un partigiano per non essere messo 
subito al muro: siamo agli inizi della 
Resistenza, poco dopo l’8 settembre 
del 1943. All’inizio del ’44 Levi presen-
ta un’immagine diversa in quanto dirà 
di essere ebreo; verrà infatti deportato 
����������ǡ��������Ƥ��������������-
mera a gas, essendo un chimico, ma in 
��������������°��������������������-
ta di manodopera ebrea specializzata, 
sfruttata dai nazisti. Con il passare del 
�������������Ƥ�����������������������
sua testimonianza, prevalentemente 
a partire dagli anni Settanta. Emer-
��� �������������ǲ���������ǳǡ� ǲ�����ǳǡ�
per cui Levi diventa lo scrittore dello 
sterminio ebraico. Ma il libro si intito-
la Se questo è un uomo, non Se questo 
è un ebreoǤǤ������������������ǯ�����°����
�������������������ƪ�������Ǥ�����������
l’autore canonico del Giorno della Me-
�����ǡ�����������������������°�������
di più di questo.

Quali sono i Suoi pensieri e le Sue 
��������������������������������-
����������������������ǫ
È un autore così profondo, pur essen-
do semplice, diretto, immediato, che 
spinge chi lo legge a soppesare ogni 
cosa, ad avere un controllo delle parole 
����������������ǣ����������ǯ°������������
educativo importante, una pedagogia 

della scrittura, non dichiarata, salvo in 
qualche articolo di L’altrui mestiere, 
come quando consiglia a un giovane 
che intende scrivere di prendere due 
�����������±�°������� ����������������-
����������������Ǣ�����ǡ���������ǯ°�������
questa componente di bizzarria. Levi 
era un uomo con interessi molteplici, 
strani, a volte persino bizzarri; inoltre 
ama tra i suoi personaggi quelli più in-
consueti, i borderline, come si vede ne 
La tregua. 

�����������������������������������
�������ǡ� ��� ���� �����������ǡ� ��� ����
���������������������������������-
���ǡ���������������������������������-
��������� ��� ������������ ��ƪ��������
il Suo modo di percepire e interpre-
��������������������±������������ǫ
������������������ ���������������� ��-
contrassi Levi perché in parte era già 
il mio modo di lavorare. D’altro canto 
°���������������������������������������
potenziare la nostra capacità di vede-
re le cose, mentre ve ne sono altri che 
entrano nella nostra vita e nelle nostre 
letture come delle meteore. Nel caso di 
��������°����������������������������������
mia sensibilità abbastanza morbido e 
pian piano pervasivo. Certamente vi 
sono autori che sento più prossimi al 
mio modo di recepire il mondo, altri 
che leggo e studio, ma che sento più 
lontani forse perché li capisco meno: 
la nostra capacità ricettiva rispetto al 
������ ���� °� ���� ���¿� �����ǡ� �����-
doci una banda di oscillazione nella 
quale Levi vi rientrava già in qualche 
misura.

	�������������������������������������
Ƥ����������������Ǥ� �����±� ��� ����
���������°����¿������������Se que-
sto è un uomo?
�����±�°�������������������������������ǡ�
da un lato, dall’altro perché era un au-
tore imposto a scuola, anche piacevol-
mente, e imparato quindi a memoria. 
In Levi si trova, oltre alla citazione 
esplicita, anche una restituzione invo-
lontaria dei versi danteschi, soprattut-
to dell’Inferno, perché, scrivendo, riaf-
Ƥ�����������������������������������ǡ�
che hanno plasmato la sua mente negli 
anni in cui ha frequentato il liceo clas-
sico. 

	��� ��� �������������� ����ǯ������-
sto scritte da mano femminile, 
spicca Il fumo di Birkenau� ȋͥͣ͝͠Ȍ�
��������������ǡ� ������������������°�
���������������������Ǥ������������-
sono mettere a confronto le due 
opere che raccontano l’orrore na-
�����ǫ
Sono testimonianze di grande pregio 
letterario entrambe. Ve ne sono pure 
altre di indiscutibile sensibilità e va-
����ǡ�����������������Ǥ����������ǯ°����Ö�
un aspetto analitico che lo caratterizza 
e contraddistingue da altre narrazioni 
����������������������Ø�±��������Ƥ�����
dalla sua personalità, vale a dire la vo-
lontà di capire come funziona il Lager. 
�����°��������������������������������
ha scritto tra i primi Daniele Del Giu-
dice nella prefazione alle Opere nel 
1997.

Durante il Suo corso ha mostrato 
anche il lato parodistico messo in 
�������������Ǥ������������������
intendere?
1� ���� ���������� ���� ��� °� �����������
di altri autori, in particolare i classi-
ci: Dante, Manzoni, la Bibbia, i testi 
ebraici, le opere degli autori greci e la-
tini. In Levi troviamo un’istanza ironi-
ca e sarcastica, gli piace il rifacimento. 
�����������°����������������������
con cui si impara a scrivere. Oggigior-
��� ��� ��������� �������ǣ� ��� °� ��ơ����
dapprima a teatro e poi a livello cine-
�������Ƥ���������������������������Ǥ

All’indomani della morte di Primo 
����ǡ� �������� ����ǡ� ��� ���� ���-
��� ����������ǡ� ��� ��Ƥ����ǡ� ������
Stampaǡ� ǲ��� ��������ǳǤ� ����� ���
���������������Ƥ�������ǫ
Mila coglie l’aspetto dello humor che 
caratterizza la scrittura leviana già a 
partire dal primo libro e che sarà viep-
più presente nelle opere successive, 
soprattutto nei racconti fantascienti-
Ƥ��Ǥ� ��� ������� ����������� °� ���� ���-
ponente della personalità letteraria di 
Levi, che ha faticato a essere percepita 
ed evidenziata dalla critica. Il Lager ha 
un aspetto in ombra nel quale si an-
nida lo humor: Levi lo intercetta. Dei 
tedeschi, criticati e messi alla berlina, 
l’autore sa infatti vedere il lato umori-
stico della loro ossessione per l’ordine 
e lo mette nero su bianco. L’umori-
smo diventa un utile strumento per 
illuminare certe questioni, mostrando, 
dell’aspetto problematico, un’altra fac-
cia ancora. 

����� Ǯ��������ǯ� Ȃ� �������ǡ� �����ǡ�
scrittore, narratore, bricoleur, e 
anche testimone. Quali sono gli 
aspetti della sua opera che andreb-
bero ancora messi sotto la lente di 
ingrandimento? 
Sicuramente il tema del rapporto con il 
potere, la zona grigia, il coinvolgimen-
��������������Ƥ��ǡ�����������������������-
garsi; d’altro canto andrebbe indagata 
la tematica della valorizzazione della 
vita nel momento più drammatico che 
°��������������������������°���������-
nati alla selezione, a non sopravvivere. 
���°������������������������������-
rata che riguarda il lato umano di Levi 
e che potrà essere ricavata dalle sue 
lettere, non ancora pubblicate. Sono 
convinto che esse contengano un altro 
aspetto della sua personalità che con il 
tempo verrà fuori.

�������������������������������� ���
��������������������������������-
�������������ǡ�����������������������
�������ǫ�
�������������������°�����������������-
trettanto acuto, sensibile e importante 
quanto la scienza e la tecnologia. In-
segnando, durante la mia permanen-
za zurighese, a dei tecnologi e a degli 
aspiranti scienziati, vorrei che faces-
sero loro l’idea della letteratura come 
patrimonio di fondamentale impor-
tanza e utilità anche per chi eserciterà 
mestieri in ambiti prettamente scien-
��Ƥ��Ǥ�����ǡ���������������ǯ����������ǡ�����
scemando l’attenzione nei confronti 
delle scienze umane, di cui la lette-
�������°��������� ������ �������ǡ� �����±�
molte risorse vengono destinate alla 
������ �����������Ǥ� ������ ���� ��������
invece auspicabile investire risorse 
economiche, organizzative e strut-
���������������������ơ�������������-
peri letterari.
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