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GUIDO L. LUZZATTO

Giuseppe Gangale

Crediamo che nessuno possa affrontare la
personalitä geniale e demoniaca di Giuseppe

Gangale senza sentire che la forza e la
volontä imperiosa di quest 'uomo singolare
costringe oginuno a rispettarlo in se, senza
poterlo ridurre ad aspetti particolari del
suo contribute» e del'la sua collaborazione
alle intenzioni degli altri.
Siamo davanti alia monografia imponente
di Margarita Uffer, pubblicata in lingua
tedesca e rioca di moltisskni elementi di
espressione vitale e di polemica implicira.
Si tratta dell'opera «Giuseppe Gangale. Ein
Leben im Dienste der Minderheiten» (Terra

Grischuna Buchverlag, Coira 1986).
Ci accorgiamo che il sottotitolo «Una vita
al servizio delle minoranze» e in parte
inesatto, perche Giuseppe Gangale non vo-
leva tamto servire le minoranze quanto ser-
virsi delle minoranze linguistiche per il
suo scopo di risuscitare una spiritualitä
originaria libera nelle sue manifestazioni
magiche, attraveeso le lingue dli un'area li-
mitata che potevano avere una funzione
negata adle lingue trappo diffuse e troppo
usate nel mondo contemporaneo.
II primo aspetto del caso Gangale e lo
stupefacente inganno in cui si sono trovati
i grigionesi, i quali lo hanno aocolto per
un'attivitä durata nei Grigioni cinque anni
e mezzo, oredendolo quasi un danese, poi-
che dalla Danimarca proveniva, senza nean-
che sapere che Gatngale era italiano, era
stato antifascista con un'attivitä protestan-
te, ed inoltre aveva perfino in Italia una
moglie da cui non era legalmente separato
e alda quale inviava anche un piccolo con-
tributo finanziario mensile. Un uomo dal-
l'attivitä politica a favore della lingua ro-
mancia quale l'ottimo Pierino Ratti e una
maestra scrittrice che aveva seguito i suoi
corsi quale Chatrina Filii ignoravano com-

pletamente che egli fosse stato italiano.
Eppure queSta non e la questione piü impor-
tante, quanido ci si addentra nel libro di
Margarita Uffer, che e stata la secotnda

moglie di Giuseppe Gangale soltanto per
due masi prima della sua morte nel 1978.
Ma anche la rtparazione, o restituzione,
del piü giusto riconoscimento per l'opera
di Gangale nel cantone Grigioni, quale la
voleva Iso Camartin, autore della prefa-
zione, non rasta la eosa piü importante.
Infatti noi notiaimo piuttosto stupiti, quan-
do si conosce la naturale diffidenza degli
svizzeri d'oggi verso gli stranieri, che le
autoritä del cantone Grigioni abbiano ac-

cettato di affidare a uno sconosciuto stra-
niero, chiamato dall'intuizione del poeta
Peider Lansel, l'organizzazione degli astli
infantili di lingua romancia, nonche l'in-
segnamento alle maestre nell'anno 1944,
anno di guerra, ne'l quale la polizia degli
stranieri di Rothmund faceva di tutto per
allontanare gli stranieri dal territorio sviz-
zero. Anche se vi sono stati alia fine dis-
sensi insuiperabili di fronte all'assolutismo
intransigente di Gangale, rimaniamo me-
ravigliati dell'eocezione per cui Gamgale e

stato per anni un profata in patria adottiva
cosi gelosa delle sue autonomie.
Oggi e uscito anche un libro di Paolo San-

filippo su«Giuseppe Gangale, araldo del
nuovo protestantesimo italiano» (Edizioni
Lanterna, Genova 1981), ed inoltre leg-
giamo in questa stassa imonografia che Mario

Alberto Rollier si proponeva di pub-
blicare un'antologia degli scritti di Gangale,

quando manicö improvvisamente per
un infortunio stradale nel gannaio 1980.
D'altra parte invece nella mirabile monografia

della Uffer e data soltanto la notizia
dell'opera di Gangale su Cailvino e del set-
timanale Conscientia da lui diretto; ma



146

non e data l'analisi adeguata di questa me-
tä dell'opera Jasciata da Gangale. Qnde la
monografia rimane mutilata di una meta,
che non e senza rapporto con la stessa at-
tivitä di Gangale, di profeta e di promo-
tore per le lingue minaaciate di estinzione:
poiche tutto e riscaldato dal fervore di una
concezione della religiosita dei popoli, al
di fuori delle chiese costituite e soprattutto
delle religioni di Stato. Cost in un articolo
del 1926 in Conscientia, Gangale esprime-
va l'idea che la religiosita degli etruschi,
manifestata in alcuni monumenti a Orvieto,
fosse stata soffocata dalla potenza di
Roma, fin dai tempi del secondo re Numa
Pompilio, da lui paragonato a Costantino.
Curioso e che non sembra Gangale abbia
notato il fatto che gli engadinesi, da lui
poi preferiti, rivendicano una leggendaria
origine proprio dagli etruschi.
Se riconosciamo una continuiitä, o almeno
un legame fra 1'opera di Gangale nel pri-
mo periodo della sua vita, e 1'opera suc-
cessiva per le lingue, dobbiamo pero re-
gistrare il fatto che Gangale era stato an-
tifascista, aveva scritto anohe isopra Go-
betti, ma dopo la sua partenza dall'Italia,
1934, non ha piü voluto isaperne di poli-
tica ed ha compiuito quell'atto sbalorditivo
di prendere la cittadinanza germanica nel
1938, quando fra l'altro il regime nazista
toglieva la nazionalitä agli opposiitori in
esilio e agli ebrei perseguitati. Eppure ve-
dendo poi arrivare a Aarhus in Danimarca
l'esercito germanico invasore, egli diceva:
«Questo e un popolo del diavolo, l'unico
popolo del mondo!» (qui a pag. 95).
-Alia fine, Gangale si e interesisato per il
ladino delle Dolomiti, come si era interes-
sato per il romancio grigionese, e ha an-
che lasciato la sua biblioteca all'istituto per
il ladino nella valle Badia. Eppure si e
rifiutato di compredere che i ladini delle
Dolomiti erano itormentati dallo Stato fa-
scista poliziesco non meno degli altri ti-
rolesi di lingua tedesca e non volevano mi-
nimamente venire meno alia isolidarietä con
gli altri sudtirolesi oppressi delle valli vi-
cine, quindi la loro conservazione del la¬

dino faceva parte di quella resistenza ap-
passionata all'oppressione fascista e all'ita-
lianizzazione che ha caratterizzato il
popolo di itutte quelle valli alpiine almeno
fino all'anno 1967 circa, allonche ha co-
minciato a prevalere i'l grande migliora-
mento economico sulla passione in'tensa u-
nanime della piocola patria. Ora, Gangale
scrive, dopo un soggiorno in val Badia di
sei imesi dopo il 1950: «L'impressione
generale che io ho avuto asccitando ogni
giorno nett'automobile postale la lingua di
tutti i contadini che andavano dalla val
Badia a Bruneck, cittä principde di mer-
cato, e che questa camunita linguistica, senza

I'aiuto dei milioni di franchi che il go-
verno svizzero spende per i loro fratelli
occidentals di lingua, derubato delle sue
parole culturali (perfino la lingua di chie-
sa e italiana), senza stampa e letteratura,
si mantiene megliocheiretoromanci d'ovest.
Contatti linguistici possono essere diretti
in prima linea soltanto spiritudmente».
Dabbiamo notare che e inesatto che i
ladini delle Dolomiti siano stati senza istam-

pa periodica; ma il segreto della
conservazione della lingua va di pari passo con
la conservazione di tutti i Costumi e di
•tutta 1'anima, inello sforzo di non cedere
all'oppressione fascis'ta, icontinuata dalla de-
mocrazia eristiana soprattutto nei primi
anni dopo la fine della guerra (ma non
soltanto).
Importante e riconoscere il fuoco centrale
di tutta l'attivitä di Gangale, che amava
l'etä magka dell'infanzia prima dei sei anni,

prima della prevalenza dei divieti e

dei comandi nell'educazione scolastica. Egli
parlava quindi della lingua contadina ca-
rica di Mana («Mana rappreseintazione
presso i popoli primitivi di una potenza
divina dinamica che non si pub meglio
determinate»). In questo senso dunque, i bambini

'di Pontresina e di Celerina, Puntraschi-

gna e Schlarigna, figli di ganitori che par-
lavano ormai tedesco a casa, rnon dovevano
servire soltanto alia restaurazione della
lingua romancia, ma davano l'occasiane di un
mantenimento deH'etä magica che Gangale
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ammirava. Lo scienziato Gangale parla quin-
di della «biologia delle lingue». Per noi
e important« che Gangale sapesse ricono-
scere criticamente il valore della ietteratu-
ra, della poesia per il romancio, e ne traes-
se motivo di fade nella sopravvivenza della

lingua, cradenidoci piü che gli stessi so-
stenitori locali, i quali talvolita parlavano
soltanto di prolungare un'inevitahile lenta
agonia.
Troviamo molto interessante il resoconto
che per il suo giornale Domenica Messmer
ha iscrkto isulla quintessenza di un corso
di sei lezioni di Gangale sulle sue idee,
«Survista da las ideias <clev», «Sguardo
generale sulle idee chiave». Qui isano lodati
i corsi affascinanti di Gangale, ainche dal
poeta Durii Gaudenz, e cost in senso po-
sitivo si e espresso Giatgen Uffer.
Molto toccante e il rapporto di Gangale
con Peider Lansel. 11 vecchio console a

Livorno e poeta ricordava a lui, anche per
la barba simile, il proprio nonno in
Calabria che nel villaggio, dove era uin auto-
revole proprietario, distribuiva l'acqua alia

popolazione, poiche possedeva 1'unico

pozzo, e non esisteva una fontana pubblica.
Mentre Lansel si preocculpava che Gangale

a Coira, al freddo, fosse senza cap-
potto, perche lo aveva laseiato in Dani-
marca, oooupando tutto il bagaglio in aereo
con il suo schadario di lingua, Gangale in-
tuiva che Peider Lansel era vicino alia sua
fine, in uno istato fehbrile. II neorologo di
Lansel e molto bello, pubblicato nell'ori-
ginale in lingua di Sutselva e tradotto in
ladino. Lo scritto ricorda il sole invernale
di Engadina che entusiasmava soprattutto
Peidetr Lansel, e la bibliateca a Sent che
attirava Gangale piü che il paesaggio del-
l'Engadina Alta con i suoi grandi alberg'ni.
Mirabile e anche l'articolo in memoria del
maestro elemeritare Sep Modest Nay, au-
tore di una grammatiea, che Gangale con-
siderava suo maestro nell'accesso alia
lingua romancia sutsilvana. La chiusa dell'ar-
ticolo contieine l'atto di fede: «Possano i
suoi futuri critici giudicarlo non soltanto
sul valore obbiettivo delle sue opere, ma

anche per la sua fede nella lingua romancia,

che anima le sue opere». Interessante
e quindi il ricordo del matodo pedagogico,
che voleva la collaborazione di gruppo, il
quale riuscisse, con un metodo ancora sco-
noseiuto, ad olitenere di piü che quanto ii
singolo potesse, nella ricerca di vocaboli
autoctoni e anche nella formazione di
parole nuove secondo lo spirito genuino deUa

lingua arcaica. Gangale riusciva a indurre
i romanci di varie zone a parlare romancio

fra loro, anche se cio richiedeva un
certo sforzo per la difficolta di alcune e-

spressioni molto differenti, onde qualche
volta la lingua isurvilvana e astrusa per co-
loro che parlano il ladino valllader. La de-
dizione di Gangale era davvero totale; la
moglie sicriveva da Firenze, ansiosa di ria-
verlo vicino e sperando che egli potesse
ottenere una cattedra in Italia, ed egli in-
vece non isi muoveva dalle valli Grigioni,
anche se incalzato poco amorevolmente dal-
la polizia per gli stranieri, perche aveva
timore che Lopera sua iniziata fosse an-
nientata se egli fosse partito prima di a-

vere trovato persone capaci di continuare
il lavoro iniziato. Nelle Dolomiti poi egli
riusci a trovare alcune persone adatte a

rivelare, a comunicare il linguaggio auten-
tico, ed anche ad attuare la comparazione
fra la lingua di val Badia e la lingua di
val Gardena: «II signor Obwegs non era
del tutto solo al lavoro: nella sua cucina
o nel suo orto si univano qualche volta a

lui il fratello ora defunto Franz con la co-

gnata Tecla e Angela, una giovanissima ra-

gazza che lavorava in una casa, e che
possedeva la lingua in modo eccellente, la por-
talettere Theresia Kastlanger, la levatrice
del villaggio, il maestro Angelo Taibon ed
altri ancora» (1980).
Quando si e superato lo stupore sull'itine-
rario di Giuseppe Gangale fra la Calabria
e la Danimarca, fra il can tone Grigioni e

il Tirolo Meridionale, ci si abitua a respi-
rare l'aria pura delle vette e a contem-
plare i colori smaglianti che appartengono
alia vita di quest'uomo. Non viene in men-
te certo di parlare di unione europea, per-
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che il eammino di Giuseppe Gangale era
un eammino isolitario, ipiü conscio delle
radici remote delle popolazioni che delle
passibilitä di congiunzione politka fra le
nazioni. Malgraido la voluta lonitananza da-

gli avvenimenti contingenti, rimane enor-
memente iimpressionante quella testimo-
nianza sull'arrivo dell'esercito germanico
nell'Jutland, dopo l'aggressione improvvi-
sa in Danimarca e in Norvegia per la quale
allora Stalin mandava il suo telegramma
di congratulazioni: «Improwisamente u-
dimmo un passo, un passo solo di innu-
merevoli piedi, come un passo di un uni-
co mostro: l'esercito tedesco: ddla via Thor-
vddsen fino alia via Katrinenbierg si vs-
deva la curva come di una serpe gigante-
sca senza inizio e senza fine. Si avvicina-
vano. Noi vedemmo gli ufficidi tedeschi
cavalcare alia testa, rigidi e immobili sui
loro cavdli, lo sguardo come di aquile ri-
volte verso il sole che tramontava. Vedemmo

la schiera infimta degli uomini senza

nome, che marciavano, con il casco di
acciaio sopra gli occhi che spegneva ogni
tratto personale: il loro spirito era il fu-
cide. E marciavano, innumerevoli, ogni se-
condo uomini nuovi eppure gli stessi, e

questo continuava infinitamente a lungo.
II crepuscolo era divenuto huio e la serpe

gigantesca era ancora sempre senza fine».
Questo quadro, del 9 aprile 1940 si e tro-
vato manoscritto nel retaggio di Gangale,
senza titolio. Alia descrizione mirabilmente
figurativa, si aggiungono alcune conside-
razioni, e si arriva alla riflassione: «Hon
avevo mai pensato che un popolo umiliato
non ha cessato per questo di essere un
popolo; ed era come se nella mia anima l'im-
magine della Danimarca, che avevo pianto
morta, fosse risuscitata in una trasfigura-
zione» (pag. 95).
Troviamo andre, dalla penna del poliglot-
ta Gangale, la rappresentazione di un vil-
laggio romancio, della mela offerta nell'in-
contro con un uomo appassionato della sua
lingua, commoisiso, che quasi avrebbe ab-

braoeiato lo sconosciuto che gli parlava
spontaneamente in romancio. L'Autrice

Margarita Uffer, la moglie di due mesi, ha
desori'tto anche una pensione in Danimarca,

la giornata laboriosa di Gangale, il
piccolo pasto di mezzogiorno, e la ricreazio-
ne modesta che egli si coneedeva. Non sia-

mo piü alla scoperta dell'uomo dai periodi
di vita cosi diversi, anche se scaptüamo,
oltre a tutto, il suo eammino verso Cro-
tone, per studiare a fondo il dialetto al-
banese locale.
I grigionesi possono avare trattato male
a un certo punto il profeta ©rrante venuto
dalla Danimarca. Eppure rimangono i suoi
discapoli piü riconoscenti, memori e ca-
paci di comprendere, di rendere tutto l'uo-
mo. I comiponimanti in lingua romancia
sutsilvana pubblicati in questo volume esi-

gono uno studio approfondito, ma .sono
detiti contenere l'effige dntera dell'Autore,
anche se sono stati consideräti da lui stes-
so soltanto esercitazioni virtuose e non
finite in una lingua da lui appena conqui-
stata. L'opera presertte e Stata pubblicata
con grande cura e con dl contributo del

governo del cantone Grigioni e della fon-
dazione Pro Helvetia.
II monldo di Giuseppe Gangale, la sua pas-
sione per la vita della lingua sono cosi ric-
chi di spunti meravigliosi: quando si crede
di avere campreso e di avere concluso, ci
si accorge di dovere ancora comunicare le

meraviglie di un'esperienza unka, cosi con-
trastante con la storia angosciosa «di que-
gli anni.
Se tanti grigionesi ignoravano perfino che

Gangale fosse italiano, egli doveva avere
bene taciuto, mai avere tradito che fosse

in ansia per la guerra che ancora infuriava
in Europa e anche attravarso l'Italia mezzo
oocupata. Per eeeezione egli ha iniziato un
suo discorso dkenido: «Poiche Dante e il
piü grande amico che io abbia in Italia,
posso bene scegliere quelle sue parole come

motto per le mie esposizioni: "La voce
tua sarä molesta"». Sono le parole nella
prdfezia di Caociagiuda dette al suo di-
scendente in Paradiso.
Una delle pagine piü belle che Gangale
abbia mai scritto e la pagina con cud egli
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ricordava poeticamente, intensamente i due
giorni indimenticabili, come egli stesso scri-

ve, viissuti a Scharans presso Thusis, dove
egli stesso aveva indetto un canvegno per
il lavoro di ricerca sull'ortografia della
lingua sutsilvana. II componimento fu sicritto
e pubblkato in lingua tedesca, e si
conclude cosl: «Querto accadde domenica 30
gennaio 1944. E il sole splendeva sopra
Scharans. Quando noi uscimmo dalla scuo-
la, piccoli gruppi sostavano nelle strode, ci
guardavano, ma non dicevano nulla. Eppure
questi uomini erano stati coloro che ci
avevano ospitato. Ognuno dei partecipanti
al canvegno aveva ricevuto I'ospitalita presso

una famiglia di Scharans. Allorche do-
vevamo partire, ed ognuno voleva pagare
il conto, questo popolo romancio non ha

voluto ricevere denaro. Questo accadde in
Scharans, nel villaggio che fortunatamente
nan si trova in un orario ferroviario».
Sta bene, parve a Gangale che il disinte-
resse dei confadini romanci di Scharans
fosse degno di memoria, ma da lontano noi
non possiamo dimentkare che il 30
gennaio 1944 e una data di awenimenti scon-
volgeniti, quanido 1'inferno di Auschwitz e

tutta la macehiina della morte lavoravano
in pieno, e quanido ancora i'esercito ger-
manico resisteva agli eserciti sohiaccianti
delle piü granidi nazioni del momdo. Qual-
cuno forse considererä as&urdo e anormale
il fanatisimo di un calabrese per la rina-
scita dell'ortografia di una lingua perico-
lante di un ipiccolissimo popolo retko; ma
superato lo stupore, dovrä esisere impres-
sionante tanito entusiasmo per quei germi
di viita nuova ancora durante la guerra, an-
cbe per ricondurre al prisco romancio una
gioventü che non parlava piü quella lingua.
Onde forse coloro che scetticamente si op-
pongono a Berna o altrove a tanta cura
per la quarta lingua nazionale, potranno
essere scossi e commossi, e cosl anche
coloro che pensano ai loro pairenti assassi-
nati in quell'orrore durante quei giorni,
potranno vedere qui una ragione di cre¬

dere nuovamente alia vita rinascente di nuo-
ve generazioni.
Gangale scriveva: «lo devo scrivere su questo,

perche questo ricardo deve essere con-
servato in me per i giorni grigi nei quali
siedo stanco nella mia stanza, scrutando i
libri e pensando all'esistenza inutile della
scienza cost lontana dalla vera vita».
Gangale stesso aveva scelto quel liuogo,
che noi troviamo indicate nella guida ar-
tistica di Zeller come il luogo ben con-
servato perche non ebbe tnai grandi in-
cendi, e che contiene quella casa Gees del

1540 circa, con affresohi ben conservati
di Ardüser sulla facciata; ma Gangale, che

tanto amava la lingua romanaia, non sem-
bra amasse molto la montagna e non sem-
bra sapesse salire con facilitä una strada

ripida, dopo avere attraversato il fiume

sapra un ponticello. Egli vedeva perö la

beIIa unitä del paesaggio tutto coperto di

neve, e si preocculpava che tutti facessero

uso esclusivo della lingua anitiea, anche se

i fanciulli rispondevano in dialetto sviz-

zero tedesco.

Quel canvegno decisivo per la rinascita di
una lingua scritta locale riempl di gioia
il calabrese-idanese venu'to nelle valii fetiche,

ed egli stesso nel suo comiponimento
eloquente accenna agli avvenhnenti sincro-
ni della storia: «Mentre il tuano dei can-
noni fa impaliidire i volti e tremare i cuori
in quasi tutta Europa, mentre piove il fuo-
co dal cielo e cittä crollano in rovine, questi

essere umani liberi e stcuri di se cam-
minano nella neve e nel sole verso Scharans,

per stabilire una ortografia: si, un'orto-
grafia, in questi tempi».
Gangale esalta tutto il tempo speso per
aocenti e lettere dsll'alfabeto; «ma dietro
questi accenti si trovano lo spirito e il fuo-
co della jede».
Fra le pagine piü impressionanti di questo
meraviglioso tesoro si trovano i metodi
A, B, C consigliati da Gangale per curare
psicologicamente l'abbandono della lingua
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romancia nelle famiglie di matrimonii misti,
dove cioe il marito o la moglie erano di
lingua tedesca e potevano rifiutare di im-
parare il romancio (pag. 183). II sottosil-
vano appariva a Gangale l'unico vero con-
tinuatore autentico del latino volgare: gli
appariva una lingua tanto importante proprio

perche era una lingua di oontadini.
Un altro aspetto istraordinanio dell'attivitä
di Gangale e la pubblieazione della rivista
«Felna», rivista letteraria consacrata a que-
sta reviviscenza degli eloqui retoromanci
piü pericolanti. II primo numero della
rivista apparve nell'ottobre 1948, riprodu-
cendo una figura sull'orlo del soffitto della
chiesa di Zillis, ed il name fu trovato in
una iscrizione retica. Sono usoiti di quella
rivista 18 numeri, i primi sei a Coira e gli
altri a Copenhagen. Collaborator! furono
spacialmente discepoli di Gangale di Sut-
selva e dell'Engadina. Tuflti, e anche egli
stesso, pubblicarono firmando con pseudo-
nimo, salvo Cla Biert, il discepolo che di-
venne scrittore eminente, e che epurö il
suo ladino grazie al maestro Gangale.
Un altro gioiello di questo scrittore e il
componimento «II quattordicesimo giorno»,
il poetico raoconto della separazione do-

po quattordici giorni di due giovani tanto
presi dall'incantesimo di amore. Alia fine,
l'uomo che aveva accompagnato la giovi-
netta alia stazione, rkercava le orme delle
scarpe di lei; ma il breve racconto lirico
contiene anche un'eccelsa espressione di ore
di vita intensa, di vita vera nella natura:
«Bra una di quelle ore mattutine, nelle
quali non soltanto il sole e giovine e la

Terra ride e piange, tutta bagnata dalla ru-
giada, ma anche l'anima e leggiera e come
liberata dalle sue croste si eleva, quasi essa

fra i sogni e la veglia avesse preso un ba-

gno segreto nel mare infinito del sole
nascente» (pulbblieato da Gangale in romancio).

Troviamo aneora la testimonianza sopra
alcune ragazze grigioni andate piü tardi a

studiare con Gangale in Danimarca, grazie

all'azione dell'angadinese di Ftan pro-
prietaria del inotissimo icaffe ä Porta nel
centro di Copenhagen: cost l'emigrazione
dei caiffettieri grigioni diveniva anche pro-
pizia per questo eocezionale studio delta
loro lingua in Scandinavia. Gangale tenne
corsi a Aarhus, a Copenhagen, e anche a
Lund nella vicina Svezia. Manoscritti pre-
ziosi trovati da lui in lingua albanese nelle
cassapanche di case rustiche della Calabtia
furono catalogati in biblioteche della
Danimarca. Si trattava anche di scritti del

poata albanese De Rada. Gangale coltivava
la memoria di un poeta del suo paese di
origine, mentre promuoveva l'evoluzione di
due poeti engadinasi, Cla Biert, e il piü
forte Jo,n Semadeni.
Imtanto il singolare protestante calabrese
diventava soltanto nel 1959, quando non
era cento piü necessario, cittadino danese,

per suo desiderio, confermando la isimpa-
tia per la pa'tria adottiva, la patria di Soe-

ren Kierkegaard.
Egli mori a Muralto nel maggio 1978 al-
l'etä di 88 anni, e sua e la parola posta
qui come apigrafe sul libro prezioso:
«Soltanto i morti sono in veritä veramentevivi».
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