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Poesie di Neruda 

Franco 
airinferno 

Neruda 

h'clla collana di'i 
" Urumli c/ussicj ^tm 
tiicri - drll'editore San
son! mono onui le Foo-
sie di Pablo Neruda a 
cura di Darlo Puccini 
II volume SCITA prpsrn-
tuto of/f/i stPsso, a 1(0' 
ma, nrl rldotto del Tea-
trn Eltero, da Vittorin 
nodlni. Carlo LPVI. GUU 
do Plnvene e Dnrio 
I'uccim Sara pmpntc 
/'«l)!o Neruda Nel vo
lume «;o»io racro'tl Crc-
pu.-i-ol.-irio (l'i'.'f), Vi-nti 
poesie d'amoro (l')'^-t) 
Hesidcnza nella terra e 
Spaann nel cuore (I0'i7). 
Canto Kfiipralo (I9H0), 
J-o uvo r> i) vonto fWH). 
Odi olomcntnri ./HS-t-
10SS), Strnvn-jarin r O n -
to sonotti fl'ninoio (I'Hilti 
Da Spa»fia tioi more 
jiiibblichiamo II sonora-
lo Franco all'Inforno 

^ C I A C M v A T O . riti i) IIIOLO 116 1'nccto l inl lcntc 

i n nil n i i lo di frli-c»hr vu lcan ic l i c , nc il ge lo d i e 

[ d i v o i a , 

n o Ju putrit lu t.irliinj^'ii d i e urluii i io c ^ctnendo 

c o n v o c e ili d o n n a mortn ti r.ispj lu p a n d a 

p e r e p i c u r e un a n e l l o nuz ia lo c 1111 ^iocatto lo 

[ d i Imulio egozzato , 

l i o n a l t ro eai-anno per te d i e u n a porta tcncl irosa , 

en iantn l la ta . 

D i l a l t i , 

da un ini'nriio a l l 'a l tro , c l i e d i f l c r c n / a c'c? 

N c l l ' u r l o d o l l c luc; l i '»ioni , tiel sat . to laltc 

d e l l e inadri di Spai ina, nnl la t le c nei seni cnlpcstat i 

l u i l g o le atradc, <.•'<; ancora un al tro v i l h i ^ i o . un 

[ a l t r o s i lcn/ . io , 

u n a porta infranta. 

E c c o t i q u a . 1'alpHua tristc , s tcrro 

d i b i c c l i c g a l l i n c da t e p o l c r o , eputo pcsai i te , cifra 

d i t r a d i n i e u t o d i e il snn^iic n o n caucc l la . C h i , clii 

[ s e i , 

o h u i i scra l i i l c loy l ia di sa le , o h c a n e tlulla terra, 

o h ina i i ia to pa l lorc d c i r o m h r a ! 

Si r i trae la I'm in m a genza c c n e r c , 

l a gele sa l ina (IdJ' inferuo, c i g ironi 

d e l l a p e n a impa lJ id i scono . 

IMaledclto: s-olo r i i m a n n 

ti perseg i i i t i . c d c n l r o Tassoluto fuoco delJc cose 

t u n o n pnssa consumurt i , tu n o n possa perdert i 

ne l ln sca la del t e m p o , c n o n pos^a pcrTorarti lie 

[ i l vetro roventc , 

n e lu fcroce fpiitna. 

S o l o , so lo , per h» luerliiie 

t u t t c racco l te in^icinc, per una ctcrnita di uiani 

[ m o r t c 

e d'occl i i i i i ipu l r id i l i ; nolo in una spc loncn 

d e l t u o i n f e r n o , a d ivnrare si lcn/ . in*o pus e san^ue 

p e r im'e t crn i ta m.ilci lcttn c gnlitaria. 

T u n o n mer i t i di d o r m i r c 

a n c h e ec t rapuut i da spi l l i Mano i tuoi o c c h i : tu 

«levi eture svcj i l io . G c n c r a l c , F.v<*»li<> in ntcriio 

fra l ' i i n p u t i i d i r e d e l l e "iovaii i pucrperc . 

t n i t r a g l i a t e in aut t inno . T u t t c , e ttitti i tristi bam

b i n i d a to equal tat i , 

distCai, e o n o nn?in5i, c nspe t tano nel tu o in ferno 

q u e s t o g i o r n o di fe*tn f r e d d a : . i?pctt. ino il tun 

Tnrrivo. 

Bi inl i i nnner i t i d a l l e c.-plo?ioni, 

b r a n i ro?*i ili ec*;-i, c a n n c 

d i t encr i i n t e r i m , tutt i ti n spe t tano , tutt i nel 

[ m e d e s i m o gesto 

d i attraver^arc la s lrnda , <li ca l c iare la paIJa, 

d i rnharo. n n frnt to . «li 5orri«lere o *li iin*c«*rc. 

Sorr i t l cre . Vi HHIO *orri«i 

g i a d i s fa t l i da l tanj:ue 

c b e a s p r l t a n o c o n di«pcr«i d e n t i d i s trut t i , 

e n ia*c l icrc di ronfu<a m a t e r i a , volt i v u o t i 

d i p c r p c t u a c.-plo^ione, c i fanta*mi 

e e n r a n o m e . «:li ipnot i 

naacos t i , t | i ie l l i r h e mai *ono u-cit i 

d a l l o r o l e t to di ro t tami . Tutti t 'a -pet tano 

p e r passare la unt ie . K i e m p i o n o le ^al ler ic 

c o m e a l ; i h e in rovina . 

S o u o i n o i t r i . *ono t l a l i nostra 

c a r n e , nos tra sa lvezza , nostra 

p a c e d i ferr icrc , nn^tro o c c a n o 

d'aria e d i p o l m o n i . t r r a / i e ad e«<i 

l e t e r r e a r i d e f i o r i v a n o . K or.i . p in in la del ta terra. 

r i d o t t i «os tanza 

d i s t r u t t a , m a t e r i a a««a<«inata. farina mort. i , 

t ' a s p c t t a n o nel t u o in ferno . 

S i c c o m e Taruto «pa«cntn o il d o l o r e «i c s t i n g n o n o , 

Deepa \en l>» ne «lolore t 'a*peitano. Sfdo e u ia l ede t to 

| tu *ia. 

Colo e gxrpiir. lii -i.» fr.i till 11 i inorl i . 

e p o t s a il taii^iit- i . i ' lru- -u di t«: c o m e juo^gia, 

e o p f i u i n e a g o n i z / a n t c d'occlii tagl iat i 

e pas^arc su di t c c senza posa guardart i . 

letteratura Einaudi 
• Maggio 1962 

Pasolini prima della conversione stilistica 

sogno 
una cosa 

L'autore di «Una vita vio/enfa» si presenta ora a/ 
pubhlico con un romanzo scritto fra il '49 e il '52 

I'asnlim picsenia al put)-
blico in cicesti ^ioini un io-
mati /o xrnt to fra iJ li)4U c 
il 11152. al ijualo cfili dii comt* 
t i lolo // sofino di una vusu 
(Md Gai /a i i l i ) Kivi'duto in 
p a n e cli ii'cento, come ci iir 
forma PedMoie. il Jibro fu 
concepito quando lo .serittoic 
vivuva ancoia a Casarsn, e 
fiinlani sono nppnnto i pio 
ta^onisti del la vieenda, K ' ° -

v;mi le^ati ai lavoi i della 
terra, anche se alcuni verso 
la line diventnno operai. 
Vanno a ballare insieme, si 
conoscono patlando di ra-
Ra?/e, ubriacandosi o gio-
cando, ma intanio sono ma 
tun per nitre responsabilita 
cercano lavoro, erniRrano m 
Jugoslavia e in Sv iz /era , poi 
tornano risospinti dal le nc-
cessita e da una indefinihile 
nostalgia che fa da musica 
di fondo alia loro vieenda 

In paese scioperi, assedi _ 
alle case dej>li uf*n\r\ che ri-
liutano 1'applica/ione del lo-
do De Gasperi. scontri con 
la polizia. diflicolta d'oi>ni 
gene ie e d'oRiu Riorno in-
tessonn le loro esistenze, le 
quali sono del imitate da 
hisoRtu e speran/o fra i 
ennfini del pait i to . della 
« stampa del c u o i e > e della 
tradi/.ione lehejosa Si pre-
cisano eosi hrevi e straordi-
nari racconti. come I'impos-
sibile idill io sv i / zero fra Mi-
lio e Anna Marl, flfjlia del 
padrone, I'nmoic mal ripa-
gato di Cecil ia per Nini o il 
trionfo d'amore fra la Pia e 
il Nini dopn il biz/.nrro csor-
dio dominato dalle retoriche 
giovnnili. Verso la tine la 
casa contitdina dei Fnedis. 
con i pudori eccessivi e fili 
inquieti rossori de l le sue 
donne, si colloca quasi come 
leRRendario termine di pa-
ra^one per i mutamenti ope
ra! i sui passi incerti di una 
coscienza nncora disordinata 
e immatuia . 

• * • 

Come si vede , s in dal pri-
mo tentat ivo di narrazione 
Pasolini si ispirava ugual-
mente ad un ombiente popo-
lare. II titolo ha anch'esso 
un suo v a l o i e polcmico. co-
m'c indicnto nel brnno di 
una leltera di Marx a Kue,e 
riportato nelln paRinn suc-
cessiva al f iontespi / io . In 
praticn la strada scelta dallo 
scrittorc vorrebbe csscre 
I ' nnalisi della < coscienza 
non cliintn a se stessa >. 
E' il metodo che noi indi-
cammo e che ci fu SURRC-
rito dalla parabola descritta 
da Pasolini at travetso il pro-
tagonista di Uiifi i'it« rio-
(etifn. Tuttavin questo mondo 
popolaie fnulnuo. nei siu>i 
momenti corah, fa pensaie 
piuttosto ad tin preludio di 
liagazzi di tnta. dove il mo
m e n t a del la coscienza appa-
riva pin che nebuloso. Si ha 
piultosto un modo di co-
struire ntTieschi su appros-
<dmazioni obict t ive intorno a 
una realt<i eolta attraverso 
il ritmo istantnnco ma di-
sperso d e t e i m m a l o dal le vn 
n e componcnti 

Mobe scene larebbero del 
resto pensare anche ai due 
romanzi successivi . Ma non 
mi pare che sia importante 
perdersi in questa ricerca di 
analoRie. II libro e stato 
scritto prima della conver
sione stil isticn de l lo scnt -
tore. Non s iamo ancora ai 
suoi « inontaggi >. con i vari 
piani l inguistici e dcscri l t iv i . 
e il l inguaggio, pur venato 
di termini dialettnli . non si 
al lontana troppo, a prima vi
sta. da l le esperienze neorea-
liste del tempo. 

In breve , la realta non e 
qui ripresa a partire dal lin-
Ruapcio. ma registrata con 
un d iverso piano di assimi-
t.izione. senzn le preiKcupa-
ziom esc lus ivc intervenute 
negli a l t n due romanzi Si 
ha una vis ione limpida e pin 
diretta. anche se non del 
tutto immune da un'interna 
monotonia di natura elegiaca 
che sposso fa da freno al rap-
porto che lo scrittore sa sta-
bilire con la poesia dei suoi 
personagpi e della sua ma
teria 

Questa poesia e raggiunta 
attraverso un ' indapine co-
munque compiuta sui muta
menti di coscienza che nnti-
cipano I mutamenti soc ia l i ' 

Abbiamo piA visto che non 
possiamo dare una nsposta 
atTermativa 

I mutamenti a w e n c o n o 
anche attraverso conflitti di 
prospettive, il conflitlo fin 

! qiiollo che 10 destdeto e 
l qiielli- d i e a l tn des ide iano 

rispetto nl modo in cm e il 
mondo attuale o al modo in 
cui si vorrebbe c h e 11 mondo 
cambiasse. Azioni e Idee di 
r innovamento non nascono c 

non si esiiuriscono sol lanto 
nei fatti spontanei o perife-
(ici. Piu che u n ' indagine 
sulle trasiormazioni di co
scienza abbiamo. nel libro di 
Pasolini, una lappresenta-
zione di stati di coscienza 
messi a fuoco sui (ilo di al 
cuni (liamini individuali. 

La sostan/ ia le e autenticn 
bellezza di questo romanzo 
mi pare, quindi, che sia data 
dal modo in cui lo scrittore 
ha saputo esprimere la ri-
ceica di se. spesso inconsa-
pevole, opeiata da quest i 
personagRi come manilesta 
/.ione e iifferrnazione della 
propnn es i s ten/a nella loio 
instabile condizione. II loio 
continuo s t io ia ie la verita 
che li porterebbe fuori dalla 
prifiione del passato apgrnvn 
la lo io solittidine sen /a ren-
dei ia del tutto un male fie 

linitivo. Vediamo, ..<1 e.sem-
pio, I'episodio di Cecilia, che 
si conclude col ritni' i/i con-
vento Cjuella pn^mne di 
passato mto inn i'lh- MIC an 
sie nascoste, alle s u t iepide 
inquietudim. alia • n i scon 
htta di innocente e < ostruita 
di contraddizioni ct • il pci-
sonaggio iRnoia (inn aH'ulti-
mo, e sono conti<iddi/ioni 
clie scandiscono la vieenda 
di tutti. Neirinsiem- . qui co 
me a l t iove . Pasolini <i pie 
senla con v i g o i e un'imina 
nine di di.speisione. dt.imma 
tica ma non irriii'-fliabile 
alia cpi.ile non si puo judi
cal e d a v v e i o alt ia via di 
uscita se non quell.) ia?io 
nale siiRgeiita dall ' aspira 
/ tone del l 'uomo ad una mag 
ginre coscienza. 

V' 

( 

Michele Rago Pasolini 

II pubblico sovietico 
e il «ritorno» 
di Pasternak 

PocJd mesi fa a Mosca e 
slata inessa in vendita unit 
raccoltn di poesie di Paster
nak. IV prohnbilr c/ie ad cssa 
scquird in nn prnssimo fn-
tnro tin'altra raccoltn dntata 
di qurll'apparato filoloaicn 
(prcfazioni, note, variant!, 
etc.) di cui questa, destinata 
al gran pubblico, o spron-
vista. Senza ripraporrc mi-
nimamente in questa srde In 
questinnr del siqnifirato stn-
rico~criticn delta pnesia pn 
stcrttakiaua. c} vcmbra ii>-
tcrrssanti' redcre mine tnnii 
stati accnlti in tlRSS nli 
Stiehotvorenijn i pocmv 
(Poes ie e poemi) di Uoris 
Pasternak rd'tti dal Gnali-
tizdat. 

Testimonianza 
Una testimonianza curiosn 

ci riene dallo srrittnre azcr-
baiaiano Mechti Casein >/ 
quah> in una riristn snrieti-
ca ha pubblicato un suo dtn 
n o delle qiomate del XXI! 
conprcsso del PCUS. <Vrf/c 
nntr del 1G ottobre Gusejn 
serine: « Prnprio in qnesti 
pjnmi sono uscite con grandi 
tirature tc raccoltc d'i vent 
di Borl< Pasternak e di Ma
rina Tsvetaeva In alcurr 
questo fattn ha susritntn turn 
crrtci prrplcssi'i) ("Clip bi-
*ogno e'era di pubblicarii'' ") 
in altri un sospirn di qioia: 
" Finahnente li hanno pub-
blicati' " Xcl fattn in <fi non 
r e d o n ienfc di eceezionnle 
Si. U hannn pubhlirati E cbe 
e'e di strann?... I versi e le 
traduzinni di Ror}« Paster-
ntik sonn stati pubblicati p»"rV 
d'nno rolfn e nessuno U ha 
mai nascosti al lettore... A 
proposito. quando tnrnni al-
Valbcrpn cot libri che nvero 
acquistato. un amicn reden-
dnml in mano U volume di 
Pasternak ancora odornsn di 
stampa. spalancn nli occn ' r 
" Come"* Uanno vubblicatn 
Pasternak''". Gli tesi il li
bro: " T.o vuoi? Te In rcna-
lo". ,Von credern alle t i i r 
orecchie e dnvett' rifietere 
" Prendi. te In rrnaln. non 
e mica una rnritb biblin-
ornfica'" 11 <t»o </nporc a 
pocn a pneo «i dilenun. ma 
a me veniva da ridere.. Pe r -
che la pubblicazione di qjtc-
*fo J inro ha fattn tnnto fu
rore in alcuni settori del 
pubblico? .. E' pmnrio <pn<f-
so*a la acntc che. enn un 
<ussurro di " fronda ", par-
la, quasi si trntta*fe d'nn ««--
nretn. dei rerti pasternnkia' 
ni laranmente e dn tempi 
nnti >. 

Su Oktjobr. la r'?-<fn di-
rrfrn da Kncetnr. una Irttri-
cc. la dnttnressa I.aria 
Krjackn. esprime la «?/<i 
preoccupnzrone per H dif-
fnndersi dello tpiritci * p\c-
colo-bornhese > (me>ci. in*t-
vo> trn rerti *1rnti di cittn 
dint 

I.a KrTneko runle dentin 
itare il nunvn tipn di * tili-
fteo > soi-iefico cd ccco il 
ritratto che essa crcde di 
potcrnc dare: < Rccentcmen-
te in una fda in una librcrifl 

mi capita di ciscpltnrc per 
caso una aiovnnc. donna tn 
pelliccia di pelo artificiale 
che raccontava orqogliosa-
mente all'amicn: " La mia 
camera e d'tin tnoderno che 
non ti dico!" Aveva i mo-
bili leggeri, una lampada a 
toreicre, dei vasctti di ecru-
mica appes't alio pareti, il 
magnctofonn con un nastro 
di canzoncinp di Rulnt Okud-
zhnru. delle " tendine astrat-
te" Anni fa la ^ua pass'tone 
••m di rarrogliere le opere 
complete dei clanici. rna o ' ' 
nrmndi zeppi di libri darano 
mi'arin pesunte alia stanza 
che cos) non rispondeva ai 
modelli racenmandnti dalle 
niostre d'arte decorativa, e 
tpiindi le edtzioni in piu vo-
liuni erano state portate al 
negozio dei libri usati... La 
cnerqica orqanizzatrice del 
comfort " madcrnizzato" ac-
qiiistft stibito dirci eopie del 
'•olume di "\Jarnnt Tsvetaeva 
nppena uscito " I'' per quelli 
•lei nostm <yrn - spicqo e 
W>O0MIII«;«' vrenccupata: — A 
q'orni deve wn'o-e il Paster
nak. Tiitonnn <;iarc attenti a 
con /nsr»flr<:cfo ^cappare!... ". 
Questo pubblico •J'P data pri-
>nn alia lettnra tit Remarque 
noi di Sn'inncr In pittnrn 
ndnrn Picasso r!u-> non ric*cc 
a capire <ul c v n : nel aiu-
<U:io si fida p . T O eieramentr 
'li Via Ehrentyiirn.... » 

Questo qundrettn car>cn-
ttirale dello Krwckn nentra 
nerfettamentr nctla lotto che 
f\ocetnv mmlure enntrn :t 
t modem''snto » f»j nnme di 
una letteraftim * Sana » 
« cdttcatira >. * nopo'nrc > c 
r rcalistica •» 

II tempo 
Se qticste tinv •csttmon'O'i-

ze del (;»«('/» •• della Krjackn 
ci offrono dap inaspetlnte 
note dt c.'-?'i"jc. il Novyj 
nur. to r'i-j>'.i direffn dal 
pnetn Alcktnndr Trnrdnrs-
kii. ptihhhra a n ropos i fo del 
Itbm di Pa^ernak, una 
nbiettira reeentinne di A. 
^'niavsk'i 

€ l.n pncjt.v d' Pasternak 
*crive il Sni'ivskit. per 
Innao tenipt o 'n ' c i fc di fnma 
in un cerch:o relattvamente 
ri*trctto d' conoscitori e di 
amalori del','r.r!c poeticn... 
La compar<n ,/, questa rac-
colta di poi-*'i' c di poemi 
d' Pasternak. chr> comprende 
oltre alle rcc-hic cose i suoi 
rersi del 1P5K-60.... * n<*ni 
tempestivii S'iscita pern stu~ 
pore il fctto r^c in quesin 
raccoltn d' un pocta col cm 
" o m r nen^i ultinit anni in 
Inrghi strati dt lettnri si so
no legate, cnm'e enmprensi-
bile. idee d'ordine negativn. 
non ci siann ve un'introdu-
?'"one. ne una nata o un com. 
Ticntn della rsdazionc > 

// 5??iTfn'-ci,-si dclinen con 
icntezza PUT >ici limiti fn»-
oltcilt dt UTLI hreve recen-
*ione. nlcimr aspctti della 
poesia pasternakiana. A pro-
posito del rapporto tra, 1'opc-
ra di Pasternak c la realta. 

stortca del suo Paesc il Si-
njavskij scrivc, dopo aver 
rilcvato il confUtto. sentito 
da tunta parte dell'intellet-
tnalitd russa prcrivoluziona-
ria, tra V* ctcrnita * c tl 
t tempo », fr« la « poesia > e 
la * storia >: < Nella prassi 
poctica ('etcrnita e il t empo 
' ' i Pasternak non emerge-
rann soltanto in una siffatta 
scgregazionc e contrapposi-
;ionc. In tanti poemi e poe
tic create in periodi divcrsi 
della sua vita hanno trovato 
la loro impronta la rivoln-
zione c la nuova realta so-
vietica, presentate (come in 
aencrc e propria a Paster
nak) sottn Vanqolo »;isiyo 
delle trasformazioni morali 
che sono conncsse appitnto 
col nostro tempo, col nostro 
popolo >. 

La natura 
II Sinjavskt) e lungi dal-

I'intcrprelare •scmplicistica-
inente il leqamc della poe
na pasternakiana con la 
realta: « / quadri di Paster
nak col loro spirito vivifi-
catnre. con la loro rinnovata 
oercczione del mondo sono 
contoni alia struttura intel-
lettuale dell'uomn d'oaoi-
Yon per nulla In stesso poeta 
'canva la crcazione di Min 
-"•Mell.i !.i v.t.i rof sent:mcntn 
•'el mnndn carattcristieo dcl-
''i nnstrn cpnra Xei sun'' 
paesnpn' Pasternak mrnmrn-
le parla d'< se e a propria 
nnnic. ma fa di iitttn per to-
nliere d; mezzo, per celare 
:1 vtrnpr-n " »n *'. Prcfcrjtee 
flic la " neve " o la " piog-
aia " <} <p'cghinn per !ni e 
;n sun vece S'< ha ens] ehe 
' i outturn. n<<un1n il rito^n 
del p.ic'n. mrr'i von tnllrtnto 
•J> <c <tc*<a. rm del pneia 
{ . V " n - " non io parln delln 
priT^Hircra, m a la rtrimavera 
di me ". " non ~n pnrln del 
a'artlnm, n:a •! a'nrdiv.n di 
>vc "• 

1 
prc-^o !.i s:epe j 

trn i r.-.nu *nad:di e 11 vento j 
[p. i l l .Jo ! 

-: (ii^ciitev.i. lo ^b.,'iri!.! S. i 
rpT'l.-.v: d: me! j 

La pne*'a d ' Pnttcrnnk e | 
tornaia dunque nd esscre pa- j 
trimonio del lettore sovieti- j 
co. L'ortentamento <ccondo 
cut un'opcra c o r e la S t o r i a 
della letteratura rus-53 s o -
vie t ica edtta dall'Accademic 
delle scienze dell'URSS tra 
il 1958 e il 19dl (trc volumi 
complcssivamcnte di 2200 
paqine) poteva addiritttira j 
innarame il nome. apparc 
naqi. per forfuno. snnerofo. 
C'c vereio da aunurr.rsi ehe 
'n nuorn dif fusione delVope-
ra d ' questo poeta si faccia. 
in tlRSS. sempre piu com-
plcta c che daali storici sn-
vietiei della letteratura non 
tardino a qiungerci queqli 
^<atirienti studi criticn-intcr-
vctativi della tiaura e del-
I 'onrrn dt Pasternak che e«.<" 
.•ittn i pin indicatt r. dare e 
ehe in passato hanno o;/i 
dafo pro/ict/nmenfr. 

Vittorio Strada 

Mastronordi 
alio Strega 

con 
«ll maestro 

di Vigevano» 
Luciano Mnstronat'di era il 

candidato dell'editore italiano 
al Premio Formentor per filt 
inediti: ora, che il suo ro
manzo « II maestro di Vige
vano », per i tipi di Giulio 
Einaudi, e apparso in volume, 
concorrera all'imminente Stre
ga: e sere fa, a Roma, « in 
libreria-, il libro e stato so-
Icnnemente presentato da Italo 
Calvino e Angclo Maria Ri-
pellino. Al tavolo della pre-
sidenza sedeva anche Alberto 
Moravia: qualcuno ha voluto 
vedervi un gesto cavalleresco, 
l'omaggio al valore dello scon-
titto, da parte di chi si era 
cosl validamente battuto per-
che x'lncesse — come ha vinto 
— Taltro inedito italiano, quel-
lo dell'c Eta del malessere * 
di Dacia Marainl. 

11 giovane Mastronardi, che 
6 davvero di Vigevano, e au-
tentico maestro di scuola, e 
gift assai noto per la felicita 
e l'interesse rivelatl dal suo 
primo lungo racconto, apparso 
tempo fa su « Menab6 » e ac-
eolto da molti critic! come 
una rivelazione. II curioso im-
pasto gergalc e dialettale del
la prosa di Mastronardi, la 
crudezza e la drammaticita 
delle storie dei calzolai di Vi
gevano che vi si racconta-
vano, colpirono come una si-
cura promessa della lettera
tura itnliana 

In questa seconda opera, che 
riflcttc lo stesso mondo visto 
dalla cattedra e dai banchi 
di una scuola elementare. la 
promessa e largamentc man-
tenutn. Calvino c Ripellino nc 
hanno parlato con cspressioni 
lusinghierc; basti una defini-
zione cmblematica di Calvino: 
« "II maestro di Vigevano" 6 
10 "Anticunre" di De Amicis ». 
11 giovano pcrittore. intimidito 
e M i c e tra il pubblico lette-
rario della prc<;cntnzione. era 
.is-.ii soddi*fatto della dofini-
iione. 

schede 

Zibaldone 
del Belli 

La felice « npresa > oelhana ( 
continua: dopo il saggio di Mu-
scetta e la raccolta di lettere 
curata da Spagnoletti, i? ora la 
volta di un'ampia scelta delle 
carte belliane. in un volume 
edito da Einaudi e presentato 
ol pubblico venerdl scorso nel
la hbreria di Via Veneto a Ro
ma: si intitola « Lettere, Gior-
nali, Zibaldone». 6 curato dal 
noto romanista Giovanni Onoli 
e reca un'Introduzione di Car
lo Muscetta. (II volume - nu-
mero 300 della collana del 
« Saggi » - di pp. 638, coata 
Liie 5.500). 

In sintesi. il volume contie-
ne: le due eclebri lettere all-
tobiogratiche; i t ie giornali di 
viaggio in italiano e in fran-
cese del 1827-28-29 e altri due 
scntti di viaggio; una scelta 
di lettere famihari. fra le qua
li spiccano quelle alia moglie 
e il carteggio con Amalia Bet-
tim. oltre ad alcune gustose 
letteie in lomanesco; alcuni 
scritti critici, fra cui le cio-
nache di teatro e l giudizi di 
censura; tre « divertunenti .: 
. II Ciarlatano •, le « Ricette 
per mascherata da medico o 
ciarlatano » e la • Vita di Po-
lifemo -: una scelta dallo 
« Zibaldone > e alcuni appunti 
varii. Concludono la scelta una 
appehdice di scritti per servire 
alia biogralia de! Poeta e una 
anipia nota bibliografiea. A ogm 
sezione del volume l'Orinli ha 
premesso delle notizie filologi-
co-critiche. 

La lettura di questo libro 
dovrebbe giovaie a seppellire 
deiinitivamente il mito, che an
cora resiste, del Belli « poeta 
minore » o provinciale. Un 
provinciale non avrebbe scrit-
to gli appunti e le note dello 
€ Zibaldone •, forse non avreb
be scritto neppure la « Vita di 
Pobfemo -. una prosa tutt'oggi 
viva e interessante, che sta 
fra Sterne e Leopardi. Gli 
stessi scritti di viaggio ci con-
fermano come nella « provin-
cia » italiana il Belli sapesse 
leggere da scrittore europeo. 

Vero e che in queste pagine 
belliane che TOrioli ci offre 
e'e anche il Belli bigotto e 
reazionarin, e'e la gesuitica e 
untuosa prosa delle relazioni 
scritte per la censura papali-
na. Ma questa e materia che 
non rimpiccolisce il Belli, ca-
so mai ci fa meglio compren-
dere quanto profondo fosse il 
suo dramma, il contrasto fra 
le aspirazioni ad una conviven-
za sociale piu giusta e la real
ta quasi ossessiva della Roma 
pretesca, che fini per congela-
re le aspirazioni belliane e 
scaten6 il Poeta nei tardi anni 
della sua vita contro il Risor-
gimento. Nel complesso po-
tremmo dire che questa scel
ta di prose belliane finisce per 
disegnare un libro non certo 
meno triste e amaro — anche 
per certa impenetrability del-
1'animo del Belli, che resiste 
anche dopo questa lettura — 
dell'Epistolano. Ma il lettore 
ricordi che nelle carte bellia
ne non si raggiunge mai la fi-
gura di un Belli prosatore pa
ri in grandezza al poeta; che 
Ic carte belliane vanno lette 
in funzione di una miglior com-
prensione della poesia del Bel
li. In altre parole, nelle carte 
belliane predomina il docu-
mento. 

Ma e il documento dt quel-
la Roma, di quella stagione, di 
quclla societa, anche se volete, 
di quelle accademie e di quel
la « accademia • provincialis-
sima romana e italica. Una 
Roma di teste e di tristezze. 
soprattutto la citta del SPQR 
(solo preti qui regneno) e del
la dura saggczza della plebe. 
Con accanto i sonetti romane-
schi, questo libro minore del 
Belli s'lllumina di intcresse e 
prende vigore; anche la sua 
polemica antiromantica ci pai 
piu vivace, piii centrata. e per 
nulla reazionarin, ne provin
ciale; come non fu reazioni-
ria ne provinciale la polemica 
antiromantica fiel suo contem-
poranco Leopardi. 

Adriano Seroni 

SANSONI 
presenta 

un classico del nostro tempo 

POESIE di Pablo Neruda 
a cura di Dario Puccini 

Nella collana 

«I Grandi Classici Stranicm 

Chiedete il catalogo a 

SailSOIli editore - F I R E N Z E 

Presentato al Premio Strega 
da Eugenlo Montale e Italo 
Calvino: 

II maestro d i Vigovano 
di 

Lucio Mastronardi 

II romanzo che nelle discus* 
sionl di Formentor ha susci* 
tato l'interesse di critici e 
scrittori, da Elio Vlttorlnl a 
Michel Butor. 

Di Jorge Luis Borges, I'au* 
tore di Finzionl, il vincltore 
del Prix des Editeurs 1961 

Manuals di zoologia 
fantastlca 

La poetica «sclenza Imma-
ginaria» di Borges evoca 
favolose figure d'anlmall 
nelle pagine di un moderno 
e inquietante a bestiario». 

STEUO M A H I O N I 
II sosia 

Cinque racconti lunghi d'am-
biente piccoloborghese, per* 
corsi da una ironia aspra e 
corrosiva. 

Un successo senza prece
dent! nell'editoria italiana del 
dopoguerra 

IL GIARDINO 
DEI FINZI-CONTINI 

di Giorgio Bassani 

II romanzo che in dieci set* 
timane'ha raggiunto II 100* 
migliaio. 

Natalia Ginzburg 
Le voci della sera 

La quarta edizione del ro
manzo vincitore del Premio 
Chianciano 1961. 

N U I 
Nuova 

Untversalo Einaudi 

Giacomo Leopardi 
Canti 

a cura di Niccold Gallo 4 
Cesare Garboli. 

J Nell'imminenza del voto del 
Parlamento per la formazione 

I d'una commissione d'inchie-
sta sulla mafia: 

Michele Pantaleone 
MAFIA E POLITICA 

( 1 9 4 3 - 1 9 6 2 ) 
Nei «Libri blanch!» una 
coraggiosa documentaziono 
sull'origine e sulle radici 
sociali della mafia, I legaml 
con banditismo locale a 
gangsterismo americano, I 
rapporti coll'amministrazione 
e la politica siciliana. 

Nuto Revelli 
LA CUIRRA DEI POVERI 
Un diario di guerra, dalla 
campagna di Russia alia lot-
ta partigiana, ch'e un docu
mento di eccezionale valor* 
storico e un'opera d. com. 
mossa poesia. 

i\'oi:a « Bibhoteca di eultura 
stonca »: 

Ronald Syme 
La rhrolvxlono romana 
La storia della c clasao diri-
gente» romana, dalla fine 
della repubblica alia edit-
tatura y> d'Augusto, resa viva 
e attuale dall'awincente ana-
lisi d'uno dei maggiori storici 
celi'antichita. 

Paul M. Sweezy 
II protonto com* ttorta 
I problem! teorici del mar-
xismo contemporaneo, i ca-
ratteri deU'imperialismo, la 
struttura economica e poli
tica della societa americana, 
nelle pagine dell'autore della 
Teoria dello sviluppo capita-
Pstico. 
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