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Entusiasmo nelle campagne pugliesi 

Successo 
braccianti 

a Brindisi 
Manifestazioni nelle zone mezzadrili per 
la •« giornata.. per la riforma agraria 

S. PANCRAZIO (Brindisi) — Una delle grand! mani 
festazioni che si sono svolte nei giorni scorsi in quests 

localita e nella zona di /Ostuni 

La giornata di lotta nelle 
campagne, indetta per oggi 
dal Comitato nazidhalc per 
la riforma agraria, 'trova ri-
scontro in un vasto movi-
mento di lotta che riguarda 
braccianti, mczzadri c coloni, 
coltivatori diretti. Al ccntro 
tre elementi per i quali si 
richiedono soluziont urgenti: 
contratti; parifd previdenzia-
1e con I'industrla; misure di 
riforma agraria nei settori 
della mezzadria, dclla colo-
nia, delle terre abbandonate. 
La mozione presentata dalla 
CGIL in Parlamento per sol-
lecitarc il governo a prendere 
prccisi impegni in qnesti set-
tori si trova, dunque, al cen-
tro del vasto movimento in 
corso. 

Nei Mezzogiomo Vesempio 
della provincia di Bari si e 
propagato a numerose altre 
province. A Brindisi e in cor
so, da due giorni, uno scio-
pero a cui partecipano in 
massa braccianti c coloni. 
Grandi manifestazioni si so
no svolte a Ostuni e S. Pan-
crazio e in numerosi altri 
centri della provincia. 

La situazione, resa acuta 
dalla resistenza dcpli agrari 
ad avviare una rapida trat
tativa, c stata ieri eiamiwr* 
ta dalle organizzazioni sin-
dacali. Da parte dclla CGIL 
c della TJIL ci si orienta, al 
termine dcllo sciopero di tre 
giorni che termina questa se
ra, a continuare I'azione. Ma 
anche nella C1SL sembra sia 
in corso un ripensamento per 
cui non c escluso che i diri-
genti cislini prcndano oggi 
la decisionc di partecipare 
alio sciopero, uscendo cosi 
dall'isolamento in cui li ha 
cacciati il movimento dci la-
roratori. 

Xonostantc In posizionc 
negativa dci partiti del ccn
tro sinistra — in consiglio 
procinciale DC, PSI, PSDI. 
PL1 c destrc hanno votato 
un o.d.g. in cui si chiedera 
la sospensione dcllo sciope
ro — attorno ai 100 mila 
scioperanti si e creata una 
rasta solidarieta. A S. Pan-
crazio il capogruppo dc in 
consiglio comunalc ha votato 
un o.d.g. di solidarieta con 
eomunisti c socialisti. A La-
tiano il sindaco dc ha dichia-
rato la sua solidarietii A 
Francavilla, Carovigno e San 
Michele cattolici. socialisti e 
eomunisti hanno marciato 
uniti alia testa dc' cortei. A 
Mesegne H searetario pro
vincial del PSDI p andato 
alia Lega braccianti per 
smentire di avcre proposto 
Jul Vo.d.g. del consinlio pro-
rinciale per la sasT\*nslone 
dcllo scinpern Le ACLJ han
no iatto affiggere centinain 
di manifest! di adesiane alio 
sciopero. 

Oggi. intanto. migllaia dl 
eontadini afflulranno a Brin-
rffri da tutta la provincia 

Cairoli. 
• Uno sciopero di 48 ore, a 
cominciare da oggi, e stato 
proclamato anchc dai brac
cianti della provincia di Ca-
tanzaro, compresi i dipen-
dentt dall'Opera Sila. 

Ncl settore mezzadrile c 
pure in atto un movimento 
di grandi proporzioni che 
sfocera nello sciopero dei ri-
parti. A Ccrtaldo si riunisco-
no oggi i mezzadri di tutta la 
Valdelsa, scnese e fiorcnti-
na. A Pisa sono indette quat-
tro manifestazioni di zona. A 
Cecina, in provincia di Li-
vorno, terra un comizio il 
segretario nazionalc della Fe-
dermezzadri Doro Francisco-
ni. Manifestazioni, di zona 
avranno luogo a Sarzana (La 
Spezia) e nelle Valli Are-
tine. 

Non meno vigorosa I'azio
ne nelle regioni del Nord. In 
Emilia sono stati indetti per 
oggi scioperl di 12 e 24 ore 
che investono tutte le cate
goric contadine, dai mczza
dri ai coltivatori diretti. JVel 
Veneto e nell'Abruzzo i mez
zadri manifestcranno prcsso 
le pin grandi aziende. Ncl 
Veneto si prepara, inoltrc. ?a 
giornata delle lavaralrici del
ta campagne 

f ^ Anche affittuari, 
compartecipanti e 
mezzadri ottengo-
no un importante 

successo 

Dal noitro corrispondente 
BAM. 8. 

Dopo 12 giorni di sciopero 
i lavoratori ugricoli dclla 
provincia di Bari hanno ot-
tenuto una magnifica vitto-
ria. La' tradizionale intransi-
genza deRli ngrari pugliesi 
e stata piegata, il patto se
parate concluso dalla F1SBA-
CISL in scde nnzionale e 
uscito clamorosamente sep-
pellito dalla trattativa che si 
o conclusa alle 5 di sabato 
presso la Prefettura di Bari. 
Questo successo e stato nc-
colto con comprensibile en
tusiasmo nelle campagne ba-
resi. dove sono ormai <getta-
te le basi di una svolta 

1 risultati raggiunti parla-
no chiaro. Sono stati rinno-
vati i contratti dei braccian
ti, salariati flssi e delln treb-
biatura industriale • con ail
ment i che si aggirano sul 40 
per cento rispetto ai minimi 
precedenti. Ma anche i com
partecipanti, mezzadri e col
tivatori diretti hanno conse-
guito un grande successo: il 
prefetto si e , irhpegnato a 
convocare nei prossimi ({lor-
ni la commissione per la lis-
sazione dei nuovi ennoni di 
affitto, mentre gli agrari so
no stati costretti ad uccetta-
re — per la prima volta in 
questa provincia — l'inizio 
di trat tat ive per i l .patto,pro-
vinciale di colonia, compar-
tecipazione e mezzadria im-
propria. 

Gli aumenti di paga gior-
naliera conseguiti dai brac
cianti sono di 528 lire per gli 
specializzati e i qualificati, di 
360 per i comuni su orari di 
lavoro che variano da 6 a 7 
ore, a seconda dei comuni. I 
salariati hanno conseguito 
aumenti di 116 mila l ire an-
nue per gli specializzati, 
102.468 lire per i qualificati 
e 94.468 lire i comuni. L'80 
per cento dei lavoratori ap-
partiene alle categorie degli 
specializzati e dei qualifica 
tl. Su questa base c stata pu
re conclusa la trat tat iva nel
la provincia di Foggia. 

Accanto agli important! 
miglioramenti salariati e nor-
mativi conquistati sta il suc
cesso politico della battaglia 
pondotta con combattivita 
senza pari da 300 mila lavo
ratori della terra. Se la CISL 
c dovuta entrare nello schie-
ramento sindacale unitario, 
dando vita a una esperienza 
unitaria che i lavoratori non 
scorderanno tanto facilmen-
te, ancora piii ampio e r%tato 
il movimento di opinione 
pubblica e la solidarieta poli-
tica realizzata nei corso dcl
la lotta. La DC, le ammini-
strazioni comunali, le stesse 
autorita di governo non han
no potuto rimanervi estra-
nee. Le tare strut tural i del-
I'agricoltura pugliese sono 
venute, cosi, al centro del di-
battito politico: il migliora-
mento delle condizioni di vi
ta nelle campagne e legato, 
infatti, nH'abbattimento del 
potere dispotico degli agrari , 
cominciando dal passaggio a 
chi le lavora di tut te le ter
re condotte nelle varie for
me della compartecipazione. 

Italo Palasciano 

La vita e le opere dello scrittore americano 

'•*« Ws$'-' 

Luceed ombra 
in un grande 

narratore 

L'ultlma foto di Faulkner scattata nei maggio scorso 
air i lniversi ta della Virginia 

Da parte del governo 

Controp 
per gli statoli 
Richieste presentate dagli insegnanti 

I nsuitati del nuovo mcon-
ro s:ndacat:-goretno per gli 

statali saranno discussi oggi in 
una r.unionc comune delle 
Confederation: 'CGIL. CISL c 
VIL) All'mcontro che si e 
svol:o sabato scorso al mini-
stero del Bilanc.o hanno pre-
so parte, per il governo. ! mi-
nistri La Malta, Medici e Tre-
melloni: per la CGIL i segre-
tari Sant: e Lama La rtunione 
i stata dedicata alia illurtra-
zione, da parte governativa. di 
alcunc proposte rjguardantl la 
- una tantum - e l l trattamen-
to relativo al primo semestre 
1963. vale a dire l'entita dello 
stanziamento 

In merito alle proposte go-
vernative i dingenti sindacali 
non hanno dato alcuna nspo-
sta tmmedtata. Oggi verra fat-
to un csame collegiale c mer-
coledl, in occasione dl un nuo
vo incontro con il ministro La 
Malta, lc confederazioni fa-

<kv«/^ennrrk 

lament:. 
L'Intesa della Scuola ha ul-

terjormente precisato al m.ni-
s'.ro La Malta le richieste de
ft!: insegnanti in una lettera 
r.messajli ieri. Premesso che 
nmane pregiudizlale la defi-
n,z:one in sede leg.jlativa del
la conce«sione d: 70 lire per 
punto di coefficente, a parti
te dal 1. gennaio 1963, sono 
state avanzate queste ulteriori 
proposte: -una tantum- di li
re 50 mila dal coefficiente 220 
al 402, 60 mila dal coeff. 450 
all'800 

Al personale in quicscenza 
- una tantum » di lire 20 mila. 
Onere globalc: 15 miliardt- Si 
chiede inoltre di ehminare II 
limite suil'attualc fascia re-
tnbutiva delle 40 mila lire 
relativamente agli asscgni fa
miliar:. 

Dal 1. gennaio 1963 l'Intesa 
chiede il conglobamento d«lla 
indennitA di stud.o ncl tratta-

William Faulkner nucqiie 
il 25 settembre 1897 a New 
Albany ncl Mississippi, ma 
si trasfcri ben presto nella 
vicina citta di Oxford (Con-
tva di Lafayette), dove pra-
ticamentc e sempre rissuto, 
dall'ctd di cinque anni fino 
alia morte. 

A Oxford studio, e dal 
€ profondo Sud > nssorbl fin 
da ragazzo le nbttudini del 
farmers, il tradizionale < co-
dice cavallercsco > det pfo-
nicri e Vammirazionc per le 
leggendaric epopee sudlste 
Di qui molti motivl del suo 
mondo narrativo; di qui an
chc quell'aria da gentiluomo 
di campagna che fu un suo 
tratto inconfondibile, c quel-
I'attaccamento alia terra che 
gli face amare sempre il la
voro dei campi (appunto con 
la vanga in mano, si dice, lo 
colse la notizia del Prcmw 
Nobel nei 1950). 

Giovanissimo, scrissc i suol 
pn'ml versi e lesse Joyce 
Alio scoppio della prima 
guerra mondialc si arruold 
nell'aviazione canadese e do
po il congedo cscrcitd i me-
Sticri piii vari per vivere: 
sorvegliantc notturno di una 
ccntrale elcttrica, falegname, 
inbianchino, impiegato po-
stalc. Studid per due anni 
all'Universita del Mississip
pi. ma poi pianto tutto per 
darsi ad una vita stravagante 
e scioperata. Dopo un breve 
pcriodo di permanenza a 
New York, Faulkner si reed 
a New Orleans, dove conob-
be lo scrittore Sherwood 
Anderson, che lo incoraggid 
e lo aiutd a pubblicarc il suo 
primo romanzo. La paga del 
soldato (1926). Scguirono 
Zanzare (1927) c, dopo un 
viaggio in Europa che Influx 
molto sulla sua personalitA, 
Sartoris (1929), dove prcn-
deva forma, attravcrso la 
storia di una famiglia amc-
ricana, il mondo poctico del 
suo Sud, incantato e vio-
lento. 

Ma Vopera che lo rirrfo 
iu L'urlo c il furore (1929), 
scritto in un linguaggio ori-
ginalissimo che risentira del
la grande letteratura di crist 
(da Proust e Joyce). In que
sto romanzo, un povero de-
mente racconta la storia in-
cestuosa e cupa della sua fa
miglia; con rara potenza e-
vocativa Faulkner fa scatu-
rire dalla sua coscienza ol-
tencbrata una infinita di c-
chi, come dai mcandri di 
un labirinto. 

L'urlo e il furore (come 
del rcsto Vopera succcssiva. 
Mentre morivo, 1930) riscoi-
se un grande successo di cri-
tica, ma fu ignorato dal pub-
blico. tanto che Faulkner fu 
costretto a larorare come fuo-
chista di caldaie per vivere. 
Da questa situazione di disa-
gio nacque allora Santuario 
(1931). scritto con intenti 
puramente commerciali. Con 
esso Faulkner ebbe final-
mentc la fama c Vagiatezza; 
divenne ben presto lo scrit
tore piii ricercato c pagato 
d'America, e fu scoperto per-
fino da Hollywood. In que
sto periodo ebbe anche una 
figlia, Jill, da Ettellc Ol
dham, sposata tre anni pri
ma. 

Quasi tutte lc operc che 
Faulkner verra scrivendo 
d'ora in pol (da Luce d'ago-
«tn 1932. ad A.tsalorme. as-

salonne!, 1936, da 11 gorgo,' 
1940. a Scendi. Moso, ccc.) 
faranno parte della cosiddet-
ta € Saga Yofcnap«f«»'p/i« », 
dal noma di una Contea im-
maginaria che riflcttc molti 
tratti di quclla in cui lo scrit
tore e sempre visutto. La sua 
fama si diffondcrd anche fuo-
ri dagli Stati Unttt, cd avra 
un significato parttcolare so-
prattutto in Italia. 

•Nei nostro paean - cgll •< fu 
conosciuto, infatti, attravcr
so quel fervorc di traduzlo-
nl che caratterizzd gli anni 
trenta e che tanta importan-
za ebbe per il rinnovamento 
della nostra letteratura. La 
sua opera, ins'tcmc a quclla 
dl ' Hemingway, Caldwell, 
Dos Passos c di altri scrittori 
atrtericant, franccsi c russl, 
acquisto, soprattutto per me
rito di Cesare Pavese, Ello 
Vltiorini cd Emllio Cccchl, 
un grande significato cultu* 
rale, c contribui non poco a 
rompere la stagnante atmo-
sfera di conformismo del 

< regimen. Scriverd infatti 
Cesarc Pavese nei 1946, ri-
ferendosi a Faulkner e ad al
tri narratori amcricani: 
< L'ltalia era cstraniata, im-
barbarita, calciltcata — biso-
gnava scuoterla. decongesio-
narla c ricsporla a tutti i ven-
ti primavcrili dell'Europa c 
del mondo (...). \oi scoprim-
mo l'ltalia cvrmndo gli no-
mini c lc paroh in America, 
in Russia, in Vrancia, nella 
Spagna -. 

La fama di I inlknvr si e 
venula COTJSOFKI i?ido in Ita
lia «* MI altri }>.esi. durante 
c dopo la svfnila guerra 
mondialc. mail c ha nvuto 
un pcriodo dt </< fino propria 
ncgli Stati L'ir.i Anche qui, 
tuttavia, lo scnttore ha ri-
frorato ben pre to tl grande 
pubblico, grazic ill'opcra del 
critico amcrn'tu o Mulcoom 
Cowley, chr i,i curato fra 
Valtrn ncll'immt diato dopo-
gucrra un'cdizionc tascahile 
dclla sua opera, ad altissima 
Uratura. 

Dal '48 ad ogai, Faulkner 
e venuto scriucmlo altrc opc-
re, quasi tutte trudottc anchc 
in Italia. Di qiir'l'anno c ap
punto Non >i f n u a nella pol-
vere, la storia ai un assas-
swin e di un lirciaggio. che 
vede di jrontc ucgri c bian-
chi in una altdd'na del Sud. 
Del '51 c t! lam-mn Kequu-m 
per una nwn.nM fadattato 
da Camus per '/ f*vilro) i» 
del '54 I 'na fa\«.'a Rcccnti*-
*imi La citta (1957). II p.i-
la770 (1959). c I Fiumi (1962) 
ncWimmaqinarui Contea 
faulkneriana. 

Premiato nei 1950 con il 
Sobcl. Faulkner rinuncio al
ia somma a i nntaggin dclla 
tondazionc c dci suoi scopi 
pacificl. Ebbe anche il pre-
m\0 Pulitzer nrl 19S4 per 
Una favnl.i 

Scontroso c s^JlltarlO, Faul
kner rifuggi iempre dalle 
manifestazioni ufficiali. Ncl-
I'oprtle scorso, invitato ad 
una colazione alia Casa Bran
ca offerta dal pretidente 
Kennedy a tutti i < Premi 
Nobel * amertcani, lo scrit
tore declino I'incifo. Ai gior-
nalisti che gli domandavano 
il pcrche dl questo rifiuto, 
Faulkner, rifcrendosi ad Ox
ford dove viveva, rlspose: 
« C'e una distanza dl 160 chi-
lometri: tin po' troppo per 
nndare a manaiare ». 

ton Faulkner ilpoeta 
del«profondo 5ud> 

K' ihfucilo pens.uv a uno 
M-rittoie che piu dt l \mlkiuv 
la.scl im'impivssume nusta di 
chiartt.o d'oscuro, quamio >i 
voghtino ncostriuro in fietta 
nella mente i earatteri della 
sua arte. K sen/a ditbbio, la 
nlona a cm Faulkner era ar-
nvato da tempo mm aveva 
iii.li smesso tli livelare per 
proptio eouto una natura am-
bigua, tipica di un'eta in-
quieta che non riesce a giu-
dicare coir naturalez/a i suoi 
aiti.sti maggiori. 

I.'ambieute evoeato. d 
MMittn. tauta-dicato iia que
sto.narratore e quasi sempre 
il « magico Sud > degli Stati 
Uniti d'America, anche attra-
verso l'invenzione di una con
tea del Mississippi (Yoknapa-
tawpha) dove si svolgono in 
gran parte i roman/i o i rac-
conti. DaU'una alFaltia uar-
ra/ione il lettore ritrov.i spes-
.so i medesinii personaggi, 
bianchi o negri o pellirosse, 
concatenati nella storia delle 
famiglie o dei grupui social!, 
altre volte nei seguito vero e 
proprio dl una vicendn. Si 
risale nei tempo fino a quan-
do la guerra tra Nord e Sud, 
negll Stati Uniti. era ancora 
lontuna- e le region! del Mis-
sissippl'formavano un mondo 
prlmitivo-feudale. Ma non c'e 
nulla che determini separa-
zioni nette t ra un presente e 
un passato. Faulkner ci rap-
present a in complesso un ge-
nere d 'umanita che assomi-
glia a una vasta- corrente ma
rina. osservata la dov'essa 
penetri fra isole e 6cogli nf-
fioranti o profondi, con nui-
tamenti di direzionc, subbu-
gli, rigurgiti sempre connes-
si a un moto indivisibile. 
continuntivo. II modrrno e 
Vantico, si mescolano in que
sto narratore, flno a compe-
netrarsi . K' una tra le ragioni 
della sua forza, cosi inten-
samente realizzata nelle ope-
re piu genuine. 

Rapporto vivo Ua 
Presente e Passato 

L'urlo c il furore per esem-
pio, Luce d'agosto, o Palme 
sclvagge, fin dovo si sviluppa 
in niodo vigoroso o concreto. 
Vediamo allora manifestarsi 
in quella corrente che sem-
brerebbe tut ta chiusa t ra li
mit i regionali (ma in realta 
basta il gran repertorio dei 
tipi e delle « raz/e > a esclu-
dere ogni vera triste/za) il 
piii efflcace motivo universa-
listico, qui, ossia l'incontro, 
il rapporto vivo t ra Presente 
e Passato. Non c'e personag-
gio autentico o autentica vi-
cenda, nelle opere di Faulk
ner, a cui manchi il contribu-
to effettivo di questo rappor
to. Naturalmente non e un 
puro rapporto cronologico. 
La presenza intima del pas
sato significa, tra l 'altro, 
energia dei richiami ai sensi, 
agli istinti « primitivi». alle 
realta c condizioni elementa-
ri della vita. Nei tempo stes-
so non c'e violen/a degli 
istinti o realta elementare 
che in Faulkner risulti pura
mente naturalistica, legata a 
un falso primitivismo sempli-
cistico e meccanico. I suoi 
-•primitivi > hanno in si* una 
carica, n proprio modo, com-
pleta d 'umanita. non sono 
meno complicati di noi, an
che per le particolari forme 
d'mtelhgen7a lucida <> <h cor-
rotta li i terionta che p<».ssono 
rivelare. 

F.' ancora tutta una rela/io-
ne con la storia che dura nei 
vecchio, magico Sud? Quelle 
regioni trovano certamente 
una singolare contininta col 
pa.ssato. per legame diret to o 
per acute nos ta lg ic at traver-
so le resistenze dei •b i an 
chi > ai principi vittoriosi 
nella guerra di seces.Mone. La 
s^>cieta di tipo colonialistico-
feudale, fondata sullo schia-
viTno. mant iene negli stati 
ex-sudisti un prestigio com
plesso Da un lato Faulkner 
e?prime nei modo piu spo.v 
Janeo il perdurare e il rin-
novarsi di tale prestigio, an
che lasci.indo uno spazin cosi 
vasto alle passioni violente. 
all 'istintivita. al risaltare de
gli elementi primitivi. D'al-
iro lato. la sua indole non-
reazionaria esclude qualun-
que pa>sati>mo o arcaismo 
cunven7ionale. respinge so-
soprattutto il mito della 
- buona s u p e n o n t a razziale > 
nei vecchi cet: dominanii . 
Negri e pellirosse gli si era-
no mo>trati gia da fanciullo 
profondamente mcritcvoli di 
rispetiu, oltre che di umana 
simpatia; i racconti, le favole 
sui tempi andati (nc rcsto 
sempre avidissimo) lo aiuta-
vano intanto a .^entire tut-
t 'altro che moralisticamente 
esemplari i personaggi, gli 
avvenimenti tipici d'allora, e 
tutt 'al tro che jcemplici qua-
lunque fosse il loro elemento 
rarziale. Nei gia antico Sud 
di ieri ritrovava per una par
te assai suggestiva. quello dl 
oggi, e a sua volta l 'attuale 
risulto carico di forze anti-
che. t remende in molte cir-
costanzc. Dobbiamo a questa 
duplicc adcrenza tra lo scrit
tore e la sua terra d'origlne 
In h-»<;o i t p w i <le!H sua vi t . i -

lita creativa. Fervido, quasi 
febbrile nei riferirsi ai sensi, 
alle passioni o agli istinti. ma 
attento ai fa t ton intellettuali 
delVuinana realta; soliilo, ro-
busto fino alia ruvide/za nei 
narrare d i re t tamente la vita, 
ma ispirato, anche, da uno 
spiritualiMiin favoloso-mora-
le. ehe dichiara con eviden/a 
i suoi legami con un mondo 
antico, Faulkner e per qne
sti aspetti 1'interprete carat-
teristico del Sud, degli Stati 
Uniti, in cio che segna anco-
ta viv.unenle la loro parte di 
lesisten/a storica e sentiinen-
tale. Certi paesaggi meravi-
gliosi nei roman/i e raccon
ti di Faulkner, le vicende fre-
quentemente narra te con 
spleudida inuuediate/za riaf-
fermano questo contatto tra 
lo scrittore e il suo territorio. 
gli assicurauo una verita ai-
tistica di prhn'ordine. 

Ma nei proprio significato. 
l 'arte di Faulkner investe ben 
altro. La dialettica tra < vio
len/a istintiva > e ragioni spi
rituals o intellettuali; (piella 
coinplementare tra intensa 
verifica del passato e sensibi-
1 itil — a volte ipersensibilita 
— moderna, hanno giusta-
niente at t rat to 1'interesse dei 
lettori piu svegli, dovunqua 
nei mondo. Faulkner comiu-
ciava trent 'anni fa a signiil-
care non soltanto l ' interpre-
te generoso del vecchio Sud, 
nelle sue forze e nei suol li
mit i meno negativi; dava so
prat tut to in Europa. la pro
pria misurn dl una condizio-
ne umana allora insorgente, 
apertii in modo drammatico 
all 'urlo c al furore, davvero, 
di impulsi primitivi piii o me
no sthnolati da violente re
sistenze storiche. E se in 
Faulkner affascinava la sua 
ehiare/za del richiamo, lo 

rendeva sempre piu impor
tante al lettore moderno per 
lo- sfoiulo, il contrappunto 
morale che a .poco a poco si 
delineava. 11 successo mor-
boso di Santuario aveva ri-
sposto, speeialmente, alia pri
ma congiuntura nceennata. 
Luce d'dposto e L'urlo e il 
furore, divei'sl racconti. le 
part i meglio risolto in varie 
altre opere appagavano in-
slenie lc- due eslgenze, men
tre l 'energla del linguaggio e 
i nuovi procedimenti narra-
tivi. ricchi d'audacin, pure 
nelle loin nfflnita con fa mo-
si esenipi europei. otteneva-
no ehe un gusto d'avanguar-
dia non riuscisse severo ver
so i difetti e gli abusi sparsi 
un po' dapper tut to . frequentl 
e gravi nei Faulkner * mi-
noic ». 

Puro istinto 
e valors universal'! 
Dopo il '45 — 1'eclisse del

la grande ammira/ ione per 
Faulkner non duro allora a 
lungo — il fenomeno si e, 
sostanzialmente, rinnovato. E 
poco impottano in se i .di
fetti o gli abusi del nar
ratore confrontati alia sua 
for/a viva. 1" ancora molto 
considerevolo invece, un lo
ro aspetto che si estende al-
l'intero significato dell'ope-
ra. F i no a che punto lo 
scrittore si distacca col tem
po dai motivi immediati di 
nderenza a un ambiente pnr-
ticolare, e dn quelli altret-
tanto immediati di rapporto 
con un'epocn e un gusto spe-
cifici, assumendo in modo 
picno 11 volto. la figura del-
I'nrtista l iberamente genia-
le? Fu detto da Un suo ot-
timo critico clie Faulkner 

voile anche rimoneni il 
* complice » della situazione 
umana a lui circostante; che 
non si riconobbe mai il di-
ritto e il bisogno di sormon-
tarla. col proprio tessuto 
estetico-morale, e affido In 
un certo senso al puro istin
to i valori universali della 
esperien/a. La storia intan
to portava a riconoscerli 
molto piii in la dei dati ori-
ginari. Fra tanti sforzi mal 
riusciti di narrat iva storici-
stica in sens 0 universale, 
paie davvero un miracolo 
dell 'istinto tit questa sorte 
ingraudita. 

L)a oggi spetta ai lettori 
avvertire quanto le preoc-
cupazioni • spiritualistiche. i 
motivi intellettuali e a vol
te intellettualistici di Faulk
ner abbiano lispettato tale 
Mii'te, in misure decisive, 
reudendola propriamente do-
miuatrice in un cerchio va-
stissimo. 

Non e dubbio che Faulk
ner lui scritto alcuni capo-
lavori narrativi, di grande 

Eiortatn sotto ogni riguardo. 
V a l t ret tanto certo che va

lori d 'arte e < significati » 
hanno in lui una rara vi-
goria complessiva. Kestano 
un problemn — sul piano 
universale — solo le dimen
sion! ultimo, autentiche. del 
quailro iu cui egli presenta 
i suo | dati fondamentali per 
\u\ giudizio sUlla realta. So
no dimensioni amplificate 
dal rapporto con una singo-
larissima crisi deH'uomp sto-
rico, ncll 'eta nostra? O i ca-
polavori narrat ivi di Faulk
ner riveleranno n e i . tempo 
un contatto libero e naturale 
con la visione dell 'uomo che 
oggi accentra. in modo an
che sconcertante, 1'interesse 
per lo scrittore? 

Giansiro Ferrata 

E' giunto in Italia il mi-
liardario s c o z z e s e Mac 
Kempren, famoso per la 
sua teoria: « Meglto un Cic-
carelli oggi che 10 calli 
domani >. Perche non se-
guire il suo consiglio? 
Comperate oggi stesso il 
famoso Callifugo Ciccarel-
li che si t rova in ogni far-
macia a sole 150 lire. 

AVVISI ECONOMICI 
4) AITTO-MOTO-CICL1 L. SO 
MOTO MONDIAL nuove vasto 
assortimeoto usato motocarrl 
varie marche rateail . Via San 
Coslmato 10. 

II) LEZIONI-COLLEGI L. 50 
STF.NODATTILOGRAFIA Ste-
nografla . Dattilografia. 1.000 
menslh. Via San Gennaro al 
Vomero. 20 . Napoll. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Stadia Medico par U «ara d«U« 

• •ol«« diatenxloQl e debotam 
MBtaatt dl •rlclo* MTTOM. pat-
cfclea, inilti rtni MormtmSi), 
4mOnmm «d anenali* Maaoall). 
VWk pr»«aatitmoalaa. Dott. p . 
MONACO, IONA • Via Voltamo 
n. U tot. • IMiHiM Taauihil). 
Ormito: »>U 1*-1« aaohaw U m-
bat* ponwrtcgt* • I fartm. yttorl 
•rartc^ ntj 
•at SMc&l 

A. Com. Roma 1901% del a-U-I»5« 

ACQUISTO UBRI SCOUSTICI RECENTI 
B0RZ1 - V. Voghera, 29-A - V. La Spezia, 63 

Telefono 771-878 

Orjvr. supcrpofrtre per dtntiaw com 
moiti imititoo coma ogai arodotto) 

che st nscKtta. Oilficrfe pcto tfiM|iwn» 
le culusnrc prcrogaliva e la mdiscusta 
quibtt! Con Of*w, le daautra sono coal 
IJCIII da porurc. LIU vera nvtUoona 
t*r tutti 1 Orjjrv.-ioJioe. protege* le wo* 
sire gengrve dagli uiti defl*<pp«recclnov 
Csigete latime or.finjli Onsiv. m *««. 
dit* presto tuns le tirnvacie. 
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LE 
EMORROIDI 
Sana <«*•<• alia ail«tail«fi« 
M i l * *ti»« aairialMtlM* f«tM. 
L'UNSUENTO FOSTCR M i 
ni* II M a r * • I 'l^riUtl*iM 
camata tm %—l taranwiaaa 
a-isturka. In latt* m Unaaila-

UNQUENTO 

http://iii.li

