
id poesia di 
>ris Abrdmovic Slutskij 

I prosatori 
Va i pocti sovictlci del 

\mo dopogucrra, uno dci 
molti che non solo ha 

luto resistcre alia prova 
« disgelo » ma che nel 

jccsso di rinnovamcnto 
irtosi anche nella cultU' 
\sovietica, ha trovato la 
iperie pi" congcnialc, c 

iris Abrdmovic Slutskij. 
\differenza di quel che o 
)emito per altrl suoi 
npatrioti scrittorl di 
rsi. intorno al nomc di 
itskij non s'e creata in 

\cidcnte alcana fama cln' 
)rosa. Ma c net libri che 

\esto pacta ha puhblicato 
jubblichcrd die sard pos-
\Hc rcperire una dellc 
V scrie e mature signifi-
:wni di quel mondo 
indc c in cotttinuo svi-
ipo che c la linssia so-
^tica or/gi. 
llutskij e nato nel 1919. 

Ha combattuto. Vive a 
Mosca. E' membro dclla 
Unionc dcgli scrittorl e del 
Partita comunista dell'U-
nionc Sovietica. Fra gll al-
tri autori ha tradotto 
Brccht, Per varl anni, al 
tempo del < culto delta 
personality > non )ia pitb-
blicato versi. Qucsta poe
sia, apparsa di recente in 
una rivista letteraria geor-
giana, »\ ci scmbra, il prl-
mo omaggio delta lettcra-
tttra sovietica agli scrittori 
die furono vittimc delle 
violazioni dclla legnllta so-
cialista. In qucgll anni, 
coni'e noto, molti scrittori 
furono arrestati c condan-
nati per calunnlosc ed in-
giustc accuse, e ritibilltati 
successivamcntc, dopo il 
Vcntcsimo Congresso. 

V . S. 

A Artjom Vesjolyj, Isaak Babel, Ivan Katacv 
Aleksandr Lebedcnko. 

Qtmndo la prosa russa nndo nel lager — 
fece lo s lerralorc, 
piu svolto r infermierc , 
il tagliahoschi, chi piu capacc ra l lorc , 

inrrucchierc, 
kitisln, — 
foilo dimenlicasle la voslra a r l e : 
jsi consola con la prosa nel dolorc? 
|me schegge frngili 
t rascinava c vi poi iava, 

idonriolava il mare dclla poesia. 

-a inaltina, pr ima (lcll'tippullo, quicli c sileiiziosi 
>ra i tavolacci componcvalc versi. 

j r la fame sottili c secchi come pali 
lllc marcc creavalc versi. 
| r ogni sciocchczza 
ismavatc versi . 

letteratura 
Ristampa dei raccontini giovanili 

Cassola 
tra ricerca 

e idillio 

^utla la baracca come uno sciocco borbollava, tra-
[sceglicva 

il verso strigliava i capi fino all'osso 
Icercava di cfi'ondcrc l'angoscia. 

11 ginmbo nasccva dal r i tmo dellc pale, 
ic il earbone era cslralto nelle ininierc, 
le al frontc dal passo dei soldati 

sccva c si disponcva nellc slrofe. 

II corco vc Tordinava il ladro in cambio dello zucebcro 
-che fosse piu lcnla la canzone, 

| rchc fosse lunga come le cbiaecbierc nollnrne 
luenlc come la Lena e conic la Pceiora. 

i poeli in qucslo non vi polcvano niulnrc 
relic allc ininierc i poeli non crano arr ival i . 

Boris Slutskij 
(Trad, di Vittorio Strada) 

Quando apparvero i pri-
mi raccontini di Carlo Cas
sola, nel 1042. ci fti chi 
parI6 di prosa d'arle e di 
poetica del frammento. Fra 
qucsti anche Gianfranco 
Contini. E tocco soprattut-
to a Niccolo Gallo, in una 
serie di aculi saggi e note 
successive, illuminare, al 
di la di qucsta prima im-
pressione, la reale e nuova 
sostanza dello scrittore to-
scano. Gallo seppe vedere 
in quegli scbemi di rac-
conti, in quelle scainc cro-
nache cittadine, in quelle 
trainc elementari (brevi 
visite a veilovo solitarie, 
giochi di ragazzi, dolorosc 
storie d'amore, c cosi via) 
« un senso prceiso: che nel-
raccensione dei fatti fos
se da cogliere il sospctto 
del falso, del convenzio-
nale, e che la poesia fosse 
da rinvenire nello snodar-
si del tempo, nel minuzio-
so disegno delle sensazio-
ni > e nella « registrazio-
ne di rcalta minime ». Un 
mondo, quello di Cassola, 
« ridotto a sembianze ele
mentari, calmissime, nelle 
cui intime fibre sia dato 
scendcrc, per coglierno di 
volta in volta l'aspetto piu 
vero >. 

Qucsti raccontini, e gli 
altri che seguirono fino al 
'45 (e che furono ripubbli-
cati in parte per la prima 
volta dallo slesso Gallo nel 
1055) preludevauo infatti 
alia «grande stagione* cas-
soliana. Ecco nascere Duba 
(1940), dove Cassola t rac-
cia il r i tratio scarno di 
un personaggio a Iui caro 
(un artiRiano comunista 
che dirige la lotta clande-

stina a Volterra) nel len
to scoi rere dclla rcalta; 
ed il famoso Taglio del 
bosco (1048), dove narran-
do I'anonima vicenda di 
quattro boscaioli stii mon-
ti tra Volterra e I'Amiata, 
nel monotono succcdersi 
delle ore, Cassola costrui-
sce con asciutta intensita 
poeticn la storia privata 
del boscaiolo Guglielmo, 
del suo solitario e chiuso 
dolore di vedovo; e / t>c*c-
chi vompagni (1952), dove 
lo serittorc ferma in pagi-
ne dimessc c incisive il 
lento tiascorrere dell'esi-
stenza di Baba c dei suoi 
compagni, dagli anni piu 
bui del fascismo alia lotta 
di Libcrazione aH'imme-
diato dopogucrra. 

Restando cosi rigorosa-
mente fedele alia sua poe
tica, lavorando su di un 
mondo rcRionale a lui fa-
miliare, che si muove tra 
campagne case e monti di 
una zona ben precisa e 
circoscritta dclla Toscana 
(tra Marina di Cecina, Vol
terra e Colle), esercitan-
do piu c piu volte il suo 
interesse su personaggi ri-
correnti, Carlo Cassola am-
pliava progressivamente la 
sua ricerca. Sotto la spin-
ta di esperienze politiche e 
culturali legate alia Resi-
stenza attiva cd ai fermen-
ti nuovi dcH'immcdiato do-
poguerra, egli riusciva a 
sviluppare cd arriccbire la 
sua poetica dall ' interno, 
senza lacerazioni o snatu-
ramenti, passando dagli 
scbemi di racconti al r i -
tratto cleH'iiomo nello scor-
rcre dclla rcalta. cd appro-
fondenilo via via quelln 

Letture tedesche 

La Germania dei miti 
nelle opere di Junger 

I Accordo e disaccordo con Hitler e il nazismo - « Non nasconde 
la sua simpatia per Adenauer! » esclamo un visitatore francese 

[Per intcndcrc la Genua-
la di Bonn nella caparbia 
\tran$iycn:a rcvanchista dcl-

sua politico di avventure e 
»Nc pericolose involuzioni 
Uistoriciste della sua cultu-

filosofico-lctteraria, anche 
'opera inonografica. come 
recente libro di Hans-Peter 

Ichwarz (Der kon.>er\:Hi\c 
Inarchist-Pohtik und Zc.t-
Intik Ernst Jiin.eers. t'rcibnr 
Jr., 1962) suU'ex-scriiiorc mi-
hsta Ernst Jiinycr pud csscrc 
\uanto mai indicaliva. Ernst 
\iingcr, nato nel J^.y. sajxji-
ta~filoso}o. auWrc di diari di 
iuerra e di romanzi. (ncor-
[iamo la traduzionc italiana 
\e Le Api di vetro. Lonaanc-

1960). fu un oppositore m-
tancabile della vecchia socic-

liberale-borghesc e del suo 
\ngusto mondo di i-nlori HIIKI-
iistico-cristiani. in nomc di 
in nazionalismo radicalc. nr-
tesamente militari^ta. che al-
\epoca delta repubblica di 
feimar trovara le sue cspres-

\ioni politiche nelle rarie • le-
Jhe' d'estrema destm, rfn;jli 
Stahlhelm. agli Junadeiitschen 
)rden. al Kampfbund Wi
ring. Ma soprattutto fu rf pro-
Ma di un'cta apocahttica. al 
oari dei suoi immcdiati pre-
lecessori Nietziche e Spen
der. quella della » piiT^n di 
lateriali». della tccnologia e 

lell'automazione vi<tc i'* 
chlave di *demonismO' r di 
• atomizzazione - della soci^ta 
'roprio nei panni del ri<io-
iario politico concorse et^ca-
temente a quella srdimrnta-
ifone ideologico- rcazionana 
che dette vita al n<izWnnl<o-
cialismo con tutto il suo re-
lugnante bagaplio di nu'ri. da 
juello del • sanguc • e delta 

razza» a quello dell'ove-
raio-miUtanzzato Dopo aver 
oreparato la ri«ros«a del per. 
taneslmo innengiando atl'i^n-

aeriaUsmo Querncra cd ag-
jresslvo c^rne - I'nnica idea 
mrora utiUzzahlle dcll'etA oi;-
jlielmlna ». nei *uo> artiro'i 
leali anni rfnt< nubbVcati m 
Iviste oUranzi<tr enme la 
:litar-Wrehonb!n:t D «» SVtn-

larte. Arminius. Vormar.-rh 
rtc~, fi ritiro verso d IMS in 
in ' distanziato ciniimo • — 

tfcome scrive lo Schirarz Al 
"termine delta seconda guerra 

mtmdiale riprese con maggio-
rv imttmsita la $ua attivltd di 

serittorc con ' Irradiazioni • 
(W4U), -Itcliopolis- (l'J4l>). 
• Ollrc hi linea* (1950), -Visi-
ta a Godcnholm - (1952) per 
citarc - solo ulcunc dellc sue 
nutnerose opcrc. 

La sua cnlica al nazismo 
non /II pcro ispirata da un 
risreglio dclla ragionc. dallo 
snebbiarsi di una coscicnza 
prolonda'ncntc antidemocrati-
ca e rcazionana. ma come f/iu-
stamente victic in luce lo 
Schwarz. daU'insoddisfazionc 
per la politico di rompromes-
,so seguita da Hitler nei n-
puardi della borghesia. dalla 
d'.ffidenza per il tatticismo 
opportunistic adottato dalla 
SSDAP nel corso pseudolcga-
Utario degh anni 1924-1933. 
Addirittura lo Junger unl nel
la sua arrersionc democrazia 
r nazismo. definendo il Tcrzo 
Keich una - democrazia ple-
b.icitaria - che arrebbe por-
tr.'o aVe rstrcne conseanen-
:r i nrlandi prtncipi dell'S9 
Comunqne il suo atteggiamrn-
to rcstb londnmentalmente 
ambiauo se ancora nclt'e*tate 
del '30 <cnrera. - .Vo' ouo;'-
riarr.o di cuore la vitrorij c.l 
nazionalsociallsmo... -. 

« Visione 
eroica » 

l.c critic'uc Ttcol:c dal \'\>'.-
k n ' l v H->)1) .."b:»»r Kil sua -in-
d'.rid'tahsn.o • <j.'j w'<cro la 
*;>• ranza di po'cr co'icorrcre 
a dciCTDiuiuTe con la *ua ope
ra di pnbb.'11'i.-.ia iin.'ilaFirt* la 
/ij.onomiu ideoloiica del nazi-
smu e In que.sto sganciamcnto 
dcll'imperantc bnrbari^ da 
Oiini sia pur e'fimero e con-
tradditrono rudtmento di cul-
tura a scgnare la frattura de-
finitna. Quel che poi. piu o 
meno apcrtamrnle. d-sprezza-
va nel nazionahociali-nuo era 
il IUO cJraticrc demanoaico di 
mn̂ îj il quale evidentcmente 
mal si accorduva coi quel mi-
to del ' Fuhier- chr se era 
anche stato. per qualche tem
po. cotnc.clcnlc con l'a*pctla-
zione mcs^anica dello stc<so 
Junger. espnmeva I'csaipcra-
zlone di un indiuidiiaiismo 
aristorrciiro Tomanllcamcntc 
dominato dal pathos delle di

stance c dellc slilu-iicioni 
itmoo/ic/ie. l-u - PISIOIIC eroi
ca del mondo' dcliu Junger 
ruuyyiva auda piattezza iiito-
logica oilusamcnte uuiorituria 
e (ipudiltica ton cut il caicolo 
brigamesco dclla cricca hi-
llcnana pinitutu su determi
nate incc-chiave l</«<ui i un-
tiscmitismot per giungete aUa 
jaiiaiuzaziom: c u.uj imuiaiu-
zaziunc mtcgratc acllc ma».\c. 

In zostanza, pero. crista a-
no r« tuinente proioiuiu imfr-
gcnzcV Lesccuzione tcituca 
deda - inooitituzionc loiU'C -
dorcra voiger»i. per to jiui-
ycr, aila guerra conic ad «'<a 
arena di Mam m cm le na-
Ziom si sarcobcro misuraic 
per la xupicmaziu mond.ulc, 
mentre luilcr arcca scopi ben 
prccixi. In cowimsta dello 
' spazio viialc - a oricnic, la 
sollomistione dcl.c razzc injc. 
nori da ridursi al ruo'.o di 
sclitavi. to luiiitiiazionc ucj so-
cialismo e dcgli cbrti Qucno 
nota a un dr,nc*<o lo Schicaf 
ma basta dacrero a dilJercn-
ziare le ideologic'.' t" cbicro 
che dictro d i c.o dellc lama-
sttclicric rc!!«*jraric dello Jun
ger, tl politico rcalista e PTl~ 
vo di scrupoli deduce le im
mediate con»eg:ienzc e TUMI 
gli obict.'m coicrcti. 

Che U to-j<rri-uion%-ni0 nri-
jrorruiico c oitr^nczsra jaccia 
de'.lo Junaer un alhero di 
.Moir'.c o <ii Xietzsche c Spen-
g'.cr. per cut la guerra e una 
con;e<i: di Jorzc cliche, non e. 
.vi'i.i'c una i.lcnii'.ii tofianzta-
le dl t'Cd-ile 1'oco impona 
che tl Itre'.lo tdeo'o nco dello 
h tlen^mo tos>c b ologico-rc.z-
z:<Ui mentre quelln junae-
nano di ciiraj.'Crc mctaHsico-
romantico: la degradazione 
tirtii-islico - demagogica del 
primo non pud csiCrc com-
prcsa senza il prcsupposio del 
secondo l.'odio contro la ra
gionc e r'<niani:<i in nomc 
di >(n.7 vo'.enza dinnizzs.ta 
rapprc'cnta un tratto comu-
nc~ e mi marchio a cui n*'p-
pure V- intcllcttua'C • Junger 
pud soitre.r.\i. io stc*sa mar
chio dcVa beUa nu.i.'i'n 11 
'nito che egh abbii traitor. 
mato Vimmagine di Hitler, da 
quella del -Fiihrer nazionalc-
in quella di una • personifica
tion? di fwlfe le potenre safn-
tiiche -, asscrvita allc forze 
elementari primordial! e scon-

volgenti. non t soltanto il ri-
sultclo di una dclnsionc trop-
po grandc di fronte ad un 
Fuhrer che in uhinia annlisi 
sbiiofin per difctto di strate-
gui idculc, tria 50ttoIinca la 
(cridcnru pcrsistcnlc nello 
Junger. come in lutti j - /i!o-
soti della vita - da Klage* a 
lidnmler, a so^tituirc :l mi-
to al piudizio storico 

Sostanza 
nichilistica 

Qucsta micrprciazionc -i/c-
Tiionolopicu - dci Jt'nomeno 
hitlcriuno. appo<;sjiala ad una 
nictafi.sira tcndcncia ( m e n t c 
cri^tiiiiin dellu Gloria e ad ap-
prc.ciinicriti di caraitere ico-
}o!iico-mor«Ie. riinio.\iru una 
tncupi:c.'M. fipicii jjneor Ojji;i 
in nun noiecole pane ddia 
cn.'Iiiru !cdc.>-co.orcnicnliiic. «ii 
rn.'ntnrc i jatli sioriri nella 
loro concrciezza Cosntuttce 
inolirc una <olnzione di co-
rmnio pcrche <j.-'C.'!iii rmfoioyir-
zazionc anti.trorica e ctJciuva-
tneme iinclic rnnico mcc-O 
per non giudicare se stessi. 
per 5'ijjjjTire allc propnc re-
5pori<nbiIif(i. E' sulla base di 
<;nc<to irri!;:oiJ.ih.«»!0 rnCfart-
sico che la cu'.tura tedesca pud 
fuanare nuoci mit;. nuovc 
idee-wza. nuovc - crocic.ie •. 
nuovi prMi olo<i equuoci. co
me I'ctfirdci Iire'J.jrncnfo de-
<;'i ii'if.i iixi.'vii ncj confiil'.o 
.-~:nr;cn mond.ulc di oihjl. con-
>.dcr..l; ifill'o Junger, ,\or.'o la 
d;.rer<c *acc:ata idca'OLrco-
if'fiz.ontiic. eauah nella loro 
sotumza mrhi!i>rica .Ma e an
cora una ro.'fa una posizione 
politica quella che <i nascon
de sotto il riioro contcrr.jforj. 
smo anstocratico-cavalleresco 
dell'c.narchico Junger r la sua 
tanto decantata - d\aqno<\ del 
irnipo -." c ancom 'una volta 
un ritancio. in sord na. di un 
,:nnVo»"ini<;mo ot'r/<o c mili-
tante Son a forro d'mrjne un 
vi* tato'e fmnrc-e di que<lo 
deerenito rndere deVa vec
chia Germania wscirn in quc
sta con<statazione: » Xon na
sconde la sua simpatia per ii 
cancellierr Adenauer!'. 

Ferruccio Masini 

sua < registrazionc di rcal
ta minime > ma autenticbe. 
quella sua penctiazione di 
nuclei morali profondi e 
cbiusi, riccbi c scontrosi, 
implicitamcnte contrappo-
sti alia fittizia ed estenore 
< accensione dei fatti >. 

Ma fino a che punto ap-
pare valido oRRi, spccial-
mente dopo l'liscita di Un 
cuore arido (1901), quel 
pur acuto giudizio sugli 
esordi cassolianiV Quali 
nuovc considcia/ioni sug-
geriscc la rilettura dei rac
contini giovanili di Cas
sola, offertaci in qnesti 
giorni (La visita. ed. Ki-
naudi, Torino, 1902, pagg. 
208. lire 1.500)? 

Un cuore arido c l'lilti-
ma tappa di una crisi assai 
grave, sviluppatasi nella 
poetica cassoliana fin dal 
primo diretto contatto con 
la piu scottante problema-
tica sociale e morale del 
dopogucrra (da La cusa 
di via Valadier, del '50. in 
poi). Crisi cbe nasce dalla 
iucapacita (o non volonta) 
di Cassola a fare i conti 
fino in fondo con quella 
problematicn, c che egli si 
illude di poter risolvcre nel 
suo piu recente romanzo 
ritraendosi come per di-
fesa nei confini della sua 
poetica originaria, igno-
rando i successivi arricchi-
menti ed eludendo altresi 
il travaglio ideale che pu
re ha segnato e lacerato 
non poche operc dcgli ul-
timi anni. Questo e del re-
sto anche il senso di molte 
sue recenti dicbiarazioni, 
cbe tendono a rifiutare ut\ 
intero periodo dclla sua 
produzione, compreso, con 
rare cccezioni. tra / i>rr-
clii compagni e La rugazza 
di Bubc. 

Ma \m tale ritorno alle 
orifiini, che prescinda da 
un'intera fase di ricerca e 
di crisi, non puo non es-
sere che programmatico, 
volontaristico c alia fine 
antistorico. Noi vediamo 
infatti come in fJn etiorc 
arido quella intima e fc-
conda contrapposizione tra 
vita vera e vita fittizia, si 
traduca in uno scoperto 
contrasto tra la mitiz/a-
zione di un mondo impe-
netrabile di affetti elemen
tari, individuali. istintiv", 
e la polemica contro i va-
lori collettivi, la vita di re-
la/ione, il mondo moderno. 
Fino all 'approdo di Anna 
(la cmblematicn eroina di 
Un cuore arido) ad una 
sol it inline autosufficiente 
ed antiproblematica, ad un 
rifitito radiealc della vita 
sociale. ad m\ arido e di-
sumano idillio inteso come 
identifica/ione <H una na-
tura femminiic semplicc 
cd istintiva ion i cari luo-
gbi dcirinfauzin. 

Ebbene, quei raccontini 
giovanili rivi-lano ORRi co
me il pericolo di involu/io-
nc fosse eia presente allo-
ra. In quelle pagine afliora 
spesso la s<»tanziaie man-
c.ui7a di un nesso dialetti-
co tra r.'fd vera e non vera. 
mentre mi momento squi-
sitamonte ir:azionale si in-
treivia in nnnlo contraddit-
torio al momento della ri
cerca. « Com'c confusn e 
inutile la vita! > csclama 
la vedova Rosa Bon: nella 
Visifn. E«l ecco Fausto d m 
personaucio in cui e molto 
spesso adombrato lo stcsso 
scnt toic) m Paum c tr''-
siezza: * S'immcrse nella 
crea/ione ili una vita do\ e 
si stes>c sempre insiomc 
con cli c>veri amati. dove 
i morti v:\ossero ancora. 
dove non ci fo>>cro piu tut-
te le cose tristi della ter
ra ». E negl: /Imici: « Biso-
Rnerebbe d ie pli uomini 
vivessero raRgruppati c>-
io ed Ernesto, io e Manlio 
ecc. d i e non fossero mai 
costrett: a u-»cire dalla cor-
cbsa enlro cui si >e:itono 
sicuri >. E nella Monlw del 
mcrconte: * Cbe te.-oro tli 
bonta abb:.i:no na>c.>-t»> :ii 
fo'ido a! cuore. quahmmie 
cos.i si dic.i in cont:ar:o. e 
come non nossiamo spen-
derlo in nessun modo! E 
clie lati tristi ha la vita!». 

In queste pauine scritte 
tra il '37 0 il "42 si avverte 
cia quel dis^idio tra un mi-
cleo senlimentale ineffahi-
le ed un mondo < confuso 
ed inutile >. tra una cercbia 
di raonort: ristrettissimi e 
privilcciati di idcntita. ed 
una rcalta « triste » e per-
turbatrice; dissidio che ten-
dc gia a risolversi nella 
fuga idillica cd elepiaca 
in un mondo di rari affetti. 

capace di difendere la piu 
Relosa e segreta indivi-
dnalita. 

Non voRliono essere, que
ste, considerazioni critiche 
puramente retrospettive. 
Sarebbe troppo facile, in 
tal caso, agRtungere che 
nella maRgior parte delle 
paRine di quegli anni e dc
gli anni immediatamente 
successivi i motivi di crisi 
crano come rattenuti, rias-
sorbiti e neutralizzati in 
quella intima penetrazione 
di « rcalta minime »; e cbe 
quella contrapposizione, tra 
vita vera e non vera, cosi 
implicita, tesa, intimizzata 
Rrado per grado, si risolve-
va in componimenti di una 
csemplare compostezza sti-
listica e di una rara Inten
sita poetica, preludendo al
le opere maggiori. Qui ci 
interessa piuttosto copliere 
il siRiiificato che questa ri
stampa cassoliana puo as-
sumere nel 1002; ristampa 
voluta in questo momento 
proprio dallo serittorc. 

In una dichiarazionc di 
qualche mese fa al nostro 
Riornale, Cassola diceva di 

aver < ritrovato la sua vera 
vena > (quella deRli esordi 
e delle opere immediata
mente successive) in Un 
cuore arido, e metteva in 
rapporto abbastanza espli-
cito il suo ultimo romanzo 
con questa ristampa quasi 
at t r ibuendo ad essa il si-
gnificato di una prosecuzio-
ne ideale di quel discorso, 
di una diretta esemplifica-
zione della sua scelta. inli
ne di un piii netto rifiuto 
di quel lunRO periodo della 
sua ricerca. 

C a s s o l a sembrerebbe 
dunque deciso a portare 
avanti l 'arido idillio della 
sua Anna. Ma sappiamo 
bene che 6 sempre difficile 
prevedere il enmmino di 
una ricerca let teraria: e 
non pretendiamo farlo. Vo-
Rliamo soltanto mettere in 
guardia uno scrittore che 
tanto abbiamo amato, ver
so il pericolo di una sem
pre piii grave ed antistori-
ca esasperazione e schema-
tizzazione dei termini ori-
ginari della sua poetica. 

Gian Carlo Ferretti 
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l'lindicesinio Prcmio letterario 'Libera Stampa- aperto a 
tutti git scrittori in lingua italiana, senza distinzione di nazio-
naliti. Ecco il reRolarnento: Art. 1: il •« Premio letterario " Li
bera Stampa " » per l'anno 1962 h riservato a opere di nar-
rativa; art 2: saranno prese in considcrazione dalla Giuria 
opi're inndite o cd;te nel 1962. presentate in cinque copie 
pntro il 15 gennaio 1963: art. 3: i concorrenti dovranno in-
viare i loro scritti a: -Premio letterario "Libera Stampa"- . 
via C'aiionica '.i. Lncano (Svizzera). Le copie pervenute »ion 
Farntmo restituite: art. 4: osni concorrente. a ogni copia. 
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formalita richieste. non verra preso in considerazione: art. 5: 
il Premio. d: franchi svizzeri 3.500 (trentamilacinqucccnto). 
o iiuli\i-ib:le: art t>: facendo seauito all'iniziativa in favore 
d: mi popolo in lotta per la sua liberta. il Premio spec.ale 
della rivi-ta di letteratura - C^uesto e Altro - (Editore Lanipu-
gn.tni N'ij;ri», dcli-:mporto di L. 300000 (trecentomila) — 
dodic.ito nella scorsa edizione a un libro sulPAIgeria — 
?ar.i r.«»rvato quest'anno all'opera complejsiva di un poota 
o n.irratore o sagsista spagnolo scelto dalla Giuria come 
p.irt.coiarmente s:sn;ficativo: art. 7: la Giuria e composta 
di P:ero BiancoTii. profidente: Eros Brllinelli: Carlo Bo: Aldo 
Borlenghi: G:a:is:ro Fcrrata: Dante Isella; P.etro Salati: V.t-
torio Screni e Adrinno Soldini: art. S: la proc'amaz:one dei 
v ncitiin dei due Prenii si effettuera pubbhcanicnte nel Ca-
•- no Miin.c.pale d: Campionc dltaLa cntro la f.ne di marzo 
del IWA 

* BAXDO DI COXCORSO 
PER I X SAGGIO SU 
HEIXRICH MAXX 

ITI occn^ione del quinto nn-
niversar.o dclla Mia co-titu-
z;one :j Centre Thomas Mann 
b.uiit.sce in concorso per un 
sagato critico sullo scrittore 
He.nr.cb M.ina II eoncorso e 
anerto a tutt; I cittad n; ita-
iK.r.i c'.ie t.- o'cupano dei'.a 
lo'tcr'itiira tcdetVa conteni-
p.T.mn e cb-> .nten.lano 3P-
profoa.i.rnc lo stud.o. i qua-
'.i ri.m ahb.ano oonipiuto i 
trent,< :>.nn. d eta a "a 
data del :iO-P-l'.'i;2 I] saju.o 
cr.t;co da prc^entare al con-
cor<o devp e.-jero inedito e 
non Mipor.ire le 30 carteile 
d.,tti!o-cr.tto (di 32 rishe. 53 
b.'ttutc* E^<o po'ra prendore 
in con^.dcrazione anche un 

a^petto o tin'opera particolnre 
de'.lo scrittore AH'autore del 
F.iggio premiato vprra offerto 
Un viascio d: Studio cratmto 
nella RDT della durata d: 20 
g.orn: e un sus^.dio spe.-e di 
I. 50.000 (einquantamiLi' Ci>n 
libero accesso a'd'arcliiv io 
H-'inrieh Mann di Berlino R 
s:mz:o *ara pubbiicato -.n una 
importante rivista letteraria 
itau.j.'ia La Giur:a do] pre
mio >ara composta d.t; pro-
fcs=ori- Cesare Cn«es. Paolo 
Chiarini e Lavinia Mazzuc-
chetti. I concorrent; debbono 
f.ir per\emre :l manoscritto 
m 5 copie entro :l 28 feb-
braio 19»>3 accompas;nato da 
un breve curriculum perso
nage e dal certificato d: na-
scita, alia Sesrcteria del Cen-
tro Thomas Mann, via Za-
n.irdclli. 36. Roma. 

* I LETTER ARI- DELLA C I. -

Italiana prcsenta ;] 
tro di via Manzoni 

STAGIOXE 

calcndano 
d: Mi'.ano. 

LINEDI' 
r.'i".2-i'.'i;:i 
I.'.-V-itci/ionc Culturale 

lUi.i -t.i^ioiie 1962-63 al Te; 
a Tor.no. a Roma, a Xapoi: 

La n.io\.» letteratura e rappre-entata da due scrittori :*a-
l.r.n. G.or^.o Bass.mi. che 5ara intervistato da Piero Gadd.t 
Coir e Curio C.'.voM. un nit=*o. Evghenij Jevtuscenko. un 
africano. Alioune Diop. un francese, Alain Robbe-Gnllet. 
Essi parler.mno di romanzo. poesia, cinema, ad eccezione di 
Alioune D:op che parlcra sul tema: - L*Afrique et le Conciie-. 

Due protagonisti di mezzo secolo della piu significativa 
storia letteraria italiana e francese. il poeta Piero Jahier e 
l'accadennco d; Francia Jean Guehenno parleranno r.spet-
tixamente di poesia e dcll'impegno dello scrittore. ozgi 

La scenz.-i e rappiesentata da due americam: il Premio 
Nobel per ia Fisica Emiho Segre e Giorgio de Santillana 
d^i M I T , dal f-.siologo Rodolfo Margaria che parlera della 
po-s;b.lita di vita extra-terrestre delPuomo Armando Fni-
nunto parler.1! sul tema - Il bravo mondo nuovo dei pro
gramme economic! -. 

Cno dei piu autorevoli storici e critici d'artc tedeschi. 
Hans Sedlmayr, impegnera un dialogo con GC. Argan sul 
tema - I/arte nella crisi del mondo -. 

n regista cinematORrafico e scrittore Alberto Lattuada 
ci rivelera i -Segreti del cinema-. 

Il " Furioso » e una scelta 
delle opere minori 

Invito 
all'Ariosto 

Luca Lamberti e Carlo Muscetta 
hanno curato una nuova edizione 
Impegno e gusto di uomini mo-
derni per una rilettura del Poema 

Da piu parti e in piu 
Ruise ci RiuiiRe, in questi 
ultimi anni, l'invito •'» ICR-
geie, o rileRi^ere, il £jiancle 
poema di Ludovico Aiio-
sto: ci RiuiiRe dai lilolotti 
con 1'edi/ionc cn t i c i che 
ci ha fornito — compiendo 
il lunRO e amoioso lavoro 
di Snntoire Uebenedetti — 
Cesare Segre; e ci gmiiRe 
da critici dj diverse scuole 
e tendenze. da uttenti let-
tori e da acuti stoiicisti. 

Ci sembra Utttavia dn-
versi porre in particolaie 
evidenza il lavoio di intei-
preta/ ione compiuto ila 
studiosi che hanno inteso o 
intendono recuperaie per 
il lettoie modeino r imma-
ginc di un Ariosto che sia 
definitivamente svincolato 
da vecchi luogbi comuni in 
cui c-addero anche critici e 
studiosi ammiratori del 
poema d'Orlando furioso: 
come quello, ancora domi-
nante nella tradizione sco-
lastica. che voleva unita ad 
una forza fantastica che ha 
del prodigioso la fiRiua 
reale di un uomo pago del
la mediocrita e del vivcr 
tranquillo, ncmico dei gios-
si problemi. contento di 
una sua modesta e immo
bile saRRC/.za. 

E va da se clie in questo 
unire due aspetti cosi di-
versi, non sempre accadeva 
cbe il poema ariostesco 
riuscisse a liberarsi da 
queir immagine umana che 
s'e accennato: troppo spes
so, nella vecchia critica. il 
poema di Orlando furioso 
finiva per proporsi al let-
tore come un puro purissi-
mo divertimento. 

Intanto i moderni studi 
biografici cominciavano a 
far apparire la ligura di un 
uomo Ariosto che non era 
poj l i i l t imo arrivato nella 
corte di Alfonso ed Ippo-
lito d'Estc; che sapevn 
compiere le sue missioni di 
ambasciatore o di governa-
tore; che viveva al centro 
della vita a lui contempo-
ranea e non restava estra-
neo a tin'epoca rnemorabile 
che con forza faceva storia. 
pure ai limiti estremi di 
una decadenza cbe avrebbe 
ben presto sommerso nella 
« provincia » gli splendori 

Ludovico Ariosto 
(inc.rJone di S. Maffe';) 

del Rinascimento italiano. 
E si cominciava a far RIU-
sti/ia deirimmaRine. all
elic. dello >ccttic;.-mo •) 
cimsmo adi i in t tu ia del 
poeta del Fur;o.-o 

Restava da immcrueio. 
ora, il poema arinste.-co 
— o meglio l ' inteia opera 
dell 'Ariosto — nel te>suto 
vivo della storia. r e s t i t u t e 
al prande « divertimento » 
le ragioni organiohe della 
grande poesia. e insieme le 
ragioni della mtelligejiza 
del reale. In questa dire-
zione grande importan/a 
ha avuto — ne mancammo 
<la parte nostra di darne il 
pmsto ribevo — 1'interpre-
tazione che del poema ai io-
stesco fonii qualche anno 
fa (1954) Lanfraneo Caret-
ti. nella sua edizione nc -
ciardiana del Furioso, at-

tiaverso una licerca orga-
nica sidle rapioni cssen-
ziab del poema e della 
poesi.i ariostesca. che pote 
siiRReriie 1'idea ciI un lea-
liMiio arioste.sco e di una 
aRRuernta iutelliRCn/a del 
poeta: lo studioso chiama-
va in causa, nel suo saggio, 
come tetmine ilj paragone 
non contrastante all 'Ario-
sto, quel Macbiavelli, che 
di solito si cbiamava in 
causa proprio per indicare 
l'opposto del poeta del Fu
rioso. Nuovo significato as-
sumeva, in tale indagine, 
la peisonalita complessiva 
del poeta, e soprat tut to 
ne derivava una immagine 
adeiente ai nioti costruttivi 
e positivi del Rinascimen
to. .Mentie l'ironia arioste
sca cessava d'essere sospet-
ta di scetticismo o di cini-
SIIKI e si conligurava nella 
lucida intelligenza del poe
ta. in un suo storico pessi-
mismo. 

In questa direzione, an-
clie a noi — che curammo 
recentemente un'edizione 
del poema e di una scelta 
di opere minori (per la col-
le/ione dei c Classici italia-
ni » deH'editore Mursia cli 
Milano. 1901) — parve po
ter aggiungere qualche al
tro elemento ad una inter-
preta/ione non piii astrat ta 
o parziale dell'Aiiosto e 
dclla sua opera. 

Esce ora — nella colle-
zione < Parnaso italiano > 
deH'editore Einaudi — una 
edizione del Furioso con 
rapidissime note e con una 
scelta delle opere minori, 
per le cute di Luca Lam
berti e con una prefazione 
di Carlo Muscetta. 

In limine, anche lo scrit-
to del Muscetta prende le 
niosse dalla necessita di 
cancellare dalla critica 
ariostesca l'immagine anti-
storica del < pover'uomo »: 
*I.a biografia dell'Ariosto... 
ci ha rivelato in quante cir-
costanze avventurosc egli 
si mostrasse tutt 'al tro che 
Un " pover 'uomo", come 
non dubitarono di scrivere 
anche certj critici che pure 
hanno intesa a fondo o 
esaltata l'arte sua >. E piii 
avanti si dice, a propositi) 
delle Satire, della < capaci-
ta dell'Ariosto a sollevarsi 
di la dalle sue avventure e 
disavventure, a riacquista-
rc quel dominio ironico 
non soltanto dci propri 
casi, ma di tutta la contcm-
poranca rcalta storica. per 
cui egli e come uomo e 
come scrittore evito la sor-
te di " cicale scoppiate " 
che attende innnmerevoli 
scrittori di ogni tempo nel 
paradiso lunare dell'alie-
na/ione. visitato dal suo 
Astolfo >. Anche jl Muscet
ta vede strettamente in-
trecciate le ragioni dell'A
riosto uomo e dell 'Ariosto 
poeta. quando scrive: <Tra-
sfigurare la rcalta in sogno 
e contemplare i sogni con 
occhi at tentamente vigili. 
era un accogbere jn se (jue-
sto flusso indefinito del 
bene nel male e del male 
nel bene, senza pretender-
vj una raeione provviden-
7ialc. ma accettandolo per 
({uel che e. flusso dei valori 
e disvalori dell'iiomo. dei 
suoi ideali cosi difficili da 
reab/ /a re . delle sue jrredi-
nubib pn>sioni >. E avvia. 
su cpie.-ta trama. il discorso 
suH'attc.sgiamento del poe
ta nella realta del grande 
roman/o rinascimentale. 
come cjuello ch'e determi-
nato e delinito da un vero 
e proprio < pessimismo del-
rintclbcen7.i ». rnj si attri-
buisce tutto quel gran la
voro che I'Ariosto compie 
di di- tni t tore e sconsacra-
tore di miti. 

I 'na utile introduzione. 
dunque. per il moderno let-
tore del Furioso. Nella < :-
tat.i ed:/ione l'editore ha 
\o luto nproporre — <i 
t iatta di dut^ voiiimj di 
bi'sso. una strenna cii fine 
d'anno che pi.i ci v.c-n pn>-
posta in libreria — il cor-
redo di lllustrazioni c'ne 
Elio Vittorni] scelsc per >1 
Furioso in una precedente 
stampa: si tratta di ripro-
duzii>ni a colori da opere 
di pittori del Rina.-cimen-
to I.e racioni della scelta 
sono e.-poste da Yittonni 
in una rapida nota 

Ecco. dunciue. un altro 
invito a'.l'Anosto: a rileg-
gere l'Arioslo e il suo poe
ma con 1'impegno ed il gu
sto di uomini moderni. 

Adriano Seroni 

M ^ . 
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