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Un'antologia del «Canzoniere» 
I curata da Carlo Muscetta 

?i»\ 

Dolore e speranza 
nella poesia 

di Umberto Saba 
Sempre piu viva e attuale I'opera del poeta 
triestino —• II progetto di scelta fatto dallo 

stesso Saba nel 1948 

Umberto Saba e Giani Stuparich a Trieste 

Durante Testate del lo 
scorso. anno si p i e sento la 
occasione per o s serva ie 
che , anziche sbiadire, la 
poesia di Saba appare sem
pre piu viva e attuale. L'e-
sempio che torna, per ana-
logia, e quel lo di Leopardi. 
Poco, o niente affatto com-
preso dalla crittca a lui 
contempoianea, il poeta di 
Recanati e d ivenuto col 
passar del tempo mot ivo 
costante di interesse e spes-
so per lettori e critici piut-
tosto distanti nel metodo e 
n e l l e posizioiu ideali. B a -
stera confrontaie il Leo
pardi di Gramsei col m o -
nument ino in piazza che 
a l io s tesso poeta innalza-
rono i redattoii del la rivi-
bta < La Ronda > into ino 
al 1920. 

Nel caso di Saba 1'inte-
resse della critics e ora 
st imolato dalFinte iesse del 
pubblico. Einaudi ha te-
jiuto conto di questa c irco-
stanza nel momento piu 
indicato. Ha pubblicato, 

> quindi , una Antologia 
del * Carizomere » (Pag ine 

• L X I I - 3 3 8 ) , riprendendo 
un'iniziativa concepita in 
to rno al 1948 con la par-
tecipazione de l lo s tesso 
poeta. Al « proget to» di 
scelta, s tabihto da Saba, 
Carlo Muscetta che ha cu-
rato il vo lume, ha aggiun-
to naturalmente a l lre com-
posizioni scritte dopo q u e l 
l a data e alcune t iat te an-
che da raccolte di fronie 
a l l e quali il poeta triestino 
s'era mantenuto un po' 
troppo parco per ragioni 
quasi s e m p i e comprens i -
bil i . Faro qui un so lo 
esempio . 

Da Preludio e fughe d i e , 
. come sottol ineo il poeta, 

e considerato da moll i i! 
suo «pi i i bel l ibro; il li-

• bro della sua maggiore 
' "purezza l i n c a " > , Saba 
• » v e v a escluso la < Scsta 
• fuga >, quella dove , du

rante il trionfo del la d i t -
. tatura fascista. una del le 

tre voci , nel suo tono rii-
, rnesso e flessuo>o di « c a n 

zone ». trovava I'accento di-
. sperato e forte per d u e : 

* Delia gloria menzogne-
ra / non ascol io IO la lu -
singa.. . / Amo sol chi m 
ceppi avvinto . / nell'orror 
di una segrela , / puo aver 
l'anima piu lieta / di rhi 
a sangue lo percuote ». Mu
scetta non ha avuto e s i -

§* I tazioni. e ha incluso quo-
**J - sti versi . Ma il ruerbo di 

Saba e tanto piu signifi
cat ive . Nemico della scien-
za del poi, cer lamente egli 
non vo leva atiribuirsi la 
gloriola - di chi es ibisee i 
bei sentimenti provali 

34 *,, mentre altri pensavano e 
#%•£. scnt ivano diversamente . 

f

^ j h N ° n e r a certo questa .'a 
• *£-} Q»alita del suo antifci«=ci-
# ; : s m o 
ESJn - Torniamo cosi sulia que-
JR* *J s t i o n e dcU'impegno di 
f$j|Tl fronte ai fatti e al modo 

Zi che puo avere un poeta di 
•S v ivere la storia Non iu:te 

f>]r
v le osservazioni e le inten-

sto caso, sono c o n v i n c e n -
ti. Nei rapporti col nostro 
partito — lo abbiamo det-
to nel nostro articolo pre-
cedente — nella poesia di 
Saba si registra spesso una 
coincidenza di motivi . Ad 
essa corrispondeva una ri-
trosia di fronte alia par-
tecipazione diretta. c h e 
spesso egli ebbe occasione 
di s p i e g a i e agl i amici nol
le sue lettere. 

Parlava di una « in ib i -
z ione tutta personale» ri-
spetto alFazione. e 1'altri-
buiva al s u o passato. E' 
piu che comprens ibi le che 
gli eccessi di s trumental i -
s m o di qualche compae.no 
lo irritassero. Non tutti i 
compagni possono essere 
d'accordo intorno ai valo-
ri della poesia o intorno 
al rapporto fra poesia e 
politico. Cosi nel le lettere 
ind inzza t e nel 1948 da Sa
ba a Muscetta — riferite 
da quest 'ul t imo nell ' intro-
duzione. ma senza ancora 
affrontare l 'argomento per 
esaurir lo —. H poeta s*'*n-
quietava del l ' impiego -e-
torico della sua opera. A n -
che per ques to 1'Antolo-
gia si trovo allora rinviata 
ad altra epoca. Non biso-
gnerebbe mai. nel fare o-
pera di cultura. seguire 
un poeta nei labirinti del
le sue impennate umane e 
nei suoi alibi che non han-
no rapporto con la sos tan-
za del suo verso . Ma in 
ques to caso io penso che 
non si tratta di un riflesso 
di «carat tere difficile >. 
Si puo essere tanto piu 
d'accordo con lui quanto 
piu egli si e avvic inato al le 
ragioni che sp ingono in-
nanzi 1'umanita. fra il do
lore di oggi e la speranza 
di domani : « Oggi e il me-
gl io di ieri. / ma non e 
ancora la felicita. / Assu-
m e r e m o un giorno la bon-
ta / del suo volto . v e d r e -
mo a lcuno sc iogl iere / co
m e un fumo il suo inuti le 
dolore ». 

Torno a ins istere su 
questo aspetto perche. fon-
damenta lmente . ci avvici-
na aU'attualita di Saba. 
Es.sa si afferma nono.*:an-
te la sua forma/ ione a v \ e -
nuta. soprattutto al le or i -
gini . aH'internp del deca-
dent i smo e nel d ia logo del 
< tr iest ino > allora dis tac-
c a t o ' d a l corpo nazionale , 
il quale andava alia ri-
cerca del la piu e levata :ra-
dizinne lirica del nostro 
paese. A q u c t o dobbinmo 
alcuni caralteri foniia-
mentali- lo straordinarin 
equil ibrio e la cn'staliina 
trasparenza dei suo italia-
no. Eppure il decadent ismo 
si a l lontana. e il poeta re-
sta Ne si pud dire che si 
stia v ivendo un periodo 
troppo fervido. fra i piu 
giovani . per le «tradizio-
ni » soprattutto Italians o 
di alta coscienza della s to 
ria letteraria Devono esi-
s tere altri motivi negl i in-
teressi per Saba, che mi 
permetterei di indicare in 
que l le s tesse es igenze di 
riforma morale e intel let-

tuale c h e paral le lamente 
con la sua poesia si suno 
af fermate c o m e ' es igenza 
attiva de l l 'ant i iasc i smo. 

L'introduzione di Mu
scetta. oltre ad offrire una 
larga informazione , ha il 
merito di porre sul telaio 
questo progetto critico, con 
riserva di sv i luppar lo uiii 
tardi. Ci augur iamo che la 
e secuz ione risponda ad una 
serenita di vedute , come 
es ige il t ema. e c h e risulti 
chiara questa sostanzia le 
novita di Saba. S e nel le 
apparenze quest ! non fu 
un grande innovatore J ne 
del lo s t i l e ne deg l i s t r u -
menfi espress iv i , fuori dal
le apparenze la sua poesia 
ci arriva piu che nuova di 
la dai tentat iv i quanto mai 
eonvenzional i del c repu-
scolar ismo, del futurismo, 
di molti vociani . E* s H t o 
bene ricordarlo in un'an
tologia che fara compiere 
a questi versi un passo in-
nanzi verso la loro popo-
larita. Quel la di Saba e 
una innovaz ione piutt(»sto 
nel rapporto fra poeta e 
l inguaggio , conseguenza 
de l la c poesia onesta >. de l 
rapporto a l tre t lanto nuovo 

.fra Tuomo e le cose a f fer -
mato c o m e supers t i te pos-
sibil ita e apertura di ogni 
poetica per ristabil ire l*e-
qui l ibrio fra « verita e s i e -
riori e interior! >. per es
sere c s p e c c h i o a tutti i 
cuori v ivent i ». 

Michele Rago 

II Tor 
Morgana* 
a Frateili 

l l 'Premio « Tor Margana • 
sara consegnato la sera del 
22 febbraio ad Arnaldo Fra
teili nell'Hoitaria romana 
• Oa Angelino >, m Roma 

i t -

Leonardo Sciascia e «II Consiglio d'Egitto » 

L#«anti-Gattopardo»? 
Mai pensato a 
una cosa simile 

- ' > > xt 

« Poi rni sono reso conto che il mio romanzo 

poteva anche essere considerato cosi... Ora e 

possibile che torni ai giacobini di Caltagirone » 
Ci incontriamo con Leo

nardo Sciascia da Einaudi. 
in Via Veneto La libreria 
dell'editore tonnese a Roma 
e un pnnto d'incontro obblt-
gato per quanti desidertno 
conoscersi e parlare tra lo
ro delle cote della cultura 
e dell'arte m Ital'a Sciascia 
e a Roma per la presenta-
zione del suo Consiglio d'E-
Sitto. romanzo - stortco * che 
sta per fare molto nimore 

L'aggettivo non deve spa-
ventare: • stortco <-, in que
sto caso. non vuol iiantfi-
care * storia romanzata » o . 
romanzo all'antica m cui si 
raccontano la vita e lo nxor-
te di un personaggio. Ha in-
vece un stgnificato che — 
ha fatto capire bene Italo 
Calvino nel presentare Scia
scia — suona facile all'orec-
chio di quanti hanno ogqi 
quell'eta di mezz0 che sta a 
cavallo dc« quarant'anni 
Cioe: si faccia sapgio o ro
manzo. si fa opera coscipnie 
di ricerca storica: e la rlcer-
ca compiuta da Sciascia m 
questo romanzo sulla Sicilta 
della fine del '700. e *u una 
delle piu grandi imposture . 
di tutti i tempt, corrtsponde 
al bisoqno. comune agli uo-
mim di queste generaziom 
(Sciascia e del '2D. di cer-
care se stessi, di mettere U-
nalmente radici profonde. di 
essere nella storia: non pas- ' 
sivamente. accettandola co
me un nuovo assolnto. ma 
attivamente: onde non acca-
da che. per essere a ogni co-
sto nella storia. si finisca 
per accettare per necessario 
tutto auello che i gtorni por-
tano con se. • • 
•• Nella cornice di questo di-
scorso, pub trovare una si-
stemazione anche la polemi-
ca aperta da Giancarlo V*i-
gorelli. che ha definito anti-
Gattopardo questo Consiglio 
d'Egitto in un articolo in cui 
la ' cronaca » stendhaliana di 
Sciascia e contrapposta alia 
sontuosa - memorm - prou-
stiana di Tomasi di Lampe-
dusa. Due stone siciliane: 
da una parte, quella del To
masi. una Sicilta e un'Italia 
remote, passate al vaglio del
ta memoria individuate (e di 
caita): dalValtra. quella di 
Sciascia. una ' Sicilia e una 
Italia, ancorche piu remote. 
moderne. viste alia luce del
la ragione di un uomo d og
gi Da una Parte, la memo
ria che si conclude in se 
stessa. dalValtra persino un 
messaggio: • lo smaschera-
menlo dell'impostura. tanto 
necessario in un momento 
in cui Variista e sempre sul 
punto di vender l'anima per 
una fetta di lesso. 
- Tra il discorso molto per-

tinente sul bisogno di essere 
non passivamente nella sto
ria e le deduzioni di Vigorel-
U. il passo non e breve co
me potrebbe sembrare a col-
po d'occhio. Di qui nasceran-
no. anzi: sono gia note, le 
polemiche. 

Sciascia che cosa ne dice? 
Gh abbiamo chiesto: - II 

Consiglio d'Egitto pud essere 
considerato I'anti-Gattopar-
do? : 

Ha risposto: » Non ho pen
sato. quando ho cominciato 
a scrivere questo racconto. 
e fino a quando Vho ftnito. 
a niente di simile Piu tardi, 
mi son reso conto che po 
leva anche essere conside
rato cosi: e percin ho pre-
gato git amici della "Einau
di " che nella presentazione 
del risvolto non facessero 
cenno del Galtopardo. Per 
tante ragioni -. 

La rtsposta e abbastanza 
chiara: non si pud parlare di 
anti-Gattopardo. ma si puii 
pensare. a posteriori, a un 
.mi:-Gnt*opardo Rimane U 
fatto che Leonardo Sciascia. 
artista serio e colto. e quin
di lontano da ogni - t r o v a -
ta ' e da ogni funambolismo 
letterario. non ha mai pen
sato. mentre senveva. a 
niente di simile. 

Che Sciascia non pensasse 
neppure lontanamente alia 
possibility di una 'polemica 
in questi termini, e del re-
sto dimostrato dalla maniera 
onesta e chiara con la quale 
ci racconta in poche parole 
la genesi di questo suo Con
siglio d'Egitto 
. Dice: * .%fi preparavo a scri

vere un racconto sui mofi 
antigiacobim di Caltagirone, 
dot sul massacro che i con-
tadini fecero dei nobiU ri-
tenuti giacobini. e xnvece e 
venuto fuorx II Consiglio 
d'Egitto Ora non so: e pot-
sibile ritorni al primo tema 
ma e piu probabile ne trom 
uno del tutto nuovo •. 

O. C. 

Leonardo Scieiscia -

Letture spagnole 

Spagna 
• • • • t r f , ^ 4 

senza miti 
Un'antologia di poeti curata da 

Dario Puccini - Autore della scel

ta e dell'introduzione e Jose 

Maria Castellet 

Di questa antologia di poe
sia (.Spagna. poesia, oggi, ed 
Feltrinelli. a cura di Dano 
Puccini. L. 3 500) si e par-
lato molto :n Spagna. quan
do uscl nel I960, nella Bi-
bhoteca Breve di SPIX Bar-
ral. col titolo Vent'anni di 
poesia. spagnola. * 1939-5U. 
Cera qualcosa dl stimolante 
e di suggestivo nel titolo 
stesso — vent'anni di poesia 
che sono anche vent'anni di 
fascismo. vent'anni di esilio 
per tanti poeti spagnoli ven
t'anni dalla morte di Macha-
do — e nel taglio dell'opera,' 
che presenta le poesie secon-
do un ngoroso ordine cro-
nologico. sicche la lettura 
viene come ecandita dalle 
date, guidata dal ricordo dei 
fatti. 

Antologia 
« storica » 

Autore della scelta e della 
introduzione e Jose Maria 
Castellet. il critico barcello-
nese che e anche membro 
della segreteria della Comu-
nita Europea degli Scritto-
ri- Non e la prima volta che 
parliamo di lui: egli e infat-
ti l'autore, tra l'altro. di 
L'ora del tettore che tanto 
interesse ha destato in Ita
lia. Un'antologia di poesia 
— e per di piu in una lette-

II diario di Giovanni Papini: i l l ibro 
deH'ultimo campione della provincia 

II mestiere della gloria 
Un cattolico tanto diverso da Peguy e Berna-
nos che ha sempre voluto salvare se stesso 

Fascismo e oltranzismo c/er/ca/e 

' La squallida tracotanza di 
Giovanni Papini ci insegue 
con • la eerie internv.nabile 
delle sue opere postume alle 
quali mfine s\ e vqluto ag-
giungere anche il Diario <1>-
In esso e ricompre^o u n arco 
di tempo di circa 40 anni 
dal lontano 1916 al 1953. ma 
eoltanto a partire dal 1942 le 
notazioni si fanno piu fitte, 
acquistando un certo respiro 
Chi credesse di trovare in 
quest'opera un sia pur pal-
lido termine di eonfronto con 
i diari piu famosi di que;ta 
prima meta di secolo. da 
quello di Kafka e di Gide 
ai Tagebiicher di Musil. al-
l'D*I»imo diario di Alv.iro al 
Mestiere di vivsre di F?vese. 
andrebbe incontro a una .jros-
sa delusione 

La inguaribile presunzioiif-
del Papini. ad onta di tutti 
i suoi attesRiameati pseudo-
eruditi e pseudofilo=ofici. nf-
fiora. se possibile. ?ncor pin 
visibilmente in qut*ste pag'ne 
affrettate e molto spesso nz:o-
se in cui il - quolidiano -
vorrebbe far^i ,'ifra esempla-
re di una - personalita - pre-
destmata. chiusa nell'usbergo 
del oroprio superbo isola-
mento Convertiti gli stracci 
dell"- uomo finito - r.ci fr.stosi 
paludamenti del tcologo di 
rottura. l'autore della Storia 
di Crista parla ancora una 
volta. per usare un rspressio-
ne del ©uo di^eonoiCiuto -mae
stro -. - a chiarcz&i di se -: 
ma Io fa con la dovuta ipo-
cr.s'a devozionaJe e con IJ 
consuetn falsa spre^iudicatez-
za da - omo salv-itico * 

E" tutto intento a co«!trjirsi 
un • volto - per : pesteri. un 
volto di grande deluso »-
di magnanimo fusti-iatore L* 
- veggente - anche se la fa-
tica della gloria, o per es
sere piu esntti del - mestiert 
della glor a -. lo rende n.i-
turalmente cauto nei suo: 
giudizi nei suoi aiibi .deuio-
5ici. nei suoi irnstullati Hlo-
sofemi. nei suoi squis '\ sot-
terfugi politico-reazionari. Ut 

%sua preoccupazione cc*tam> 
e sempre quella di trocclare 
una linea di ronfine tra se 
e gli altri anche quandc si 
tratta di giovani atiPfcinnti 
da - tanto - maestro timidi-
mente proni ne'Ja loro in-
genua e le^germente balorda 
venerazione. di fronte ;tl - nu-
m e - di Italia mia A! di 16 
di questo limite non e'e po-
*to chg per lui. Giuliotti. Sof-
flci. Cicngnanl. Bargellinl e 
pochi altri (senza escludere 
naturalmente Dante), e'e ov-

' viamente anche " Mussolini. 
1"- aquila ~. e tutto il mnndo 

n decrepito del rivoluzionarismo 
borgheee e patnottico alii-
gnato 6Ul terreno putrefatto 
della vecchia « intelligenza -
italiana e del auo vanamente 
modulato fanatismo teologiz-
zante 

II Papini ^vve^te forie 
oscuramente. fin dagli annl 
della guerra. che tra lui e 
la storia e calato ormai un 
diaframma troppo pesante 1 
suoi giudizi - sull'l'alia. sui 
suoi uomini poiitici (De Ga-
speri. per esempio. non ha 
" nessun accento maschio. 
nessuna idea gen^rale capace 
di ilium inn re e di nscaldare 
un popolo-) . sulla resistenza 
partigiana (i - ribelli ->. sul
la Russia (- orda somiasiati-
ca>) e sul comunismo sono 
di una faciloneria paragona-
bile soltanto a quella con cui 
sottomette al proprio nnpjsto 
metro piccolo-borghese i per-
sonaggi del suo Giudizio Uni
versale Ma non pud essere 
altnmenti: ques fc piccoio en
fant terrible del primo nove-
cento. preso in braccio dal 
fascismo e dalla gloria, e 
troppo sicuro della «ua in-
fallibilita per deporre ie ar-
mi della sua vu->ta alterigia 
di fronte alia <tona I fatti 
non gli insegnano nulla e 
anche se non vuol dare sfoso 
alia - vena plebea - d_ella sua 
- vera natu^a - - come con-
fe^sa egli stesso — «Ah. i bei 
tempi delle Stroncature'l II 
suo amaro n«;entimento verso 
il popolo Italiano che si e 
liberato dal fascismo tra pel-i 
tuttavia in fra si come queste 
da vero doctor mellifluus. 
- Accusarli non voglio. difen-
derli non posso~ - oppure. 
un po" piu scopemmentp. 
- Ma il popolo itaiiaio ha 
cosi dolorosnmenle e radiC3l-
mente deluso e smentito 1P 
mia speranza che ora lono 
per forza muto -

Il Papini resta ostinati-
menle attaccato alia sua \ u o -
ta prosopopea univcrsalistira 
(cui il cattolicesimo ofTre un' 
eomodo avallo) e su di ossa 
costruisce il proprio trono-
ha bisogno di vedere per 
grandi scorci fantastici. per 
imponenti sinossi esjato'ogi-

, che H suo congenito dilettan-
tismo e la sua -issoluta mnn-
canza di autocritica gli fanno 
considerare con sulficienza 
uomini come Marx. Sartre. 
Camus. Kafka Quest'uomo. 
che si crede * unto - dalla 
grandezza. ha — stra no a 
dirsl — una vera e propria 

idiosincrasia per U grandez
za. Tipico contrassegno di 
quell'erudito -per vocazione-
— anche se fallito — che egli 
pretende di essere. 

Per questo il suo diario. 
anziche abbondare di idee e 
sollevare problemi. rigurgita 
di notazioni gratuite. di bi-
sticci in punta di penna. di 
oziosi sofismi cultural], ai ba-
nalissimi e smunti *• ntratti ». 

1 di pomposi velleitarismi crea-
tivi. Se Mussolini e un'-aqui-
la - . questa strana « vittima -
del • fascismo e un - falco» 
- c h e si adatta agli usi e co-
stumi dei palmipedi •* Da 

' questa posizione interiore. 
morale, prima che ideologica. 
si pu6 misurare tutta la di-
stanza che separa il Papini 
non soltanto dal proprio tem
po. dal proprio pae>e, ma 
anche dagli uomini che con 

' troppa ploqueme bravura 
crede di vedere sotto di se. 
anziche di fronte a se 

In fondo anche gli orrori 
della guerra lo lasciano im-
perturbato (le sue jniche ap-
prensioni reali sono per i 
libri. le case, i familian. gli 
nmirii - per il resto si limita 
a consfderazioni d'r-bbligo 

- nella maniera anodina e di-
staccata di chi ha da - u-
cenziar bozze - e sbizzarrirsi. 
possibilmente nei Hmiti del-
lortodossia. sulle simbologie 
mistiche con i fedeli \isita-
tori di via Guerrazzi 

Un libro signiflrativo dun-
que per chi volesse sondare 
a londo lc fini accortezze di-
plomatiche di questo nostro 
ultimo campione delia - pro
vincia » italiana. aureolata dal 
fascismo e dall'&ltrarizismo 
clericale Questo cattolico, 
tanto diverso da un Peguy 
e da un Beroanos, ha sem
pre voluto salvare s»» stesso. 
dissociando le sue responsa-
bilita con Tarma de! silenzio. 
con l'ostentato ntiro di chi 
crede d'essere. al di sopra 
della mischia. pir miro modo 
contemplativus Ancora una 
volta gli aspetti niii detcriori 
dello spiritualismo eroico e 
irrazionalista col suo fosco 
armamentario apolcgetico ri-
velano la caparb'a ottusita 
classista del fascismo e non 
sara fuori luogo ripelcrlo a 
proposito del - profota • Pa
pini. ex-uomo Gn'to 

Ferruccio Mftsint 
(1> Giovanni Papini, Diario. 

, Firenze, Vallecchl, 1962, 
pp. 722, L. 5.000. 

ratura come quella spagnola 
clip nel Novecento vanta una 
cosi grande tradi7ione poe
tica — e un'impresa lunga e 
difric.le Castellet > 1'ha af-
frontata con l'impegno, con 
la profonda partecipazion". 
con la razionale f'.ducia che 
gia gli conoscevamo. 

Non un'antologia di auforf, 
egli dice esplicitamcnte nel
la prefazione all'edizione 
spagnola. ma un'antologia 
storica Non si puft parlare 
— sostiene Castellet — di 
poesia che in una prospetti-
va storica. sullo sfondo del
la lotta di classe e dello svi-
luppo delle forze produtti-
ve Una posizione. come si 
vede. ehiaramente polemica 
contro tanta parte della cul
tura spagnola tradizionale e 
che. pur coi rschi di sche-
matismo che essa comporta. 
apre la via a interessanti svi-
lupoi Su queste basi. nella 
introduzione. Castellet trac-
cia una rapida storia della 
poesia spagnola dal 189R ai 
nostri giorni come storia del-
l'affermarsi — una volta en-
trato in crisi il simbolismo 
— di un atteggiamento rea-
lista: razionale ricerca della 
verita. linguaggio colloquia-
le. cadenza narrativa. 

Anche in Italia' Topera di 
Castellet pud avere il valore 
di una conferma per le po-
sizioni critiche d i e tenace-
mente riconducono alia sto
ria il giudizio sull'opera let-
teraria. Mentre L'ora del 
lettore poneva 11 problema 
della letteratura contempo-
ranea in termini brillanti ma 
paradossali — -1'oscurita e 
la cortesia dell'autore verso 
il lettore •» —. questa seconda 
opera di Castellet cerca di 
scavare piu in profondita e 
di trovare un migliore equi
librio tra i problemi della 
forma e quell! del contenuto. 

Ma per il lettore italiano. 
questo libro ha anche la fun-
zione di far conoscere — rac-
colta e riunita secondo cri-
teri non tanto qualitativi 
quanto indicativi e compa-
rativj — la poesia del dopo-
guerra spagnolo. E il lettore 
italiano trovera insieme poe
ti viventi in patria e poeti 
viventi in esilio (e la cosa 
non aveva precedenti in 
Spagna). trovera. cioe. sal-
data. grazie ad un'ecceziona-
le fedelta alia poesia. la piu 
tragica frattura che una cul
tura potesse subire. 

Lotta al ia 
t irannia 

, , • = • ' 

Troviamo i nomi di Miguel 
Hernandez e di Rafael Al-
berti. i grandi poeti rivolu-
zionan. i nomi di Cernuda. 
Guillen, Salinas (e ci ap-
paiono, bisogna dirlo. piu 
che mai maestri); poi Alei-
xandre. Alonso. miziatori di 
un nuovo umanesimo dopo 
il vacuo formalismo dei pri-
mi anni: ci sono anche i poe
ti che sono stati. o che sono. 
legati al franchismo. come 
Rosales. Ridruejo. Panero 
Infine con Gabriel Celay3 e 
Bias de Otero compare una 
poesia piu forte e modema. 
influenzata dai classici e da: 
grandi poeti engage's: una 
poesia che si pone in lotta 
contro la tirannia. l'ingiusti-
zia. l'aristocraticismo; una 
poesia che e sempre dram-
matica anche quando e au-
tografica e aneddotica. per
che reca sempre implicita la 
nostalgia per un modo d< 
essere uomini. che e poi 
quello contro cui si accam-
sce la prepotenza e la cecitn 
del regime. 

L'antologia si chiude coi 
nomi dei poeti piu giovan:: 
Jaime Gil de Biedma. Carlos 
Barral Angel Gonzales Lo
pez Pacheco. Un giudizio di 
valore. su di loro come sugli 
altri della loro generazione. 
e premature Diremo gemmai 
che ci sembrano piu interes
santi qurlli che mediano' la 
seoperta di una dimen*:one 
storica della realta (seoper
ta cosi rara tra gli intellet-
tuali spagnoli) o di un'ideo-
logia avanzata — oltre i li-
miti deH'umanesimo borghe-
se — in attente rlcerche di 
linguaggio e in un'accura'a 
registrazione del fatti 

La Spagna senza -nlti che 
vien fuori da questo libro 
ci sembra un solido gradino 
della Iiberta e un confortan-
te appello alia ragione I cre
dit! dell'Europa verso la 
Spagna continuano ad au-
mentare, e non solo nella 
poesia. 

ROM Rossi 

Notizie 

dall'URSS 
JL TENENTE MOMYSC-

ULY e gli uomini - del suo 
battaglione sono personaggi 
gia noti al lettore italiano' 
appartengono a La strada di 
Volokolamsk di .4/eV.s'andr 
Bek. uno dei romanzl piu va-
Udi della letteratura sovie-
tica di guerra, aoparso anni 
or sono, dapprima a puntate 
6ii/rUnitn e poi in vo'nme 
per le Edizioni di Cultura 
soclale. 

Gli stessi persona ;QI ritor-
nano nel seguito del romanzo. 
anch'esso suddivii>o, come il 
primo. in due racconti: Fochi 
giorni e La riserva del IU ne-
rale Panfllov Xclle ultime 
giornate dell'ottobre e nel 
novembre 1941. tl bittnqlione 
di Momutc-Ulu, pat\ato alle 
dirette dipend?n:e del co-
mando divtsionalc cow ri
serva tattica. >nene nuora-
mente impiegato per tampo-
nare una falla apertasi nello 
ichieramento sowtivo da-
vanti a Mosca. e poi ocr nro-
tennere il npi'eqameiiio delta 
divisione su una linea piu 
arretrata La narrazwne di 
queste nuove viccnJe e con-
dotta col linguaogio semphce 
e scamo. col ^itmo mcalzante 
e coi tonl voluiamente di-
messi che accentnavano la 
drammaticita deVe paqine del 
precedente volume 

Anche il proced'mtento e il 
medesimo: Momusc-Ulu rac
conta in prima persona, e 
l'autore trascrive. da » p>-obo 
e dillgente scrivano -. quanto 
gli viene dettato Ai perso-
naggi gia noti. alcuni imma-
gmari. altri. come il gemrale 
Panfilov. realmenie vissnti. se 
ne aggiunne uno nnoto una 
raqazza. atsistenie sanitaria 
in un villaggio occunato dai 
nazisti: e per un rigido uffi-
ciale come Momvsc- Ulp. la 
presenza di una donna in un 
reparto militare e un fatto as-
surdo e inammissibile. ma * la 
guerra modidca molte idee, 
e cid che una votta sembrava 
impensabile. diventa vossibile 
e persino necessario ~. 

ALLA LETTERATURA del 
"disgelo* apparilene inhere 
I'ultimo romanzo di Vadim 

jKozevnikov. II giorno che 
fugge.il cui tema di fondo e 
il culto di Stalin, quella - for
za d'attrazione che tchiaccia-
va ogni uomo contro terra ». 
7/ problema che l'autore pro
pone non e nuovo: pub tl sin-
polo individuo eriqerni a aiu-
dice, oppure questo diritto 
compete alia storii. al par
tito? Kozevnikov conclude 
che ognuno ha il diritto di 
giudicare, ma con • pacata 
semplicita. senza tirnore ma 
anche senza invettiv. adot-
tando come misura di giu
dizio la propria csperlenza 
di vita. Vadim Kozevnil'ov, 
per quanto stranamente igno-
rato dagli editori italiani, e 
uno dei piu noti scrittori 
sovietici contemporanei Fi-
glio di rivoluzionari deportati. 
nacque in Siberia nel 1909. ed 
alle crude esperienzc della sua 
adolescenza sono ispirate mol
te delle sue opere 

Comincib a lavorare come 
giornalista nel 1929. ma il sup 
primo libro apparre solo died 
anni dopo: era una aerie Hi 
racconti sulla qnerra civile 
in Siberia, raccolti sotto tl 
titolo Conversazione notiurna 
Altri ne seguirono. tra cui 
Incontro all'alba. nel quale si 
riftettono le impressioni del
la tormentata infanzia dell'au
tore Altri romanzi e raccon
ti traggono ispirazione dalla 
grande guerra patriotlica. alia 
quale Kozevnikov partecipb 
meritandosi otto decorazioni 
al valore 

Un particolarc interesse 
presentano i tre l:bri sulla Rt-
pubblica popolare cinese. scrtP-
ti nel 1954-55. dopo i n lungo 
soggiorno in Cina Attualmen-
te Vadim Kozcvni':oc dinqe 
la rirhla Znamji. crpano del-
I'Unione degli scrittori sovie
tici. 

* • • 
CHE iVEMME.YO 7L CULTO 

della personalila sla ralso m 
isterilire le forze creative ope-
ranti nella vita *ovictica ed 
in particolare nel campo del
la produzione artistica. e la 
tesi che Nikolaj Paclovic Aki-
moc afferma nel suo recente 
libro Sul teatro Akimov c 
fra i magglori reu>'sfi leatrali 
sovietici: inizlb la sua attivita 
mettendo in ?ceia 11 treno 
blindato di Vs. Ivanov nel 
1924. e da allora ha ailestito 
spettacoli in tutti i maggwri 
teatri di Mosca e di Lenin-
grado. dal Vachtangov al Ten-
tro dcll'Arte 

Dal J9>5 d inoe il Teatro 
della Commeda di Lcningrn-
do Durante la <ua lunna ed 
intensa attivita Akimov ha 
scritto nnmerosi articoli e 
saggi sui problemi del teatro. 
e sono appunto ancsti I'ticoli 
che ora appaiono raccolti in 
volume, precedutl da una pre
fazione nella quale l'autore 
dichiara che • onai. nel 1962, 
egli pub ancora sottoscricere 
ciascuno dei '.agql qui pre-
sentatl. per quanto lontana 
sia l'ep,oca in cui fu scritto*. 

. Filippo Frassati 
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