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Due opere sovietiche pubblicate 

dagli Editori Riuniti e da Einaud 

«Che cosa 
* i 

cifu 
nel '37?» 
// « Diario » c/i Nina Kosterina 

e a La casa di Matrjona » c/i 

Solzenitsyn 

$» -

1-

# -

J ' , • , • ' 

In U;ia giorriata di Ivan 
Denisovic Alekajndr fc'Oize-
nitsyn deponeva bui campi 
di concentramento staliniam, 
e sul libro mastro rieha Sto
rm seanava indelebilmente in 
conto delie perdite la semi-
esistenza e la morte d: tan*i 
deportati incoipevoli. Lo 
scrittore guardava dietro le 
quinte del passato c quasi 
sulla scena non si fosse svi-
luppato gia uno spettacolo di 
lottp grandiose e inesorabili. 
svelava nuovo dolore. tiuovo 
sacrificio. al popolo sovietico 
la Storia non ha mai rinvilito 
i prezzi del prouresso. *» il 
popolo sovietico li ha 6empre 
pagati puntualmente. senza 
stiracchiare 

Dopo che Solzenitsyin ha 
imposto con forza d'evldenza 
drammatica la cono^penza 
dell'altra faccia della ovcorsa 
realta sovietica, mille dom.ui-
de crescono in ognuno di noi 
e nguardano quell'aspetto di 
tale realtii che per lungo tem
po dai piii fu considcrato uni-
co e totale, apparendo lami-
liare e limpido Mentre gli 
infiniti Sciuchov te questo 
come si ricordern. il co**nome 
dell'Ivan Denisovic solzenit-
syano) languivar.o in luoghi 
remoti dal civile consorzio 
e a Ioro modo. un modo indi-
cibilmente amaro e assardo. 
contnbuivano a edificare il 
socialismo. gli altn. le loro 
mogh. i loro figli. i loro amici 
rimasti. come vivevano. come 
lavoravano come soffrivanoV 
Come durava dentro di loro 
la fiducia nella cotnun.ta che 
li aveva coipiti? Che cosa 
rinsanguava la loro energia e 
la faceva tenace a reggere 
alle sfide ininterrotte della 
realta? Come pote delinearsi 
(perche pur tuttavia si deli-
neo in quegli anni) negli ani-
mi e nelle cose il disegno di 
un mondo rinnovuto? 

Queste e altrettali doman-
de non possono avere una 
risposta sola, ma le cento e 
cento degli innumeri testi-
moni e attori e vittime di quel 
processo storico. perche mfi-
mtamente vario fu il modo 
e il grado in cui ad esso si 
partecip6. Il *37-"38 fu e non 
fu la stessa cosa per il Itolcho-
siano e I'intellettuale. I'ope-
raio e il funzionario. il tecni-
co e il politico; non fu la 
stessa cosa per il libero e il 
condannato. il consapevole- e 
1'ignaro. Nina Kosterina nel 
suo Diario. ora nubblicato da
gli Editori Riuniti. racconta 
quello che quel penodo si
gnifies per lei, e indiretta-
mente. attraverso la suo te-
stimonianza nient'affatto pre-
meditata, ci fa intuire quello 
che esso pote significare per 
tanti altri giovani sovietici 
della sua generazione. 

II diario si apre con In data 
del 20 giugno 1930: gli tsami 
sono finiti e Nina e stata pro-
mossa all'ottava classe- ha 
quattordici anni Gli appunti 
presi giornalmente fissai>o un 
mondo trepido e festevole di 
ndolescenza* le letture. le ami-
cizie. le piccole gioie. i priml 
sgomenti. le ansie e le rive-
lazioni di una nuova Unfa 
dentro di se. di una crescita 
silenziosa e mistenosa Senti 
nelle pagine un aroma di 
Russia, di g'ovane Russia, e 
insieme la forza d'una comu-
mta civile, compatta. sicura 
Poi. d'un tratto. una ~rosa 
spaventosa e incomprensibi-
l e - : I'arresto d'una persona 
cara. d'un fanvliare: un •• re -
mico del popo'.o - E prima 
ancora nel diario penetra 1'eco 
di altre - co«e ombili -* il 
-« secondo processo dei trelski-
sti - e Nina 31 chieJe. sgo-
menta: -Come e potuto suc-
credere che dei vecchi rivoiu-
zionari. siano d:vcntati dei 
nemici del popo'.o? - E neUn 
nota del medesimo e.orno 
scrive: - A scuola 1'atmosfera 
e ora piu animata Gierh amo 
a palla a volo. andirmo a 
sciare - e racconta un caso 
buffo occ6rso'.e 

Nina non crede ai sintoml 
del male, non li pud cap. re 
Ma il male c'e. la sua e\o-
luz'.one e silente e ir.vasiva e 
tutto I'organismo ne e mteres-

P ^ sato, ne soffre. Anche il pa-
{?< _ dre di Nina e arrestato. anche 

lui e un -nem;co del popolo-. 
La piaga s'ulcera. sanguina 
E duole. anche ee Nina di-
mentica. non vuole avvertire 
il dolore. e la vita, la v:ta di 
sempre non s'arrcsti. quasi 
non fosse scompiuirata E 
quando i nazbti ;nvadono !a 

^ } terra nissa e Nina «"arniola 
" v volontana. nel tcs'arurnto 

c>sa senve* - C'e nella m:a 
mente un pensiero: forsr col 
m:o atto potrd salvare il 
babbo- Soltan*o salvire il 
babbo e obbedire al 5-anto im-
pulso di difendorc e hbcrare 

j g ^ la patria. "e non anche. sr-nza 
saperlo essa stcs>a. offrirsi in 
olocausto per finlre quel male 
che era in lei e in tutti come 
assillo. come dubbio. come 

:•*• dolore e rodev.t 1 te;suti del 
suo mondo alto di realta c di 
socno? L'annunr:o di mort° 

pr,iX!~ giunto alia mad re d' Nina 
Kn-*- A c o c o n u n a laconicita di for-

lle burocratiche che qui 
equistano un pathos di tra-

,'j gcdia: - Vostra figlia Koste-
F-j\ nna Nina Alokscovna origi-
*' Ifla di Mosca. combr'tlent^ 

w n la patria socialista. fedolc 
'f; i l giuramento militare, dopo 

aver dato prova di eroismO 0 
di valore 6 caduta esequendo 
una missione di guerra nel 
dicembre 1941 » E come suo-
nano nuovi. drammatieamente 
nuovi i versi romantici di 
Lermontov che Nina pone a 
chiusa del suo diario del tem
po di pace* « Ma esso ribelle. 
cerca la tempesta. come nella 
tempesta fosse pace' •» 

I nuovi racconti di Solze
nitsyn, pubblicati da Einaudi 
col titolo Lo casa di Matrjona. 
prolungano. in un certo sen
se il sentimento nato dalla 
lettura del Diario della Ko
sterina. anche s° il Solze
nitsyn ci mette dentrt- un 
mondo diverse e !e sue pa
gine non hanno il senso d'una 
testimonianza immediata. ma 
sono il portato d'una intensa 
intelligenza d'artista II secon-
do dei due recconti. Alia sta-
zione di Krecetovka. ha una 
sua originale struttura La 
parte che potremmo chiamare 
d'esposizione eresce pacata-
mentf con una sua cheta for
za vegetativa che concatena 
cellula su cellula. protenden-
dosi non sai bene dove Poi. 
quando la catastrofe e matu-
rata. il crescimento si spezza. 
quasi, seccamente e. come un 
nero fiore. hai la disfatta del 
personaggio e la tragedia che 
presenti 

C'e un momento del rac-
conto che e come un attimo 
di vuoto ed e invere il cuore 
della composizione. il nodo 
del suo sviiuppo II tenente 
Zotov. I'eroe del racconto. 
parla con I'attore Tver.tinov 
in una stazione dl provincia, 
durante la guerra: i due si 
sono appena conosctuti. ca-
sualmente. e benche Zotov. 
che e il comandante della sta
zione. interroghi Tveritinov. 
il quale s'e impigliato U per
che ha perso la tradotta. la 
loro e piuttosto una conver
sazione cordiale. piena di un 
suo - sottotesto» profondo 
Parlando. Tveritinov fa allu-
sione al '37 e Zotov gli do-
manda stupito: -Che e'entra 
il trentasette. Che cosa ci fu 
nel trentasette? La guerra di 
Spagna? -.. E Tveritinov ri-
sponde evasivo: «No. no. •» 
e abbassa gli occhi con aria 
colpevole. Per Zotov. che fe 
un •» uomo sovietico *» esem-
plare. il '37 ricorda soltanto 
la Spagna Per I'intellettuale 
Tveritinov e anche un'altra 
cosa L'equivoco successive 
che fara scattare nel fondo 
dell'animo di Zotov il mec-
canismo segreto del sospetto 
e lo portera a denunciare 
Tveritinov nonostante :1 moto 
di simpatia che egli ba per 
1'attore. quell'equivoco. dice-
vamo. che eventualmente a 
Tveritinov costera la vita, e 
gi5 preparato da questa pri
ma incomprensione. da questa 
prima istantanea estraneita. 

Zotov e Nina non -sanro il 
male che e anche in loro, i 
migliori, o lo presentono 
quando e tardi. e I'esemplare 
Zotov per tutta la vita non 
potra dimenticare la sua vit-
tima incolpevole e in\olon-
taria e la sua coscienza con-
taminata si tormentera. la sua 
coscienza d'uomo socialista... 

La casa di Matrjona, il rac
conto che da il titolo al libro 
edito da Einaudi. e un pic
colo capolavoro. e la sua forza 
non si smorza del tutto nella 
versione Lasciamo ai pedanti 
le scolastiche diatribe sul ca-
rattere (~critico- oppure -so
cialista -?) del realismo di 
Solzenitsyn Neppure ci deve 
interessare. in questa sede. il 
grossolano sociologismo di cui 
hanno dato prova certi suoi 
cntici (suite Izvestija, uno di 
essi. ha fatto notare a Sol
zenitsyn con accento di ripro-
vazione che poco !ontano dai 
luoghi - sottosviluppati - del
la Casa d: Matrjona c'e un 
fiorente kolchoz: perche l'au-
tore ha mostrato soltanto il 
Iato ~ negati\o •». senza aprire 
uno spiraglio - cttimistico» 
sulla realta?) 

Il racconto di So'.zenitsyin 
che ha il sapore inatu-so di 
certe grandi pagine della let-
tcratura russa classica. va te-
nuto al di fuon da cerli aspet-
ti deteriori della - polemics 
eorrente oggi. nurtroppo. tra 
1 letterat' sovietici II mondo 
poetico di Solzenitsyn. un 
mondo doloroso. oscuro. infi-
mo ma avvolto da un alone 
di fulgida. superiore. tnon-
fante umanita. e vivo tutto in 
questa tmmamne della vec-
chia Matrjona. la - umiliata 
e offesa -. la - povera d: spi-
rito ». ma che poi e il - Giu-
sto - senza il quale, come dice 
l'adagio russo che conchiude 
la narrazione. non csiste il 
\illaggio E Solzenitsyn «a che 
neppure * tutta la terra no
stra - osisterebbe senz'. l'in-
finita pazienza e bonta di 
creature come Matrjona e 
Sc.uchov 

Abbiamo il diritto di postu-
lare le condiziom di una mo
rale diversa, la mon;e aitiva 
deU'uomo liberato. ma sarem-
mo dei farisei se contestas-
simo a Solzenitsyn '.I diritto 
alia morale che egli ha cosl 
radicalmente eofferto. E ga-
remmo ottusi sc col cuore non 
ne cnpissimo tutta la dolo-
rantc, viva umanita. 

Vittorio Strada 

Quattro poesie di Bias de Otero 

Que trata de is 
Bias de Otero e II maggior poeta spagnolo del dopogucrra. E' nato 

nel Paese Basco, a Bilbao, nel 1916. Ha vissuto tra Parigi e la Spagna, 
esule volontarlo a Parigi e solitario scrittore in patria. Nel 1942, pub-
blico II suo primo libro: Cantico spintuale. Nel 1950 e nel 1951, Angelo 
lleramente umano e Rintocco di coscienza. due Hbrl intensl e Innova-
tori, agltati da una profonda esigenza di superare I'ansia mlstlca in 
una totale scoperta deU'uomo; nel 1955 Chiedo la pace e la paiola 
e nel 1959 In castigliano (che uscl a Parigi in edlzlone bllingue): in 
essi sempre piu forte e espliclta si faceva la protesta politlca, I'ansia 
di liberta. L'ultlmo libro suo — da cui sono tratte le poesie che 
riprendiamo da Insula — uscira presto a Barcellona col titolo Que 
t iata de Espana. 

. -K \ 
; • \ - J. 

Disegno di Bruno 
Caruso (dal volume 
all pugno di ferro») 

Canzone venti 
Ult ima foglia d ' a u t u n n o : 
pens ie ro d i Spagna . 

Cosi vecchia e qnesta t e r ra c h e 
non d a luogo al ia spe ranza? 

Ul t ima foglia color 
d i r a m e , ossidata. 

T e r r a di r abb ia , rosea 
semente del la speranza . 

Mezzogiorno del m o n d o . 
Cielo azzur ro di Spagna. -

A wen ire 
P a d r e e n ia t r igna inia , 
Spagna miserab i le 
e e tupenda . Se pe rco r ro 
con gli occhi il t u o passato, 

[ v e d o i l sanguc 
fralr ic ida, il d isprezzo . 
idiota del la scienza, 
del progre??o. 

Si lenzio, 
f ianchi de l ta s ierra 
Ai tana , 
r u m o r e de l Dtiero, i n to rno , a me , 

marg in i dolci del Car r ion , 
be]la e do len te pa t r i a , 
gli ann i mie i ' 
per te si son bruc ia t i , la mia incer ta 
adolescenza, la grave giovinezza, 
la ma tu r i t a e r r an t e del ie mie o re , 
tu t ta 

t 

la mia vita o m o r t e p e r te fu p rod iga ta 
pe r che i tuoi giorni 

avvenire 
g<]uarcino Tomhra che abha t t e 

[ i l t u o vol to . 

Anno morto, anno nuovo 
Un a l l ro a n n o . E la Spagna e in o m b r a . Spc*=a 
o m b r a addosso. Luce d ' ipocrisia 
in f ronte . Luce r ig ida . O m b r a gel ida. 
T e r r a ppaccata. Mare . Cielo che pesa. 

La pa t r i a mia , la m i a vcrgogna e ques ta 
dal Can lab r i co a lPAndalus ia . 
O n d e di r a b b i a . T e r r a di Mar ia 
sant iss ima, g n a r d a t c l a : affamata e prcsa . 

En t ra i in ca^a: \ i d i di«onorata 
la nr:ia gioventu giaccre i n e r t c : 
d i sonora la . si , pc ro non vinta . 

Inc r t r pe ro non sfidticiata. 
Un a l t r o a n n o ancora verso la m o r t e 
f inc i te nasca la Spagna a nuova \ i t a . 

II « Libro di sogni » di Kerouac Un'antologia di saggi 

Ribelliohe e 
conformismo 

nei <beat» 
Un' avanguardia che sembra 

ormai giunta alia sua Arcadia 

Ehi! della vita! Nessuno mi risponde? 

Non par lo per pa r l a re . S c r i \ o 
p a r l a n d o scmpl i cemcn tc : 
u n a canzone da amico . 

Naz im, Marcos, Lina Odcna , 
Nina von Z a n d t , compagni 
nel la l iber ta p iu bel la . 

La l iber ta con cui forgia 
un popolo l i be ro : Miguel 
H e r n a n d e z nc scavd Taurora . 

E b i ! del la \ i t a ! D o m a n d c 
a caso : a i l m a r e », a la campagna ». 

Le o n d e son d iventa te m u t e . 
Vcn t iduo anni . . . D i t c m i 

Ehi! della vita! Nessuno mi risponde? 
QUEVEDO 

conic c un a lbcro . Ch i fisrhia 
lassu ncl l 'ar ia l ibera . 

Chi mi r icorda . Ch i ch i ama 
da un fondo di min ie ra . 
Spaziosa c t r is te Spagna . 

La l iberta e a t e r ra . 
T11 la sollcvi, Fappoggi v 
su una spalla d i opera io . 

L'olivo e le spighe 
. ti d a n la m a n o , si passano, 

brczza e brexza, la conscgna. 

Conic in una canzone da amico , 
scrivo cio che mi dc t t ano 
la' fabbr ica e l 'ol ivo. 

Non c la p u m a volta che 
I 'avanguaidia si trova di 
fionte a una ciisi prodot-
ta dalla sua stessa profes-
sione di fede: la necessita 
di un r innovamento che a 
lungo anda ie diventa fine 
a se stesso. Quarant 'anni 
fa le citta europee pullu-
lavano di scuole e gruppi 
che si superavano l'un l'al-
tro in due o tre giorni. La 
ultima etichetta luccicava 
sempre meglio e affascina-
va di piu. A questa diffi-
colta ci fa pensare, fra 1'al-
tro, l 'ultimo ritorno di Jack 
Kerouac nel suo Libro di 
sogni. che appare anche da 
no"i (Ed. Sugar, L. 1600), 
dopo Sulla strada, 1 sotter-
ranei, I vagabondi ' del 
Dharma. Anziche aggiun-
gere qualcosa alia visione 
di quei libri, la nuova ope
ra la chiilde piuttosto nel 
nucleo centrale. che e poi 
una forma di abbandono ai 
beni di un indefinito para-
diso della trascendenza. 

L'avventura reale non e 
in teramente rifiutata, ma 
r imane sullo sfondo come 
linee di un ricordo Tutto 
e rovesciato nella sfera del 
sogno.Da quella dimensio-
ne onirica tutto torna co
me movimento iniziale di 
xin'ispirazione-improvvisa-
zione che dovrebbe fare 
della pagina scri t ta l'equi-
valente narra t ivo di un 
pezzo di jazz. Da questo 
lato, nella storia di Ke
rouac, non appare nulla di 
nuovo. Portat i a riflettere 
sulle recenti importazioni 
in Italia dei modi della 
avanguardia, sara possibi-
le, d 'altra parte, t rovare 
qui un'affinita fin troppo 
palese con resper imento 
tentato da Edoardo San-
guineti rtel suo Gapriccio 
italiano, se, pure .in questo 
ultimo caso la trascrizione 
avviene a freddo, in chia-
ve ironica. e s'innesta su 
ceppi let terari — o « cul-
turali > — com'era ineyi-
tabile in un paese come il 
nostro. 

€ II fatto che ogni perso
na al mondo sogna ogni 
not te — scrive Kerouac 
nella premessa al Libro — 
lega tut ta l 'umanita dicia-
mo cosi in un solo anoni-
mo sindacato e prova an 
che che il mondo e davve-
ro trascendente cosa che i 
comunisti si rifiutano di 
ammet tere essendo convin-
ti che i loro sogni siano 
" i r rea l ta" anziche immagi-
ni di cio che hanno visto 
nel mondo >. Kerouac per 
lo meno ha H meri to del
la sincerita. Naturalmente 
questo rapporlo sogno-real-
ta fu gia s tudiato dal dot-
tor Freud. Anche il proce-
dimento adottato dal nar-
ratore americano e sugge-
rito dalla psicanalLsi come 
mezzo di terapia. Di que 
s ta verbalizzazione dei so
gni lo scri t tore, ee mai, al
ia rga i margini nell 'evoca-
re immagini abituali per i 
suoi le t tor i : viaggi, feste, 
incontri , case formicolanti 
di giovani jnquieti, perso-
naggi di 6postati e tormen-
tati. Tornano persino alcu-
ni fra i maggiori personag-
gi dei libri precedenti . 
Qucsti ultimi sono poi — 
osserva Kerouac — una 
sola e unica opera e, con 
quelli fu tun , un andirivie-
ni fra avventura e sogno 
prolungato per un' intera 
esii>lenza. 

Una volta descritti , libr: 
simili si sottraggono al 
giudizio. Si prestano piut
tosto agli entusiasnei dei 
patiti o al rifiuto dei loro 
avversar i . C'e da notare 
solo che. dopo l ' impeto di 
Sulla strada, i motivi di 
Kerouac s'irrigidiscono "n 
repertorio Anche per i 
movimenti di avanguardia 
arr iva il momento dell 'Ar-
cadia, un'Arcadia che po
tra ancora aver fortuna. ma 
rivclando rapidamente il 
proprio carat tere . Occorre, 
tut tavia . precisare che non 
si possono assimilare a si
mili movimenti scrittori 
che. anch'essi definiti «di 
avanguardia ». sono statu 
con la loro opera, autcntici 
innovatori. rimanendo otta-
si sempre fuori daeli schia-
mn77i. dai gruppi. dalle 
mode E' il caso di Proust. 
di Kafka, di Joyce. • . 

Movimento di avanguar
dia diffuso nelle citta o 

eulle s t rade degli Stati Unl-

ti e state appunto quello 
dei «beatniks >, al quale 
appartiene Kerouac. Non 
sappiamo quanto esso lesi-
sta ancora . . Vi si erano 
schierati, dopo 1 ribelh del
la € Lost generation >, la 
« generazione perduta >, gli 
scrittori che si autodefini-
vano < beat generat ion», 
generazione bat tu ta o fru-
strata, nell 'atmosfera del 
dopoguerra o dei « trionfi > 
successivi a Hiroscima e a 
Nagasaki. Sesso, droga, 
jazz e buddismo Zen sono 
i termini entro i quali si 
svolgeva questa ribellione. 
Alcuni, del resto, preferi-
scono non motivarla con 
la frustrazione post-belli-
ca, e assicurano che «beat> 
non significherebbe « scon-
fitta > ma « beati tudine », 
libera felicita nella saggez-
za e nel rifiuto della « ci-
vilta * considerata follia E ' 
l'e6altazione dell 'anticon-
formismo alio stato puro, 
che diventa, pero, un frut-
to del conformismo «ci
vile >. 

Nulla somiglia a un mo
vimento di avanguardia 
quanto un altro movimen
to di avanguardia. E ' sta
to osservato che i beatniks, 
se non nelle opere, ricor-
dano nel costume gli esi-
stenzialisti del dopoguerra 
francese. Somigliano anche 
ai < giovani arrabbiat i > in-
glesi. Altre affinita si t ro-
verebbero nel passato, nel-
l 'area storica del decaden-
tismo. Gruppi anche estesi 
possono partecipare ad una 
polemica «generazionista>. 
Ma la loro polemica espri-
me davvero una generazio
ne? Negli stessi anni posso
no coesistere Einstein e Le
nin, D'Annunzio e Mari-
netti . Fra questi nomi e 
facile scegliere, come sem
pre e facile la scelta nei 
confronti del passato. Ai 
giovani intellettuali di c g -
gi, tuttavia, la scelta s'im-
pone soprat tut to di fronte 
al futuro. II problema piu 
responsabile di questo no
stro tempo e: come si svol-
gera ancora, come sara 
portato a termine il pro
cesso di razionalizzazione 
che ormai si estende all'in-
tero pianeta? P e r una 
classe sociale o per l'uo-
mo? Ecco la domanda alia 
quale non si sfugge. Ri-
spetto ad essa, rispetto a 
quanto di aleatorio, di pre-
cario, di difficile, persino 
di assurdo essa comporta, 
tutti si trovano nella stes
sa condizione di necessita. 
Ma non si pud certo ri-
spondere con una fuga fuo
ri dallo spazio e dal tempo, 
nella trascendenza oniri
ca. Anche a negarla quan
to si vuole, se non si e in 
condizione di privilegio, 
non si distrugge la realta 
nella quale si opera. 

Michele Rago 

La critica 

all'inizio 
degli anni 60 

A un anno di distanza 
dal primo, cscono da La-
terza il secondo e il terzo 
volume deil 'Antologia del* 
la cutica letteraria di Giu
seppe Petronio C« Ditl-
I'Urnanesimo al Barocco », 
pag. 769, L. 2600, e « Dal-
I'Arcadia al Verismo*, 
pagine 689, lire 2500). II 
primo volume e dedicato 
alia €Civilta comunale * 
(pag. 648, lire 2400). 

Evituta una scelta < sto
rica » che porti il lettore 
lungo i secoli, evitata an
che una scelta letteraria 
che componga insieme pa
gine classiche, I'autore si 
affida a questa diversa so-
luzione: <un'antologia con-
dotta in modo da dare un 
panorama della critica let
teraria da un punto preci-
so di vista, sia esso di tem
po, sia esso di ideologia » 
alia mantera di Luiai A/o-
randi, che ci dette un pa
norama della critica let
teraria nell'eta del pesi-
tivismo erudito. e di Ma
rio Fubini ed Ettore Bo-
nora, che ci dettero invece 
un panorama della criti
ca nella stagione crociana. 
« JVello stesso modo — scri
ve il Petronio nell'intro-
duzione al primo volume 
— quesfanfologia vuole 
presentare un quadro del
la critica sulla letteratura 
italiana in questo secondo 
dopoguerra; diremo: un 
panorama della critica let
teraria all'inizio degli "an
ni ' sessanta", nel quale, 
pero, trovino posto eguale 
tutte le tendenze e tutti i 
metodi oggi vivi '*i ffalia: 
neocrociani, ueofilologi. se-
guaci della critica stilisti-
ca, marxisti, sociologi ». 

' Questo criterio di scelta 
e la rinunzia, per quanto 
e possibile; a un indirizzo 
ideologico si spiegano con 
la mancanza nella nostra 
critica e nella nostra cul-
tura odierna < di un uomo, 
di un metodo, di una eor
rente che dominino soli la 
scena * e con « i l frantu-
marsi, invece, in varie cor-
renti, in metodi diversi, in 
piii uomini: una sorta di 
polifonia sostituita alia 
monodia di qualche decen-
nio fa >. 

L'esaurirsi della < mono
dia » crociana, in fin dei 
conti, ha indotto I'autore 
di questa antologia a sce
gliere il punto di vista del 
secondo dopoguerra, perio-
do che si caratterizza. di-
remmo, con un rinnovato 
fervore di ricerche e un 
continuo confronto di cor-
renti e di metodi. Nel ten-
tativo di ricomporre un in
dirizzo unitario, Giuseppe 
Petronio indica quattro 
pitnti comuni nella critica 
letteraria del dopoguerra: 
il rifiuto della concczionc 
idealistico - romantica dcl-
Varte, la coscienza che la 
opera d'arte pud esscre o 
no un fatto di poesia. ma 
e sempre un fatto di let-

t e ra tma , il rifiuto della 
critica quale lettura di poe-

' sia o fatto di gusto con 
conscguent't distinzionl tra 
poesia c non-poesia, Vtim-
mersione* degli scrittori e 

delie opere nella storia. Ma. 
dato il punto di vista, la 
varicta predomina, il con
fronto tra gli indirizzi pre-
vale. 

Ne risulta, appunto, una 
polifonia. In questi tre 
grandi volumi, U lettore 
trova composti insieme i 
migliori saggi che siano 
stati scritti nel dopoguer
ra sulla letteratura italia
na dal Mcdioevo al nostro 
secolo. 

o. e. 

La «Divina 
CommedW 
illustrate 

da Guttuso 

Dopo quattro anni di 
lavoro, Renato Gut
tuso sta per finire un 
lavoro eccezionale.-
I'illustrazione della 
"Divina Commedia» 
per Teditore Mon-
dadori. Le tavole 
che illustreranno la 
« Commedia » dan-
tesca sono cento. 
Nella foto, « gli in-
dovini » del Purga-
torio (particolare) 

notiziario 
* E' USCITA IN GERMANIA la traduzione 
del romanzo Pane perde di Nino Palumbo. 
edito in liaiia da Parenti II titolo tedesco e 
Schimmhgcs Brol. L'editore e la Verlag Pro
gress di Darmstadt Lo ha tradotto Kurt 
Gerhard Fischer. 

Neli'edizione polacca e useito Impiegato 
d'imposte col titolo Urzednik Skarbowy nel
la traduzione di Sofia Ernst, presso la Panst-
wowy Institut Wydanmiczy di Varsavia. 

* SABATO 1 GIUGNO alle ore 16.45, nei 
saloni dell'Excelsior Palace di Rapallo. avra 
luogo la cenmonia per la proclamazione del 
vinc.tore d<?Ha seconda edi7.one del Prem.o 
letterano - Prove-Citia di Rapsllo - II prc-
mio. nservato alia narrativa. e stato asse-
gnato al romanzo medito Le pecorc nere d» 
Franco Palm.eri. 

* LA CASA EDITRICE -Molodaja Gvar-
dia * e l'ente commereiale - Mookovskaja 
Kniga* hanno aperto a Mosca. nelTedific.o 
deH'albcrgo - Junos t - . una grande librcna 
epecializzata in pubblicazioni per giovani 
Nel siorno dell'inaugurazione nei locali del
la librena ha avuto luogo un incontro di 
u.ovani lettori coi loro scrittori e poeti 
Inoltre la Casa Editrice - Molodaja Gvar-
dia - ha prescntato a una conferenza stampa 
!e sue novita e j «uoi programmi 

* L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 
PRATO, continuando una tradizione miziata 
nel 1948. ha bandito il Prem:o Letterano 
Prato. XIV edizione anche per il 1963 desti-
nandolo a un'opcra edita di narrativa (ro
manzo. racconti. diario, ccc.) che -sul piano 
dei valori artistici e insieme moral! e so
cial! interpretl e rapproscnti aspctti, carat-
teri e aspirazioni deU'cta attualc », 

L'opera. racco»ta m volume, dovra «s««r« 
stata scntta in lingua itaiiana da autore ita-
i.ano ed edita in Ital.a successivament* al 
31 aaosto 1962 All'autore del volume prem.a-
to sara asocgnato un premio di un miliona di 
lire, che verra conferito nel Palazzo comu
nale dt Prato la sera dell*8 settembre 1963. 

Editon e auton potranno concorrere in-
viando. entro il 15 agosio 1963, alia Segm-
tena del Premio Letterano Prato. presso il 
Comune di Prato. dodici copie del volum*. 

* IL COMUNE DI CHIANCIANO TERME, 
organizzatore sin dal 1949 dei - Premi nazio-
nah Chlandano - di poesia. narrativa e g.Or-
nalismo. ha proceduto. d'accordo con le ri-
spettive Commiasioni giud.catric*'. alia nomi-
m dei nuovi pre».denti deile comm.6Sioni di 
poesia e di narrativa 

La Presidenza per il Premio di poes.a vit-
ne aosunta dal poeta Salvatore Quasimodo, 
Premio Nobel; per il Premio di narrativa 
dallo scnttore Bonaventura Tecchi. 

La composizione definitiva delie due giu-
rie e quindi la seguente-

— per il Premio di poesia. Salvatore Qua
simodo (prcsidente); Giuseppe Vil'aroel <vl-
cepresidente): Lino Curci (tse^retario>: Gia-
como Debenedctti: Luciano Folgore: VirgiKo 
I.azzeroni: Loonida Repnci: Gtac.nto Spagno-
letti: Giancario Vigorelli e il Smdaco di 
Chiancir.no. 

— r<r il Premio di narrativa (romanzo). 
Bonaventura Tecchj (presiden;e>: Gmsepp* 
Villaroel (v.ceprotfidente): Goffredo Bellon-
ci, Arnaldo Bocelli. Lino Curci »>egrt-tjr.o»: 
Enrico Falqui: Lorenzo Gigli: Aldo Lrsml: 
Bino Sr-nminiatelli e il Slndaco di Chianc.ano. 

, I "Premi Nazionali Chianciano- giungo-
no qucst'anno alia loro quindicesima vdizloM. 
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