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I 
«sentiero»i 

«L'impagliatore di sedie» 
di OTTIERO OTTIERI 

I 

Ne] dibattito' letterario 
attuale, che appare spes-
so «b!occato> tra la trop-
po facile liquidazione del 
recente passato, e un cer- ' 
to rilancio piu o meno. 
consapevole della' tradi-
zione novecentesca > ante-
cedente alia rottura degll 
anni quaranta; tra le poe-
tiche delle <barriere> e 
del «gradi zero* di certi 
settori delle nuove avan-
guardie. e un diffuso ri-
tomo della « generazione 
di mezzo > ad una lette-
ratura di memoria ram-
modernata, in cui il pas
sato (non di rado, la stes-
sa < stagione » della guer-
ra e della Resistenza) 
finisce quasj sempre per 
diventare una ' mitologia 
eroica o una morblda cul-
la consolatrice, ecco un'al-
tra voce che ci aiuta a 
vedere al di la di ogni 
rigida quanto astratta ra-
dicalizzazione di un tale 
equivoco bivio (al limite: 
tradizione - nvanguardia): 
6 la voce, critica e auto-
critica, di Italo Calvino, 
con la sua nuova prefa-
zione (giugno 1964) alia 
ristampa del suo primo 
romanzo, scritto nel 1940 
e pubblicato l'anno dopo. 

Nel riesame, appassio
nato e lucido, della ge-
stazione che lo portd al 
Sentiero dei nidi di ragno 
e del curriculum che ne 
segui, Calvino finisce in 
realta per condurre il rie
same della < nascita > e 
del curriculum di un in-
tero gnippo di scrittori 
appartenentj • alia gene
razione immediatamente 
successiva alia «genera
zione di mezzo >; quella • 
parte di essa, cioe, che si • 
trov6 giovanissima a do-
ver fare contemporanea-
mente e quasi brusca-
mente (Calvino parla ad 
un certo punto di «trau
ma >) le sue scelte ideali, . 
politiche, cultural!, lette-
rarie, tra la guerra e la 
Resistenza, e che esordl 
letterariamente nell'im-
mediato dopoguerra; 'a 
differenza,' appunto, del
la c generazione di mez
zo >, che si trov6 di fron-
te alle grandi, nuovlssime 
esperienze, con una base 
culturale e letteraria gia 
formata nelle sue compo
nent! di fondo. e altresl 
con una produzione suf-
ficiente spesso a definire 
la personality di uno scrit-
tore. 

II che lascid certo, in 
Calvino e negli altri, un . 
certo senso di vuoto cul
turale dtetro di se. la im
possibility o difficolta a 
rifarsi ad un retroterra. 
ad un patrimonio stilisti-
co acquisito alia cultura 
letteraria italiana: ma 
dette loro altresi una piu 
libera e acuta consapevo-
lezza verso la realta e so
ciety italiana del dopo
guerra: una consapevo-
lezza che sembro avere il 
suo ideale momento ispi-
ratore nella coscienza ci
vile e morale, nel c nuo-
vo illuminismo > di Giai-
me Pintor, precoce « mae
stro » di una generazione 
senza veri «maestri»: 
una consapevolezza che. 
sul piano culturale-lette-
rario si espresse nella rot
tura con la tradizione er-
metico - novecentesca. e 
crociana in senso lato, e , 
in una espansione di in-
teressi verso quella lette- . 
ratura europea e mondia-
le su cui Pavese e Vitto- -, 
rini avevano esercitato 
tanta parte della loro ri- : 
cerca negli anni trenta. 
Il discorso svolto da:Cal
vino acquista perci6 un 
interesse al tempo stesso 
storico-culturale e critico-
attuale; e crediamo che 
molti . (come, personal- _ 
mente, noi) vi trnveranno" 
illuminanti cnnferme - a 
ipotesi critiche avanzate 
negli ultimi anni. a pro-
posito • di Calvino e di 
quella parte della sua ge
nerazione cui il suo di
scorso si riferisce in modo . 
piu specifico. 

Ecco anzitutto il pro
blems della necessaria. 
quasi violenta contempo- • 
raneitd di una serie . di 
scelte fondamentali: "• il '. 
passaggio. < tutt'a un trat-
to >. di quej giovani dal 
«tranquillo antifascismo » 
moralistico-horehe$e alia 
guerra particiana. * e con-
temporaneamente. le ri-
flessioni sul eitidizio mo
rale verso le persone e 
sul senso storico delle 
azionl : di ciascuno » " di 
loro: e all'indomani della 
Liberazione, la presa di 
coscienza acutisstma che 
i problemi delle « tenu
re» e dello « scrivere », 
si fondevano intimamen-
te con «Tesperienza di 
vita» ancor bruciante e 
con 1'esigenza di ' « una 
definizione di cos'era sta-; 

ta la guerra partigtana».. 
Di qui molti aspetti ca- , 
raitcristici del neoreali-
smo. inteso non come 
« scuola » ma come ncco 
e impetuoso movimento 
culturale e ideale d'avan-
guardia; 4 inteso percio 
nella sua carica piu vitale 

del grattacielo 
e feconda, al dl la degli 
equivoci e delle ingenuita 
che pure lo caratterizza-
rono., 

Ma, accanto ai moment! 
attivi di quella esperlen-
za (cui sono legate, oltre 
al Sentiero, tante ope re 
valide che in modo diver-
so ne risentirono). Calvi
no ha ben present! 1 li
mit!, le carenze, le intime 
contraddizioni di essa; e, 
tracciando un amaro bi-
lancio autocritico di tutto 
quello che venne dopo, 
contrappone a quella fase 
di ricerca appassionata e 
accanita per « cominclare 
una narrativa che aveva 
ancora da costruirsi tutto 
con le proprle man! >, il 
successivo incanalarsi del 
romanzo in un « corso ele-
giaco-moderato-sociologi-
co in cui tutti finimmo 
per scavarci una nicchia 
piu o meno comoda ». 
grazie anche alle lusinghe 
dell'industria editoriale, 
« con le sue campagne di 
lancio, i suoi successi e, 

- i suoi tran-tran >. 
• «II maturare impetuo

so dei , tempi — scrive 
ancora Calvino — non 
aveva fatto che accentua-
re l a mia immaturita >; 
e vede quasi interamen-
te < bruciato > nel Sen
tiero c ii tesoro di memo
ria » di quella esperienza 

. eccezionale, sente ormai 
« distrutta > dentro di se 
quella .stagione partigia-
na < gremita d'immagini 
e di significati > che 
avrebbe potuto costituire 
il suo piu prezioso patri
monio di scrittore. 

E' questo un discorso, 
naturalmente, che non ri-
guarda soltanto lui; meno 
lui. atizi. di tanti altri. 
Certo, molti della sua ge
nerazione non hanno sa-
puto reggere a quel 
«trauma » e hanno rlsen-
tito in modo tutto passivo 
di q u e l l a formazione 
drammaticamente accele-
rata da! tempi, di quella 
«immaturita » culturale, 
cadendo prima nell'equi-
voco dello pseudo-spon-
taneismo e della « vergi-
nita culturale» di fronte 
ai « fatti >, e diventando 
poi talora scrittori dj suc-
cesso disponibili piu o 
meno direttamente alle 
piu diverse e sottilj sol-
lecitazioni del < mercato ». 
Ma le crisi, di idee e di 
linguaggio. che hanno se-
gnato il curriculum di 
Calvino hanno sempre ri-
sentito del momento piu 
attivo dei suoi esordi: di 

• quella libera e acuta con
sapevolezza " verso la so-
cieta italiana • con tern po-

. ranea, che diventa via via 
presa di coscienza dell'in-
timo nesso tra valor! an
tifascist] e problemi di 
oggi. «La chiarezza. la 
ricerca nel passato del
ta '' chiave . del presente. 

Tamore al gran settecen-
. to>. diceva recentemente 

di lui Sciascia. indicando 
< le ragioni » che glielo 
facevano sentire «vicino*. 

Ma. ci chiediamo allo-
ra. e proprio certo Cal
vino di aver « bruciato » 
tutta .la sua esperienza? 
o non piuttosto di averne 
«bruciato» il momento 
piu passivamente nostal-
gico. la sterile «memo
ria * "" di una * stagione 
eroica » fissata nel tempo. 
per ritenerne invece le 
istanze ideali e morali piu 
profonde? e. semmai. di 
non aver saputo (o volu-
to) portare questo pro-
cesso - fino In fondo. con 
piena coerenza. se e pos-
sibile awert ire In eerte 
sue paeine narrative e tra 
le ultime r!gh« di que«ta 
autocritica amara. Tinst-
dia snttile di una raduta 
di quella consapevolezza. 
e di un ritorno moralisti-
co-sentimentale di quella 
nostalgia consolatrice? 

Questo e uno dei pro
blem! che Calvino e una 

' parte non piccola della 
. sua generazione. si trova-

no ancor oggi di fronte: 
di qui. dallo scioglimento 

- d| questo nodo. pu6 pren-
1. dere nbova forza quel di

scorso. che va al di la 
v< delle polemiche tra \ !i-

quidatofi del recente pas-
" sato e ! suo! rievocatori 

elegiaci: quel discorso che 
e un momento importan-

' te della ricerca d| uno 
scrittore tra J pio agguer-

:'r1tl e sicuri dei nostri 
anni. 
Gian Carlo Farretti 

In quell'ordine apparent*-
mente funzionale, tutto e 
pulito, liscio, silenzioso, 
compresa la pazzia — Le 
vite umane sono regolate 
da cifre e sigle — La beh 
lezza e una merce — Ogni 
gesto diventa simbolica 

astrazione 

Carlo, un alto dirigente industriale, si reca a visitare una sua dipendente, Luciano, ricoverata dopo un 
tentato suicidio in un ospedale psichiatrico. II medico accoglie I'ospite e /o accompagna a dare uno sguardo 
nei vari reparti. Uomini « immobil i come pietroni », sottoposti alia cura del son no e dementi curati con me
dicine che « ripuliscono in pochi giorni il piu profondo delirio v>, popolano le sale, « Nessuno urla qui», os-
serva Carlo. « Li abbiamo messi tranquilli », risponde, ambiguo, lo psichiatra. Nella « sala di ricreazione » i due trovano died pazienti 
* gentili, calmi, come fossero sordi e ciechi». Fra questi un ragazzo che, fuori di li, come impagliatore, lavorava quattordici sedie al 
giorno. Poi se ne stava seduto sopra uno scalino senza far niente, chiuso nella sua taciturna rigidita mentale. «ll projessore dice che 
ha paura delle donne v, narrava sua madre. Ora e peggiorato, ed e sotto gli occhi di Carlo. 11 libro, nel quale Ottiero Ottieri descrive lo 
atteggiamento di questo 

•c 

piccolo personaggio, si 
intitola appunto L'impa-
gliatore di sedie (Bom-
planl, pagg. 205, L. 1500). 
Non i, perd, la storia del 
ragazzo. E' piuttosto una 
vtsione fra reale e simbo-
lica dei tempi nostri che 
si dipana iniorno all'esi-
stenza condotta da Carlo 
in pubblico e in privato, 

• fra casa e bottega, come 
dicevano un tempo. Solo 
che in casa di Carlo non si 
entra mai. Ne parla dl 
sfuggita Teresa, . moglie . 
non convinta di un •• diri
gente pi\l giovane, che an
che come amante non & of-
fatto convinta, per cui non 
arriva mai sulla soglia di 
quella casa. Forse la colpa 

' e proprio di Carlo, al qua
le, « con rimprovero e do-
lore >, essa dice: « Non hai 
una casa anche tu? Non 
mi hai detto una volta 
che deve rimanere vuo-
ta?>. 

Insomma la scena k oe-
cupata da Carlo, diviso fra 
lavoro (decifrare certe 
statistiche che determina-
no poi il destino del perso
nate d'azienda) e vita per
sonate, che si corrispondo-
no a meraviglia nella loro 
ariditi. Aridi sono gli sva-
ghi nei nights, gli amori 
fortuiti durante un week-

; end a Roma, Vincontro 
' con una « squillo > di lus-

so, che Ottieri descrive ma-
gistralmente in una scena 
di strip-tease anche mora
le. • Persino la protesta di 

, un gruppetto di «intellet-
' tuali» dinanzi a un cine
ma, per via di una pellico-
la censurata. fa parte di 
questa astrazione nella 
realta, quasi un rovescio 
dello stato ipnoide descrit-
to dai testi psichiatrici. O 
che questo non sia I'effet-
to di uno stato ipnoide col-
lettivo. fantasia tormentata 
di un ordine asettico. sper-
duto nelle velleitd ero-
tiche? •• - • 
' Tutto i, comunque, ester-

'• namente pulito. Itscio, fun- [ 
zlonale, silenzioso fcompre- * 
sa la pazzia). < Un'oasi fo 
una giungla), moratmente • 
fredda». Le vite umane. 

• sono regolate da cifre e si-
. gle. tl gesto $ simbolo. La 

bellezza, una merce. • fl 
mondo «un labirimo di 
sensi unici », di < soste vie-

' tale >. di « sensi rotatori », 
tutto ben diretto. sotto gli 

• occhi del giovane tavora-
tore alienato dal suo lavoro, 
il quale < ha scelto il si-

' lenzio *. » ' . . " -
Ricosfruendo in breve il 

racconto, pensiamo di aver 
indicato il disegno, le qna-
litd e le intenzioni dell'au-
tore. Si pub. dunque, par-
lare anche di «infenzio-
ni»? Vediamo tl libro na-
see da un documentario, 
che il narratore ha costrui-
to come spettccolo o pro-
getto di spettacolo ffilmo 
opera di teatro i CV «n dia-
logo, e infinite didascalie. 

' Quindi il racconto e al pre
sente Ogni scena resta nel
la fissitd di questo tempo 
grammaticnle Si ha cos? un 
dinamixmo narrativo che 
rievoea certe « pi&ces » di 
Sartre (Huis clos o Morts 
san sepulture), mentre il 
dialogo ricorda piuttosto 

- Pirandello per la carica in- • 
troversa dei personaggi e 

' la loro difficoltd di inten-
dersi 
• Ottieri. in un'ampia rtre-

• fazione. illustra la genesi 
del romanzo, le fonti ' di 
« isvlrazione » e gli adatta-

'^rnenti culturali (fra psico-
logia e fennmenologiai Tl 

v fetitofiro. egli narra, nasce 
'. anche dallo sconlorto di 

fronte alia ricerca narrati-
i va legata olVindustrta tl 

contenuto Ai questa pre-
I . messa, beninteso, non i ni 
I ch'iaro t»# convincente 
I 0*«iro e, ad eaempio, quel 
I conjiderare i €temi indu-
• striali > come una « moda ». 
I Come Me la letteratura non 

si qualificasse, consideran-
dosi moda. Non lo e stata 
per una Simone Weil e nep-
pure per un Giraudoux, per 
citare due casi lontani. A 
Milano parrebbe di si. 

Non e proprio detto, pe
rd, che Ottieri, passando al 
lavoro narrativo, tenga 
conto davvero delle pre-
messe. II mondo industria
le e U, intorno alle sue fi
gurine. Eppure, esaminan-
do I'obiettivitd descrittiva 
con cui- compie questo 
esperimento, si penserebbe 

:che lo scrittore abbta me
ditate sulla lezione tmpar-
tita da Vittorini intorno 
alia < letteratura a livello 
industriale » e alia < cate
na di effetti > prodotti dalla 
< realtd industriale >. Spie-
gammo a suo tempo che il 
suggerimento vittoriniano, 
anche se animato dalla buo-
no intenzione di svincola-
re dal naturdlismo la nar
rativa sull'industria, ci pa-
reva altrettanto riduttivo, 
come ogni schema post-
simbolista che ponga Vac-
cento unicamente sul ca-

rattere emblematico o me-
taforico dei linguaggi, limi-
tando cosi una libera scel-
ta assimilativa. 

Sotto queste • pressioni 
uno scrittore pud anche 
passare da quello che per 
lui era scoperta obietriua 
all'obiettivita • descrittiva 
imparentata con I'artditd 
emblematica delle avan-
guardie narrative. Ma si da 
il caso che questa visione 
romanzesca sia nata da una 
sofferenza sincera. Malgra-
do I'intenzionale distacco, 
Ottieri riesce a narrarla. 
Per di piu egli brucia qua
si ogni traccia di quel liri-
smo crepuscolare, ch'era al-
trove il suo vero limite. 
Tanto piu non vorremmo 
ch'egli disperdesse nelle ci
fre e nelle convenzioni 
quello ch'era stato un ori-
ginale rapporto di sinceri-
ta nel linguaggio rispetto 
alia propria esperienza vis-
suta. Ad esso egli deve, fra 
I'altro, le pagine migliori 
del Taccuino industriale. 

Michele Rago 

I romanzi 
di Ega de Queiroz 

Le opere recentemente pub-
blicate dalla Biblioteca Uni
versale Rizzoli dello scrittore 
portoghese Jose Maria de 
Eca de Queiroz sono un no-
tevole contributo alia cono-
scenza della vita del Porto-
gallo, delle condizioni sociali 
e degli squilibri politic! che 
ancora oggi si riflettono sulla 
classe operaia. 

L'importanza dell'opera di 
questo narratore. figlio ille-
gittimo di un magistrato. nato 
a Pavoa de Varzim, pittore-
sco paese di pescatori nel 
nord del Portogallo, e dovuta 
alia sottile analisi della so
ciety ritratta crudelmente in 
tutti i romanzi che compon-
gono la progettata serie inti
tola ta Scene della vita porto
ghese. 
• Nella Capitate,' suo primo" 
romanzo, tutta la vita di Li-
sbona - e dipinta come un 
grande affresco dove il pro-, 
tagonista Arturo. spirito am-
bizioso ed inetto deslderoso 
di affermarsi come poeta- . 
drammaturgo. ' fallisce nella 
sua impresa. preda di sfrut-
tatori che dilapidano ' gran 
parte della sua eredita. La 
felicita inventive di - Eca de 
Queiroz. attraverso situazioni 
e vicende. messe a fuoco sotto 
una luce squisitamente iro-
nfca. si rivela nello studio dei 
personaggi ' che ci appaiono ' 
come un'intera galleria di 
tipi Commercianti. banchieri. 
prostitute, nobili. giornalisti. 
uomini politic], sfilano come 
un nudo corteo nell'intricata 
rete del racconto. cosi come 
si susseguono le delusioni del 
nostra personaggio spintosi 
nella capitale solo per desi-
derio di evasione dalla vita 
povera e monotona del pic
colo villaggto. 

I Mala, ('ultimo romanzo. 
e Topera di maggior ifnpe-
gno; si pensi che to scrittore 
vi lavoro per otto lunghl an
ni concentrandovi numerose 
scene di vita portoghese e 
ampliando U quadro di quel
la Lisbona che aveva gia cosi 
magistralmente dipinto nella 
Capitale 

Eca de Queiroz vi svolg^ 
un tcma scabroso. quello di 
un incesto involontario. ed in
torno ai due personaggi muo-
ve tutta la societa di Lisbona.. 
ritraendola dal vero o da 
esperienze personali. Infatti. 
quendo oel 1888 uscirono I 
Mala tutta. la citta fu messa 
a rumore dai frizzanti com-
menti del pubblico che vi si 
riconosceva con evidenza La 
linea tradizionale del roman
zo e sempre quella ottocen-
tesca come generalmente tut-
te le opere di Eca de Queiroz: 
In esse prevale anche sull'in-
treccio la viva personalita 
deirartista sempre presente a 
se stesso nello stile inconfon-
dibile e nell'acutezza del giu-
dizio. 

Tra fl Cwgino BasQio (1878) 
e La reliquia (1887), satira 
deU'ipocrisia religiosa, at ia-

serisce .Jl Mandarino, bellis-
simo racconto pubblicato a 
puntate nel Dfario de Portu-

' gal. II racconto nasce da un 
popolare quesito etico e si 
svolge nella fantasia - dello 
scrittore con raffinatezze e 
colori veramente espressivi. 
II modesto impiegato, dive-
nuto improvvisamente ric-
chissimo, si sbizzarrisce nei 
piaceri della vita circondan-
dosi di ogni possibile splen-
dore. ma come sempre acce
de. la noia ha il soprawento 
e. su tutto, il rimorso di aver 
causato la morte del vecchio 
mandarino e la tragica mise-
ria della sua famiglia. 

In questa novella Eca ha 
trovato il giusto equilibrio 

.. fra il divertimento satirico ed 
. il sogno e la libera espres-
sione del pensiero si e rive-

- lata consapevole del conte-
. nuto filosofico che pervade 
( tutto il racconto. • 

Ubaldo Bardi 

'i'^-i 

si dice cosi 
\i* 

Congiuntura 
dairastrologia 
alia scienza 

Nel senso di - punto di con-
giunzione -. il sostantivo e re-
peribile per la prima volta. 
neintaliano. in testi del Tre
cento: e derivato dal verbo 

- eongiungere. ricalcando U piii 
- antico tennine giuntura (che 
e testimoniato gia nel se
ed o XIII ed e d.sceso dal la
tino iunctura). Tramite l'uso 
fattone dall'astrologia, che 
elacubrava sulla congiun-
zione degli astri e sui suoi 

• possibili effetti. dal signifi-
cato primitivo presto s: pass6 
a quello metafonco di -cir-
costanza -. di - concorso di 
evenu -. di - occasione -. La 
accezione tecnioa (nel caso 
particolare. economica) del 
sostantivo e nata invece nel 
secolo presente e ricalca 
quella del tcdesco Konjunk-
tur, un termine pur sempre 

• da collegare con le matr.ci 
linguistiche sopra dette: in 
questo moderno significato. 

- congiuntura indica la fase del 
clclo in cui l'attivita econo-

. mica si trova in un certo 
- periodo, fase che pu6 essere 
•alta». -bassa-. cioe di ascesa, 
di crisi ecc. Non e'e stato bi-
sogno di coniare qui un nuo-
vo vocabolo. e cosi. sotto que-

; st'uniea parola rraspare in 
.- qualcbe modo U tragitto della 
' nostra clvUta diretta ' dalla 
' astrologie alia scienza (se e 
- vero che la congiuntura di 
cui ogg. si parla e qualcosa 

' di creato dall'uomo e dall'uo-
mo domlnabile. e non un pro-
dotto del caso o della vo-
lonta divina che muove gli 
astri). 

t. r. 

Seconda edizione interamente 
riveduta dell'opera 
di Galvano Delia Volpe 

La critica 
del gusto 

La seconda edizione della 
Critica del gusto di Galvano 
Delia Volpe «interamente ri
veduta » e nella sua forma 
definitiva conferma l'interesse 
di tin libro ormai da consi-
derarsi come un «classico •* 
dell' estetica contemporanea 
pur nella sua estrema ««ttua-
lita». Scopo del libro e la 
fondazione di un'estetica ma-
terialisrico-storica ed e im-
portante sottolineare come 
questa assuma oggi nel di
battito contemporaneo la piu 
rigorosa difesa delle ragioni ^ 
e della funzione dell'arte con-
tro le tante ipotesi della sua 
«morte» e della sua -labi-
lita » nel rapido consumo, di
fesa coerente con l'imposta-
zione classica del marxismo 
quale gia appare nei Mano- > 
scrittl economico-filosoficl'del 
'44 e nella Teoria del plusva-
lore e soprattutto nell'/ntro-
duzione au'economia politico. 
La difesa dell'arte coincide 
cosi con Taccertamento della 
sua •< storicita » o • « natura 
sociologica » che la sottrae al . 
destino di isolamento e di 
«vuota interiorita» di ogni . 
estetica metaflsica rlvelando 
invece la sua appartenenza 
-alia stessa problematica del . 
valori conoscitivi e morali di ' 
cui partecipano la scienza e 
la storia-. 

La dimostrazione di tale 
«appartenenza» appare gia -
evidente ad una «lettura spe-
rlmentale- che confuta ine-
quivocabilmente 1 * idea di 
- Immagine pura «• 'proprio in 
quanto mette in evidenza la 
«portata immediata della si-

fnificanza razionale implicata ' 
alle immagini poetche- e 

dopo la puntuale analisi sto-
rico-critica dei ' testi poetici 
conclude appunto: - La verita 
o valore • conoscitivo della 
poesia - in quanto discorso 
che faccia capo ad immagini-
concetti ossia a complessi lo-
gico-intuitivi secondo quanto 
conferma la presenza di una 
struttura ossia di un signifi
cato di ogni prod otto o " fan-
tasma " poetico-. 

La critica alia concezione 
romantica di autonomla del
l'arte. intesa appunto come 
poesia pura, assoluta e meta-
storica. non scade come • 
spesso storicamente e acca-
duto in una eteronomia 
astratta in base alia quale il 
valore dejl'arte e ficondotto 
a significati estemJ e estra-
nei aU'opera d'arte stessa. in- • 
fatti dopo aver messo in ri- ' 
lievo il. - legame - storico-
sociale - dell'arte coerente-
mente * altresl afferma - che 
esso legame -non pub con-
diztonarla meccanicamente e 
dall'esterno. ma - deve far 
parte del piacere sui generis 
ch'essa ci procura -. E a con-
clusione d: analisi letterarie 
mette in evidenza 1*-appro-
fondimento razionale della 
verita comune. sempre ap-
prossimativa - operato dal-
l'arte e tende a chiarire le 
ragioni per'cui tale approfon-
dimento e artisrico. 

Confutazione 
Quest! rapid! cenni ad al-

cune delle idee di fondo della 
Critica del gusto indicano gia 
il limite di quant; han voiuto 
soprattutto circoscrivere l*im-
portanza del libro nell'ambito 
della dertnitiva confutazione 
deU'estetica idealistico-roman-
tica e ne mettono in luce J 
contributo costruttivo cbe me-
diante U recupera storico-cri-
tico della problematica este
tica classica Q cui livello 
spesso raggiunge (si tenga 
presente la dUcuuione del 
concetto dj - disinteresse« 
fcantiano e successivamente fl 
- T0vesciamento * delle 

di « forma » e « contenuto ») • 
Vutilizzazione consapevole e 
funzionale a flni nuovi dei 
piii moderni strumenti (quali 
la linguistica strutturalisaca 
della scuola di Copenaghen) 
fa di tale opera Valternativa 
storico-ideale del marxismo 
all'estetica classica e alle 
este tiche con tempo ranee, per 
non estendere la nostra ana
lisi alle frequenti contami-
nazioni tra estetica e psico-
logia o psicanalisi, che" pure 
hanno fatto la fortuna di cri
tic i come Dorfies o Sartre, e 
oltre le varie ipotesi di 
- opera aperta » o di « opera 
assurda ». »01trepassa. I limit! 
di questa segnalazione la puu-
tualizzazione di una proble
matica cosi ardua e complessa 
svolta in un eccezionale ri-
gore teoretico senza alcun 
compiacimento cosi letterario 
e tutta fondata su una ade-
renza completa ai testi e alle 
opere si da essere gia una 
esauriente esempllflcazione di 
un metodo critico (della -pa-
rafrasi dialettica-) e che oftre 
alia critica militante uno 
strumento indispensabile, so
prattutto in tutte le implica-
zioni contenute e nella se-
zione -La chiave semantica 
delle arti» • e nel Laocoonte 
'60 dove appunto si dimostra 
come - la teoria generale del
l'arte (o estetica) tende sem
pre piu a conflgurarsi come 
risultato. o meglio come si-
stema eiastlco, delle singole 
poetiche o teorie speciali -. 

Arte nuova 
Su un punto ci pare pero 

in questa sede sotfermarci. sul 
contributo che quest'opera of-
fre all'impostazione della no
stra Iotta per una cultura e 
per un'arte nuove e rivoln-
zionarie. L'aver infatti dimo-
strato il principio che -senza 
idee in genere non e'e poe
sia - con Ia precisazione della 
tendenziosita. ossia inevita-
bile - determinatezza - sto-
rica di ogni ideologia («• La 
piu alta lirica e sempre lirlca 
storica -, - La poesia eomin-
cia dove e la tendenza -) e 
da*o che nel nostra tempo 
ideale e artisrico attuale non 
pu6 essere che una poesia 
strutturata di .deologia so-
cialista < — . realismo socia-
lista). tutto cid cpneorre a 
fondare veramente" U diritto 
di batters! per una poeb'ca 
socialista. Insomma una poe-
tica del realismo socialists e 
accettabiie solo se derivata 
da una rigorosa (Estetica) 
del realismo della poesia in 
genere e quindi unpiicita-
mente della poeticlta di ogni 
ideologia in genere. In que
sto modo ridentincazione di 
una estetica materiallstico-
stonca. oltre a costituire un 
contributo fondamentale per 
una pii approfondita cono-
scenza e comprensione del
l'arte da consapevolezza e vi-
gore alia stessa Iotta per una 
poetica del realismo socia
lista cbe per principio inira 
a restaurare - con la piena 
umanita dell'arte la pienezza 
dell'arte stessa. E col richia-
mo al contributo eccezionale 
alia unita poss bilita di una 
scelta rivoluzionaria di que
st'opera cbe rappresenta uno 
dei tentativi piu compiuti di 
elaborazione di un'estetica 
materialistico-stcrica, ci pare 
poter concludere non senza il 
consiglio di tener presente 
oltre gli altri scrittl di este
tica deM'aotore il eorpus in
tegral e delle sue opere che 
fanno dell'autore una delle 
piu lucide testimonianze In-
tellettuali del nostro tempo. 

Elto Marcuri 

*t*fl 

• • * A DISTANZA DI UN ANNO 
dal loro primo incontro di Palermo, , 
gli scrittori del Gruppo 63 terranno 
una nuova riimione da oggi 1. fino , 
al 3 novembre a Kegglo Emilia. In 
una serie di sedute private (alle qua
li saranno lnvltatl anche alcuni os- ', 
servatori .stranierl) verranno lettl e 
discussi brani dl opere inedite o In 
corso dl elaborazione. II - pomerlggio 
del 3 novembre si svolgera un pub
blico dibattito sugll orientamentl - e 
l'attivita del Gruppo. Le sedute avran- ' 
no luogo nel rldotto del Teatro Muni- . 
cipale, dove sara allestlta una mostra 
dl *• poesia vlslva». II convegno, organlzzato con la colla-
borazione della rivista « Malebolge •», 6 patroclnato dal comuna 
dl Heggio Emilia. 

Prentleranno parte alia riunlone: Anceschl. Arbasino. Bale-
strini, Barilli, Bruno, Buttitta, Carta, Casse, Celli, Colombo, 
Costa, Curi. Del Buono, Diacono. Dl Marco. Dorfies. Eco, 
Falzoni. Ferrettl, Filipplnl. Giuliani. Gozzl. Gramigna. ,Gu-
glielml, La Capria, Leonetti, Lombardl. Lucentini, Malerba, j 
Manganelll, Manierl, Marmori, Martini, Mlcclni, Mizzau, No
vak. Pagliarani. Pedio, Perrieri, Pinotti. Porta, Ripellino, ' 
Riva. Rosselli. Rugafiori. Sanguineti, Scabia, Scolari, Spatqla ' 
Tadinl. Testa. Vasio. Vivaldi. 

• • • STA PER USCIRE 
PRESSO- Einaudi la ristam-
po di Tempi stretti, il roman
zo che aprl nel 1957 la nuova 
-stagione- della letteratura 
di argomento operaio e in
dustriale. Piu che dl una ri
stampa, si trattera in realta 
di una vera e propria «edi
zione riveduta e corretta-, 
come si usa dire. Intanto, sem
pre di Ottieri. Gallimard ha 
acquistato i diritti di tradu-
zione dell'Impaplfatore di se
die (ed. Bompiani). 

* • * LA SECONDA EDI
ZIONE DEL PREMIO «Ric-
cardo Bonfiglio - sara dedi-
cata, per il 19G5, alia narra
tiva. L'anunontare del Premio 
6 dl lire 500.000 ed e indivisi-
bile. 

II premio sara assegnato il 
giorno 3 aprile 1965 ad una 
opera di narrativa di autore 
vivente, di preferenza giova
ne o agli inizi della carriera 

letterarin. La consegna avra 
. luogo a Milano. 

Le opere concorrentl do-
vranno essere state edite dal 
15 gennaio 1963 al 15 gennalo 
1965. data ultima per l'lnvio. 
Non verranno prese In consl-
derazione le opere non rac-
colte in volume. 

L'nssegnnzione del premio 
sara fatta a maggioranza. Si 
fa richiesta ad autori ed edi-
torl che desiderino inviare 
opere. dl rispettare i termini 
di pubblicnzione e di inviare 
died copie. indirizzando a: 
Segreteria del Premio -Ric-
cardo BonflKlio», piazza Sraf-
fa. 2. Milano. 

Presidente onorario del Pre
mio e Renzo Bonfiglio. La 
giuria I' cosi compostn: Lucia
no Cafagna. Carlo Cipparrone, 
Luigi Del Grosso Destrerl, 
Raffaella Del PuHlia, Franco 
Floreaninl, Enrico Picent, 
Luigi Silorl. Carlo Steiner, 
Giorgio Tinazzi. 

MORTI E NASCITE — E' 
nato 11 fondo, rivista bime-
straie di poesia, a Milano, di
retta da Carlo TorrianL E* 
morto Cratilo, rivista di lin-
guistica. a Torino. ' E' nato 
Sigma, cioe e rinato Cratilo, 
che ha cambiato editore (ades-
so lo stampa Silva di Genova) 
e titolo, ma conserva la stessa 
redazione (SquarottL Del Bo
ca, Pautasso; ecc.). E" nato 
11 portico, rivista di cultura, 
a Mantova (diretta da Mario 
Artioli e redatta da Margona-
ri, Sermidi, Trebbi e Zelati): 
Si e parlato di - sospensione -
di un'altra rivista fiorentlna,. 
« causa recessione economica - ' 
e coo licenziamenti (discre-
zione vieta il nome). E* morta ' 
Nuove Dimensioni dl La Spe-
zia - per ' cause organizza-
tive ed editoriali-. E* nata 
Malebolge, rivista di lettera
tura. a Milano. distribuita dal- ' 
1'editore Mursia e c- e redatta 
da .Antonio Porta. Adriano 
Spatola, Anceschi, Accame, 
Carta. Celli, Costa. L. Gozzi 
e A. Gozzi. Scade il contrat-
to di un'altra importante rivi
sta milanese con forte defi
cit. e non si sa se... (discre-
ztone vieta il nome). E* na- ' 
ta Giovane critica, a Catania. 
diretta da Pietro Battiato. 
Uscira diradatissima un'altra 
importante rivista -• torinese-
internazionale. Anche le filo-' 
sofiche sono in crisL Sta per 
nascere^ 

Insomma continua. Le rt-
viste di letteratura e di poe
sia nascono. vivono la loro 
stagione. muoiono e rinascono 
come sempre. La guerriglia 
letteraria si trasforma in bat-' 
taglia culturale. Ia guerra di 
nuovo in guerriglia. i-giovani 
si affiancano ai maturi, I ma-
turi si sostituiscono ai vecchl. 
II bollettino delle nascite e 
delle morti letterarie. a vol
te, non e segno di cattiva sa
lute. Pert bisognerebbe veri-
flcare; e e'e chi nutre seri 
dubbi sulla buona salute di 
chi si ammala... • • 

GRUPPO DELTA — E" na
to e cresce in quel di Firenze. 
Finora se ne conosce soltanto 
un pieghevole quasi-manife 
sto. ma I princlpi che lo infor-
mano sembrano eccellenti. da 
verificarsi soltanto nei fatti 
II Gruppo e dunque « un libe
ra incontro di uomini dei piii 
divers! settori sociali e si pro
pone d! tnserirsi nel dibattito 
culturale evitando la schema-
tizzazione culturalistica della 
fqutpe orientata verso le mode 
e la pubblicistica intesa come 
prodotto di consumo- (e gia 
qui si coglie un giusto risen-

* • * IL PROGRAMMA RAVENNA-
TE delle celebrazioni nnzionnli del 
7. centenario dantesco sarh aperto il 
27 aprile 1965 con la giornata, dedl-
cata a Ravenna, del consesso inter-
nazionale di letteratura italiana. Dan-
done recentemente l'annuncio nel 
corso di una conferenza stampa, 11 
sindaco dott. Benelli. ha precisnto che 
la giornata raVennate. dedicata al 
tema - Dante nel mondo •• su rela-
zlone del prof. Umberto Bosco della 
universita di Roma e del prof. Ro
bert Clements di New York, sara la 
giornata conclusiva del congresso, che 

si aprira in precedenza a Firenze sui temi danteschi: filosofia 
e teologia, i problemi storicl, lingua e stile e critica e tilologia, 
proseguendo poi per Verona sul tema: - Dante e 1'umane-
simo ». 

* * * SOTTO IL PATROCINIO DEL COMUNE. dell'Azienda t 
Autonoma di Soggiorno e del Circolo Artlstico Culturale del 
Tigullio, di Rapallo, e indetta dalla Rivista « Prove di lettera
tura e arte », la terza edizione del Premio Letterario « Prove -
Citta di Rapallo* per testi inediti di narrativa riservato a 
scrittori italiani. 

II Premio conslsterfi in L. 500.000 e nella pubbllcazlono 
del romanzo vincente (o della raccolta orqanica di racconti) 
sopra un numero speciale della Rivista «• Prove di letteratura 
e arte», e successivamente da una Casa Editrice italiana. 

I dattiloscritti, in sette copie, dovrauno essere inviati entro 
il 31 dicembre 1964 alia Segreteria del Premio, presso il 
Comune di Rapallo. Le opere concorrenti non dovranno essere 
state premiate o segnalate in altri concorsi e dovranno por
tare, su ogni copia, il cognome, nome. indirizzo dell'autore. 

La composizione della Giuria sara resa nota quanto prima. 
La proclamazione dell'opera vincente e la premiazlone, avran-
no luogo a Rapallo nella primavera 1965, In occasione della 
pubblicazione del numero speciale della Rivista - Prove» 
dedicata al Premio e della presentazione dell'opera premiata 
nell'edizione 1964. 

Inoltre la Segreteria del Premio Letterario - Prove - Citta 
di Rapallo- in occasipne della proclamazione del vincitore 
del premio stesso per l'anno 1965 indice collateralmente un 
premio giornalistico per un> articolo sul Premio letterario 
e sulla zona turistica di Rapallo. Tale premio e riservato ai 
giornalisti che presenzieranno alia cerimonia in qualita di 
inviati e consistera in dieci giorni di ospitalita per due persone. 
offerti dall'albergo -Rapallo*. 

Gli articoli concorrenti, pubblicatl su giornali o riviste, do
vranno pervenire in 10 copie. alia Sepreteria del Premio. 
presso il Comune, per essere esaminati dal Comitato - Amici 
di Rapallo -. 

timento per la purtroppo cre-
scente organizzazione dei 
gruppi di pressione cultura
le). n Gruppo Delta per6 
- ambisce » subito - a qualifl-
carsi rivoluzionario nel cam-
po della cultura e del costu
me: combattendo cioe la so-

. cieta letteraria e artistic* 
uscita dai cosidetti "anni sM-

-. santa" - (qui il discorso man-
. ca forse di tutta la chiarezza 

che sarebbe desiderabile, ma 
chi - ha orecchio » per le co
se della societa letteraria pub 
sforzarsi di capire i riferimenti 
alia -progressiva mistificazio-
ne tecnico-burocratico-scienti-
fica articolata nelle deforma-
zioni estetiche, linguistiche e 
critiche: l'asservimento ai 

: gruppi di potere; le mafie cul
turali: la presentazione me-
ramente statistica della real
ty; le tecniche dl astrazione 

'. dai problemi: 1'industria cui-
. turale ecc. - ) . II Gruppo Del-
' ta comunque - mira a delinea-

re e sperimentare in se stesso 
' le possibilita di autorealizza-

.. zione di un'avanguardia ca-

., pace di affrontare criticamen-
. te 1'attuale situazione storieo-
. pohtica - e si propone di pro-
. muovere dibattiti. conferenze, 

inchieste ecc^ cercando inter-
locutori nelle fabbriche, nelle 

/ Case del Popolo. nei circoli 
democratici rionali, e cosi via, 
magari giungendo a pubbli-

' care (presto, sperano ! -deltl-
sti »> una rivista bimestrale o 

- trhnestrale. La simpatia e na-
• turale. di fronte a queste di-

mostrazioni di buona volonta. 
E gli auguri. anche in questo 
caso. spontanei. (Con I'oechio, 

" per6. aJla verifica dei fatti—). 
ALTRI ANNUNCI - BREVI 

— A Venezia Cesare de Mi-
chelis e Massimo Cacciari 
preparano 1'uscita, fra qual-

' che settimana, di Angelut no-
vus, una ambiziosa rivista 
giovanile di studi di esteti
ca. A Roma si aspetta da 
qualche tempo Grammatica 
di Giuliani. Manganelli. Peril-
li e NovellL La Fiera lettera
ria e uscita, - rilanciandosi -
con innesli vari e interessanti 
sintomi di volonta discussoria 
tra cultura cattolica e cultura 

- mancista. Questo e altro. so-
spesa dopo otto numeri. si 
prepara a riuscire presso un 

- altro editore, questa volta 
grossa (addirittura la piu 
grossa, si dice). Come si ve
de. 11 fermento culturale eon-

• tinua. e alle morti e alle mc-
tamorfosi si mescolano le na
scite o. ancora soltanto. i con-
cepimenti. 
a cura di Gianni Toti 


