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Dopo il convegno del 

Gruppo '63» a Reggio Emilia 

ccusata di terrorismo 
I'avanguardia italiana 
•ifficoltd di una svolta - Un'arte di pura ipotesi 
ion esiste - Indizi di contrast! e di immobilismo 
In ritardo di fronte a Cassola 

scrittore francese 

RAMON JOSE' SENDER « Poiche sono uno spagnolo tipico e genuino, ,NTERV,STA CON 

M i osserva uno 

\a^Qsizione che s'e scel-
favdjiguardia letteraria 

Iliana npn e certo fra le 
iu comode. Mi riferisco, 
ituralmente, a quanto i 
>venuto durante le <tre 
iornate > di Reggio Emi-

»a. I lettori sanno che, dal 
al 3 novembre, il « arup-

30 63 » ha tenuto in quella 
tittd, ospite dell'ammini-
itrazione comunale, il suo 
tecondo convegno dopo 
luello di Palermo. Per ra-
jioni che qui non vale la 
Jena illustrate, alle < Ire 
jiornate* critici e glorna-
\isti . letterari sono stati 

]lamati solo Vultimo gior-
oer cui mi sarebbe dif' 
*Mcbslruire, se c*i sta-

>,\m dibattito. Devo affl-
irmi, e non e\ certo il me* 
tdo migliore, alle notizie 
muse o mormorate dal 
fesenti, buone tuff al pi& 

un pezzo di colore. An-
ra una volta, dunque, 
ird qui, per i nostri let-
it il criterio che mi pare 

giusto: dire tutto quel-
\che e possibile in attesa 

rib sicura informazione. 
?ome si e svolto il con-
\o? Era, occorre dire, 
convegno « privato >. 
_n eranb^ invitati nu-

)rosi ptffort, liovani scrit-
ecc, appnrtenentl a 

ippi dislocati in varie 
la italiane, Palermo, Na-
\i, Cenova, chiamati a 

corona alia cpstelldzlo-
j del < gnipft* t'»3 >. A di-
itere, in pratica, sono 
\ti i component! di que-
tltimo. Questa volta non 
ra un \ema preciso. Si 

\cutevano i testi. Un au-
re leggeva. Intorno al 
mlo erano insediati gli 
ionenti maggiori, e dot, 

\collaboratori del «Ver-
|»; Giuliani,'- Barilli, An-
lo Guglielmi, Sanguineti, 
\lestrini,Pagliarani, Man-
inelli, Ecq, e altri. Avve-
\ta ta lettura, si, apriva 
\dibattitp, seguendo cotl 

sistema collaudato in 
xania dal"*gruppo 47 », 

[quale, come ad altre ten-
le straniere, quelli del 

}S> vorrebbero in qual-
richiamarsi. 

S hanno detto che il di-
jtito e stato.tutt'altro che 
\eno. Incrirtature, accuse 
iproche di -fascismo, cui 
ilvano accuse, da grup-
a gruppo o da uomo a 
to, di neo-yealismo o di 

\llsimo socialista masche-
\o. Chi si sentiva appic-
tta addosso Vetichetta di 
iralismo era preso dai 

Ivldi. Se perd qualcuno 
\tava di strafare, un pro-
sorino ritorceva dicendo-

«gbliardo>. Fino ad 
Sanguineti restava il 

$mo della classe. Ora que-
i sua «leadership » e con-
\tmta e /one tcossa. Non 

• chi avrd la meglio. 
dissenso verte $u po
ll nuove? Non dire'u 

tutto queJlo che * $1 di-
|» i esatto, non abbiamo 

da aggiungere a 
abbiamo scritto al* 

volte. Giuliani e altri 
da oggi mettono Vac-

«u formulazioni ab-
tnxa vaghe: « realismo 

'invenzione », « scossa 
oggttttvitd *, ecc Oe 
ino chi teorizza una 
sibne dell'avanguardia 

te co*a fatta anche in 
tmi di linguaggio. Cos\ 
ciclo tarebbe chiuso. 

\anguinetir invece, sostie-
ehe «I'acanguardfa 

la oerifd ultima 
ieljasituazione intellettua-

nel mondo presenter 
qui la tuainquietudine 

la t*a esigenza ideolopf-
Di qui le aeetwe degli 

trU trtsferite tubito in 
tule-extreme e commi-

forie. 

A'cosa porta fl lavoro 
terario compiuto su que-

basi* Sempre secondo 
[«sidiee>.fra i testi pre-
rntatt pbchi si salvano. 
\nche quelli « accetfabilt ». 

ti in queU'atmoslera. at-
itauo povere cavie mar-
tte fit un criterio come 
Htr6), esposte al gin-

fttttoloso degli dii. 

Naturalmente sui testi non 
ci pronunciamo. Verranno 
pubblicatl, e si vedrd. 

Resta da dare, invece, un 
giudizio sullo sviluppo del 
fenomeno. E* chiaro ehe 
un'avanguardla pud darsi 
una funzione: contestare, e 
conteatare tutto. Ci sono 
momenti in cui questa fun
zione si esaspera fino alia 
rottura violenta. La conte-
stazione tanto piu si /a 
urgente quanto piti tra-
scurata e stata od e Vac-
quisizione formale della 
realtd nel suo crescente di-
latarsi come storia vissu-
ta o in prospettiva. doe, 
per farci intendere da tut-
ti i lettori, quando la let-
teratura si fossilizza su 
quello che ha aid fatto nel 
passato e prosegue sulla 
falsariga di idilli e di ele-
gle, Vartlsta pud provare 
Vesigenza di forme nuove 
per rispondere a quello che 
di nuovo &e o si muove 
di pari passo col modificar-
si dei rapportl conoscitlvi 
fra uomo e mondo. In una 
Italia che, letterariamente, 
non si stacca dai suoi con-
tinui rigurgiti classicisti 
(la «Ronda» e ben dura 
a morire), un'avanguardla 
letteraria trova terreno 
vergine. 

Ma il fenomeno non e 
soloitaliano. Anzi, per vari 
aspetti, e un prodotto d'im-
portazione. II Times, di re-
cente, ha dedicato due nu-
meri del suo supplemento 
letterario a un catalogo di 
slumature dell'avanguardia 
nel mondo. Si pud dire che 
ci sia un'avanguardla di 
attegglamenti, fatta di H-
bellfomo iconoclasta, con 
una radice anche saddle. 
E' il caso di quella ame-
ricana, che s'e sub I to cer-
cata una soluzione ideolo-
gica: per superare lo 
€ scientismo > e recuperare 
la € magia > della vecchia 
avanguardia surrealista (in 
parole povere, per sottrar-
si al marxismo), essa ha 
trovato nel buddismo zen 
una t risonanza spirituale *. 

L'avanguardia italiana 
non ha radici sociali este-
se. Non pud averle. B* nata 
e si sviluvtpa in gruppetti 
intelletttiali. E si cerca un 
pubblico, anzi teorizza la 
stessa elaborazipne del pub
blico. per cui invoca com
plicity. omertd, appopgi 
anche di organismi che 
possano aiutarla in questo 
suo scopo (elaborazione ag-
giornata e strumentalizza-
ta di un'osservazione. che 
risale addirittura a Sten
dhal. sulla lormazione del 
nuovo pubblirn intorno alia 
nuova arte). Di qui la lotta 
'^oordinata che il gruppo 
conduce, nonostante le op
posite tendenze, e che, dopo 
le volemiche. si traduce in 
€ abitudine concordataria ». 
come criticamente Vha de-
flntta Davico. Di qui anche 
Varroccarsi nel formalismo 
o nel metodologismo impo-
stato su dati intellettualL 
Di qui la preferenza per 
Joyce, e per il Joyce piu 
esasperato nel suo tormen-
to linguistico. Ma spesso si 
assiste anche alia pura e 
templice tmttazione di 
Joyce, mentre Vimitazione, 
stando alle premesse, do-
rrebbe essere rigorosa-
mente < bandita. Finora il 
post-surrealismo francese, 
il c noveau roman >, lo 
strutturalismo linguistico. 
alcune interpretazionl del
la soctologia o deH'cntro-
poloaia culturale. la feno-
menologia husserliana, ecc., 
hanno aperto. hanno arric-
chito. almeno come ipotesi, 
il potere asiimilatiro di 
qurxVarte. 
• Ma un'arte di pure ipo
tesi non esiste. Fd eccoci 
alia situazione scomoda di 
cut dicevo airiniiio. Se 
difficile e la situazione di 
un'arte ' intellettualistica, 
pre.-swhe" fmpoMibfle * 
quella di un'arte prevlsta 
come pura ingegneria in-
tellettuale. Occorre dire, a 
giustitlcazione di alcuni 
componenti del gruppo. che 
in Italia rattimilarione del 

modi dell'arte moderna. 
fu quasi sempre attuata 
per imitazione, appunto, o 
per suggestioni di gusto, e 
non con vert dibattiti di 
idee. Le avanguardie del 
prt'mo novecento non furo* 
no nulla di piu. In paesi 
dove lo sviluppo e awe-
nuto in forme piu orga-
niche, le cose sono consi
derate altrimenti, e anche 
le avanguardie si muovono 
altrimenti. Ma spesso i ter
mini importati sono distor
ts frettolosamente inter-
pretati. Forse propria per 
questo le accuse piu rudi 
contro il lavoro del * grup
po 63» sono state formu
late nella seduta pubblica 
dell'ultimo giorno dagli 
«invitati stranieri*, criti
ci e scrittori considerati fl- • 
no alia vigilia come « com-
pagni di strada*. II russo-
americano Marc Slonim 
affermava esplicitamente 
che si equivocava sui ter- • 
mini di impegno e di ideo-' 
logia. Ma il piu veemente 
era il francese Francois 
Wahl. Si chiedeva se non 
si fosse trovato per caso 
fra letterati che fanno let-
teratura senza crederci e 
travestono il loro pensiero 
sotto terminologie sofistica-
te, ricorrendo anche fra 
loro al terrorismo piuttosto 
che a vere analisi. Non 
senza malizia Wahl ag-
giungeva che, stando cosi 
le cose, molto piu precisa, 
anche piu avanzata gli pa-
reva la posizione di Carlo 
Cassola. 

Michele Rago 

sono nemico di Franco. Cerco di compensare il 
discredito della politico di Franco facendo il 
meglio possibile con i miei libri» 

CRONA CA 

to essere e non e stata. 
• < Poiche sono • uno • spa- ' 

gnolo tipicQ e genuino, so
no nemico di franco. Cer
co di compensa"rte-il discre-

• ditb della politica dfsFran-
. : co facendo < il meglio pos

sibile coi miei libri >, si 
legge in una lettera dkSen-
der a Luisa Orioli, la tra-

; duttrice di Cronaca del-
' I'alba. Ed e vero: questo 

libro di uno scrittore esu-
le dal *39 6 la rappresen-
tazione di una Spagna e di 

>. una giovinezza che non si 
meritavano Franco. 

Ho letto Cronaca dell'alba di Ramon Jose Sender (Einau-
di, p. 390, L. 3000) imieme ad una ragazza di quattordici an-
ni : ci tcambiavamo il libro, e vedevo che - me lo resrituiva a 
malincuore. Quel rimpianto, e la toga con cui leggeva/ molti-
plicavano la mia attenzione. Un romanzo sulFadolescenza che si faccia leg-
gere con incanto da una teen-ager che ha letto Salinger: quale carica di 
verjita deve avere. la-jappresentazione'dTquerfragile tempo, mi dicevo, per 
restare emotivamente valida in uno spazio e in un tempo cosi diversi da 
quelli in cui Pepe Gar-
ces visse la sua alba sul-
le montagne della dura 
Aragona. E mi rendevo 
conto •: che Sender : aveva 
realizzato una delle rcose 
che gli stanno piu a.cuore: 
rappresentare il permanere 
dell'esperienza interiore. 
« Non c'e nulla di piu pro-
fondo che il nostro mon
do interiore e l'arte per 
ognuno di noi esiste a se
conds di come sa espri-
mersi in questo nostro 
mondo inalienabile >. Si po-
trebbe pensare ad una del
le tante poetlche della fu-
ga verso l'infanzia inco-
municabile ed eterna. Mi 
accorgevo invece che la let- •. 
trice quattordicenne —. la • 
quale dalla lettura di Sa
linger era uscita condizio-
nata anche lihguisticameh-
te in uno schema di tipo 
industriale, prefabbricato, 
destinato a dissolversi ra-
pidamente — reagiva al 
romanzo di Sender in ma-
niera piu complessa: al di 
la deU'identificazione emo-
tiva c'era la nostalgia per 
un'infanzia cosi libera e 
ricca di occasioni fanta-
stiche, per il respiro ' lar- , 
go della terra aragonese 
coi suoi castelli in rovina 
e l'infinita possibility di 
mito che Pepe vi trovava, 
nostalgia per la finezza di 
precettori come don Joa
quin, o per un amico co
me il frate laico < che ave
va l'anima liquida», no
stalgia per un mondo non 
capitalistico. Cera anche 
gusto per la polemica col 
mondo dei genitori iden-
tificato con un mondo di ' 
valori vecchio e ingiusto. 
Cera insomma una storica 
nostalgia per una Spagna 
che non c'e piu, per una 
Spagna che avrebbe potu-

schede. <• - ••-, ! i 
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<f Crisi» di Trilling 
Crisi di Lionel Trilling e la cronaca di una vacanza, del 

viaggio e della dirnora di un giovane intellettuale newyorkese, 
John Laskell. in un paese di campagna, Crannock, dove lo co-
stringe la convalescenza da una malattia durante la quale egli 
ha rischiato la vita. John Laskell non- porta in se solo le stim-
mate di una debolezza flsica. Nella sua mente c'e un'aogOscia 
che, nelle prime pagine del romanzo, si confonde quasi con la 
debolezza flsica del protagonista, ma che subito dopo si diversi-
flea, si puntualizza. si delinea coma- coscienza di una crisi 
personale e spirituale di Laskell. sociale e politica del mondo 
che intorno a lui si muove. 

La rappresentazione piu spinta, portata flno alle ultime con-
seguenze di questa crisi e data da un personaggio del romanzo: 
Maxim. Amico un tempo di Laskell. Maxim e un ex rivolu-
zionario «professionista •», divenuto poi traditore deila causa 
che aveva abbracciato, un traditore vile e awelenato dal suo 
stesso fallimento. Dal massimalismo socialista piu intransigente. 
con una parabola velocissima e passato a una sorta di fanati-
smo religioso: la fretta con cui vuole spogliarsi delle antiche 
idee lo spinge ad infangare e a tentare di trascinare nella nuova 
professione tutti coloro che lo avevano ammirato e considerato 
- maestro - quand'era ancora iscritto e propagandista del 
partito. 

Laskell non cede alia tentazione: e costretto pero a ncono-
scere che la -caduta- di Maxim non e un episodio isolato e 
assurdo. -Maxim non e pazzo». ripete Laskeli piu volte. 
Altri amici — una coppia di giovani sposi. un mecenate libe-
rale. editore a tempo perso —' assumono posizioni confuse 
davanti alia crisi di Maxim, deboli. impaurite. I rapporti del 
gruppo si awelenano, gradatamente, in colloqui sempre piu 
tesi. coxnplicati verbalmente ma semplici nelle loro conclu
sion! e che allontanano sempre piu le posizioni ideali del 
partecipanti 

Cosi un matrimonio che pareva feliee si rivela come on 
epidermtco incontro di due sconosciuti; l'amlcizia diventa 
un'abitudine ipocrita. Laskell trova fuorl della sua cerchla 
rapporti slnceri: l'amore di una donna. la flduda di una 
bambina. Vi si aggrappa. ma la morte della piccola arnica 
spezza bruscamente tutto: manda in frantumi gli antichi le-
gami. gii incrinati. toglie possibilita di sviluppo ai troppo 
recentL Ognuno va per la sua strada amareggiato o deluso. 
vinto o ferito. 

Nell'animo di Laskell s'e per6 operata una chiarificazione. 
Ora egli e piu sicuro di quegli ideali che sembravano aver 
perso forza. perche ha sottoposto la realta che lo circondava 
a un esame critieo portato ai limit! della esasperazione. F 
evidente lautobiografismo dellopera. Lionel Trilling, roman-
ziere. non ha dimenticato di essere anche e soprattutto un 
crirlco. ; • •• ' . . . 

II linguaggio non e semplice. i processi mentali compUcati, 
quasi Trilling voglia ammonirci contro le conquiste facili, 
voglia dimostrarci che la cloarezza e un risultato, frutto di 
lunghe e faticose ricerche. E tutto cio e dolente e sofferta 
espressione del turbamento e della incertezza che, come un 
triste vento. comincib a soffiare negli Stati Uniti al tempo in 
cui Trilling pubblicava per la prima volta il suo romanzo — 
1M7 —. poco prima che si scateoasse In tutta la sua violenza la 
bufera maccartista. con la sua - caccla alle streghe • e le sue 
violazioni della coscienza, con la sua vile condanna di quegli 
ideali che un decennio dopo si idenUflcarono coo la poli
tica di Kennedy. 

La traduzione di Bruno Lanzl affronta con coragglo 1 cotn-
plessi problemi deU'invenzione e del linguaggio di Trilling 
Essa per6. strano a dirsi. se diventa piu acuta e vigile nelle 
parti pin tmpegnate del romanzo, proprio dove le soluzioni 
sarebbero piu semplici, perde quota. Come se II traduttore 
superati gli scogli piu irti. volessa coneedersl un meritato 
ma insidioso riposo, 

Elisebette Bonucci 

\ romanxi \~ 
• Si tratta in;realta di tre 
romanzi: Cronaca delVah 
ba, che e del '42, Ippogrifo 
violentd del '54 e Villa 
Giulietta del1'57. Intorno 
ad essi Sender ha costrui-
to una < cornice >: nel cam-
po di concentramento di 
Argeles, Pepe Garces, uffi* 
ciale repubblicano, scrive, 
in un delirio di nostalgia 
e di purezza, le sue memo-
rie infantili; sono i terri-
bili mesi dell'estate e del-
l'autunno del '39, durante 
i quali la guerra europea 
universalizzd la tragedia 
spagnola nel suo orrore e 
nella sua grandezza. E poi 
muore; perche e morta per 
lui la possibilita di aver 
fede. 

«Voglio esprimere la 
Spagna e il mondo che 
credo di conoscere a modo 
mio, e in questo metto un 
poco di autobiografia e un 
poco di immaginazione. La 
immaginazione non e ne-
cessaria per inventare, ma 
bensl per rendere verosi-
mile la realta >, ha scritto 
Sender: ed e una buona 
definizione del cliraa di 
questi suoi romanzi. Cosi 
Pepe, il protagonista, e in-
sieme una confessione, una 
invenzione e anche un sim-
bolo. Figlio di un possi-
dente aragonese, Pepe e 
nato per la liberta: resiste 
al padre angusto e vuoto, 
si stacca dalla madre emo-
tiva e seinpliciotta, entra 
in urto con le sorelle con-
formiste, e stabilisce con 
la gente del luogo un rap-., 
porto vivo; ogni sua tno-
nelleria riafferma d'istinto 
il rispetto per 1'uomo e il 
bisogno della liberta. Gli 
sono accanto gli animali e 
Valentina: la sua iidanzata 
decenne, che come lui ca-
pisce che i sogni sono rea-
li, e che la dimensione del- . 
la famiglia bisogna saperla 
spezzare. Questa e la vi-
renda del primo romanzo. 
Tn Ippogrifo violento Pepe 
e in collegio a Reus, e il 
protagonista e un frate lai
co che scolpisce figure sa-
cre: nei colloqui col frate 
nel laboratorio pieno di 
immagini, Pepe scopre la 
liberty assoluta, un altro 
dei teml cari a Sender. Per 
la schematicita della tesi 
ci sembra che tppogrifo 
violento sia il meno riu-
scito dei tre romanzi. Ma 
i discorsi del frate, evan-
gelid e libertari, pregni di 
un. generico amore • per 
l'uomo, se ascoltati con le 
orecchie^di Pepe, acquista-
no una "eonvincente forza 
di scoperta emotiva. « Tut
ti gli uomini hanno i loro 
meriti perche vivono. E ti 
par poco vivere? >. c Non 
sai che la vera saggezza 
e spesso vestita da clown?>. 
Nel terzo romanzo. Villa 
Giulietta, Pepe e a Sara-
gozza con la famiglia: il 
tema della nostalgia di Va
lentina coincide con la sco-" 
fterta della bellezza, e del-
a donna, e si intreccia con 

la scoperta della citta nel
la Spagna degli anni della 
guerra mondiale, con la 
sua borghesia illusa e me
diocre e la sottesa tensione 
popolare che Pepe awerte 
gia come la garanzia della 
liberta che e alia radice 
del suo essere. 

Un ragazzo del collegio 
e un giardiniere della mi-
tica Villa Giulietta rievo-
cano i person a ggl di Siete 
domingos rojos il libra di 
Sender sull'anarcosindaca* 
lismo spagnolo, come per 

i 

altri versi nella cornice si 
risente la tematica di Con-
trataque, il primo roman
zo sulla resistenza organiz-
zata al fascismo. Gli anni 
di Ippogrifo violento e di 
Villa Giulietta sono gli 
stessi in cui Sender * ha 
scritto / cinque libri di 

' Arianna, il libro della ma-
ledizione polemica e del 
simbolismo politico in cui 
antistalinlsmo e antifascl-
smo diventano disperata e, 
percid, astratta condanna. 

• Ma in Cronaca deU'alba 
in una provvisoria pausa 
lirica Sender compone le 

. contraddizioni della sua 
• ideologia. «L'autore rag-
giunge nella sua prosa una -
curiosa oggettivlt& e rinun-

• cia agli argomenti, alle ac 
cuse e alle poleraiche poll-

• tiche che solo servirebbero 
a complicare il suo dolore 
di vinto >, si legge In una 
delle introduzioni. Questo 
atteggiamento non aggiun-
ge certo validita al roman- ' 
zo, ma gli da un equilibrlo 

. gradevole e r prowisorio,. 
." che nella traduzione ' ita

liana viene compiuto e 11-
luminato. dalla sensibilita 
di. Luisa Orioli. Grazie a; 
lei acquistano rilievo e ni-
tore anche i molti versi 
attraverso i quali Sender 
delinea l'incontro emotivo 
tra la sua coscienza tor-
mentata del mondo adulto 
e la sua infanzia. E certo 
quel rilievo nasce, nella 
prosa della Orioli, « dall'in-
tesa giovanile che di volta 
in volta sentivo con la pa-
gina per cui il lavoro quo-
tidiano del tradurre di-
ventava un dialogo col li
bro, affine a quello dell'au-
tore con se stesso », come 
ella stessa dice nella pre-
fazione. 

Le voci 
del sogno 

Sender esule forse non 
poteva fare di meglio per 
scrivere un libro profon-

. damente spagnolo che affi-
darsi < alle « voci lucenti. 
del sogno» e scrivere un 
libro che affascina i gio
vani, ma i tempi nostri, 

•anche in Spagna, hanno 
' un'altra urgenza e un al

tro disincanto. II soggetti-
vismo fiducioso di Sender, 
e il suo linguaggio roman-
tico. non offrono altra solu
zione che la riaffermazione 
di un mondo Ideale, valido 
anche se e perduto, come 
e vera e perduta l'infanzia. 

Rosa Rossi 
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• • • SARA* FORSE interes-
sante per il lettore italiano 
sapere degli studi che stranie-
ri compiono sopra nostri 
autori. 

Un americano. G. Singh, ha 
scritto un Iungo saggio sulla 
poetica di Leopards: Leopordi 
and the theory of poetry. 
University of Kentucki press, 
Lexington, nel " quale ven-
gono analizzate le note che il 
Leopardi scrisse con riguar-
do alia crisi del poema, a] 
bisogno del frammento poeti-
co. alt'inevitabile prosaicita 
della ' poesia lunga. Era la 
teorizzazione della liricita 
come genere inevitabile in 
un'epoca di crisi, ossia della 
poesia come intima confessio
ne di sentimenti. L'autore as-
socia tale posizione a quelle 
di Poe e di Baudelaire, tra-
scurando forse come il com-
ponimento breve del Leopar
di salvava la razionalita e la 
organ icita mentre tanto il Poe 
quanto il Baudelaire teorizza-
rono piuttosto la irrazionale 
ed istantanea folgorazione. 
• Poiche ancor oggi 1* poetl
che della irrazlonalitft della 
liricita e del frammentarismo 
hanno vigore la lettura di un 
tal libro non vale solo come 
curiosita sui passato ma come 
attualita erittca. 

«Le parole* 
in italiano 

- > 
TN QUESTA RIPRESA autunnale, tra le varie iniziative 
•*• economiche editorial!, si distingue la pubblicazione 
dell'opera aiitobiograflca di J. P. Sartre, Le parole, tra-
dotta da Luigi De Nardis per la collana < La Cultura > 
del Saggiatore. A parte l'attenzione destata in questo 
momento dall'energico rifluto del premio Nobel da parte 
dellautore, l'iniziativa dell'editore italiano costituisce 
sotto molti aspetti un atto nuovo nell'ombito delle pub-

, blicazionl a prezzi popolari: non solo l'opera viene offerta 
a un prezzo sensibilmente inferiore (L. 800) a quello 
Tel!onn? ione i n l i n 8 u a originale (equivalente a circa 
L 1200), ma essa viene resa accessibile a un vasto pub
blico proprio a pochi mesi dalla sua difTusione jn Francia, 
quando ancora non si e spenta l'eco deirinteresse che si 
e creato intorno ad essa. Un esempio che 6 da augurarsi 
stimoli gli editori ad accogliere nelle collane economiche 
opere letterarie e critiche di viva attualita, superando 
la formula della ristampa e traduzione di classici o di 
autori gia consolidati dal successo di precedent! edizioni 
in collane da elite. ' 

"^EL QUADRO GENERALE della produzione econo-
Al mica del mesi di settembre e ottobre, si pu6 osser-
vare innanzi tiitto un'insistenza su titoli e autori abba-
stanza scontati a un livello di lettura piu dilettevole (nel 
< Bosco » • e nel c Pavone > di Mondadori • ritroviamo 
A. De Cespedes, Simenon, Du Mourier, Remarque; nella 
« Garzanti per tutti > Barnabo delle montagne di Buzzati 
e la Storia di San Michele di Axel Munthe). Su un piano 
culturale ben diversamente impegnativo, si scopre l'esi-
stenza di un vasto pubblico di giovani e di provincia 
fortemente interessato alia conoscenza dei piu importanti 
autori del nostro secolo: significative le ristnmpe di auto
ri come Povese, Carlo Levi, Kierkegaard (nelle collane 
mondadoriane) o come Brancati, Camus, Moravia (nei 
« Delfini > di Bompiani; per Gli indifjerenti non sar& da 
trascurare il richiamo della recente riduzione cinema-
tograflca). 

• ' : : • ; . : • * ' - • • • • • • . . 

L'EDITORE EINAUDL MENTRE continua la pubblica
zione di tutto il teatro di Shakespeare (tr. di C. V. Lu-

dovici, intr. di G. Melchiori, voll. Ill e IV, L. 2.000 cad.), 
alia quale si e felicemente accompagnato il Manualetto 
shakespeariano di Gabriele Baldini (L. 1.500), ha ristam-
pato in edizjone tascabile il celebre Mimesis. II realismo 
nella letteratura occidentale di Auerbach (al prezzo cer-
tamente non economico di L. 2.400), ed ha arricchito di 
altri sei titoli la piccola € Collezione di teatro > (Musil, 
Goering, Cocteau, Miller, Beckett, Jonesco, con prezzi 
oscillanti dalle 350 alle 800 lire). Nella UE Feltrinelli 
sono uscite tutte le poesie del Porta (2 voll., L. 1.600) 
ed e stata ristampata la Storia della letteratura italiana 
nel sec. XIX del De Sanctis, un classico che ha avuto 
fortuna nelle edizioni economiche (poco prima nella 
stessa collana era stata ristampata la Storia della lettera
tura, con introduzione di Luigi Russo, 2 voll., L 1.600); 
e la BUR, continuando nel suo programma di esplora-
zione di tutte le letterature (riducendo perd il numero 
dei curatori qualificati e limitandosi spesso a semplici 
presentazioni redazionali), accanto a tre titoli di classici 
italiani (il I vol. di tutte le poesie del Carducci a cura di 
L. Banfl, L. 400; Arabella di De Marchi, L. 400; la Vita di 
Michelangiolo scritta dal suo allievo Ascanio Condivi, 
L. 200) ha presentato il II vol. delle commedie di Aristo-
fane (L. 400), una commedia satirica inglese del '600 
(G. Etherege, L'uomo alia moda ovverosia sir Floping, 
L. 200) e l'opera autobiografica di un importante poeta 
americano dell'800 (H. D. Thoreau, Walden ovvero la 
vita nei boschi, L. 400). Inflne. sono nate due nuove col
lane economiche: la « Universale Vallecchi», che annun-
cia titoli di vario genere e orientamento, e la «AZ-Index» 
di Zanichelli, con un programma di dizionari specifici, 
dall'arte alia letteratura alia storiografia aH'elettronica. 

IN GENERE I PREZZI di questa produzione, salvo 
qualche eccezione, si vanno progressivamente ele-

vando verso i valori medi di 500 e 1000 lire: sintomatico 
il caso di Agostino di Moravia (nei « Delfini») che dalle 
600 lire del 1961 e passato alle 700 del 1963 e alle 900 
attuali, senza alcun cambiamento nella veste editoriale! 

L'OTTIMA INTERPRETAZIONE cinematograflca di 
Albert Finney, che continua a riscuotere successo sui 

nostri schermi, dovrebbe invitare alia lettura del capo-
lavoro di Henry Fielding, The history of Tom Jones, a 
Foundling (1749). Se ne possono trova re a portata di 
mano due recenti traduzioni in italiano: Storia di Tom 
Jones, trovatello (BUR, voll. 3, L. 1.100) e Tom Jonet 
(UE Feltrinelli, L. 1.000>; la prima reca una breve presen-
tazione della traduttrice Laura Marchiori, alia seconda 
e premesso un saggio di William Empson, che illustra 
nei suoi aspetti stilistici e ideologic! l'intimo moral ism o 
di quesfopera, discussa fin dal suo primo apparire. 

I N ANTICIPO SUGLI altri editori che stanno prepa-
randosi per il VII centenario della nascita di Dante 

(1265-1965). Vallecchi inaugura la sua nuova collana 
economica con una Vita di Dante di Piero Bargellini 
(L. 600). E* ormai nota l'abilita del Bargellini neH'affron-
tare in forma fin troppa disinvolta svariati argomenti; e 
tuttavia non si pud davvero dire che la sua sia la miglior 
forma di divulgazione, poiche — come accade con la 
presente opera — la visione dei problemi e del perso-
naggi che ne risulta e piu folkloristica che storica e 
poco giova alia comprensione di un'epoca e di una com
plessa poesia. Alio stato attuale, le brevi monografie 
economiche piu consigliabili restano quindi sempre 
quelle di Michele Barbi (Vita di Dante. * Le Piccole Sto
ne Illustrate » di Sansoni, L. 1.500) e di Siro Attilio Chi-
menz (Dante, ed. Marzorati, L. 600). 

• 
LE CORRISPONDENZE SUL convegno internazionale 

promosso daH'Accademia delle Scienze di Torino nel 
II centenario dell'opera Dei delttti e delle pene di Cesare 
Beccaria. hanno destato l'interesse di un lettore, che ci 
scrive per conoscere quail siano le edizioni economiche 
piii accessibili di quesfopera fondamentale nella storia 
delPilluminismo italiano e largamente diffusa anche In 
paesi stranieri. Per una rapida lettura del testo ci si pu6 
servire dell'edizione della BUR (L. 100), ma particolar-
mente conslgliablle e 11 bellissimo volumetto curato da 
Piero Calamandrei per il Le Monnier (« Collezione In 
24a diretta da P. Pancrazi», II ed. 1950. L. 800). II Cala
mandrei attese a questo lavoro nel momento in cui, dopo 
il periodo oscuro della dittatura. si aprivano le speranze 
nella costruzione del nuovo stato (die. 1943-dlc. 1944): 
di qui I continui richiami al recente passato che al suoi 
occhl di cittadino e di giurista sembravano testimoniare 
tragicamente 1'attualita del Pope ra del Beccaria («Tra I 
lettori del Beccaria noi ci troviamo oggi in condizione 
per cosi dire privilegiata: la sorte ci ha ricondotti a 
vivere in tempi contro I quali egli protea^ava »). • 

> (a c a n di Gtnttmm BarbmrM) 

MARIO MARRI 

II diario 

del medico 

condotto 

L'ultima -stagione- lette
raria ci ha portato. fra tradu
zioni e «novita» italiane. un 
buon numero di medlci-scrlt-
tori che fanno delle loro espe-
rienze materia del loro nar-
rare: si pensi ai Racconti del 
dottor Williams del grande 
William C. ,; Williams, alia 
«« scoperta » di Jean Reverzy o 
(per venire ad esempl mino-
ri) nl Medico della mutua del 
nostro D'Agata. Forse si trat
ta di un fenomeno legato an
che a una corrente di gusto 
del pubblico, ma sarebbe da 
dimoBtrare. Qui 1'accenno ci 
interessa soltanto per intro-
durxe un'intervista con il piu 
recente rappresentante italia
no - della - categoria. . Mario 
Marri; intervista che ayra ap
punto come nucleo ideale il 
rapporto intiino tra medico « 
scrittore all'interno del lavo
ro letterario. 

n libro di Marri, Diario dl 
paese (ed. Einaudi) e il «dia
rio » di un medico condotto 
dell'Appennino emiliano, at
traverso case e campagne di 
coltivatori diretti poverissimL 
Marri annota giorno per gior
no le sue visite, tratteggia la 
figure di un mondo tragico, 
parla delle sue letture, della 
sue idee politiche. Ma che ti
po di «diario» e U suo? £ 
come si realizza nelle sue 
pagine il rapporto tra l'espe-
rienza di medico, vissuta quo-
tldianamente, e resperienza 
di scrittore che ne nasce? 

Risponde Marri: «Noi 1« 
persone le amiamo o le odia-
mo non per quello che dico-
no, ma per come ce lo dicono, 
come si raccontano insomma. 
Allora si pu6 capire, forse, 
come sia accaduto piu volte 
che al fare 11 medico segua il 
desiderio di raccontare come 
lo si fa. Con tutti i riscbi che 
questo comporta. Ma non tanti 
poi in dennitiva. E' difficila 
pensare di riraetterci qualcha 
cosa. Fer6 c'e una cosa: non 
credo che il mestiere (o il la
voro) < di guarire quando al 
pu6 sia una posizione privi
legiata per raccontare; se nud 
il contrario. D mio e solo un 
diario. Posso dire al massimo 
che mi piacerebbe che qual
cuno lo leggesse come un rae-
conto. Ma non lo so. Io so solo 
che ml e piaciuto scriverlo*. 

Nel • suo Diario di paese 
Marri alterna spesso. al suo 
«taccuino » di medico condot
to, pagine su quelle che sono 
le sue letture preferite: Kafka, 
in primo luogo. Quale slgnifi-
cato attribuisce ad esse? 

«Le letture? — dice Marri 
— Le letture che; sono J* 
mezzo al diario. ci sono per
che quel libri erano e sono ua 
awenimento per me, per la 
mia vita. Se vuoi Kafka mi 
ba dato indirettamente una 
convinziOne che avevo gia: la 
malattia piu grave e l'invidia. 
Dall'invldia si guarisce a steo-
to. Se sei mala to non puol 
invidiare il mondo dei sanL 
Saresti perduto. Non fosse al* 
tro perche i sani invidiano 
ogni tanto il mondo del ma-
lati: lo pensano piu ricco. pid 
penetrante. piu vero, pensano 
che il dolore vi sia piu total* 
e sincero a ilgnlficare una in-
feliciU che e di tutti Cose 
scontate; quello che conta e 
ribellarsi. Conservare una 
certa cattiveria ». 

Ma il mottvo ideale e mo
rale che torna conttnuamen-
te, quasi ossessivo. in que
sto diario. e quello del na-
zismo: Marzabotto, il proces-
so Eichmann, ecc. 

* Questi nomi — dice Marri 
—, Eichmann, Marzabotto. io 
non 11 posso dlmenticare mai. 
ma non si tratta solo di que
sto. II nazismo era — tra tan
te altre cose — la idolatria 
imbecllle della salute e della 
forza flsica cne da sole non 
vogliono dir nulla. Tutto il 
male del mondo noi In Eu-
ropa possiamo compararlo a 
questo intreccio di fatti socia
li. economic!, psicologici, cua> 
turall, cbe ba partorito la 
sanguinosa sporcizia del sadi-
imo organlzzato». , 

g. cff. 
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