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letteratura 
L'edizione ampliata 

di « Alia stazione » 

« » 

MODERNA NELLA 

TRADIZIONE 

RUSSA 
II giovane scritfore sovietico Kazakdv 

nei suoi racconti, rivive con nuova sen-

sibilitd la « lez ione >» di Cechov 

- E' stata Virginia Woolf a 
notarlo: < Quando leggiamo 
Cechov ci capita di ripete-
re la parola "anima" una e 
mille volte. Questa parola 
appare dappertutto nelle 
sue pagine. I vecchi ubria-
coni se ne servono senza di-
screzione: "... Sei salito 
nella scala burocratica, or-
mai sei fuori concorso, ma 
non hai un'anima vera, ca-
ro ragazzo... ti manca la 
forza". Invero l'anima e il 
principale personaggio del-
la letteratura russa ». < Ani
ma > e una parola aurea 
Bulla quale s'e depositata 
la muffa di tali e tante 
spiritualistiche speculazioni 
che ogni equivoco e possi-
bile. Ma e chiaro che cosa 
intendeva dire la Woolf. 
Secondo Cernyscevskij, Lev 
Tolstoj era soprattutto in-
teressato dalla <dialettica 
dell'anima >, e il rivoluzio-
nario russo aggiungeva: 
«per esprimerci con una 
p a r o l a determinante >. 
Quanto a Dostoevski] (e di 
nuovo la Woolf a parlare), 
1 suoi romanzi sono «turbi-
ni in ebollizione, vorticose 
tempeste di sabbia, geyser 
che fischiano e ribollono, 
che ci risucchiano. E' la 
materia dell'anima che li 
compone, puramente ed 
esclusivamente >. Uno dei 
capolavori della letteratura 
russa s'intitola con un gran* 
dioso oxymoron: Le antme 
morte. Ed e incantevole la 
reazione di un censore di 
cui Gogol parla in una let-
tera: «Checche ne dica, la 
somma di due rubli e mez
zo che Cicikov offre per 
un'anima, indigna l'anima. 
Benche, naturalmente. que-
sto prezzo sia pagato sol-
tanto per un nome scritto 
sulla carta, ma e pur sem-
pre un'anima, un'anima 
umana. Dopo di ci6 nessuno 
straniero verra piu da noi!» 
Persino il censore zarista si 
preoccupava dell'anima (e 
ancor piu dell'effetto che la 
compra e vendita di anirae 
avrebbe avuto sull'anima 
del lettore straniero!). 

Racconto 
e romanzo 

Leggendo i racconti di 
Jurij Kazakdv (usciti pres-
so Einaudi in una nuova 
edizione ampliata col tito-
lo Alia stazione) ti trovi 
preso e assorbito in questa 
aura di tanta indimentica- • 
bile letteratura russa. e ri-
cordi Lermontov che nel- >• 
YEroe del nostro tempo s i . 
chiedeva: « La storia di una : 
anima, anche della piu me-
schina, non e forse piu cu-
riosa e piu proficua della 
storia d'un intero popoloT ». ' 
Kazakdv s'era gia fatto co* 
noscere anche da noi (anzi 
da noi prima che in ogni . 
altro paese fuori dell'Unio-
ne Sovietica, ed ora e tra 
gli scrittori sovielicl piu 
stimati dalla Francia agli 
Stati Uniti) per una serie 
di racconti ben condottl 
che non erano semplici pro- , 
ve di penna stese per c far-
si la mano », ma rivelavano 
una struttura schfetts, nati- , 
va, individuata che nei rae-v 
conti successivi e diventata , 
piu precisa, piu sicura I . 
piccoli mondi immaginari 
che Kazakdv modella fa- -
cendoli vivere d'indefinite 
vibrazioni, possono pa re re 
esili cose di fronte al gran-
de mondo reale da cui tor-
tono. Tolstoj tra dubbl, ri-
morsl e ripulse andava co- .' 
struendo le sue vasie unit! . 
epiche. quando Cechov si 
metteva a formare le sue 
micronarrazioni, dalla cnl 
ciclicita emergeva per altro 
una summa deH'ultima Rus
sia prerivoluzlonaria, una 

non meno riusdU 

di quella portata a realiz-
zazione, in un'altra tempe-
rie, dal genio tolstojano. 

II romanzo sovietico da . 
Gor'kij a Sciolochov a Pa
sternak ha fissato tutto un 
travaglio di storia in strut-
ture narrative complesse e 
ample calcolate per una 
lettura d'intensita intermit-
tente: non si leggono d'un 
unico fiato il Klim Samgin 
o il Dottor Zivago. I risul-
tati della giovane narrativa 
sovietica per ora si man-
tengono nella misura stret-
ta del racconto piu e meglio 
che in quella del romanzo: 
tante tessere che si com-
pongono in un mosaico 
aperto. II grande romanzo 
(non ai parla qui del ro

manzo neopubblicistico) co
me genere letterario, anzi 
come forma di coscienza, 
rilutta a darsi in forme con-
clamate alio scrittore so
vietico nuovo, e quando si 
dara forse sara fatto me
no d'oggettivita che d'iro-
nia, sara un provar le for* 
ze spirituali e tecniche con 
una criticita rivolta anche 
sullo scrivente, una inno-
vazione-adeguazione anche 
sul livello delle forme. 

Un mondo 
autentico 

Quest! racconti di Ka
zakdv non sono apocrifi 
di Cechov o di Bunin, e gli 
americani degli anni tren-
ta, che pud venir fatto di 
ricordare, sono una pura 
associazione esterna che na-
sce in noi, non la fonte di 
un influsso reale. Kazakdv 
non innova, e vero, non 
demolisce e non inventa: 
lavora col materiale che la 
tradizione gli ha dato. Ma 
e uno scrittore tutto mo-
derno nella sensibilita, nel 
gusto. E moderna e antica 
e quell'* anima > che cono-
sciamo nelle sue pagine. 
Nelle novelle kazakoviane 
il fatto in sd non d di rilie-
vo; piccoli drammi. piccoli 
amori, piccole amarezze. 
Non l'abbiamo gia letta, ad 
esempio, la storia d'una 
donna e d'un uomo che si 
incontrano e cominciano ad 
amarsi e sentono che la 
felicita d 11, in quel lore 
esser gettati dal caso l'uno 
nelle breccia dell'altra, 
mentre la cristallizzazione 
decisiva e decisa delle lo-
ro vite li stacca e li allon-
tanaT Ma un racconto, co
me ha detto Friederich 
SchlegeL conta e vive non 
per to stato antecedente 
del soggetto, bensl per quel 

- segni -che questo riceve 
quando passa tra le mani 
del singolo artista. E l'im-

. pronta d i e Kazakdv lascia 
su questa storia di sempre 
(Sull'isola) d lieve ma 
struggente, comunque sin-

, golarmente sua. E in un 
. racconto come Arturo cane 

da caccia, forse il piu bel-
. lo della raccolta, Kazakdv 

raggiunge una particola-
rissima forza di simbolo. 
Ovunque in queste storie 
note e nuove, e sempre di 
spaziosa lettura. trovi U 
grande personaggio. • pro-
teiforme nella sua identi-

• ta. che non so da quando 
• non alberga nella narrativa 

d'Occidente: u natura. La 
natura e l'anima: le albe, 
le nevi, le selve e i tremo-

' ri, le passioni, le speranze. 
/Ne l la purezza di questo 
; mondo, nella sua autentici-

ta, nella confldenza poeti-
ca del auo creatore se ap-

* pena' sei ' attento leggi In 
tono minore, a echi, a franv 
menti la storia di un'uma-
nitd che ha radid e su M 
stessa cresce nel futuro. 

VHtorio Strada 

Velio Muccl a 
Parlgl con Tri
stan Tzara. 
Sotto: Muccl In 
un dlsegno dl 
Mlno Maccarl. 

Un 
Velso 

Mucci 
sul 

La rivista pubblica uno scritto di Natalino Sapegno 
sul poeta scomparso - La formazione dell'uomo * 
dello scrittore: il periodo torinese, Tesperienza 
parigina. la lezione delle avanguardie europee 
Un lungo brano de « L'uomo di Torino », il romanzo 

che Muccl ha lasciato Incompluto 

II cordoglio che ha accompagnato la scompana dl 
Velso Mucci e la stima che hanno voluto manifestare 
letterati, artisti, uomini politici, giornalisti, militanti 
per la sua opera avevano tutti un aspetto comune: la 
costatazione, non occasionale, che la cultura italiana 
perdeva con lut una voce singolarissima, un valore assai 
superiore a quello che una critica distTatta non gli avesse 
riconosciuto in vita. 

Leggiamo ora sul Contemporaneo di ottobre un saluto 
di Natalino Sapegno che, tra tutti gli omaggi, t "quello 
che con piu accorata partecipazione e insteme con piu 
sicuro sguardo critico, ricorda chi d stato Velso Mucci 
e ripercorre le tappe essenziali della sua «inquieta e 
tormentata espenenza >. 71 discorso di Sapeqn'o & anche 
un discorso generale. « Egli fu uno tra i tanti che, ap* 
prodati faiicosamente alia riva di un mare periglioso, 
con tutto il peso e le cicatrici malamente rimatginate 
di un passato avventuroso ed anarchico, si sforzano di 
aprirsi ai valori dt una cultura nuova, piu umana e 
fiduciosa, e in parte riescono ad attingerld, ma sempre 
in modo difficile, contrastato e precario, sempre in peri-
colo di soccombere in vista di una terra prqmessa che 
non giungeranno mai a toccare. E" una condizione che 
d riguarda, in maggiore o minore misura, tutti, in questa 
fase di crisi e dt radtcale riooloimento storico in cui 
ti desthvj ci ha posti a vivere*. 

Un'esperienza vissuta 
Mucci ha vissuto con serietd estrema questa espe-

rienza e Vha rappresentata. Ecco il suo prirho cm alter e 
distintivo. Di qui parte Sapegno per un ritratto dell'uomo 
e dello scrittore, rammentando la formazione torinese 
(con Persico, Spazzapan, Maccari), il periodo parigino 
(e la lezione delle estreme avanguardie europee dal 
dadaismo sino alVinformalismo pittorico), e segnando 
due componentl primarie della personalitd di Velso Mucci: 
Vadesione a un proposito dt rottura di una tradizione e 
quindi la collaborazlone a un processo rivoluzionario 
della civilta attuale; e, insieme, «I'accettazione preltmi-
nare di una rettorica che deve essere innanzitutto potse-
duta a fondo nelle sue possibilitd strumentali prima di 
es3ere frantumata e ricomposta ai fini dl un piu moderno 
€ funztonale assestamento del discorso poetico*. 

Si disegna cost I'arco intero del trentennio complessivo 
del tranagiio culturale e politico dell'amico scomparso. 
una passione rivoluzxonarta che lo spingeva al bisogno 
di exprimere sentiment! nuovi, mentre i suoi piu larghi 
orizzonti di ricerca artistica lo convincevano della neces
sity dt rinnovare le vecchie forme, di scavare nelle ma-
eerie del passato « per coolierci t reitt dt una tragedia 
ancora attuale, senza affrettarsi troppo dietro le facdi 
tilusioni dl una serenitd troppo presto proclamata ». 

« L'uomo di Torino > 
Lo stesso fascicolo del Contemporaneo offre la migtio-

re esemplificazione di tale tratteggio critico con Id pub-
bltcazione dt un lungo brano del romanzo « L'uomo 'di 
Torino* a cut Velso Mucci attendeva neglt ultimi anni 
a che ha lasciato purtroppo incompiuto. E" uno squarcto 
nervosa e profondo sulla vita di provincia, su ambtentt, 
pensieH, condiziom dt una borghesia colta nei suoi «t ie » 
c nei suoi pregiudtzi con ironta, ed i I'occaswne per 
rammentare le linee di una storia civile piu vasta. Si 
sente davvero, nella pagine, un tormentarti intorno 
alio « Jtrumento sxntattico, lessicale e metneo », un con-
tinuo c afsimilare e dlstruggere nel loro comenuto decs-
dente » oli esempi di Proust, di Joyce e dt Kafka. 

L'anlmo con cui la legg\am0 ci aluta a ritrovare il 
volto di Velso, il taglio secco del suo discorso, U suo 
gusto per le cose piu minute (e percid piu illuminanttt 
di un costume, la sua forza polemica. E ricordiamo il 
compagno, con i versi che egli dedicava ai militanti: 
cCosi essi complono questa giornata f con la forza nel 
cuore». 

p. % 

Una 
poefessa 
rontena 

Sia agll specialist! che al 
non specialisti delle diverse 
letterature. accade spesso di 
fare qualche autentica sco~ 
perta nelle collane di Vannl 
Scheiwiller. nel volumetti tl-
pograflcamente deliziosi del 
* pesce d'oro >». Questo pub 
dlrsi, per molti lettori. anche 
a proposito delle - poesle 
scelte- di Maria Banus (Nuo
vi spazi, pp. 40), una poetes-
sa romena che esordl negll 
anni vent! e che non cl pare 
ancora abbastanza conosciu-
ta In Italia. . -

La raccolta, curata e tra-
dotta da Dragos Vrtnceanu e 
Andrea Zanzotto. va dal com* 
ponimentl del 1937 a quell! 
di qualche anno fa; e non e 
difficile ritrovare nell'arco 
poetico della Banus, puntl 
di contatto con altrl esempla-
rl camminl letterari dl poeti 
europel della stessa genera-
zlone: il passagglo, In partico-
lare, da una lirica fatta dl 
immaglnl naturali e sentimen-
tall. a un canto fermo e rltma-
to sui drammi della guerra e 
dell'oppressione straniera, flno 
at problemi di oggi. C'e una 
poesia del 1944 che segna con 
molta evldenza la crisi dl un 
mondo e la presa dl coscien
za dl nuovi. plti pressantl ri-
chiami: Nel bosco. La poetes-
sa non riesce ad «intendere • 
piu -11 linguaggio della plog-
gia. delle verdl frecce»; c'e 
nel bosco un senso di morte 
(-...lacci agili e verdi oscll-
lavano per impiccare...»). 

Ma nel suo nvivere le espe-
rienze della guerra, della Re-
slstenza e degli anni che sono 
venutl dopo, se si possono 
rictracclare questl punti di 
contatto e se e. facile indivl-
duare certe -lezloni* cultu
ral! e stilistiche (Vapzarov, 
Neruda/Brec^t). non c'e dub-
blo che la Banus rlvell una 
sua vena robusta e al tempo 
stesso tenera: quasi che essa 
sia riuscita a nutrire e supe-. 

, rare quel suo lirlsmo origina-
rlo dairinterno, superandp la 
crisi del 1944-45 senza vlolen-
t« torture. 

g. c. f. 

UN NUOVO ROMANZO Dl GIUSEPPE BONAVIRI 

H fiume di pietra 
ANCORA una volta, nel 

libro plii recente di Giu
seppe Bonaviri (1), il paese 
siciliano di Mlneo serve da 
sfondo alle vicende di poveri 
villani. Gia da qualche anno 
questo medico-scrittore va in-
seguendo le immagini remote 
dell'infanzia lungo una vena 
patetica che le scioglie dalle 
ruvidezze autobiografiche, le 
ferma in una positura che non 
sarebbe molto diversa dalla 
lngenuita popolaresca del per-
sonaggi ritratti sui carton! dei 
cantastorie. se sempre non vi 
trasparisse anche l'amaro fllo 
della coscienza. II - sarto del
la Stradalunga» del primo 
romanzo del Bonaviri. o la zia 
Pina dello stesso libro, o il 
massar'Angelo Cantaro de La 
contrada degli ulivi ci appaio-
no raggelati infatti nella cer-
tezza dell'impossibilita di ogni 
personale riscatto. Forse i figli 
o 1 nipoti potranno avere una 
vita migliore, e U segreto 
pensiero di quest! personaggi, 
Il loro unico modo dl aiutarsi 
a vivere. In una prospettiva 
ancora al di qua dl ogni bar-
lume dl rivolta Individual 
o di possibile scelta politics. 
Nel corso dei prim! due libri 
d! questo scrittore, non per 
caso al paese del Monti Erei, 
calcinato nel sole o affondato 
-nel greve fengo invernale. i 
mmori del mondo giungono 
attutitl non tanto dalla dl-
stanza quanto dairincombere 
prepotente del pensiero del 
pane, che di continuo s'inter-
seca e si oppone anche al 
florire degli affetti; si che 
rlusciamo a locallzzare nel 
tempo lazione del primo libro 

solo per l'accenno che vi si 
fa all'arrivo in paese della 
luce elettrica, • ci giunge dal 
secondo una eco della guerra 
che e sempre vaga, e si pre
cisa soltanto in una giovane 
contadina, che attende rasse-
gnata un impossibile ritorno. 

Ma nel libro che e l'occa-
sione piu diretta del nostro 
discorso ogni distanza sembra 
annullarsi, poiche la guerra 
ha raggiunto anche i paesi 
piu sperduti della Sicilia; e 
tuttavia 11 Bonaviri non riesce 
a calare nella nuova dimen-
slone create dal passagglo del 
fronte 1 pensierl, gli affetti. 
la fame dei dlseredati per
sonaggi che finora gli sono 
stati carl. Cost gli adult!, e 
in modo particolare gli adult! 
poveri, sono assent! dalla sce
ne, che si popola invece di 
ragazzi scalmanatl e vocianti, 
per i quali tedescbi, inglesi 
e" fascist! hanno l'unica fun-
zione di servir da nuovo pre-
testo ai loro gluochi. Invece 
delle sommesse peripezie dei 
villani piegati dalla miseria. 
abbiamo qui l'avventura forse 
anche troppo urlate di una 
banda di monelli, per i quali 
la continua ricerca dl cibo 
diventa squallido espediente 
per affogare nelllndigestionc 
e nella sbornia la fame che 
cova loro nei visceri come un 
reteggio secolare. La narra-
zione ha un andamento vo-
lutamente spensierato. a volte 
quasi canagliesco, e la colo-
ritura verbale e telvolte fran-
camente eccessiva. Ma a chi 
scalfisca appena la superflcie 
della pagina, a chi guard! in 
fondo all'urllo esasperato di 

questi ragazzi non pu6 non 
rivelarsi che l'apparente spen-
sieratezza e la coloritura ver
bale sono nelllnsieme un 
tentativo abbastanza esterno 
dl far nascere vera allegria 
in questi giovanlssiml, per i 
quali il passagglo della guerra 
e solo cr'apula e la caduta 
del fasclsmo fonte dl scherzi 
atroci. Cosicche non ci sor-
prende. in fondo, di scoprire 
la loro vera natura, piu che 
nel loro - barocco e babellco -» 
urlare, piu che nel reiterarsi 
della parola oscena. negll at-
timi incantati in cui si fer-
mano a riconoscere e a con-
tare le stelle in cielo. o nel-
rimprowisa austerita con la 
quale onorano la tragica mor
te del loro compagno Pelonero 
con la suggestive lamentazio-
ne di un rito quasi pagano. 

Pina Sergi 

(1) G. BONAVIRI. II flume 
di pietra, Torino. Einaudi, 1964, 
pp. IS). L. 1500. 

L M. FORSTER: UNA NUOVA TRADUZIONE 

II cammino piu lungo 

CON II cammino pttt lungo 
(Feltrinelli 1904 pp 378 

L. 2JBQ0) il lettore itaUano ba. 
nella bella traduzlone dl Lul-
sa Chiarelli e In una stiroo-
lante prefazione di Agostlno 
Lombardo. un'altra delle ope-
re fondamentali di E. M For-
ster. Uno dei piu lmportantl 
narrator! inglesi contempora-
nei e. aenza dubbio. come ri
corda Baldinl. II -maggiore 
romanzi ere inglese vtvente •. 
Questa traduzlone. che si ag-
giunge a quelle delle sue 
opere pio importanti: POMOO-
gio tn India, Camera con vi
sta, COM Howard e Monte-
riano, cooferma ancora una 
volte la fedelta dl Forster a] 
•uo mondo poetico: alia rt-
eerea lneaausta flno al sllen-
alo dl -tutto oooDtttWb 0 

reale e llmmaglnaiio. l'espe-
rienza e la ragione, il passato 
e 11 presente; tutto ci6 che 
sembra mlnacciare l*unUa e 
la pienezza dell'eslstenza. e 
ridurla alia • • convenzlone -. 
Alia mancanza di liberta. E 
questo affronte ancora attra-
verso 11 -racconto*: una 
-storia-, con dei personaggi 
che operano tn un contesto 
sodale deflnito e deflnlbile. ri-
trovatl all'interno dl un glu-
dizio morale sicuro, che con-
sente dl ricreare l'atmosfera 
di una realta, dl dare alia 
vita un senso meno astratto. 
nel quale e la dignlta dello 
stesso solvere. 

Attraverso la storia dl Ri-
ckle e tutto un moodo a rivl-
vere. la problematica di une-
poca. quelle nella quale si 
cercava di ridare conslstenza 
alia vita fuori della fatultA 
vittoriana, e di ritrovare in 
se steasj e nel proprio lavoro 
la flducia perdute nelllmpero 
britennlco come simbolo di 
un destino di gloria In que
ste ricerca matura quellldea-
le di operostte e di stncerlta. 
come aderensa alia realta e 
•more del vero, che ranno 
dell'optra dl Forster ana del
le rare • ^contaminate teati-
monlanze di salute. Rlekle * 
tra e t i e n che «oooplooe a 

L'autocensura linguistica 
Pochi sanno che parole 

apparentemente innocue, 
come infischiarsene, caapi-
ta!, fesso, Plnco Pallino, 
buggerare, sono nfl.te per 
una ragione <eufemistica>, 
cioe con lo scopo di sostitui-
re altre parole, riferentisi 
in modo troppo crudo a og-
getti o ad azioni che sono 
normalmente tabu nella 
nostra societa E se e vero 
che una analisi del linguag
gio costituisce in genere un 
utile strumento per la co- ' 
noscenza di un gruppo so-
ciale, una analisi degli eufe-
mismi in uso presso quel 
gruppo ci permette di illu-
minarne le abitudini,.i mi-
ti, i timori, gli ideali, le 
ipocrisie, con una luce piu 
netta, tagliente e demistifl-
cante. ' . . " • • ' , • 

Un notevole contributo 
linguistico in tale direzione 
ci e offerto da un recente . 
studio di Nora Galli de' 
Paratesi intitolato Seman- t 
tica deU'eu/emismo. L'eufe- • 
mismo e la repressione uer- . 
bale con esempi fratti dal- " 
1'ifaliano contemporaneo e 
pubblicato presso l'editore 
G. Giappichelli di Torino , 
(1P64, pp. 198, L. 2.000): s i . 
tratta di un'ampia indagine 
che non ha intenti sociolo
gies ma nella quale vengo-
no con avvedutezza distinti . 
i molteplici < territori > di 
quel particolare fenomeno 
(infatti l'interdizione ver
bale, cioe l'autocensura 
che e alia radice dell'eufe-
mismo, riguarda varie sfe- . 
re: quella magico-religiosa, 
quella politico-burocratica, 
quella sessuale, quella so- -
dale ecc.). , 

Dopo aver chiartto nel-
l'introduzione l'ambito del
la propria ricerca, che ver-
te . sul lessico eufemistico 
del solo linguaggio familia-

're '(con l'esclusione della 
lingua colta e dei dialetti) 
e dopo aver enuhciato il 
principio fondamentnle che 
una parola non e mai un ,' 
eufemismo in s6, ma soltan
to pud assumere un valore 
eufemistico attraverso l'uso 
che se ne fa (cioe attra
verso V< intenzione» con . 
cui la si maneggia), la stu-
diosa esamina nella prima 
parte dell'opera (di carat- ' 
tere teorico) i moduli di 
sostituzione che consentono 
di evitare i termini «proi-
biti > mediante altri ter
mini: tali moduli vanno 
dalla semplice pausa allu-
siva (nella lingua scritta si 
ricorre ai puntini) e dal 
generico pronome dimo-

piu tetro e lungo cammino-, 
perche non hanno ma! la for
za, awolt! oel vago e pregn! 
dl lntellettualismo. di com-
piere la loro scelta. di accet-
tare, contro e oltre la banallta 
e la convenzlone II • momento 
simbolico- (p, 191) che per
mette di vivere In UberU la 
propria vita: - Ah. se lui aves
se colto quelle splendide oc
casion!! Perche esse porta-
vano alia pio splendida di 
tutte, a quel momento sim
bolico che, se si accette, e 
accettete la vite - (pp 335-6). 
Ma la capacita di scelte e cib 
che a Rickie manca: non sa 
cosl essere libero ne oel senso 
di Ansell. ne nel senso di 
Stephen. la cui vita, in op-
poste direzionl. pure acquista 
II senso di un destino com-
piuto. 

La storia di Rickie. cosl 
viva nella rievocazione di un 
mondo e nell'evocazione di 
una terra, si rivela allusive 
a una situazlone morale che 
«e soprattutto dell'uomo mo-
demo- e segna uno del con-
tribuU pio onestl alia solu-
zione del nostro problems dl 
essere senamente nella storia 
piu consapevoli e sinceramen-
te solidali affldato ad una pa
gina sempre limplda e chlara 
che rida il senso della vite 
vissuta. 

Elio Mercurl 

strativo sino alle figure r«-
toriche della sineddoche, 
della metafora ecc. La §•• 
conda parte del volume e 
invece dedicate a una vasta 
esemplificazione, derivata 
dalla esperienza linguistica 
concreta, dai giornali, dalle 
trasmissioni radiotelevi«i-
ve. Ecco quindi gli eufemi-
smi concernenti il sesso 
(che sono dominanti in una 
societa borghese-cittadina) 
come purezza e onore per 
verginita, inttmitd per rap-
porto sessuale, appro/ittare 
di per stuprare, e gli innu-
merevoli sinonimi attenua-
tivi per indlcare gli orga-
ni maschili e femminill, le 
perversioni ecc. Ecco i ter
mini dettnti da decenza co
me toeletta e servizi igie-
nici per gabinetto; gli eufe-
mismi di carattere magico-
religioso, nati dal timore di 
qualcosa di sovruraano, co
me sacripante per Sacra
mento, va a quel paese per 
va alFinferno; i termini so-
stitutivi originati dalla in-
terdizione sociale, come 
prtuo dt preoccupazioni eco-
nomiche per ricco e dafore 
di lavoro per padrone; i vo-
caboli attenuativi riguar-
danti la politica, come no-
stalgico per fascista e il ter-
ribile Endlosung der Ju~ 
denjrage (cioe soluzione fi
nale del problema ebraico) 
per indicare lo sterminio 
degli ebrei. 

L'autrice, Inoltre, mette 
correttamente a fuoco (da 
un punto di vista teorico) 
i rapporti esistenti tra l'eu-
femismo e il gergo, il lin
guaggio tecnico, la espres-
sione scherzosa, i piani sti-
listici; e con acume chiari-
sce il problema della vasta 
sinonimia eufemistica (alia 
base della quale e anche la 
presenza delle varlanti dia-
lettali accanto ai termini 
di lingua), additando tra 
l'altro la necessita di situa-
re sempre storicamente il 
fenomeno (una parola pud 
infatti esser sentita come 
un eufemismo da alcuni ma 
non da altri). Avremmo 
magari desiderato una ap-
plicazione concreta e pun-
tuale di tale princjplo cosl 
da poter di volta fn volta 
riconoscere, sotto le parole, 
i parlantl (le varie clasari, le 
diverse generazioni, 1 mol
teplici ambienti), ma que
sto e anche 11 terreno di 
una nuova ricerca, l'ogget-
to possibile di uno studio 
futuro. 

Tiziano Rotsil 

L « ^ » notiziano 

• * * L' ASSOCIAZIONE 
CULTURALE ITALIANA, 
compie il suo diciottesimo 
anno di attivita. L'iniziati-
va, dopo una prima fase 
sperimentale attuata limi-
tatarnente a Torino, si e-
stese a Milano, a Roma ed 
a Napoli e piu recentemen-
te ha raggiunto New York. 
dove viene svolto un ciclo 
speciale di conferenze al-
l'insegna di c Europa and 
America >. Nel bilancio di 
questi diciotto anni di atti
vita (oltre trecento confe-
renzieri di fama naziona-
le e internazionale si sono 
avvicendati di fronte al 
pubblico delle quattro cit-
ta italiane) vanno inclusi 
i numerosi < quaderni > (ne 
escono tre ogni anno) che 
raccolgono le piii interes-
santi conferenze organizza-
te dall'Associazione; ricor
diamo tra le altre quelle 
di Concetto Marchesi, che 
per quattro volte fu ospi-
te dell'ACI. Si possono 
inoltre ricordare, tra gli 
orator! di tutti questi anni, 
Eluard, Camus, Clair, Al-
varo, Bontempelli, Branca-
ti, Zavattini, Levi, Mora
via, Ioneaco, Dallapiccola, 
Ottieri, Ernesto De Marti-
no, Jemolo, Tibor Dery, 
Giancarlo Vigorelli, ecc. 

II limite che ha spesso 
caratterizzato questa ini-
ziativa, e stato un certo suo 
tono snobistico, dovuto alia 
partecipazione di un pub
blico troppo ristretto e abi-
tudinario. Tuttavia, d a 
qualche anno in qua, si e 
potato constatare, un sen- _ 
sibile allargamento quali-
tativo e quantitativo del 
pubblico dei < Pomeriggi 
letterari >; infatti (almeno 
in alcune citta) un sempre 
maggior numero di giova-
ni. studenti e impiegati, af-
folla i teatri in cui le ma-
nifestazioni si svolgono. 
Quest'anno, molto opportu-
namente, la Direzione del
l'ACI, ha esteso il beneficio 
degli abbonaraenti ridotti 
(da L. 4000 a L. 3000), pre-
cedentemente limitato ai 
soli insegnanti e student! 
universitari, anche ai sod 
dell'Associazione Ricreati-
va Culturale Italiana (AR-
CI) per cui vi e da pre-
vedere, anche in relazione 
al programma annunciato, 
che il pubblico si allarghi 
ulterlormente, compren-
dendo anche gli strati piii 
popolari. 

Ed ecco il programma 
della stagione 1964-65. Ini-
ziera venerdl 27 p. v. a To
rino (ore 18 a] Teatro Ca-
rignano) con una conver
sazione di Pier Paolo Paso-
llnl, sul tenia < Nuove que

stion] linguistiche», che, 
come le successive manife-
stazioni, verra replicate a 
Milano, lunedl al Teatro di 
via Manzoni; a Roma, mar-
tedi al Teatro Eliseo; il gio-
vedl a Napoli, al Teatro di 
Corte del Palazzo Reale. 
Tra le conferenze in car-
tellone, dopo quella dl Pa-
sol ini, vanno segnalate: le 
< Riflessioni su Raffaello » 
di Renato Guttuso; «L'in-
fanzia di Jean Paul Sar
tre > di Enzo Paci; «Ro
manzo e realta > di Natha
lie Sarraute; «Dante • 
noi > di Gianfranco Conti-
ni; <Scienza e tecnologia 
al servizio deirumanitA > 
di Albert Sabin, il cui no
me famoso, e legato alia 
applicazione del vaccino 
antipoliomielitico; < Storia 
e romanzo» di Leonardo 
Sciascia, cui fara seguito 
un dibattito con il pub
blico. Gustavo Sanvenero, 
specialista di chirurgia pla-
stica e riparatrice, parleri 
intorno alle «Malforma-
zioni congenite». Inoltre 
sono preannunciate confe
renze di Giovanni Arpino, 
Elsa Morante, Roger Pey-
refitte, Evghenlj Evtuchen-
ko e altri ancora. 
• • • LA RIVISTA TORI
NESE «SIGMA* sta pre-
parando un grosso numero 
speciale su Pavese. Esso 
comprendera fra gli altri, 
studi di Barberi Squarotti, 

. Mondo, Gorlier, Porti, 
Guglielminetti, Beccaria, 

. Grassi, Jesi, Corslni, Pau-
tasso, Paris, Hosle, Chase. 

. Uscira nel mese di dicem-
. bre. - -

•*• LA CASA EDITRICE 
IN LINGUA ITALIANA 
• EDIT*, che stampa a 
Fiume • il quotidiano « La 

. Voce del PopoIo», il 
quindicinale «Panorama* 
e • il . mensile « II pio-

' niere »f oltre a • libri di 
testo per le • scuole del 

, •' gruppo nazionale italiano 
e di opuscoli politici, ha 
iniziato la pubblicazione 
della rivista di cultura « La 

•• Battana*. 
- La rivista « La Battana » 
si propone un duplice sco
po; quello • di contribute 

x-. alio sviluppo culturale del 
gruppo nazionale vivente 

• in Jugoslavia attraverso la 
'.culture italiana e jugosla-
' va, e quello, piu importan-
..' te, di costituire un punto 
• d'incontro tra scrittori ita-

liani e Jugoslav!. 
Nel primo numero della 

< Battana » figurano scrit-
ti di Dobrica Cosic, Niksa 
Stipcevic, Guido Aristarco, 
Oliviero Honore Biaachi, 
poesie di Salvatore 
modo, ecc, 

1̂ 


