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Si tratta di proseguire nella direzione comune in cui si sono 
ottenuti risultati critici forse unici e si e pervenuti ad 
una comprensione rigorom del nostro piii grande poeta - II 
ministro Gui sembra non aver capito che non esistono due 
dimensioni — una «scieiitifica» e una «popolare» -- delta 

cultura - Alluvione di retorica? 

L'impegno storicista 
i 

nelle celebrazioni di Dante 
s 

11 compagno Michele Rago e stato richlesto al nostro glornale dalla direzione dl Rinascita per dar vita at supplemento mensile '11 
Contemporaneo». Net rivolgere al compagno Rago il nostro piii fraterno ringraziamento per il prezioso contribulo da lul dato durante 
lunghi anni al nostro glornale e i migliorl augurl per il suo nuovo lavoro, informiamo i nostri lettori che la rubrica delta critlca 
leiterarla dell'Unlta e statu assunta dal compagno Carlo Sallnari. 

E* assai difficile formula* 
re in anticipo un giudizio 
aulle celebrazioni dante-
ache predisposte dal go-
verno e da vari enti in oc-
casionc del settimo cente-
nario della nascita del no
stro maggiore poeta. II mi
nistro Gui nella relazione 
tenuta il 6 novembre scor-
so presso la «Casa di Dan
te > di Roma ha accennato 
a un c impegno storicista >, 
vale a dire a < un'attenta 
connessione tra il fatto ar-
tistico, il divenire dell'ar-
tista nel suo mondo inte-
riore e la cronaca, i pro-
blemi e la storia del suo 
ambiente culturale, socia-
le e politico >, che costi-
tuirebbe la caratteristica 
della ' ricerca a livedo 
scientifico intorno all'ope-
ra dell'Alighieri e, di con-
seguenza, dovrebbe deter-

minare l'orientamento del-
l'importante convegno di 
studi fissato per il pros-
simo aprile a Firenze. 

Impostazione giusta, sul-
la quale non abbiamo nul
la da eccepire. Meno chia-
ro e, invece, 1'accenno al-

,1'altra dimensione che do-
vrebbero avere le celebra
zioni dantesche, la dimen
sione « popolare >, che non 
comporterebbe un caratte-
re di pura divulgazione e 
di semplice volgarizzazio-
ne, ma uno sforzo > < alia 
precisazione e chiarifica-
zione ideologica: su que-
sto piano la perenne ten-
sione ideologica dantesca, 
lo splendore delle sue in-
tuizioni, la fermezza dei 
suoi accenti costituiscono 
un magistero che il nostro 
popolo puo oggi apprezza-

r- n 
In margine aire lettere sull'« esperanto» | 
pervenute al nostro glornale | 

La «lingua j 
universale* \ 
fra storia \ 

e fantascienza i 
Jl problema della adozione e diffusione di una lingua 

artiflclale e assai complesso: non per altro e all'origine di 
un dibattito costante e vivace, in cui si mescolano argo-
tnentazlonl teorlche e storiche, come dimostra anche Valto 
numero di lettere sull'argomento pubblicate in questi 
ultlmi tempi dal nostra giornale. 

In realta, quando sia necessario non tanto intendersi 
In modo sbrigativo su un oggetto. ma anche e soprattutto 
esprlmere parte del nostro patrimonlo d'esperienze (razio-
nali. affettive) o il modo personate e sfumato in cut ve-
diamo una cosa o viviomo una situazione, altera una 
lingua artiflclale. decisa a tavolino, si rivela inadeguata 
troppo *riduttrice; perche i suoi termini sono privi di pas-
sato, doe di quel signiflcati che nascono da una tradizlone, 
e risultano percid aridamente monosensi. Lo stesso, e vera, 
pud dirsi d{ ogni lingua stranlera appresa scolasticamente, 
non parlata correntemente, non vissula, manovrata a 
scopl turistici; e d'altra parte e ovvio che anche una lingua 
artiflciale pud riempirsl di storia (e cancel/are (a propria 
arttftciositd) se viene adottata come lingua prima, quoti-
diana, • materna •. in sostlluzione di quella attualmente 
in uso o a fianco di essa: muovendo da zero, questo nuovo 
strumento si colorerebbe delle esperienze delle nuove 
generazioni. nate con lui o dopo di lul, ma non potrebbe 
assorblre (cioe tradurre nelle proprie articolazioni e nel 
propria lessico) le infinitamente varie impressionl degli 
uomini venuti prima, crialalllzzateii nei linguaggl oggi 
viventi. Ma a parte questo (che e pol il problema antico 
della traduclblllta dl una lingua nell'altra). occorre tener 
presente che i peculiari caratterl delle varie comunlta 
(politici, religiosi, sociali, ecc.) tornerebbero a farsl sen-
tire all'inter no della nuova lingua uniflcata, differenzian-
dola ancora, riapportandovi le antlche fratture: premessa 
indispensabile ad una unificazione Unguistica sembra dun-
que essere Vunificazione del costume, delle • storie » nazio-
nall, Vlmporsl di uniformi modi di vita. A questo punto 
e perd possibile scorgere che nel mondo attuale oggettive 
forze storiche spingono verso una unita del genere e che 
amor di logica e spirito di fratellanza (all'origine del 
tanll * linguaggi universali» formulati flnora) trovano oggi 
un potente sostegno nel moto delle cose, e il magglor 
alleato nel perfezionati mezzi dl comunicazione. Certo, si 
obletta, lasciar fare alia storia e rinunciare ad agire sul 
movlmento della lingua significa allontanare nel tempo 
Vausplcata soluzione a chissa quando. Ma allora. anche 
dato per raggiungibile V'obiettivo interlingual, e piii 

. che mat necessario analizzare e valutare attentamente i 
concretl ostacoli che si frappongono. 

L'eventuale buona volonta e Vir.tervento del governl 
(qui Viniziativa privata pud ben poco) e quindi Vinsegna-
mento * naturale • di una interlingua gid nei priml anni 
d'etd consentirebbero un rapido apprendimento di essa 
(a questo livello istintivo e puramente parlato, una lingua 
vale Valtra, cioe tutte risultano facili al bambino); e si 
pud anche dare per risolto il problema della scrittara, che 
tl presenta piii avanti (evidentemente e bene mantenere 

. una gratia fonetica: Vesperanto ne dd un buon esempio). 
Ma le dlfficoltd magglori nascono dal rapporto tra Vinter-
lingua prescelta e la lingua nazionale: pochi pensano che 
$1 debba sopprimere la seconda a vantaggio della prima, 
polche ne deriverebbe Vinconvenlente di dover tradurre • I viniti , ma Tuna e l'altro 
ricuperare faticosamente quanto gia scritto nelle varie I vengono interpretati come 
linoue; I pin pensano invece che t due idiomi possano • • ^ue figure che rappresen-
vleere affiancati, ma a parte il fatto che tale equilibria , I t a n o t e m j assillanti del do-
sembra instabile. moltl popoli si troverebbero costretti , o r o s o t r a v a g l i o d i u n i n . 
a maneggiare due idiomi con strutture assai diverse. Oc- I tHl«»ttuali- del Merlin Fvn 
corrert allora reperire ed Uluminare evcnluall elementl I ^ S i T ^ ^ f i J ! ^ 1 0 . ™ 
comuni tra i tipi sintatticl delle varie lingue? Tutto questo . 
suona un po' come fuori della storia o al Umite della I 
fantascienza, 

Tiziano Rossi | 

re meglio di quaiito non 
pote nel passato >. 

Parole veramente < dl 
colore oscuro > non tanto 
perch6 esse possano na-
scondere la volonta di stru-
mentalizzare lo studio di 
Dante in funzione clerica-
le (non credo che si vo-
glia commettcre un simile 
errore, perche la strumen-
talizzazione clericale por-
terebbe, come reazione, 
u n a strumentalizzazione 
< laica >, la quale avrebbe 
appigli assai piii efficaci 
nel testo dantesco: ed en-
trambe risulterebbero pro-
fondamente diseducative e 
provocherebbero il falli-
mento di tutte le celebra
zioni), quanto piuttosto 
perche dimostrano che non 
si e ancora capito, nemme-
no da parte del ministro 
della Pubblica Istruziono e 
dei suoi consiglieri, come 
non esistano due dimensio
ni diverse della cultura e 
che la dimensione scientifi-
ca e sempre anche quella 
piu educativa sul piano dei 
valori etici e che la diffe-
renza fra il convegno inter-
nazionale di studi di Firen
ze e la lezione dell'inse-
gnante di liceo o la cele-
brazione tenuta in una lega 
di braccianti non dovrebbe 
essere di < contenuto », ma 
soltanto di < tecnica esposi-
tiva >. 

Se non si terra ben fer-
mo questo principio nessu-
no potra salvarci da un'al-
luvione di retorica e di fra-
si vuote sui valori della v i 
ta, sulla spiritualita, sulle 
aspirazioni morali, sulle-
profonde basi ideali dell'in-
tera nazione italiana che 
verrebbero esaltati d a l 
pensiero e dalla poesia di 
Dante. Alluvione a cui lo 
stesso ministro apre qua e 
la qualche varco, nonostan-
te la sua proclamata aller-
gia per la retorica. 

In realta quell'< impegno 
storicista >, di cui si e fatto 
cenno, si propone da so — 
con la naturalezza e la ine
vitability dei fatti storici — 
come piattaforma delle ce
lebrazioni dantesche, in 
tutte le loro dimensioni, 
perchfe esso ha rappresen-
tato la direzione comune 
nella quale si sono ottenu
ti risultati forse unici nella 
critica della nostra lettera-
tura. Si deve a quell'impe-
gno, infatti, se la formazio-
ne culturale e stilistica di 
Dante e stata ricondotta 
neH'ambito delle correnti 
dominant! alia fine del se-
colo XIII, se la sua ideolo-
gia politica e stata spoglia-
ta dai travestimenti otto-
centeschi di coloro che vo-
levano fame una anticipa-
zione del moderno concet
to della separazione fra po-
tere statale e potere spiri-
tuale e della loro liberta 
nei rispettivi campi d'azio-
ne, se le sue teorie Iingui-
stiche sono state stretta-
mente collegate col trava
glio stilistico della Iirica 
c d'arte > dai siciliani fino 
al Guinizelli, al Cavalcanti 
e ai provenzali. 

E si deve a una lettura 
piii rigorosamente storica 
se oggi abbiamo superato 
in modo definitivo la frat-
tura che la critica romanti-
ca e idealistica ha sempre 
postulato fra lo schema 
teologico e le singole per-
sonalita della Commedia: 
per cui Francesca non ci 
appare piu un'eroina del-
l'amore nonostante la con-
danna divina, ne Ulisse un 
eroe della ragione e un ri-
belle ai vincoli che ad es
sa vengono posti dalle di-

di Platone, dello stesso Vir-
gilio) che suscita tanta am-
mirazione e entusiasmo in-
tellettuale e che pure deve 
limitarsi a intravedere sol
tanto da lontano la monta-
gna del paradiso terrestre. 

Ma soprattutto si deve a 
una strenua metodologia 
storicistica la scoperta piii 
importante che ha avuto ri-
flessi di grande rilievo sia 
per la comprensione della 
poesia di Dante, sia per la 
precisazione della stessa 
natura delFarte: la scoper
ta di quella concezione < fl-
gurale > degli avvenimenti 
che- ebbe larghissima dif
fusione nel Medio Evo e 
nella quale va collocato il 
poema dantesco. N e l l a 
Commedia, cioe, il viaggio 
nell'oltretomba non e una 
bella menzogna, ma la figu-
razione ini/.hiie e fonda-
mentale delTopera, la sel-
va, le fiere, Virgilio non 
sono la bella veste con la 
quale si vogliono coprire 
concetti astratti, ma hanno 
un loro significato intrin-
seco, Catone non e un'al-
legoria ma - una < f igura > 
nella quale la tradizione 
ha elaborato la personali
ty storica del romano fino 
a fame il simbolo della li
berta: figurazioni, dunque, 
nelle quail non esiste una 
duplicita di significati 
(uno letterale e l'altro al-
legorico), ma un unico si
gnificato nello stesso tem
po letterale e simbolico. 

La portata di una simile 
impostazione critica e fa-

cilmente comprensibile: es
sa ha rappresentato il colpo 
piii duro che sia mai stato 
sferrato contro quella par
te della critica (quantitati-
vamente imponente) che 
nel corso dei secoli si 6 ar-
rovellata alia ricerca dei si
gnificati riposti dei singoli 
episodi del poema dante
sco; essa ha liquidato tutta 
la discussione aperta dal 
famoso saggio su Dante di 
Benedetto Croce a propo-
sito dei rapporti fra strut-
tura dottrinaria e poesia 
sulla Divina Commedia, e 
l'ha liquidata nel modo piu 
definitivo, mostrando sul
la basa dei dati storici che 
si trattava di una discus
sione inutile su un proble
ma inesistente; essa ha, in-
fine, dimostrato concreta-
mente la funzione attiva 
che hanno le < idee > sulla 
rappresentazione artistica, 
mettendo in crisi la con
cezione dell'arte come pu
ra fantasia e l'intera me
todologia idealistica della 
distinzione nell'opera della 
poesia dalla non-poesia. 

In questo quadro, dun
que, sia pure sommaria-
mente tracciato, si collo-
cheranno di necessita le 
prossime celebrazioni dan
tesche. Ci auguriamo di 
cuore che esse servano ad 
arricchirlo e che la buona 
volonta di tutti gli studio-
si seri sappia respingere 
ogni tentazione di detur-
parlo. 

Carlo Salinari 

PARIGI 
CONFIDENZE ALL'HOTEL 

DI PONT-ROYAL 

Zavattini: 

Entro I'anno il «Diario» 
e le «Lettere da Cuba» 
«Ancora una settimana per la sceneggiatura di "Un nuovo mondo», che sara diretto da 
Vittorio De Sica, poi sard libero di scrivere per me» - Arrivano in Francia « l poveri sono 
matti» e «lo sono il diavolo» - Un'attenta recensione di Aragon su « Les lettres frangaises» 

Un libro di Umberto Eco sul «fenomeno James Bond» (I'agente 007) 
PARIGI, febbraio 

Riunione « al vert/ce », a tarda sera, tra Valentino Bompiani e Cesare Zavattini, 
al bar dell'Hotel di Pant-Royal, una specie di cenacolo segreto sconosciuto agli habi
tues dei « cafes » di Saint-Germain* Anche Sartre, da quando ha abbandonato il Flore, 
lo frequenta, e vi fissa i suoi appuntamenti ogni vo Ita che si reca da Gallimard. Zavattini si e impe-
gnato a consegnare il suo Diario-(esso va dal '40 a oggi, ed e quasi tutto inedito) e le Lettere da Cuba 
all'editore milanese entro I'anno. Bompiani, con aria distaccata, da conversatore elegante fa osservare 

a Zavattini che molte 
stagioni sono passate, da 

UN LIBRO Dl RAIMONDI SU RENATO SERRA 

IL LETTORE 
DIPROVINCIA 
Fino a che punto, dietro il «cliche » che egli offriva di se stesso, h 
rintracciabile. nello scrittore romagnsls il «figlio del proprio tempo »? 

il tema dell'amore a cut 
soggiacciono, nonostante la 
sua natura peccaminosa, 
un cos! grande numero di 
anime nobili e generose e 
il tema della saggezza pa
gans (quella di Aristotele, 

Se e'e un lavoro da fare attorno a Rc-
nato Scrra e alia sua opera, e un lavoro di 
smitizzazione: uscire dal cliche" di un 
Serra tutto sicuro e felice lettore nei suoi 
limiti di -letterato- prima deWEsame di 
coscienza. per restituirgli una precisa po-
sizione di protagonista di una crisi cultu
rale e morale; tentare di tracciame un 
ritratto storico, senza. appunto. distaccare, 
dividere violentemente — come troppe 
volte si e tentato di fare dalle generazioni 
nuove — il moralista dal critico letterario 
Ci6 che puo anche voler dire, in altri ter
mini, scrivere la storia della formazione 
culturale del Serra. 

L'occasione del cinquantenario della 
prima edizione di un libro come Le let
tere (1914) poteva esser l'occasione buona 
per un'impostazione del genere (se la cri
tica militante non avesse, ai nostri giorni, 
assunto in maniera quasi assoluta il vezzo 
di non uscire dalla stretta contempora-
neita e di riflutarsi alle revisioni); come 
avrebbe potuto costituire il momento piu 
opportuno per un'edizione critica di tutta 
i'opera serriana, che dovra prima o poi 
sostituirsi alia meritoria raccolta curata 
da G. De Robertis e A. Grilli, per of-
frire alio studioso tutte le component! 
di un dramma culturale e morale. O sia 
rompere. anche con le armi della filo-
logia. il noto -pudore- del Serra, per 
presentarne un'immagine piu mossa e 
reale. meno schematizzata. meno acritica 
e mitica. Cioe. smitizzazione nei due sen-
si: sia neH'analizzare il mito del -let-
tore puro-, sia nel far giustizia della 
celebre ma superflciale definizione del 
Boine, di un Serra -moderno conser-
vatore che sta volentieri alia retro-
guardia •. 

Un prezioso awiamento ad un lavoro 
del genere e costituito dal volume di 
Ezio Raimondi (fl lettore di provincia, 
Firenze, Le Monnier. 1964), che racco-
glie tre ampi studi sul Cesenate e otlti 
un afTascinante saggio di ricognizione 
fra le carte inedite serriane. 

Fino a che punto — e la questioae di 
fondo, ed e la linea unitaria di tutta 
l'indagine del Raimondi —; fino a che 
punto, insomma, dietro il cliche* che il 
Serra offra di se stesso di "lettore di 
provincia -. dalla amabile nonchalance, 
• quella variett amena capriceiosa del 

discorso che se ne va quasi senza meta 
dove il desio lo mena: come un vagabon-
do spensierato per la campagna-, e 
rintracciabile il Serra - figlio del proprio 
tempo-, dotato del -gusto del contra-
sto, del dramma. della contrapposizio-
ne interiore -, colui che afferma che 
- bisogna aver il coraggio di mortiflcare 
il Nietzsche che h in ognuno di noi -? 

II diaframma da rompere. per rispon-
dere a tale questione in modo serio e 
argomentato e documenlato e senza 
dubbio quello dcll'autocostnzione — o 
del pudore — serriana. E U Raimondi 
nesce a cio fin da!i'imz:o della sua inda-
gine ncorrendo alle carte inedite in 
generale. e >n particolare a certi illu-
minanti raffronti tra la prima stesura 
autografa delle Lettere e il testo definiti
vo del 1914 e appoggiando la ricerca con 
spunti rivelatori che si ricavano daU'epi-
stolario dello scrittore romagnolo du
rante gli anni 1913-14. il tempo cioe della 
composizione e stampa del famoso li
bretto serriano. (In effetti, la data non 
semplicisticamente anagrafica delle Let-
fere dovrebb'essere il 1913. se si pensa 
a tutti gli spunti di ricerca e di giudi
zio che il Serra mise in circolazione du
rante il periodo di quasi un anno, che 
fu appunto il periodo di composizione del 
libretto: al di la. se si vuole, della pre
cisa ammissione del Serra in una lettera a 
Carlo Linati. cbe il libro - fu scritto sulla 
fine del *13»). 

Ma la rottura di quel diaframma vuole 
anche un'indagine sul pensiero e sulla 
formazione filosoflca del Serra: — anche 
in questo caso per scoprire, nel platoni-
smo derivato da Francesco Acri del 
- lettore di provincia», echi di espe
rienze europee piu varie e, a quella 
stagione, determinanti. e per fino certe 
consonanze col pensiero bergsoniano. Ol-
tre ai rapporti col positivismo. che illumi-
nano meglio tutto il capitolo della - cultu
ra francese - del Serra. <E intendiamo qui 
tracciare solo alcune linee sommarie. qua
si per appunti, a indicare la novita 
deU'indagine offertaci dal Raimondi). 

Tuttavia nella direzione accennata la 
novita piu evidente degli studi del 
Raimondi andra cercata nel terzo studio, 
Un deblto non pagato, e nell'appendice 
di inediti serriuii tu Romain Holland. 

In questi appunti serriani la -storia in
teriore- dell'ultimo Serra e in primo 
piano: ci sono gia i temi deU'Esame di 
coscienza. e'e soprattutto, l'altra faccia 
del -pudore- di Serra: -Meglio che 
pretesto a un articolo di critica - — 
scrive il Serra in una lettera all'Am-
brosini — 'Jean Christophe mi e stato 
principio di analisi morale intima, in 
un momento assai turbato della vita; la 
mia commozione sorgeva dal confron-
tare la carriera e la storia di quell'uo-
mo faticante e ardente e s'olco e puro 
col destino che porto in me-. Fu quel-
l'umana commozione che iropcdl al Ser
ra di condurre in porto il sagi .̂o su 
Holland? 

Io penso che piu che dt un'umana 
commozione si trattassc di una crisi che 
precipitava verso il suo esito: — Tim-
possibilita di ritrovare. col -pudore-, 
la freddezza del critico: forse, in parole 
piii chiare. 1'impossibilita di vincere la 
componente autobiogranca. che e tipica 
di tutta I'opera serriana. e che deve 
farci andar molto cauti nel distinguere un 
Serra critico da un Serra moralista, un 
-primo- da un -secondo- Serra. La 
crisi in effetti precipita per l'accertata 
impossibility d'essere - distaccato-. -Ma 
mi raccontero io sempre? - si domanda 
in uno degli appunti inediti su Rolland. 
E dice di si. che forse e giusto raccon-
tarsi. partendo magari da un dato che 
pare umtario per tutti: - Qualche cosa 
in cui siamo d'accordo: tutti. Inconten-
tabili di cio che chiamiamo letteratura, 
eloquenza, apparato-. E dice di una 
difficile condizione culturale, che sem
bra accomunare in una linea i discordi e 
i contrastanti: Tolstoi e Nietzsche o 
Ibsen e Beethoven, e Verlaine, Rimbaud, 
Mallarm£. Laforgue. Una cultura difficile 
in cui entrava anche 1'-antipatico - Rol
land, con - un rincrescimento oscuro di 
essere in ritardo. un rincrescimento che 
mi punge piu forte insieme con l'im-
pressione di non essere piii in tempo-. 

Piu che la crisi del -lettore di pro
vincia -, era la crisi drammatica della 
cultura italiana. e della societa italia
na, del suo - essere in ritardo ». 

Adriano Seroni 

quando Vimpegno fu 
preso, la prima volta: 
< Questa volta e quella ve
ra — risponde Zavattini — 
due libri nuovi, entro I'an
no-. 

Zavattini fa i conti: una 
settimana aticora per finire 
la sceneggiatura del film per 
De Sica, Un nuovo mondo, 
e poi, -libero, libero di scri
vere per me, per conto mio, 
almeno fino a giugno ~. Bom
piani ha in progetto di ri-
pubblicare, nello stesso tem
po, tutte le ' vecchie ope-
rette » di Zavattini, ormai as-
solutamente tnfroi'nbilt, in 
Italia. 

A Parigi, intanto, Zavattini 
riceve it suo battesimo lette
rario. Sono in circolazione 
nelle librerie francesi I pove
ri sono matti e Io sono il dia
volo. edffo do Jjj/tard. Suc-
cesso e stupefazione: ecco i 
due poll attorno a cui si ag-
girano le reazioni della cri
tica. Zavattini scrittore? Un 
mondo da scoprire. Aragon, 
nelle Lettres frangaises dedi-
ca al libro un'impegnata c 
ampia recensione. Si ccrca il 
punto di sutura tra lo scrit
tore e «il Cesare Zavattini 
che, per tutti i francesi, e 
uno dei piu .celebri artefici 
del cinema neorealista itnlia-
no -. - Lo stile e cosl difle-
rente, il tono della narrazio-
ne cosl opposto che si potreb
be quasi immaginare che si 
tratta di una semplice omoni-
mia — scriue il critico di -Les 
lettres frangaises- — Eppure 
ci si accorge che Io scrittore 
c Io sceneggiatore sono con-
temporanei. e guardando pifi 
da vicino si puo trovare il 
punto di collegamento... E' la 
sua originality che mi ha col-
pito. il modo di canccllare il 
racconto sia attraverso imma-
gini sorprendenti. o angoscio-
se o crudeli; sia attraverso 
una maniera insolita di in
troduce un'apertura che ci 
si affretta a bloccare... 11 to
no piii distruttore che burlc-
sco, 1'abbandonarsi alio fan-
tasticherie di Bat. il prota
gonista, che e un modo di 
prendersi una rivincita per-
sonale. un sognare in modo 
da vendicare tutti i poveri 
come lui -. 

/ libri di Zavattini, uscitl 
in Italia uno il 1937, e l'altro 
il 1941 — e che costituiscono 
per noi le prime tappe di una 
letteratura antifascista non 
solo antiretorica e anticon-
venzionale, ma impegnata fi
no in fondo da un punto di 
vista di classe (e come tali 
circolavano nelle mani degli 
studenti italiani a quell'epo-
ca) — orrirano dunque ades-
so in Francia, 

Julliard, il 17 febbraio. da-
ra un ricevimento in onore 
di Zavattini, alia prcsenza di 
critici e di numerose perso-
nalitd della cultura, per ce-
lebrare I'uscita del volume. 

Zavattini, nel frattempo, si 
e incontrato venerdl con il 
suo produttore, 1'inglese Salz-
man. II celeberrimo finan-
ziatore di tutti i fUms di Ja
mes Bond, (Agente 007, ecc), 
produrrd infatti (al posto dl 
Carlo Ponti) il film di De Si
ca, su soggetto di Zavattini. 
II racconto cinematografico e 
ambientato nell'universitd di 
Parigi — il ragazzo e italia
na, e la ragazza e francese — 
e narra la storia dell'amore 
di due giovanl, che finisce, 
dopo interrogativi e inquie-
tudinl che hanno tutti per te
ma la paura della vita, per 
concludersi, in forza delta 
scelta della donna, con la na
scita di un figlio. 

Salzman aveva preannun-
ciato U suo arrivo proprio 
alia maniera di James Bond, 
Nella camera del suo alber-
go, Zavattini aveva trovato 
due favolosl certi gigantl, 

sormontati da nastro rosso. 
uno col mo di frutta csotiche 
e l'altro dl scatole di biscot-
ti, provenienti da ogni parte 
del mondo. Nel paniere. na~ 
scosto, un microscopico bi-
glietto di visita. - Lo so die ! 

mi piacciono i biscotti-, dice 
con stupore Zavattini. Ma 
che cosa non sn I'agente •>«•-
grcto'.' Umberto Eco. che as-
siste al colloqtiio tra Bom
piani e Zavattini. tende le 
orecchic. Salzman a Parigi?. 
Dcvo assolutamentc iiitou-
trarlo, dice. Eco sta inlatti 
prcparando, per Bompiani, un 
libro di saoni sul - fenomeno 
James Bond •; una seric di 
analisi scritte da spcciulisli. 
c/ie csaminano dal punto di 
vista sociale, cinematografico, 
letterario, politico, psicanali-
tico, le radici del prodiaioso 
boom che Ha accompagnatn 
dappertutto CAgcntc 007. II 
libro, che Bompiani fara 
uscire in primavcra, s'intito-
lera: - Agente 007 - iiccn/a 
di critica-. 

Maria A. Macciocchi 

II Capitano 
Le cdizioni del Gallo (col-

lana Omnibus, pagine ItiO. 
lire 700), ripubblicano II Ca
pitano. di Giuliana Gadola 
Beltrami, pochc, terse pagine 
di vita vera gin apparse nel 
11*45. E" la storia di una for
mazione pnrtigiana e del suo 
comandante. Filippo Beltrami. 
morto in combattimento con
tro i nazisti. Giuliana Gado
la c la moglie di Beltrami, 
una donna intelligente c co-
raggiosa. che condivise con il 
marito una breve e intensa 
stagione di preparazione e di 
lotta. La narrazione si aprc 
con le giornate del 25 luglin 
1943 e continua fino alia for
mazione della banda partigia-
na della quale Beltrami preso 
il comando. fino al sacriflcio 
di lui. di Gaspare Pajetta e 
di altri eroici partigiani. 

II valore di questo libro e 
nella immediata restituzione 
delle idee e dei sentimenti 
che animarono la parte piii 
intelligente e piii sensibile 
della giovane borghesia intel-
lettuale maturatasi. per eta 
e per convinzioni antifasci-
ste. negli ultimi anni del fa-
scismo. Beltrami era un ar-
chitetto. sua moglie era la 
- signora di casa -: avrebbe-
ro potuto lasciar pa^sare fl 
peggio e tornare salvi alia 
vita di tutti i giorni. Invecr 
entrano nella lotta. sentono il 
dovere di partecipare alia 
battaglia antifascista e di 
sacriflcarsi. 

Giuliana Gadola Beltrami. 
nel darci il resoconto di que
sto itinerario morale e poli
tico, non imbocca la via bre
ve della predicazione o della 
sollecitazione elegiaca. Cer-
ca. invece. e trova — e pro
prio questa ci pare 1'unicit.i 
del libro — il grumo di gioia 
di quei giorni — l'incontro 
con la cercata liberta —. «• 
cosl ricrea tutta intera la 
realta di quel tempo- torna a 
noi la sensazione fisica della 
liberta come un sole nno\<» 
sulla pelle. si riprova il sen-
timento che nacque dalla ri-
trovata solidarieta con gli 
uomini liberi del mondo: si 
affonda nel passato e se ne 
torna pacificati: e'e stato un 
tempo in cui. nello stesso mo
mento. e maturato 1'amore, 
si e ritrovata la liberta. ci si 
e affacciati con flducia al-
1'awenire, si e scelta, secon-
do ragione. la via della lotta 
e del sacriflcio. 

Poche pagine. ma da legge-
re e rileggere. Furono una 
scoperta dell'immediato dopo-
gucrra. Oggi le riscoprono gli 
uomini che feccro la Resi-
stenza e le propongono al pin 
giovani. 

o. c. 
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