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I « Congiuntura» editorials e crisi 
. delle strutture narrative tradizionali 

i 1965: 
{ una stagione 
i senza romanzi? 
IN elle case edilrici e nei 

circuli della nostra so-
cicla Icllcraria si dice 

I con insistenzn die avrrtno 
« una itaginne sen/.a romnri-

I i i » . I pretni qucst'annn so-
no anticipali rispetto all'an-

I n o scorso, si avvicinano gi.i 
alcune scadenr.e ili presenla-
zione, e gli eililori srmbrano 

I t rovars I in diflicollii. Non 
hanno n ravalli » aicuri MI 

I c u i puntare, per quelle cor-
se letterarin-mondaue die 

I a p r o n o la via al successo 
di vcmlile. 

Gli aulori ilaliani piu ce-
I le l i ra l i e cousaiTati (a ra-

Rione o a lurin) dal puhbli-
I r o e dalla critica nejdi anni 

del cosiililcllo boom, laci-io-
I no. K in generate sembra 

proprio die nesstin roinan-
ziere ili rilievo, ail cccezio-
ne ili Moravia, sura prcsen-

I tc aH'a|>|iiinlaineiilo del '65. 
' Audit) ipiei jxulii liinli ili 

I cui si e parluto in queste 
ultimo Brllimunc, sono pra-

I l i r a m e n l e railuli ml una pri
ma rapiila in< liiiMii. 1/ ier-

I to, ail esempio, die lion 
tisrin'i la nnmiiii-iala ti-r/a 
parte ilella « Irilogia n pra-

* toliniaim (ilopo Mitillo e, 

I ho u-itilo); qnniilo al ro-
manzo tli I'asolini, di cut 

I q u a l d i e ginrnnle lia parlalo, 
Ir. indiscrczinni raicollc in— 

I d i i r n n o pinlioMn a sinrnlirc 
d ie a cmifiTiiiare la noti/ia. 

Nattinilnirnlc, non sara 
I una « slagiouc J> inorta; di 

romanzi (e di rurcmili: Ber-
I n a r i , e, forse, Calvino) ne 

usciranno. Ala maiirhcranuo 
I m n l l o prnlinliilmciile i « ro

manzi da premin u, qm-lli 
insomnia die piu impccua-

I v a n o in passalo i compila-
lori delle class! fiche dei 

I bestsellers. 
D'nltra parte, se in quest! 

I g i o r n i si va a pnrlarc 1*011 i 
librai o si cerca ili capture 
dagli uffici-siampa editoriali 

I q u a l d i e ilato sulle vemlile. 
si ha rimpre.ssiouc die il 

I bilancio dell* anno srorso 
abbia segnato delle perdite 

Ip iu l t o s to secdie at danni 
del « romanzo di successo ». 
< La congiuntura — si dice 

I — eolpisre piu il rnmanzo 
del saggio, o del libro di 

Imemorialisl ica ». E si ag-
giunge d ie ancbe per que-

I a t o gli editori stanno de-
dicando ' Inlle le loro cure 
•lie edizioni economirbe. 

I Degli errori di una poli
tics editorials tutta protcsa 

I a l « romanzn di successo», 
al bestseller letterario alia 

I m o d a , e della necessita ili 
nuove e diverse scelte, ab-
biamo gia parlalo (anche noi 

Ipersonalmente) pin voile in 
passalo. Ma non e'e ilulihio, 

I a nostro parcrp, die questo 
Improvviso « vuoto », . que
sto profilarsi di una « sla-

I g i o n e senzn romanzi o, rap-
prcscnla un sintomo piu 

Icomplcsso : pur rnnsidcralo 
con lultc le caulplc e riser-

I v e del raso, esso inlcrcssa 
alcuni aspclli drllo stesso 
aviluppo della nostra lellr-

I ralura ronleuiporanea. II di-
•corso, a questo punlo. di-

I v e n l a ncccssariamenle torn-
mario, cd e ovvio chc le rn-

I p i d e csenipHfiraziotii, cli 
shrigativi arrostamcnli sono 
essenzialmrntc iniliralivi di 

I nn fenomeno, con la impli-
cila consapevnlcz/a dcllc 

Id i f le renze ili livcllo inlrl-
lettualc, rulliirale e Icllera-

I r i o , Ira scrittorc c scrillorc, 
Ira espcrienza e rsperirnza. 

iaino a lederc, ne-
illitni anni il n n»-

manzo di successo o ha 
coinciso con un ccrlo tipo i!i 
romanzo Iradizionalc (di 
struttiira vcrisla, o addirit-
Inra prcverghiann r manzo-
niana. come e ml r«empin il 
caso ilcl Ginrdino del Finzi-
Conlini), rccuperalo da una 
•Trie di periodirbc crisi. ap-
pliralo a rontcnuli e figure 
piu altuali (cuerra. antif.i-
•cismo, dopo-uerra. anni 
del c miracolo »), « rammo-

I O e andia 
O 8'i "'I 

dernalo » alia luce delle e-
spcrienze no\cccnlesche (la 
lelleratura di nieiiioria e la 
prnsa poctica consolaloria in 
llassani; l'« arido iilillio n 
aulosuflidente in (.'ussola; 
eerie lecnidie iinilnalc in ri-
tardo (inlla lelleratura euro-
pea di crisi, in I'ralolini - o 
Herlo), (i rinfresralo u da n bu-
gui soiiologii'i » nella reulia 
(onlingeiite (Arpino e alcu
ni scrilliiri meridionali), cc-
celera, ccc. l * 

Mollo arulaiiienle Calvino, 
nella prcfa/ione alia recente 
ristainpa del sun Sciitiiro dei 
nidi di nmno, veileva il « cor
so clegiai'o-nioderalo-goeiolo-
gico i) del roman/.o itnliano 
di quesli anni, Irovare il stm 
« coniodo o e quielo alveo 
nel mercalo editoriale ili 
« una societa Iroppo presto 
soddisfalla u. I'.ra proprio il 
earaiicre sostanzialinrnte e 
inlrinsccaniente ritarduto di 
questo tipo di romanzo, n 
fame il « proilotto di lmoii 
livedo medio n, il « bene su-
perfluo i) idenle (come di-
ceva aurora • (Ial\iuo), per 
la politiea editoriale del 
bcM-si'llvr , alia inoda, con-
dolla con ade^tiati « lanei n 
piilililiritari e ben ordie-
strale campagne di persua-
sione. 

II boom ba cosi probabil-
meiile cimtribuilo a logora-
re (piel tipo di romanzo, ma 
non e questo aspetto del 
prolilema die ora ri inte-
rcssa afTrontare. La crisi, in 
real I a, era giii esplosa, sul 
lerrono creulivo, da niolli 
anni, e continurr'i ad ap-
profondirsi, crediaino ancbe 
se il n cot.so clegiaco-niodp-
ralo-sociologico » dara in 
avvenire allri litoli alia 
proiluzione. I.e conlraildi-
7inni intrinsccbe ad una 
striillura co4i raticosamente 
recuperala e « rammoderna-
ta». erano e soon troppo 
arule e profonde. Certe in-
voluzioni. silenzi p temera-
ri tentativi di salvataggio, 
manifeslatisi sopratlulto Ira 
i narratori i della - <t genera-
zlone di mezzo », ce lo con-
fermano. 

qursta possibile dia-
gnosi della situazionc, 
c piu difficile far segui-

re un discorso di prospetliva. 
Crciliamo comunque die la 
strada sia anenra una volta, 
per lutti. quclla di vivere la 
crisi dnll'inierno, senza rab-
bcrcinmenti ed elusioni. Do
menica srorsa facevamo al
cuni norni come momenli di 
una prnposla altemativa alia 
lelleratura di memorin a ram-
mndernala n, da una parte, e 
al falso « nnvissimo n di non 
pocbi neoavanguardisti. dal-
I'allra. Tali norm cadono an-
cora una volta a proposito. 
l.a vasln e spregiudicaia spe-
rimenlazinne di I'asolini (spe-
cialmenle in ccrli rccenli lire-
vi lesli, die sfucpono a clas-
sifieazioni di ( igcnercn), Ko-
vcrsi. Volponi, ccc, anche 
sul lerreno narrativo si pro
pone appunlo di \ ive re dnt-
I'inlcrnn In cri^i delle stnil-
lure ~ tradizionali. lendendn 
nlla clahorazione di strullure 
inlimamenle nun\e e arlico-
late che rompano concrela-
menle »• non vnlontarisllca-
mrnlc con il vecchio lipo di 
romanzo, c d ie sappiann r-
*primere la carica innovalrl-
ce di quesli scritlori e la 
loro esigenza di superamen-
lo del vercbio niondo ili cul 
quel a rnmanzo n e appunlo 
rincarnazionc. 

I loro nomi. del reslo. so-
m< solo i pin cmblemalicl. 
Allre for/e. pin o meno de
finite, lavorano in mndo di-
verso nella ^tes*a direzionc-; 
c non ci stupiremmo dav-
\cro d ie fosse proprio que-
sla a stagione scn/a roman-
ri •• a riproporcene con pin 
cxidenza qualcuna n a ri-
\elarcrnc addirittura di nun-
ve. 

Gian Carlo Ferretti 

La moglie di Hoe 
Alberto Spain;, il noto au-

tore di AulorUralto tTiestino. 
« un - patito» delle bestie. 
A confermarlo. prov\*edono 
ques te sue t renta t re s tone di 
«bes t i e» raccolte nel volume 
La moglie di Sot (Giordano 
editore. L. 3000). Ma la sua 
e passione. se si puo dire, di 
ordine razionale: poiche alia 
rassegoa del mondo animate 
egli procede. oltre che per 
• a tu ra l e predisposizione. con 
una attenzione che rivela ap-
pltcazione di una precisa me-
todologia. Ne risulta. quasi. 
una propedeutica alia cono-
scenza delle bestie. - L'arte. 
la sola arte, di t ra t tare con le 
bestie e quella di starle a 
guard a re e lasciarle muover-
si e agire di testa l o ro - . con 
cura di evitare che si « accor-
gano di essere osservate •. 

Cosl, con lo spirito solo ap-
parentemente disarmato. Spat-
ni affonda lo sguardto nell'ani-
m a - embnonale - delle be
stie. Nella sua - A r e a - di mo-
d e m o «Noe» si incontrano 
aoimali di ogni specie, in par-
ticolare cani e gatti: cani ser-
vizievoli e interessati. nevra-
stenici e mahnconici: gatti di-
Ckitoti t regali. ribclli e io-

namorati. E. poi. il topino 
Zizi, il «pirandelliano • ca-
vallo Carlo che - all'improv-
v:so cessa di essere macch.na 
e si rieorda di essere caval-
l o - ; i pachidermi del g:ardi-
no zoologieo. i p:ceioni di 
piazza San Marco, ecc. Ci si 
nvela. cosl. un mondo mso-
spetlato di sani umori anima-
leschi: sentimentahsmi e ge-
nerosita di cam. orgogli e fur-
berie di gatti, idilli sereni e 
amori drammatici degli uni e 
degli altri. 

Per la sua jndag;ne. Spain! 
si pone sempre dalla prospet-
tiva di una - m;t;ca - moglie 
di Noe. i cui doni dovevano 
essere - l'amore e ci6 che sta 
alia radice d: ogni amore- la 
inteiligenza - Con amore e 
intelligenza. 1'autore coglie e 
tende i pensien e i des-.den 
deg.i animah. e mostra la m-
dividualita diversa di - ogni 
bestia, fino a poter conclu-
dere che - non sono le s tone 
dei gatti che cambiano: sono i 
protagonist! delle storie che 
le fanno camb .a re - : quasi co
me dire che ogni bestia si co-
stru;sce la sua storia. 

a. I. t. 

L 'innovazione linguistica della Chiesa 
? » > * • 

Lutero nel periodo in cul dlvenne monaco •• 
(discgno di Luca Cranach) 

nella messa 
italiana 

Una notevole cautela anima il «nuovo corso»: 
lo dimostra anche un rapido confronto con le 
traduzioni bibliche di Lutero - E' problematico 
che possa essere evitato un altro ritualismo 

Qualche giorno fa sono state celebrate le p rime messe in lingua italiana: nel suo sforzo di 
«adeguamento » al mondo moderno, la Chiesa mir a oggi contraddittoriamente a superare il distacco 
esistente tra cultura e vita, a promuovere Vinterio ritd al di sopra della pratica esterjia, a favorire una 
coscienza phi coiriiimtcirin tra i fedeli; e a questo scopo s fa muovendosi anche sul piano Unguistico. Non volendo 
identificare In propria unitu spirituale con I'unitu dei r iti o con Vuso universale di una lingua morta come il 
latino, la Chiesa tenta ora di susciture energie dal bas so garantendo autonomic nell'area della lingua e del ceri-
moniule (attualmente per esempio la\ ' 
Chiesa opera, prcsso talune comunital aMer* ^tllTa'J^\/J^n

t0sa
o

 d e » ° 
L_i !..„ .J: . « , ; „ „ ^ l spirito delta arifjca) preparafa tenendo 

conto delle proposte della comunita (»w-
pagane, nel senso di una assunzione 
e cristianizzazlone dei loro ritl, quando 
quesli non siano contrari alia morale). 
Entro questa t-ornfff. il problema della 
traduzione in itahano del patrlmonio li-
turgico (si e append uH'inteio) risulta 
estremamente compleaso e suscita esi-
genze e forze che sono anche contra-
stanti. Da parte della chiesa si cerca in-
fatti di coglicre la sostanza di un di
scorso che e articolato in un llnguaggio 
lontano dal nostro (per ragioni non 
solo cronologiche ma anche di civilta 
e di cultura), ma si cerca nello stesso 
tempo di rispettare certe forme Ilnpui-
stiche e certi slmbolisml, certa termi-
nologia e certe fmmaoini che hanno una 
tradizione significative. AlVinterno del 
mondo cattolico. da una parte si affer-
ma che non bisogna semplificare troppo 
una parola che. in quanto divina e so-
vrumana, e - misteriosa» e fornita di 
un alone non riducibile a semplice chia-
rezza razionale: dall'altra parte si chiede 
invece che vengano rlspettate le esi-
genze del • popolo di Dio», che non 
deve pih essere un passivo ascoltatcre. 
ma un attivo compartecipe della messa 
e di altre funzioni. e che per lo piu 
possiede soltanto la lingua di tutti i 
giorni, ignorando il valore reale di tanti 
tecnicismi liturgid. 

Non si vuole dunque una traduzlone 
di specialisti imposta dall'alto. un mero 
lavoro filologico, bensl una nuova pre' 

turalmente fin dove queste non vadano 
contro lo spirito del testo). Nello stesso 
tempo si sostiene che blsogna imparare 
a - leggere: a cogliere I'insegnamento 
biblico nelle sue reali Unee, senza t'mpo-
vcrirlo. e si propone che venga conscr-
vuta anche nella lingua italiana la patina 
scmitizzantc della paglna biblica, pro-
muovendo una studio approfondito del
la liturgia per cogliere quei signlficati 
che agli incolti riescono reconditi. Per-
cib si e anche progettato di adottare 
letture e preghiere diverse a seconda 
dell'uditorto. di accostare per gradi i 
testi (in tal caso i fedeli potrebbero 
es.ter divis't in gruppi, secondo la loro 
preparazione). 

In concreto, tuttavia, le traduzioni ft-
nora eseguite (e alle quali certamente 
le stesse esigenze dei credenti apporte-
ranno mutamenti) hanno inteso rispon-
dere anzitutto a chiarezza, e le soluzioni 
felici sono state abbastanza numcrose. 
Cosl, la formula che alia fine della 
messa congeda i presenti, rite, missa est. 
e stata resa liberamente, ma efficace-
mente, con le parole - La messa e 
finita andate in pace»; in questo caso 
si £ voluto rendere non il significato 
originario (latino) dei termini, ma un 
significato a quello sovrappostosi col 
tempo e nato dalla pratica secolare del 
culto, Infatti missa est e un verbo retto 
da un soggetto sottinteso (il sostantivo 

eucarestia). cosiccht il senso della for
mula era originariamente * Andate, 
i'eucarestta r stata mviata (a quanti non 
sono stati presenti alia consacrazione] ». 
Molte parole della litiirqia. d'altro can
to. sollevano dubbi, pcrche non sono 
chiarissime, e potrebbero essere sosti-
tuite nella futura versione ufficiale: im-
petrare, confuso in eterno. salute, con-
trizione. assemblea, rispetto umano po-
veri di spirito, ecc. vengono infatti spes-
so fraintese. 

Ma non e'e dubbio che e la cautela ri-
formistica, e non certo un prorompente 
spirito rivoluzionario (anche nel settore 
Unguistico), ad animare questo * nuovo 
corso -; pensiamo per esempio che sul-
Valtra sponda Lutero tradusse la frase 
evangelica Ex abundantia cordis os lo
quitur non in modo letterale (Dall'ab-
bondanza del cuore parla la bocca). ma 
con un modulo realistico e popolaresco: 
Wes das Herz voll ist, des 'gehet der 
Mund iiber (Chi ha il cuore pieno con-
viene che si sfoghi. cioc: La lingua bat-
te dove il dentc duole). Mentre dietro 
le innovazioni decise dalla Chiesa non 
pulsa certo un animus altrettanto vivi-
ficatore, e tale da impedire un nuovo 
formulismo, un altro ritualismo: infatti 
si sa che anche Vitaliano. anche la lin
gua materna, e qualcosa di sclerotizza-
bile, se non-e alimentata dall'interno « 
continuamente. 

Tiziano Rossi 

Una ristampa dei « Cinque romanzi brevi» 

L'«amoroso, memoria» 
di Natalia Ginzburg 

Natalia Ginzburg 

«Scrivere per caso era la-
sciarsi andare al gioco delle 
pura osservazione e invenzio-
• e , che si muove fuori di noi, 
cogliendo a caso fra esseri 
luoghi e cose a noi indifle-
renti. Scrivere non per caso 
era dire soltanto quello che 
amiamo. La memoria e amo-
rosa e non 6 mai casuale. 
Essa affonda le radici nella 
nostra stessa vita, e percid la 
sua scelta non e mai casuale. 
nia sempre appassionata e lm-
periosa. Lo pensai: ma poi 
lo dimenticai, e in seguito an-
cora per molti anni mi diedi 
al gioco dell'oziosa inven-
zione -. Cosi Natalia Ginzburg 
deflnisce la sua poetica nella 
prefazione che ha voluto ag-
giungere alia ristampa dei suoi 
cinque romanzi brevi (N. 
Ginzburg. Cinque romanzi 
brevi, Torino. Einaudi. 1965. 
pagine 412. L. 3000). E. in 
realta. se nell'arco della pro-
duzione della scnt tr ice pie-
montese dobbiamo porre al 
vertice. come non pare dub
bio. Le voci della sera e 
Lessico famigliare bisogna ri-
conoscere che quella atTer-
mazionp di poetica contiene 
una consapevolezza autocri-
tica non comune. Tuttavia es
sa. necessana come punto di 
partenza per l'analisi dell'ope-
ra dell 'autnce. non e suffi-
ciente per una sua precisa de-
scrizione e collocazione. Vo-
glio dire che la memoria e 
senza dubbio il c r i t eno fon-
damentaie di scelta della Ginz
burg: c;6 che e rimasto nella 
memoria e autentico. e stato 
veramente amato; ci6 che alia 
memoria e sfuggito pu6 essere 
rappresentato solo con uno 
sforzo di intelligenza o di im-
maginaz.one. ma sempre dallo 
esterno La memor.a. pero. 
nelia nostra scnt t r ice . mantie-
ne o lascia cadere le cose o 
le espenenze del passato attra-
verso una sua logica (o se 
prefente un suo gusto e una 
sua valutaz:one) che e una lo-
g.ca deformante. tendente a 
porre in pnmo piano sempre 
determinate atmosfere e de-
terminati tip:. Prima e al di 
la della memona . dunque. e'e 
un nucleo originario e forse 
inconsapevole. un punto di 
v-.sta dal quale si sono guar-
date e scoperte le cose, una 
intuizione mahnconica e do-
lente della vita, una sensazio-
ne tnste del correre spesso 
inutile dei g.orni. dell'affac-
cend3rsi spesso vuoto degU 
uomini. 

La Ginzburg, sempre nella 
prefazione ci dice che nei suoi 
pnmi racconti e romanzi met-
teva un impegno partieolare 
a non usare cognomi. e non 
rifenrsi a paesaggi piemonte-
si per non cadere nell'auto-
biograflsmo e mantenere il 
necessano distacco dalla ma
teria. Tuttavia. nonostante ta
li accorgimenti gia nel primo 

romanzo breve. La strada che 
va in citta, concepito e scritto 
in Abruzzo. troviamo le atmo
sfere e i tipi che poi si r i -
peteranno e si preciseranno. 
La vitalita estroversa di Aza-
lia. rappresentata con un to
ne leggermente divertito nel 
quale si mescolano attrazione 
e distacco. curiosita e incom-
prensione. La tormentata 
scontrosita del Nini che cerca 
di nascondere persino a se 
stesso la portata dei suoi senti-
menti e quando viene a sape-
re che Delia aspetta un bim
bo, si sente svuotato come una 
canna, privo di ogni carica 
vitale e si lascia morire E 
Delia che non sa vedere chia-
ro dentro di se e si fa trasci-
nare dagli eventi continuando 
a vivere anche dopo la morte 
del Nini. anche dopo aver avu-
to un bambino ed essersi spo-
sata. cosl, senza sapere per-
che o. meglio. perche in qual
che modo bisogna vivere. Ag-
giungete il tempo che passa 
inutilmente. il tono dimesso 
delle chiacchiere quotidiane. 
delle parole e dei gesti che 
si npetono meccanicamente. 
I'atmosfera grigia degli uiter-
ni e degli ambienti. Sono que-
sti tipi. queste cose, queste 
sensaz:oni che si stagliano m-
t;de nella memona della Ginz
burg e che elia ha saputo rac-
contarci in modo sempre piu 
libero e incisivo. fino a quel
lo stile cosl nudo e rotto. ma 
anche cosl efficace de Le roci 
deJIa sera - Non era. i! mio 
per te. un grande amore — 
dice Tommasino :n questo ro
manzo alia protagomsta — Io 
sai bene. Te l'ho sempre det-
to. non era un grande amore 
appassionato, romantico Era 
per6 qualcosa. qualcosa di 
intimo e delicato. e aveva 
una sua pienezza una sua li-
berta. Tu e io. la in via Gon-
zia. soli, senza piani per 1'av-
venire. senza niente. siamo 
stati felici. in qualche nostra 
man:era Abb.amo avuto la 
qualcosa. era poeo. ma era 
pure qualcosa. Fra qualcosa 
di molio leggero. di molto fra-
pile, pronto a disfarsi al pri
mo soffio di rento Era qual
cosa che non si poteva ac-
chiappare. portare alia luce, 
senza che monsse L'abb:amo 
portato alia luce, ed e morto. 
non lo navremo mai -. La 
poesia delta Ginzburg e tutta 
qui: nell'amore di quel poco 
che possiamo avere e che si 
disfa al pnmo urto con la 
vita. Poesia tenue. sommes-
sa, ma nei suoi limiti, auten-
tica. 

Carlo Salinari 

Una lettera del sen. Bartesaghi 

Chi e 

il « Vicario»? 
II senatore Ugo Bartesaghi ci ha inviato la 

seguente lettera, che ben volenticri pubbli-
chiamo: 

- Caro Direttore, 
nella pagina di " lettera-

tura" dell'Unita di dome
nica 7 marzo, nella nota a 
firma t r. " L'mchino del 
' Vicario'", e detto: " ...i ter
mini vicario di Dio e vicario 
di Cristo sono usati per de~ 
signare il papa: il titolo del 
recente dramma di Hoch-
huth e naturalmente un mo
dulo abbreriato che sottin-
tende la seconda parte di 
quegli appellativi". 

- In una lettera, pubblt-
cata, con altre sul dibattuto 
argornento. da Le Monde il 
3 gennaio 1964, si leggeva, 
contro il modo corrente di 
intendcrc il titolo del dram
ma ormai celebre: " i! titolo 
del laroro non si riferisce 
affatto al sovrano pontefice! 
II titolo tedesco: Der Stell-
vertreter. sipnifica esatta-
mente colui che prende il 
poslo di un altro, il porta-
parola di qualcuno. il vica
rio. sia pure, se si ruole, ma 
questo era, a mio parere, il 
solo sinonimo da non usare 
per non prorocare requ i ro -
co di rut ho parlalo prima. 
Infatti — e cio mi sembra 
essenziale — col suo titolo, 
lautore Hoehhuth non ha 
affatto di mira if papa. II 
suo titolo si riferisce untca-
mente ci gesuita che egli 
considera, nella vicenda, co
me I'autentico rappresentan-
te del Cristo (lo Stellverfre-
ler), dal momento che e lui 
che si sacrifica per far trion-
fare la causa di Cristo met-
tendosi sul petto la stella 
gialla e facendosi departure 
nei campi della morte -. E 
il giornale francese ricorda-
va che gia nel marzo '63 
Jacques Nobcrourt, autore-
vole indagatore dei proble-
mi portati in luce dal dram
ma di Hoehhuth, faceta, ru 
quelle stesse colonne, il me-
desimo rilievo a proposito 
del senso da dare al titolo. 

* Mi pare che la questio-
ne, oltre ad avere un cspet-

to di esattczza lettcraria e 
intcrpretativa, ne abbia uno 
assai piu importante e so-
stanziale per le gravi e im-
pegnative dispute che si so
no accese intorno a quel 
dramma. e per il dovere co
mune di far in modo che 
tutti riconoscano ed accetti-
no la necessita di affrontar-
le in uno spirito di liberta 
coscicnte secondo il conte-
nuto reale e la esaita por
tata del dramma stesso. A 
tale dovere, che e anche un 
interesse, comune. fa indub-
biamenfe un certo ostacolo, 
in sensi e con effeiti antite-
tici. I'opinione che fin dal 
titolo il dramma miri a col-
pire. con allusione di pole-
mica sarcastica. il Papa che 
ne e un protagonista. e che 

' tutto stia e si esaurisca nella 
denuncia delle sue respon-
sabilita; coweche parrebbe 
uscirne arvalorata la tesi di 
coloro che nelle parti posi
tive. di aha tensione religto-
sa, incentrate anorno alia fi-
gura del gesuita. vorrebbero 
redere solo un espediente. 
anzi una sorta di manipo-
lato condimento. per tar 
passare I'unico mtento della 
polemica antipapale. 

* Cio non giova a disporre 
gli animi e le coscienze ad 
accettare e ad affronlare i 
diversi e complessi proble-
mi che lopera di Hoehhuth 
a suo modo imposta e im-
pone per tutti. e a captre 
quindi la necessitd di com-
batterne linammissibile pro-
scrizione. 

' FT percid chc mi sembra 
importante la rettiUca sopra 
riportata. Anche se mi ren-
do ben conto che, per re-
spontabtlita diverse concor-
renti, la strada percorsa dal
la generate opintone nel sen
so dell'altra interpretazione 
del titolo e ormai troppo 
lunga perche si possa pensa-
re facile il tornarne indietro 

' Cord ial i saluti. 

Ugo Bar tesaghi-
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Avanguardia 
teri e oggi 

• • • I MANIFESTI-POESIE di Giuseppe 
Landini e Adriano Spatola, giovani poeti 
letterati emiliani, incontrano il piu irritato 
successo. L'ultimo - m a n i f e s t o - che ci e ar-
rivato — dopo quelli dedicati al Congo e al 
Venezuela, a cura della FGCI di Bologna — 
e una - proposta per un manifesto politi
co - — orgnnizzato graficamente come una 
- poesia vlslva» — con un biglietto spilla-
tovi in un angolo e In scritta: « la Mostra e 
stata annullnta a causa di impediment! di 
natura politiea sollevati dalla Direzione del
la Gal ler ia- (Via Margutta 1 3 , - Roma). I 
poeti - mnnifestantl.. dichinrano di aver 
.. piena coscienza dei precodonti surrealisti 
e della loro funzionalita storica - e di aver 
solo voluto affcrmare « la conncs lone tra 
momento estetico e momento ideologico del 
manifesto rifiutando. non I'idea di consumo. 

' ma I'idea di un consumo a vuoto. Questi mn-
nifesti non voeliono lasciare indifferente 11 
frultore...». Infatti il - mnnifesto-poesia-vi-
siva - presenta un «celenterato appeso per 
i piedi scavato dalla goccia il pipistrello 
con la clorofilla ma i passnnti scuri e bnssl 
avvolti nel fazzoletto... •» ecc. I passnnti, in-
somma. non si accorgono della poesia nep-
pure quando grida sui muri che ««11 ne
gro e il bersaglio» e che « FALN f> Vene
zuela- . Ma la buonn volontft feroce. sembra, 
irriducibile, doi giovani di Bologna - Rcfigio 
Emilia ha appena cominciato a «manife-
starsi -. Auguri. 

••* «LA CITTA*-. la rlvista bimestrale dl-
retta da Marcello Pirro (Venezia. Dorsodu-
ro 3127) e arrivata al suo numero 4-5, ar-
ricchita e meglio articolata. Proseguendo nei 
suoi - ricuperi - deH'avanguardia italiann 
inizio di secolo, pubblica nltri inediti di 
Scipio Slataper (altri ne erano apparsi nei 
primi numeri, tutti di eccezionale interes
se). I - t e s t i - , oltre a una breve intervista 
con Sartre a Venezia, sono di Addamo Ce-
sarano, Ciabatti, Giudici. Raboni, Toti. - Vo
ci - diverse eppure con una loro omogenei-
ta di ~ impegno - poetico-ideologico auto-
nomo. 

• • • - R U E D O IBERICO - (Teditrice che a 
Parigi stampa le opere degli intellettuali 
spagnoli an t i f a sc i s t - ) ha pubblicato - Noti-
cias del mds aca - e • Otras noticias • di 
Carlos Alvarez Cruz, il giovane poeta ma-
drileno condannato da due tribunali (uno 
civile e uno militare) e minacciato di un 
terzo processo, che manda - poesia dal car-
c e r e - di Burgos. Usciranno tra breve an
che in Italia, per la - D'Urso Ed i t r i ce - (che 
ha pubblicato • Scritto verso la morte - di 
Mikl6s Radn6ti) le * Poesie dal carcere * 
di « Carlitos ». 

• • • LA * POESIA V I S I V A - del - Gruppe 
132 M (Gruppo 63 + Gruppo 70) continua il 
suo giro per le citta italiane. La Mostra 
che apparve al Convegno del Gruppo mul-
tiplo delle plurime avanguardie a Reggio 
Emilia nel novembre dell 'anno scorso tuna 
parte, il teatrino iBtitolato all"* Homo Tec-
nologicus' venne danneggiato nottetempo 
dai •» benpensanti» della citta), passata per 
Firenze e Roma, e arrivata ora a Napoli. 
Dalle Librerie di Feitrinelli alia Libreria 
Guida di PorfAlba, la Mostra bi porta ap-
presso opere di Balestrini. Diacono, Giulia
ni, Martini. Miccini, Pedio, Pignotti, Porta 
e Villa tEmilio). Come a Firenze e a Roma, 
l'onnideologizzante Gillo Dorfles introduce 
i dibattiti-presentazione.... Problemi nuovi? 
Concorrenza ai pittori? In futuro la poesia 
si acquistera come un dipinto? Per gustar 
versi bisognera recarsi anziche in bibliote-
ca, alia galleria d 'arte moderna? Questi in
terrogative piuttosto retoricamente. si pon-
gono i dibattenti-visualizzjinti. Non solo a 
Firenze. Un po" dappertutto, con discusse 
precedenze, poeti-pittori e pittori-poeti si 
danno ai collages del - gia detto - e del - gia 
visto» per r is trut turarne qualcosa di non-
detto-visto (cosl a Genova, per esempio, il 
Gruppo studio di Luigi Tola e di Ziveri)... 
Vecchie esperienze, dicono altri. Persino gli 
- ultraisti-. . . . Noi, a p n a m o crediti culturali 
a tutti. Cambiali in bianco; da scontare pe-
rd. un giorno... 

• • • -QUADERNI PIACENTINI- , primo nu
mero del '05, pubblica una poesia di John 
Crowe Ranson (gustosamente tradotta da 
Giovanni Giudici) e di Giancarlo Majo-
rino. Quest'ultima, socio-ideologica nella 
struttura, e un interessante esempio di co
me un discorso - culturale - diventi, in ver
si. un'altra cosa: un altro -d i s co r so - , ap-
punto. Un discorso poetico. 

• • • - P O E S I E VIVANTE-, la rivista di poe
sia cooperativa fondata a Geneve ' l 'anno 
scorso e arrivata al numero 8, presenta il 

suo bilancio: 51 sedute settimanali: 30 km. 
cli nastro magnetico registrati (dibattiti. re
citals e cc ) ; 51 rendiconti roneotipati: impe
gno di raggiungere i dieci numeri nel "65 
con aumento del numero di pagine, sup-
plementi in lingue straniere ecc. Anche se il 
bilancio 6 quantitative, l'impostazione - a-
perta - ideologicamente e poeticamente. 
della rivista-cooperativa promette bene per 
il suo second'anno di vita... (indirizzo: II, 
rue Hoffmann. Geneve Tel. 33.49.05). 

(a cura di Gianni Toti) 

ia programmazione 
dei libro 

La vera novlta del mese passato ' ci" i 
venuta non tanto dal lanclo di questo o quel 
ornppo di libri quanto dalla con/erenza-
5tarn pa tenuta dall'editore Kinaudi a Torino 
e dalle interviste che Paese sera sta condu-
cendo con tutti i maggiori editori. Per la 
prima volta dopo tanto tempo si parla con 
t'Tisrsteiua dl libri economic!', si discute di 
pre«i , si proclama la necessita di render* 
la cultura accessibile a un piu largo pub-
biieo: ed e gia molto. L'analisi delta sttua-
zione italiana fatta da Einaudi e chiara « 
convincentc: Inutile sperare nel boom del 
libro, inutile - puntare sui best-sellers, poi-
chi> i tempi sono maturl per una cultura a 
piu larpo rapoio; la divulgazione non deve 
avvenire indiscriminatamente ne al livello 
qualitativo inferiore. ma attraverso - libri 
nuovi. originali, espressamente pensati e rea-
lizzati per un pubblico nuoro •, ne dei'e ap-
poggiarsi soltanto sulle ristampe e sulle edi
zioni di classici, ma eomprendere anche ope
re oripntali. costringendo Valta cultura a 
non guardare con disinteresse (e aggiungla-
mo pure con disprezzo) questo tipo di pro-
duzione. 

Come non approvare un simile discorso? 
Non resterebbe che additare Vesempio delle 
collane analoghe che nei paesi stranierl pro-
sperano da decenni e ospitano anche nomi 
di inslani professori, e proporsl di fare al
trettanto. Tuttavia, per scendere dalle pre-
messe idle attuazioni pratiche, si puo apoiim-
gere qualche considerazione. Innanzi tutto 
non ci piacc che qualche altro edtfore gin 
parli del 'd come dell'anno del « boom del 
libro economico »: d una frase che ci ha reso 
diffulcnti. e die piu che a una scria pro-
tirammazione pud Jarci pensare a una nuova 
speculazione, che finira (che so io?) non 
appena riprendera a fruttare la minicra del
la narrativa o il mercato si frorerd saturato 
da un'inondazione di libri tascabili: il pro
cesso ora iniziatosi deve essere irreversible. 
se vogliamo evitare di ritrovarci fra poco a 
rifare questi discorsi. 

Per la stessa ragione e neccssario evitare 
che la facile soluzione delle ristampe e gli 
scambi fatti a questo scopo prendano la 
mano aali editori: quasi solo ristampe sono 
i - Delfini. di Bompiani. e tre ristampe dl 
vecchi titoli sono le tre norifa dei - Dclfini-
Cultura • (A. Puskin. La figlin del capitano 
a cura di B. Del lie. L. 900: M. Pratesi. 
L'eredita con introduzione di V. Pratolini e 
la storia della critica di R. Bertacchini. Li
re POO: II. Mclrillc. Billy Budd traduzione 
di E. Montale. L. S00): sette titoli (esclu-
diamo le Lettere dal carcere di Gramscl, 
percht si tratta di un'iniziatii-a altamente 
meritoria) del nuovo lancio Einaudi sono 
ristampe. con prezzi in complesso non ve
ramente economici (W. Whitman. Foglie 
d'erba. L. 2 000: P. Pieri. L'ltnlia nella pr i 
ma guerra mondinle. L. 1000; G. Luzzatto, 
Breve storia economica dell'Itnlia medieva-
le, L. WOO; M. Mila. L'esperienza musicale 
e l'estetica. L. 1000: G. Lukdes, Breve sto
ria della letteratura tedesca dal settecento 
ad oggi. L. 1000: Euripide, II ciclope. L. 400; 
R. Roversi. Dopo Campoformio. L. 500). 

Inoltre non vorremmo che le riedizioni 
dei classici portassero a una corsa al testo 
meno ristampato, al titolo da riscoprire a 
tutti i costi: significativo c il caso del Faust, 
che ora ha pubblicato Einaudi (con impor
tante prefazione di C. Cases, L. 1500) e del 
quale sono in preparazione altre tre edizio
ni economiche (Feitrinelli. Garzanti, Mon-
dadori): e lo stesso si verifichcra per i so-
netti di Shakespeare (intanto pero scgna-
liamo la bella edizione Einaudi. con tradu
zioni di A. Rossi e G. Melchiorri. L. 1500). 
In compenso nessun titolo nuovo figura nel
la saggistica letterario, e non siamo al cor
rente di iniziative in questo sensn. 

• * * 
Indichiamo brevemente gli altri titoli di 

edizioni economiche comparsi in febbrato. 
Mondadori ha subito una battuta di arresto 
in vista di una ristrutturazione di tutte le 
collane: nel - Pavone ~ sono comparsi J 
Galsworthy. Oltre il flume (L. 600) J O" 
Hara. Appuntamento n Samarra (L. '300) e 
J. Steinbeck. Quel fantastico giovedi (Lire 
300): nella BMM e stato ristampato L'idiota 
di Dostoevski] (L. WOO). Nella Economica 
Vallecchi e stato ristampato La pelle di Ma-
laparte (L. G00): anche questa collana TI-
prende parecchi vecchi titoli della casa-
nella UE Feitrinelli sono usciti: T. Mann La 
morte a Venezia. Tonio Kroger. Tristano 
traduzione di E. Filippini (L. 400). e Gali
leo. II Saggiatore a cura di L. Sosio (L. 800): 
a parte vanno segnalatc le Legazioni e com-
missane di N. Machiarelli (tre roll, rilcga-
ti. L. 6000). Queste le novita della BUR-
J. Webster. La duchessa di AmaHi (L. 200), 
Voltaire. II bianco e il nero e altri racconti ' 
(L. 100). E. De Amicis. Cuore fL. 400). E 
Gaboriau, 11 signor Lecoq (2 voll.. L. 800), 
G. Gozzi. L'osscrvatore veneto (vol. I. Lit* 
400). 

Ai voluml economici di Einaudi sopra e4-
tati sono da aggiungere: C. Beccaria. Del 
dolitti e delle pene a cura di F. Venturi 
(L. 2000). A. Manzoni. Tragedie a cura di 
G. Bollati (L. 1500). L. Sciascia. L'onorevo-
Je (1. 400). Ianoto veneto del Cinquecento. 
La Venexiana (L 500), F. De Quevedo. So-
ni-tti nmorosi e morali t radnrione dl V. Bo-
dmi (L. 400). 

Meno interessante rispetto al precedenti 
della serie. di cui gia abbiamo parlato, i 
il Dizionario letterario delta AT. Index 7.m-
nichelli. limitato com'e ai nomi di autoH 
ed opere delte varie letterature. con definl-
zioni troppo approssimative e giudizi poeo 
conrincenti' 

(a cura di Gennaro Barbarisi) 

Al term.ne dc-ilo scorso an
no, Einaudi ha pubblicato la 
Storia della letteratura tede
sca dal pietismo al romantici-
smo (1700-1820> di Ladislao 
Mittner. un'opera di vjsto 
impegno che da un .mpor^anie 
contr.buto stor.ografieo alia 
conoscenza della let teratura 
tedesca in questo per.odo e 
s: fa part.colarmente apprez-
zare per l'amp:ezza d: pro-
spettiva con cui i fenomeni 
let teran. anal.rzati con dovi-
z.a di dettagh. d; dtazloni e 
di nfenment i bibl.ograflc. 
vengono collocati nel punto 
d'mtersez.one delle var .e com
ponen t soo.oculturaii. filoso-
fiche ed estet.che. A parte i 
l.m.t; dei suoi intend.menti 
divulgativi. r.sulta invece del 
tutto inadeguata. s.a per esi-
gu:ta d: concezione e di meto-
do cr.tico. ssa per supt-rfii- i!.-
ta di giudizio. La letteratura 
tedesca di Ernst Rose (M.la-
no Garzanti 1965). 

Sempre per i tipi di Einau
di abbiamo una nedizione del 
Fauxt goethiano IXU.E. 1965) 
nella precisa e limpida ver-
S'one in prosa di Barbara Al-
lason. Degna di nota l'appro-
fond.ta mtroduz.one d. Ce-

sare Cases. Le ed.z.oni Ar-
gal.a di L'rbino si arriCchisco-
no di una monografia. diiigen-
temente documentata su 
rTrnst Barlach. d. Giuseppe 
Bev.Iacqua. e delia traduzione 
ital.ana — a cura di M a m a 
Bertohni e deilo stesso Be-
vilacqua — d. una raccolta 
di saggi d: Waiter Jens, sotto 
il t.tolo In ebreo di nome 
Kafka, parziaimente compre-
s: in Statt einer Literaturge-. 
schichte del '62. Da segna-
lare, per l'efficace e sottile 
articolaz.one critica. i saggi 
dedicati a Benn, Broch e 
Kafka. 

Vale la pena di ricordare 
un penetrante e ii lummante 
sagg.o di Paolo Ch iann : sul-
la poes.a di Kans Magnus En-
zensberger (La satira e I'l'di!-
Iio). appar^o nel p n m o nu
mero del'.a r.vista Angelus \ o -
ru<f D: Hans. M. Enzensberger 
Fed.trice francofortese Suhr-
kamp ha pubbl.cato l'anno 
scorso una nuova raccolta di 
vers; Blmdenschri/t (Scnttu-
ra di ciechi). Tra le pubbli-
cazloni straniere ncordiamo 
l'ultimo libro di Hans Sedl-
mayr Der Tod des Lichtes 
(La morte della luce), (Otto 

Miiller Veriag Salzburg 1964). 
ded.cato alle prospettive d*l-
l'arte moderna condanoate. se
condo l'A^ al nichilismo da l 
la sp.nta dissolvente della lo
ro interna dialettica antime-
taflsica e ateistica (interessan
te. anche se molto discutibile, 
ii rapporto Kierkegaard-
Picasso). 

Come documento di una pe-
ncolosa tendenza antistorjci-
stica. che va prendendo sem
pre piu campo nell 'ambiente 
culturale postheideggeriano 
della Germania di Bonn, va 
segnalato un articolo di Kurt 
Sontheimer. Der Anatihislo-
rtxmus des gegenurartigen 
Zettalters, apparso nel N. 4 
(1964) della A'eue Rundschau. 
Mentre esce nella German.a 
Occ iden t a l (Diederstein Ver-
lag Miinchen) un - d i a n o - di 
Heimit von Doderer (Tangen-
ten. Tagebuch ernes Schnft-
stellers 1940-1950) ha appena 
veduto la luce la traduzione 
italiana del romanzo. Sirudl-
hofstiege Oder Melzer und dil 
Tiefe der Jahre, a cura di Er-
vino Pocar, sotto il titolo La 
scalinata (Einaudi 1965). 

(a cura di F. Maiini) 
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