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Una scrittrice americqna « al ia moda » 

giudica la societa contemporanea 
* . i 
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L 'amaro sorriso 
* * • < 

cb* Mary McCarthy 
< Un'allenla descrizione dell'« insicurezza» deH'intelletluale * 

medio USA — Simone de Beauvoir e i «mostri sacri» 
dell'epoca — Un lungo cammino — II suicidio di Kay | 

HS^/*S\ 

T u t t e l e s t i g m a t e d e l « s u c c e s s o » , i n t e s o n e l l a s u a a c c e z i o n e p i u m o n -
d a n o - l e t t e r a r i a , h a n n o a c c o m p a g n a t o a n c h e la t r a d u z i o n e i t a l i a n a d e l p i u 
r e c e n t e r o m a n z o di M a r y M c C a r t h y , The Group ( « I I G r u p p o » ) ( 1 ) ; al s u s s e -
g u i r s i d e l l e e d i z i o n i n o n h a n e m m e n o m a n c a l o d i c o l l e g a r s i la c o n s u e t a e a m -
pagna moralistica, doverosamente segulta da una denuncia per oscenita con conseguente 
sequestro, avvenuta nel luglio scorso e poi revocata: e la recente apparizione della 
scrittrice in Italia ha dato origine non tan to a meditate letture o riletture del suo 
notevole libro, quanto a interviste, a incon t n mondani , a pezzi giornalistici anche raf-
finati. sfioranti talvolta. co 
m e nell'articolo di Sandro 
De Feo su\VEspresso del 14 
febbraio 19B5, addinttura il 
patetico, ma iempre piu o 
m e n o segretamente appun-
tati sulje qualila fisiche e 
psicologiche del personag-
gio: sul modo invero bril-
lante in cui questa donna 
di 53 anni regge al peso 
dell'eta, nonche su di un 
preteso vacillare in lei di 
quella « sicurezza > con cui 
da anni va descrivendo 
l o stato d'animo < insicu-
ro > dell' intellettuale me
dio americano. 

Ora, se per brevita pos-
s iamo dare per scontato il 
suo aspetto giovane, trala-
sc iando un elemento che 
pure in esso e v ivamente 
presente, e cioe la divertita 
consapevolezza di far stu-
pire chi la guarda, non si 
pud certo aderire nll'imma-
gine che da molte parti, 
qui in Italia, ci v iene ri-
mandata deila scrittrice, 
come di persona resa fragi-
ile e quasi retrocedente di 
fronte a un successo com-
merciale di una vastita 
c h e nella sua pur brillante 
« ormai lunga c a m e r a ella 
non aveva ancora conosciu-
to. E" una immagine a can-
cel lare la quale basterebbe 
i l ricordo della recente itc-
tervista televisiva nel cor-
so della quale Mary Mc 
Carthy rimandava dal vi
deo un sorriso un po' acre 
che era la traduzione pre
cise del gusto per la corn-
media , del sarcasmo impe-
gnato che 1'ha sempre con-
traddistinta. • fin dai suoi 
lontani inizi sul Partisan 
Review; basterebbe la sot-
t i le crudelta con la quale. 
invitata in quelToccasione 
a fare it nome di col leghe 
amate o detestate, cito 
b landamente come collega 
amata la Sarraute. e affer-
m 6 di detestare soltanto 
S i m o n e de Beauvoir, e per 
rnotivi non molto dissimili 
da quelli che 1'avevano 
spinta a scrivere su di lei. 
ne l 1952. quel lo sprezzan-
te, Ironico. ma anche cen-
trato M lie Gulliver en 
Amirique, poi entrato a far 
parte della raccolta di sag-

gi On the Contrary, ed ora 
raggmngibile anche dal let-
tore italiano nel vo lume 
Ricordt di un'educazwne 
cattolica, pubblicato due 
anni fa da Mondadori La 
McCarthy palesa insomma 
di non aver perduto l'ama-
bile e inflessibile grinta 
che, negli ormai lontani e 
da lei tuttora amatissimi 
< anni trenta », le dette il 
coraggio, quand'era ancora 
un critico teatrale alle pri
me armi, di negare vero 
talento ai mostri sacri del
l'epoca; e ancora piu ama-
rognolo del solito e il sor
riso con il quale giudica la 
societa' che la circonda. 
Una breve cronistoria dei 
quattro romanzi da lei 
composti finora non - p u o 
che confermare l'impres-
s ione che si trae dalla sua 
opera di saggista e di scrit
trice di racconti: che c ioe 
attraverso gli anni la sua 
pungente e ormai tradizio-
nale ironia va ormai tra-
boccando in un'amarezza 
piu caustica perche. ormai 
senza appello. v 

^ Quando la McCarthy, gia 
scrittrice affermata, si ac-
c inse a comporre il suo 
p n m o romanzo, era mossa 
da intenti piu di saggista 
che di romanziera; e nar-
rando in The Oasis la sto-
ria di una comunita di uto-
pisti che fallisce misera-
m e n t e per il susseguirsl 
degli incidenti piu banali, 
considerava, per sua stessa 
ammissione, il romanzo al
ia stregua di un landscape 
with figures, un paesaggio 
con personaggi. dove in de-
finitiva il fine parodistico 
denunziava, come ha af-
fermato recentemente Sa
ra Poll in un suo esaurien-
te studio sulla narrativa 
della Mc Carthy. non tanto 
una < posizione chiaramen-
te e seriamente impegna-
ta > quanto una « posizione 
a^tratta di intell igenza >. 
Nel passare dal saggio al 
romanzo. insomma. la scrit
trice aveva perduto un po' 
del suo mordente. senza 
peraltro nusc i re a raggiun-
gere quel felice amalgama 
di satira e tessuto narrati-
vo gia da lei conseguito 

Titoli e tirature 

dei libri italiani tradotti 

Dante «best seller* 
in Jugoslavia 

ZAGABRIA, gennaio 

UNA notizia interessante, 
la questo cJima di cente-

nario dantesco: una selezione 
dei migliori canti della Divi-
na Commedia e giunta in Ju
goslavia ormai alia sua quar
t s edizione (P non per ragioni 
scolastiche. intendiamoci be
ne). II - Purgatorio - e alia 
seconda edizione. I*« Inferno -
ed il - Paradiso - alia prima. 
Pagine scelte di Dante. Pe-
trarca e Boccaccio, raccolte in 
un volume, hanno nsoosso un 

. immediato. vivo intcresse 
Ma in generate, quali sono 

le preferenze del lettore JURO-
llavo rispctto alia letteratura 
italiana? Lo si puo vedcre 
facilmente dalle ope re. nume-
rosissime. che sono state tra-
dotte in tutte le lingue della 

, Jugoslavia dal serbocroato al 
' macedone alio sloveno Piace 

Pietro Aretino e ci si com-
muove su Cvore di De Ami-
cis, per passare quindi a I Fo-
scolo, a Clramsci. e ad Anto
nio Labriola Non manoa I m-
teresse per Marhiavelli. Ippo-
lito Nievo e Marco Polo Ac-
canto a Italo Svevo. Verga e 
Pirandello, non mancano poi 
i romanzi degli ultimi tempi 
' Nelle librene belgrades: co
me in quelle del Montenegro 
si trovano // giardmo dei 
VinzX-ConUnl (tradolto col ti-
tolo - II vecchio giardmo di 
famiglia -) di (Jiorgui Bassani 
e La ragtuza di Bube ititolo 
Jugoslavo - Matnmoiuo dopo 
la guerra -> di Carlo Cassola. 
71 Stmpwne stri:ca t'occhio al 
Frtius di Klio Vittonni, i ro
manzi di Giuseppe Berto. Li-
bero Bigiaretti, Gianro Manzi-
oJ, Pier Paolo Pasohni (Una 

vita violcnta per due anni e 
stato il libro che e andato 
Ietteralmente a ruba>. di To-
bino. di Pavese. di Pirro. di 
Sciawia. ecc < 

Delia letteratura per ragazzl 
lautore che Ii ha interessati 
di piu e stato Gianni Rodari. 
di cui sono stati pubblicati tre 
libri con un Cipnllino in 
testa che continua a domina-
re il mercato Pero anche Sal-
gari e Collodi hanno avuto la 
loro messe di consensi 

In generale Peditoria juco-
slava ha dato il ma'ssimo mi-
pulso alle pubbltcazioni stra-
niere Basti dire che dai f?16 
autori del 1956 <con una tira-
tura di 2 850 000 voIumi» si e 
passati ai 5343 antori del i;»fi3 
(•iin una tiratura di 9M1000 
copie> E qui va subito nle-
vato. come ri'iJlta evidente 
dalle cifre. che il numero del
le opere pubblicate e saiito 
da l l l lT '* del 1J>56 al lfi.51 
del 19^3 e la tiratura com-
plessiva dal 10.81 al 20.!»'"e 

Sempre per quanto rieuar-
da piu direttamente I'ltalia. 
si e notato un costante au-
mento dei volumi pubblicati e 
tradftti Infatti nel :n.Vi sono 
s*at: e.titi 19 libri. per passa
re p< i ai 27 del 19*0 ed ai 53 
del IIW3 I,a tiratura ^ arriva-
ta a 403 000 copie. nartondn 
dalle 78 mila del 1956 

In v^tanza dono i libri 'sla 
a carnttere letterario che 
<cientifico> tradotti daU'ingle-
<e. dol tede<ca dal fnnce«e e 
dal ni5«o. venRonn « libri ita
liani che preeedono quelli 
della Danimarca, Grecia. Po-
lonia. Spagna. Turchia, Sve-
zia ed altri Paesi. 

!. m. 

quali si 
d iventa 
s imbolo 
angosce 

nei suoi migliori racconti 
II secondo roman/o . The 
Groves of Academe, era 
soltanto apparentemente 
piu rispettoso della struttu-
ra tradizionale, ma rivela-
va una sua funzione di 
pamphlet contro un mondo 
accademico in disfacimento 
nella figura di un professo-
re che approfitta dei senti-
menti liberal! del suo pre
side e si atteggia a vitt ima 
del maccart ismo al misero 
fine di vedersi confermato 
il posto. ; 

Per trovare un approfon-
d imento autonomo della 
dinamica del personaggi 
bisogna giungere al terzo 
romanzo, A Charmed Life, 
dove la comunita utopisti-
ca di The Oasis si precisa 
in una sorta di comunita 
di intellettuali n e m m e n o 
qui scevra di addentellati 
s imbolici , ma tuttavia ri-
solta, narrat ivamente , nel
la figura della protagoni-
sta, Martha, nel suo rifiuto 
di adeguarsi alia morale 
convenzionale , inf ine nella 
gratuita dalla sua morte 
che sopraggiunge quando 
ormai sgombro di proble-
mi sembra aprirlesi il fu-
turo. In questo romanzo 
la fine tragica di Martha 
non fa che apporre un si-
gillo assurdo ad una storia 
sempre tenuta sul filo del
la commedia di costume; 
in n gruppo. al contrario, 
il suicidio. alle sogl ie della 
seconda guerra mondiale , 
di Kay, una del le otto ra-
gazze intorno alle 
muove l'azione. 
inevitabi lmente il 
di incertezze e di 
piu vaste, e rimane tutta
via l'esito tristissimo di 
un'adolescenza che non 6 
riuscita a balzare nell'eta 
adulta Rcco il senso nel 
quale f inalmente si salda, 
in questo libro. in una uni-
ta valida la dicotomia sag-
gio-racconto. che dava un 
aspetto a volte anche assai 
suggest ivo. ma pur sem
pre provvisono . ai prece-
denti romanzi della Mc 
Carthy Questo e. mi pare, 
un punto da tener piu pre
sente di quel ricorso al-
Tesperienza sessuale che e 
una tappa nece^saria nel-
l'analisi di otto giovani vi-
te. e pulla quale comunque 
si e troppo calcata la mano 
da parte dei lettori e della 
critica 

Anche dal punto di vista 
del contenuto — tutt'altro 
che tra^curabile. in un ro
manzo ad intreccio come 
questo — mi sembra Sia 
piti profittevole rammenta-
re che 1'autrice. quasi a n -
trovare in esse la propria 
giovinezza. immagina le 
sue protagoniste. a sua di-
retta somighanza, laureate 

' pre^so il Vds-;ar College nel 
1S33 In tal modo le otto 
s t o n e si intersecano Tuna 
nell'altra. percorse dal n -
specchiarsi in esse della no
stalgia della scrittrice: e la 
presenza discreta ma ine-
l iminahile del filo autobio-
grafico. e Tmcombere degli 
anni di crisi e della tragica 
vigilia di guerra danno a 
questa s tona degli anni 
trenta in America un colo
re nuovo. disincantato. in 
cui il tono della McCarthy. 
che e stato via via definito 
ilare. parodistico. sat inco . 
pi incente. >i fa indicibil-
mente p:ti amaro. pur trat-
l enendo tutte le altre qua
lita consuete Quella che 
nelle pagine autobmgrafi-
che dei .Memories of a Ca
tholic Girlhood la scrittrice 
aveva defmi lo the trap of 
adult hfe. la trappola della 
vita adulta. sembra tender-
si o scur imente anche qui. 
ed e una trappola che non 
scatta per i « buoni >. per 
i « p u n di cuore >: solu/ io-
ne che potrehbe anche ap-
p a n r e di vieto morahsmo. 
se il tono deH'autnce non 
ci avverti>?e che propno 
qui il romanzo tocca il suo 
punto di piu sarcastico ri
fiuto. di piu recisa nega-
z ione 

Pina Sergi 

II diario di Enrico Rocca 

La distanza dai fatti 

(1) Mary McCarthy, n 
gruppo, Milano, Mondadori, 
1964. pp. 584, L. 2800. 

r- a distanza dai fatti. U 
diario di Enrico Rocca 

-^ che I'editore Giordano 
ha presentato di recente ai 
lettori (354 pngine. 2 400 li
re). e una di quelle opere 
e^emplari in cui possono ri-
conoscerhi gli uomini del no
stra tempo. II diario si opre 
nel maggio del 1940 e si con
clude verso la fine della 
guerra. 

Goriziano nato nel '95. 
Rocca - fu uno di quegli uo
mini scissi che, per forma-
zione culturale, finirono per 
seguire la sorte tragica de
gli intellettuali della Mitte-
leuropa. 
" La sua tragedia era comin-

ciata nel momenta preciso 
in cui aveva capito die era 
necessaria la distruzione in-
teriore di quella patria italia
na che egli, giuliano. volori-
tario nella guerra dvl '15. 
nazionalista e simpntizzante 
fascista (ma per un attimo, 
giacche ebbe subito chiaro lo 
equivoco), aveva scelto. Non 
e facile — e le parole rischia-
no sempre di essere superfi
cial! e irriverenti — raggiun-
gere il fondo di questa solita-
ria tragedia La sorte degli 
intellettuali mitteleuropei si 
riflette in Rocca tardivamen-
te, si consuma con una an-
gosciante lentezza flno all'ul-
timo limite sopportabile. Co
me il tedesco Klaus Mann, 
egli e testimone, dall'interno 
dell'Italia fascistizzata, di tut-
ta la catena di suicidi che 
stermino rintcllettualita anti-
nazista emigrata dell'Europa 
centrale. Si leggano in questo 
diario le righe sulla fine di 
Zweig. che Rocca ebbe per 
amico; o. per conversa ripro-
va, vi si cerchino le pagine 
in cui e descritto l'incontro 
con un vecchio e spento Hans 

Carossa in una Roma gia in-
vasa d.ii nazisti. 

Ma la vera tr.igedia consl-
ste, qui, nel progressivo dis-
solversi di quella •• perfetta 
armonia» (una eco di aspl-
razioni kafkiane) che Rocca 
aveva vissuto una sola volta, 
durante la guerra del '15, 

, quando combatteva per con-
quistare la patria italiana al
ia quale guardavano gli in
tellettuali triestini e giuliani. 
Se una volta I'armonia e rag-
giunta. si pu6 credere che 
duri per tutta la vita. Ma non 
6 cosl Ln spietata contraddi-
zione prende la sua rivincita 
La patria si mostra a lui con 
il volto miserabile del fasci-
smo Rocca e un idealista, 
non sa vivere nella contrad-
dizione. Piu tenta di ridurre 
la distanza che lo separa dai 
fatti, piii s'ingolfa nel vivo 
degli awenimenti (qui regi-
strati con una conoscenza pa
ri soltanto alia sottesa dispe-
razione), piu se ne distacca, 
piii allenta la presa Piu ana-
lizza la realta da vicino. piii 
ne perde il senso. L'avvenire 
si e fatto presente: e non e 
quello prefigurato. L'alta co-
scienza morale gli impedisce 
di intonare, per se, un epi-
cedio in vita. Sicche la distan
za dai fatti sari riconosciuta 
per quello che realmente e 
diventata: un grande vuoto, 
che il ricordo di quella per
fetta armonia non pu6 riem-
pire. Enrico Rocca ne prende 
coscienza. In questo stesso 
momento. la tragedia si com-
pie. 

E* la lucida analisl di una 
crisi Che. al di la di una let-
tura a tratti persino empia, 
induce ad un alto sentimento 
di rispetto per questa sorte 
umana. 

Ottavio Cecchi 

Civinini e Picchi 

Due toscani a Roma 
Un dilTuso e variamente at-

teggiato ritorno all'infan-
zia, all'adolescenza. alle 

memorie familiari. caratteriz-
za gran parte della narrativa 
italiana di questi ultimi anni. 
Soprattutto gli scritfori che 
nacquero alia letteratura nel-
I'immediato anteguerra o agli 
inizi della guerra stessa. scm-
brano voler tornare ai loro 
esordi: alle esperienze nove-
centesche della pro"?a poetica 
consolatoria e dell'idillio. e al
ia letteratura di memoria. E* 
questo. nei piii. un modo di 
eludere i dissidi npertisi via 
via nella loro poetica. dopo 
la - graode stagione- di inti- -
mo arricchim^nto e di espan-
sione ' ideale svoltasi sulla 
spinta, delle istanze antifa
s c i s t 

' Questa letteratura di me
moria - di ritorno» assume 
"percift quaM sempre per quel
la gen*>razione. un signifioato 
di involuzione. d? freno. di 
- as'testnmento -. Non si pu6 
dire tuttavia. con • trasposi-
zione meccanica. che analo-
ghi motivi. '•pecialmente sc • 
considerati nel quadro di una 
letteratura ritardata come la 
nostra, abhiano lo stesso si-
gnificato in nutori piu gio
vani: entro Hmiti ben prc-
cisi. tali motivi possono pur 
sempre rappresentare i mo
ment! di una matura/.ione. 
una fase di passaeeio ad una 
piu intima p r c a di coscien
za di se stes«i 

Sergio Civinini. ad esem-
pio. itoscano di Pistoia. re-
sidente a Roma» e«ordl nel 
1955 con un - ee'tone -. Sta-
aione di mezzo, rhe raccoglie-
va racconti scritti prima dei 
verit'anni E non era difficile 
allora cedere alia fentazionc 
<so«tanzialmente ingiusta> di 
iiqindarlo come un epigono 
della letteratura deRli anni 
venti e trenta Eeli t o n a era 
con una nuova. va«ta. rac
colta (Una «cra con te. ed 
Vallecchi. pp 377. lire 2500> 
di racconti datati tra i) 1952 e 
il '62 (cioi' tra i <uoi 23 e 33 
anni) Se in quella -opera 
prima - Civinini ci faceva «e-
jjuire le prime e<porienze fa
miliari. «on*imentali sociall -
di un raca/ro. attraver«o il 
velo del ricordo. qui il ra-
ZPirzci «l *• fatto nnmn. le «ue 
e<perienze e i <uoi ripe lsa-
menti del pa^sato ''ullo »fon- • 
do di cittA e cittadine tova-
nc> si svolgono in anni piii 
vicini a noi e con continui 
echi dei erandi fatti del no-
stro tempo. 

Questo sigmficato di riesa-
me della propria vita, appare 
fin dal racconto che apre e 
da il titolo al volume, attra
verso l'incontro tra due ami-
ci-nmanti. che ripercorrono i 
loro anni giovanili E d'altra 
parte questo motivo si acutiz-
za. ad esempio. nel racconto 
del giovane condannato a mo-
rire in un ospedalc, con quel

la sua ossessione della vita di 
prima e di fuori: la pesca al
le Cinque Terre. 1'amore fi-
nito. il libro non linito. il la-
voro al giornale, ecc. Soprat
tutto in racconti come questi. 
Civinini punta con buoni ri-
sultati sulla tragedia (la don
na disperata che cerca negli 
atnori una impossibiJe ragio-
ne di vita, o I'attesa ango-
sciosa deH'ammalato) come 
elemento di liberazione dal-
I'idillio sempre incombente, 
dalla continua insidia del dol-
ce rammemorare. Nell'insie-
me del folto volume, non 
sempre ci riesce. mentre del 
rcsto talora egli scivola (e fa 
scivolare i suoi per>onaggii 
In una sottile tentazione a 
moraleggiare sui ricordi, qua
si che volr"=se in qualche mo
do nutrime le esili linee. 

In modo tutto diver*o si 
esprlme il motivo dell'infan-
zia e della memoria in uno 
scrittore come Mario P.cchi. 
anche lui toscano mato a Li-
vorno nel '27), seppure ro-
mano d'adozione. e anche lui 
al suo secondo libro <U Mnro 
Tono. ed Einaudi. pp 204. 
lire 1500> Questo romanzo e 
imperniato sulla singoiare fi
gura di un <5olitario fabbrl-
cante di inchiostri. che vive 
al rip.iro del Muro Torto. 
un'isola di vcrde in liberta. 
nel cuore di Koma 

II mito del selvnggio. del-
ruomo-bnmbino che «embra 
cercare continuamente una 
madre nel suo pa=sato e nel 
suo presente. <i incarna in 
una figura di di*adattnto. 
grotfesca espressione di una 
incon«apevo!e oppo<izione al
ia vita associata della grande 
ritta moderna Attnver=o va-
rie esperienze. tra bagninl 
autoritari. eminenze piu o 
meno gngie e anziane «igno-
re attratte verso di lui da 
compIes<=i materno-=en=uili. il 
eolitario abitatore del Muro 
Torto entra in attrito con la 
societa che lo circondi. com-
piendo tra sogno e realti. tra 
ironia e amarezza. un «uo 
curriculum sociale e morale. 
II disadattato a livello infan
tile. diventa un adulto in-
tegrato nella societA d* cui 
voleva fuggire 1^ n n ma-
turazione si idontifica con 
implieita polemica. nella =ua 
sconfitta 

Quello che affiora conti
nuamente. pero. in questo 
romanzo. e lequivoco (anche 
linguistico) dello scnttore 
che pTirla per bocca del suo 
personaggio II parlare colto 
(aulico. talora) calato in un 
- primitlvo -, senza un atteg-
giamento cntico abbastanza 
sorvegliato. genera qua e la 
un - fa l se t to - che flnisce 
per limitare il signlflcato dl 
quel curriculum, scadendo 
anche. talora a vezzo e a 
giuoco. . 

g. c. f. 

A cinquecento anni 
dall'introduzione del
ta stampa in Italia 

1465: 
PUNZONI 

E MATRICI 

profrcto nulla alurru 
aitadignudcctql 
nobis facudif n u u ^ J 
fjnum. Quo prrfp& 
labor mrusalicjuo^ 

\ut rim :<j ur adqd rfnci.i .quod 
p ad f lo^riam :qa unuis ra 
ciat. quod eft m.ivif need*' 

• '^wtim *•••-« °rct°ftci" boi5 impIcfTc:fc 
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II monastero di Santa Scolastlca, • protocenoblo » benedet-
tlno, ed il colophon del Lattanzlo, II primo libro stampato 
in Italia nel 1465 

RIVOLUZIONANO LA CULTURA 
Alia maggiore diffusione del libro 
corrisponde subito la istituzionaliz-
zazione della censura ecclesiastica e 
politica - Dalle poche copie scritte a 
mano, a tirature di oltre un migliaio 

OG N l GIOKNO. otjni 
momento, si pud dtre, 
bencficiamo di con-

quiste il cui valore, spesso 
rivoluztonarw, constderia-
mo tranquillamente acqui-
sito. 

Ed eccoci tutti a risco-
prire quest'anno — per il 
concorso di alcune date — 
che oltre cinque secoli / a 
un orefice di Magonza, 
Johann Gensfleisch Gu
tenberg dava Vavvio, con 
I'invenzione dei caratteri 
mobilt per la stampa, ad 
una delle piu esaltanti e 
rivoluzionarie avventure 
della civiltd. E apprendere 
che nel 1465 vedeva la lu
ce, nel monastero benedet-
tino di Subiaco, il « Loftart-
zio *, il primo libro stam-
pato con caratteri mobili 
in Italia. 

Perche, dunque, non ten-
tare di ripercorrere questo 
appassionante capitolo del
la storia dell'umanitd? 

Badando all'ininterrotta 
progressione di innovazioni 
possiamo osservare che la 
vicenda avventurosa della 
stampa a caratteri mobili 
e contraddistinta da tre 
momenti cstremamente si-
gnificativi: dal 1450 al 1550, 
un periodo ispirato alle 
grandi idee creative legate 
ai nomi di celebrt stampa-
ton come Anton Koberger, 
Aldo Manuzio, Antoine Ve-
rard, - Johannes Froben, 
Henri Estienne e Geoffroij 
Tory; dal 1550 al 1800. il 
lungo ma fondnmentale pe
riodo dt consohdamento 
che vide lo svtluppo e il 
perfezionamento dei risul-
tatt raggiunti m prcceden-
za; dal 1H00 all'epoca con
temporanea, infine, nel cor-
so della quale si regislra-
no — specie tn tempi re~ 
centt — radicali mutamen-
ti nelle tecniche produtttve. 

E' tlluminante. del resto, 
rileggere oggi quanto, con 
legitttma fierezza. scrtve-
va Gutenberg presentando 
nel lonlano 1460 una specie 
di enctclopedia popolare dt 
tcsli sacri: « .. Questo no-
bile libra Cntholicon e sta
to stampato e pnrtato a ler-
mine senza I'aiuto del cala-
maio dello stilo o della 
penna. ma per mezzo del 
meraviglto$o accordo, del
la proporzione e dell'armo-
nia dt punzoni e di matrt-
ct.. > Parole dalle quali 
traspare un consapevolc 
atteggiamento umamstico 
ove il lavoro dcll'artefice 
5i trnsforma in momento 
creattvo. conqmsta, esalta-
zione totale dell'uomo 

Appunto questi furnno gli 
aspetti salienti e diremmo 
— nl di la del dnto tecnico 
per se stessa — In poriata 
rivoluztonarw dcU'arrento 
della stampa a caratteri 
mobili tn Italia dove, a se-
gntto dcU'ediztone subta-
cense del « Lattanzto > cu-

I «Promessi 
sposi» 

in ebroico 
L'Istituto editoriale -Biabk-

di Gerusalemme ha pubblica
to in questi giorni / prome.s-
si *pofi noll-» traduzione 
ebraica di Baruch Marel I.a 
traduzione e stata presentata 
ai giornahsti all Istituto Ita
liano di Cultura a 7el-Aviv. 
alia presenza dell ambaseiato-
re Pierantoni Xella stessa oc-
casione si e svolto a Gerusa
lemme un d;battito su « L'at-
tualita di Alessandro Man/o-
ni -. con la parteeipazlone del
la poetessa Lea Goldberg e 
del prof Flusser dell'L'niver-
sita di Gerusalemme. 

rata dai tedescht Sweyn-
heym e Pannartz, si svi-
luppo un inusitato fervore 
dt originah innovazioni e 
perfezionamenti che am-
pliarono grandemente — in 
rcluzione ai tempi — la 
diffusione del libro e, quin
di, della cultura cui pote-

' vano finalmente attingerc 
importanti ceti sociali rele-
gali jino allora ad un ruolo 
subalterno nella societa del 
tempo. " 

. L'inlroduzione della sfam-
,pa a caratteri mobili in Ita
lia provoco, cioe, immedia-
tamente un'apertura del 
mercato culturale verso 
obiettivi sino allora im-
pensati. Cid soprattutto gra-
zie all'aumento considere-
volisstmo — relativamente 
all'epoca — delle tirature. 
Si pensi, ad esempio, ai ci-
tati Sivynheym e Pannartz 
che stampano tra le loro 
prime opere un c Donato >, 
una completa grammatica 
latina. I due proto-tipogra-
fi. in una supplica indiriz-
zata a papa Sisto IV, elen- -
cando la loro produzione, 
mctteranno in testa alia li-
sta Vindicazione: <Donato 
per ragazzetti, di qui s iamo 
partiti a s tampare: 300 
copie >. 

La tiratura del < Donato > 
c per se stessa indicativa, 
ricordnndo come soltanto 
pocht anni prima t libri ve-
nivano ricoperti a mano, c 
a canssimo prezzo, in po-
chissimt esemplari. Ma il 
fatto sorprendente c che 
a poca distanza di tempo 
dal < Donato >, gia si toc-
cano nello stesso periodo 
tirature dt 1W0 copte co
me e, appunto, il caso del 
« Commcnto alia Bibbta > 
in cinque volumi del tre-
ccnttsta francese Nicolo de 
Lira. 

Non fu per caso, inoltre, 
che I'opera dei proto-ttpo-
grafi venne promossa c se-
condata nella sua espansio-
ne propno daqli umamsti i 
quali, mtuendone la reale 
portata. ne fecero un'nrma 
fornndabile contro il pre-
potere politico r. soprat
tutto. contro Vosciiranttsmo 
mcdtoevalc ancora incom
bente. 

Infatti. si pud dire che 
quasi contemporaneamente 
all'tntroduzione della stam
pa in Italia Vmfluenza del
la censura ideologica. ora 
da parte della Chiesa ora 
da parte dt questo o quel 
pnncipe. crebbe a tale mi-
XTiro da essere addinttura 
iftituztonalizzata Al rtguar-
do. anzi. merita jHirttcola-
re cr.niulerazione il fatto 
che propno a quell'epoca 
In Chiesa romana. scos<n 
nlle fondamenta dalla Ri-
forma luterana e allarmata 
per i poteri sempre piu am-
pi che si arrogava lo stato 
laico, restauro i metodi 
drU'Inquitizione per gum-
gere nel 1559 alia promul-
gazionc del primo Index 
hbrorum prohibitorum che 
grottescamente ponera al 
bando. tra moltt altri tcsti 
di valore. Vanommo De Be-
neficio Christi paragonabi-
le per ispirazione al De 
Imitntione Christi d» Tom-
ma*a da Kcmpis. il libro 
eristiano di derozwr.i vtu 
Ictto dopo In Ribbia Epi-
todi come questo sonn m-
vumereroli nella sform del
ta stampa. ten come ancora 
oggi 

tl cammino della stampa 
a caratteri mobili. seppure 
contrastato. contmud tutta
via ininterrotto attraverso 
successive, importanti con-
quisle, dtrentando sempre 
piti intimamente, parte in-
sctndibile della marcia del
l'uomo verso una piu nlta 
civtlta. 

Sauro Borelli 

rassegna 
mmmmmUmmmtm 

Lamusicaei 
suoi strumenti 
I n tin periodo in cui tanta jortuna incontrano le storie 

illustrate (non solo delle arli figurative, ma anche 
della politica, della scienza, della musica) giunge op-

portuno il volume curato dal musicoiogo cecoslovacco 
Alexander Buchner, Gli s trumenti musical i attraverso i 
secoli , pubblicato in grande formato dalle Edizioni La 
Pietra con una prefazione di Massimo Mila e uncontribu-
to di Giampiero Tintori sugli stmmenti popolari ita
liani (Milano, 1064, lire 8.000). Piu che il pur ampio 
capitolo informativo dedicato dall'autore alia storia de
gli strumenti datl'antichitd ad oggi, piace e interessa 
la vastissima parte iconografica, r'tcca di oltre trecento 
illustrazioni in bianco e nero e a colori che conducono 
I'occhio curioso del lettore dagli strumenti dei primi-
tivi fino a quelli dell'orchestra moderna, passando per 
le tappe principali di ogni civiltd e di ogni epoca per 
concludersi con una breve rassegna di strumenti popo
lari del nostro paese. 

Come e nata 

I'orchestra moderna. 
Non c questo, dichiaratamente, un libro per spc-

cialisti: troppo vasia, r'tcca e affasctnante e la materia 
dell'organologia perche possa essere esaurita in un solo 
volume. Ma la scelta compiuta dal Buchner e gid suf-
ficiente innanzi tutto per dare una prima non generi-
ca informazione al lettore sprovveduto, e poi per sti-
molare la sua curiositd ad approfondire I'argomento 
epoca per epoca, paese per paese attraverso pubblica-
zioni spccializzate, di cui d'altronde va lamentata la 
scarsczza a tutt'oggi. 

La chiarezza c I'clcganza della riproduzione foto-
grafica vanno a picno merito di chi si e accollato il ri-
schio di questa pubblicazione, degna di trovare tutta 
la stima e Valtcnzinne di chi desideri approfondire le 
proprie conoscenzc musicali attraverso la visionc diret-
ta dei mezzi pratici con cui da sempre Vvomo ha tra-
dotlo uella realtd sonora le sue idee musicali. 

Pure al campo storico, ma in un senso piii rigo-
roso c con maggiori pretese di compiutezza, appartie-
ne il tcrzo volume della Storia della musica Oxford in-
titolato all'Ars nova e Umanes imo (1300-1540) e recen
temente edito da Feltrinellt nella traduzione di Laura 
l.oriselti Fud (Milano, 1964, pp. 628 con numerosi 
esempi musicali e tavolc, fuori lesto, lire 8.000). Curato 
da un'equipe di musicologi di riconosciuta preparaziO' 
ne scientifica (Reancy, Bukofzer, Van den Borren, Bridg-
man. Salmen, Helm e altri), questo ricco volume suddivi-
so tn tredtci capitoli monografici presenta gli stessi pregi 
e le medesime lacune dei precedenti: i primi stanno nel 
rigorc e nella serieta dell'indagme che ciascunn stu-
dioso svolge nel campo a lui affidato, le seconde in una 
ccrta incomumcabilitd fra i diversi settori, che non per-
mette dt cogliere il piu ampio legame storico e cultu
rale che collega tra loro i vari e femenl i della musica 
e della cultura europea dei sec. XIV e XV. A partire 
inoltre dai prossimi volumi di questa imponente ope
ra sard prudente che I'editore italiano provveda a un 
ridtmensionamento delta parte dedicata alia musica in-
glcsc. che appare gid ora cccessiva al lettore italiano. 
A contt fatti e comunque questo un libro prezioso per 
chi si roglia interessare a fondo di cose della storia 
musicalc del tardo mediocvo, ed e destinato ad en-
trarc nelle biblioicche degli sludiosi come uno stru-
mento di lavoro indispensabile e ricco di informnzioni 
spesso mctlite. 

Le opere 

di Verdi 
L'Istituto di Studi Verdiani proscguc la pubblt-

caztone del Verdi, di cm abbiamo ricevuto or non e 
molto tl n. 5 dedicato come il 4 in massima parte alia 
Forza del dest ino Possiamo qui dire soltanto che si 
tratta di tin grosso volume (inutilmenle appcsantito a 
parer nostro da un numern ccccsstvo di traduztoni in-
tegralt in tre lingue strnniere), a cui hanno collaborato 
studiost ben noti nel campo dell'indagme verdtana co
me Roncaglia, Zccchi, Pannain, Barblan, Guaterzi e al
tri. Inleressanle in particolare la parte documentaria, 
con alcune lettere ineditc di Vcrdt, una relazione di 
Alexeteva sulla mostra verdtana a Mosca e lo studio 
su < Vcrdt in Ungherta > fdi Varnnt) Edito a Parma, 
tl volume comprende circa 900 pagine. Nella prescnta-
zione e finalmente annunciata I'cdizione critica delle 
partiturc delle opcrc verdlanc via via prcsc in csamc 
dal bollcttino. 

cf. m. 


