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Dal video un invito alia rilettura del Manzoni 

«l Promessi Sposi» sono 
un romanzo popolare ? 

Abbiamo interpellate su questo tema un gruppo di studiosi e cri

tici letterariy il regista Bolchi, un editore e un critico televisivo 

"*^S^ 

Stasera, sul primo cannle TV, va in onda I'ottava ed ultima 
puntata della riduzione televisiva del < Promessi Sposi »: Renzo 
(Nino Cnslelnuovo) rilrovera Lucia (Paola Pitagora) al Lazzaretto 

La riduzione dei « Promessi 
sposi \ comparsa domenical-
mente sul video, ha rappresen-
tato e rappresenta una interes-
saute occasione per una « r i 
lettura » del qran romanzo. Gia 
per due volte, su queste colon-
ne, il nostra collaboratore Gen-
nam Barbarisi lia ajfrontato i 
temi principal! che atjiorano 
oqqi tla questa " rilettura y> 
manzoniaiui; e tra i primi, 
qiwlln della « popolarita » del-
I'opera. Per sriluppare ulte-
riormente il discorso, abbiamo 
pensato di interpelhire un qrtip-
po di studiosi p critici (Gior-
qio Barberi Squarotti. Maria 
Corti, Xatalino Sapepno, Ce-
sare Seqrc). il reqista Sandro 
liolchi die ha enratn con Ric-
cardo Bacchelli la ver.iione te
levisiva, V editore Feltrinclli 
che pubblico a suo tempo una 
edizione economica del roman
zo (Garzanti. che I'ha pttbbli-
cata recentemente, non ha tro-

vato invece la nostra domanda 
abbastanza stimolante), e il 
critico televisivo del nostro 
yiornale Giovanni Cesareo. 

Sono risposte, (pielle che ab
biamo raccolto, di tinerso e va-
rio orienlamento culturale e 
ideale; talora anche assai Ion 
tune da un'impostazionp di ti-
pn martiita. Ma ci semtira cite 
propria per questo (si veda in 
particolare il testo di Barberi 
Squarotti) il risultato sia di un 
proficuo e articoluta dialoqo a 

pin voei. 
La domanda <r "J promessi 

sposi" sono un romanzo popo 
hire? i, tia portato anzitutto la 
attenzione di alcinii intervistati 
sulfa effettiva coiioseenza e 
diffusione e interesse di cut il 
romanzo e stato oqqetto in 
passato e pud esserlo oqqi. da 
parte del pubblico popolare. 

Qui, certo, sarebbero neces-
sari vasli sondaqqi; il « boom » 
di cui parla Bolchi (anche se 

non proprio < colossule», for-
se, come lui dice) pud essere 
certamente indicativo; e qual-
che siqniticuto potra avere an
che V'. indice di qradimentn -
(come si dice) reqistroto d a ' 
la riduzioiie t<'le>-isiva pressn i 
competent! ttllici. Ma natural 
mente, d discorio sulla c pup > 
laritd > dei "I'romessi spo-^i" 
va molto piu in la: investe cine 
la stessa visinne del mondo di 
cui il romaiKO <"• portatore. La 
domanda da not pasta, in so-
stanza, ricftiumn implieitamen 
te il famoso qiudizio di Gram
sci sid Manzoni e sul suo in 
manzo (< I'alteqaiamcnto del 
Manzoni verso i suoi popnlani ~ 
— scrive fra Valtro Gramsci 
— e 'orittocraticon. <di condi 

scendente benevolenza. non di 
medesimezza urn ana *: *• tra 
il Manzoni e qli "umHi" e'e di-
stacco sentimentale »: ecc). K 
piii o meno direttamente, in
fatti, ad esso si sono riferiti 

quasi tutti qli interventi. 
II discorso si spostera allora 

sul « perdu- % e sul c come » 
(oltre che sul «set) il vasto 
pubblici si accost t oqqi ai 
« Promessi sposi », su « che co
xa -» cioe vi rintracci: se su-
bisca, cnn^upevnlmente o me
no. i motivi paternalistic'!, ari 
stocratici, edificanti a cui 
Gramsci attribuiva la '< non pn 
polar it a ~> del romanzo (e in 
tal ca\o non si po'ra parla re di 
<' popolarita : \ ma di atteqqia-
wento so-tanzialmentp sulial-
terno); o se supcri. criticn-
mente o meno, qneiili stessi 
motivi. e colon invece i fer
ment! di ctittolicesimo democra 
tico. le es'nienze tiianseniste di 
rinnovamento della Chiesa. lo 
illuminaute quadra di hrutali 
rapporti sociali ed umani che 
« J promessi sposi » offrono. il 
loro alto valore pnetico e cul
turale. i motivi insomnia su cui 
altri critici hanno insist it o (Lui-

qi Ru.ssi) e tit'lo un versatile 
della critira stoii,-i.stica). Si 
trattera di vedere, C'HU , quale 
pubblico si ponqa in atteinpa 
mento passivn e quale in pnsi 
zione uttiva nei confront! del 
romanzo. 

Tali (ispetti. ovviamente. non 
potevano e<seie svisceratt in 
questa sei'.e (mancann tuUnra. 
fra Valtro. dati preci -i prooi'm 
sull'ntteaqio'iieii'o dei lettnri e 
spettatori di fmnte ai «. I'romes 
si sposi * c alia \oro ridirione 
TV; e sun't bene ripetere. a 
questo proposito. che hi vers'm 
ne televisiva ha larqamente ac 
centuato proprio le comnanen 
ti paternalistiche. t piovviden-
ziali ' e editicanti del roman
zo). Si potevano invece avail-
zare qui alcune ipntcsi. con i 
risultati che offriamo ai lettori, 
come invito — anche — ad un 
possibile dialoqo con Inro. 

q. c. f. 

UN RARO VOLUME PER GLI 
ABBONATI DI «VIE NU0VE» 

La guerra 
di Goya come 

la guerra 
del Vietnam 
L'attualita dei « Disastri della guerra» nel giudi-
zio di Guttuso • Ottanta acqueforti di cui esisteva 
finora in Italia solo una raccolta di trent'anni fa 

Giorgio Barberi Squarotti 

L'opera piu 
popolare della 

letteratura italiana 
Alia sempl ice (hiinanda se J Promessi 

Sposi sijino popolar i . la r i spos ta c r edo 
cli<?, sociologieamente , sia niolto fac i le : 
c e r t o , sono e s t r e m a m e n t e popolar i . la piu 
popo la re fra le o p e r e del la nos t ra le t te
r a t u r a (anche jwrche , da l punto di v is ta 
lin{?uistico. cosi n i i r ab i lmen te p r e r i gu rano 
nel l 'unif icazione deH' i ta l iano a un livello 
medio che e fenomeno in a t to . o. meglio, 
in }»ran p a r t e compiuto propr io in ques t i 
a n n i ) . come e d imos t r a to da l l ' e s s e r e en-
t ra t i nel par i a to comune , c o m e sos tant iv i 
gener ic i , i nomi di a lcuni suoi pe r sonagg i 
( P e r p e t u a . il dot tor Azzeccagarbugl i ) , o 
da l l ' e s s e r e divenut i a l t r i g e n e r a l m e n t e pro-
verb ia l i , cosi da poter e s s e r e c i ta t i c o m e 
e s e m p i di de t e rmina t i comporUnmenti o 
v i c e n d e : don Abbondio, ad esempio , la 
M o n a c a di Mon/.a. don Rodr igo . l ' lnnomi-
n a t o , e c c . (e perf ino i d u e protagonis t i 
Renzo e Luc i a ) . 

Mi p a r e p ropr io che la ce l eb re affer-
maz ione di G r a m s c i sulla non popolar i ta 
del romanzo manzoniano . a c a u s a del l 'a t -
t egg iamen to pa te rna l i s t i co e ironico del 
Manzoni verso i pe r sonagg i popolar i . s i a 
de l tu t to infondata (cioe, a s t r a t t a , non 
c o e r c n t e col tes to m a n z o n i a n o ) : bas t e -
r e b b e r o , del res to . a c o n f u t a n i e le bas i 
d u e osservazioni . una g e n e r a l e . sulla com-
plessi ta e sulla p roblemat ic i ta della vita 
in t c r io re del pe r sonagg io di Lucia ( se 
vogl iamo propr io d i s c o r r e r e ancora dei 
pe r sonagg i ) . n i en t r e . secondo G r a m s c i . i 
pe rsonaggi popolar i non po^siedereblx^ro 
una psicologia, r i s e rva t a ai personaggi 
a r i s tocra t ic ! , e il non a v e r inteso il s eve ro 
giudizio et ico che e insito nella dist inzione 
intorno ai < graili > di umi l ta del disc«'n-
<lente di don Rodr iao . cosi umi le da s e r v i r e 
a l ma t r imon io di Renzo e Lucia , ma non 
t an to da seders i a l ia loro t avo la . ev iden te 
solo che si ponga e s a t t a a t tenz ione a l 
va lo re che p e r il cat tol ico Manzoni ha la 
v i r tu p iena . asso lu ta . senza limitazioni 
del l 'umil ta (nella q u a l e piu i n t ensamen te 
ai a t t ua l ' imitazione di Cr i s to ) . 

P iu t tos to . vorre i d i r e c h e la popolar i ta 
dei Promessi Sposi e s t a t a t roppo spesso 
sv i a t a dal la c r i t ica e da l la scuola . in teres-
«ata a d a r e dello sc r i l t o re u n ' i m m a g i n e 
edu lco ra t a . fac i l i ta ta . innocua. non inquie-
tHnte. verso i c a r a t t e r i pin facili e sem-
plici dei Promessi Sposi: e T a m a r a . a c r e 
i ronia del Manzoni sul d i sord ine del la 
socicta u m a n a . suH'ingiu^tizia. sul l 'op-
press ione , e s t a t a . COM. riflotta a bonomia . 
m e n t r e la compless iva . g rand iosa c apo-
ca l i t t ica visione del lo s t a t o del mondo . 
p e r cui la c a r e s t i a . la p e s t e . 1'invasione. 
tut t i quest i immens i moviment i e spos ta -
mont i e flagelli sono necessa r i p e r c h e si 
compia il min imo a t t o di giust izia r a p p r e -

senti i to da l la possibil i ta, inf ine concessa , 
a Lucia e a Renzo di sposars i . non e s t a t a 
che ben r a r a m e n t e indica ta in tut to il suo 
c a r a t t e r e v io len temente pessimist ico. 

Pot re i e l e n c a r e aucora la conce / ione 
n e t t a m e n t e nega t iva della s tor ia , d<-l f a r e 
s to r ia , a r.iffronto della scel ta (che e 
— si b.idi bent ' ~ c<Kciente. combat t iva . 
a t t iva ) di r e s H t e n i . di s t a rne al di fuori. 
di non compromc t t c r \ isi ( tes t imonia ta dal-
reroi- .nio t r ag ico di Luc ia ) , oppure il 
c a r a t t e r e fo r temente r e a t t i \ o e |«) lemito 
della |K>sizione religiosa del M a n / o n i . che 
non t ende af fa t to al ia pacif icazione. al-
l 'ot t i inisnio. m a sen te la posizione religiosa 
c o m e rea t t ivo violento e sensibi l iss imo nei 
confronti di tu t to il confuso d isord ine e 
l ' o r ro re del la societa c o m e oppress ione e 
ingiust iz ia , e s ignif ica, quindi , una conti-
nua inquie tudine e ba t tag l ia ( se e vero 
c h e non e ' e a l t r a possibil i ta di opposizione 
c h e nel r i f iu to assolu to di co l l abo ra r e con 
l 'az ione ne l la s tor ia a l ia produzione di 
nuova ingiust iz ia . m e n t r e la compensa-
zione. c h e e s e m p r e meta f i s ica . v iene in 
ogni momento d a un r ad i ca l e giudizio di 
D io ) . 

Sandro Bolchi 

«Boom» editoriale 
dopo la riduzione 

televisiva 
7 Promessi Sposi, piu che un romanzo , 

r a p p r e s e n t a n o un titolo popo la re : infatt i 
penso che nella « m a s s a media » i t a l i ana 
s ia piut tosto bas sa la pe reen tua l e di chi 
ha letto pe r intero un l ibro funesta to da 
ca t t iv i r icordi scolas t ic i . II romanzo del 
Manzoni v ive su di una mi rab i l e uni ta 
di s t i le e legger lo pa rz i a lmen te , o addi-
r i t tu ra a b ran i s t acca t i . cosi c o m e si facova 
a scuola . non pu6 che r e n d e r e ca t t iva 
giustizia al Man /on i . II libro e conosciuto 
— ed e popola re — prove rb ia lmen te . cim> 
tutt i conoscono i pe rsonaggi in modo a p 
p ross imat ivo . e pe r sent i to d i r e , tutti cono
scono il t i tolo. 

P e n s o c h e la d ivulgazione te levis iva 
possa a v e r e ins inuato del le cu r ios i t a : 
infatt i si pa r l a di un colossa le « b o o m » 
ed i to r i a le con la vendi ta di dec ine di mi-
gl iaia di copie . 

I Promessi Sposi d iven t e r anno forse piu 
popolar i dopo ques to ciclo di t rasmiss ioni 
c h e a v e v a n o appun to lo scopo di « volga-
r i77are > il romanzo . 

Giovanni Cesareo 
I lettori di oggi 
vogliono di piu 

Se d icendo « p o p o l a r e * si in tende c co
nosciuto >, c r e d o si possa a f f e rmare c h e 
I P romess i Sposi e il r omanzo piu popo

l a r e in I ta l ia , s e non a l t ro p e r c h e lo si 
legge a scuola . E* oppor tuno. tu t t av ia , non 
d i m e n t i c a r e che sono ancora molti i ra-
gazzi i tal iani che non vanno o l t re le ele-
m e n t a r i e che , d ' a l t r a p a r t e , l egnere I Pro
messi Sposi a scuola significa spesso ave r lo 
in uggia pe r il r es to della v i ta . 

Se con il t e n n i n e * popolare » si vimle 
ind ica re . invece. un romanzo nel qua l e 
il le t tore che a p p a r t i e n c alle cla.isi |>opo-
lari si possa r iconoscere , a l lora la (|iie-
s t ione e senza dubbio piu comple^sa . Da 
una p a r t e , forse ce r t i <r valori » d<-l cat-
tolic<\simo manzoniano c i rcolano a n c o r a 
nel mondo contadino, la dove le s t r u t t u r e 
sono a n c o r a a rea iche e, nel loro ambi to . 
i r a p p o r t i di c l a s se si informano a un 
p a t e r n a l i s m o piu o m e n o i l luminato . 

Ma . d ' a l t r a p a r t e , le t ras formazioni su-
b i te da l l a societa i t a l i ana nel suo com-
plesso e 1'esperienza a c c u m u l a t a da l mo-
v imento opera io fanno si che oggi il let-
to re a p p a r t e n e n t e a l le c lass i popolar i ab -
b ia u n a menta l i t a e una p rob lemat i ca r ea l e 
a s sa i lon tane d a quel le de i pe r sonagg i 
manzon ian i . In ques to senso — c h e mi 
p a r e l ' essenzia le — J Promessi Sposi s i 
p r e s e n t a c o m e un romanzo n e t t a m e n t e 
ch iuso nei suoi confini s torici e ideologici, 
c h e si p r e s t a sol tanto a una l e t tu ra cr i t ica 
ed e i n c a p a c e di off r i re ai let tori a p p a r t e -
nent i a l le c lass i popolar i una qua l s ias i 
possibil i ta di ades ione , nonche. pe r a l t ro 
ve r so , un a d e g u a t o t e r r e n o di evas ione . 

Maria Corti 

La seconda vita 
del romanzo 

La d o m a n d a agi tn sos tanz ia lmente d u e 
p rob lemi : 1) se I Promessi Sposi possono 
e s s e r e p e r la loro n a t u r a un romanzo po
p o l a r e : 2) s e sono o si avv i ano ad e s s e r e 
oggi in I tal ia un tes to popolare . In effetti 
ci si puo po r r e solo Ja p r ima quest ione, in 
q u a n t o per la seconda bi^ognerebbe di-
s p o r r e di inchies te e da t i dcH'ordine socio-
Iogico s ta t i s t ico . Dando al t e n n i n e « p o 
po la re > il s ignif icato g ran i sc iano di c na-
z iona le -popo la re» . e c h i a r o c h e nel c a so 
dei Promessi Sposi non s i amo di fronte 
a un p rob lema di l e t t e r a tu r a popolare , 
m a a quello della « p o p o l a r i t a del la let
t e r a t u r a a r t i s t ica ». T a l e popolar i ta r ichie-
d e d u e condizioni : una d ipendente da l la 
n a t u r a de l l 'opera d ' a r t e . I 'a l t ra dal g rado 
di ass imi laz ione c u l t u r a l e del le m a s s e . 

O r b e n e . nei Promessi Sposi si indivi-
d u a n o beniss imo le component i neces^ar ic 
a una diffusione popo l a r e : da un la to vi 
e u n a v icenda r o m a n z a t a con pe rsonagg i 
c h e r i spondono in pieno a i modelli di eroi 
cap tab i l i dal la vita in te l le t tuale popo la re : 
da l l ' a l t ro l ' impianto ideologico e sociologico 
del romanzo . la denunc ia del c l a s s i smo nel le 
s u e manifes tazioni piu d r a m m a t i c h e . sono 
tal i d a po te r impres s iona re a tut t i i livelli 
nazional i . Quanto a l l e possibilita od ie rne 
di ass imi laz ione da p a r t e del pubbl ico. si 

pu6 c o n s t a l a r e che I Promessi Sposi. scri t-
ti quas i un secolo e mezzo fa. a l lorche la 
denuncia manzoniana poteva a r r i v a r e uni-
c a m e n t e al « t e r / o s ta to ^. cioe al ia bor-
ghes ia . e s sendo i c|tiaitr<> (|iiinti della 
p. ipola/ione (I'll,ilia c<)-.titiiiti da analfalH'-
ti . coiuinciano MI!O oii i i a I n n a t e le con 
di/ ioni cul tural i nazionali per a n i x a r e al 
popolo: si pro-,petta. come s|X'.sso accade 
ai cap-ilavori . una seconda vita de l l 'opera . 
Tocchern ora ai resjKinsabili della cultur. i 
Livorirne il c ammino e non fe rmars i al-
r e s rx ' r imen to . nel complesso positivo. della 
televisione i ta l iana : r icordando che a que
sto mondo ci vuol niolto piu coraggio a 
con t inua re le imprese . che a iniziarle . 

G. G. Felfrinelli 

Una lettura 
non soltanto 

scolastica 
7 Promessi Sposi furono pubbl icat i nel la 

nos t ra Universa le Economica (Biblioteca 
di c lassici i ta l iani) nel giugno del I960. 
L'edizione fu c u r a t a da Alberto Asor Rosa 
e ebbe l ' introduzione di Nata l ino Sapegno . 
La nos t ra collana di classici i tal iani si 
proponeva t r a l 'a l tro una funzione rinno-
va t r i ce e cu l tu ra l e . Bas ta s c o r r e r e 1'elcnco 
dei titoli [>er renders i conto di ques to 
a s sun to : Gal l iani . Ver r i . Campane l l a . Ga
lileo. Giannone non sono autor i facili e 
noti al grosso pubblico. 

Questo discorso non s e m b r a a tu t ta p r i m a 
valido per il Manzoni. Ma il capo lavoro 
del Manzoni . il piu g r a n d e romanzo del la 
l e t t e r a tu r a i ta l iana . e s t a t o v e r a m e n t e 
cons ide ra t e finora un 'ope ra di formazione. 
di p iacevole le t tura . come s a r e b b e giusto 
t r a t t andos i . in fondo. di un romanzo, o 
non e s ta to invece t r a s c u r a t o e cons idera to 
con quel senso di noia che affl igge g r a n 
p a r t e del le Iet ture scolas t iche? Se li ab
b iamo r ipropost i e pe rche r i t en iamo c h e 
I Promessi Sposi, c o m e d imos t ra in modo 
persuas ivo il Sapegno nel l ' introduzione del 
volume, s i ano un 'opera di a l ta poesia de-
gni di e s s e r e ricordati e riletti senza pre -
giudizi. 

Cesare Segre 

Una prognosi 
non fausta 

per il futuro 
Non so se I Promessi Sposi s i ano popo

l a r i : solo una r iccrca s ta t is t ica lo pot rebbe 
d i r e . Se non lo fossero divenuti sin dal-
1'Ottocento. e cioe nel c l ima piu con^ono 
e favorevole . e difficile che lo possano di-

ven ta re o r a . Del resto b isogna confess a re 
che lo spiri to dei Promessi Sposi e o rma i 
niolto lontano da noi: un punto a favore 
della c lass ic i ta? 

C'omunque. e a-,traemlo <la gituli/i di 
\ a ! o r e . una e \ e n t u a l e . pre>ente e futura 
po|x>larita d<'i Piome-.si Sposi po t rebbe 
l iasarsi sul ^apiente d'M'iino della t r a m a . 
con protagonist i per<ei!uitati . p<'i-ipe/ie 
\ a r i e . Ii<*tt> fine e mat r imonio c n n c l u s ^ o ; 
men t r e pot rebbe e s se re o- tacola to dall ' . is 
senza o dallo s m o r / a m e n t o <le!le fort; 
passioni . 

La previs ione piu n>sea e c h e il futuro 
pubblico popolare sappia r iconoscere nel 
romanzo : p r i m a una p a r t e sostanziosa e 
avv incen te della nost ra s toria naz ionale ; 
poi una sua versione (p rovv iden / i a l e e 
pa te rna l i s t i ca . che i progress '! delle idee 
e della rea l ta politica p e r m e t t e r a n n o di 
s i s t e m a r e nei depositi del le memor i e col-
let t ive, t e rmine di p a r a g o n e e ch i ave inter-
p re t a t i va . Anche nella famosa ironia i 
lettori po t rebbero ese rc i t a r s i a d i s t inguere 
la rassegnaz ione fideistica da l l ' acu tezza e 
da l la comprens ione u m a n a . 

Ma non azzardere i una F>ro2nosi faus ta . 

Natalino Sapegno 

Grande opera 
di poesia 

Le p r e m e s s e per una even lua le popolar i ta 
del capolavoro manzon iano s t anno a n c o r a 
oggi . c o m e nel momen to in cui a p p a r v e . 
nel l 'a l t iss ima qual i ta della sua presenza 
ix>etica. nella novita e nel r i ^o re dei suoi 
modi di r icreazione fan tas t i ca . nel l 'am-
piezza del suo impegno cono^citivo. nella 
r icchezza e nella fertilita della sua inven-
zione l inguist ica. E ' un 'osse rvaz ione ovvia . 
ma met teva conto forse di r ibadi r la in 
un t empo in cui s e m b r a s m a r r i r s i ogni 
c r i te r io di va lore . 

J Promessi Sposi, insomnia , possono pro 
porsi a un pubblico di le t tor i . p r ima di 
tut to pe rche e in quan to sono una s r a n d e 
opera di poes ia : l 'opera di un i ta l iano di 
cu l tura e di s t a tu ra eu ropea nel suo tem
po. C e r c a r e nel contenuto del romanzo 
una congeniali ty immedia ta con le nos t re 
esper ien7e di oggi e a l t r e t t an to vano quan 
to f a m e il p re tes to di una polemica ideo 
loiiica. che r i su l terebbe del tu t to anacro-
nis t ica. 

Anclw? per ques to . come per al tr i g rand ; . 
e s e m p r e difficili. testi cklla nost ra storia 
l e t t e r a r i a . il momento della popolar i ta 
(che non pu6 coincidere . n a t u r a l m e n t e . co:: 
le fortune televisive) v e r r a s.iltanto quando 
si s a r a m a t u r a t a in un piu vas to pubblico 
qm-lla coscienza cu l tu ra l e . che e coscienza 
s tor ica . oggi cosi r a r a a n c h e nelle co=id-
de t te per=one col te : li e il p re -uppo- to 
di una le t tu ra , che non si r isolva da 
ul t imo in un rifiuto s o m m a r i o o in un 
inconscio f ra in tendimento . 

I «foscobili n della setKmana Tre filosofi fra morale e politica 
In pochi giomi si sono assom-

matt numerosi titoli di notevole 
interesse: un ben congegnato lan-
cio di Einaudi. uniio a una serie 
di iniziative part icolan di al tr i 
ed i ton . oflre to spunto per diver
se consideraz-oni sia sugli orien-
tamenU delta produz.one economi
ca m genere (che ci sembra 
a w i a t a a superare la crisi di 
qualche mese fa> sia sui con-
tnbu t i original! ai no>tri stu-
di che vengono via via reca-
ti da questa produzione. a 
torto t rascurata (dopo un pr:-
mo momento di i m p r o w h o in
teresse) dalla nostra critica mi-
li tante. Ri tomeremo presto su 
questo dLscorso: per ora ci limi-
t iamo ad a\-vertire i oostri let ion 
che questa settimana ,<egna'.eremo 
so'.tanto una p . m e dei volumetti 
usciti. rim.ind.nn<ki gli altri (e v\ 
particolare tutti q ^ l l i dedicate 
alia letteratura italiana) alia 
prossima seUimana. 

• • • 

Innanri tutto segnaliamo t r e 
importanti r is tampe di opere ri-
guardanti t re diver.si moment! del
la storia della filosofia: Aristotele. 
Seneca. Croce, apparse le prime 
due nella « Piccola bibboteca fl-
losofica Laterza > (che e forse la 
unica collana di tcsti fllosoflci 

sceiti accara t jmente . tfcnriiJo ecc- | 
to delle esigen7e di uno studente 
i^i.versitario) e la terza n?'.la 
prima 5orie deile < Opere d: Be- j 
nedetto Croce > n edizune eco
nomica. Di A n s ' o y i e e sta*a n 
s u m i u a i*va larga sce.:a della 
Pofific<7 a cura di Car.o A-.iii.s-o 
Viano (L. 600). che e nnche a-.ro-
re di una lucda e ricca :nTo<i'j 
zione. nella q'»a!e il pen-sero po
litico ans««ye-'.:co viene pre^enMto 
ne'.le diverge fa.si d e l b sua form-j 
lazione. alia luce dei risal 'at i 
p u recen'i della filo^ofla e del-
reseges1. critica. 

Sotto il tito'o IJO do'tma mora
le Concetto Marchesj aveva cu-
rato nel 19.13 — in p:eno fa«cismo 
— una sce'.ta es.-enz'.i.e d\ pensJe-
ri di Seneca, ixi autore al quale 
si sente quanto egli aderwsse in 
quel particolare rrwiiento de'.'.a 
n»wtra storia: e un t e i - o qnrhii 
che aiu 'a cvxi solo a corn\>cere 
Seneca ma anche a comprende-
re una delle p.u nobili e corag 
gio^e figure della nostra cultu
ra contemporanea (<;i presti at
tenzione alia frase finaie de'.l'-n 
troduzione e alia nota a p. 53. 
conlro cotoro che incarcerano. esi-
liano. condannano a m o n e . e si 
legga at tentamente il brano sul-
I'indipendenza del ftlosofo posto 

in n l e v o a u ' n i c o d e - a raccol-
: a ) . Anche q u e v o e ai vendita al 
prc7Zo di L. fiOO. 

D. Croce infine viene rlstam-
P,TO Euc/i e politico (il \ 1 vol. 
dei «Sa2gi fio^Vaci »). con I'ag-
i-x\:.\ n a^rnodice dei Coniri-
tm'o alia critica di me slesso. 
«ecvndo ."e»iiziene a m c c h i a e 
rielaborata del IMS. Anche que-
5TO vo/imetto. conrv c'.i altri dei-
la 5er.e. costa L. 900. 

NELLA MENTE 
DEL BAMBINO 

L'na raccolta di saggi del noto 
p>ico!ojo sv izwro Jean Piaget 
e apparsa nella P B E d; E r u u d i : 
lj) sriluppo mentale del bambi
no e oltri studi di psicologia (lire 
800: t r . : Elena Zamorani) ; la pri
ma pjT*e del vo'umetto contiene 
il .<ag2.o piii ampio che da il 
titolo alia raccolta: il bamh no e 
,-e^a 'o nolle d.ver?e taor>e del 
S K ) 5\"!u^po mentale. dalla na 
scita airado!pscen7a. l-i seconda 
parte comprende cinq.je «aggi di 
cara t te re teorico. nei quali k) 
studio deU'evolu7ione del pensie-
ro viene afTrontato da punU di 
vista diversi. 

Un iniziativa o n g n a l e pud di-
ventare quella della ca&a editri-
ce Astrolabio-UbaWini, cbe ba 

inaugi ra to una collana dal tito- j 
lo polemico « Che casa ha " vera
mente " detto >. con leviden 'e in-
tenzk^ie di presentare in forma 
piana e senza t radi re I te>ti o n 
s n a l i il piTLSiero delle m.ig3ion 
p e r ^ n a l i ' a del mondo iroJerrio 
I primi d le volumetti usciti ora 
'•ono dedicati a E.nsteai (a cura 
di C. Lanczos) e a Freud (a cura 
di D. Stafford Clark), ma ne se-

gmranno presto al tr i . dovuti an
che a studiosi italiani. Ozn; vo-
••jnwtto cos^a 900 lire. 

I CLASSICI FUORI 
DELLA SCUOLA 

Due novita di rilievo anche nel 
campo. per la verita insolito. della 
letteratura Latina. un campo che, 
come abbiamo g a no 'ato :n al tra 
occas;one. ved:amo con p:acere 
«<vtra<to all 'esclasiva scola.«t:ca: 
np jbb . icare i classici in ques 'e 
collane economiche significa n-
volgersi non soltanto agli studen 
ti che desiderino avere a portata 
di mano l'opera di uno seritto-
r e < obbligatorio > ma anche a 
tut te le persone di media cul
tura che possono sentirsi invo-
gliate a riprendcre la lettura di 
tcsti magari mal d igent i sui 
banchi della scuola. 

Dopo il < tu'.to Virgil'o » di &2n-
s*ti\. segnalato a suo temoo sn-
c!ie per la ncca e rnooema m-
troduzione di La P e m a . ecco ora 
una nuova traduztone de'.'.'Eneide 
c i r a t a <la Rosa Calzecchi Ones-i 
'4ia no'a con>e t radut tnee d'Ome-
TO) per la « NUE > d: Ena'.hdi (!i 
r^ 2000>; una tra«i.>z:one moder-
n,i. qirndt. non .e? t'a a nesvjna 
forma metr:ca part .colare. che si 
propone, con simpa'ica modestia. 
di r icreare quanto po^^ibile e c o n 
i mez/i p;u Iiben qialcosa della 
armonia eel verso virg luino: si 
po'evano for«e r idurre le inver-
.- oni e q-ialche figtira r e to rca che 
danno spesso alia fra.*e un sapo
re arcaico. ma il compito non era 
facile, e una volta accettata que
sta s ' rada bisogna riconoscere che 
i ristiltati sono pregevoli, anche 
per la ixieanta del lTiafiag«.o. 
Dment icavamo: oltre a una gar-
hata introduzi<Tne. :n que.-to \o 
lumetto e 'e anche tu ' to il te«'o 
l a t n o a fronte della traduziene. 
un cascienzioso indice dei nomi. 
•m sommario di oani libro. C e 
di che essere soddusfattL 

Anche nella collana. da noi piu 
volte cnt ica ta . dei « Centouno Ca-
polavori > di Bomptani e compar-
so un volumetto dedicato alia let
tera tura latina, curat© da Mario 

C.-rynvr^t (L. 500); i criter, sor.o 
i so.iti. ie « voci » sor.o s t a ' e at 
• n e dal Dirioiario iei. 'erano. m3 
la scelta q ies*a vo"'a e s*a"a p:u 
fac ie e le e*CL?.«rr s*co ri'U.-
• . re rr-.v*> *'.i\;. Ta.'*~e \o-zi ?i»io 
..T.i'ate al p»iro e .sempl ce rias 
.-• r."«> de..-* opere. a. tre xr.t-ce of-
fr»»x> enche un discor-o crXico 
t-sst-nzia.e e tal vol; a una «omma 
ria storia della fortuna: r.on di-
n.ent ichamo che fisrurano tra i 
co'.labora'ori nomi iilii-stn come 
qje.h d; L»ng. C,i-sM2lior.i. Alfredo 
Pas.ser.Tii. Bill^novich. Cazz-iniga. 
Della Corte. e COM via. Una l t ra 
novita e coV.i!u:ta dalle brevi no-
t:zie bograf iche su o?ni autore. 
molto sommarie per !a verita, ma 
•ndispensabili x\ un repertorio 
che non si nvolge agli specialisti. 

IL ROMANZO 
DEL MINISTRO 

Negli « Oscar » di M.mdadori e 
=ta:o ristampato il romanzo del 
min.stro s>Kialdemoc:atico Luigi 
Preti. « Giovinezza. aiotmezza... i 
(L. 350). del quale molto si e par-
lato tre anni fa. in occasione della 
sua prima edizione: e La s tona . 
non pnva di nferimenti autobio-
grafici. di un gruppo di giovani 
universitari durante il fascismo. 

passatj dall 'ed.jcazor.e retorica 
del reg.me a i respenenza della 
g i e r ra e della Re?;stenza: un 
nuovo titolo che si e asg.an 'o 
a qih^ste nevocaz.on:. irr.ese a 
far n v ; \ e r e tin certo clsma po 
!:t co e lo sforzo comp.ir.o da 
chi h r.u=c.to a r.^cattars; da 
un'W'jcaz.one antidonwcratica e 
ntitrita di fal*: m ti. 

Sempre all'esper.enz.i dell'ulti-
m i c i-.-rra e rtella cad.i 'a lie; re2i 
me c ti-%ica'o on a.tro romanz/) 
Yiaaa n col padre d-A'.o :cr, t tore 
mi..:r.£-se Cir lo Ca.s 'ellan^a. pj!> 
blicj 'o ne.^i «B;bl:oteca Ideale 
B:efi ». con la n-.jova app-T>dice 
di breviss.mi sans, tried.rati que. 
s 'a volta dallo s'e.sso Ca.s-4ellane-
ta e da Ernes 'o Travi a..a narra-
Uva resistenztale). 

(Jarzanti ha rLstampa'o dai ca'a 
logo S.igar un romanzo dello scril
tore amenoano William Htrr.phrey 
A casa dopo Yurcoa^o (L. 350) 
Nei «Capolavori ^iru^mi » 'nfme 
e appar=o Mafam? Horary d. 
Flaubert (L. 450). con ;na hrevis 
sima -Introduz one: un t ro lo gia 
p u volte rystampato n edu«»u 
economiche. per npre.<on*are i. 
quale sarebbe nece.-sar'O un r u o 
vo i m > ^ r o ne. • I .v i r . 'o crit;CO. 

a. a. 

In wi libro di ricordi della Ma
drid del ISM, lo scritlore roman-
tico spagnolo tXntonio de Trueba 
racconta un episodio che, per 
quella verita die esiste sempre 
nelle belle Icui/ende. potrebbe 
essere vero. Cosi aluieno pensa 
Enrique Lajuente Ferrari, uno 
dei principali biografi di Goya, 
che ha del resto accertato che il 
Maestro spaanolo il 2 mangio 
1HUS. quaudo scoppiarono t tumul-
ti antmapoleoiiici alia Puerta del 
Sol (quelh che hanno ispiroto i 
due janw.si quadri — il Das (la 
rivolta) c il Tres (la fucilazione) 
de Mayo — abitava proprio alia 
Puerto del Sol. al numero 9. an 
po'.o con la Calle dc Carretas. 
Trueba riferisce un colloqwo con 
un veccliio wardnuere. tsidro. 
che era stato al servizio di Gopa: 
«quella unite.. il tmo padrone. 
pazzo d'indiipmzume. concept la 
idea di dipmriere queoli orrori. 

Da questa firiettra vide le fuel 
lazioni della Montaann del Pnn 
cipe Pio. con un cannocchiale 
nella destra e un trombone canco 
a pallini nella sinistra... All'avvt-
cinarsj della mezzanolte... andam-
mo alia viontaona dove giace 
vano. ancora inscpolti. i poter i 
fucilati.. Ci sedemmo su un co-
cuzzo'o at cui picdi macevano 
i morti e il m>o padrone apri la 
sua cartella. I'appopoid sulle <ji 
rioccliia e rimase ad aspettare 
die la lima uscisse fuori da un 
nuro'mie die m quel momento la 
na-condeva. Sotto il cocuzzolo 
qualrnsa si muoveva. nnuhiava. 
aivimava... Fnialmente. la luna 
illumind la terra come fosse gior-
no Spettacolo orrendo! 

In mezzo a pozze di sanaue 
vedemmo un mucchio di cadave-
ri. alcuiit riversi. altri supini. 
que'to nella pma di chi. inqinnc-
chinto. bacia In terra, quello con 
le mani levale al aelo. quasi a 
chicdere lemletta o m^ericordia. 
vwi.trp inn cam famebrt si sa 
z<arai;o con t morti. an'imando e 
rmrihumdn anh uvelh raunci che 
''o'.trtia arano "i di c ^ i vmnti a 
cei'^-i'lc-p lorn la xtreda.. al mal 
' i i o sraurnlc \\ xtadroie 1111 mo<tro 
la sua prima s'amjm de l„i (Sier
ra dip rirnrat tfrror,z;nto, 
" S 'tnnrp — a'i dnmnndai — per 
che divine quc~'e b'irttarie de 
n'i nnmini? ". " Per avere il pia-
C.-re — rr. r' !>n e — di dire eter-
tam'-n'e an'i unmi-,i che noi sia-
r.o f>ar!>ari " >. 

A xyine questa b"':1a leaienda. 
che 1arito si addir-e ai enntcnuti 
tra'vi dei D's.'S'-i d-_'.la g-ierra 
cer'amentc Goua fu spmto dot 
nn^arri dd d-ir> di mnnrno. per 
una d- que'}e t oTfl--io'ii ifor! 
che > ch" ma'iiTanrj aU'improrii 
*0 nia silzinzioie (die. rel suo 
ca?o. qui da anni fra in cm*o). 
a'i affrfntare decisam^nte d tema 
cnitemporaieo. nella traaedia 
che Ti"r la Sp.iana £ I'antefatto di 
ui'a'tra. la p*ifrra aitifascula, 
di cui r,ai siamn stati Licerati te 
s'<rrmii. Prohahi'rnerte da quella 
nr,"e del 3 di maio'O. Gmja dise-
a"~f'-a e iindwa co che arera 
vr-lr, r Yo lo '"' » 4nr ' ie te le V> 
nrqueforti raccoUe ora i"I bel 
ro'-t*rie p*r a'i a'nhoiati di V:e 
N>»".o. en v i i ir<trWinnie di 
Heia'o Gu'l't'o. via premessa di 
Aru^rno T-'rer.zi e la pretaz.nne 
coi cii' I'Accndemm rnndrdein di 
San Femnrtdo accompaQno la 
vrirr.a edizmie del /Sf,3. furovo 
iiro'e dopo d JS20. mentre Goyn 
nrero veTesilio di Bordeaux. 
loi'ono dalla sua patria che era 
rcaduta. dopo U 1514. so»o la 
cieca tiranna d\ Ferdmando VII 
di Borboie. 

E" no'o che 1 di.sa.strt della 
e '.erra co.j'ifMi.«cono uno dei aval-
tro cell di incvumi (I capr.cci, 
I d.s , is 'n della guerra. l-a ' a u r o 
mach:a, I =o2ni o I p-overbi o 
ly? .vran-h^ri-^) con i qualt il 
oroide arlKtn spaono'o. dal 1792 
ilia mor'e. accompama col suo 
qmdizio riro'uzioiario la sco'ia 
politico del moido moderno. fa 
cendo tutt'uno del rinnoramento 
delle forme e dei contenuti del 
I'arte. cosi come raramente acvie-
ne nella storia. Eppure queste m-
ci.sioii, cosi famoie, poche xxAte 
sono state raccolte a ciclo. In 

Italia .soltanto trcnt'annt )a una 
edizione. con la pxelaziune di 
quella francese di Elie Fame, 
avera tentato di far cono.icvre 
questo capolavoro Se no. a si 
trovava sempre in presenza di 
antologie dell'opera gralica di 
Goi/a, sempre toccante. ma sol 
tanto in questa dei Di=astri tutta 
legata all'osservazmne appassto-
tiatn del reale. anche se si tratta 
di una realta rivissuta nei giorni 
tristi dell'esiho e dell'interroaati-
vo del domain. 

Non e ca.suale che siano sempre 
state preferite le < antoloipe » al
ia presentazimie completa di un 
' cc.'o » Piace presentare Gnua 
incisure come un t riwnriarir) ». 
un roinantico nsvessionatn dnoli 
incubi. una eccezmiinle presenza 
in un tempo die enli nnn riesce 
a capire ma soltantn a s if i tne. 
sbnllottato tra il coinproinesso 
del pittore uffica'.e — jnttnre della 
Cor'.e hnrbieiicn e pm anche pit-
tore ufticnilc dcll'nt cupanle — c 
I'inquietudine della coscienza in-
snffercnte ma soiiraffatta. che 
evade nel < sonno » surrcale. IT-
razionale. meduuven. E' questa 
la strada hattuta dalla citica 
spagno'a dell'Ottncentn — 'Atqui 
trr q Gomez, tie Iteruete v Mo 
ret. Sanchez Canton — e un am-
to a questa te<i e sia'a data da 
Baudelaire, da The»j,U\le Ganl'i < r 
fmo all'interpretazio'ic ramantira 
di Bertram! o quella tienharorca 
di Ewtenio D'Ors 

Si deve a tuttn una serin or 
rente filolnaico critica che parte. 
dopo la meld dell'Ottoccnto. da 
Carlos Ynartc ed arriva fmo id 
FJie Faure. se sono stati resti-
tudi i termini « realisti > dell'in-
terprptazione di Goiia. fantastica 
simhohsta della tranedia rivo 
luzionaria ma soprattutto giudi-
ce fpictato del sua temjio. del 
suo paese. della sua societa \J\ 
famosa frase dell'inciswr.e n. 43 
dei ('at)ricc; ••// snnno della ra'i.n 
ne ger.era mnstri ». e r/ program-
ma d: Goiia Ijiddnre preva e 
Vtrrnztonale. Vatsurdo. ap;xire ti 
TiOi-'-o: i/ dditto. la vwlenza. il 
s.rcrifirio del dehole e del aiusto. 
il tno'ifo del malranio e dell'idm-
tn. sm il re di Spoona o iJ so'da-
tacc o francese. d prete inqmri-
tore ft iJ burorrate traditore delle 
-peranze popo'ari. E. dal cielo 
procellnso dell'irraz'nnnle compa 
re. come in med oerah < trionfi 
ddla morte ». i! wii orrendo dei 
mo-tri: .a c.jprra 

J/.i rnonr.e Gullu*o: 'quc-ti In 
i'i etcono dal loro tempo e dal
la loro molnazione immediata 
Vi^r immern^rsi m un tempo lun-
no quanto e luioo il tempo del-
luoirio ». Le « lamina* nventada% 
u arat/ada' al aauofucrte rappre
sentano eren'i cui possiamo dare 
nomi biblici. mediecah. rinasci-
mentalt. au fino ai giorni della 
nostra esperienza: Fosse Ardeatx-
ne. MarzalfOtto. Cefaloma, Var-
savia. Hiroshima. Algeria. Con
go. Angola. Vietnam... >. Questa t 
la forza del « realismo ». che ci 
parla sempre di noi stessi e quan-
do anche. come Gnua. la fantasia 
tocca ii xertice dell'assurdo. lo 
assurdo ci spline a un seilimen 
to. qmndx a ui'azioie. perche ci 
fittamo comrolu e la nostra co-
scieiza non /u^'Jc ma atfronia il 
reale. Si apre i! libro ri» V:e N >">'-e 
per fantasticarp coi ui grn~ dr 
arlisla. lo si ch wie come fo:s-T,o 
nel Vietnam, tanto e coi'cmr*''-
rar.eo 

L'edizione & abha~tanza beila 
da permetlere una lettura chtara 
di queste 80 acqueforti. che en 
trano in biblioteca per essere 
spesso coniultate. ogm vol'a che 
la mediocnid della societd dei 
consumi ci spinge a ricordarci che 
il delitto e sempre pre*ente e 
che noi siamo ancora abbastan 
za uomini da ncordarlo e da 
combatterlo. Questa e la forza di 
un segno che da un secolo e mez 
zo £ venuto a camhiare i! mondo 

Raffaele De Grada 
Le illustraiioni rappresentano 
due particolari delle incisionl 
che compongono c I ditattrl 
della guerra • 
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