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Letteratld Mosca 

Lo scultore soviellco Neizvestny a| lavoro nel $uo studio 

Incontro con I'artista sovietico di 

avanguardia Ernest Neizvestny 

che ha vinto il concorso internazio-

nale per il monumento che sorgerd 

presso la diga di Assuan in Egitto 

Alia scultura monumentale il compito 
di esprimere i problemi della societa 

MOSCA, aprile. 
Nei glorni scorsi a Tallin c stata inaugurata una mo* 

s t ra di discgni, incision! e sculture di Ernest Neizvestny. 
E ' la prima mostra personale del piii importante scul
tore sovietico di oggi, un fatto positivo dunque anche 
per quel che sottintende a proposito degli orientamenti 
Sella societa sovietica verso i suoi piu « difficili» artisti. 
Neizvestny ha dovuto fare i conti in passato infatti con 
i burocrati sostenitori dell 'arte piccolo borghese e reto-
rica, nata negli anni del 
culto Ma i falsi maestri la-
vorano senza lasciare trac-
cia e spesso devono accon-
tentarsi della gloria effimera 
conquistata sfruttando il piii 
a lungo possibile (il caso ri-
guarda direttamente Neizve
stny che fu attaccato pubbli-
camente una volta da Kru-
aciov) qualche maldestro in-
tervento politico nelle cose 
dell'arte. Ma in realta a scri-
vere la storia dell'arte sono 
soprattutto le opere, ed ecco 
che Neizvestny espone oggi le 
sue sculture, riceve l'incarico 
di condurre a termine un'ope-
ra di 105 mq. nel campo del 
pionieri di Artek (dove To 
gliatti visse le sue ultime ore) 
e vince inflne 11 concorso ln-
ternazionale per il monumen
to che sorgera davantl alia 
diga dl Assuan in Egitto. 

Finalmente Neizvestny pub 
cosl misurarsl con lo spazio 
e affrontare sul vivo i pro
blemi dell'arte monumentale. 
Evtuscenko nell'o Autobiogra-
fia precoce» parla di quan-
do, cost ret to a modellare scul
ture che stavano nel palmo 
della mano, Neizvestny «so-
gnava di poter costruire sul-
Je rive della Moscova un 
grande capannone dove, alzan-
do di continuo le pareti, scol-
pire nel piu grande segreto 
un gigantesco monumento al
ia liberta... Fino a che, un 
bel giorno, avrebbe distrutto 
le pareti di legno e tutta Mo
sca stupefatta avrebbe visto 
la sua opera e i critici si sa-
rebbero morsi la lingua». 

Un sogno rivelatore del ptr-
sonaggio: perche Neizvestry 
non concepisce le piccolo un
sure. Nel suo studio, zeppo 
dl «giganti» minlatur.zza-
ti parliamo subito di questo. 
• Anche Sartre — quando e 
stato qui — ha po^t j la stes 
sa questione. Ha guardato un 
po' questo minuscolo "mo
numento al suicida": c'e gia 
tutto — diceva — e non ca-
piva quando io d'.cevo che a-
vrei voluto dilatar'.o fino a 
6-7 metri. Alia base dell'arte 
monumentale c'e il problems 
dell'etica. I popoli europei nan-
no paura del monumentale che 
e servito spesso a imporre al-
l'uomo una morale artificia-
le. Vol in Italia avete avuto 
11 fascismo: l'arte monumen
tale per imporre una falsa mo
rale di massa che distrugge-
va il principio stesso della re-
sponsabilita personale... La 
mia posizione e opposta: i 

rroblemi della societa sono 
miei problemi, ma anche i 

miei problemi appartengono 
•11a societa. Pol c'e lo spazio 
russo... da Brest a Vladivo
stok... La scultura monumenta
le non pub essere qui come 
in Francia, come in Italia qual-
cosa di artificial. Anche in 
Egitto e nel Messico c'e que
sto stesso spazio immenso» 

Obiettiamo, naturalmente, 
dlcendo che l'arte monumen
tale non pub essere — an
che per la sua particolare de-
•tinazione sociale — sempli-
cemente la dilatazione di una 

{iccola opera. Ma l'obiezione 
per Neizvestny un Invito 

* nozze giacche in realta il 

II Premio 
di poesia 

di 
» 

I I Comune e 1'Azienda Auto-
aoma di Soggiomo di Cervia 
indicono il Premio <Citta di 
Cervia» 1968. unico ed mdi-
vjsibile di L. 1.000.000 da asse-
gnarsi in piazza Garibaldi a 
Cervia la sera del 6 agosto 1968. 
ad una raccolta di poesie non 
edite in volume. Verranno inol-
tre assegnati due cervi d'oro 
cd uno d'argento. L'.opera pre-
miata verra pubblicata dall'Edi-
tore Rebellato nella Collana 
«Secondo Novecento*. 

La Giuria. presieduta da Car
lo Bo. e composta da: Sergio 
Antonielli. Giorgio Barberi 
Squarotti. Bino Rebellato. Gio
vanni Titta Rosa. Albenco Sala. 
Giacinto Spagnoletti. Ferniccio 
Ulivi, Michele Vmcieri. Gianni-
no Zanelli. Andrea Zamotto. 
Oriano Masacci. sbidaco di 
Cervia. Rondano Doodini. se-
fretario. 

I dattiloscntti. non restitui-
bil l , con la flrma e con 1'indi-
rizzo deirAutore. ordinati in fa-
•dcoli. in nove copie dovranno 
pervenire entro i l 20 luglio 1968 
•Jk Segreteria del Premio Cer-
* * , 48015 Cervia (Ra). 

suo discorso incomincla pro-
prio qui. « II problema non e 
di definire il volume che l'o-
pera occupa nello spazio. La 
scultura fascista era esterior-
mente sicuramente monumen
tale. Ma era senza idee. Pren-
diamo invece le sculture goti-
che o barocche, molto piii 
piccole, ma sicuramente piii 
monumental!, perche quando 
diciamo arte monumentale 
non alludiamo semplicemente 
a una massa organizzata co-
struttivamente ma a un conte-
nuto spirituale, a un rappor-
to particolare con lo spettato-
re...» 

Cosl torniamo a vedere 1 
piccoli giganti, i piccoli cosmo-
nauti e i bozzetti per Artek 
e per Assuan, e a poco a po-
co penetriamo nel mondo di 
Neizvestny. II discorso corre 
subito a Dostoievsky e a Dan
te. Sfogliamo i disegni per 
Delitto e Castlgo (che presto 
usciranno in Italia presso u-
na piccola casa editrice di To
rino) e per le opere minori 
dell'Alighieri. Dante e Dostoiev
sky affrontati dopo avere let-
to Marx, da uno scultore che 
ha studiato filosofia, che la-
vora a monument! dedicati al
ia lotta, al dramma, al dolore 
dell'uomo. «C'e un rapporto 
fra Dante e Dostoievsky: i due 
hanno in comune una conce-
zione polifonica dell'arte, la-
vorano cioe su una plurality di 
piani, ciascuno dei quali pre-
so a s6 non ha molta im-
portanza (in "Delitto e casti-
go " c'e, per esempio, un ro-
manzo poliziesco) ma che rag-
gruppati insieme e gettati u-
no contro 1'altro da una terri-
bile forza centrifuga si fondo-
no poi a un livello altissimo. 
E' stato soprattutto un gio-
vane studioso sovietico dl Do-
stoievskij — continua Neizve
stny — Yuri Kariakin, ad aiu-
tarmi ad awicinarmi a "De
litto e castigo ", al tema del
l'uomo di fronte al delitto e 
alia sua coscienza IK (Karia
kin e uno dei piii importantl 
studiosi contemporanei dl Do
stoievsky e un suo saggio in 
particolare, « La verita di que
sto mondo » pubblicato sul nu-
mero 9 dl Questionl di filoso
fia del 1967, rappresenta uno 
dei piii important! con'.ribu-
ti del pensiero marxista al-
l'analisi del mondo dell'au-
tore di a Delitto e castigo »)-

Torniamo ancora davanti al-
le opere: Caino e Abele (due 
uomini in lotta entro la stes-
sa figura umana), i crocefissi, 
con due-tre teste a indicare 
la plurality degli atteggiamen-
ti di fronte alia sofferenza, 
i giganti che spezzano le ca-
tene e dicono quanto sia gran
de la forza dell'uomo (ma che 
— talvolta — possono diven-
tare anche i mostri del « son-
no della ragione»), la serie 
dei cosmonaut! che ci comu-
nicano una nuova dimensione 
dell'uomo. 

C'e chi, guardando queste 
opere di Neizvestny ha fatto 
il nome di Moore. Ma la dif-
ferenza tra i due e fonda-
mentale: in Moore la forma 
vive nel suo rapporto con lo 
spazio estemo. In Neizvestny 
invece la scultura vive soprat
tutto all'interno, e un dialogo 
scmpre drammatico della for
ma con se stessa: Caino e A-
bele. insomma, dentro alio 
stesso uomo. Neizvestny par-
la volentien di Moore e anche 
del nostro Manzu, Gil piace 
la concezione dello spazio del-
lo scultore italiano. Ma quan
do siamo not a chiedergli di 
indicarci 1 suoi maestri, par-
la subito delle sculture In le
gno di Perm del XVI, XVII 
e XVIII secolo. • Una volta 
Sartre — ci racconta — ml 
ha accennato ad alcunl scul-
tori francesi che lo non cono-
scevo. E io allora gli ho butta-
to li alcuni nomi, Zadkme, 
Lipschitz. e poi i grand! scul-
tori della scuola di Perm ne-
gh Urali, autort di bellissimi 
crocefissi drammatici e tridi
mensional!, che Sartre non co-
nosceva ma che io consider© 
maestri della scultura europea. 
Da ragazzo bo restaurato mol-
ti di quest! crocefissi™ ». 

Lo scultore, che ha ormal 
quasi ultimato 1 suoi lavort 
ad Artek (Prometeo che da 
una fiaccola ai bambini del 
mondo) e ora in partenza per 
l'Egltto dove nel gennaio scor-
so sono inlzlatl 1 lavorl per 
il monumento progettato da 
lul e dagli architetti Omel-
cenko e Pavlov. 

E' un fior di loto che na-
see con i suoi cinque petal) 
altl 86 metri quasi a pelo 
delle acque del Nilo. Ogni pe-
talo e un continente. uno spa
zio nel quale 1 giganti di 
Neizvestny potranno finalmen
te vivere nella dimensione so-
gnata dairartista. 

Adrimo Guerra 

Nuove prospettive critiche in un volume 
di saggi di Carlo Dionisotti 

Dimensione «geografica» 
del disegno storico 

della letteratura italiana 
II momento unitario della nostra letteratura h raggiunto non con I'ege-
monia toscana ma, nel '500, con la spartizione del patrimonio toscano 
che viene compiuta nel resto d'ltalia • Lingua e dialetti - L'autore del 
libro mette in discussione la linea storico-critica di Francesco De Sanctis 
Rivalutazione del Croce esploratore di testi minori • Richiamo al 
'700 - L'interpretazione del passato dalla « piattaforma del presente » 

Neizvestny mentre lavora al gruppo per II campo del pionieri in Crimea 

II recente volume dl Carlo 
Dionisotti, Geografia e storia 
della letteratura italiana (To
rino, Einaudi, 1967. L. 3000), 
pub forse essere considerato 
uno dei saggi critici di mag-
gior rillevo pubblicati in que-
sti ultimi tempi. Non tanto 
per le tesl sostenute dall'au-
tore — suggestive ma anche 
sotto certi aspetti discutibi-
li — e nemmeno forse per la 
padronanza della materia e la 
vastissima conoscenza diretta 
dei testi (che sono qualita del 
Dionisotti gia conosciute e ap-
prezzate da molto tempo) 
quanto per i parametri di in-
terpretazione della nostra sto
ria letterana che egli suggeri-
see e che modificano notevol-
mente il punto di osservazio-
ne nel quale — dal Risorgi-
mento ad oggi — si e posto 
e si pone lo storico della let
teratura. 

II volume fe composto dl va-
ri saggi, per lo piu dedicati 
al periodo compreso fra il se
colo XIII e il secolo XVI 
non senza puntate verso zone 
a noi piii vicine, ma appare 
solidamente unitario nella con
cezione e nell'atteggiamento 
critico dell'autore. II quale, 
gia nella Premessa ci dice che 
la sua inchiesta vuol essere 
condotta « con scrupolo di ve
rita, ma con passione politi-
ca, sulla storia tutta della let
teratura italiana nel quadro 
generate della storia d'ltalia ». 
Ne risulta n un'attenzione ri-
volta ai propositi e success! 
degli uomini nelle condizioni 
proprie in cui si trovarono 
a scrivere; piuttosto che alia 
intimita e alle risonanze lon-
tane o, come usa dire, alia 
universalita delle loro scrit-
ture ». 

Tale lmpegno storico e, in
sieme, politico (vale a dire la 
interpretazione del passato in 
funzione del presente) richie 
de una precisazione della piat
taforma su cui 11 critico si 
muove, del posto che egli in-
tende occupare nel presente. 
E Dionisotti non sfugge a que-
sta esigenza. Egli rifiuta il fa-
natismo unitario del Risorgi-
mento (e, In un certo senso, 
sia pure rendendo omaggio 
alia sua genialita, rifiuta l'im-
pianto unitario della Storia 
del De Sanctis) e ritiene che 
oggi — quando cioe l'unita na-
zionale non e piii in discus
sione — bisogna andare ol-
tre e ricercare le strutture 
della vecchia Italia prerisor-
gimentale e le dlfferenze pro-
fonde che rimangono nono-
stante la raggiunta unita. Non 
al De Sanctis, quindl, o co-
munque alia storiografia di 
tipo risorgimentale bisogna ri-

volgersi, ma semmal al Gravl-
na e al Tiraboschi, «all'eta 
memore e presaga, che piu 
di ogni altra voile vedere chia-
ro, al Settecento». Non al De 
Sanctis, ma semmai al Croce 
vale a dire «al piii formlda-
bile lettore e intendltore dl 
testi italiani che a sua noti-
zia sia apparso dal Settecen-
to a oggi» (al Croce dunque 
erudito ed esploratore di te
sti minori, piuttosto che a 
quello deH'Esfe»ca o dei sag
gi di Poesia e non poesia). 
Sulla base di queste premes-
se Dionisotti conduce la sua 
ricerca modificando notevol-
mente — come si e detto — 1 
canoni interpretativi della no
stra letteratura. 

Poiche non e possibile, in 
questa sede, esaminare minu-
tamente tutti 1 saggi del vo
lume, ci soffermeremo su 
quello che d& 11 titolo al li
bro e che, del resto, ci sem-
bra il piii interessante. II pro
blema che vi si pone e «un 
riesame della questione se e 
fino a qual punto sia accet-
tabile la linea unitaria comu-
nemente seguita nel disegno 
storico della letteratura ita
liana)). E' certo che di linea 
unitaria non puo parlarsi nel 
'200, alle origin! della nostra 
letteratura, quando anche geo 
graficamente le lirlca amoro-
sa e provenzaleggiante «cor
re dalla Sicilia lungo la fa
scia tirrenican per glungere 
in Toscana e fermarsi a Bo
logna, e d'altra parte a fra 
Abruzzi e Marche, facendo cen
tra sull'Umbria francescanan 
fiorlsce la poesia religlosa, e 
finalmente « una terza zona a 
sua volta indipendente dalla 
prima che si disegna a nord 
della dorsale appennlnlca e 
del Po» vede afferniarsi la 
poesia didattica e moraleg-
giante. E nemmeno se ne pub 
parlare per il secolo seguente 
nonostante il fiorire nell'Ita-
lia settentrionale dl una lirl
ca «sostanzialmente omoge-
nea con la tradizlone to
scana ». 

Poich6 si tratta dl piccole 
isole, dovute spesso a emigra-
ti e fuorusciti toscani, men
tre per tutto il Trecento in 
gran parte del Veneto e nel
le zone finitime della Lom-
bardia e dell*Emilia trovia-
mo una letteratura franco-ita-
liana, che testlmonia l'esisten-
za di una zona a di polivalen-
za llnguistica al fini lettera-
ri, dove il toscano dl Dante 
non suona necessariamente 
piii proprio del francese e del 
latino ». C'e da aggiungere che 
fino alia meta del Quattro
cento, nonostante la presen-
za dl Dante, dl Petrarca e di 

RICHIAMI EROTICI PER VENDERE AUTO, LIQUORI E SAPONETTE 

II sesso nella pubblicita 
II nudo femminile come strumento della «persuasione occulta» - Le scelte condizionate del consumatore e la mistificazione del prodotto 

L'esibizione d'un corpo fem
minile, possibilmente poco 
vestito, e uno dei mezA a 
cui la pubblicita ricorre con 
crescente frequenza; si tratti 
di vendere costumi da bagno 
(in un manifesto il costume 
non si vedeva nemmeno, al 
suo posto stava una scritta; 
c dietro, la donna indossava 
il costume o no? la daman-
da era inevitabile), o magart 
aghi per imeziom (propagan-
dati da una specie di prospe-
ra fachira coperta da un 
piccolo drappo negligente po
tato sulle ginocchia e dalle 
mani accostate al petto), o 
una nota rivista di spio-
naggio, che nel testo conce
de pochissimo all'erotismo 
ma in copertina indulge al
ia pornografia presentando 
immancabilmente ragazze di-
scinte, in un progressiva spo-
gltarello che ha raggiunto un 
momento conclusivo alcune 
setthnane or sono. 

Ct sono pot le lormule piu 
sfumate, allusive, che recano 
Vimpronta dello studio piii 
attento, se pure non ancora 
del livello raggiunto negh 
USA da una falange di psi-
coiogi e aarlatam mescolatt 
insieme. Da una parte si ve
de una donna dallo sguardo 
quasi alluctnato che carezza 
una pelltccia, daU'altra una 
che addenta un cioccolatino 
con Varia dl essere in tut-
t'altre e amorose faccende 
affaccendata; c'e Vtmmagtne 
di un deterstvo con a fianco 
un braccio villoso, la bibita 
che istimola ma non stordt-
sce» affiancata dal solito 
paio di gambe, ci sono git 
«short » cmematografict do
ve una saponetta mens de-
cantata da una voce, temmt 
mle s'intende, calda e, nelle 
intenzioni, conturbanle, o do 
ze una coppia si rotola pta 
cevolmente loltando ed emet-
tendo gndolini e risate sul 
pavtmento di una stanza da 
bagno. 

Perstno Vazlenaa del gas e 
dell'acqua di Genova tempo 
fa dtede ti suo contributo, 
riempiendo la citta di scrit-
te in cui perentoriamenU at 

proclamava che ttnoi la vo-
gliamo calda e subito». 

Nella pubblicita cinemato-
grafica il sesso fa la parte 
del leone. Interessante il corn-
portamento di certi giornali 
per la gente per bene. Pri
ma di trovarsi costretta ad 
occupare tanto spazio per in-
citare i lettori contro gli 
studenti, la «Stampa > ne 
aveva dedicato parecchio al
ia lotta contro la pornogra
fia e I'oscenita in nome del
la decenza e di tante altre 
virtu, precedendo perslno i 
vescovi e il loro accorato ap-
pello, ma per tutto il tem
po ha continuato e continua 
ancora a nempire gran parte 
delta pagina degli spettacoli 
con figure dove il binomio 
sesso e violenza celebra I 
suoi trionfi. Lo stesso vale 
per il mCorrierem, glonoso 
combattente della battaglia 
contro i peccatort della « Zan-
zara a ma largo dt vedute 
di fronte alle esigenze della 
pubblicita e della cassa. 

Se poi la stretta parente 
d'un notissimo editore dtven-
ta miss qualche cosa, dove 
sara fotografata se non ac-
canto ad unautomobtle? La 
pubblicita automobilistica e 
quella m cut Vimmagine fern-
mmile ricorre con U piii in-
fattcabile dei ritmL Nelle ri-
viste speaalttzate non c'e 
nuovo modello che non ven-
ga presentato insieme con la 
foto d'una ragazza piU o me-
no vestito, seduta accanto al 
veicolo, o scomodamente fic-
cata nel portabagagli, o co-
ncata sul cofano o magart 
sul tetto. All'automobile, spe 
cialmente in America, sono 
statt dedicati gli studt piii 
sistematict dei pubblicitart, 
e quasi semprt in chtane di 
accostamento fra richiamo 
sessuale e scelta dellauto. 

L'« Unita» ha pubblicato 
qualche mese fa una statistt-
ca sull'tnctdenza delle spese 
pubbltcitarte sul costo di al
cuni prodottU la percentuale 
andava dal 12 al 40£*fi, cenU-
naia dl milioni di doUari tn 
cifre assolute, solo per una 
decina di gross* attends 

U.S.A. Questo per I'aspetto 
economico della t persuaslo-
ne ». Attn aspetti risultano se 
si considera il «quadro teo-
rico» in cui s'lnserisce il la
voro dei pubbltcitari. Uno 
dei concetti at quali si ta ri-
fenmento e questo: nella 
scelta d'un comportamento 
possiamo essere indotti ad 
agire come se avesstmo pre-
so una decistone autonoma, 
determinata da un ragiona-
mento oggettivo (per esem
pio I'uttlita. il pregio, il va-
lore dell'oggetto che ci risol-
viamo ad acquistare), mentre 
tn realta siamo condizionati 
ad agire rappresentandoci 
non gli aspetti realt ma quel-
It illusort e fittizi che noi 
stesst vorremmo che caratte-
rizzassero la realta, e che co-
si fintamo con I'attributrle. 

Secondo I'tdeologia e la tec-
nica della wpersuasione oc
culta», un uomo che vede 
un prodotto associato ad una 
tmmagine esplicitamente od 
allusivamente erotica tende 
tnconsciamente a rappresen-
tarsi una realta di cui fan-
no parte contemporaneamente 
if prodotto propagandato e 
la situazione erotica, ed e pro-
babile che acqutsti quella 
merce tndipendentemente dal
la sua utillta, dot suoi pregi 
e dalla propria ragione, per
che mosso dal richiamo che 
quella situazione eserctta su 
di tut Daltro lato net con-
fronti delle consumatrici la 
figura d'una donna giovane 
e belta (ma si cominciano 

r a esibire corpt masclt-
. piu o meno forzuti e vil-

losi), dovrebbe produrre una 
sorta di idenUficazione con 
il soggetto raffigurato. 

II meccamsmo nel suo 
complesso aggiunge altri 
strumenit a quelli gta ope-
ranti per comprimere I'tndivt 
duo: e I'aspetto prurigmoso 
della repressione che si af-
tianca ad altri ptu sfac-
ciati e appariscenti. Nell'tn-
sieme una conferma del ca-
rattere illusorio di tanti di-
scorsi sulla liberta. 

Giorgio Bini 

Boccaccio, l'lnfluenza toscana 
nemmeno sfiora l'intera Italia 
meridlonale, da Roma alia Si-
cilia. 

Si pub, quindi, tranquilla-
mente concludere che dal pun
to di vista « storico-geografioo 
non esiste fino al tardo Quat
trocento se non una lettera
tura toscana con appendici • 
colonic le piii tutt'altro che 
obbedienti e stablll, nel Ve
neto, in parte iiell'Emilia. nel
le Marche e nell'Umbria ». Lo 
stesso umanesimo, d'altra par
te, se non e comprensibtle 
senza tener conto dello sfor-
zo unitario dei tre grandi del 
secolo XIV, non e nemme
no comprensibile se si tra-
scunino le <c tornndabili re-
sistenze » che opponeva a ta
le sforzo «il frazionamento 
politico e linguistico dell'Ita-
lia medievale e romanza: on-
de l'evasione verso 1'antichi-
ta classica e verso la lingua 
classica, patrimonio comune 
dl tutte le scuole della peni-
sola, dalla pianura padana al
ia Sicilia ». 

II momento unitario della 
nostra letteratura viene rag
giunto nel '500, non con la 
egpmonia fiorentina — ed e 
questa un'osservazione acutis-
sima — ma con la spnrtizm-
ne del patrimonio toscano che 
viene compiuta dal resto della 
Italia Tuttavia gin per II Sei-
cento si pone la necessity dl 
divers) canoni d'tnterpretazio-
ne; perch6 se ne) '500 la capi-
tolazione politics esalta negli 
intellettuah la volonta dl una 
unificazione letteraria. nel Sei-
cento tale unita gia raggiun
ta non e alimentata dalle con
dizioni politiche e tende quin
di all'abbandono e alia dispo-
nibilita. Non c'e da stupirsi, 
dunque, se, in una simile si
tuazione, reagisce l'ltalla re-
gionale e si sviluppa una poe
sia dialettale che continuera 
a permeare tenacemente an
che la ripresa unitaria del se
colo seguente (si pens! a Gol-
doni). 

Come 11 lettore avra potu-
to notare anche in questa ra-
pida esposizione di uno del 
saggi del volume, le pagine de» 
Dionisotti sono straordinana 
mente sollecitanti e suggestI 
ve e presentano. quasi ad 
ogni svolta di periodo. osser-
vaziom e giudizi acuti e qua
si sempre nuovl ed illuminan-
ti. La stessa idea cent rale 
di una dimensione geografi-
ca della nostra letteratura che 
deve affiancare nel giudizio 
del critico la tradizionale, e 
scontata, dimensione storica, 
anche se pub apparire ovvia, 
non era mat stata rormulata 
con tanta precisione e tanta 
energia, e, soprattutto, ncn 
era mai stata presa in con-
siderazione nel tracciare il pa
norama di period! piii -J me
no lunghi della storia lette
raria (e si tenga o>.v.o, tia 
1'altro, che questo sa(,'g:o e 
stato scntto nel 1950). 

Le obiezioni che si posso
no rivolgere al Dionisotti so
no di due ordini. H prima 
riguarda quella che abniaoio 
chiamata la piattaforma del 
presente, vale a dire U posto 
che egli intende jeeupare nel
la societa di oggi, in funzio
ne della quale si rivolge alia 
interpretazione del oasiato. 
Che e la piattaforma dell'sn-
tifascismo e della Resistenza • 
cosl come si presentava nel-
l'lmmediato dopoguerra, trop-
po ristretta ormai in un mon
do che ha visto modificazioni 
profonde (destinate a deter-
minare tutta la storia di do-
mam », dalla rivoluzione tecno-
logica al crollo del colonia-
hsmo. dalla ens! del • culto 
della personahta >, al decade-
re dell'egemonia americana, al 
superamento dell'etnocentri-
smo europeo, alia rivoluzione 
culturale cinese. 

II secondo ordine di obie
zioni si riferisce al fatto che 
le differenze geografiche e 
strutturali non debbono far 
sottovalutare l'elemento uni
tario che pub legare, sul pia
no delle sovrastrutture, intel
lettuah di region! ed estrazio-
ni diverse. Non possono far 
sottovalutare, per esempio. 
che gia Dante nel De vulgari 
eloquentm poteva afferrnare 
che pur non essendovi una 
curia in Italia «come la cu
ria del re dl Germania, tutta
via non mancano le sue mem
bra; e come le membra di 
quelle sono uniftcate da un 
solo monarca, cosl le mem
bra di questa sono uniftcate 
dal dono divino della luce 
razionale ». 

Sotto questo aspetto men
tre e difficile negare 11 pro-
cesso unitario che gia si de-
termina nel secolo XIII, con 
il prevalere di alcuni tipi di 
intellettuali laid (glurisU, no-
tai, medici, ecc.). bisognera ri-
conoscere che fratture pro
fonde si determinano propno 
nel periodo risorgimentale. Vo-
glio dire che fra un intellet-
tuale napoletano e uno lom-
bardo ne) Seicento vi era for
se meno distacco di quanto 
ve ne sara nel periodo dello 
illuminismo e del romantici 
smo. Comunque quests sono 
problemi da approfondire e 
rimeditare. E se anche il it 
bro di Dionisotti non avesse 
tutu i pregi tndicati, ma aves 
se solo 11 merito di stimolare 
un simile ripensamento. si oot 
locherebbe nella prima fila 
della produzione saggisUoa 
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