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$ 
Cultura e societd 

Vecchio e nuovo, tradizione e avanguardia negli Stati Uniti 

L'AMERICA 
attraverso le riviste 

I! finanziamento da parte delle university - Quail e quante pubhlicazioni trattano temi letterari • Dro-
ga, sesso, fallimento individuale e distruzione dei miti nei fogli d'avanguardia • L'attualita e il dibattito 

Negl! Stall Uniti vl sono 
grosso modo tre specie di ri
viste cositldclle le l tenr ie : 
quelle dl sapore ormai clas-
slco per la loro nntorleta e 
la loro Impostazlone finan-
zlaria e pratlca; quelle (11 
eslrema avanguardia, i eui 
Ingranaggl praticl e finan-
ziarl sono molto piu fragtll 
e rlschiosl, ma di eul 11 ma
terials dl dlscusslone e let-
tnrario 6 assal piu avventu-
roso. e apparcntemonte a 
volte. « inutile > (ma vedre-
mo che questo « apparire 
inutile » e impressionc sba-
gHata); e pnl quelle in real-
ta non speelficatamcnle let-
terarie, ma che per motivi 
di prestlgio abbinano ad una 
rivlsta genencamenle di at-
tualita o dl divertimento, 
qualche pagfna dedieata al
ia letteraturri. 

Al glorno di oggi Unlche 
del priino genere sono le ri
viste al eui finanziamento 
provvedono con poehissimo 
rlschlo le Universita dei va-
rl stati amencani: queste ri
viste nascono di solito come 
riviste degh studenti, e ven-
gono prolctte e sorvegllale 
dalla dire?ione delle univer
sita ehe eonsiderano 1'aver 
una rivista acconplala al cor-
si, quasi un ereare un eorso 
in piu, dando cos! oecasio-
ne agli studenti di fare an-
che esperienza di tlpografia 
e lavoro redazionato. E quan-
do una rivista lentnmente si 
espande, acco'tando per mo
tivi dl prestlgio test! non 
proprlamente studenteschi, 
quail quell! dl un autore gla 
nolo nel mondo enmmerciale 
e letterarlo, n anche Iradu-
clonl, cio c infatll vlsto di 
buon occhio dal c board » 
(eonsi,gIio) ammlnistratlvo 
del «college *', (l quale si 
p^eoccupa di dare sempre 
maggior credito e prestlgio 
all'unlversita, appogglando 
sla flnanziarfamente che mo-
ralmente ogni alHvlts non 
strettamente collegata al 
corsl regolarl. II crcarsl di 
una buona c solida rivista 
letleraria che eventualmen-
te possa meritarsi un posto 
nell'olimpo puramente com* 
merelale-Ietterario, 6 fonte 
dl « credito » e di rinnman-
za pel* la scuola ~ quasi si 
trattasse. e per motivi paral
lel!, dl una squadra dl cal-
clo unlversitaria. Del resto 

*poi le universita quasi sem
pre ben flnanzfate anche 
tramlte donazioni private, 
hanno gla a loro dlsposizio-
ne tutto 1'impianto tlpogra-
flco, e le spese sono in real-
ta minime: possono aumen-
tare col tempo se la rivista 
comlncla ad avere imposta-
zione pratlca e artistlca di 
llvello piu che medio, ma 
in realta le riviste lettcrarie 
nate per organlzzazlone e 
per finanziamenti, dalle uni
versita dei singoll stall, so
no quelle che meno hanno 
da temere crolll finanziari 
subltanel, e sono anche quel
le che hanno meno da impo-
stare commerclalmente la 
loro dlstribuzione, e il loro 
«genere* , E, Ira le molte, 
moltissime riviste lettera-
rle che nascono oppure 
muolono negli Stati Uniti, 
aono Infattl le pi ft reslstenti 
nel tempo ed hanno maggior 
nome — perd sono le 
meno avventurose e corag-
giose (qualche controllo per 
esempfo sul tcsli cositldctti 
< pornograficl » vicne sen-
2'altro 1mposto agli studen
ti dal dlrettorl e dai profes-
aorl). E si potrehbe aggiun* 
gere che sono forzalamente 
d'» elite » In quanto infatti 
hanno poehissimo prooccupa-
zlon] finanzlarle o dl nuovo 
genere dl divjlgazlone: il lo
ro mercato e 11; gia fatto per 
tradizione: I loro lettori so
no 1 f graduates • (laurea-
ti) , o gli « undergraduates • 
(studenti), che piu lardi in
fatti dlverranno lelterati e 
professional! delta lettera-
tura e dell'arte in genere. 

A tltolo dl Inffirmazlone e 
di cronaca enumeriamo qua 
le riviste lettcrarie nmeri-
cane pin tlplcamente dl que-
sto prlmo genere: si notera 
che anche nel titolo delta ri
vista (generalmente trlme-
atrale) sono nominal! la re-
gione o lo Stato a eul oppar-
tiene PUniversita. Tra le piu 
note sono * Tim Yale Re
view », <The Hudson Re
view ». « The Virginia Quar
terly Review », • Partisan 
Review », « The Texas Quar
terly », • The Sewanee Re
view ». * The Southern Re
view », * The New England 
Quar t e r ly ' , « The Literary 
Review », « The Berkeley Re
view » Ed 6 solo fn via ec-
cezlonale che qualche rivi
sta prende (in post nzlone 
maggior men I e InlernaKinna-
1« o comunquc cnmmrrclale 
la quanto un edltore flnan-

zia e organl/'/a la sua rego-
lare pubblicazione e dlvulgn 
zione Tipiehe dl queslo ge
nere sonn yer esempio la 
perb notissnna • Evergreen 
Review* (Grove Press), 
« Poetry », t The Transatlan
tic Review » e la t Kenyon 
Review». Pern In ultima 
anallsi queste riviste, ad ec-
cezlone della avanguardistl-
ca «Evergreen Review », 
per valore e per impnstazio-
ne e perflno per aspetto gra 
fieo si rassomlgllano assnl, 
e difficilmente ad occhio 
prof a no si rende distingui 
bile I'origine unlversitaria, 
da una piu propria men te 
editnnale in senin slretto: 
in amhedue i ensi lo scopo c 
quello piuttosto dpi < prestl
gio », dell'approfondimento 
dl tcmi non troppo consul-
ti, di un permmtere a testi 
non gin lanclatl tii saggiare 
un pubblico, o dl cssere sag-
giati da csso. 

Eccezlone a questa gene-
ra!iz7azlone sono !e riviste 
dette « d'avanguardia » ame-
rieana: nate per polemiea 
con le riviste piu note e 
« established », In polemiea 
con il mondo intern, e in pn-
iemtrn con quel certo sapo 
re un porn stanlln delle Ira 
(li/ioni universilnne e edi 
toriali amerieane Pochissi-
me sono rintraeriahili in Ita
lia: nessuna di esse 6 ritro-
vabile negli entl cultural! 
amerlcani fqusU I'USIS) in 
eui Invece le piu note rivi
ste dl origine universitarla 
sono quasi tulte eiposte II 
loro Ilnguaggio non e affat-
to cauto, le temntlchc pre-
ferite sono per esempio la 
droga, 11 sesso. I) fallimento 
indlviduale-soclate, la distru
zione dl m!t! ideologic! e 

cultural!, II rinnovamento 
delle arti in senso draslicn 
o anche dislrutlorio. In nA-
lemica irnnica e rapirla E 
rapida î  anche l'esisten/a di 
queste meno note riviste fi 
nanziamcnli instabili, dura-
ta masslmn e media di un 
anno, impossibility di pagar-
si una buona distrlbuzione: 
divutgazione tramite mezzi 
assal originall quale carta e 
metndi di stampa eeonomi-
cissimi. nessuna pretcsa di 
ufflcialitft. rlientela d: > affe-
?ionali • piii che di speciali
st! henpaeanti , t'irn > hip
py ». < beat •, « new left », 
« psychedelic • se«nite pml-
to^tn rl.ii nnn universilan. n 
comunnue soltanto da < negli 
universitari aia In ribellinne 
nei confronti di una lettern-
tura piu stanca e station Da 
simile piat la forma pero a 
volte sono natl autori dive-
nut! poi commerelabill: per 
esempio la scuola della 
> City Lights Rooks » di Chi
cago, facendo capo ad una 
piccnla lihreria con econo-
micissima tlpografia e origi
nal! melodl rli distrihmione 
e ora accolla in riviste d, 
oricine unlversitaria. e nub 
blirata su Ifirsa sea I a dai'M 
ed• tori anrh* a 11'ecir>m (" 1 i 
anion ninsl^rg Perlinahnf 
ti. Olson, Kernuae. Corsn, 
hannn torn stessj divnlgato 
e stampato i loro primi te
sti in oricine considcrati 
quasi «1 mitill . e non com-
mercializzabill). Sarebbe he-
ne ehe in Italia venisspro 
megllo seguite queste rivi
ste In apparenza troppo fra-
gill per essere da noi prese 
molto sul scrio- in esse h. rl-
trovabile un elima e un 
esprimersl tipico di ttitta 
una generazione di artist! e 

Movimento operaio 

Mostra 
di giornali 
socialisti 

II sociaJismo trovO negli ulumi 
anni del secolo 3corso un Ler-
reno fertile, per In sua diffu
sions, netla provmcia pdrniense 
la cm condizione bOvio-ecuno-
nuca era tra [c piu tnsu del 
Paese. I concetti di liberia e di 
emancipazione furono iiccolti con 
passione dalle popolaztom piu 
uinili le quail furono altresi 
soilccile e Lrndurli in termini di 
buitdgfia concreia contro i Dor-
ghesi del tempo dando origins a 
foil) lotle sociali La baua^lia 
contro ''miqua legge sul maci-
nalo eblje esplosioru violent is 
sinie nel parmense. Piu tardi. il 
grancle sciopero agncolo del 
lyOH hi uno dei momenti pu'i alti 
di questa presa dl coscienza 

Ad affiancare la predicazione 
verbale, spesso Tatta da noli per-
sonaggi (si ricordano Lmgi Mu-
sini. eroe garibaldmo, e Pietro 
Cocconi) nacque una m;nade 
di fogli. diretti porta voce delle 
prime locieta di Mutuo Soc 
eorso. delle prime sP7ioni ^ocia-
liste, delle leglie di me.stiere. di 
< eomilati operai > non meglio 
defmiti 

In coinclden7a con le celebra-
zionl del sessantesimo anniver 
sario dello sciopero agneolo 
del 1U0U, la Cameni dot tovoro 
di Parma ha voluto ordmare 
una moslra di questa stampa. 
operaia, socialists e democra-
tica. La moslra. die abbniccia 
un periodo che va dal 1K6I n) 
1924. com'e detto nel calalogo 
che I'accompagna, < non si li-
mita ad essere un'osposizione 
fconografiea della stampa ope-
raia e democratlcn dell'epoca. 
ma rilicne dl poler dare un 
contrlbuto stonco nel dclineare 
quelli che Turono I ferment! 
ide.ili di tutto un periodo che 
fu conlraddi^tinto da acuti eon* 
trasli e da vasti e Interessanti 
movimenti ». 

In una sala del Itiriotio del 
noto 1'eatro Kegio «mo presen-
tate al visitatore scltanta le 
slate. Sono titoli che app-irten-
gono alia stona del movimento 
operaio. Vanno dill'* Artigiano » 
(IHfil). a « II Pre-.cnte t (IH67). 
« II Miserable » 0117't). * II U-
voralore » (I8K^), i t,a Riscos-
aa > (IflBfi). *La Scintilla* 
(|H!)!>, t Pcnslero Socialisln > 
(ItW'O t L'ldea » (I'lOO), c l.'ln* 
tprn.T/lonale » ()'H17) « |,a Don 
m Liher-,ina » (1312). « II Pie 
coin > (1921). * L'-Wrh'o del Po 
polo » (1922) per limilare !e ci-
ta/ionl ai pu'i noti Civnp'eta la 
mnslra una rlcca sene di nu 
merl unicl ben cinouantadue 
tcstnle u'citl in I'nr'e occastoni. 
c-hp aiipartrnponii nl'o 'te-:sn pp-
nodn c alio ste^so filone pub-
blicislico 

Si irdtto di c-cmplarl, alcuni 
r.-irt.siitni, di ogni specie* poll 
tin, situlacali letter.T-i satirui, 
innoiMtici reiigio-i! chu do u 
menlano ampidinenLc la vivacita 

L' Injernaziottale 
LA StstOfi«Ci»ailiiit>ri*Jo Aflmrlo 

HI ?Hl(tliltll 3!illl» ^ . . . * : • " . , „ ' 

fc.— v-v !-.*...•«-.•?* ^jJ^T*^ -0ua?t t 

dei'a battaglia idea;e e aincla-
cale dei lavoraton in quel pe
riodo slonco. Per ogm te.stJta 
Umberlo Balestra^zi. anziano di-
ngenle dei movimento operaio 
parmense. ha scrUto una pre
cis, i e svella «biografia»; il 
rtia'eriale e slalo repento pren 
50 la locale Bibho'eca Palalina 
e l'Archivio Comunale. ed e sla-
to ordinato con apDassion-ila 
partecipazione da Umberlo De-
gluicerti e Dante Sal si. 

Piero Saccenti 

di giovanl. Al momento 
< Angel ILur », • Hoss >, 
- psu-hedelie HI'MCW • «Con 
tact •. > Rampart », < Fuck 
You *, • Oracle i sono tra lo 
nvisln piu rieereate e di 
maggior intcrcsse. ma in 
quealo easo e megllo tener-
si costnnlemente infnrmatl 
di ogni nuova nascita e rnor-
te d! movimento o artistico 
o dl opinionc, per meglio 
distrlrarsi tra le appena na
te o mnrie riviste iletie del
lo f Underground • (« Sot-
tosuolo • ) . 

Ultimo genere dl rivista 
tra i tre generi snpra fleli-
neali sarebbe quello nun 
propnanu'Mle lelter.ii IO ma 
piultosto di attu-ilila poliii-
ca e di discussionc generale, 
quale 6 rappresentato per 
esempio dal seltimanale 
« The New Yorker » (notissi-
mo e di sapore lipicamen-
te Intel let tuale-ncwyorkese 
bench6 anche divulgativo). 
In esso scrivono infatti le 
«teste d'uovo » pero meglio 
patrocinate- assicme ai fu-
metti e agli annonel puhbli-
citari vengono Inclusi brevi 
raccnnli. e rubric'ie di criti-
ca letleraria. tea.rale c ar-
tistica in genere Uno scrit-
tnrr. generalmenle non mol
to hen patMtn per il •mo rac-
conto n saggio o per la sua 
serie di poesie nolle norma-
h rivisle dl origine universi-
taria, viene in questo tlpn di 
rivista pagato anzi benissi-
mo: la redazione pert) tende 
ad accogliere piuttosto un 
certo stile di scrit tura che 
un altro (cioe non tenta 
nemmeno di dare un pano
rama dells nuovo sri'ilture) 
confacontc alio stile tin poco 

* disinvolto» della rivista 
stessa, A volte e uno serit-
tnre notisslmo quale Nor
man Mailer a pubblicare a 
puntate il sun romanzo di 
avanguardia sulla rivista di 
lusso quale « F.squire » o 
< Playmen »: alia rivista di 
lusso, o alia rivista intellet-
tuaie ma di attualila quale 
• The New Yorker •, con 
viene un nome forte anche 
se lievemente di scandalo, 
sempre per i soliti motivi di 
presligio F,' chiaro che que
ste rivisle essendn finan?ia-
riamenle molto ben impian-
tate, e letle .settimanalmen-
te da un grossissimo pubhli-
co, I'autore pu6 preferire, 
anche se non spesso, il pub
blicare un nunvo racconto o 
romanzo a puntate con esse 
che innltre pagano benlssi-
mo, piuttosto che eon le ri
visle lette da ristretti grup-
pi di intenditori o di «rl-
belli ». 

Ci sono state segnalate ai-
cune riviste che In un certo 
qual modo non rientrano in 
questa generica ma abba-
stanza accurata classificazio-
ne: come per esempio la 
*Tulane Review. (Now Or
leans University), che si oc-
enpa soltanto di teatro e 
pubblica soltantu testi tea-
Irali (Tunica del genere ne
gli USA); nitre riviste come 
la gia menzionata 'Transa
tlantic Review » e nel passa-
to < Art and Literature » so
no considerate internazlona-
li perche spedite e eompra-
te anclie in Kuropa. An/i 
< Art and Literature ' aveva 
redazione a Pnrigi, e i testi 
inclusi erano sia ingles! sia 
amerlcani: inoltre nioltl au
tori stranleri quail Montalc, 
ttnearetti, vi venivano tra-
dotli in inglese: ma direi die 
il clima culturale risnecchia-
to in queste flue o tre rivi
ste sia piuttosto ouropeo 
che non tipicamenle statuni-
tense. 

Amelia Rosselli 

In libreria 

Eclisse del libro s trenna 
In vetrina soprattutto saggi storici e politicl - Dall'opera di Churchill al saggio postumo di Bob Kennedy - Ristampa del diario 
di Guevara - Scrittl sul problema negro - Scarso rilievo alia narrativa • Vengono ripresentati molti dei titoli di maggior successo 

4tk // percorso della tredicesima 

di Galve 

Riviste 

<• Esprit» e <• Look » sull'autoritd della Chiesa 

Le dimissioni del Papa 
sembrano necessarie 

Due fatti, nel 1068 che puo 
essere consideraLo I'anno della 
conlestazione, hanno accentua-
to nel mondo caltolico una cri-
si che ha radici lontanc: il 
« no > del Papa al controllo 
delle nascne e il suo richin-
marsi co^lnnte, malgrado le 
contrarie indicazioni del Con-
citio, al principle) del primato 
assoluto della sua autorila I 
due alti pontifict. strettamente 
connessi tra loro hanno provo-
calo reaziom negative di tale 
ampiezza da far chiedere a 
molti i! perche siaro stati com-
puiti 

II problema vicnt anali/.7alo. 

do sotlo una forma aulocrati-
ca delle decision! aile quali io 
spirito di dialogo fa total-
men te difelto >. 

Pio XII - ricorda Walter 
Diks — prima di proclamare, 
dopo averlo definito, il dogma 
delTassunvione corpora le della 
Vergine consults tulli i vesco-
vi; Pio IX, per fare accetla-
re dalla maggioranzn dei ve-
scovi il pnncipio dell'infallibi-
hla. dovette lottare non poco 
impegnando tulta la sua per
sona. Paolo VI, invece, prende 
delle decisioni di eosl grande 
porlala come quelle dell'cnci 
clica Uitmanae nine quasi da 

con acume e ncclie/zn di argo 
monlaziom. da Waller Diks nel. 
.saggio che si In ti tola appimto 
« II Papa e la Chiesa » appar-
so sul numero di novembre del 
la rivista Esprit: < Un Papa 
voleva, rcstaurando una mora
le conjugate messa in queslio 
ne, porre fine alio smarri-
mento dei fedcli: egli. invece, 
li sla getlando in uno smarri-
menla ancora pu'i profondo Un 
Papa voleva reslamare nella 
circoslanza sia Ttinita dellopi 
ninne che quella della doltri-
na; non ha fatto altro. invece. 
che rendere i cli.ssonsi mnni 
festi. Queslo Papa che vole 
va garantire Tautorita del pa-
palo. non ha fatto che scuotcr-
la. II Papa che, in e con la 
Chiesa vivenlc. dovrebhe e.̂ se 
re I'nrbitro e il garanlo del 
Tunila, si 6 messo in oppo-
sizione con la Chiesa, prenden 

solo (dira < La Chiesa ci la-
scia soli >), mcnlre, sulla base 
del CoticiHo, avrebbe dovulo 
decidere con lo Chiesa nel suo 
insieme, r<ippresentJila dai 
vescovi di tutto il mondo « m 
unione con il Papa e subordi-
nali a lui » e dal popolo dei 
fcdeli. 

La crisi, dunque, che la 
Chiesa aura versa, nel eui qua 
dro vanno viste anche le r. :en-
u vicende delTIsolotl-' e<am-
pio tipico di un autonym ,mo 
gcrarohico che non tiene cjnto 
della volonla dei fcdeli). nsie-
dc nel divano non aocot; c.l 
malo. nonostanle le chuiK in
dicazioni c norme conciliari. 
tra Chiesa e mondo eontempo-
raneo. 

Queslo di\ ario — afferma 
Wiillor Diks •- non puA esse
re colmalo finrhe Tatlualo Pa
pa non si convince die « Gio

vanni e stato chiamato contro 
Pio e che il Vaticano II ha 
chiuso un periodo centenario 
del popato e introdotto un nuo
vo secolo per In Chiesa >. 
Insomnia. « questo Papa, cl)e 
erode di poler tenere nella sua 
mano Tercdita dei due grandi 
Papi, minaccin di far crolla-
re tutto sotlo la sua respon-
sabihla ». 

Parlendo dalle stessc consi-
dera/.ioni. il noto giomalista 
caltolico nmericano, John 0 ' 
Connor, cosi scrive suU'ullimo 
fascicnlo della rivista Look: 
t Un altro Concilio, un Vatica
no III o un Cor.nlio ccumeni-
co mondiale delle Chiese cri-
stiane a Gerusalemme, si e 
forse roso oggi imperalivo > 
ed aggiunge: « un papato asso-
lutista, indi|x?ndentemenle dal
la sanlita di colui che occupa 
il trono di Pietro e oggi un 
anacronismo s per eui — con
clude — 4 le dimiss'Mii di Pao
lo VI sembrano ne>\ 3sarie ». 

F/ significalivo o\ , orvare 
che questo atteggiamo.ito di 
conlestazione dell'aulorilii as-
soluta del Papa va assumendo 
sempre piu larglie dunonsio-
ni in America e pure in Ku
ropa tanlo che Waller Diks 
cosi conclude il suo saggio: 
* Paolo VI 6 anche una vitli-
ma. In vittima di una Iransi-
zione dolorosa, della trnnsizio-
ne di una Chiesa direlta da 
uiui pquifw di cehbi verso una 
Chiesa che si riennosce nei 
testi piii pro fond a men Le matu-
rall del Concilio sotto la spin-
ta del popolo di Dio in mar-
cia. di eui la componente prin
c i p a l 6 costitnita, e non soln-
mente dal pun to di vista stall-
slico. da uomini che vivono nol 
matrimoriio ». 

Analisi simili possono senn-
ccrlnre il fedelc dogniatico e 
felicista ma non i caltolici 
pioocrupnli del falto clip « gli 
uomini a> quali il Papa applica 
' suni schemi di Nalura e di 
voloriu) crcatrice divina, non 
hanno ai suoi occhi no desti
ne ne sloria », 

Alceste Santini 

Poesia 

L'agosto di P raga e il maggio di Parigi 
Su] fatti dl Cecoslovacrhia 

sono stati pubblicati in Italia 
document) arncoli saggl ,mer-
visie ed anche llbri, mancava 
no delle poesie C'nr(e Haqr-He 
pubblica nel numeio selle que 
ste Pucie del 2>\ agosto, Uaila 
ectizltinc siiaiiKluiiirm tli Ldr-
rarni Ustt/ E tlilflcile fonnu 
iare un giudi^io di quailia pei 
dei versi scrim a caido, ..'Me 
inevilabilinente poitano il so 
gnu della loro ciimensionc ex 
Lralettetana Una dunensnne 
polltlea o, piu piupnumcntR, 
civile che raivoita seniimi rm 
scue a risc.itlare la ma'eria 
troppo iinmediaiamente einoti 
va sul piano rli una ironui unia 
ra I'ainaia irorua della J.sn 
luMone L nil, un d«Me / ?« 
jctua luolo ci sembra m mi-

gliore, ma It gludlzio e reso 
difficile, sopraltutlo a oausa 
della trnduzumtj [,n meclesuna 
poesia, che, e staia uncbe 
pubbiicata dalla Fieia letteta-
nn CJP il titolo Uspiti esiwt 
pi-rde eumpieiamenie il .'asci-
tid die nu iiciUi inulii/.ione in 
cm In ollie Caite Seyrcte Ml e 
unpossiliile cine qn,ue JeJe 
due versumi sla piu ledele ai 
Trjrigmale, ma si ha I'mipres 
sione die la versione della i'\e 
ra tellvrarta nsenla in fiianiO-
ra iiL'Kuiivfi della pieotcupa/io 
ne dl eviden/.i.une le sfuina 
lure pin scupeiinmenie pOiiti 
che, con ll risultato dl uer-
dere mulia della tens-me tin 
n;ca, e quitidi anche Icila ten 
sione drummaMcu pur la rue 
un futto dl mura polomica. 

La serie delle « poesie d'at-
tuiillifi H prosogue in questo 
nutmuo di Carte Segrete con 
due composizionl dl Jacques 
Prevert senile durante ti 
«MdKKio» per I lavoratorl In 
si'iopeio. Qui la uiatcrla in 'te 
n viene come oiduuita In rit-
ml cantatni) e al iiuute del 
gioco di parole da una IHJII 
ta letleiuua consiimala nel 
I'uso del Imgua^gio rnnto da 
nun servo In re nelia retoncn 
(come spesso succede nelle 
poesie cecusluvncc-tif i mu ii"M 
lanio da toccare punie dl vu 
lure, che invece, a volte, e M» 
pure in muniera discommon, 
toccn qualcuno de^ll anonl-
mi poell cechl <^uesui spe 
cie di ncoK'n?lnne nella pne 
ala del a pimti caldl» del 

globo piosegue con la pub 
hlica/aone del versi dl un 
poelu guei rlgllero peruvia-
no: Hector Bejar Rivera, che 
fu I'uiUmo del capi guerri-
glien a deporre le anni e 
che atiuiilmente si trovu in 
carcciH Lu sua poesia ci hem 
bra partecipo dei train che 
spes>o ai'iMinpa^tianu r /ersi 
de»h uomini d'a/ione; e che 
sonn come sinteiuzati in que 
sto "erso: « ascoliaieci la no-
sua ooccn e la bocca del lu-
ciie - che lia in se molto dellu 
tensi ine me.ssianiea del rlvo 
lu/ionarto c della sua volontn 
di ji-sere capito per carnbiare 
le cuse anche neon lu jocca 
del luclli'i) ma soprjltu'.lo 
cun a p.n'ivip.umru' coscl-jn-
le d(uo masse. « ascoUatecl ». 

Dalln Zambia due poesie dl 
giovnni poet) al limite irn la 
infliien?a esteiizznnte della cul
tura europea e il recupero del
la loro propria tradizione cul
turale. vltiime e protagonist! 
qulndl della contraddlzione di 
Fondo della nuova uitilltghan 
zia atneana. 

Coinpletano II panorama del 
la poesia legaia all'attuallta e 
aira/iune le poesie dello writ-
lore greco In esillo Angelos 
[•'okas, dove poro lu tensione 
pollilca 6 piii niudiata che non 
nelle allre poesie dl quasto 
numero Una vera a propria 
carta segrela 6 t'ulttma bolla 
poesia di Pablo Neruda: Vicj-
no HI coltelii, 

Giorgio Manacorda 

It Natalo nelle tlbrerie ha 
avuto, dl anno in anno, to sue 
mode: ll librostrenna 6 auto 
dl voltn in volta, I) volume 
d'argomento stravagante (nel 
contenuio come nella veste e 
nel prezzo siellaiB), II tbro 
ct'arle, lu Rulda gastronomlca, 
Tumortsmo nero, ecc. ecc. 

Quest'anno, al contrano, gli 
editor! sembrano aver guar-
dato alio fesilvlta come ad 
una occasions nella quale si 
possono vendere qualche mi-
Klinio dl lihn In piu e cla 
scuno, qulndi, ha lmme.sho nel 
le llbrene quei volumi one, 
secondo le indicazioni Jei me-
si scorsi, possono •ittanere I 
muggian consensi del pubbli
co, il pubblico di sempre, n-jn 
quello » occasiunale » do) pe
riodo natall^lo. 

Manca, quindl, un tndirl72o 
unlco, da una parte, inentre 
dall'altra parte, le novitii us-
solute sono, questa volta, ai. 
quanto llmiiaie e non manca-
no al conlrorlo, lo rtstampo. 
Orlentamenio questo che ha 
II suo aspetto posltivo ed uno 
negalivo: posltivo, ci sembra, 
e che si sia definitlvamente 
rlnunciato non solo (fenome 
no gia consialato da due un-
ru) al bbro-oggetlo (quai era, 
sosianzialmento rl libro snen-
na), ma anche a! libro occa
s ional suggento dal fatto che 
in queslo periodo, 11 lbro 6 
un oggetio dl regalo; dalTaltro 
canto per6, si e forso ftnlto 
per scivoiare in un altro npo 
di occaslonallia, rinunclando 
cioe a sfruttare, con una azfo-
ne culturale organlca, pro-
prlo la partlcolare situazlone 
uaUilizia lmmettondo sul mer
cato solo qunlche volume in 
piu o nproponendo la consue-
ta produzlone degli ultim! 
mesi. 

Non sorprende, a questo 
punlo, che 11 minlmo comun 
denominator della produzlo
ne editorials* per Ma I ale &\n 
rappreseniaio dal filone sLo 
rico, da Churchill a Bob Ken 
nedy. Di Churchill, il .Saggia-
tore presenta ia raccolta in 
quattro volumi (al prezzo 
cumplesslvo di lire tfl.000) La 
crisi mondiale e la grandc 
guerra. Lo stesso editoro of-
fre, Inoltre, I due volumi del
ta Sloria della guerra /redda, 
opera del commentatoro poll-
tlco di Le Monde, Andre Fon
taine. che parle dalla RlvoJu-
zione d'oltobre per arrivare al 
1967 attraverso il conflllto co-
reano (che chiude 11 prlmo 
volume). Ciascuno del due vo
lumi costa 3.50O lire. 

Mondndorl e Garzantl han
no puntato, Invece, entrambl 
sulla Germanla, 11 prlmo stam-
pando Storla illustrate della 
Germanla, dl Andr6 Maurois 
(lire 10.000), ll secondo con 
L'ordlne nero, una storia del
le SS firmela da Ifelnz Huhne 
(lire 3.?00> Anche Einaudl ha 
11 suo volume storico, 11 terzo 
tomo del Mussolini del De 

Felice (lire 6.000). Peltrlnelll 
presenta invece la prima edl-
zlono Italiana dl Stato ed anar
chic dl Bakunin (lire 3.000). 
r,o stesso edltore ha puntato 
Inoltre, su una ristampa del 
Mario del «Che» In Bolivia, 
con la prefazione dl Fidel Ca
stro (lire 1.700). Sul piano 
rontemporaneo, troviamo an
cora tl saggio postumo dl Bob 
Kennedy / frcdici gxorni del
ta crisi di Cuba (lire 1.800) 
propesto da Garzantl. 

Anche la sloria dei pnssa-
to occupa una parle della ve-
irina natabzia degli edilorl a 
vanno citale soprattutto quat
tro opere significative: il de-
elmo volume, suddlviso In due 
torn! (4.000 lire ciascuno) del
la Sloria antlca, reallzzalo 
dalTcguipe delTUnlverslia dl 
Cambridge e che ha come og-
getto Timpero dl Augusto 
(nelle edlzloni del Sagglato-
re); L'tncendto di Persepo'.l 
dl Mortimer Wheeler In cut, 
sulla base dl reperli arcbeo-
loglcl, viene rlcostrulta la vl-
cendn slonca e Tapporlo dl 
Alessandro Mngno (11 volume 
edl to da Mondadorl, costa 
3 500 lire); I'opera completa 
dello storico romano irtcito, 
rcalizzata da Einaudl c lu 
vendlta a 10 mila lire; Inflno 
rientra un po' in questo filo
ne anche Le conjesslonl dl 
Nat Turner (Einaudl lire trc-
mila) libro che ha suscitato 
grosse polemicbe negl! stati 
Uniti, e che rlpiopone un ar-
gomento sempre piu altualo 
anche nelle collane degli edi
lorl, cioe I) problema negro 
(Nat Turner tin gufdato una 
delle prime, cospicue rivolto 
dl schiavi ncgro-americanl). 
II problema negro, In chla-
ve piii iittunlc, nappare anche 
In // popolo del blues del 
crltlco sagglsla drammturgo 
e poeta negro Lerol Jones che 
anallzza Tevoluzlono del Jazz 
In rapporto alia society ume-
ricana (Einaudl, L. 1.000). 

I prezzl, come si sar/i nola-
to, sono sintl mnntenutl in 
llmlti piu contenutl, rlapetto 
agli anni scorst, anche se, 
specie nel enso delle opore 
piu lmpegnnllve, non si pos
sono certo detirure accessibill, 

Ancora sul piano storico, 
sono da segnnlare: 1940 /.on-
rfra brucia. una ncostruziono 
tra cronaca e storia, dell'an-
no di Dunkerquo e del se
condo grande Incendio di Lon-
dra, con In cadula del govur-
no d) Chamberlain e gli stor-
zi per trascinare TAmenca 
nella guerra (Einnudl lire ire 
mila). Mentro Tedltore Vnllec-
cbi dodica una delle sue strim-
no alia Slorm della prima 
qiierra mondiale dl A.J P. 
Taylor (lire 3,500). Inline La 

Nuova Italia, schiera una se> 
rle dl Hcartolleii nella colla-
na « Le font! delln storia » do
ve sono rlprodotti facslmlli dl 
manifest!, avvtsi i.iurali, lot-
tere, paglne dl diario, nuie dl* 
plomailche, disegm: la siorla 
clo6 raccontntn allraverso I 
suol it material! »; alcuni titoli 
esempllficatlvi; La battaglia dt 
Firenze (1944), ll bnaantag-
gto, l.'tmpresa dei Mille. L'lla-
ha tn Africa, Le quattro gwr 
nate di Nanalt, ftovm <<H4 le 
Fosse Ardnatine Nelle sina-
se edizioui, In due volumi 
sono raccolte Le lettere di 
Piero Calamandrct (lire dleei-
mila) un'alta testlmonianza dl 
Impegno civile. 

Minorc rilievo sembra rl-
vestire questa volia, la nar
rativa: I'opera di maggior Im

pegno edltonale i'ha reallzza-
tn Tedltore Einaudl, da una 
parte con il Tutto Pnvese di
re 12 000) e, dall'alli-n, con la 
raccolta del romanzi o delle 
novelle dl Maupassant (lire 
18.000). C'b anohe qualche no-
vita, fra le quail ci sembra 
splccaro un romanzo (11 secon
do che apparo In Italia, a 
dlstanza comunqne, dl qunl
che anno) dl Kazan, // com-
promesso (Ediziani Ferro, II-
re 3.500) dal quale I'nulorere-
gista sta aceingenrios! a inu
re anche un film Ancora: tin 
romanzo dl Astunas Gli oc
chi die non si chiudono (Ru-
zoll, lire ;J200) e il GufnneiU) 
di Prevert (Peltrlnelll li
re i.yoo). 

Tuttavla, el sono diverse rl-
stampe a prezzl accessibill co
me quella delle Fiabe italia-
ne di Halo Calvino (lira l.(iOO), 
/ capolavon di Verga — I Ma-
lavoglia, Maslro Don Gesual-
do e tutte le novello — (lire 
2.000) o Quattro poell Ualtani: 
Ungarettl, Quasimodo, Carda-
reili. Montale (lire 2 000) tut
te strenne economiche che 
Mondadorl pubblica negli 
«Oscar», Lo stesso editors 
offre su un diverso piano e 
ampiezza ben piti alti, un 
« clnsslco »-novita: eptsodl del-
Vlilade sceltl e tradotti por 
la prima volta da Salvato-
ro Quasimodo, con ventisel la-
vole di De Chlrico (lire dodlci-
mila). 

Non mancano neppure que-
st'anno, le cose curiosa, fra le 
quail ll libro dei bambini tcr-
ribilt, 1'antologla delle « spas-
sose e a volte rnccapricciantl 
avventuro del plccoll mostri » 
rilanciata da Feltrmelli o !M 
cucino orlentale (polevo man-
care la gastronomln?) dello 
stesso edltore, / grandi reggi-
menti, una strenna di Rlzzoll, 
I Vim del mondo o Le grandi 
aulamobtll, entrambl strenno 
dl Mondadorl. Strenne como 
si vede, da quest! escmpi su 
un piano quasi sempre di 
maggior dlgnllfi o meno gra-
tutto (non parliamo del... prez
zo) di quanto lo (ossero negli 
anni in eui Natale era I'occa-
sione del librostrenna vero e 
prcprio. 

Vallecchl, dal canto suo, of
fre una strenna (lire 12.000) 
dedieata a Trieste, visla attra
verso una ricca gamma di fo-
tografie e attraverso I Inter-
pretaziono dei suol scrittorl: 
In L'onda at Trieste si tro-
vano rnccolli scritn dl Anto
nio ninaldi, Roberto Costa, 
Elio Aplh, Carlo Padon, Fabio 
Padoa, Salvatore Cirrincione, 
Antonio Marussi, Nora Baldi. 

Per la scienza, un libro di 
Walter R. Fucbs, su un pro
blema dl grnnde alUiaUta, 1ft 
cibarnetlcn {La cibernetlca il-
lustrata, Rizzoli lire 5.000). ffi 
dello stesso editoro, un volu
me dl Dannie Abse (/ ditem-
mi della viedlctna, lire 5 mi
la) che affronta I problem! 
anche soclnll connessi nlla m»-
dlclnn. Tnflne La blologla mo-
derna Ulustrata dl Hans Joa
chim Bogen (Rizzoli lire cln-
quemlln): la vita delln cellule, 
ta genetica moderna, le mols-
cole della memoria, le prospet-
tive del futuro. 

Bonnghierl, Infino, presenla 
un rlcco studio di T.K. Der-
ly e T.I. Williams sulla sto
ria della teenica e del suol of-
feltl economlco-soclall; Tecno-
logia e ciollta occidentals (li
re 7.000). 

Nel campo del llbrl per ra-
gazzl e per bambini, segna-
liamo Le nuove fiiastrocche 
antologia dl Landolfl, Roda-
ri, Argilll, Grande, Bonsantl, 
Santucci, Bedulll, Arpino, 

Lnrasl, o Melegart (RiBzoll. li
re 2.000), ll libra della pfun-
gla dl Walt Disney (Monda
dorl, lire 3 000). I Frntclll Fab-
brl dal canto loro, pubbli-
en no una scrla dl rlduzlonl 
dl classicl per ragazzl: da An
dersen nl fratolb Grimm, da 
Poe a Conrad, da Le Mille 
c una notte n Alice nel pacse 
delle mcraviclie da Gogol a 
Dickens. 

Sul bambini, non per I oam-
bin! inftne, un grosso volu
me d'impegno cnl hanno col-
laborato van speclnlistl: ll 
mondo del bambini (Monda
dorl lire 10.000). 

Daniele lonio 


