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SAGGISTICA; WALTER BINNI 

Leopardi 
protesta 

Denso di stimoli, adatto a comunicare «passione» al 
lelfore, quesfo libro restifuisce del grande poefa una 
immagine « d i intelletluale atlivo e anticonformista» 

WALTER BINNI, «La 
protesta dl Leopardi », San-
sonl, pp. 281, L. 3000. 

Uno del dlbattltt piii pro-
ficul — fra I pochl che hanno 
veramente animato negll ul-
tlml decennl la nostra cultu-
ra letteraria — e lndubbla-
mente quello che si e svolto 
e si svolge tuttavla lntorno 
nlla poesla dl Glacomo Leo
pardi. La nuova proposta cri-
tlca avanzata nel 1947 da Wal
ter Binnl con « La nuova poe-
tica leopardiana» (e da Ce-
sare Luporlnl con «Leopardi 
progresslvo») segnava una 
svolta declslva negll studl sul 
poeta dl Recanatl. 

Da allora. la fervlda e mal 
smessa attenzione a tutta 
l'opera dl Leopardi costitul-
see una specie dl esaltante 
filo rosso nel pregevole Itlne-
rarlo critlco di Blnni. II rl-
sultato In questo senso piu 
esauriente dl tuttl I suol stu
dl leopardtanl e rappresenta-
to ora da quello che da 11 
tltolo al nuovo llbro, La pro
testa di Leopardi, gla premes-
so all'edizione dl Tutte le 
opere dl G. Leopardi (1969). 
In esso deflnitivamente con-
testata e la tesl della natura 
«Idllllca» della poesla leo-
pardlana, che Invece per Bin
nl In ognl sua fase «non 
nasce da una separazione de-
purante della forza fantastlca 
da quella dell'intelletto e del
la prospettiva morale, ma pro-
prlo (...) dalla collaborazlone 
e dal rlcambio ed attrito del-
l'lntero fasclo di forze della 
personality leopardlana ». Una 
poesia. cioe, non scevra dl 
pensiero. ma neppure ad esso 
subordinata. anzi essa stessa 
forza energetica che si all-
menta del pensiero e, Intan-
to. lo arricchisce. lo svolge, 
lo trasforma. Sicche, la per
sonalita e la poesia dl Leo
pardi risultano egualmente 
fondate «su dl una radlce 
di forza energica, di volonta 
di intervento a livello di pro
blem! storicl, cultural!, let-
terari, esistenziali, di morale 
eroica variamente affermata 
e variamente operante» nel 
divers! moment! della sua 
esperienza umana e artlstlca. 
Ma 11 signlficato della sua 
attivita poetica trascende 
sempre la sfera Individuate. 

Sulla base della propria 
esperienza personale, In fon-
do, 11 poeta compie wuna pro
testa e una contestazlone at-
tiva contro tutto ci6 che de-
paupera e awillsce le forze 
vere dell'uomo». La protesta 
investe tan to le istituzlonl e 
le ideologic spiritualistlche 
della Restaurazione o del 11-
beralismo moderato. quanto 
ognl specie di costrizlone 1m-
plicita nel determlnlsmo blo-
logico. La salvezza deH'uomo. 
il perseguimento della sua 
«Integralita ». egli addlta In 
un primo momento neH'«ade-
sione a natura» e successl-
vamente nella sua capacita 
di contrastare II proprlo tra-
gico destino esistenziale con 
la pratica attiva — anche se 
disperata — di umana soll-
darieta. 

In partlcolare. Binnl sotto-
llnea che questa «poslzlone 
di disperata reslstenza e dl 
volonta attiva di Intellettuale 
combattlvo e anticonformista 
corrisoonde ad una prospet
tiva di scrittore Impegnato In 
una misslone dl azlone pub-
blica e pra?matlca». E' la 
prospettiva che Leopardi stes-
so teorizza quando definisce 
la natura del vero scrittore 
come quella di chi ha o In se 
magglor vita e magglor blso-
pno dl vita » ed e percio « plu 
dlsposto airazlone e all'ener-
gia dell'esfstenza. che gll al-
tri non sosliono essere». 

Questa Idpa dello scrivere 
come fare, d! letteratura co 
me azlone. a=serva giustamen-
te Binnl. porta «assai Ion-
tano da un tioo dl poesla pura 
o lirica puran. 

Ma cI6 che occorre forse 
masslormente rllevare nel di-
scorso di Binnl e che II rl 
cono-clmento della fondazlo 
ne materiallstica della poe
sia leoD^rdiana comoorta una 
nuova Idea dl letteratura, una 

concezlone diversa non solo 
della sua genesl ma pure della 
sua destlnazlone 

Gerto e che 11 testo si pre-
senta rlcco dl conslderazlonl 
e annotazlonl correttlve delle 
nozlonl estetlche tradlzlonall. 
In primo luogo, e lo stesso 
concetto dl «Immaglnarlo» 
che rlsulta completamente 
modlflcato, per essere assun-
to da Binnl non nelPaccezlo-
ne dl facolta contemplatlva 
bensl come impulso Ideolo-
gicamente attlvo della mente. 

Nel carattere dl operatlvlta 
pratica deU'lmmaglnario, si 
configurano, intanto, la fon-
dazlone e la destlnazlone so-
dale della produzlone artlstl
ca leopardlana. Ma e ovvlo 
che 11 dlscorso dl Binnl, pro
prlo per la singolare esempla-
rita del caso Leopardi, va ol-
tre dl esso e si apre In dire-
zlone delle odieme ricerche 
soclologiche sulla genesl, la 
funzione e 11 valore soclall 
dell'arte. 

Del resto, si tratta dl un dl
scorso che anche per lo scrit
tore dl Recanatl merlterebbe 
dl essere rlpreso e approfon-
dlto in una prospettiva plu 
decisamente sociologica. Assai 
utill sono in questo senso I 
rlmandl al penslerl dello Zl-
baldone in cui Leopardi cor-
regge e capovolge la nozlone 
dl catarsi aristotellca. la fun
zione rasserenatrlce dell'arte 
cioe, In quella di «somma-
mente muovere e agltare» II 
lettore. dl generargli eslgen-
ze, In modo da scuoterlo dal
la passlvlta e metterlo «ln 
attivita»: dove e evldente 
l'anticipazlone delle moderne 
teorle sociologlche che al-
l'arte attribuiscono la fun
zione di Intervento attlvo nel-
lfl prassl sociale. O, ancora, 
si potrebbe rlcordare II rl-
chlamo al «relativismo storl-
co» di Leopardi che consent* 
di riportare «1 fattl artisticl 
a condizioni di clvilta. dl cir-
costanze o di mentalita di
verse »: oppure, l'altro attl-
nente alia funzione che Leo
pardi riconosce al progetto 
del poeta. al suo disegno te-
leologico: nonche il riconoscl-
mento che la coerenza artl
stlca per Leopardi si fonda 
sulla legge del acontraston 
piuttosto che sull'« unita» 
pseudo-arlstotellca. 

Impllcite Illumlnazlonl del
la prospettiva sociologica dl 
Leopardi. peraltro. Binni com
pie quando ne ricorda 1 con
cetti circa I'effetto energetlco 
della poesla, contrapposto al-
l'idea di perfezione artlstlca e 
a questa semore preferlto, o 
circa la mediazione che la 
poesla opera della cosclenza 
collettlva. o circa la diversa 
rivitallzzazlone dell'efficacla 
delle opere d'arte «a seconda 
del tempi e della disposlzlone 
mutevole degli stessl lettorl 
nelle diverse eta e nel loro 
divers! momentl dl conso-
nanza o dl freddezaa». n 
auale ultimo rilievo e carlco 
di tutta la problematlca mo-
derna sul rapporto scrlttore-
ooera-lettore e sulla storicita 
del gusto. 

Questl pochl motlvl. cosl 
fugacemente indlviduatl nel 
ricchisslmo e complesso dl
scorso di Binnl, sono forse 
sufficient! a dare un'idea sla 
pure aoprossimatlva del va
lore del llbro. Per 11 rlgore 
scientlflco della ricerca e la 
rete fittlsslma dl stimoli e 
provocazlonl dl ordlne Intel-
lettuale. morale, politico e 
sociale. con Binnl la crltlca 
letteraria realizza proprlo 11 
fine che Leopardi assegnava 
alia poesla. di comunicare 
<r passione» al lettore e di 
porlo a In attivita » sul piano 
della Drassl sociale. 

Slcche\ non pare azzardato 
affermare che. attraverso La 
protesta df Leopardi. Binnl 
In fondo porta avanti la sua 
protesta contro ell scheml rl-
duttivl e mistlficatori della 
critlca tradizionale e. Insle-
me. la sjta battaglia dl vero 
e proprlo critlco mllltante 
per II rinnovamento. anche 
col mezzi della letteratura 
della nostra roscienza civile. 

Armando La Torre 

La strada di Motti 
Si e chiusa domenica scorsa una grande mostra anto-

logica del pittore Giuseppe Motti ordinata al lido di Jesolo. 
In occasione della mostra 1'editore Vangelista ha pubbli-
cato un ampio catalogo (147 pagine, 2.500 lire) che reca 
un puntuale saggio di Mario De Micheli sull'opera di 
Motti; uno scritto introduttivo del sindaco di Jesolo. Carlo 
Bragato; testimonianze di alcuni critici d'arte (fra i quali 
Raffaele De Grada); due testi di Motti stesso. Di questo 
pittore pavese che — come dice De Micheli — «in nessun 
modo ha cercato la via del consenso ufficiaie », il cata
logo (per chi non ha potuto vedere la mostra) restituisce 
una vasta immagine. partendo dai dipinti del 1947. del 
periodo cioe in cui. tomato alia pittura dopo l'attiva par-
tecipazione alia guerra antifascista. Motti aveva trovato 
c le note fondamentali del suo temperamento >. 

Nelle foto sono riprodotti due quadri di Motti: « Parti-
giani braccati» del 1952 e c Estate > (part.) del 1973. 

ESPERIENZE PEDAGOGICHE 

Scuola e society a Cuba 
Uno studio organico di Luciano Aguzzi sul si stem a educativo cuba-
no e sulPevoluzione che esso ha subito negli ultimi quindici anni 
LUCIANO AGUZZI, i E 

ducazione e socleta a Cu
ba », Mazzotta, pagine 359, 
L 3800. 

Nell'ambito della pur assai 
ampia letteratura relativa a 
Cuba ed alle esperienze condot-
te in questo paese dal 1959 ad 
oggi fiorita negli ultimi anni 
mancava, almeno in Italia, uno 
studio organico sul sistema edu
cativo cubano e sull'evoluzione 
che esso ha subito nell'ultimo 
quindicennio. 

II libro di Luciano Aguzzi e 
quindi in primo luogo una im-
portante opera di documenta-
zione. in quanto viene a colma-
re una grave lacuna. 

L'A. parte dall'analisi della 
situazione scolastica cubana in 
epoca coloniale prima e repub-
blicana poi. delineando con 
chiarezza il processo storico 
che ha determinato la situazio
ne socio-economico-culturale che 
i dirigenti della rivolta. all'in-
domani della vittona, hanno do-
vuto affrontare. 

La premessa storica e Indi
spensable per comprendere co
me I'educazione, in primo luogo 
almeno come alfabetiz2azione 
delle masse, sia stato uno dei 
problemi piu urgenti per il go-
verno rivoluzionario cubano e 
come ancora oggi rappresenti 
uno dei punti chiave dell'evolu-
zione sociale verso il supera-
mento delle dericienze ereditate 
dal sottosviluppo economico e 
culturale. 

La descrizione analitlca delle 
strutture educative cubane in 
tutti i gradi scolastici, dal dr-
colo infantile. aU'universita. al 
problemi di educazione degli 
adulti. fornisce un quadro com-
pleto ed esauriente. L'opera 
non si limita perd aH'aspetto 
descrittivo, non ostante l'am-
piezza della documentazjone 
fornita. arricchita fra l'altro da 
una serie di dati statistic! cbe 
contribuiscono a completare il 
quadro dell'evoluzione del siste
ma scolastico a Cuba. 

L'insieme delle problematiche 
educative cubane e esaminato 
dall'autore con un taglio cri-
tico, che contribuisce ad indivi
dual gli error! inevitabilmente 
commessi in uno sviluppo cosl 
rapido e fortemente condizio-
nato dalla situazione socio-eco-
nomica del paese. ma cj indica 
anche 11 significato politico del-
1'esperienza educativa cubana 
e le sue prospettive di sviluppo 
a breve ed a lungo termlne. 

Se infatti l'opera di Aguzzi 
ha un indubbio valore di docu-
mentazione storica, il libro non 
si Hmita perd a questo. in quan
to ci fornisce un modello di in-
dagine ricco di spunti interes-
santi. 

L'A. non perde mat di vista 
il rapporto scuola-societa: tale 
rapporto e anzi la chiave di 
volta dell'intero libro, in quan
to. come egli stesso scrive nel-
l'introduzione. «e dallo studio 
dei conflitti social! che si pos-
sono trarre le piu important! in-
dicazioni ed illumination! sulla 
evoluzione dell'educazione». 

Oltre che per il valore docu
mentary. di cui abbiamo gia 
parlato. e in questo senso. cioe 
in quanto modello di ricerca 
non astrattamente rivolta alia 
descrizione dei fenomeni del
l'educazione, ma improntata sul-
1'analisi dei motivi di fondo del
le vicende pedagogiche cubane, 
che appare consigliabile la let-
tura del libro. 

Si tratta infatti di uno studio 
rivolto non soltanto a chi si oc-
cupa in modo speciffco di storia 
della pedagogia. ma anche a 
chiunque sia interessato ai vari 
aspetti sodali. politic!, econo-
mici. cultural!, della rivoluzio-
ne cubana, nella quale il tenta
tive di realizzazione de! temi 
di fondo della pedagogia marxl-
sta ed II rapporto continuo fra 
poliUca ed educazione. non co-
stituiscono certo degli aspetti 
secondari. 

Elena Sonnino 

ANALISI POLITICHE 

La realta della societa israeliana 
L'opera di Facchini e Pancera ricerca, da un punto di vista marxista, i motivi pro-

fondi della politica espansionistica e aggressiva del gruppo dirigente israeliano 

E N R I C O FACCHINI • 
CARLO PANCERA, « Dipen-
denza economics e sviluppo 
capilalistico in Israele >, 
Franco Angeli, pagine 3H, 
L. 5000. 

Fra 1 numerosl Hbrl uscl-
ti negll ultimi mesl sullo Sta
to di Israele (con un ritmo 
assai piu intenso di quanto 
si fosse verificato da molto 
tempo In qua), merita una 
particolare menzione l'opera 
di Enrico Facchini e Carlo 
Pancera; e questo non solo 
per 1'orientamento marxista 
dei due autori. ma anche 
per 11 carattere Intrlnseco 
dell'anallsi da essl condotta. 
La quasi totallta del libri cui 
abbiamo fatto riferimento 
prende Infatti dl mira so-
prattutto le vicende storlco-
politiche dello Stato di Israe
le, del lungo confronto ara-
bo-israeliano o ancora plu 
limitatamente della guerra 
dei 1967 con le sue piu im
mediate conseguenze, fer-
mandosi In ognl caao ad una 
analisi sovrastrutturale e re-
•tando dunque, per cosl dire, 
fci superficle. 

Facchini e Pancera, al oon-
trario, affondano il blsturl 
nel corpo stesso della socie
ta israeliana, per metterne 
a nudo la struttura socio-eco-
nomica, le basi di partenza, 
le distorsioni, le linee di svi
luppo; il tutto utillzzando 
sla materiale c ufficiaie a del 
governo e dei vari entl sta-
tali di Tel Aviv, sia documen-
U e analisi delle forze ge-
nulnamente marxiste (anche 
se assai Umitate) esistent! 
oggi In Israele, quail il Par-
tito comunlsta Rakan e l'Or-
ganlzzazione Socialista Israe
liana (Maupen). sla studl del 
Centro Ricerche dl Beirut 
deirorganlzzazlone per la U-
berazione della Palestlna. 

Si tenta. insomma, dl ca-
pire che cosa & In realta Israe
le, da quali spinte e nato 11 
tlpo dl socleta che esso ln-
carna, quali sono I motivi 
profondl — da un punto di 
vista marxista — della poli
tica espansionistica ed ag
gressiva del suo gruppo di
rigente. 

Sarebbe qui troppo lungo 
esporre, sla pure in slntesl, 
l'analisl e 1 giudizi contenutl 

nel libro, alia cui lettura ti-
mandiamo come a un utile 
contrlbuto di documentazione 
e di dibattito. CI sembra pe
rd che tre element! meritlno 
di essere messi In evidenza. 

Anzitutto 11 dlscorso sul 
rapporto Israele • imperiall-
smo: e questa una delle mag-
giori peculiaritA dello Stato 
israeliano. il cui sviluppo e 
stato condizionato in manie-
ra determlnante dairafflusso 
di capitale straniero (ma in 
gran parte, ecco un dato ati-
pico, di capitale «privato» 
senza contropartita, doe sot-
to forma dl donazlonl da par
te delle comunlta' della dia
spora), ma che al tempo stes
so non conosce quelle for
me dl sfruttamento • raplna, 
e quindi dl sottosviluppo, ca-
ratteristlche dei Paesl eoo-
nomlcamente dipendentt e 
dispone anzi dl un largo mar-
gine di autonomia, con spin
te, a sua volta, dl tlpo lm-
perlallstloo. 

In secondo luogo e measo 
chlaramente In luce 11 carat
tere strutturalmente capita-
llstlco della economla Israe

liana, al dl la dl tutte le ml-
tizzaxlonl sul fenomeno del 
klbbutx, e sia pure lndlvl-
duando alcuni elementt, ca-
ratterlzzantl dl uno sviluppo 
che ha segulto linee diverse 
da quelle del capitallamo 
classlco. 

In terzo luogo partlcolar-
mente utile e slgniflcatlva, 
per 11 lettore marxista, e la 
documentazione sulle c con
dizioni dl vita e tension! so
cial!», vale a dire sulla com-
poslzlone sociale della popo-
lazlone Israeliana, sul rap
porto fra 1 dlversl settotl 
della forza-lavoro, sul tratta-
mento economico dei lavora-
tori. sulla triplice disparlta 
fra ebrel «europel», ebrel 
m orientali > e arabl, sulle lot
to del lavora E" questo un 
settore sul quale l'infonna-
zlone e. In tutte le altre ope
re su Israele, assai Umltata 
e carente, e che ha Invece 
— come appare evldente — 
una lmportanza primaria per 
una corretta comprenslone 
del «fenomeno Israele*. 

Giancarlo Lannutti 

ECONOMLA 

Agricoltura 
e capitale 
in Italia 

GUIOO BOLAFFI - A-
DRIANO VAROTTI, c Agri
coltura capitalistic* * clas-
si soclall In Italia (1948-
1970) », De Donato, pp. 312, 
L. 3000. 

II volume raccoglle e&sen-
zlal mente una indaglne a sul 
carapo», una ricerca complu-
ta sulle campagne romane, as-
sunte come camplone media-
mente rappresentativo. Non si 
tratta, pero, dl una mera rac-
colta e sistemazione emplrlca 
dei dati; tanto e vero che gll 
autori hanno elaborate un cri-
terio metodologico dl verso da 
quello delle statistlche uffi-
clall. assumendo il concetto di 
rapporti soclall dl produzlone, 
e non tanto quello di proprle-
ta del euolo, come chiave in-
terpretativa. Si tratta, cosl, di 
avelare le varie comblnazionl 
mtra lavoro da una parte e 
controllo del processo lavora-
tivo e dei suoi risultall dal-
raltra»: il tlpo dl azlenda e 
dl flgura sociale operante nel
le campagne viene In tal mo
do suddiviso a seconda della 
quantita dl lavoro erogato e a 
seconda del rapporto tra lavo
ro proprlo e lavoro salarlato 
tmpiegato. 

Lettura 
dei dati 

Una volta definite In tal mo
do le lpotesl dl fondo e gll 
strumenU, si passa alia < let
tura* del dati raccoltL D sue-
co dell'anallsi, che ebbraccla 
la eituazione nel decennlo 
1981-70 e le modlflcazlonl ln-
tervenute dal '48 al TO, puo 
essere cosl schematizxato: 

1) e'e stato un allarga-
mento del peso economico 
complesslvo deli'azienda oapl-
talistlca nelle campagne (pro-
duttivlta, Investimenti. mecca-
nlzzazlone, lmpiego del sala-
riatl, reddlto netto rlcavato, 
eccetera) che non si e accom-
pagnato neoessariamente con 
l'estensione del loro numero e 
della superficle da ease col
li vata; 

2) rlmane, InfattL una 
presenza signiflcativa di azlen-
de contadine; anzi eono add!-
rittura aumen^te dl numero. 
proprlo mentre, parallelamen-
te, si e andata accentuando la 
loro precarleta economlca. Lo 
sviluppo capltallsUco, ne de 
ducono gll autori, non passa 
neoessariamente per *la ridu-
ttone delta totalttt del eonfa-
dtta a $alarlati*. 11 che non 
inficla rassunto di fondo, cioe 
la permanente subordlnatlone 
ed inreriorita del conUdini, 
«indlvidualmente detUnaU 
aUa tconfltta, ma sceialmente 
condannaU a perpetuarti». 

Quail le lmpllcaaionl? H 
capltallsmo nelle campagne 
mantlene come suo momento 
collaterale un aettore cosld-
detto «autonomo», varia
mente stratificato at suo In-
terno, obbedlente, per necessl-
ta, ad unlche e general! leggl 

dl valorizzazione del proprlo 
prodotto. La presenza del con-
tadini, dunque, non 6 In con-
traddizlone con la natura ca
pital is ts dell'agricoltura mo-
derna, ma ne costltulsce un 
dato strutturale. 

La permanenza di settorl 
sottomessl al capitale senza 
che questo ne abbia cambia-
to 11 loro modo di produrre, 
e un problema, d'altronde, che 
rlmanda dairagricoltura an
che all'lndustrla e al servizi, 
seppure in modo molto diver-
so. In ognl caso — concludo-
no gli autori — non e plu le-
gittlmo chlamarli arestduin, 
soprawlvenze precapltalistl-
che e fame un problema rl-
solvlblle accelerando o razlo-
nallzzando lo sviluppo capita-
llstlco. Partendo da questo as-
sunto, Bolaffi e Varottl giun-
gono a compiere una crltlca 
della lmpostazione data al 
problema contadlno dal movi-
mento operalo di Isplrazlone 
marxista, su molti aspetti del
la quale non si pud essere 
d'accordo. 

Innanzltutto perchd non ba-
stano 1 rlsultatl dl una lnte-
ressante, ma rlstretta indagl
ne per mettere in discussione 
una tradlzione che, pure, ha 
dato quail rlsultatl la rlvolu-
zlone socialista In paesl come 
La Russia o anche la Cina. 

In secondo luogo, perche 
dalla lmpostazione 'del llbro 
emerge una concezlone della 
teoria come mera Indaglne dl 
strutture statlche, scisse da 
ognl dialettica sociale e poli
tica. Mentre e la lotta di clas-
se, In prima Istanza, la moila 
fondamentaJe che crea e di-
sfa qualsiasl equilibrio; una 
lotta dl classe non astratta, 
ma storicamente determinate; 
che al esprime con forme e 
manlfestezlonl precise anche 
so eontlngentl; che deve fare 
1 contl con strutture e sovrav 
strutture generatricl dl spin
te le piu molteplicl. 

Tattica 
politica 

L'lndaglne teorlca, se vuol 
essere conoscenza del mondo 
per trasformarlo, non pud 
resplngere tutto cI6 e rele-
garlo nel campo della « pras
sl» O della tattica politica, 
bensl lo deve aasumere come 
suo momento costltutlvo. 

A questo vlzlo dl fondo al 
possono rlcondurre 1 giudlzl 
sulla rottura tra Lenin e 
Kautsky (per gll autori sa
rebbe solo di natura cpratl-
co-polltlca», mentre dal pun
to dl vista ateorkoa rlmar-
rebbe una sostanziale contl-
nulU) o anche quell! sulla 
lotta per la rlforma agraria 
nel secondo dopoguerra, che 
dovevano essere fondatt sul 
preclao contesto storico In 
cui essa si svolse: e non per 
fare del giustlflcazionlsmo. 
ma per dare solide basi ad 
anal Is! e giudizi. 

Stefano Cingolani 

Scrittori italiani: 
Giuseppe Bonaviri 

Nel magico 
flusso 

di questa 
«Isola 

amorosa» 
GIUSEPPE BONAVIRI, 

t L'lsola amoroia », Rlzioll, 
pp. 184, L. 3000. 

Quando nel 1054 apparve nel 
«Gettonl» dl Elnaudi 11 pri
mo romanzo di Bonaviri. II 
sarto della stra^lalunga (del 
quale e stata puhbl'oata re-
centemente una .->econda edl-
zione) II lettore attent) rl-
mase colplto dalla capacita 
dello scrittore allora esor-
dlente dl rappresentire, se
condo un'ottlca interna dl ac-
corata parted pazlone a qae:-
la condlzlone umana fuorl 
della storia. 11 mondo contadl
no e paesano dl Mlneo e della 
Sicilla orlentale con una sem-
pllclta dl mezzl che apriva. 
In un contesto reallstlco, piu 
dl uno splraglio alia favola 
tradizionale e alle astrane 
fantastlcherle» del sarto che 
sentlva vlvere lntorno a se, e 
non solo secondo le predeter-
mlnate cadenze del ritmo bio-
logico, un ambiente naturale, 
sia pur geograficamente dell-
mitato. come un mlcrocosmo. 

Vlttorinl parld allora del 
«senso deltcatamente cosmi-
co» dello scrittore, un «sen-
son che attraverso le opere 
successive si sarebbe svlluppa-
to e dllatato In attltudlne ml-
tografica solo apparentemente 
in contrasto con la clfra rea-
llstlca del primo libro: la fa
vola non plu considerate e u-
tillzzata, secondo 11 canone na
tural istlco ottocentesco che 
fu, ad esempio. di Capuana, 
come il curioso reperto di una 
clvilta, dl un'anima popolare 
destinate a scomparire. ma 
come 11 passagglo segreto ver
so una quarta dlmensione nel
la quale sogno e allegorla, 
fantasia e magla si Intrec-
clano in un sontuoso arazzo 
esotico. 

Come accede appunto in que-
st'ultlmo romanzo, L'isola a-
morosa — per la lettura del 
quale crediamo valga l'lnvlto 
dl uno dei protagonist! («Se-
guitemi. amlcl. Lasciatevi an-
dare. Vi prego. E* !1 flusso 
che conta ») — che costltulsce 
slcurame,nte un eplsodio Iso
late ed ecceritrlco rlspetto alia 
narratlva odlerne, 

La babellca cltta di Hgven, 
la traversata del deserto. 11 
sogglorno nella felice Isola 
galleggiante dl Tjmucah certo 
si offrono alia volonta di de-
clfrazione del lettore come 1 
simboli complessl della «con
dlzlone » alienata e degradata 
dell'uomo contemporaneo. ma 
sarebbe riduttlvo soffermarsi 
unicamente sulla valenza (o 
pollvalenza) slmbolica delle 
fantastlche lmmaginl che na
sce da una Insopprimlblle esl* 
genza dl vivere il proprlo tem
po, e trascurare l'impegno mi-
tograflco (e quindi totalizzan-
te) dello scrittore nel tradur-
re in parole la verita dl una 
avlsione* onlrlca. 

II rlcorso alle rlsorse della 
matematlca e della sclenza 
naturale e oltre. alia dimentl-
cata sapienza del passato al
ia «magia naturale», all'al-
chimia, si comprende Infatti 
solo tenendo presente questo 
almpegnoa di sclogllere in un 
ininterrotto flusso di lmmagi
nl, ora serene e rasserenanti, 
ora paurose come lncubl (11 
pensiero va a certe allucl-
nate vlsionl cosmlche dell'a-
merlcano Lovecraft) e di dare 
corpo e sostanza narratlva ad 
un dlscorso lungamente e 
freddamente mediteto dalla 
ragione. Non deve quindi trar
re in lnganno la sapienza let
teraria dl Bonaviri, la sua 
attltudlne spregiudicata al 
gioco, l'inesauribile ricchezza 
dl figure e arabeschi, del qua
li e lntarsiau la pagina per
che 11 destino dei suol per-
sonaggl, dietro lo schermo e 
l'astnulta del mlto, non dlf-
ferUce da quello del povero 
sarto di Mlneo. 81 potrebbe 
anzi dire che L'isola sia pro
prlo una dl quelle astrane 
fantastlcherle • alle quail Pie-
tro Scire si abbandonava, stan-
co dopo una giornata di lavo
ro, adunando lntorno a se me-
morie e presagt, non tanto 
per evadere da un presente 
ostlle e apparentemente Im
mobile quanto per tentare 
nuove, piu umane dlmensloni 
del vlvere. 

Tant'e vero che nella c fa
vola» deirultlmo romanzo si 
perdono 1 personaggl che 
slmboleggiano la giovlnezza, 
l'amore, la poesia cimmorta-
le», abbagllatl dall'esperien-
za di vita atemporale nell'l-
sola bella, ma non quelll che 
dall'lsola riescono ad allon-
tanarsl per recuperare 11 loro 
posto dl uomlni, quando II 
fasclno dell'lsola, ormal alia 
deriva. al degrada aeUlncubo 
pauroso del destino che *o-
vrasta l'umanlU inters. B 
non e questa una semplicistl-
ca, dWascalica «morale* da 
trarre dalle pagine del roman
zo, ma 1'approdo dl un vlag-
glo, e quindi una conquista (o 
una rlconquisu) della flsalU 
della • terra »: — « Lasclate 11 
sonno e le ombre (~) Rltro-
vlamocl in no! stessl I» — si 
legge infatti nelle ultimo pa
gine dl questa trascrizlone ro-
manzesca di un sogno fatto In 
presenza della ragione. 

Enrico Ghidetti 

sansoni 
scuola 
aperta 

• NOVITA' Dl SETTEMBRE 
LETTERE ITALIANE 
serie dnolta da 
Vittore Branca 

f*Bruno Baslle 
LA POESIA 
CONTEMPORANEA 
1949/1972 L. 700 

'Ernesto Guldorlzzl 
LA NARRATIVA 
ITALIANA 
E IL CINEMA L. 700 

LETTERE LATINE 
serie diretta da 
Antonio La Penna 
Claudlo Moreschlnl 
CRISTIANESIMO E 
L. 800 

IMPERO 

SCIENZE UMANE 
serie diretta da Paolo Rossi 

#Arnaldo Ballerlni 
ASPETTI DELLA 
PSICHIATRIA 
CONTEMPORANEA 
L. BOO 
Plero Baruccl 
ADAM SMITH E LA NASCITA 
DELLA SCIENZA ECONOMICA 

yL. 700 
Norberto Bobblo 
PARETO E IL 
SISTEMA SOCIALE L. 800 
Ettor* Casarl 
LA FILOSOFIA 
DELLA MATEMATICA DEL '900 
L. 700 

*Serglo Landuccl 
MONTESQUIEU 
E L'ORIGINE DELLA 
SCIENZA SOCIALE 
L 700 
Andrea Meiterl 
IL PROBLEMA DEL POTERE 
NELLA SOCIETA' 
OCCIDENTALE L. 700 

Massimo Mugnsi 
LEIBNIZ E LA LOGICA 
SIMBOLICA L. 700 
Stefano Poggl 
HUSSERL E LA 
FENOMENOLOGIA L 700 

ARTE 
serie diretta da 
Giulio Carlo Argan 
Maurlzlo Fagloto 
LA SCENOGRAFIA L. 900 

LETTERE GRECHE 
serie diretta da Franco Serpa 
Claudlo Moreschlnl 
IL ROMANZO GRECO L. 900 
Flllppo Maria Pontanl 
L'EPILLIO GRECO L. 900 

STORIA 
serie diretta da 
Marino Berengo 

Franco Cardlnl 
IL MOVIMENTO CROCIATO 
L. 700 

Marcello Carmagnanl 
L'AMERICA LATIN A DAL 1880 
Al NOSTRI GIORNI L. 700 

Valtrto Castronovo 
LA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE L. 800 

Giovanni ChtnibJnl-
AGRICOLTURA 
E SOCIETA' RURALE 
NEL MEDIOEVO L. 700 

Aldo De Maddaltna 
MONETA E MERCATO 
NEL '500 L. 900 

Glna Fasoll 
Francesca Bocchl 
LA CITTA' MEDIEVALE 
ITALIANA L. 900 
Armando Saport 
LA MERCATURA MED|EVALE 
L. 800 

*Guldo Valabrega 
IL MEDIO ORIENTE 
DAL PRIMO 
DOPOGUERRA 
A OGGI L. 700 

*Slmonetta Lux 
ARTE E INDUSTRIA 
L. 900 
Antonio Plnelli * 
I TEATRI L. 900 

SCIENZE 
DELLA NATURA 
serie diretta da 
Giuseppe Montalenti 
e Salvatore Califano 
Glusapp* Dablnl 
INTRODUZIONE ALLA 
TERMODINAMICA L. 900 

MATEMATICA 
Glullana Leccee* 
ELEMENTI DELLA TEORIA 
INGENUA DEGLI INSIEMI 
L. 900 

22.000 COPIE 

DALLA PARTE 
DELLE BAMBINE 
di Elena Gianini Belotti. Gli errori educa 
tivi commessi da genitori maestri profes 
sori sulla pelle dei bambini. Lire 1.600 

Viagg 
delTamicizia 
1973 

fc%h.^. 

7 novembre 
a Mosca 
• Itinerario: Roma/Milano-AAosca-

Milano/Roma 
• Trasporto: aerei speciali 
• Durata: 8 giorni 
• Effettuazione: dal 1" all'8 no

vembre 

Quota individuate 
di partecipazione: L. 140.000 


