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PREMESSA 

In Italia parecchz'e pubblicazioni periodiche o semzperz'odiche si oc

cupano, in modo esclusz'vo o no, di studi iberzstici. In genere, conten

gono scritti su temi specificz". Questo stesso Seminario promuove glz" , f::· 

SOtudi di letteratura ispano-americana, che hanno appunto tale carat

o tere. 
"~o " 

Risulta z'nvece più difficilepubblz"care recensiom' tempestivamente, 

o ed in numero sufficiente a dare un 'informazione cn'tica varz'a, se non e

saurz'ente, di ciò che su tema iberistz"co esce all'estero e, partz'colarmen
~'- '. 

te, in Italia. Tale ruolo z'nformativo e crz'tico si propone questa semzpe

riodica Rassegna iberistica, che, oltre alle recensioni, recherà z'n ogni 

fascicolo uno o pochissz'mi scritti pz'ù ampi: "stati degli studz''', riguar

q,antz' un tema o un metodo di partz"colare z'mportanza, in funzione di 

o ulteriorz' ricerche . 
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'PARA UN NUEVO COMENTARIO AL QUl]OTE 

Innovacion y tradieion'se condieionan mutuamenteen el aconte
cer fiistorico. Es verdad que una innovaci6n no arraigada en la histo
ria, es como un esqueje plantado en la arena, pero hay que anadir que 

.	-la innovacion da sentido a la tradicion en el momento mismo en que la 
!)upera. Una tradicion en la que no se inserta una innovaci6n es una 
iradi-cion muerta. Estas consideraciones podrian constituir el punto de 

°1,

llegada de una reflexion acerca de las vicisi tudes centenarias - y, sin, 
embargo, poco densas - de la exégesis del Quzjote. 'La historia de di., 

i~'·-;. -', _ cha exégesis esta por escribir, pero sus rasgos eseneiales resultan claros 

.a los ojos de los autores de estas l{neas: Bowle determino una tradi

eion, realizando eierta idea de comentario estrechamente relacionada 

'con su tiempo, en el suyo, que, por otra parte, quedaba muy por de

bajo -del nivel alcanzado (~cudamos al término de comparaeion mas 

obvio, en el contexto en que Bowle vivIa) por Johnson en el terreno 

shakespeariano. Bowle condieiono a sus sucesores, por mas que éstos 


- pretendieran, claro esta, superarlo. J uan Antonio Pellicer integro el 

çomentario de Bowle sobre todo en su dimension historico-geograEica. 

Mas rico, y no ajeno a la pretension de ofrecer juicios de valor "defini

tivps", el comentario de Clemendn (y cuando decimos Clemendn in

cluimos a sus continuadores) tiene ciertas relaciones con el plantea

miento erudito de Bowle, aunque se caracteriza mas bien por su acti

tud de domine y vestal de la correccionlingiilstica. Mientras que el 


,posteriorHartzenbusch, demasiado desenvuelto en sus intervenciones, 

quedo pronto sin eficacia en la tradieion textual (hay que reconocerle, 

'sin embargo, algun que otro acierto en las notas), Clemendn fue deter
 .". ,~
minante hasta loscomentarios de Rodriguez MarIn, valiosos (sobre 
todo en lo referente a la aclaracion de las dificultades por medio de 
autores contemponineos y en la crItica textual, realizada de manera al
go empIrica y sin comunicaeion con la europea de la época, si bien con 
'una aosÌs considerable de buen sentido), pero aun sujetos a ciertas li
mitaciones tradicionales: por ejemplo, la enfadosa palabreda y el singu
lar descuido de algunas obras de Cervantes. (Efectivamente, es curioso 
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que en la tradici6n de los comentarios al Quijote, donde se utilizan a 
menudo novelas caballerescas, tratados poHticos o de esgrima,etc., lo ' 
sean poquisimo otras producciones del mismo Cervantes, redactadas' a' 
veces en la misma época que la obra comentada, como sucede sobre 
todo por lo que se refiere al Quijote de 16i5): 

A tales rasgos se acab6 reaccionando: citaremos aqui el caso mas 
ilustre, el comentario de Martin de Riquer. Ejemplar por su escrupulo
sa exactitud, innovador por sus sobrios pero meditados y documenta
dos comentarios de conjunto, referentes a muchas unidades narrativas, 
coincidentes o no con los capitulos, el comentario de Riquer es, anues
tro parecer, exageradamente reducido: no se contestan en él pregun
tas que ellector no puede dejar de hacerse. Historicamente, este exce so 
de sobriedad se justifica como reacci6n a la prolijidad de Clemendn y 
Rodriguez Marin, pero creemos necesario,. aceptando su laconicidad, 
subsanar sus silencios. Hay que recordar también el comentario de Ru-' 
fo Mendizabal, valioso por la espedfica competencia del autor en ma- " 
terias eclesiasticas y también por sus Advertencias y por su Indice de 
las prindpales palabras declaradas. En el comentario que estamos pre
parando, del que damos una muestra al final de este escrito, pensamos 
seguir su ejemplo en este ultimo aspecto, asi como el, mucho mas varia," 
do, de ediciones de otros clasicos. Por ejemplo, pensamos en una breve 
e iluminante Tabla de las monedas citadas en el "Quijote", analogo a 
la Table des monnaies - tan solo tres paginas - de la edicion de las 
Confessions de Rousseau, en la colecci6n La Pléiade. 

Escribimos en Italia, donde el oficio de comentar a los chisicos tie
ne una larga y densa tradicion: no solo hay comentarios de obras leja
nas en el tiempo, sino que los hay también de otras mas cercanas,-por 
ejemplo de I promessi sposi, de Manzoni (citamos esta obra por su na
turaleza amiloga al Quzjote, que por otra parte ha influido en ella). 
Hubo en Italia una época en que, por influencia de la estética de Cro
ce, los com~ntarios de los clasicos tomaron un sesgo acentuadamente 
valorativo. La caricatura de este tipo de comentario es una empalagosa 
coleccion de expresiones exclamativas, que a menudo irritan allector 
por lo superfluas y porque crean un diafragma entre él mismo y la 
obra. Comentarios por el estilo no es raro que callen precisamente 
cuando mas se necesita ayuda. Sin embargo, algun aspe<?to de esta tra
dicion exegética se puede y aun se debe aprovechar. A veces hay que ir 
mas alla de la letra: hay que poner de relieve correspondencias, inten
ciones secretas - pero no tanto -, alusiones maliciosas, etc. Comentar 
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]l;lQb:ra d~ un autor nada, inmediato yespontaneo (atmquè, a veCeS" 
d~cl;lidado, que es otra cosa) como lo e~ Cervantes clebe significar pe
netrar 'mas alla del sentido literal, en las capas profundfls de una obra 

, que es' la obra maestra que todos ,admiramos precisamente porl!J.ue 
_e~isten esas capas. Ya sabemos que esto tiene sus peligros; que prime" 
ro hay que establecer el sentido literal; que establecer el sentido literal 
nò es, a veces, nada facil; que resulta casi instintivo dar a las palabras y 
alas frases el significado para nosotros obvio y, sin embargo, no aplica
ble a Un textQ de hace mas de tres siglos. Sabemos también que la tra

"dicion critica cervantina esta llena de novelerias interpretativas; pero, al . 
mismo tiempQ, no ignoramos que la misma esta no menos llena de cen

. suras intolerantes, como bien experimento en el SIglo pasado S. DIaz 
de Benjumea, quien echo a perder, con sus exageraciones, intuiciones 
.nada despreciables, que ya es hora de recuperar, quit~ndole al mala
venturado, cwpable de no ser académico ni catedratico, el sambenito 
que se le puso. Polémico y excesivo como Benjumea, pero con creden

,òales cientIficas mas fidedigna's, Américo Castro penetro en las capas 
pfofundas del mundo cervantino, revelando dimensiones sorprenden
tes, como bien sabe ellector de El pensamiento de Cervantes y de Cer

',!untesy los casticismos espafioles, obras menos contrapuestas de lo 
que d mismo autor pensaba. Estas y otros escritos de Castro, 'como 10s 
de·otros representantes, de tendencias a bucear por debajo de la inter
pretacion literal, estan presentes, si bien de manera implIcita, en el 
trasfondo de la manera de leer d Quzjote que nosotros pensamos pro
poner, empezando por la presente muestra. 

. Colocado ya nuestro comentario en la tradicion y caracterizado en 
sus dementos innovadores, nos 'quedan por indicar algunos de sus 
rasgos mas técnicos, 

TEXTO. Nuestra edicion piensa dirigirse ante todo a unpublico 
cùlto,pero np especializado. Por esto, y siguiendo ~ cautelosamente y 
co.n las disensiones que nos han parecido necesarias - el ejemplo 
general, hernos modificado la puntuacion y la grafIa y, al contrario, 
hemos cons~rvado lo que supone real diferencia entre la lengua de Cer
vantes y la actual, o vacilacion dentro de la misma lengua de Cervantes. 
A este· proposito, y siguiendo el ejemplo de Schevill y Bonillfl, antici
,parlo por Rodrfguez MarIn y adoptado mas tarde por Riquer, hemos 
restaurado a veces, aun contra tradiciones seculares, las lecciones de la 
priri-ceps. Cuando no es evidente que la princeps cae en una errata, es 
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necesario conservar su leccion: el 011us probandi le toca a quien 'se ale
ja de là prz'nceps, no al revés. Historicamente, muchas irinovaci0l1es en 
el texto cervantino, induyendo bastantes relacionadas con la puntuà
cion, se debieron a insuficiente conocimiento de la lengua de Ceryan- . 
teso Por ejemplo, a insuficiente conocimiento del coeficiente italianista·,· . 
de esta lengua. 

Es sabido que la princeps apenas empIe a el aparte y que los existen- . 
tes son fruto de iniciativas de los editores, parcialmente ya tradiciona
lizadas. Nos colocamos en la tradici6n, pero con un especifico interés 
por el problema. No existe una segmentaci6n definitiva, aunque sea 
convencional, del texto, de manera que a losque citan un pasaje del 
Quijote no les queda mas remedio que citar la parte y el capltulo, y 
luego una pagina de determinada edicion, privilegio que, en realidad, 
ninguna merece. Nosotros proponemos una segmentacion expllcita, 
que se coloque en la tradici6n algo incierta y la fije. El criterio de esta. 
segmentaci6n es vagamente greimasiana. Si se acepta nuestra propues-· 
ta, sera posible citar el Quijote de mia forma mas individuante: por 
ejemplo, Quijot~, II, 54,8: parte, capltulo y parrafo. 

COMENTARIO. La gran mayorla de 10s lectores de un Quijote co
mentado pide al comentario adaraciones de caracter textual y alguna 
que otra nota historica o interpretativa: todo, de la forma mas concisa 
posible. En estos lectores hemos pensado al redactar nuestras notas a 
pie de pagina. Obviamente, a menudo nos hemos limitado a recoger en 
nuestro comentario explicaeiones de otros anteriores; en este caso, 
hemos indicado con una sigla de donde hemos sacado la nota (a veces, 
habremos atribuido el mérito a un comentarista que, en realidad, utili
zaba la nota de otro anterior). De esta forma, resulta faeil identificar 
las notas de que asumimos la responsabilidad - diriamos - activa y 
aquellas otras' en que nos limitamos a avalar una precedente. Una cOS
tumbre criticable de los comentaristas es la de dejar sin· nota pasajes 
oscuros, como si resultaran tan daros que sobrase la ilustraeion. Nos 
comportaremos de otro modo. Dejaremos sin comentario los pasajes 
que efectivamente nos parezcan no necesitados de él; cuando no 
consigamos aclarar un pasaje que a nosotros también nos resulte enre
vesado, lo diremos. Saber confesarse vencidos e ignorantes nos parece 
un elemento indispensable de la ética cien tifica. 

En bastantes casos, sin embargo, teniamos cosas que decir, mas 
alla de la declaraci6n inmediata dal texto. Las tenlamos en el nivel de la 
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critica, textual, que exige a veces la expreslOn de perplejidades, de 
'alternativas, de matices; pero también a otros niveles: de informaci6n 
historico-geognifica, de aclara~i6n del texto con contextos, sobre todo 
del mismo Cervantes. Todas estas cQsas no se pueden expresar sino con 

. ," notas bastante amplias que inevitable'mente distraen al lector de la 
lectura directa. En niuch6s casos, hemos renunciado a decir lo que po

. diarnos, oportunamente, desde un punto de vista cientlfico; en otros, 
nos hemos expresàdo y, para no molestar al l(jctor no especialista (y 
tampoco al especialista que quiere gozarse, 'sin mas, el texto cervanti

, no), hemos recogido las notas resultantes en un Apéndice, comprimido 
de manera que con todas nuestras intervenciones no se superase, en 
numero de palabras, las dimensiones del texto cervantino y, por lo tan
to, ocupasen, impresas en letra mas menuda que este texto, un espa
eio' inferior. 

Un rasgo caracteristico de nuestro comentario (caracterlstico aun
que precedido por el intermitente ejemplo de Riquer) es el comentario 
de conjunto a todas las unidades narrativas medias, que en muchos ca
sos, pero no siempre, corresponden a la divisi6n en capitulos hecha 
por Cervantes. Esta divisi6n es homogénea a la divisi6n en parrafos, 
correspondientes a microunidades; en la divisi6n en parrafos hemos de
bido conceder mucho al fin practico de la rapida identificaci6n del pa

,saje,_que nos importaba conseguir, de manera que hemos tenido que di
vidir unidades narrativas homogéneas, pero extensas, en distintos parra
fos. Esta necesidad practica no existe en e1 caso de las unidades narrati
vas superiores al parrafo y consistentes en algunos o muchos parrafos. 
De todos modos, nos inclinamos a considerar los capitulos cervantinos 
como unidades narrativas cuando no resulte evidente lo contrario. El 
comentario de conjunto dedicado a las unidades narrativas tendra en 
nuestro comentario el caracter q~e tiene el de la muestra que ofrece
mòs: se habla de caracter intrinseco de la narraci6n, en sus aspectos 
formales y en sus aspectos existencialcs; s610 marginalmente hay datos 
extraliterarios, y no muchos seran los extratextuales. 

En todas nuestras notas tenemos en cuenta no s610 10s principales 
comentarios espanoles, sino también los mejores extranjeros y las tra
ducciones, sobre todo las del siglo XVII. 

Va no nos queda sino explicar por qué hemos escogido como mues
tra el capItulo 54 de la II parte. Lo hemos escogido porque se trata de 
una umdad narrativa suficientemente delimiiada que coincide con un 

. capitulo de proporciones medias, ni particularmente conocido ni parti
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cularmente descuidado. S610 que, después de haberlo escogido, al co
mentarlo, nos hemos dado cuenta de que se trata de un texto particu
larmente importante para comprender la actitud de Cervantes ante la 
realidad polltico-social de su tiempo. Nos hemos dado cuenta de que, 
al comentarlo, Américo Castro quedaba siempre en el horizonte, como 
estimulo y un poco también como peligro: La muestra resulta algo 
mas larga de lo que resultarla en el contexto de un comentario com
pleto, porque explicamos expresiones que, a las alturas de II, 54, no 
hada ya falta explicar, gracias también al Indice de palabras comenta
das que pensamos publicar al final de nuestro trabajo. 

CAPITULO LIV 

QUE TRATA DE COSAS TOCANTES A ESTA HISTORIA, 

Y NO A OTRA ALGUNAI 

Resolviéronse el duque y la duquesa de que* el desaHo que don 
Quijote hizo a su vasallo por la causa ya referida pasase adelante; y 
puesto que el mozo estaba en Flandes, adonde se habia ido huyendo, 
por no tener por suegra a dona Rodriguez, ordenaron de poner en su 
lugar a un lacay o gascém*, que se llamaba Tosilos, industriandole pri
mero muy bien de todo lo que habia de haceL 

l Desde el cap. XLIV Cervantes nos ha acostumbrado a un mOVlmlento 
pendular, dedicando un capltulo a Don Quijote y otro a Sancho, por primera vez 
autonomo y separado de su dueno y maestro, lo cual significa ya una promocion 
al rango de segundo protagonista. Acostumbrados a tal ritmo, esperamos que el 
LIV nos cuente lo que le sucedi6 a Don Quijote, a quien le toca e1 capitulç; y en 
efecto éste empieza hablandonos de él; pero he aqul que casi enseguida vuelve a 
Sancho, para contarnos su encuentro con Ricote: Sancho se esta haciendo casi 
'mas protagonista que su senor. 

El encuentro con Ricote nos devuelve, por fin, después de tanto palacio, al 
campo: a una escena digna de Bruegel. Sancho ha renunciado a la ambicion y, 
de esta forma, ha recuperado el pIacer de la amistad y también el de un vaso de 
buen vino: el LIV es simétrico y contrario al XLVII. El amigo es un morisco ex
pulsado por el rey (la orden de expulsion de los moriscos se dicto, por lo que se 
refit;re a Castilla, elIO de julio de 1610). Ricote ha vuelto ilegalmente a Espafia, 
para recoger su- tesoro escondido. Sancho podria medrar denunciandolo a la auto
ridad, y lo sabe, pero no lo hace. Por lo demas, no se trata solo de su interés: se
gUn la autoridad es un deber, para Sancho, la denuncia. iSe da cuenta Sancho de 
esto, y se da cuenta Cervantes de que hace caer a Sancho en la ilegalidad? El caso es 

lO 
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2 De alli ados dias dijo el duque adon'QuijQte, com02 desde ~llia 
'.: cuatl'O v'endrla su contrario, y se pre:sentaria en el :campo, armado co

.. 'mp caballero, y sustentaria como la doncella mentia por mitad de la 
baiba3 , y aun por toda la barba eutera, si se afirmaba queélle hubie
se dado palabra de casamiento. Don Quijote recibi6 mucho gusto con 
las tales nuevas, y se prometi6 a si mismo de hacer maravillas en el ca
so, y tuvo a gran ventura habérsele ofrecido ocasi6n donde aquellos se
nores pudiesen ver hasta d6nde se estendia el valor de su poderoso bra
zp; y asi, con alborozo y contento, esperaba 10s cuatro d{as, que se le 
ibaIl haciendo, a la cuenta de su deseo, ,ç:uatrocientos siglos. 

3' Dejémoslos pasar nosotros, como dejamos pasar otras cosas, y va
mos a a,compaiiar a Sancho, que entre alegre y triste venia caminaÌldo 
sobre el rocÌo a buscar a su amo, cuya compania le agradaba mas que 
~er gobemador de todas las insulas del mundo. 

4 Sucedi6, pues, que no habiéndose alongado mucho de la insula del 
su gobiemo* ~que él nunca se puso a averiguar si era insula, ciudad, 
villa o lugar la que gobemaba ~, vio que por el camino por donde él 
iba venian seis peregrinos con sus bordones, de estos estranjeros que 
piden lalimosma cantando*, los cuales, en llegando a él, se pusieron en \, 
ala, y levaÌltando las voces todos juntos, comenzaron a cantar en su 

queSancho es, en la mente de Cervantes, demasiado humano para cumplir con un 

deber (que es también su interés) tan duro. Riçote esta tan seguro de la amistad de 

'Sancho, que se le ha revelado espontaneamente, cometiendo una evidente ima 

prudencia. En realidad, ipara qué necesitaba Ricote la ayuda de Sancho? Un te

soro en oro y joyas, aunque considerable, no puede pesar mucho. Ricote era y es 

rieo, pero Sanchono le ten{à ni le tiene envidia. La solidaridad que viene de la 


..amistad es mas fuerte: Sancho reconoce las necesidades de la poHtic'a, pero no se 

, ,dejainfluir por eHas un sus relaciones con los amigos. Como e1 may;orazgo don Pe


dro Gregorio se ha enamorado de una morisca y para encontrarla haabandonado 

el pueblo, Sancho ve en Ricote no al morisco, sino al amigo, a pesar de sus enjun

dias de cristiano viejo. Pero no hace locuras, no quiere comprometerse por avidez, 

y,espera queel mayorazgo tampoco haga locuras. Segun parece, que el mayorazgo 

se case con la hija de Ricote (pero en realidad se habla siempre de enampramiento, 


, y nunca de casamiento) es para Sancho una locura. Por ser la hija de Ricote cristia

na nueva o por ser de casa no noble, o por ambas cosas: no esta claro. Lo eierto es 

que Sancho ha renunciado a ver a su hija hecha una sefiora, ha vuelto a una còn


..cepcionestatica de las capas sociales: él, que hab{a pretendido convenc.er a su Te
resa (cap. V) y hasta acaba convenciéndola (cap. L y LII). 

:2 Gorno == que. 
3 ment{a por mitad de la barba: formula frecuente en 105 desaf!os, en este ca

so felizmente grotesca. 
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lengua lo que Sancho no pudo eIitender, si no fue una'Palabraqueda
ramente pronunciab a * limosna, per donde entendi6 que era limosna la 

que en su canto pedian; y como él, seg6n dice Cide Hamete, era cari

tativo ademas4 , sac6 de sus alforjas medio pan y medio queso, de que 

venia proveldo, y di6selo, diciéndoles por senas que no tenia otra co

sa que darles. Ellos lo recibieron de muy buena gana, y dìjeron: 


- iGuelte! iGueltes*! 
- No entiendo - respondi6 Sancho - qué es lo que me pedis, bue

na gente. 

.~..5 Entonces uno de ellos sac6 una bolsa del seno y mostr6sela a San- c 

cho, por donde entendi6 que le ped{an dineros; y él, poniéndose el de- c 

do pulgar en la garganta6 y estendiendo la mano arriba, Ies dio a 'en

tender que no tenia ostug07 de moneda, y picando al rucio, rompio 

por ellos; y al pasar, habiéndole estado mirando uno dellos con mucha 

atenci6n, arremeti6 a él, echandole los brazos por la cintura,* y en voz 

alta y muy castellana*, dijo: 


- iVruame Dios! ~Qué es lo que veo? Es posible que tengo en m!s 

brazos al mi caro amigo, al mi buen vecin0 8 Sancho Panza? Si tengo, 

sin duda, porque yo ni duermo, ni estoy ahora borracho. 


6 Admirose Sancho de verse nombrar por su nombre y de verse abra
zar del estranjero peregrino, y después de haberle estado mirando sin 
hablar palabra, con mucha atencion, nunca pudo conocerle; pero vien:
do su suspensi6n el peregrino, le dijo: 

- ~Como y es posible, Sancho Panza hermano, que no conoces a c 

tu vecino Ricote el morisco, tendero de tu lugar? * 
7 Entonces Sancho le mir6 con mas atenci6n y comenz6 a rafigu

rarle*, y, finalmente, le vino a conocer de todo punto, y sin ape-arse del 
jumento, le ech610s brazos al cueIlo, y le dijo: 

- ~Quién diablos te hab{a de conocer, Ricote, en ese traje de mo

4 caritativo ademas = muy caritativo, caritativo por demas. 

5 Guelte =dinero, en aleman. 

6 poniéndose el dedo pulgar en la garganta etc.: carecemos de otros testimo


nios de este gesto, no tan obvio hoy como debi6 de serlo entonces. 

7 ostugo = brizna, pizca. Dellat. jestucum. 


8 al mi caro amigo, al mi buen vecino. Probablemente Ricote, que (nos lo di

ra dentro de un momento) ha estado en Italia, introduce una construccion italia

na en su voz "muy castellana". 
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harrach09 que traes? Dirne: ~quién te hahecho franchote lO y como 
,tienes atrevimiento de volver a Espaiia, donde si te cogen y conocen' 
tendnls-harta mala ventura? 

,"., ~ Si tu no me' descubres, Sancho - respondio d peregrino -, se
guro estoy 'que en traje no lÌabni nadie que me conozca; y apartémo
nos del camino a aquella alameda que alli parece, donde quieren co
rner y reposar mis compaiieros, y alli comenls con ellos, que son muy 
apaCible gente. Yo tendré lugar de contarte lo que me ha sucedidò 
después que me parti de nuestro lugar, porobedecer el bando de Su 
Majestad, que con tanto rigor a 10s desdichados de mi nacionIl amena
zaba, seglin olste. 

8 Hizolo asi Sancho, y hablando Ricote a los demas peregrinos, se 
apartaron a la alameda que se pareda, bien desviados del camino rèal. 
Arrojaron los bordones, quitaronse las mucetas o esclavinas* y queda
,ron en pelotal2 *, y todos ellos eran mozos y muy gentileshombres" 
excepto Ricote, que ya era hombre entrado en aiios. Todos traian al

'forjas, y' todas, seglin parecio, venian bien proveidas, a lo menos, de 
cosas incitativas y que llaman a la sed de dos leguas. Tendiéronse en el 
'suelo, y haciendo manteles de las yerbas, pusieron sobre ellas pan, sal, 
cuchillos, nueces, rajas de queso, huesos mondos de jamon, que si no 

'se dejaban mascar, no defendian el ser chupadosl3 • Pusieron asimismo 
un manjar negro que dicen que se llama cabial14 * y es hecho de huevos 
de pescados, gran despertador de la colambre l5 . No faltaron aceitunas, 
aunque secas y sin adobo alguno, pero sabrosas y entretenidas. Pero lo 
que mascampeo en el campo de aquel banquete fueron seis botas de 
Vi,nOI6, que cada uno saco la suya de su alforja; hasta el buen Ricote, . 

9 moharracho = mamarracho. 
IO franchote = franchute; pero en aquella época el término llegaba a significar, 

sin mas, extranjero. 
1Fnaci6n = casta, origen étnico. 
12 en pelota =en jubon y calzas, a cuerpo. 
13 1J,o defendian el ser chupados. Corner carne de cerdo y beber vino contri

bUlan agradablemente "al disfraz. Nadie reconoceria a Ricote como morisco, al co-' 
mer ybeber. 

. ,"~ '. : ~ '.14 cabial = caviar. Pero "caviar" (y "caviari", todavia mas proximo al étimo, 
turco "haviari") esta documentado en castellano antes que "cabial". 

15 colambre = corambre, en esta ocasion "odre". Despertar la colambre = avi-,' 
var la sed. 

16 seis botas de vino. Los alemanes tenlan fama de grandes bebedores. 

13 . " 

, - ... 
,';/ 
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17 de ninguna cosa se dolz'a: alusion al romance que comienza: "Mira N~ro de 
Tarpeya / a Roma como se ardla; / gritos dan niiios y viejos, / y él de nadase da
lla" (P). 

18 Espanol y tudesqui, tuta uno: Espaiioles y alemanes, una cosa sola. Tratan
dose de una especie de italiano, utilizado como lengua franca, RM, siguiendo a P, 
enmienda "Espaiioli". 

19 ban campano = buen compaiiero, buen camarada, amigo de la buena vida. 
Cfr. II, 25: "Es hambre galante (como dicen en Italia) y ban campano". 

20 Jura Di = Juro a Dios, en italiano sanchesco (M). 

21 Y bebida menas: "se habian repartido la bota" (CL). 
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haya, dejando a 10s peregrinossepultadosendulce suefio, y Ricote, si~ 
tropezar nada en su lengua morisca;en la pura castellana le dijo las'si
guientès razones: . 

12 - Bien sabes, ioh Sancho Panza, vecino y amÌgo mio!, como el 
pregon y bando que Su Majestad mando publièar contra los de mi na
cion puso terror y espanto en todos nosotros, a lo menos, en mi le pu
so de s:uerte, que me parece que antes del tiempo que se nos concedia 
para que hìciésemos ausencia: de Espafia, ya tenia .el rigor de la pena 

. ejecutado en mi pers~na y en la demis hijos. Ordené, pues, a mi pare
cer, como prudente, bien asi como el que sabe que para tal tiempo le 
han de quitar la casa donde vive y se provee de otra donde mudarse; 
ordené, digo, de salir yo solo, sin mi familia, de mi pueblo, y ir a bus
car donde llevarla con comodidad y sin la priesa con que los demas 
saHeron, porque bien vi, y vieron todos nuestros ancianos, que aque
110s pregones no eran solo amenazas, como algunos decian, sino verda
deras leyes, que se habian de poner en ejecucion a su determinado 

, tiempo; y forz:ibame a creer esta verdad saber yo los ruines y dispara
tados intentos que los nuestros tenian, y tales, que me parece que fue 
inspiraci6n divina22 la que movi6 a Su Majestad a poner en efecto tan 
-gallarda resoluci6n*, no porque todos fuésemos culpados, que algunos 
habla distianos firmes y verdaderos; pero eran tan pocos, que no se 
podian oponer a los que no lo eran, y no era bien criar la sierpe en el 
seno*, teniendo'los enemigos dentro de casa. 13 Finalmente, conjusta 
razon fuimos castigados con la pena del destierro, blanda y suave al 

,parecer de algunos, pero al nuestro la màs terrible que se nos podIa 
dar. Doquiera que estamos lloramos por Espafia; que, en fin, nacimos 
en dIa y es nuestra patria, natura!; en ninguna parte hallamos el acogi
miento que nuestra desventura desea, y en Berberia, y en todas las par
tes de Africa donde esperabamos ser recebidos, acogidos y regalados, 
alli es donde mas nos ofenden y maltratan. N o hemos conocido el bien 
hasta que le hemos perdido, y es el deseo tan grande que casi todos te
nemos de'volver a Espafia, que los mas de aquellos, y son muchos, que 
saben la lengua como yo, se vuelven a ella, y dejan alla a sus mujeres y 

I sus hijos desamparados: tanto es el amor que la tienen; y agora conoz
co y experimento lo que suele decirse: que es dulce el amor de la pa
tria. 14 Sall, como digo, de nuestro pueblo, entré en Francia, y aun

.22 inspiraci6n divina: ~Habra aSI Ricote para evitar complicaciones a C.? 
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que alli nos hadan buen acogimiento, quise verlo todo. Pasé a ltalìa y . ' 
iIegué a Alemania, y alli me pareci6 que se podla vivir con mas liber
tad, porque sus habitadores no miran en muchas delicadezas: cada uno 
vive como quiere, porque en la mayor parte della se vive con libertad 
de conciencia. Dejé tomada casa en un pueblo junto a Augusta23 ;jun
téme con estos peregrinos, que tienen por costumbre de venir a Espa
fra muchos dellos, c~da afto, a visitar 108 santuariosdelIa, que los tie~ 

nen por sus Indias*, y por certlsima granjeda y conocida ganancia*. Àn

danla casi toda, y no hay pueblo ninguno de doride no salgan comidos 

y bebidos, como suele decirse, y con un real, por lo menos, en dineros, 

y al cabo de su viaje sàIen con mas de cien escudos de sobra que, troca
dos en oro, o ya en el hueco de los bordones, o entre los remiendos de 

las esclavinas o con la industria que ellos pueden, 10s sacan del reino*y 

10s pasan a sus tierras, a pesar de las guardas de 10s puestos y puertos24 


donde se registrano 

15 Ahora es miintenci6n, Sancho, sacar el tesoro que dejé enterrado, 

que por estar fuera del pueblo lo podré hacer sin peIigro, y escribir o 
pasar desde Valencia a mi hija y a mi mujer, que sé que esta en Argel, 
y dar traza como traerlas a alglin puerto de Francia, y desde alI{ llevar- . 
las a Alemania, donde esperaremos lo que Dios quisiere hacer de nos
otros, que, en resoluci6n, Sancho, yo sé ci erto que la Ricota mi hija y . 
Francisca Ricota mi mujer* son cat6licas cristianas, y aunque yo no lo 
soy tanto, todavia tengo mas de cristiano que de moro, y ruego siem
pre a Dios me abra 10s ojos del entendimiento y me dé a conocer c6mo 
le tengo de servir. Y lo que me tiene admirado es no saber por qué se 
fue mi mujer y mi hija antes a Berberia que a Francia, adonde podia 
vivir como cristiana. . " .. 

16 A lo que respondi6 Sancho: 
- Mira, Ricote, eso no debi6 estar en su mano, porque las llev6 

Juan Tiopieyo, el hermano de tu mujer; y como debe de ser fino mo

23 Augusta = Augsburgo. En Bavier.a, anotan en generallos comentaristas; pero 

entonces era ciudad libre del Imperio, y centro tipico de la burguesla rica (Fugger, 

Welser), con una importante minorla protestante. Augusta era famosa por là paz 

de 1555, que pd.cticamente garantizaba la libertad de conciencia. 

24 puestos y puertos donde se registrano "Puertos, en el sentido de pasos entre 

montaiias" (R); pero nada impide que se aluda también a puertos de mar. Los 

puestos son 10s de las aduanas, exteriores (hacia Francia) o interiores. 
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. r025 , ftiese a lo mas bien parad026 , y .séte de~ir ~tra co~a: que creo'que 
vas' enbalde a buscar lo que dejaste encerrado*; porque tuvimos-nuevas 
que habian quitado a tu cunado y tumujermuchasperlasymucho di

. 'nero enoro que llevaban por registrar27 • 

- Bien puede ser eso - replico Ricote ---:-, pero yo sé, Sancho, que 
'no tocaron a mi encierro, porque yo no les descubri donde estaba, te
meroso de alglin desman, y asi, si tu, Sancho; quieres venir conmigo y 
'ayudarme a sacarlo y a encubrirlo, yo te daré docientos escudos con 
que podras remediar tus necesidades, que ya sabes que sé yo que las 
tienes muchas. 

17 - Yo lo hiciera - respondio Sancho -; pero no soy nada codicio
so; que, a serIo, un oficio dejé yo esta mmana de las manos, dondepu
diera hacer paredes de mi casa de oro, y corner antes de seis meses en 
platos deplata; y asi por esto, como por parecerme haria traicioti a mi 
rey en dar favor a sus enemigos, no fuera contigo, si, como me prome

"tes docientos escudos, me dieras aqui de contado cuatrocientos. 
, '-:- Y ~qué oficio es el que has dejado, Sancho? - pregunto Ricote. 

- He dejado de ser gobernador de una insula - respondio San
cho -, y tal, que a buena fee que no hallen otras como ella a tres tiro
nes. 

- ~y donde esta esa insula? - pregunto Ricote. 
- ~ Adémde? - respondio Sancho' -. Dos Ieguas de aqui, y se lla

ma la insula Barataria. 
- Calla, Sancho - dijo Ricote -; que Ias insulas estan alla dentro 

de la mar; que no hay insulas en la tierra firme. 
-~ Como no? - replico Sancho -. Digote, Ricote amigo, que esta 

mmana me partl della, y ayer estuve ~n ella gobernando a mi pIacer, 
como un sagitario*, pero,con todo eso, la he dejado, por parecern:e ofi
cio peligroso el de los gobernadores. 

18 	 - Y~qué has ganado en el gobiemo? - pregunto Ricote. 
- H~ ganado - respondio Sancho - el haber conocido que no soy 

25 como debe de ser fino moro. En la misma familia encontramos actitudes 
'Yeligiosas diferentes. Dentro de la aceptaci6n de la politica oficial, Cervantes pone 
de relieve este hecho, demostrando comprensi6n humana. 

26 fuese a lo mas bien parado :=: lo mas saneado: expresi6n curial (CL). 

27 perlas ... por registrar. "A los moriscos expulsos no se les permiti6 llevar mo~ 
neda, oro, plata, joyas ni letras de cambio, sino el valor de todo en mercaderlas no 
prohibidas. Los bienes ralces, incluso juros y censos, fueron confiscados" (CL). 

.',-' 
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bUeno para gobemar, si no es un hatÒ de ganado y qUè las riquezas que se 
ganan en los tales gobiemos son a costa de perder el de scanso y elsueiio, 
y aun el sustento; porque en las insulas deben de corner poco 105 go
bemadores, especialmente si tienen médicos que miren por su salud .. 

19 - Yo no te entiendo, Sancho - dijo Ricote -; pero paréceme que 
todo lo que dices es disparate; que lquién te habla de dar a ti insulas 
que gobernases? ~Faltaban hombres en el mundo mas habiles para go
bemadoresque tu eres? Calla, Sancho, y vuelve en ti, y mira si quieres 
venir conmigo, come te he dicho, a ayudarme a sacar el tesoro que dejé 
escondido*, que en verdad que es tanto, que se puede llamar tesoro, y 
te daré con que vivas, como te he dicho . 

.,. 
- Ya te he dicho, Ricote - replico Sancho -, que no quiero; con

tént'ate que por mI no senis descubierto, y prosigue en buena hora tu 
camino, y déjame seguir el mIo; que yo sé que lo bien ganado se pierde,· 
y lo malo, elIo y su dueno*. 

20 - No quiero porfiar, Sancho - dijo Ricote -. Pero dirne: lhalhiste
te en nuestro lugar cuando se partio dél mi mujer, mi hija y mi Culla
do? 

- Si hallé - respondio Sancho -, y séte decir que salio tu hija tan . 
hermosa, que salieron a veda cuantos habia en el pueblo, y todos de
danque era la mas bella criatura del mundo. Iba lIorando y abrazaba 
a todas sus amigas y conocidas, y a cuantos llegaban a veda, y a todos 
pedia la encomendasen a Dios y a Nuestra Seuora su madre; y esto,' 
con tanto sentimiento, que a mi me hizo llorar, que no suelo ser muy 
lIoron. Y a fee que muchos tuvieron deseo de esconderla y salir a qui
tarsela en el camino; pero el miedo de ir contra el mandado del rey los 
detuvo. Principalmente se mostro mas apasionado don Pedro Gregorio, 
aquel mancebo mayorazgo rico que tu conoces, que dicen que la que
da mucho, y después que ella se partio, nunca mas él ha parecido en· 
nuestro lugar, y todos pensamos que iba tras ella para robarla; pero 
hasta ahora no se ha sabido nada. 

- Siempre tuve yo mala sospecha - dijo Ricote - de que ese ca~ 
ballero adamaba28 a mi hija; pero, fiad,o en el valor de mi Ri<:ota, nunca 
me dio pesadumbre el saber que la queri,a bien; que ya habras oido de
cir, Sancho, que las moriscas pocas o ninguna vez se mezclaron por a
mores con cristianos viejos, y mi hija, que, a lo que yo creo, atendiaa: 

28 adamaba == cortejaba, requebraba. 
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set mas cristiana que enamorada, no se ·curé!lI'la d:~ Iassolicitudes de ese 

senò'r mayoTazgo. 
 ..~ .', 

21 -: Dios lo haga - replico Sancho -: que a entrambos Ies estar!a 
mal. Y déjame partir de aqul, Ricote amigo; que quiero llegar esta no
che adonde esta mi seiior don Quijofe. 

- Dios vaya contigo, Sancho hermano; que ya mis compafieros se 
rebullen, y también es hora que pro~igamos nuestro camino. " , 

" Y Iuego se abrazaron 10s dos, y Sancho subio en su rucio, y Ricote 
, . 

se arrimo a su bordon, y se apartaron. 
'.",' . 

APENDICE 

l Résolvzéronse el duque y la duquesa de que. H enmienda en que, pero la construc
" don de la. princeps (injustificadamente no registrada en el VC) es correcta. Cfr., 

p. ej, P. Mariana, Historia de Espafia 1. X, c. 19 ("resueltos de dar asalto general ") ; 

XXIV, 14 ("se resolvio de entrar en la liga") . 


. Un. lacayo gasc6n. Francia, el pais, mas poblado de Europa,exportaba a Espaiia 

: .'." 

mano de obrli. procedente del Macizo Centrai o de 1as regiones pirenaicas. Los inmi


gnidos eran afiladores, cerrajeros, castradores de puercos, buhoneros, aguadores 


(sobre todo después de la expu1sion de 10s moriscos) y hasta pordioseros (cfr. M. 


- HERRERO' G,ARCIA, Ideas de los espaiioles del siglo XVII, Madrid, 19662 , 

>-':"" 

p. 385-416). No debieron de ser raros los lacayos (cfr. Herrero Garcia, p. 386, 

con testimonio de A. Moreto). 


-4 La {nsula del su gobierno. Ar, FK y R leen de su gobierno, pero el artlculo ante po

sesivo , sentido ya como arcaico, no desentona al1ado de "insula". 

que piden la limosna cantando, como solian 10s peregrinos .alemanes, segUn 

, M. ALEMAN, Guzman de Alfarache, I, 1. III,_ c. 2 (cit. ya por CL) y Quevedo 

(OC I, ed. Blecua,.B.na 1963, p. 646). 

pronuncia ba se puede in~erpretar como "significaba" (M) o, quiza mejor, como', 

"declaraba"; no es por lo tanto necesario enmendar, como propone alguno, pro

nunciaban. Cfr. VL V: "que delitos hay inormes I y cu1pas, senor, tan feas I que 

repetidas asombran I y pronunciadas alteran". 
El vocablo aleman corria ya por Espaiia, al menos entre "rufianes y jacà


ros", (cfr. DA), probablemente difundido por soldados espaiio1es procedentes de 


FTandes (cfr. DCELC). Cabe pensar que carac~eriza a 10s peregrinos como a alema


lles queson, pero los circunda también de un halo en mas de un sentido picaresco, 
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en perfecta coherencia, con lo que de ellos se clira. Cfr. LcdlC, a. III. "Haya guelte 

y tu veras _/ si te llevo do quisieres" . , 

5 	 echandole los brazos por la cintura, porque Sancho iba caballero en su rudo; San

cho en cambio se 105 echara a Ricote '!al cuello". 

y en voz alta y muy castellana: en la princeps (y en R) no encontramos la primera 

y, madida por B, CL, A, FK, RM y por n050tros. En efecto, C no solo no prescin

de de 1as conjuncione5 que hoy nos parecen necesarias, sino que utiliza otras gra

maticalmente superfluas. 

6 	 Ricote, el morisco. Ricote es apellido documentado en varios 1ugares de Castilla la 

Nueva, y no necesariamente 1igado a la casta morisca (a los ej. de RM pueden afia

dirse 10s cito en 1as Relaciones de los pueblos de Espaiia Provo Madrid, ed. C. Viiias 

y R. Paz, Madrid, 1949, pp. 292 y335).CLrecuerdaelvallede Ricote enelreino' 

de Murcia, habitado por moriscos. C podria haber usado "Ricote" también pen

sando en la riqueza del personaje. 

tendero de tu lugar. Los moriscos se dedicaron a oficios humildes (de bufio1ero, ' 

esterero, cestero, aguador, sastre, zapatero etc.), pero "no constituyeron una clase 

social espedfica, sino que entre ellos hubo una minorla aristocratica, una burgué" 

sia enriquecida, un artesanado activo ( ... ) En Castilla abundan las referencias de

m.ostrativas de la actividad mercanti! de 10s moriscos" (J. REGLA, en Historia so

cial y economica de Espaiia y América dir. J. Vicens Vives, B. na, 1957, t. III, 

p. 142). 

7 	 rafigurarle. Como en LsC ("Cuando Lorenzo vio a su hermana, y la acabb de rafi

gurar y conocer"), C usa aqui un italianismo (raffigurare). No aceptamos por lo 

tanto la anmienda refigurarle de todos 10s editores menos B, S y R. DRAE registra 

la forma refigurar derivandola del lat. refigurare e ignorando la documentada 

rafigurar. CO afirma disponer de testimonios de refigurar, pero no 10s cita. 

8 	 mucetas o esclavina. Conservamos la leccibn, pero rios parece probab1e que C escri

biese mucetas y esclavinas. Muceta es "capita que llega hasta medio brazo"; lo mise 

mo significa "esclavina" en una de sus acepciones. Pero aquI la esclavina debe de 

ser una "vestidura larga y tosca, que usan los que van en romeria o peregrinacibn" 

(DA autoriza la definicion citando a Mariana, Historia de Espaiia, 1. II, cap. 2 , 

y al mismo C. Persiles, 1. III, c. 6: "'el vestido era una esclavina rota, que le besaba 

los calcafiares, sobre la cuaI trala una muceta, la mitad guarnecida de cuero"). He-

mos 'examinado catorce traducciones (hasta 1885): tres (Franciosini,Smollett, 

Tieck) conservan la aparente reduplicacibn del originaI; siete (Rosset, Basilea

Francfort 1682, Avifion 1786, Londres 1787, Gamba, Bouchon-Dubournail, Viar

dot) la simplifican; cuatro (Londres 1620, Londres 1652, Londres 1742, Ormsby) 

se refieren a "vestidos de peregrino"). 

en pelota. RM muestra que en pelata significa también en I, 22 y II, 71 "a 
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cuerpo"; ya en algunos textos ligeramente posteriores'en pelota signific<t, como 

1:1OY, en cueros: cfr. VL V. 

cabial. Resulta curioso que los peregrinos coman este producto ex6tico y caro 

; junto a cosas decididamente corrientes. No lo sabemos explicar. N6tese que segtin 

Kluge-Mitzka (Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache, 19672°) la pri 

mera documentaci6n alemana es tardia: 1628. 

IO 	 rato y tiempo. Podria tratarse de una de las reduplicaciones a que tan aficionado 


se muestra C; nos inclinamos, sin embargo, a pensar que rato conserva su valor de 


"iostante" (vivo todavia en Sud América: cfr. DCELC) , contrapuesto a un tiempo 


dilatado. 


Il acabdrsele el vino. Muchos editores, aunque no RM, S y R, enmiendan acabdrseles; 


pero en la lengua de la época era corri~nte dejar en singular el dativo, en posici6n 


p!,oclltica y enclitica (cfr. RM. I, 253; II, 74 etc.). 


12 	 tan gallarda resoluci6n. También en el Persiles, 1. III, c. Il', jarife, morisco como 


Ricote, aunque cristiano de todas veras: "Ven ya, ioh venturoso mozo y rey pru


dente!, y pon en ejecuci6n el gallardo decreto de este destierro". 


y no era.bien criar la sierpe en et seno. La comparaci6n de veras t6pica en la época 


ocurre también en ECdP ("considerando que Espaiia cda y tiene en su seno tantas 


vlboras como moriscos") y en Persiles, III, Il ("la resoluci6n de desterrar los mo


riscos della, bien aSI como el que arroja de su seno la serpiente que le esta royendo 


las entraiias"). 


14 	los tienen por sus Indias. Herrero Garda (Ideas cit., 400-401), cita textos de Que


vedo (La hora de todos), Gracian (El critic6n) y F. Santos (La verdad en el potro) 


en que encontramos la expresi6n, aplicada a los franceses que emigraban a Espaiia. 

;il certt'siina granjeda y conocida ganancia. Mezerada a la desconfianza para con los 

extranjeros encontramos, mimetizada, la polémica renacentista contra las peregri

nacione~ .. o ciertas peregrinaciones. 

tos sacan del reino. Si no topaban con el marqués de Belmonte, que, segun S., de 

Orozco y Tirso (cfr. Schevill-BoniIla, ed. Novelas ejemplares, 1,337), solia acoger 
I 	 ' 

a los franceses que regresaban con sus ahorros, y, tras haberlos hospedado y ali

mentado, les cambiaba con nuevos los vestidos rotos que tra{an, pero quitandoles 

10s doblones en ellos escondidos. 

15 	La Ricotç" mi hija, Francisca Ricota, mi mujer: cfr. II, 52: "la Berrueca". 

,16 	 encerrado. RM, siguiendo a editores anteriores, enmienda enterrado; pero la 

prineeps trae mas abajo encierro, y en II, 63 la hija de Ricote dice que su padre 

"dej6 encerradas y enterradas" perlas y piedras de gran valor (S). 

17 como un sagitario. Esta expresi6n ha' dejado perplejos a 108 comentaristas. CL re

cuerda que en germania sagitario significa "el que llevan azotando por las calles"; 

, RM indica que "no es raro ver aparecer un centauro con el nombre de sagitario en 
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los libros de caballerfas" y que :'llamar sagitario al centauro provino, probable

mente, de aquel signo del ZodIaco", e interpreta la alusi6n como "ponderaci6n de 

habilidad y ligereza"; R. se pregunta: "lAludira tal vez a los cuadrilleros de la San

ta Hermandad que asaetaban a 10s malhechores en Peralvillo?". La explicaci6n de 

RM nos parece la mas satisfactoria: es veroslmil que Sancho, hijo de una cultura 

tradicional con dimensi6n astrol6gica, piense en un signo zodiacal. 

19 	el tesoro que dejé escondido. A proposito de moriscos que volvian disfrazados a 

Espafla para recuperar tesoros cfr. A. GONZALEZ PALENCIA, Cervantes y los 

moriscos, XXVII (1948),107-122. 

:~ 	 lo bien ganado se _pierde, y lo malo, ello su y dueno: cfr. G. CORREAS, Vocabu

lario de refranes: "Lo bien ganado perece, y lo malo, ello su y dueflo"; "Lo bien 

ganado se pierde, y lo malo, ello y su amo". 

CLAVE DE LAS SIGLAS UTILIZADAS 

A = ed. del Quijote de la R. Academia Espaflola, Madrid, 1819. 

Ai ,= ed. del Quijote de B.C. Aribau, en Biblioteca de Autores Espanoles, t. I, Ma

drid,1846. 

B = ed. del Quijote de John Bowle, Londres, 1781. 

BRAE =Boletin de la R. Academia espanola. 

C'= Cervantes. 

CL:= ed. del Quijote de D. Clemendn, Madrid, 1833-39. 


CO = ed. del Quijote de C. Cortejon, continuada por J. Givanel y Ma~ y J. Suflé 
Benages, Madrid, 1905-1913. 

DA = Diccionario de la Lengua espanola publicado por la R. Academia Espaflola, 
Madrid, 1726-39 ("Diccionario de Autoridades"). 

DCELC = Diccionario critico-etimologico de la Lengua castellana de J. Coromi
nas, Madrid-Berna, 1954-7. 

, DRAE =DicGÌonario de la Lengua espanola,publicado por la R. Academia Espaflo
la, 19a ed., 1970. 

ECdP =El Coloquio de los Perros. 

FK,= ed. del Quijote deJ. Fitzmaurice-KeIly, Edimburgo, 1898-9. 

H = ed. del Quijote de J.A. Hartzenbusch, Argamasilla de Alba, 1863. 

LCdlC =-La casa de los Celos. 

LdD == Las dos doncellas. 

LsC =La Senora Cornelia. 

M:= ed. 'del Quijote de R. Mendizabal, Madrid, 1953. 

OC =Obras completas. 

p =ed. del Quijote de J.A. Pellicer, Madrid, 1798-9. 
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Pril11ceps = ed. del Quijote, Madrid, JUM de la Cuesta., 16.15 .. 

Q=Q!Uijote. . 


.R"" ed. del Quijote de MartIn de Riquer, B. na, 19683, 

RM =ed. del Quijote de F. Rodriguez Marin, Madrid, 1947-49~ 
S"" ed. del Quijote de R. Schevill y A. Bonilla, Madrid, 1928-41. 
VC 	=: Vocabulario de Cervantes, compilado por C. Fernandez Gomez, Madrid, 

19-62. 
VLV = Vocabulario completo de Lope de Vega, compilado por C. Fernandez Go

mez, Madrid, 1971. 

Franco Meregalli y Carlos Romero 
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ALEIXANDRE IN ITALIA 


L'assegnazione del premio Nobel per la letteratura 1977 al poeta Vicente 

Aleixandre ha colto di sorpresa gran parte della stampa italiana costretta per l'occa

sione ad uscire con articoli improvvisati, ed ha deluso l'aspettativa di studiosi pro

motori di altre candidature, ai quali è stato difficile nascondere il proprio disap

punto'. In realtà essa veniva a premiare l'opera di una delle personalità più intense 

del Novecento spagnolo, rappresentante diretto di quella Generazione del '27 che 

aveva dato tanti nomi illustri di poeti e scrittori. Probabilmente il carattere esoteri

co e sperimentale di quella poesia, riluttante ad una rigida catalogazione ideologi

ca, e più ancora la natura schiva e malata dell'autore, possono in parte spiegare i 

motivi della limitata diffusione dell'opera del poeta in Italià ove invece, e se si vuo

le con merito, ha riscosso molto successo la produzione di Lorca, Machado, Jimé

nez ed Hernandez; per citare soltanto alcuni autori ricorrenti. 

L'itinerario poetico di Aleixandre si presenta del resto con una fisionomia 

particolare all'interno dello stesso movimento generazionale da cui trae origine, in

teressato com'è a percorrere il cammino del dictamen surrealistacon una misura 

non limitata all'esperienza di pochi anni, come avviene per gli altri componenti del 

gruppo, ma che protrae nel tempo divenendo condizione essenziale del messaggio 
", 

poetico. Un messaggio che attraverso varie fasi conoscitive passa dall'avventura 

nell'irrazionale onirico di Pasi6n de la Tierra a quella del vitalismo cosmico di La' 

destrucci6n o et Amor fino a giungere all'ultima, notturna, della meditazione on

, tologica dei Dùilogos del conocimiento. Tre momenti diversi di sperimentazione 

poetica che rivelano, attraverso un complesso registro di segni e spazi ritmici, una 

tensione, alta e continua che riversa nella parola e nei suoi accumuli em~tivi il sen

so di una partecipazione totale al mondo. 

Ragioni queste che possono in parte spiegare un atteggiamento generale di in

comprensione nei confronti della poesia di Aleixandre, anche se non sono manca

ti, specie nell'ambito della ricerca universitaria, interessi precipui finalizzati allo, 

studio e alla diffusione dell'opera del poeta, concretatisi in qualche saggio e mono

grafia e, sovente, in importanti lavori di traduzione che hanno consentito al gran

de pubblico di avvicinarsi alla vasta produzione di Aleixandre. 

In questo senso è Carlo Bo - emerito precursore dell'ispanismo in Italia - a 

segnalare per primo la prorompente vitalità della poesia del sivigliano. In una or

mai rara antologia intitolata Lirici spagnoli ("La corrente", Milano, 1941), il criti
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co offriva un interessa.tlte campionario di testi aleixandriniapparsi insieme a quelli 

di Antonio Machado, jiménez, Lorca, Alberti, Guillén, ecc. Si conoscevano di A

leixandre soltanto i libri Ambito (1928), Espadas como labios (1932), Pasian de la 

Tierra (1935) e La destruccian o el Amor (1935), ma già il critico tracciava nelle 

indicazioni generali e nella articolata scelta testuale quella duplice e contraddito

ria linea rispetto al movimento del '27, di comunanza e insieme di dissociazione, 

che in seguito risulterà essere una costante sempre più accentuata della poesia di 

Aleixandre. Anche G. M. Bertini (Poeti spagnoli contemporanei, Chiantore, Tori

no, 1944) presentava l'autore con una serie di poesie in cui Aleixandre appariva 

con una sua particolare collocazione critica, in sincronia coi modi espressivi della 

tradizione coeva d'avanguardia, di conio surrealistico e creazionalistico. Ancora il . 

nome del poeta si trovava in una rosa di scrittori spagnoli presentati al pubblico 

italiano dalla rivista letteraria Poesia V ("Quaderni internazionali", Mondadori, 

Milano, 1946), in cui, per quanto concerne la poesia di Aleixandre, la scelta e la 

traduzione erano affidate alle cure di Vittorio Bodini. 

Al 1951 risale invece il primo intervento critico sull'autore ad opera di Oreste 

Macrl, il quale, attraverso le pagine della rivista torinese Quaderni Ibero-America

ni, n. II, dico 1951, segnala in modo lucido le componenenti peculiari della poesia a

leixandrina, rintracciandole in quella vena romantico-surrealista e visionaria derivan

te dalla tradizione letteraria e dagli apporti del movimento d'avanguardia francese, 

nonchè dall'influenza esercitata dalla personalità del cileno Huidobro. A proposito 

dei fermenti e del clima culturale che regnava in Spagna tra i propugnatori del ver

bo surrealista scrive Macri: "Comune denominatore espressivo è il linguaggio me

taforico "hiper-realista", giunto a vera maturità e intima persuasione poetica un 

decennio dopo le prime prove e formulazioni della cosmopolita matrice parigina di 

Apollinaire, Reverdy, Picasso, Huidobro. Lo stesso surrealismo di Breton scaturisce 

da quella comune gestazione, come il "creacionismo" del cileno e l'ultraismo di 

Guillermo de Torre e Gerardo Diego. Ma Huidobro è il più lucido e generoso mae

stro dei futuri romantici...". 

L'anno successivo, 1952, usciva, sempre ad opera di Macrl, la nota antologi~ 
Poesia spagnola del Novecento, Guanda, Parma (che doveva in seguito arricchirsi 

di nuovo materiale in successive edizioni), ove il nostro autore riceve ampio spazio 

antologico e alcune penetranti pagine critiche che tentano di definire" ...quel 

mondo nell'apparenza serpentino, lubrico, invertebrato, d'un'impalpabile fluidità 

eraclitea, pullulante di larve, esseri ambigui, figure prenatali e apocalittiche". Il cri

tico segnala inoltre gli elementi tardo-romantici del mondo aleixandrino e, quale 

antefatto culturale, la visione di un naturalismo mistico e simbolico che giunge alla 

conquista di "un suo cielo di sole grazie ed essenze". 

Sempre in quel periodo, e in occasione dell'uscita di altre raccolte del poeta 
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(Mundo a solas; 1950,Poemas paradislacos; 1952,Narimientoultimo, 1952, e His" 

tona del.corazon,.1954), Macri torna a intetessarsÌ di Al~ixandre in un saggio inti~ 

tolato Ancora su Aleixandre ("Quaderni Ibero-Americani'" n. 1&, Torino, apro 

1954). Ugualmente Carlo Bo in L'ultimo Aleixandre ("Galleria", 1-2,. Caltanisetta, 

gen-apr. 1955) presenta la recente produzione del sivigliano accompagnandola con 

un giudizio sostanzialmente positivo. Ancora, per quanto riguarda nuove sillogi di 

testi del poeta, ecco comparire, a cura di Roberto Pàoli, Antologia di poeti spa

gnoli d'oggi ("TI Verri", otto 1958), e alcuni ritratti dellìbro memorialistico Los 

encuentros ("Paragone", 110, febbr. 1959). L'anno seccessivo, 1960, Dario Pucci

ni inserisce nel suo Romancero della Resl'stenza Spagnola, Feltrinelli, Milano, due 

interessanti poesie di Aleixandre: El miliciano desconocido e El fusilado, che rive- . 

lano, nei limiti dell'esiguità del materiale, il preciso orientamento ideologico del 

poeta in quei difficili frangenti di lotta fratricida in Spagna. 

A partire da questo m,Dmento, per merito soprattutto di PucGini e di France

sco Tentori Montalto (ma anche di Vittorio Bodini, di cui segnaliamo l'importante 

studio, comprensivo di un vasto materiale antologico, Poeti surrealisti spagnoli, ,Ei

naudi, "forino, 1963; e il libretto Picasso, "All'Insegna del pesce d'oro", Milano, 

"I 962), ~a inizio in modo consistente un processo di lettura e di riflessione critica 

intorno al poeta, che si traduce in diversi lavori di interpretazione e di traduzione 

delle più importanti raccolte poetiche di Aleixandre. Quali, per esempio, l'ampia 

scelta antologica di Dario Puccini, Vicente Aleixandre, poesie (Sciascia, Caltanis" 

'setta, 1961), preceduta da una ricca e articolata dissertazione sulle componenti e 

sugli aspetti specifici dell'universo aleixandrino. Quindi, un decennio dopo, la tra

duzione di -uno dei libri memorabili del poeta, La distruzione o amore, Einaudi, 

Torino, 1970, a cura di Francesco Tentori. Entrambe le versioni attestano, in mo

do diverso, una lettura approfondita dell'opera di Aieixandre: in particolare, quel

la del Puccini, più vicina al testo spagnolo, si sfor?:a di restituire lo stesso impianto 

linguistico ed espressivo del verso castigliano, mentre il Tentori, con grande sapien

za di stile e di risultati, sembra più attento a recepire, nella sua intatta trasparenza 

ritmica e verbale, il vorticoso fluire del messaggio aleixandrino. Sempre del Tento

ri è la bella traduzione dei Poemas de la consumacion, pubblicata da Rizzoli nel 

1972. 

Dello stesso anno è l'antologia del Puccini, Trionfo dell'amore (Accademia, 

Milano, 1972), che riunisce i testi poetici che vanno dal libro giovanile di Ambito 

ai Poemas de la comsumaci6n, scelti secondo un criterio che ha già avuto nel sag

gio introduttivo un'esauriente definizione critica e pertanto si presenta quale pro

posta di lettura indispensabile a sciogliere i numerosi interrogativi che la comples

sità deII'universo aleixandrino lascia inespressi. Sempre nel campo delle traduzioni-, 

è da annoverare la recente versione di Sebastiano Grasso, Spade come labbra 
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(Guanda, Parma, 1977) e, di imminente pubblicazione, l'ultima opera dell'autore, 

i Dialoghi della conoscenza, ad opera dello scrivente, per le edizioni Accademia di 

Milano.. 

Limitato, anche in senso numerico, appare invece l'apporto di studi e contri 

buti specifici sull'opera di Aleixandre, se si eccettuano i saggi introduttivi preposti 

alle traduzioni delle raccolte e, naturalmente, gli sporadici interventi della stampa 

quotidiana -- alcuni di rilievo, come quello di Luzi ("Corriere della Sera", 3 - IX 

70) e di Paoli ("Paese Sera Libri", 19 - III - 71) su La distruzione o amore - usciti 

in occasione della pubblicazione in italiano delle opere. 

Segnaliamo comunque un nostro lavoro in volume, Linguaggio poetico del 

primo Aleixandre (Cisalpino-Goliardica, Milano, 1972), indirizzato esclusivamente 

all 'esame della produzione giovanile del poeta, i libri A mbito e Pasi6n de la Tierra: 

a quest'ultimo, in particolare, è riservata la parte più approfondita del saggio, vol

to a sottolineare, attraverso un breve excursus linguistico, le componenti e le cor

relazioni interne dell 'opera (lessicali, ritmico-sintattiche e tematiche) alla luce so

prattutto della successiva produzione del poeta. Infine, nel 1976, un'interessante 

ricerca di Giancarlo Depretis (Lo zoo di Specchi - il percepire ambivalente nella 

poesia di V. Aleixandr~, Università di Torino), divisa in tre parti e limitata a Som

bra del para{so, che studia le immagini relative al bestiaro, alla metafora e al sim

bolo ricorrente dello specchio. Dello stesso anno è l'importante monografia di Da

rio Puccini (La parola poetica di Vicente Aleixandre, Bulzoni, Roma, 1976); una 

esegesi che ci pare fondamentale per la conoscenza dell'opera di Aleixandre, in 

quanto esamina in modo sistematico le varie tappe del cammino poetico dell'auto

re, rovesciando il giudizio critico tradizionale interessato a collocare Aleixandre in 

una linea continuativa di affinità e di "herencia" spirituale con il mondo del grup

po generazionale. Infatti, senza negare gli evidenti legami che uniscono il poeta al 

movimento e tantomeno la matrice tradizionale e letteraria di molta sua poesia, 

Puccini evidenzia la dinamica di quel processo evolutivo di grande espansione ver

bale e immaginativa che caratterizza l'originalità del messaggio aleixandrino, Un'o

pera, questa del Puccini, di grande rigore critico e particolarmente felice nell'anali

si della complessa cosmogonia dell'universo poetico di Aleixandre. 

A conclusione diamo un quadro riassuntivo della bibliografia del poeta in Ita

lia: 

Traduzioni in antologie generali 

Lirici spagnoli, a cura di Carlo Bo, "La corrente", Milano, 1941. 

Poeti spagnoli contemporanei, a cura di G.M. Bertini, Chiantore, Torino, 

1944. 
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,Poesia V, a cur<!- di Vittorio Bodini, "Quaderrii internazionali", Mondarlori, 


Milano, 1946. 


Poesia spagnola del Novecento, a cura di Oreste Macrl, Guanda, J'arma, 1952; 


·2a ed., 1961; 3a ed., Garzanti, 1974. 


Antologia di poeti spagnoli d'oggi, a cura di Roberto Paoli, "Il Verri", otto 


1958; e, dello stesso, alcune pagine de Los encuentros, "Paragone", 110, 


febbr. 1959. 


Romancero della Resistenza Spagnola, a cura di Dario Puccini, Feltrinelli, Mi . " 

lano, 1960; 2a ed., Editori Riuniti, 1965; 3a ed., Laterza, 1970. 

Spagn'a poesia oggi, di J .M. Castellet, trad. a cura di Dario Puccini, Feltrinelli, 

Milano, 1962. 


Poeti surrealisti spagnoli, a cura di Vittorio Bodini, Einaudi, Torino, 1963. 


Hablando en castella"no (poesia e critica spagnola d'oggi), a cura di G. Cerboni' 


Baiardi e G. Paioni, "Differenze", Urbino, ot1. 1963. 

Traduzioni in volume 

Poesie, a cura di D. Puccini, Sciascia, Caltanissetta, 1961. 

Picasso, a cura di V. Bodini, "All'insegna del pesce d'oro", Milano, 1962. 

La distruzione o amore, trad. di F. Tentori Montalto, Einaudi, Torino, 1970. 

Poesie della consumazione, trad. di F. TentoriMontalto, Rizzoli, Milano, 1972. 

Trionfo dell'amore, a cura di D. Puccini, Accademia, Milano, 1972. 

Spade come labbra, trad. di Sebastiano Grasso, Guanda, Parma, 1977. 

Dialoghi della conoscenza, trad. di Gabriele Morelli, Accademia, Milano, (in 

stampa). 

Studi critici 

Orest e MacrÌ, Poesia spagnola del Novecento, introduzione, Guanda, Parma, 

1952; 2a ed., 1961; 3a ed., Garzanti, 1974. 

Oreste Macrì', Ancora su Aleixandre, "Quaderni Ibero-Americani"; n. 15, To

rino, apro 1954. 


Carlo Bo, L 'ultJmo Aleixandre, "Galleria", 1-2, Caltanissetta, gen-apr. 1.955. 


Dario Puccini, introduzione alle Poesie di V. A., Sciascia, Caltanissetta, 1961. 


Vittorio Bodini, introduzione ai Poeti surrealisti spagnoli, Einaudi, Torino, 


1963. 


Francesco Tentori Montalto, prefazione a La distruzione o amore, Einaudi, 


Torino, 1970. 


Dario Puccini, introduzione a Trionfo dell'amore, Accademia, Milano, 1972. 


Francesco Tentori Montalto, prefazione a La distruzione o amore, Rizzoli, 


1972. . I 
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Gabriele Morelli, Linguaggio poetico del primo Aleixandre, Cisalpino-Goliar" 

dica, Milano, 1972. 

Giancarlo Depretis, Lo zoo di Specchi (il percepire ambivalente nella poesia di 

V.A.), Università di Torino, 1976. 

Dario Puccini, La parola poetica di V. Aleixandre, Bulzoni, Roma, 1976. 

Gabriele Morelli 
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RlECENSIONI 

Hispano-Italz"c Studies, Washington, Georgetown UniversityPress, 1976 
(N. 1), pp. 96. 

Una pubblicazione che, come la nostra, si annuncia semiperiodica, dedicata al
la pubbJicazione di "scholarly research in c~mparative Italian/Hispanic literature 
and linguistics" è qualcosa che ogni ispanista, e specialmente ogni ispanista italia
no, saluterà con compiacimento. Questo primo fascicolo contiene sette scritti, che 
non pensiamo di recensire. Sarà invece da segnalare A bibliography oj Literary re
lations between Spain and Italy (1972-4), che chiude il volume e si annuncia come 
il primo di aggiornamenti bibliografici annuali. Il contenuto di questa bibliografia, 
aggiornamento dell'utile volume Relaciones literarias entre Espaiia e Italia: Ensa
yo de una bibliografia de literatura camparada, Boston, Hall, 1972, coincide in 
parte con quello della bibliografia analoga, che è anche un supplemento, pubblica
ta nella Sezione romanza negli Annali dell'Istituto Orientale di Napoli, 1977, 127
149. Tutti questi contributi si devono all'attentissima cura diJ. L. Laurenti e J. Si

'racusa, Poichè questi sollecitano la collaborazione dei lettori al fine di poter dare 
in futuro "the most exhaustive bibliographical essay possible", farò qualche osser
vazione. Lavori riguardanti il dominio cui si riferisce la bibliografia possono trovar
si anche in riviste di carattere più generale: ad es. il mio La literatura italiana en la 
obra de Cervantes si trova nella tedescaarcadliz, 1971, 1-15. Sarebbe forse oppor
tuno, e conforme con la tradizione comparatistica, includere anche scritti riguar
danti i rapporti non tra due letterature, ma tra una letteratura e l'immagine d'un 
altro popolo che essa esprime: per es. il mio scritto su La presencia de la Espaiia 
de Felipe II en Italia segun Scipione Ammirato, in Hispania (Madrid), 1973, 
7']1·100. Infine osservo che, come nell'introduzione programmatica si parla di 
"comparative literature and linguistics", cosÌ la bibliografia potrebbe utilmente 
essere allargata alla linguistica. 

Franco Meregalli 

Pasquale Lopez, Il movimento valdesiano a Napoli: Mario Galeota e 
,lesue vicende col Sant'Vffizio, Napoli, Fiorentino, 1976, pp. 195. 

Mario Galeota, amico di Garcilaso de la Vega (che per lui scrisse A la fior de 
Gnido, a lui diresse un sonetto, ed aveva rapporti con Gerolamo Seripando, di lui 
parente e protettore) e discepolo di Juan de Valdés, è noto per la sua condanna da 
parte del Sant'Uffizio nel 1567, ma appariva finora come una figura marginale del 
movimento valdesiano di Napoli. La monografia di Lopez illumina ie fasi della sua 
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l1.mga vita, anche' utilizzando documenti inedjti. Colto é riflessivo, Galeota visse 
l'esperienza religiosa valdesiana, aliena dai dogmi ed incline all'interiorità, ma non' 
all'aperta ribellione alla èhiesa cattolica, le cui dottrine non erano ancora, del re
sto, in quegli anni anteriori alla conclusione del concilio, per molti aspetti rigoro
samente definite. Una dichiarazione di un testimone, del 1548, finora inedita, di
mostra che già allora Galeota era sospetto di eterodossia, e che comunque era da 
molti anni attivo divulgatore delle opere di Juan de Valdés. Continuava, per di più, 
ad avere rapporti con Bernardino ochino , dal 1542 emigrato oltralpe per'sottrarsi 
all'inquisizione. li pontificàto del napoletano Paolo IV, con la sua svolta repressi
va, condusse all'arresto di Galeota, che passò gran parte degli anni 1556-9 nelle 
mani dell'inquisizione romana e fu prosciolto solo coll'avvento di Pio IV. Arresta
todi nuovo nel 1565, secondo Lopez a causa delle proteste da lui elevate, insieme ad 
altri potenti nobili napoletani, per la politica della curia, fu tradotto a Roma. Val
dés "non significò per tutti l'inizio di un discorso dottrinale più radicale, (...) ma 
fu per molti anche il ritorno ad un cattolicismo più intimamente vissuto" (p. 121). 
Galeota invece, "il maggiore trascrittore delle opere di Valdés" (p. 127), giunse, a 
quanto risulta dal processo del 1567, a posizioni apertamente protestanti, da cui 
tuttavia abiurò, essendo condannato a cinque anni di carcere, che non scontò tut
ti, poichè nel 15 71 era di nuovo a Napoli, dove ebbe incarichi, come ingegnere, dal 
vicerè, e mori nel 1585. 

Non dovrà dimenticare questo scritto chi si vorrà occupare della cultura spa
gnola a Napoli (per esempio dei sette mesi passati nel 1555 a Napoli dal protago
nista del Viaje de Turquia, le cui idee religiose restano da studiare). 

, ' ' 
Franco Meregalli 

La vz'da de Lazarillo de Tormes, Edici6n de Joseph V. Ricapito, Ma
drid, Catedra, 1976, p. 205. 

,/ 

Pubblicata in una collezione di aspetto scolastico, con ampia introduzione e 
commento, questa edizione del Lazarillo, di J. V. Ricapito, si distingue da analo
ghe. In simili edizioni la bibliografia è per lo più inoperante, guida a ricerche che il 
curatore stesso ha solo parzialmente condotte. Ricapito invece (ed è un carattere 
che ha dimostrato anche in altre occasioni) fa funzionare le sue estese letture cri
tiche, e cosÌ dà nell'introduzione un filo di Arianna nellabirìnto della straboccan
te critica sul piccolo grande libro. Egli utilizza poi le sue letture nell'attento com
mento. 

Nell'introduzione vengono passati in rassegna gli eterni problemi delLazarillo 
e le varie soluzioni ipotizzate: la data di composizione, le ipotetiche edizioni per.{
dute, naturalmente l'attribuzione, i precedenti folkloristici, i sottofondi critico
religiosi, i caratteri della forma autobiografica scelta. 

Si direbbe che è soprattutto questa guida alla critica che interessa il commen
tatore-introduttore; ma qua e là egli insinua qualche sua ipotesi, con grande caute
la, avvertendo fin nel sottotitolo che è "arriesgadlsima". Inclina verso una datazio
ne precoce, e ciò gli permette di proporre l'attribuzione ad Alfonso de Valdés. Si 
dimostra sensibile alla problematica castriana, e rileva la parziale origine ebraica 
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dei Valdés. ~iconosce comunque che l'ahonimato è ihtem;ionale; e direi che que
sto ulteriofe esempio, pur cauto, di attribuzione ci deve piuttosto, convincere che 
att:t:ibuire l'opera a un preciso autore-è impossibile. La cosa del resto'non ci sor
prende: l'autore era senza dubbio intelligentissimo; voleva restare anonimo, ~ra 
per lui vitalmente importante restare anonimo. Che meraviglia se ci è riuscito? Il 
cas~ della Celestina è diverso. 

Un esame della costruzione dell'opera (ne119 75 l'ha tentato, in chiave grei
,masiana, Aldo Ruffinatto, in un libro che evidentemente Ricapito non fece in tem
po e vedere) ci convince che le corrispondenze, le ironie, le allusioni, la ~olteplici
,tà di piani dell'opera sono ancora in parte inesplorate: ciò spiega che tanti ritorni
no ad essa, malgrado lo spettacolo d'impotenza offerto dalla maggior parte degli 
studi del passato. 

Forse il contributo più personale, nella introduzione come nel commento, di 
Ricapito sta nella trama di osservazioni sul processo di autoformazione del perso
naggio, dal candore infantile fino all'amarissima filosofia della vita di Lazaro. 

Franco Meregalli 

Gabriele Morelli, Fernando de Acuna un petrarchista dell'epoca impe
riale, Università degli Studi di Parma (Studium Parmense Editrice), 
1,977, pp. 220. 

L'opera del Morelli colma una lacuna nella storia della critica letteraria. Lo di
ce implicitamente il Morelli stesso alla fine del suo lavoro ricordando l'iniziale for
tuna e il successivo oblio in cui cadde Fernando de Acuiia, di cui manca ancora 
una edizione definitiva delle opere. Solo nel 1913 Narciso Alonso Cortés ruppe il 

, lungo silenzio con un documentato e ricco saggio biografico. In realtà la bibliogra
fiasulpoeta-cavaliere di Carlo V è scarsa e limitata. 

Trascurato e maltrattato nell'arco di secoli, viene ora riproposto àll'attenzio
ne appunto dal lungo saggio, acuto e preciso, di Gabriele Morelli. Fernando Acuna 
è una figura di rilievo nel panorama della poesia dell'epoca di Carlo V e Filippo II; 
si muove nei moduli letterari dell'epoca non certo dando una poesia originale, ma 
elaborando i modelli proposti e approfondendo soprattutto l'aspetto concettuale. 
, Il primo grosso problema che il Morelli affronta è R.uello della cronologia delle 
opere, impresa difficile, perchè la stessa moglie di Hernando, dona juana de Zuni
ga, nella raccolta delle opere da lei pubblicata nel 1591, le dispone in ordine erra
to. Morèlli propone ÙllO schema cronologico comprendente tre stagioni distinte in 
cui collocare, sia pure con possibili spostamenti, la maggior parte delle opere di A
cuna: il periodo italiano, il periodo al servizio di Carlo V, il periodo granatino. 

Al periodo italiano, successivo a un fruttuoso incontro con Garcilaso in Pro
venza, corrispondono le poesie d'amore a Silvia e Galatea, nomi fittizi della reto
rica amorosa del tempo, e otto sonetti d'occasione. Soprattutto nelle poesie a Ga
'iatea si ripete il motivo centrale della poesia di Acuna: i'idealizzazione di un mon
do bucolico al centro del quale è posta la figura della donna, opaca e lontanta, a 
cui si contrappone la timida presenza di fatti vissuti e personaggi reali. 

L'eterno gioco della presencia-ausencia dell'amata, tema sfruttatissimo 
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nella poetica rinascimentàIe, ha potuto essere personalizzato' da Acuna grazie alle 
sue esperienze di cavaliere combatteJ;lte. al seguito di Carlo V in Italia, Germania e 

',-' 
Fiandre. Penso che il cambiamento d'ambiente (la partenza dall'Italia per la Ger
mania e il conseguente allontan~ento da un ben preciso "milieu" letterario) ab
bia favorito un certo approfondimento concettuale, una personalizzazione di mo
duli che sarebbero rimasti, in caso contrario, solo gioco di trasposizione espressiva. 

Nell'allontanamento dai moduli italiani Acuna è senz'altro influenzato'dalla 
presenza spagnola alla corte di Carlo V: all'esperienza "toscana" si aggiunge l'espe
rienza tradizionale. Grazie all'esperienza tradizionale cambia l'ideale non solo amo
roso, come dice Morelli, ma anche di vita: alla donna rinascimentale, bella, insensi
bile, fredda, sterotipata, si sostituisce la donna-consorte, mite, che dà sicurezza. Ai 
desideri impossibili si preferisce una realtà comune, un'oraziana aurea mediocritas.: 

In questa nuova e ultima stagione poetica Acuna segue le regole di condotta 
cristiana che applica però alle esigenze della politica espansionistica di Carlo V: è 
il momento del suo sonetto più famoso, Al Rey Nuestro Senor, in cui espone l'i
deale messianico di una monarchia ideale e cristiana. E' il frutto di una adesione 
personale del poeta, dice Morelli; unendo il linguaggio militare al linguaggio reli
gioso, crea "una realtà particolare in cui trova la sua giusta collocazione la sacra fi
gura dell'imperatore". La seconda parte del libro è dedicata ad Acuiia traduttore. 
Cause contingenti lo hanno costretto ad abbandonare la carriera militare e a rien
trare in patria. La sua stagione poetica sta finendo perchè sono venute meno le ra
gioni del canto (del resto non ha mai dato prova di gran vena creativa); si or'ienta 
verso lavori di traduzione, soprattutto durante il suo soggiorno a Granada, si rivela 
in possesso di ottimi mezzi linguistici ed è stimolato all'impresa, come acutamente 
rileva il Morelli, dal desiderio di "conquista di un linguaggio poetico non gratifica
to dal dono della fantasia, ma derivato da un testo considerato autorevole, ricco 
cioè di possibilità stilistiche 'e contenutistiche, modi nuovi di espressioni che esal
tano l'opera del traduttore". E' viva in Acuna l'idea rinascimentale che considera 
la traduzione non solo necessaria per rivivere la cultura classica, ma come norma di 
poetare, come ricreazione di un'unità stilistica ideale che intende proporre un mon
do di valori poetici universali. La lingua spagnola rivela potenzialità e ricchezze ina
spettate grazie a una metodologia rivalutativa voluta dall'Umanesimo italiano. 

Acuna si dedicò abbondantemente alla traduzione sia di poemi eroico-cavalle
reschi, sia di opere del mondo classico. 

Morelli non si lascia sfuggire le possibili interferenze nelle versioni di don Her
nando di rifacimenti e traduzioni delle opere originali; continua la sua attenta cri
tica testuale allargando sempre l'orizzonte dal puro fatto espressivo allo studio del 
contenuto. E' un'opera, quella di Morelli, che finalmente ha ridato luce alla figura 
di Acuna nel suoitinerario umano, spirituale e poetico. 

Donatella Ferro 

L'assedio di Casale. ("Documenti e ricerche", V), Madrid, Istituto Ita
liano di Cultura, 1976, pp. 154. 

. /

Quasi appendice al precedente su Laguerra e la peste nella Milano de I pro
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.1!n~SSt' sposi, il presente, volume .raccoglie testimotl,ianze sugli assedi di Casale del 
1629 e' del 1630. Al primo si riferiscono' 61 lettere inedite scritte nella città asse
diata, per lo più da privati: curioso spaccat-o delle reazioni della parte meno disa' 
giata della popolazione e della guarnigione f-riUÌcese, ndI'attesa d~lle truppe france
si che, insieme alla defezione di Carlo Emanuele I, costrinsero (marzo 1629), Gon
zalo Fernandez de Cordoba a togliere l'assedio. Più importante è la inedita Breve 
relaci6n che un anonimo al seguito del duca di Lerma, nipote del ministro di Filip
po Hl, scrisse nel 1,630 (l'ultima data citata è il I luglio) sotto le mura di Casale. 
L'autore non manc'a 'di cultura umanistica ed è rigidamente fedele al codice vigen
te nella casta militare spagnola: esaltazione del valore militare, che viene dal san
gue dei goti; ma deve essere confermato dal coraggio e dallo spirito di sacrificio 
del singolo; si deve mantenere la parola data, anche nei confronti del nemico; al 
nemico sconfitto che ha combattuto valorosamente si deve rispetto: "no era me
nor gloria vencer al enemigo con la cortesIa en la paz que con las armas en la guer
ra" (p. 119-120); il valore deve essere riconosciuto in ogni "nazione"; non si può 
dubitare della lealtà della "nazione" napoletana (p. 137); il comandante deve fàrsi 
amare se vuoI essere obbedito, deve dare esempio di coraggio e di generosità. Sono i 
principi che animano il contemporaneo Sitio de Breda di Calderon e Las lanzas di V é. ' 
lazquez: viene spontaneo l'accostamento, poichè l'assedio del 1630 era comandato 
da Ambrogio Spinola, e ad esso partecipava]osef Calderon de la Barca, fratello di. Pe
dro; tesoriere del duca di Lerma,]osef gli portava in trincea da mangiare, allo scoper
to ("disparanronle harto, pero no le acertàron"), "con el mismo sembIante que si 
anduviera por las salas de su casa" (p. 99). Che il tesoriere si identificasse col cronista? 

Franco Meregalli 

Randolph D~ 'Pope, La autobz'ografia espaiiola hasta Torres Villarroel, 

Bern-Frankfurt/M., 1974, pp. 301. . ' 


Nel 1971 Philippe Lejeune affermava che, malgrado la vocazione francese per 
l'autobiografia, non esisteva alcuna storia, "meme succincte", dell'autobiografia ,in 
Francia. Non è da meravigliarsi se si potesse finora dire qualcosa di simile per 
T'autobiografia in Spagna. Negli ultimi anni, tuttavia, l'interesse per le scritture 
autobiografiche è aumentato. In tale fenomeno si inquadra anche il presente volu

,me, che è da considerare un inizio benemerito e promettente, piuttosto che una 
trattazione esauriente. Il più delle volte piove sul bagnato: si studiano argomenti 
appunto perchè sono già stati studiati, sicchè se nessuno comincia, nessuno conti
nua. Pope è un pioniere, e come tale ha un grande merito. Del resto, non lo ha so

, 	 lo. come tale, perchè il suo modo di 'avvicinarsi ai testi dimostra una hotevole ma
turità: metodologica. Specialmente accorto è l'approccio stilistico, attento eppure' 

'}enza pedanteria; ma anche la sua preoccupazione di individuare le motivazioni e 
le destinazioni dell'opera autobiografica è pregevole; e l'istituzione di una serie, 
quasi di un canone di opere autobiografiche, dal Quattrocento al Settecento casti: 
gUani, gli permette accostamenti e paragoni inediti e qualche volta illuminanti. Per 
il momento, tali accostamenti e tali paragoni rimangono sul terreno del con

35 




fronto di testi; Pope quasi non si pone il problema dell'origine storica ai quello 
che, pur con distacco., chiameremo genere autobiografico ca,stigliano, e nemmeno 
si pone il problema di come le precedenti autobiografie abbiano o abbiano potuto 
.esercitare la funzione di modello o di punto di riferimento alle successive. Gran par
te delle quattordici autobiografie studiate restarono inedite fino al secolo XIX. Fa 
eccezione, oltre ovviamente aque!le di Santa Teresa, di Estebanillo e di Torres, 
soltanto quella di Diego Garda de Paredes, che fu stampata già nel 1554: l'unica 
autobiografia di soldato circolante a stampa quando scrivevano la loro altri solda
ti: Pasamonte, Contreras, Duque de Estrada, Castro, Tora!. Tutti questi, tranne 
Toral, ebbero una relazione strettissima con Napoli, e Garda de Paredes era diven
tato celebre proprio combattendo per la conquista del regno di Napoli: la sua 
autobiografia era stampata in appendice alla Cronica llamada Las dos conquistas 
del Reyno de Napoles. Si delinea la probabilità, che qui non possiamo studiare,, . 
che le autobiografie di soldati si debbano essenzialmente all'esempio noto di Gar
da de Paredes, le cui relazioni storiche con le altre autobiografie di soldati devono 
quindi essere chiarite. Queste autobiografie di soldati sono collocate da Pope in u
na serie che dovrebbe essere, ma non è, cronologica. Castro scrisse verso il 1612; 
la ben più complessa autobiografia di Duque de Estrada fu portata avanti per de-, 
cenni fino al 1646: doveva quindi essere collocata dopo quella di Castro. 
, Pope si è lasciato vincere dal prurito di raccogliere in gruppi le autobiografie 
studiate; ma chiamare "rebeldes" Leonor Lopez, Garda de Paredes, Pérez de A
yala, Santa Teresa, ed invece "establecidos" Simancas, Garibay, Smlrez e Pasa
monte significa volere ad ogni costo dare delle caratterizzazioni contrastive che in 
realtà si sciolgono nella continuità; piuttosto doveva essere messa in maggior ri
salto la differenza del contesto storico (qualche volta Pope lo fa, ed acutamente, 

.anche se solo in modo occasionale). 
Più felice è il minimo comun denominatore che l'autore individua in Esteba

nillo e in Torres: "Los enmascarados"; anche se nemmeno in questo caso egli si 
domanda se esistettero rapporti storici tra l'autobiografia di Estebanillo e quella 
di Torres. Comunque, è un merito, il merito maggiore, di Pope l'aver finalmente 
collocato Estebanillo nella serie autobiografica e non in quella del romanzo piea
resco, in cui è secolarmente fuorviato. E qui si presenta il grosso problema cui 
qualche volta accenna Pope, e che dovrà essere più esplicitamente affrontato: qua
le è la relazione tra l'autobiografia e la picaresca? Anche Pope, come qualsiasi1et
tore attento, nota che viene spesso citato, in queste autobiografie, il Lazarillo. ", 
L'autobiografia di soldati ha il suo capostipite noto in Garda de Paredes, è quin
di anteriore all'autobiografismo apparente del Lazarillo. Eppure una relazione c'è; 
e le due cose si fondono nella storia del soldato-p Icaro Estebanillo Gonzalez, che 
conosceva molto bene Napoli, e desiderava tornarvi, ma non aveva alcuna voglia di 
imitare Garda de Paredes. 

Franco Meregalli 
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Eugenio Suarez-Galbin, La Vida de Torres Villarroel.~ Lz'teratura anti
picaresca, autobz'ografia burguesa, University of North Carolina (dis"tri
buido por Editorial Castalia, Madrid), 1975. pp. 174. 

. Nell'attuale fiorire di studi su Torres-Villarroel e sulla picaresca, direi alloro 
punto di incrocio, si colloca questo libro denso ed informatissimo, che è per di 
più all'incrocio di altre vie: della proiezione europea della picaresca, dei rinnovati 
interessi per la scrittura autobiografica. La sua collocazione culturale è accentuata
mente anglosassone, come dimostra il fatto che l'attentissimo autore, che ha avuto 
accesso a molti libri in inglese di difficile reperimento in Italia (come risulta allo 
scrivente, a sue spese), e ne sa ben approfittare, sembra non conoscere un libretto 
cosÌ elementare e diffuso come L'autobiographie en France di Philippe Lejeune, 
che è del 1971, e quindi l'idea di "patto autobiografico". 

Preoccupato di svincolare la Vida dalla collocaZIone nella tradizione picaresca, 
Suarez-,Galban tende a svalutare l'asse diacronico nazionale, per privilegiare l'asse 
sincronico europeo: felice tendenza per il suo aspetto positivo, perchè toglie 
l'op.era spagnola ad una considerazione angustamente nazionale; meno felice, direi, 
per il suo aspetto negativo, in quanto tende ad isolarla da una tradizione in cui in
dubbiamente si colloca. Che la Vida sia un'autobiografia e non un romanzo do
vrebbe essere chiaro ad ognuno; ma questo in sè non la svincola dalla tradizione 
delia narrativa picaresca, anche perchè la picaresca non è fatta di soli romanzi. 
L'Estebanillo, dovrebbe essere ormai chiaro, è un'autobiografia, non un romanzo; 
eppure suppongo che nessuno vorrà togliere quest'opera dal canone della picare
sea. Segreti rapporti legano l'autobiografia di Torres all'autobiografia di Estebà
nillo, anche se questi esibisce il suo carattere di picaro, e quegli si rappresenta co" 
me persona rispettabile (entro terti limiti): in comune, hanno una sofisticatissima 

. concezione dell'io narrante, ad esempio; una concezione di fronte alla quale quella 
, . di Rousseau è schematica e perfino ingenua. 

In ultima analisi, Suarez-Galban, quando si parla di picaresca, privilegia gli ele
menti tematici e pone in ombra gli elementi strutturali. Ma la Vida, se può es~ere 
èbnsiderata l'autobiografia di un "borghese", di un non picaro, si colloca nella tra
dizione tecnica narrativa picaresca, che è tecnica autobiografica. 

"Borghese". Leggendo Suarez-Galban sentiamo continuamente il bisogno di 
,'O

,discùtere il significato di deterniinate parole:è così chiaro cosa significhino "gene
re", "picaresco", "borghese"? Esiste poi una linea di sviluppo della umanità che 
sia univoca,per cui in un determinato momento sia valido un atteggiamento di 
fronte alla vita., e solo quell'atteggiamento? 

Nella riflessione di Suarez-Galb:in diventa decisiva una contrapposizione: il 
picaro si s.ente emarginato, Torres non si sente emarginato. Non sono sicuro che il 

,,', ': 

picaro, che si "arrima a 108 buenos para ser uno de ellos", abbia una vocazione da 
e~arginato. Lazarillo è alla ricerca di un orientamento nella vita finchè è Lazarillo; 
quando. diventa Lazaro diventa un conformista, un integrato, come gli aveva con
sigliato sua madre (Lazaro, non l'autore del Lazarillo: la distinzione è essenziale). 
E Torres 'si sente in realtà un emarginato, benchè non dai salotti madrileni e non 
dal suçcesso editoriale: è un emarginato dal mondo accademico e dal mondo scien
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tifico, che non lo prendono sul serio come egli desidererebbe. 
Torres aspira alla rispettabilità, e per ciò sarebbe un antipicaro. Ma i p{caros 

non aspirano a loro volta alla rispettabilità? Pablo non è uno snob che aspira all'in
tegrazione sociale, e per questo viene disprezzato dal membro dell'establishment 
Francisco de Quevedo? In apparenza, è proprio Estebanillo, il più vicino non solo 
cronologicamente a Torres, che per questo aspetto gli si contrappone; ma non la
sciamoci ingannare dalle apparenze: Estebanillo è un cinico, un emarginato, ma 
esagera l'emarginazione ... per essere integrato o continuare ad esserlo, nella lucrosa 
posizione di buffone di corte. Le parole ingannano, ed è pericoloso dare loro un si
gnificato rigido. Estebanillo non è forse a sua volta un borghese, col suo istinto di 
commerciante, colla sua preferenza per le armi intellettuali, come il suo caratteri
stico poliglottismo? . 

Un libro vivo suscita la contraddizione. Il libro di Suarez-Galban è vivissimo. 
La sua lettura è stata per chi scrive altamente stimolante. 

Franco Meregalli 

]uan Ramon ]iménez, Selecci6n de cartas (1899-1958), Barcelona, 
Ediciones Picazo (coleccion La Esquina), 1973, pp. 418. 

Tra i volumi più recenti riguardanti l'opera di J uan Ramon è da segnalare que
sta pregevole Seleccion de cartas, che appaga in buona parte un desiderio ripetuta
mente espresso dal poeta mentre era in vita e che costituisce, è superfluo dirlo, un 
documento d'inestimabile valore biografico. Essa raccoglie 223 lettere numerate e 
raggruppate per destinatario; un indice generale cronologico e un indice alfabetiço 
completano il volume. 

Nel prologo che Francisco Garfias vi premette è detto giu~tamente, fra l'altro, 
che "la carta, para el poeta, era un género literario mas, el epistolar", un genere 
nel quale Jiménez "ponra una entrega vocacional que era la misma que la del ver
so ... ". 

Nel complesso il volume si presenta come un mosaico che abbraccia tutti gli ' 
stili juanramoniani: la prima lettera, diretta a Luis Montoto, è datata 2 gennaio. 
1899; l'ultima, indirizzata a R. Velasco, è de112 febbraio 1958. Ma l'impressione 
di maggiore rilievo che si ricava dalla lettura dell'epistolario, pur nella sua incom
pletezza, è data dalla qualità umana profonda che vi è raccolta e che vale a fugare 
ogni accusa o sospetto di premeditata chiusura al confronto e al dialogo, di atteg
giamento estetizzante, di ermetico isolamento. Sebbene a partire dagli anni venti 
s'avverta che le sue lettere vanno acquisendo uno stile ed uno spirito egocentrico, 
è altrettanto vero che da esse emerge costante un interesse vivo per un grandissimo 
numero di esponenti della cultura del tempo! ed un sentimento di meditato equi
librio, quasi di calcolata modestia, della propria persona. 

Le rare occasioni in cui J iménez toçca argomenti politici non sono esempi di 

1 Il dato non contrasta, del resto, con la sua affermazione aforistica secondo 
cui "Ya las grandes obras ajenas s610 me sirven de diapason" (cfr. Estética y ,ética 
estética, in "Unidad", 5, Madrid 1925). 
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. ixnpegnO' direttQ; cO'me è noto;.nè dichiarez:;:a.diidee ma,testimonianz'a dicaiitel~ . 

e di distaccO' ideO'IO'gicO'. 
. Nella secO'nda lettera indirizzata a Sara Duran de Ortiz BasualdO', a Buenos 

Aires, datata ;22 giugllO' 1948 (mentre preparava il suo vìaggiO' in Argentina!), 
jiménez, cO'n tO'nO' e stile che ricO'rdanO' l'intervista cO'ncessa a "El Mu,ndO''' di PO'r-. 
tO' RicO' il 7 O'ttO'bre 19362 , ribadisce la sua vO'caziO'ne di uO'mO' pacificO' e mO'dera
tO'; una vocaziO'ne che cO'sì espressa appare a nO'i quantO'menO' sO'spetta di qualun
quismO', ma che rappO'rtata all'uO'mO' che ben cO'nO'sciamO' tradisce un sO'stanziale 
disinteresse per i problemi pO'litici e umani nellO'rO' cO'mplessO' dO'vutO' a un radica
le cO'invO'lgimentO' del pO'eta. cO'n le ragiO'ni esistenziali dèlIaprO'pria attività pO'etica. 

GiO'valmi Battista De Cesare 

Juan Ramon Jiménez, Nueva Antolojia (estudio y seleccion de 
Aurora de Albornoz), Barcelona, Ediciones Pen{nsula, 1973, pp. 255. 

L'ampio studiO' premessO' da AurO'ra de AlbO'rnO'z a questa Nueva Antolojia di 
j. R. jiménez (circa 90 pp.) merita una pO'sitiva nO'ta di cO'mmentO' per l'impegnO' 
criticO' e per la chiarezza cO'n cui la curatrice riesce a dare una cO'nvincente immagi
ne del pO'eta andalusO'. 

Preliminarmente, AlbO'rnO'z studia il rappO'rtO' tra Jiménez e i pO'e ti della gene
raziO'ne del 1927 scindendO' nettamente, e O'ppO'rtunamente, le inimicizie e antipa
de persO'nali del maestrO' nei riguardi dei più giO'vani dal debitO' artisticO' che sul 
pianp storicO' questi ultimi nO'n gli hannO' mai negatO'. CO'n un rapidO' accennO' alla 
fO'rtuna di jiménez, la studiO'sa, rilevatO' che 1'00pera del pO'eta è stata pO'CO' studiata 
·e malconO'sciuta nel ventenniO' successivO' alla guerra civile, O'sserva che negli ulti
mi anni le cO'se sO'nO' cambiate. "Tras el auge de la pO'esia sO'cial que, en generaI, 
miraba mas al cO'ntenidO' que a la expresi6n, 100s pO'etas se dierO'n cuenta de que el 
arte nO' se mide pO'r sus prO'positO's, sinO' pO'r sus resultadO's; saben que la pO'esia se 
hace cO'n palabras, aunque elIo nO' implique, necesariamente, abandO'nO' de las 
ideas" (p.14). 

Le nO'te successive della trattaziO'ne intendO'nO' pO'rsi cO'me una guida alla lettu
ra dei testi, ma AlbO'rnO'z, prima di addentrarsi nella espO'siziO'ne dei mO'menti più 

, significativi dell'itinerariO' pO'eticO' juanramO'nianO', partendO' da unaequaziO'ne 'cO'n

! Nella prima, datata 8 giugnO' 1948, le aveva annunciatO' il titO'IO' della cO'nfe
renza - Politica poética -, specificandO'le i sO'ttO'titO'li delle quattrO' parti in cui 
era ripartita -:- Democracià y aristocracia; Limite del Progreso: El trabajo gustoso; 
Sucesi6n de la Democracia - e riferendole che di esse "la primera y la tercera se 
refieren a Espafta, y la segunda y la cuarta a EstadO's UnidO's. DO's de ellas - Ip.a 
n'on dice' quali - las he lddO' ante grupO's universitariùs, "las ùtras dùs sO'n nuevas" 
(p. 202). 

2 In quell'ùccasiO'ne jiménez aveva manifestatO' la sua triste:;::;:a e il suo' dùlO're 
per l'incapacità degli spagnO'li di fare della Spagna quèl che intendevanO' gli ele
m~nti mùderati, Azafta fra questi, e aveva lamentatO' che nO'n era stata rispettata 
la vùlùntà deI' pO'pO'lO' manifestata nelle eleziO'ni. 
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tenuta negli aforismi degli amIi venti (Poesia = instinto + inteligencia) e prendendo 
in analisi il noto componimento di Eternidad intitolato Poesia nonchè lo schema 
che Juan Ramon traccio nelle note autobiografiche raccolte da Gerardo Diego nel
l'antologia Poesia espanQla contemporanea, del 1932, offre una plausibile chiave 
interpretativa di quel frammento dell'estetica jimeneziana ed una esegesi della dia
cronia artistica del poeta, la quale aderendo in parte alla tesi di A. Sanchez Barbu
do l, risulta più convincente di quelle di F. Garfias2 e di A. Caballer03 . Albornoz 
spiega l'equazione sopra accennata sostenendo che "para Juan RamonJiménez la 
poesia es siempre instinto intrepretado por la inteligencia. El instinto, que manda, 
o que es todo fYjos, no llegaTi por SI solo a plasmarse en poesIa; la inteligencia que, 
al decir del poeta, no sirve para guiar el instinto, sino para comprenderlo, es im
preseindible para que la poesIa llegue a serIo" (p. 16). Quanto all'opportunità, e 
alla necessità, della ripartizione in tappe della produzione jimeneziana, mi pare al
trettanto di buon senso la tesi di Albornoz secondo cui "en eierto modo hay moti
vos para hablar de etapas, de épocas, si pensamos que el poeta va siempre hacia 
adelante, asimilando hallazgos: siempre buscando en el futuro. Mas acaso esto 
mismo puede llevarnos a ver una obra en sucesion, con una gran continuidad. Con
tinuidad que no excluye, desde luego,Ja constante transformacion en lo acceso-
rio" (p. 26). 

Sebbene molto limitate, data l'impostazione del volume a carattere preminen
temente divulgativo, particolarmente interessanti appaiono le notazioni fatte a 
proposito di AnimaI de fondo. Personalmente non condivido l'affermazione di Al
bornoz cui il libro appare disegualé, mentre sono d'accordo nel riternerlo come 
"la obra clave del pensar poético juanramoniano" (p. 78). E ciò non tanto per 
quanto attiene alla esatta definizione di "poesia religio'sa", alla quale la studiosa 
pure dà una precisa - ma ormai scontata - interpretazione, quanto perchè-esso 
presenta effettivamente la culminazione di un viaggio e di una lotta esistenziale 
senza la quale non si capirebbe appieno l'opera precedente: "El dios juanramonia
no, como el imaginado y sentido por Unamuno, es creacion del hombre. ParaJuan 
Ramon, como para don Miguel, esta no en el principio, sino en el final. Es un dios 

'conseguido: lo sabemos casi desde los primeros versos"5. 
Giovanni Battista De Cesare 

l Cfr. La segunda época de ]uan Ramon ]iménez, Madrid, Gredos, 1962. 
2 Cfr. il saggio introduttivo aJuan RamonJiménez, Primeros libros de poesia, 

Madrid, Aguilar, 1960. 
3 Cfr. il saggio introduttivo aJuan Ramon Jiménez, Libros de poesia Madrid, 

Aguilar, 1957. 
4 "Allado de momentos del mejor Juan Ramon; de momentos que nacen de 

un profundo ritmo instintivo, entusiasmado, que se apodera del poeta, haeiéndolo, 
cantar en .forma iluminada, hay partes excesivamente retoricas, conceptuales, o, 
empleando el término suyo, barrocas" (p. 78). 

5 P. 79. Nella nota 89, contenuta nell stessa pagina, Albornoz ritorna sul raf
fronto con Unamuno apportando anche utili testimonianze. 

\ , 
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Ange! GonzMez, Juan Ramon jz"ménez, (Estudio), Maddd, Ediciones 
Jucar (colecci6n Los Poetas), 1974, pp. 242. 

Ad una introduzione polemica, o comunque problematica, circa la maggiore 
validità dell'opera jimeneziana della seconda epoca su quella della prima epoca - il 
taglio, com'è noto, si situa intorno al 1915 -, introduzione in cui offre anche 
plausibili quanto scontate ragioni circa il gran seguito prima e l'allontanamento 
poi dei poeti più giovani (quelli che passeranno alla storia letteraria come gli espo
nentidella "generazione" del 1927), A. Gonzru.ez fa seguire un capitolo dedicato 
alla biografia (Vida de ]uan Ramon ]iménez) che, arricchito da una bella docu

.mentazione fotografica, tratta dall'infanzia agli ultimi anni esponendo in una 
chiara cronologia la produzione e i fatti di maggiore rilievo della vita del poeta 
andaluso. Di un certo interesse sono anche alcune frammentarie osservazioni 
espresse nei successivi capitoli: Las dos srandes épocas de ]uan Ramon ]iménez, 
]uan Ramon ]iménez y la pintura, Algunas consideraciones acerca de ]uan Ramon 
y la Institucion Libre de Ensenanza, El mundo de ]uan Ramon ]iménez. Nel 
'Cpmplesso, però, il libro non riesce ad acquisire un'ossatura unitaria, a seguire un 

discorso filato che renda in termini omogenei e coerenti Wla esegesi dell'operaji
'meneziana. Opera di cui A. Gonzru.ez analizza gli aspetti più o meno noti, ma della 
quale non offre una lettura diacronica atta a spiegare le ragioni del farsi della poe
sia. Parlando, ad esempio, del tema della morte in un capitolo intitolato El mundo 
final de ]uan Ramon ]iménez, l'argomento, che pure si presterebbe ad ampia ed 
estremamente interessante analisi, è svilito da una trattazione che lo limita, nono
stante il titolo,ad alcune poche opere- giovanili e della maturità e che nemmeno 
tocca testi fondamentali quali il Diario de poeta y mar e La estacion total. Lo stes
so capitolo si conclude con alcune considerazioni su Animai de fondo che hanno 
una pertinenza assai relativa col tema e che piuttosto riprendono un discorso vec
chio, avviato a suo tempo da E. FioritI, R. Gullon2 e F. Aparicio 3 e sterilmente 
continuato poi da C. Zardoya4 , G. Diaz-PlajaS, G. Palau de Nemes6 , A. Caballe
ro 7 , P. ,Lain Eptralg08 , ecc. (tutti critici che GonzaIez non cita): "En mi opini6n, la 
tantas veces sefialada religiosidad de la poesia de JRJ es un espejismo de su termi
nologia. Pero si valoramos las palabras del poema sin prejuicios, nos encontramos 

l ]uan Ramon ]iménez. AnimaI de fondo, in R.H.M., anno XV, n. 1-4, 
pp. 120-2. 

2 AnimaI de fondo de ]uan Ramon jiménez, in "Insula", n. 48, 15.12.1949. 
3 Notasde lector al ultimo libro de ]uan Ramon ]iménez, in "R,azon y Fé", 

Madrid, 148, n. ()71, dicembre 1951, pp. 388-9. 
, 4 El'Dios deseado y deseante, de "Animal de fondo ", in "Insula", luglio-ago

sto1957. 
5 ]uan Ramon ]iménez, Madrid, Aguilar, 1958, pp. 304-5. 
6 Vida y obra de ]uan Ramon ]iménez, Madrid, Gredos, 1957, pp. 361-2. 
7 Prologo a ]uan Ramon ]iménez. Libros de poeSIa, Madrid, Aguilar, 1957, 

pp. LVIII-LX. 
·8 El tiempo en la poesIa de ]uan Ramon ]iménez, Madrid, Gredos, 1965. 
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·con queDios - con mayuscola o con minuscola - no denota ninguna realidad 
teologica, es una metafora de la belleza o de su reflejo: la obra, el poema". 
(p. 172). 

Utili, a livello puramente scolastico, risultano le ultime pagine del volume, 
dedicate ad illustrare ID una agile descrizione bibliografica la cronologia delle o
pere di poesia di J uan Ramon. 

Giovanni Battista De Cesare 

Isabel Paralso de Leal, juan Ramon jiménez. Vivenda y palabra, Ma
drid, Alhambra, 1976. 

Suddiviso in tre capitoli (I. La aventura de amar; II. La conquista de la eterni
dad; III. La aventura de ser poeta), il volume che Paralso de Leal dedica all'opera 
di J .R. Jiménez non sembra aggiungere novità sostanziali alla messe di materiale 
critico già esistente sul poeta andaluso. 

'Nel primo capitolo la studiosa cerca di individuare e di fissare alcuni temi e al
cune costanti che interessano l'opera di jiménez nel suo complesso: alle Rimas 
(1901) dedica una sezione che intitola "El rechazo de vivir y el miedo de morir"; 
alle opere comprese tra il 1903 e il 1913 dedica un commento che va sotto illem
ma complessivo di "Erotismo y culpabilidad"; in Estio (191?) scopre "El libro del 
gran amor" e nel Diario de un poeta reciencasado (1917), in Eternidades (1918) e 
in Rios que se van (1951-1953) vede le raccolte poetiche dell'''amor definitivo". 
Nel secondo capitolo tenta un maggior approfondimento critico mettendo in rela

.	zione i temi più comunemente noti della poetica jimeneziana con la problematica 
esistenziale dell'autore: "La busqueda de vida trascendente", "La cumbre del poe
ta" (La estaci6n total) , "justificacion de vida" (Animal de fondo). Infine, nel ter
zo capitolo, propone una analisi stilistica dell'opera di jiménez ponendo in stretta 
connessione il travaglio nell'elaborazione e nella depurazione formale con la ricer
ca dell'ineffabilità, cioè di quella superiore perfezione estetica nella quale_soltanto 
.risiederebbe l'essenza poetica è elI'arte juanramoniana. 

Giovanni Battista De Cesare 

Américo Castro and the Meaning oj Spanzsh Civilzzation, edited by Jo
sé Rubia Barda with the assistance of Selma Margaretten, University 
of California Press, 1976, pags. XX-336. 

De un simposio tenido en Los Angeles, en 1973, nace este libro, que se propo
ne ofrecer al mundo de habla inglesa "a systematic organization of Américo Ca
stro's thought and theories". En dicho simposio se leyeron seis ponencias, aqul re
cogidas; 108 demas escritos publicados, nueve, fueron solicitados mas tarde y re
dactados expresamente, advierte José R. Barcia (que por su parte reune importan

_ tes observaciones sobre la personalidad de Castro, a quien conodo intimamente), 
con tres excepciones: un escrito del mismo Castro, de que hablarem08 masadelan
te, y sendos de Guillermo Araya y Stephen Gilman. 
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La mayOr. part~ de las contribudoné$~t~ne por ~bjeto la. man'era ç~n qtle Cas
t"o interpreto aspectos del mundo de hal;:!ia:éspaiiola: la civilizacion hispano-arabe 
y su herencia(J.T. Monroe), el mito de Santiago(E. GonzaJ.ez-Lopez), la EdadMe
dia'espanola (J. Rodriguez Puértolas), los judios espafioles (J.H. Silverman),. Cer
vantes (A.A. van Beysterveldt), el teatro "chisìco" (C.B. Johnson), el siglo XVIII' 
(E. Rodrlguez-Cepeda), el inmediato pasadoy el presente (R. Benftez), la herellcia 

espafiola en Amérìca (M.A. Morinigo). 
No nos es posible examinar.aqui tbdas estas contribuciones; sera mas bien ne

. cesario notar que en la topografia de la tematica castriana resultante parecen fai
tar dos temas de partictllar importanc,ia (Qlvidados, por lo demas, también, lo 
mismo por 10s Estudios dirigidos por La{n Entralgo, que por los, al parecer poco 
conocidos,Collected Studies in honour of A. Castro 's Eightieth Year, publicados 
en 1965 por M.P. Hornìck, Lincombe Lodge Library, Oxford): lapicaresca, cuya 
interpretacion mas reciente ha sido incisIvamente influida por las indìcaciones 
castrianas, mas que otros sectores estudiados: y laJìngiilstìca. 

Castro ftle lingiiista durante muchos afios; parecio alejarse en su segunda épo
ca de 10s estudios lingiiisticos, o limitarse a tltilizar10s para ms fines. Pero no se 
p!ledeolvidar que, si Castro tiene razon al individuar en los sig10s de la simbiosis 

,de -la8 tres religiones e1 perIodo constitutivo de la nacion "espaiiola", esto se debe 
'ta~bién o sobre todo al hecho de que fue en aquella época cuando el castellano 
se afirmo como 1engua' del Reino de Castilla y Leon. El hecho lingiiistico, por lo 
tanto, fue esencial, por mas que Castro llegrie a descuidarlo. 

Si la primera ausencia, la que se refiere a la pìcaresca, se debe probablemente 
a razones de organizacion, la seguna aparece, sino ìntencional, sintomatìca de una 
actitud que se remonta al mismo Castro. Este parece a veces, en su segunda época, 
considerar "espaiiol" también a un habitante de Al andalus, de habla arabe, y. 
complçtamente no-espaiiol a quien, antes de la venida de los arl!-bes, hablase un 
idioma prerromanico. Una violenta, aunque reticente, reaccion contra Menéndez Pi
dal, que tiene algo de comp1ejo edipico, se encuentra por debajo de esta actitud. 

Los escrltos sobre los sectores de la obra de Castro estudiados estan animados 
por disposiciònes de fondo diferentes. Todos ellos ponen de relieve los méritos de 

. Castro, pero resulta claro que el Castro en quien piensan algunos es genérico, y algo 
genérica y evasiva, o al contrario muy delimitada, es la adhesion a sus puntos de 
vista; en otros, .sin embargo, encontramos una postura m.rs clara, de adhesion total 
y polémica. Castro ha dado "the real answer" (p. 129; la cursiva es mfa), seglin 
Ro~{guez-Ptlértolas, a una serie de preguntas esenciales sobre la historia espaiiola; 
"there may be no such thing as a ,definitive answer" (p. 128), seglinJohnson. 

Johnson pone de relieve que Fr~ud, Marx, Saussure, Chomsky tienen en co
.mun la insistente afirmacion de que 10s fenomenos observables, tienen como ci
miento hechos ,subyacentes. Cuando Castro distingue en la comedia espaiiola 
"aspecto" y "trasfondo", esta' acufiando equivalentes de "surface and deep 
structure", "langue" y "parole", "infrastructure and superstructure", "behavior 

, and motivation'~ (p. 210); sin embargo, debido a su postura filosOfica indetermi
nista, Gastro no queria apoyar y sistematizar su pensamiento poniendo de relieve 
Las analogias con el pensamiento estructuralista, especialmente con el de Freud 
(p. 216). 
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Én las contribueiones eitadas se encuentran observaciones mas o menos'ocasio" 
nales sobre la colocacion historica del mismo Castro y de su pensamiento; de 10s 
otros escritos uno solo se dedica al estudio de la colocaeion de Castro en el con" 
texto en que se formo y de que es expresion, y lo hace con relaeion a una especifi" 
ca preseneia en Castro: es mi escrito sobre las relaeiones de éste con Ortega, que; 
titulado en la redaceion espaiiola Castro y Ortega, aparece en ellibro bajo el tltulo 
A parallel Observer and Innovator: José Ortega y Gasset. En realidad, me parece 
haber demostrado que Castro deriva ideas suyas fundamentales de Ortega, aunque 
sin duda en su formaeion intelectual influyo no menos Unamuno, y susegunda é"
poca tiene un tono irracionalìsta que se remota mas bien a Unamuno. Importan
tes, pero de importancia subordinada, son otras relaeiones con representantes de la 
cultura espaiiola (por ej. la relacion con Costa, puesta de relieve por R. Benitez, p. 
242 y s.). Castro, como cualquiera, tiene sus limites, que hay que individuar sin 
por esto negar el nucleo fecundo e innovador de su obra. Es lo que consigue hacer 
].L.L. Aranguren en su escrito A new model for hispanic history, ei mas breve y, 
a mi parecer, e! mas complejo e iluminante entre 108 recogidos en ellibro. 

Aranguren, que, contrariamente a 10s demas colaboradores, no es un especia
lista de historia literaria,· observa a Castro desde una perspectiva mas lejana y lo 
juzga en funcion de intereses generales, como es justo, porque Castro, sobre todo 
en su segunda época, pretend{a dar una interpretacion de la eivilizacion espaiiola 
en generalo Aranguren pone de relieve - y no extraiia que lo haga, si pensamos en 
su obra - como Castro se ha alejado de su inicial inspiracion "institucionista", que 
descuidaba el elemento religioso en el anaIisis historico. Castro aprendio de Una
muno y aprendio de Ortega, y siguiendo SUS huellas creo una vision completamen
teexistencialista de la historia espaiiola: una construccion brillante, y, "como to
das las construceiones brillantes", unilateral. No cabe duda de que Castro interpre
t6 solo una parte de la historia espaiiola, continua Aranguren, seglin·el cual su in-· 
terpretacion debe considerarse complementar de otras. De todas formas "no one· 
can justifiably deny it the rank of a new model for Spanish history". 

El escrito de Aranguren no se contrapone, pero sirve como contrapeso, en el 
libro, a 10s escritos de los discipulos mas incondieionales, que se inclinan aver, 
como Castro mismo, la interpretaeion castriana de la civilizacion espaiiola (y casi 
de la vida en general) como "la" interpretaei6n, con eierta complaceneia irraciona
lista, eierto "irrational touch", del todo conseiente e inteneional. Bienvenido sea 
este entusiasmo, si se concreta en la publicaeion de las Obras completas, de ·que 
Rodriguez-Puértolas resulta, en la lista de Contributors, '''co-editor''. Por lo pron
to servir{a una bibliografia cc '.npleta, que no existe, que yo sepa, también por la 
caracterlstica autocensura de Castro. 

No pocos escritos se han reimpreso en 105 tres tomitos De la Espaiia que aun 
no conocla; uno, y de particular importancia, lo reimprime Barcia en ellibro, que, 
ademas, del escrito deriva su titulo: The meaning of Spanish: Civilization: una 
conferencia dada en el mes de diciembre de 1940 en Princeton, e impresa uniça
mente en aquella circunstancia, como folleto; por lo tanto, de difieil consulta. Se 
trata de un escrito de extraordinario interés para los que quieran reconstruir el 
desarrollo del pensamiento de Castro. En dieiembre de 1940, éste afirmaba el ca
racter "diferente", vitalista, de la eivilizacion espaiiola, que seglin él nunca tuvo in
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teJjés en el desarrollo de la técnièa, en la bus'ca de una ordenada y generaI felicidad, 
en el "llamado progreso". Los' espaiioles no ~onsiguen aislar~e: a SI mismos en la 
abstraccion; nunca han tenido interés en la filosofia, exteptuando el caso en que 
ésta escapeal puro racionalismo: es'to'explicaria la importancia de Krause en la 
cultura espaiiola, y el culto de Unamuno, "that Spaniard par excell~nce", hacia' 
Kierkegaard. Ortega engloba en su pensamiento lo que siente' de si mismo; la men
te ibérica no puede "despegar" nunca de su base vital. . 

El escrito de Princeton se coloca, en el contexto castriano, inmediatamente 
después de Lo hispdnico y el erasmismo. La caracterizacion de Espaiia ya es defi
nida; suascendencia unamuniano-orteguiana se pone expHcitamente de relieve; 
todavia no lo es, sin embargo, su explièacion historica: la simbiosis con los pue
blos semlticos. De los judios no hay palabra, ni siquiera a proposito de las traduc
cionesde Toledo; de los Hispano-arabes se dice solò, genéricamente, que la filo
sofia, la ciencia, el arte, todo lo que interesa la vida, encontraron entre ellos cul
tivo y preeminencia. 

Cada escrito esta condicionado por el publico a quien se dirige, y éste, que se 
dirigi o a un pilblico aèadémico todavia poco conocido, tiene como resorte el de
seo de demostrarse original, y al, mismo tiempo cauteloso; de abrir perspectivas 

. sugesti'vas y multiples, pero sin acentuaciones polémicas, como resultaba oportu
~o en una América que todavia no se habia decidido frente a la nueva guerra eu
ropea. Acaso convenga, y por lo demas es coherente con la interpretaci6n vitalis
ta que de lo espaiiol da Castro, buscar las secretas relaciones entre Ios momentos 
de su meditacion y Ios acontecimentos poIlticos contemporaneos. La guerra civil 
fue determinante en la historla de estas relaciones, pero lo fueron, probablemente, 
también los acontecimientos posteriores. 

Franco Meregalli 

Dario Puccini, La parola poetica di Vicente Aleixandre, Bulzoni Edito
re, Roma, 1976, pp. 268. 

Questa fondamentale esegesi dell'opera di Vicente Aleixandre - fondamenta
le anche perchè abbraccia l'intera produzione del poeta - affida ad una breve nota 
finale le ragioni del suo faticoso iter di gestazione, iniziato nel 1971 con la pubbli 
cazione delle pagine sulle prime raccolte dell'autore e proseguito, con lunghe inter
ruzioni, sino al 1975 con l'analisi dell'ultimo libro Didlogos del conocimiento. 
Tale lungo arco temporale se·ha creato, come ammette lo stesso Puccini, alcuni 
lievi scpmpensi nell'economia del libro, ha d'altra parte permesso un continuo la
yoro di confronto e verifica in concomitanza con l'apparizione delle opere del poe
ta, risolvendosi in una conferma e in un ampliamento del precedente discorso cri

'. 
tico. Come a dire che l'uscita della restante produzione di Aleixandre, in partico
lare quella relativa alle raccolte Poemas de la consumaci6n (1968) e Difl!ogos del 

,conocimiento (1974), con i caratteri di continuità e le proposte d'innovazione che 
presentavano, ha dato alla fine ragione all'estensore delle prime pagine dellav~ro, 
il quale già delineava, in una prospettiva genetica in fieri, le componenti essenziali 
del mondo poetico aleixandrino, ind!viduate in un disegno eli vasto respiro imma

" I 
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ginativo edi grande elaborazione formale. 
In quelle pagine, infatti, il critico ricostruisce il cammino ideale che passa per i 

libri Pasian- de la Tierra, Espadas como labios e La destruccian o el Amor forman
do un- compatto nucleo unitario, ricco di implicazioni linguistiche che rivestono 
particolare valore polisemico. Egli inoltre individua nella brusca rottura che rap
presenta Pasian de la Tierra rispetto ad Ambito due importanti e fondamentali te
matiche: da un lato l'affermazione solipsistica del "yo" in chiave celebrativa, dal
l'altro, e in contrapposizione, lo stato di sofferta negazione causato dai "Umites" 
frapposti dalla materia. Un'evasione verso i! fondo, secondo le stesse parole del 
poeta, che non giunge all'acme di immersione totale nel surreale onirico, ma conti 
nua a presentarsi anche nell'opera successiva con un suo linguaggio peculiare, allu
sivo e di suggestione plastico-pittorica. In Espadas como labios, per esempio, la 
spasmodica ricerca di un "centro" equilibratore si consuma nello slancio vitalistico 
con cui il poeta, ai limiti dell'assoluto elementare, investe il sentimento d'amore 
coniugandolo nel binomio vita-morte. Stato "inorganico", rileva giustamente il 
critico, rispetto a quello "organico" ch,e invece trionfa nella raccolta La destruc
cian; o el Amor, ove in effetti si realizza il salto dalla sfera degli inferi a quella 
superiore della luce e della trascendenza. Linea di congiungimento ideale che passa 

-dall'esperienza abissale del passato - compiuta con valore ontologico e conosciti 
vo - a quella vissutanel presente tesa all'assoluto metafisico ed esente da dirette 
risonanze religiose. 

Qui la critica del Puccini si fa lucida e penetrante, scostandosi dalla tesi gene
tale tendente a riportare la spinta verso il celestiale paradisiaco entro la matrice 
mistico-romantica oppure, come fa il Bousono, a restringerla in una concezione 
panteistico-integralista. Echi e suggerimenti dell'una come dell'altra mitologia non 
mancano certo nell'itinerario poetico di Aleixandre, nella cui voce sono pure pre.: 
senti inflessioni di ascendenza religiosa, ma tutti questi motivi paiono indiretta
mente filtrati da un atteggiamento personale che predilige la zona del primordiale 
e del naturale quali elementi evocatori del sacro. 

~undo a solas, Sombra del paraiso e En un vasto dominio constituiscono la 
fase intermedia, rappresentando il momento di massima estensione della voce, il 
punto più alto del canto ora liberato dalle cupe incrostazioni del passato. Un'e
sperienza che poteva essere facilmente fraintesa, data la singolarità del tono e il 
carattere celebrativo della poesia. Ma un'attenta verifica condotta a livello stilisti
co permette di vedere la sottile rete di intrecci e di nuclei espressivi che lega, in un 
tutt'uno, questo gruppo di poesie a quello della precedente produzione. 

Infine, le pagine dedicate ai Poemas de la consumacian eai Ditilogos del cono" 
cimiento insistono sul ritorno del poeta al discorso scarno e intenso del primo pe
riodo; qui concentrato sui temi meditativi della vita e della morte, in un tentativo 
di autQdefinizione personale e poetica. 

Libro, dunque, questo del Puccini, indispensabile per una piena conos'cenza 
della complessa materia del mondo aleixandrino. Monografia ricca e articolata che 
insieme a quella lontana di Carlos Bousono costituisce senza dubbio l'apporto' più 
valido intorno all'opera del poeta. 

Gabriele Morelli 
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Rafael . Alberti, Ritorni dal vwo lon,tano, Milano, Guanda, 1976, 

" pp. 128. 

Nei "Quaderni della Fenice", diretti da Giovanni Raboni, appare questo fon
damentale libro poetico di Rafael Alberti, a cura di Sebastiano Grasso,che tie è il 
traduttore e curatore. Come è noto i Retornos de lo vivo lejano furono editi a 
Buenos Aires nel 1952, dalla Editorial Losada, più tardi ampliati, nella terza parte, 
allorchè Alberti stampò, presso la stessa casa, le Poesias completas, nel 1961. Ri
corda il Grasso' che parti separate dei Retornos erano già apparse in traduzione ita
liana, e precisamente la seconda parte di essi, completa, nel libro Poesie d'amore, 
curato da Marcella Ciceri Eusebi, nel 1966, per gli "Oscar" Mondadori, mentre 
nel 1964 Vittorio Bodini includeva nell'antologia albertiana, Poesie, edita nello 
"Specchio" 'mondadoriano', quattro Retornos della terza parte (Retornos de una 
tarde de lluvid; Retornos de Yejuda Halevi, el castellano; Retornos frente a los li
torale:; espafìoles; Retornos de un poeta asesinado). L'edizione che qui si commen
ta esdude i Retornos d'amore e ritraduce i quattro citati della terza parte, che ag
glmlge ai ventuno inediti in traduzione italiana e a Retornos de Salvatore Quasi
modo, composto da Alberti a Roma, nel 1969. 
. ' Il lettore poco introdotto nelle questioni editoriali dei diritti d'autore po
trà meravigliarsi per l'esclusione dei Retornos d'amore della raccolta di cui ci oc
cupiamo. Tale esclusione è, certo, dovuta al fatto' che i diritti per la traduzione italia
na appartengono in esclusiva all'editore delle Poesie d'amore. Non ci rimane, quindi, 
che di dispiacerci che il libro non si presenti in tutta la sua completezzà, e di' unir

. ci .al sIcuro rammarico dello stesso Grasso di fronte alle limÌtazioni impostegH.. 
. Il traduttore premette alla raccolta poetica una breve, ma succosa, nota intro

duttiva, dal titolo "La memoria dell'esule", cui segue una "Notizia" bio-bibliogra
fica precisa. Nello studio introduttivo il Grasso rileva l'impatto sul poeta Alberti 
della guerra civile, la sua posizione di esiliato dominato dal ricordo e dai problemi 
del mondo che dovette abbandonarè, sottolinea il rapporto costante poesia-pittu
ra, il legame esistente. tra i Retornos, le Baladas y canciones del Paranti e la prosa 
de La arboleda perdida, libro di memorie, gli echi surrealisti e neogongorini, ma 
anche la ·presenza di "una certa eloquenza politica che affiora qua e là, ma che, 
,nondimeno, non intacca il grafico della poesia" (p. 12). 

L'opera di traduttore di Sebastiano Grasso raggiunge esiti non di rado parti~ 
colarmente felici, ripetendo con fedeltà, nella sostanza, ma anche con originalità 
di invenzione, il clima poetico del testo originale. 

Giuseppe Bellini 

Ramon J. Sender,Iman, Barcelona, Destino, 1976, pp. 304. 

Quarantasei anni dopo la sua prima pubblicazione e quarantatré dopo la se
conda edizione esce questa' terza edizione del primo romanzo di Sender, a cura di 
Marcelino C. Peiiuelas, autore di un fondamentale volume su La obra narrativa de R. 
J. Sender e raccoglitore di Conversaciones cOn lo stesso: "una gran novela", secondo 
quanto afferma, iniziando la sua introduzione, Peiiuelall. Chi scrive ha letto una 
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quarantina di libri di Sender, coll;intenzione di giungere ad una precisa delineazio
ne diacronica di tutta l'opera dell'autore. Si è poi riconosciuto sconfitto dall'ispa
nica prolificità di Sender, erede in questo (e non 'solo in questo) dei Baroja e dei 
Galdos; e, avendo anni fa rintracciato sui favolosi scaffali di Harvard un esemplare 
di lman, opera divenuta, singolarmente, quasi irreperibile, è da tempo d'accordo 
con Penuelas sull'importanza assoluta di lman, come sulla sua centralità nella sto
ria della narrativa di Sender: 

La sobrietà dell'introduzione nulla toglie alla complessità dell'esame. Penue
las si dimostra sensibile l!-gli stimoli della più attuale critica letteraria; non come 
devoto conformista' che segue la moda, ma come persona consapevole di come 
validità letteraria e vitalità umana siano indisgiungibili; individua nell'antica opera 
di Sender diversi livelli nella struttura "interna" ed afferma che la struttura forma
le, o "esterna", a quella si adegua pienamente. Ciò facendo, mentre si collega alle 
riflessioni sulla polisemicità dell'opera d'arte che, riprese recentemente, risalgono 
a ·Ingarden, e da questo ben più in là, sembra intenzionalmente contrapporsi all'u
so dei termini "interno" ed "esterno" fatto da Wellek, che in realtà privilegia l'ele
mento formale su quello esistenziale, dichiarando quello "interno". 

La caratterizzazione che dello stile di Sender fa Penuelas è incisiva, non meno 
che quella che egli dà del significato esistenziale delI'esperienza espressa. Sender 
nega un suo "supuesto parentesco", anzi anche una "afinidad ocasional", con l'esi
stenzialismo; così facendo, certo pensava a Sartre, citato infatti da Penuelas; mà 
esistenzialismo è, se vogliamo, anche quello di Ortega; di esistenzialismo si parlava 
già quando Sartre era uno sconosciuto; e Sender non è estraneo a Ortega. 

Leggendo un periodo di lman citato (p. 16) da Penuelas ho, pensato a Don Se
gundo ISombra. L'opera di Giiiraldes è del 1926. E' una traccia verso la collocazio
'ne storica di Sender, 

- Franco Meregalli 

Andrés Amoros, Marina Mayoral y Francisco Nieva, Andlisis de cineo 
comedias (Teatro espaiiol de la postguerra), Madrid, Editoria! Castalia, 
1977, pp. 218. 

Nato dalla stretta collaborazione tra i coniugi Andrés Amoros e Marina Ma
yoral (entrambi attenti osservatori della vita culturale spagnola attuale) e Francis
co Nieva (autore e scenografo, uomo di teatro tra i più interessanti della Spagna 
di oggi), il volume prende in esame, con una metodologia critica del tutto nuova, 
le seguenti cinque opere apparse in epoca franchista: l) Tres sombreros de copa, 
di MiguelMihura,rappresentata per la prima volta nel 1952 ma scritta venti anni 
prima - quindi, non proprio appartenente alla postguerra -; 2) Escuadra hacia la 
muerte, di Alfonso Sastre, rappresentata nel 1953; 3) Hoy es fiesta, di Antonio' 
Buero Vallejo, rappresentata nel 1956; 4) La camisa, di Lauro Olmo, rappresenta
ta nel 1962 ; Castaiiuela 70, di Francisco Nieva, rappresentata nel .I 9 70. 

Ciascuna delle opere è analizzata sotto tre diverse angolazioni (quanti sono gli 
autori del saggio) che riguardano: a) la presentazione dell'autore; l'ambientazione 
storica circostanziata dell'opera e della s:ua prima comparsa sulla scena e suo acco
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glimèhto da parte del pubblico è della critica; b) l'analisi strutturale e stilistica . 
del testo1 ; c)' lo studio scenografico contenente la "propuesta escénica" di Francis
co. Nieva. 

Nel primo intervento di ciascun capitolo, Amorospresenta l'autore traccian
done un profilo umano e letterario; ricostruisce attingendo ai dati della stampa 
dell'epoca il momento storico circostanziale (con notizie che riguardano anche gli 
aspetti più minuti, e apparentemente ins~gnificanti, della vita sociale, politica, eco
nomica e cultur<tle) della prima rappresentazione dell'operai quindi descrive il car
tello è la messa in scena con dovizia di particolari e annota le reazioni del pubblico 
e della stampa, con speciale riguardo a quella specializzata, ed ogni altro elemento 
che possa in qualche modo risultare utile ad una integrale comprensione del fatto 
artistico come avvenimento sociale e politico nel contempo. 

Il secondo intervento, di Mayoral,.è una analisi interna all'opera, in quanto,ne 
studia gli aspetti più squisitamente contestuali. Si tratta di una operazione decisa-' 
mente meritoria sul piano metodologico, la quale, a mio avviso, riesce meglio di 
quanto è sommessamente promesso nell'introduzione: "Hemos intentado un co
mentario cercano ala letra, humilde, aclarador, que llame la atencion sobre los 
principales focos de interés. Teoricamente, su mejor destino serla incitar a la lec

.tura o vision y a un anaIisis de las obras que, logicamente, no coincidiria del todo 
,con el nuestro'" (p. 8). In realtà, la studiosa dimostra di avere affinato notevol
mente quella tecnica del commento testuale da lei già ampiamente sperimentata 
nel saggio su Se equivoco la paloma di Rafael Alberti2 e nell'esteso e,rigoroso stu
dio de La poeSia' de RosaUa de Castro 3 , un volume che costituisce un'opera im
prescindibile per quanti intendano avvicinarsi ad una comprensione - più razio
nale e meno aneddotica di quanto sia avvenuto nel passato - della sostanza uma
na ed artistica della poetessa galiziana di cui Mayoral è conterranea. 

Assai ,stimolanti appaiono, infine, le proposte sceniche di Francisco Nieva. 
Intanto bisogna tener conto del fatto che esse non si configurano come interventi 
tecnici' a freddo, ma come un'operazione artistica a monte della quale sta una ap
profondita e personale recezione della dra)TImaturgia moderna dei secoli XIX e 
XX. In effetti, soltanto a conclusione di una pregnante analisi contestuale e storica . 
dei fatti e dei simboli teatrali reperiti o reperibili all'interno del testo, Nieva pro
pone uno o più modi di attuazione scenica. E in tutti e cinque i casi, le proposte 
sono stringate, essenziali, espresse in poche righe a conclusione di .una acuta ese-' 
gesi del testo pure essa contenuta in breve spazio (dalle tre alle cinque pagine). A 
proposito, per esempio, di Escuadra hacia la muerte, Nieva osservache"esinutil 
que eI autor, quien quiera que sea, pretenda detener la proyeccion sugestiva de sus 
conflictos y dialogos, dejarla aferrada a su mas personal o primigenia vision. El tea- . 

l Per le prime due sezioni, prive di titoli e solo in qualche caso separate da un;;t 
partizione grafica, in nessun luogo del libro è indicato l'autore; ma per chi è avvez

. zo a leggere Amoros e Mayoral risulta assai agevole distinguerne gli stili e le com
petenze per attribuirne al primo la prima parte e alla seconda l'altra.. 

2 In El comentario de textos (volume comprendente saggi di 21 critici), Ma
drid, Editorial Castalia, 1973. 

, 3 Madrid, Gredos (B.R.H.), 1974, pp. 595. 
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f~O es de toclos, en el sentido de que todos se hallan obligados a ofrecér su versi6n, 
condicionada por el lugar y por el tiempo. ( ... ) el enfoque plastico-dramatico de 
Escuadra hacia la muerte, no solo es bien susceptible de adaptarse a nuevas for
mas,sino que, por la. misma cualidad de su tesis y de su escritura, hacetlo de un 
modo demasiado clasico - reminiscente de su fecha de estreno y de los métodos 
entonces empleados - la puede perjudicar. ( ... ) Con la evolucion de los procedi

.mientos teatrales, la itdopcion de nuevas convenciones, es posible crear en la esce
na una impresi6n de primeros planos, panonimicas, planos medios, etc. El-especta
dor puede observar la escena desde angulos diferentes, aunque solo sea con el ya 
conocido sistema de mover la plataforma giratoria. Los objetos de atrezzo pueden 
quedar anulados e invisibles. Todo elIo, fruto de una dosificacion de la luz y un 
empeiiado cruculo escenografico. La proyeccion sobre fondos neutros de grandes 

-diapositivas dan vida al bosque diurno y nocturno que cerca la cabana. Ya sea con 
amplios medios como con medios modestos, la obra de Sastre admite este nuevo 
enfoque de puesta en escena. A causa de su estructura, basada en un descarnado 
conflicto humano, una estética - la de su tiempo y fecha de creaci6n - se imbrica 
facilmente en otra: nuestra forma actual de hacer sensible el conflicto, volverlo la
tente y actual... " (pp. 94-95). 

In conclusione, nel volume le opere teatrali sono Viste (forse per la prima vol
ta) come un fatto di teatro e conseguentemente studiate come un fenomeno di 
cultura letteraria e sociale che, per essere destinato alla rappresentazione, non può 
-non coinvolgere in pari misura autore, operatori e fruitori. In questo senso iI libro 
si pone come guida efficace e utilissima per un diverso rapporto tra il testo dram
matico e i suoi destinatari, un mezzo che offre la possibilità di una lettura più inte
grale dell'opera e che invita e stimola a vedere nell'espressione teatrale la traduzio
ne, o la rappresentazione, di realtà che trascendono il testo .stesso e che hanno 
sempre un preciso riscontro nella storia dei comportamenti politici e psicologici di 
Una collettività. . 

Giovanni Battista De Cesare 

* * * 
André Jansen, Charles et Théodore de Croz'x Vice-Rois de l'Amérz'que 
espagnole, Paris-Gembloux, Duculot, 1977, pp. 84 e 8 tavole. 

Nella collana "Wallonie, art et histoire", nella quale già sono apparsi quaranta 
titoli di molto interesse, uno dei quali dedicato a •Les Wallons d'Amérique du 
Nord, di Françoise Lampereur, viene ora pubblicato questo volume dell'ispanista e 
ispanoamericarusta belga André Jansen, dedicato a illustrare l'opera di due compa
trioti illustri, divenuti, sotto il regno di Carlo III di Borbone, vicerè, l'uno del Mes
sico, l'altro del Peni Sul primo dei due personaggi citati esiste già una discreta bi
bliografia, e documenti che lo riguardano; a questo materiale si rifà con competen
za e scrupolo l'autore del libro che commentiamo, apportando il frutto di lunghe 
ricerche personali, condotte in Spagna, Italia, America e, naturalmente, in Francia 
e in Belgio, prendendo le mosse dall'archivio del castello di 'Franc-Waret, presso 
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,Namur;' ove sono anche due interessanti ,ritratti ad oliò dei due Croix: Chade,s 
François, nato a Lilla nel 1702, rilotto a Valenza nel 1786, ~ 'fhéodoré, nato an
ch'egli a Lilla, nel 1730, morto a Madrid nel 1791, 

Preliminarmente il Jansen effettua una interessante ric'Ostruzione genealogica 
della casata dei Croix, fino agli eredi attuali, riportando alla ribalta la storia del" 
l'Europa occidentale, relativa al Belgio, alla Spagna. Quindi lò studioso illustra le 
campagne militari del marchese Charles de Croix, in Italia e in Africa, tra il 1733 e 
il 1753, la sua presenza in Spagna, al servizio dei Borboni, tra il 1753 e iII 765. Il 
Jansen avanza l'ipotesi che iI Croix abbia fatto parte ,della massoneria, forse fin dal 
suo soggiorno in Italia, e che grazie alla sua fedeltà alla corona e alla'sua specchia
ta ,onestà, Carlo III, deciso a porre fine al prepotere dei gesuiti nei suoi stati, lo 
prescegliesse per avere in Messico un vicerè "homme intègre, incorruptlble, 10yal 
e'I; susceptible non seulement d'appliquer a la lettre ses ordonnances, mais de les 
fafre respecter". Cosa che iI marchese fa scrupolosamente, non solo cacciando con 

,perfetto tempismo i gesuiti, ma soffocando i moti di protesta e le rivolte, in pieno 
accordo con iI "Visitador" GaIvez - personaggio di triste memoria per iI Messi
co -, nel periodo della sua carica vicereale ,dal 1766 al 1771, assistito anche dal 

, nipote Théodore, del quale costru{ la brillante carriera, da "Alférez" a Luogote
nente,-Generale. 

Il Croix cercò collaboratori fedeli nei propri familiari, suscitando, per l'inevi
tab.ile nepotismo, serie opposizioni da parte degli spagnoli, sempre superate dal vo~ 
te'l'e del re, che gli concedeva piena fiducia. Il J ansen illustra con abbondanza di 
Particolari l'opera del vicerè in Messico, ponendo in rilievo, oltre àll'onestà dell'uo
mo, l'inflessibilità nell'applicazione della legge, iI rigido autoritarismo, l'opera di 
restaurazione delle finanze, l'interesse per il reddito delle miniere, la durezza nella 
reprc:ssione del banditismo, le misure prese contro i perturbatori dell'ordine pub
blico, l'appoggio dato ai metodi sbrigativi e crudeli di pacificazione del "Visita
dor" J osé de GaIvez, figura 4i megalomane. 

Quanto a Théodore de Croix, vicerè del Pero e del Cile dal 1783 al 1790 
anno in cui chiese al re di sollevarlo dall'incarico -, non smentì, certo, le qualità 
dellà famiglia. Egli riorganizzò su basi di maggiore moralità e di serietà la vita dello 
stato, introducendo le "Intendenze" -, misura che gli sollevò contro i mendiCanti, 
i prigi~nieri e gli infermi, promosse i lavori pubblici e la nettezza urbana, creò una 
pò1izia notturna, a sicurezza dei cittadini, fece costruire ponti, ampliare il porto 
del Cailao, canalizzò e rese navigabile il Rio Rimac a Lima, controllò l'efficienza 

, delle miniere, curò la difesa militare dello stato. Tuttavia - neo non indiffe
~eilte - ìl suo zelo di fedele servitore regio lo indusse a proibire, requisire e 
bruciare~ secondo le disposizioni, le pubblicazioni contrarie allo "spirito della 
Teligione", a instaurare la censura preventiva, non solo, ma a creare un tribunale 
che'·ispezionasse le biblioteche del paese ed eliminasse i libri degli autori incrimi
nati: Marmontel, Montesquieu, Lignet, Raynal, Machiavelli, Legros, gli Enciclo

, pedisti. 
Tra i due Croix, la cui vita e opera illustra con impegno il J ansen, non v'è dub

bio che Charles fu il personaggio di maggior spicco, e sulla sua figura s'incentra, 
"soprattutto, l'indagine dello studioso, orgoglioso di presentare un uomo, un belga, 
"che servÌ la Spagna, ma anche la "Francia - poichè'gli interessi francesi e spagnoli 
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coincidev.ano in quel momento, per il"Patto di famiglia" - con ima generosità e 
una devozione "qui font honneur a sa famille". La sua rettitudine, lainoralità, era
no forse frutto della sua apparténenza alla massoneria? Il Jansen non risponde in 
modo esplicito alla domanda, ma è chiaro che propende per il l!ì. 

Con questo libro dedicato ai Croix in America l'autore reca un contributo ri
levante --c e non si dimentichi la parte ic~nografica - alla conoscenza della storia 
del Messico e del Peni sotto i Borboni, nel difficile momento della cacciata dei ge
suiti e dello sfaldamento della colonia. 

Giuseppe Bellini 

Maria Leticia Caceres, A.C.].: La personalz'dad y obra de D. Juan del 
Valle y Caviedes,' Arequipa, Imprenta Editorial "El Sol", 1975, 
pp. 284; El manuscrito de Ayacucho, fuente documental para el estu
dio de la obra literaria de D.Juan del Valle y Cavz'edes, "Fénix" , 22,Li
ma, 1972; Voces y giros del habla colonial peruana registrados en los 
C6dices de la obra de D.Juan del Valle y Caviedes, Lima, "El Sol", 1974. 

Benchè di qualche anno fa, il libro della Caceres ci perviene solo ora, insieme 
ai due opuscoli citati, e ci sembra meriti ancora, a distanza di tempo, una menzio
ne onde contribuire a una migliore conoscenza dell'attività meritoria della studiosa 
peruviana. Il testo indicato dedicato alla personalità e all'opera di Caviedes è; in 
sostanza, il punto di partenza della attività caviedista della Caceres. Benchè pubbli 
cato nel 1975 il lavoro fu condotto a termine nel 1944, come tesi per il grado di 
"Bachiller" in "Humanidades", presso la Facoltà di Lettere e Pedagogia dell'Uni
vfrsità Maggiore di San Marcos, di Lima. L'autrice pubblica lo studio, a distanza 
di tempo, considerandolo ancora attuale, dopo più dÌ trent'anni dalla sua compila
zione, dato l'interesse crescente della critica nazionale e straniera e le molte zone 
d'ombra che permangono intorno alla vita e all'opera del satirico peruviano (di ori
gine spagrrola). Alcune correzioni e aggiornamenti l'autrice apporta per quanto ri- . 
gUarda la parte bibliografica, nella quale, oltre agli studi del Lohmann Villena e di 
L. A. Sanchez, i titoli di maggior rilievo restano quelli di G.L. Kolb, Juan del Valle 
y Caviedes. A Study oj the Life, Time and Poetry oj a Spanish Colonial Satiri:jt 
(New London, Connecticut College, 1959) e di D.R. Redy, The poetic Art ojJuan 
del Valle y Caviedes (Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1964). 

Nella sua tesi Maria Leticia Caceres si propone di chiarire punti sconosciuti 
della vita e dell'opera del poeta, del quale sottolinea le qualità di artista, perfett~~ 
mente situato nell'ambito della poesia spagnola, le caratteristiche del "lime
gnismo", la nota satirico-costumbrista, quella mistico-religiosa, la proiezione socia
le, ma anche la nota che immette meglio nell'intimità del poeta. Nell'ambito della 
poesia· satirica la studiosa rileva principalmente la presenza di Quevedo, al quale 
non pretende di paragonare Caviedes, cosciente della grandezza del primo. Sotto
linea, inoltre, l'importanza del manoscritto Las Médicos de Lima, già proprietà del' 
Dr. Hermillo Valdizan, ora della Biblioteca Nazionale di Lima, che per il momento 
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'cons~dera il docùmento piu nutrito dell'opera caviedesca, lnfine, quale parte com
·1plementare, ma sostanzÌòsa, riproduce le poesie 'inedite del ,Caviedes, presenti nel 

nuovo manoscritto, conducendo uno studio comparativo delle composizioni co
mùni a detto codice e al Diente del Parnaso, nell'edizione di Ricardo Palma, del 
1889. 

Il lettore non si sorprenderà di non trovare menzione, nello studio della Cace
,res, dell'edizione delle Obras de Juan del Valle y Caviedes, curata per i "Chisicos 

'Peruanos" dal Vargas Ugarte, poichè essa' è del 1947. L'opera è solo menzionata 
nell'aggiornamento bibliografico relativo ai testi apparsi dopo il 1944, data di con
clusione.dellavoro che si commenta. 
. L'apporto più rilevante di Maria Leticia Caceres nel suo studio è la trascrizio
ne attenta del manoscritto Las Médicos de Lima, che essa effettua con scrupolo, 

. recando un servizio prezioso agli studiosi di Caviedes. Per quanto concerne l'inte
ressante relazione del poeta limegno con l'opera di Quevedo, che vale a spiegar'e 

. ~on poche delle radici profonde della sua poesia, i riferimenti sono essenziali, se 
non scarsi, e avrebbero potuto essere sviluppati, partendo dalle osservazioni so
p.rattutto di Emilio Carilla in Quevedo. Entre dos centenarios (Tucuman Universi
dad Nacional, 1949), almeno nella revisione del lavoro per la pubblicazione. ' 

Quanto alla figura di Caviedes, la Caceres, fondandosi su aggiornati apporti 
documentali, tende a presentarla come quella di un personaggio lontano dal "cli

, ché" istrionico affermatosi nel passato, fino alla revisione del Lohmann Villena. 
Interpretazione assurda, quella, che mette in ombra la tensione morale del poeta, 
giustamente sottolineata ora dalla Caceres. 

Anteriormente I alla pubblicazione della sua tesi e, logicamente, in epoca po
steriore alla stesura della stessa, la studiosa peruviana ha dato altri apporti alla co
noscenza dell'opera di Juan del Valle y Caviedes. Nel momento in cui terminava 
il S\lO primo lavoro la Ga.ceres era venuta a conoscenza, su informazione di L.F. 
Xammar, dell'esistenza, nella Biblioteca dei Padri Francescani di Ayacucho, di una 
'copia' sconosciuta dell'opera del poeta limegno. Il manoscritto fu, quindi, da lei 
trascritto e pubblicato, nel 1972: El manuscrito de Ayacucho, fuente documentaI 
para el estudio de la obra literaria de don Juan del Valley Caviedes ("Fénix", 
.22, Lima, 1972). Tale pubblicazione, corredata di uno studio preliminare edi nu-. 
merose note al testo, apre un capitolo nuovo negli Jltudi testuali dell'opera del 
poeta. Effettuando una comparazione minuziosa con i manoscritti già noti e con 
le edizioni esistenti, da quelle di Odriozola al Palma, all'Ugarte e trascrizioni avve
nute fuori del Penl, fino al 1963, essa pone in evidenza una serie di rilevanti alte

, .... , 	 razioni, a cominciare dal titolo, Diente del Parnaso, non presente in alcuno dei co
dici e che in realtà è il seguente: Guerra fisièa, proezas medicales, hasanas de la 
)ignorancia, sacadas aluz de el conocimiento por un enfermo, que milagrosamente . 
escap6 de los herrores rtiédicos por la protecci6n de Sr. Sn. Rogue Abogado con
tra médicos, contra la peste; que tanto monta, dedicalo su autkor a la Muerte em
peratriz .de médicos, acuio augusto ptilido cetra, le feudan vidas, ytributan salu
des en el thesoro de Mueri'os yenfermos. Aggiunge la Caceres che, data la lunghez
za del titoll:>, l'autore lo abbrevio nella sua opera in Asanas de la Ygnorancia, come 
si ,deduce ,dal confronto dei diversi manoscritti. Il manoscritto del 1689, Los Médi
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cos de Lima, "trasunto" del manoscritto di Y ale, patì àlterazioni a opera di Ricar
do Palma. Il titolo Diente del Parnaso fu inserito dai vari editori _. Odriozola, Pal
ma, Ugarte - rompendo il ritmo dei versi. Altre alterazioni, segnala là Caceres, 1'0

-pera di Caviedes subi anche per quanto riguarda i nomi propri dei personaggi, an
cora ben noti al momento in cui Odriozolasi occupò dell'opera del satirico peru
viano, nel 1870. 

Juan del Valle Caviedes chiama il suo libro anche Libro de 10s Doctores (Ma

noscritto Ayacucho), coincidendo, così, con il titolo che diede all'opera nel 1690, 

Las Médicos de Lima. Si sarà, perciò, nel giusto quando si chiamerà l'opera di Ca

viedes con uno dei seguenti titoli: Azanas de la Ygnorancia, Libro de los Doctores, 

Las Médicos de Lima, Guerra fisica. 


La Caceres riscatta anche dalla dimenticanza cui le aveva condannate l'Odrio
zola le liriche religiose presenti nel manoscritto più antico, quello del 1689. Solo 
a partire dal 1944 si fa giustizia al poeta, nella tesi della Caceres e nelle pubblica
zioni di L.F. Xammar in "Fénix", a partire dal 1945, riscattandolo dal vieto "cli
ché "buffonesco". 

La descrizione del manoscritto di Ayacucho ~ torno in 8 o , di 103 pagine, due 
fogli preliminari e un foglio finale, rilegato modernamente, 15x20.5xI8.5di "ca
ja" e l cm. di dorso -- è oggetto della parte fondamentale dello studio dellaCace
res, che segnala l'imperizia del copista e la sua scarsa cultura, mentre ribadisce la 
fedeltà al testo nella maggior parte dei casi, soprattutto per quanto riguarda l'ope
ra satirica, raffrontata ad altri manoscritti. La studiosa rileva che diverse liriche 
app.artengono.ad altri autori dell'epoca, tra essi il vicerè del Peru, Castell dos Rius, 
animatore della "tertulia" alla quale partecipava Caviedes. 

Previamente alla trascrizione del manoscritto Ayacucho la Caceres conduc-e 
un confronto con i manoscritti caviedeschi anteriori alle acquisizioni Kentucky e 
Yale, stabilendo varianti e aggiunte, l'autenticita o meno dei testi. Il manoscritto 
Ayacucho è datato dalla Caceres approssimativamente, per il carattere della scrit-' 
tura, alla fine del secolo XVIII. 

Nel 1974 Maria Leticia Caceres torna a pubblicare un opuscolo dedicato al
l'opera del suo autore preferito: Voces y giros del hab1a colonia1 peruana regis'tril
dos en 10s C6dices de la obra de D. Juan del Valle y Caviedes (s. XVII), ArequiPa"1 
Imprenta Editorial "El Sol", 1974. In questo studio l'autrice consegna una serie 
di termini in uso nel Perù all'epoca del satirico limegno e da lui impiegati, ma an- - 
che correnti in Centro America, Venezuela e Colombia, attestazione "poderosa", 
quindi, dell'unità linguistica dei vicereami che comprendevano paesi andini e tra
sandini, con interventi anche di etimi del "nahuatl" e del "quechua". 

L'opera caviedista di Maria Leticia Caceres merita un riconoscimento sincero, 
ed è giusto che la conoscenza di essa varchi i confini peruviani, poichè apporta 
spesso contributi di prima mano alla conoscenza dell'opera e della personalìtà del 
grande satirico di Lima. 

Giuseppe Bellini 
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J.J. Fermindez de Lizardi, Periquillo Sarniento, Edici6n preparada por 
L. Sainz, de Medrano; Madrid, Editara Nacionàl; 1976,2 vall., pp. 966., 

Ècco finalmente un'accurata edizionespagnòla del Periquillo Sarniento, opera 
gìustamente famosa del me~sicano Fermindez deLizardi (1776-1827), che rappre
senta un momento decisivo, se non il primo - ricordiamo Los infortunios de 
Alonso Rflmirez (169.0) di Carlos de SigUenza y Gongora, il Lazarillo de ciegos ca
minantes (1775) diConcolorcorvo, e gli elementi di "ficci6n" delle cronache della 
conquista e della scoperta - nella storia del romanzo in Ispanoamerica. Questa 
limpida edizione, in due tomi, appare nel programma della "Biblioteca de la lite
ratura y el pensamiento hispanicos",della Editora Nacional, uno dei cento volumi 
che intendono promuovere una "aproximaci6n seria" ai citati settori ispanici e, in 
sostanza, anche una più adeguata conoscenza di quanto nelle lettere e nel pensiero 
ha prodotto l'America di lingua spagnola. Cura il volume di cui trattiamo un noto 
ispanoamericanista, cattedratico nelle Università di Madrid e di La Laguna, Luis 
Sainz de Medrano, appartenente alla più giovane generazione di studiosi delle cose 
d'Ispanoamerica, documentato e serio, spoglio del vieto settarismo col quale per 
troppo tempo la Spagna ha guardato alle cose delle ~'ex-colonie". Ne è prova l'e
quilibrato, e profondo, studio introduttivo al Periquillo, ricco di osservazioni, di 
prima mano, di apporti personali nella valutazione del libro. 'E' noto che i primi 
tre tomi dell'opera apparvero, vivente l'autore, nel 1816, il quarto solo dopo la 
sua scomparsa, nell'edizione del 1830-1831, a causa dell'intervento della censu
ra, per aver trattato Lizardi della schiavitù. 

Nel citato studio introduttivo il Sainz de Medrano affronta anzitutto il pro
blema della tarda presenza del romanzo in America, tornando sulla questione, di
battuta da tempo, intorno alla proibizione regia, relativa ai libri del genere, per le 
Indie, al con,trabbando che invece se ne fece, in definitiva scoperto commercio 
su grande scala, come confermano gli studi di Itving A. Leonard (cf.: Romances 
of Chtvalry in the Indies, Barkeley, California, 1913; Books of the brave, Harvard, 
1?49), di José Torres Revello (Et libro, la imprenta y et periodismo en America, 
Buenos Aires, 1940), di Luis Alberto Sanchez (Proceso y contenido de la novela 
hispaiuiamericana, Madrid, 1953). Il problema resta, quindi, la ragione della man~ 
cata presenza dei romanzieri in America nei primi tre secoli coloniali, e lo studio
so spagnolo propende per la tesi del Sanchez, il quale afferma che ciò si dovette al 
fatto ,che, vivendo in un mondo favoloso, puntualmente documentato dai cronisti, si 
sentiva non aver senso l'inventare "ficciones" che 'la realtà superava per interesse. 
Il Sai,nz de Medrano sottolinea - come più ,volte anche Miguel Angel As:turias ~ 
l<! presenza di elementi romanzeschi nelle cronache dei secoli XVI, XVII e XVIII, 

, ,quali laVerdadera historia de la conquista de la Nueva EspaiLO" di Bernal Diaz del 
CastiBo, i Comentarios Reales dell'Inca Garcilaso, e, "sobretodo", Las infortunios 
de Alonso Ramirez, "claro antecendente" del Periquillo, oItre alLazarillo de cie
gos caminantes. Egli passa poi in rassegna, per tappe essenziali, la vita di Lizardi, 
del quale lo studioso rileva la grande vocazione giornalistica, le numerose imprese 
intal senso,' anteriori al romanzo, e s:uccessive, nelle quali trasfonde le sue inquie
tudini socio-politiche, all'origine anche del suo dedicarsi al romanzo, quando la 
res,taurazione di Fernando VII e l'assolutismo rendono impraticabile la via del 
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giornalismo. Il Periquillo sorge, quindi, come un tentativo di burlare "la censura, 
an~he se, come si è detto, il quarto volume incappa in essa. Per il Sainz d~ Medra
no il romanzo è, esattamente, un quadro ampio della società messicana del tempo, 
dalla prospettiva di un critico "educador y moralizador". As~istiamo, infatti, nel 
libro, alla caduta e al riscatto dè! protagonista; Lo studioso conduce una dettaglia
ta analisi del romanzo, rilevandone la noVità, il vigore, nell'ambito letterario do
minato dal neoclassicismo, la struttura "picaresca", non altro che supporto per un' 
contenuto che "indiscutibilmente lo rebasa", i legami col Guzman de Alfarache, 
ma anche con Ri,,!!conete y Cortadillo, con Estebanillo Gonzales. Ciò che non rive
la solo la logica dipendenza dalla letteratura spagnola e l'asincronicità del libro, ma 
anche che l'Illuminismo "no habia florecido en vano por las antiguas Indias tan 
pronto como nos acercamos a espigar en la ideologia a la que el andamiaje picares
co sirve de soporte". E' qui l'apporto più rilevante e nuovo del curatore della pre
sente edizione: l'esame dettagliato delle preoccupazioni educative e moralizzatrici 
dell'autore, delle sue letture -letterarie, storiche, giuridiche, economiche, religio
se '- e dell'immensa erudizione che il Periquillo attesta, indice della vastità della 
cultura del Lizardi. Il Sainz de Medrano afferma che tanto "adoctrinamiento" ed 
erudizione critica servono all'autore di supporto e recano in sè un profondo spirito 
critico che mira a un cambiamento di fondo non totale, ma a un miglioramento 
delle strutture sociali. Si spiega, in questo modo, la critica al potere, ai nobili tra i 
primi, dimentichi della virtù, ai professionisti, la cui capacità di abuso è "subsidia
ria". Ma Lizardi attacca anche l'esercito, le autorità venali, i commercianti, i medi
ci - gran tema della letteratura spagnola e coloniale, come attesta,' in questo set
tore, il Diente del Parnaso di Del Valle y Caviedes -, la schiavitù, le disuguaglian
zerazziali, tra bianchi e negri, difendendo l'uguaglianza delle razze umane. 

Lo studioso sottolinea il valore "costumbrista" del romanzo, e afferma che 
mentre il Lizardi mostra scarsa attenzione per i luoghi, "compone una atmosfera 
de mejicanidad palpitante" quando presenta scene di divertimenti campestri, stu
denteschi, vite di "plcaros y tunantes", tratta la prostituzione, gli usi funeian, le 
feste, i cibi, ecc. Il Sainz de Medrano non manca anche di rilevare il "sentido rela
tivamente conservador", per taluni aspetti, del Lizardi, quali l'ammirazione per la 
nobiltà autentica, l'accettazione delle differenze sociali, la discriminazione sul ruo
lo della donna nella famiglia, l'accettazione dei governi costituiti, comunque essi 
siano. Altro aspetto sottolineato dal critico è il "tremendo anticlericalismo" del 
romanziere, basato sulla sua "irritazione" contro i preti ignoranti, 'interessati, 
mondani, ai quali, contrappone sempre figure esemplari. Il Medrano sposa, quindi, 
la tesi dello scrittore Agustin Yanez che considera il Periquillo un "tipo nacional 
de fisonomia irreductible", e afferma che, con Babitt, Martin Fierro e Don Se
gundo Somhra questi personaggi finiscono per rappresentare l'America con le sue 
aspirazioni, le sue inquietudini e il suo destino. 

Correda l'edizione del Periquillo Sarniento una nota bibliografica e un voca
bolarietto. II testo del Lizardi reca a piè di pagina le note dello scrittore, quelle 
dell'editore del 1842 - distinte con una E - e quelle personali del Sainz de Medra- , 
no, contrassegnate da un asterisco. 

La fatica del critico spagnolo in questa impresa ha il grande merito di aver ri
dato attualità al Periquillo, attraverso l'individuazione delle sfumature della sua 
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problematica, e di averlo riproposto in veste di chiara modernità all'attenzione di ' 

, . un'pubbIìco vasto di lettori, oggi più attenti che mai alle cose americane. , ... ~. ."'". 

Giuseppe Bellini 
',' 

' ... ", :'''' 
Augusto Roa Bastos, Ft"glio dz' uomo, traduzione di Stefano Bossi, 

Milano, Feltrinelli, 1976, pp. 283. 


A distanza di diciassette' anni dalla sua apparizione per i tipi della Editorial 

Losada di Buenos Aires - fu pubblicato, infatti, nel 1959, non nel 1960 come in

<;iica la nota editoriale apposta alla traduzione italiana - ecco' ora tradotto anche 

nella n9stra lingua uno dei testi più rilevanti della narrativa latino-americana con

temporanea: Hijo de hombre, dello scrittore paraguaiano Augusto Roa Bastos. 


'Autore precedentemente di un libro di racconti, Et trueno entre tas hojas (1953), . \ 

che già richiamava l'attenzione della critica sul giovane scrìttore, con Hijo de 
hombre egli trova la sua piena affermazione. La traduzione italiana appare con in
spiegabile ritardo, se pensiamo ai molti autori latino-americanitradotti, e proprio 
quando Roa Bastos ha dato la sua opera di maggior rilievo, Yo et Supremo, che dal 
SllO apparire, nel 1974, lo consacra tra i grandi scrittori. 

Hijo de hombre, è, certamente, uno dei romanzi di maggior rilievo della narra
tiva ispano-americana contemporanea e contribuisce fondamentalmente al suo rin
novamento, rompendo nettamente col passato, riscattandoÌa dal raI:Ponalismo e I 
dal,tellurismo che caratterizzarono il "vecchio" romanzo, di Gallegos, ad e,sempio. 
L'uomo diviene il cent!o d'un'indagine che tende a rivelarne l'essenza imperitura, 
partendo dalla sua condizione, duramente segnata dall'ingiustizia e dal sopruso. 

": 

Il libro è stato definito l"'infrahistoria" del Paraguay, il romanzo del dolore di 
quella terra; esso è costruito originalmente dal punfo di vista artistico: vi conflui
§cono le esperienze del modernismo e dell'avanguardia, vaste letture che vanno da 
Proust a Kiifka, a Joyce, apporti della psicanalisi e, in particolare, la lezione del ci
nema, specie perla tecnica del "flash-back",appresa e sperimentata concretamente 
dall'autore come regista. La struttura stessa del romanzo si presenta nuova, fonda
ta Sll capitoli con autonomia propria, fusi nonpertanto in un" unico tessuto narrati 
vo attraverso abili accorgimenti allusivi. 

In Hijo' de hombre è compendiato un lungo periodo della storia umana e poli
tica'del Paraguay, anche se l'azione è centrata soprattutto sulla guerra del Chaco, 
con la Bolivi<i (1932-35), alla quale prese pa,rte lo stesso Roa Bastos. I riferimenti 
alla Triplice Allenza - tra ArgentiI,la, Brasile e Uruguay contro il Paraguay, am~ " 
pIiano il panorama storiCo al.periodo 1865-1870, mentre l'evocazione dell'ombra 

, dél "Supremo" - poi protagonista del romanzo omonimo -, il dittatore G:;Lspar 

Rodriguez de Francia, fa risalire agli anni 1812-1840. Più indietro ancora riporta 

l'allusione al vicerè acciaccoso che, in un giorno lontano, appoggiando il dito sulla 

carta geografica, decise il sorgere del villaggio di Itapé, ove in gran parte si svolge 

l'azione del romanzo, incurante delle lacrime e del sudore che avrebbe originato . 


. Nel libro la passione creatrice si fonde con la passione morale, per dar rispo

sta all'interrogativo centrale dell'opera: cos'è l'uomo nella realtà allucipante 


57 

, .I 



",

della sifuazio'ne americana, di una soçietà crudele che ripete ogni giorno. con l 'indi- . 
viduo, come col Cristo, la crocifissione. L'autore ha scritto che tema "trascenden7 


~ te" del suo romanzo è proprio la crocifissione dell'uomo comune in cerca della so

lidarietà dei suoi simili e in lotta per la libertà, abbandonato alle sue sole forze, in 

un mondo che è la negazione di tali valori. Il Cristo che illebbroso Gaspar Mora, . 
nella solitudine della selva intaglia in legno, a propria immagine e somiglianza, è fi

'glio non di Dio, ma dell'uomo, afferma l'umanità de! Cristo del Calvario, senza al
. ludere alla sua natura divina, ne fa un perseguitato del mondo, come lo è l'uomo 

umile, capace per questo di proiettare una luce di vita. 
In Hijo de hombre l'allegoria della salvazione si costruisce sui materiali di una 

storia umana tormentata. Le distruzioni della guerra, le rivalità politiche fomenta
te dalle grandi cupidige, acquistano nel romanzo un rilievo inquietante e creano un 
inferno apparentemente senza uscita. Il popolo è sempre l'ingannato, il sacrificato. 
E tuttavia, alla radice di ogni atto del semplice sta la bontà che riscatta e salva il 
mondo. Nell'immenso mare di dolore si fa largo la speranza. Al momento di suici
darsi il tenente Vera, narratore della vicenda, è condotto a pensare che deve per 
forza esistere una via d'uscita alla condizione mostruosa, altrimenti bisognerebbe 
pensare alla maledizione definitiva della razza umana. Del resto, fin dall'epigrafe 
del romanzo, l'inno Idei morti guaran{ Ì\1sinua il suo messaggio di fede in un futuro 
in cui, malgrado la spietata denuncia, lo scrittore non cessa di credere. 

Nel testo originale Hijo de hombre conquista il lettore non solamente per il 
messaggio, per la novità della costruzione, per la dimensione profonda dei perso
naggi, ma .anche per la peculiarità di un linguaggio in cui risuona la forma interiore 
del guaranl. E' una caratteristica di molto rilievo, perduta nella traduzione, che tut
tavia, nel complesso, resiste abbastanza bene alla lettura. Intendo di un lettore non 
a conoscenza dell'originale, perchè non poche sono le infedeltà, quando non i tra-o 
visamenti del testo, a partire dall'epigrafe, dove "lo cortaré de entre mi pueblo" è 
tradotto "lo sterminerò in mezzo al mio popolo", e dalla prima pagina del testo, 
dove "corredor" è tradotto con "vicolo". 

Giuseppe Bellini 

Demetrio Aguilera Malta, jaguar, México, Editorial Grijalbo, 1977, 
pp. 208. 

" Con questo nuovo romanzo lo scrittore equatoriano Demetrio Aguilera Malta 
torna allo scenario del Guayas, dal quale la sua narrativa prese l'avvio. Si pensi 
non solo ai racconti inclusi in Los que se van (1930), ma soprattutto ai romanzi 
Don Goyo (1933) ;e, La isla virgen (1942). Con Don Goyo, in particolare,]aguàr 
presenta affinità, per il clima intensamente drammatico. Il "realismo magico", del 
quale, anzi che il termine venisse di moda nella narrativa ispanoamericana, Aguilera 
Malta fu uno degli iniziatori, ha proprio in Don Goyo la sua prima espressione; ora 
si riafferma con singolare vigore nel nuovo libro, dopo le rinnovate prove di Siete 
lunas y siete serpientes (1970). Proprio da quest'ultimo libro, lo scrittore, tornato 
nel 1970 al romanzo, dopo un lungo silenzio, come a rivendicare il suo posto di di
'ritto nel momento del maggior auge del "realismo magico", riafferma una nuova" 
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'fase ascendente della Slia creazione. artistica, confermata, adistanza di pochi a~ni, 
nel 1973, ç.on la. pubblicazione de El secuestro del generai, a sua'voltaprecurs,ore 
di un rinn.ovato interesse, nella narrativa ispano-~ericana, per il tema,della ciitta~ 
tura e ~a figura del dittatore. Eisecuestro... ' confermà, nel suo autore, non solo le 
alte qualità deli'invenzione e dello stile, ma la funzione di pre~ursore di atteggia
mel)tie di nuovi interessi nell'ambito della narr-ativa americana nel Novecento. E.,: \ 
caso non certo frequente, se nella piena maturità lo scrittore aveva dato opere di 
rilievo, partendo da Siete. lunas y siete serpientes si inaugura un momento di ecce
zionale pienezza creativa, tale da oscurare quanto di pur valido. egli aveva scrit 
to. 

jaguar si presenta come l'ultimo prodotto, in ordine di tempo, di questa sta

gione felice e rivela una sicurezza,di costruzione e di linguaggio'che confermano non 

salò le categorie del passato, ma fanno di Aguilera Malta uno dei maestri della, nar

rativa ispano-americana contemporanea. Il gioco della parola, il neologismo, l'ono

matopea, danno alla pagina, ricca d'invenzione, un sapore così vivo che tutto ja

guar potrebbe essere preso a testimonianza delle peculiarità della scrittura del suo 

autore. La tematica del libro riporta a un'epoca anteriore, quella dei primi testi 

dello scrittore equatoriano. Non si tratta di un ripiegamento per mancanza d'ispi-, 

razione e. d'inventiva, ma di dar nuova vita a taluni fantasmi onde giùngere, a di

stanza di tempo, a liberarsene definitivamente. Il tema che, à partire da La isla vir

geri, ha ossessionato Aguilera Malta, per le sue implicazioni metafisiche, è stato 

l'impari lotta dell'uomo contro la natura, contro le fiere. La "tigre" assume, così, 

un significato simbolico, diverso da quello che compare nei racconti di Borges, di 

estrema pregnanza dal punto di vista di una dura esistenza umana. Perchè anche 

jaguar, come già La isla virgen in talune parti, tratta de "el tigre", il "jaguar" è 

anzi "el tigre", come spiega' "el Mareno" e come il narratore stesso denuncia: 


'''Ahora que s6lo la sombra de el Moreno seguira navegando en rlos y mares, yo 
.quisiera .hacerla saber, para su gusto, que aunque menciono aqul al Jaguar, en 

verdad de verdad, s6lo hablaré del Tigre". (p. IO). Dalle remote epoche de La isla 
virgen il, tema riaffiora, quindi, dopo essere stato drammatizzato, tratto dall'epi
sodio del romanzo citato, in El tigre (1955), nel nuovo libro, jaguar, con più am
pio sviluppo narrativo, tanto da occupare tutto un romanzo, ,ma con gli stessi per
sonaggi, in particolare il vecchio "Mayo~domo", don Guayamabe, simbolo di quel
la che Romulo Gallegos chiamava "hombrla", da intendersi, qui, come sana viri
lità e sprezzo del pericolo, ma anche come capacità di matura riflessione sulle co
se. La tigre vera,e propria si confronta, in definitiva, con un'altra tigre, l'uomo, 
tigre per il virile sprezzo del pericolo, per la capacità di dominare gli eventi. Alla
fine la soluzione è la stessa, ma in jaguar su un piano di maggiore dramm'aticità, 

. p,er la coralità degli elementi. Quando don Guayamabe uccide la fiera, essa ha già 
fatto la sua vittima, ha ucciso, cioè "el Zambo", da tempo ossessionato dall'ag: 
:guato dell'animale e richiamato a esso come dalla morte, non scongiurata neppu
re nell'estrema decisione di affrontare "el Manchado", animale-fantasma. Il ro
manzo potrebbe sembrare poca cosa, se stiamo al tema esposto, una volta deci
fratoil suo significato simbolico, l'agguato costante del Male contro il Bene, ma il 
libro si presenta come uno straordinario affresco, vigoroso per luci e ombre, di un 
particolare strato del mondo equatoriano, quello rurale, protagonista di tutti i ro
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manzi del nostro 'autore, "regno interiore" al quale egli permane legato. Un'umanic 

tà infelice, perchè assediata da forze avverse e dalla miseria, ma ricca interiormen
te, immersa in una natura - selva e fiumi -, che potrebbe rappresentare l'Eden fe
lice, ma che, nella s.6stanza, si manifesta in inferno. L'abiezione di taluno non è 
motivo per la distruzione spirituale di questo mondo, infelice ma caro ad Aguilera 
Malta, che ne scopre le profonde risorse spirituali e morali, equivalente a quel. 
mondo mitico-reale che fù àncora di salvezza e motivo costante di ispirazione per 
quell'altro grande scrittore americano che fu Miguel Ange! Asturias. Paradiso per
duto, co'n caratteristiche proprie, in realtà di continuo operante interiormente per 
entrambi, sostegno morale e leva per la ripresa del cammino e dell'impresa-missio
ne di scrittore. 

Jaguar tratta, dunque, "del Tigre". Il mondo divorante americano 'sta tutto 
nel misterioso scambio del nome che rivela il titolo. Le forze scatenate della natu
ra divorano, come in un rito destinato a ripetersi all'infinito, l'uomo. Finchè egli 
riesce a imporsi, a sconvolgere la meccanicità del succedersi delle cose, e il Bene 
vince il Male. Un mito grandiosamente crudele ingloba l'umanità nella sofferenza, 
nel ripetersi di un destino che forse un giorno potrà essere vinto. L'ingiustificata 
condanna. dell'innocenza pone in risalto questa speranza, che lo scrittore vuoI 
trasfoinlare in certezza. Tornato al mondo dalle origini - lo stesso è accaduto a 
Asturias in Maladron - Demetrio Aguilera Malta ritrova pienamente se stesso an
che come scrittore, esaltando le straordinarie qualità creative che lo distinguono, 
dando in Jaguar un'opera tra le più significative e. perfette della sua lunga carriera 
di scrittore. 

Giuseppe Bellini 

Antonio Fama, ReaHsmo magico en la narrativa de Aguilera Malta, Ma
drid, Playor ("Nova Scholar"), 1977, pp. 172. 

Dopo il volume di Gerardo Luzuriaga, Del realismo magico al expresionisrho: 
el teatro de Aguilera Malta, apparso presso il medesimo editore nel 1971, e il no
st1'O contributo del 1972, dedicato alla narrativa del citato scrittore (Magia e real- , 
tà nella narrativa di Demetrio Aguilera Malta, "Studi di Letteratura Ispano-ameri
cana", 4, 1972), il presente studio di Antonio Fama, docente di letteratura i~pa
no-americana all'University of Victoria (Canadà) viene a completare con un con
tributo rilevante, la sistemazione critica dell'opera di uno dei narratori più note
voli dell'Ispanoamerica. 

Oggetto dell'esame del Fama sono i testi che rientrano nel "realismo magico", 
ossia, come specifica nell "'Introduzione", i racconti inclusi nel collettaneo Los 
que se vah (1930), i romanzi Don Goyo (1933), La isla virgen (1942), Siete lunas 
y siete serpientes (1970), El secuestro del GeneraI (1973). Restano, quindi, esclu
si di proposito dall'esame del critico i romanzi Canal Zone (1936), Una cruz en la 
Sierra Maestra (1960), il ciclo degli "Episodios Americanos" - Ld caballeresa del 
sol (1964), El Quijote de elDorado (1965), Un nuevo mar para el rey (1965) -, 
il romanzo-reportage Madrid: reportaje de una retaguardia heroica (1938) e l'ùl 
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" timo libro di Aguilera Malta, Jaguar (i 977), apparso poco dopo la pubblicazione 
dello studio del Fama. ' 

Nel primo capitolo l'autore del libro che qui commentiamo traccia una breve 
storia dei movimenti letterari europei deL primo dopoguerra, del "realismo magi

"co", in Europa e in America, partendo per l'ultimo settore geografico da Carpen
tier, Miguel Angel Asturias e Gabriel Garda Marquez. Il Fama si oppone alla defi~ 
ni'zione di realismo magico data da Angel Flores nel 1955, in Magical Realism in 
Spanish American Fiction ("Hispania", 38, 2, 1955), poichè non fa distinzione 
tr~ "realismo magico" e letteratura fantastica e mette Borges sulla stessa linea di 
Carpentier, di Asturias e di Garda Marquez. Per il nostro studioso, invece, la di
stinzione deve essere netta, secondo le affermazioni di Todorov nella: Introduzio
ne alla letteratura fantastica, e asserisce che la magia scaturisce dalla realtà, "es 

'una diménsion oculta de ella", e chelavisionemitica del mondo è forse la fonte 
del realismo magico; tutto nella letteratura magico-re~lista "tiene lugar en un am: 
biente primitivo, prelogico. Las creencias antiguas, las supersticione y las leyendas 
son lasfuerzas vitales del realismo magico. El autor magico-realista se inspira en la 
realidad. Sus temas son poHticos, sociales o historicos pero en su realidad noveles
ca se introduce un elemento magico, una especie de prisma que la colora, la me

,tamorfosea y la hace aparecer magica. La existencia en Hispanoamérica de ciertas' 
'razas cuyo modo de pensar se considera primitivo y hasta prelogico, crea la ilusi6n 
de que el autor esté reproduciendo la realidad. Sobre esta teoria se fundan los ar- , 
gumentos de Carpentier, Astufias y Garda Marquez cuando insisten en que las 0

bras de ellos tratan la realidad" (p. 39). 
Il discorso può essere lungo intorno alle caratteristiche definitorie del "reali

'.smo ,magico" in America, variegate e sfumate, e non di rado del tutto diverse da 
scrìttore a scrittore, tanto che, neppure Asturias, Carpentier e Garda M.arquez , 
possono, a mio parere, essere inclusi in una medesima gamma. Non dimentichia
mo che per Asturlas non solo la natura, i miti, ma anche la parola, l'onomatopea, 
il neologismo sono fonte di magia. Lo stesso Aguilera Malta fa ricorso con fre
.quenza a questi elementi per il suo romanzo che si inscrive nel "realismo magico", 
in Don Goyo come ne La isla virgen e in Siete lunas y siete serpientes, dove anche 
la natura è presenza magica e la realtà si trasfigura senza perdere nulla della sua 

,durezza, quindi, nello scrìttore, della denuncia. Per contro, nel Secuestro del 
General mi sembra difficile trovare presenze del "realismo magico"; piuttosto, la ' 
realtà è denunciata attraverso un sorprendente gioco di, invenzioni, nella de
formazione grottesca di situazioni edi personaggi. La condizione unificante ciel 
"realismo-magico", pur nelle sue diverse sfumature, potrebbe essere la capacità del 
narratore di esaltare i dati della realtà in una dimensione d'invenzione nella quale 
l'irreale, il sorprendente, il fantastico, l'apparentemente illogico, la rìaffermano 
vigorosamente. Proprio in questo senso, allora, anche El secuestro del Generai 
potrebbe entrare in questa classificazione. Ma il Fama parla di un superamento, 
con quest'ultimo libro, del realismo magico; mentre da un lato il Secuestro ... 
r;;tppresenterebbe una sintesi delle tècniche e dei temi che Aguilera Malta presenta 
nei precedenti romanzi, dall'altro rivela, per il critico, una nUOva direzione e u-n 
nuovò atteggiamento di fronte alla letteratura. Il Fama sottolinea la struttura a 
"collage" del romanzo, che facilita una presentazione simultanea di tempo ,e di 
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spazio; il tema dell'oper~ ripropone l'eterno conflitto tra le forze del Ben~ e del 
Male. Col risultato che, attraverso una tecnica espressionista ed esperpentica, che 
dà all'opera caratteristiche grottesche, tutti i personaggi sono marionette, in un 
mondo completamente disumanizzato. E ciò nella denuncia della dittatura, inse
rendosi, cosÌ, il romanzo, nel rinverdito tema che, prendendo le mosse da Tirano 
Banderas (192'6), di Valle-Inclan, vede il suo primo capolavoro americano in El 
Sefior Presidente (1946), di Asturias, e conduce a El recurso del método (1974), 
di Carpentier, Yo el Supremo (1974), di Arturo Roa Bastos, El otono del Patriarca 
(1974), ,di Garda Marquez. E' opportuno rilevare il fatto che El secuestro del Ge
neraI è, cronologicamente il primo della nuova serie di romanzi ispano-americani 
dedicati al tema della dittatura, se si eccettua El derecho de asilo, "romanzo bre
ve", che lo stesso Carpentierpubblica nel 1972. 

Nel suo studio Antonio Fama insiste sul significato simbolico dei personaggi 
de El secuestro ... , sottolinea l'importanza dell'aspetto zoomorfico nell'ambienta
zione del grottesco, in un significato metaforico, rileva la varietà della tecnica, che 
va dall"'esperimento" al "folletin", dall'espressionismo alla farsa. Nel suo esame 
lo studioso si avvale di chiarimenti e di dichiarazioni dello scrittore, onde meglio 
penetrare sia -la tecnica narrativa che il significato dell'opera. Quindi arriva alla 
conclusione che qui la "magia" non è un prolungamento o un ampliamento della 
realtà, ma "algo que existe por separado, de modo que estamos mucho mas cerca 
de lo fantastico y de lo grotesco que del realismo magico" (p. 145). Che è quanto 
anche da noi sottolineato (cf. Il regno del grottesco e del deforme: "El secuestro 
del GeneraI", in Il mondo allucinante, Da Asturias a Garcia Marquez, studi sul 
romanzo ispano-americano delta dittatura, Milano, Cisalpino, 1976). 

Il Fama aggiunge che El secuestro ... è una satira, oltre che dei sistemi politici, 
della dittatura e della societa in genere, anche della letteratura e dei suoi moltepli
ci procedimenti tecnici. Questa interpretazione è alquanto forzata, per quanto ri
guarda la letteratura e i suoi procedimenti tecnici. Piuttosto Demetrio Aguilera 
Malta si avvale di questi ultimi, in una vasta gamma espressiva, per raggiungere u

,no scopo, quello di far naufragare nel grottesco, quindi condannare, il sistema di 
governo e la società che ne è l'espressione. Sta qui il grande valore del romanzo. 

Lo studio di Antonio Fama aggiunge, non v'è dubbio, molto di importante 
all'esegesi dell'opera di Aguilera Malta e contribuisce a situarla criticamente nel 
suo esatto ambito, tra quanto di più significativo ha prodotto la narrativa ispano
americana del Novecento. 

Giuseppe Bellini 

Pablo Antonio Cuadra, Introduzione alla terra promessa, studio e an
tologia a cura di Franco Cerutti, Milano, Edizioni Accademia, 1976, 
pp. 192. 

Da tempo le Edizioni Accademia si interessano all'area culturaìe ispano-a
mericana contribuendo a diffondere in Italia poeti, e romanzieri di v~ore come 
Pablo Neruda, Miguel Angel Asturias e Pablo Antonio Cuadra, per citare alcuni 
nomi. Di quest'ultimo è apparsa nel 1976 un'antologia poetica che ha per titolo 
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Introduzione 'alla terra promessa, curata da .Franco Ce.rutti, docente pressQ le uni
versità di San]osé de Costa Rica e 'di Heredia. 

L'oper~ çomprende una selezione di poesÌè che abbracciano un arcò di circa' 
nove lu'stri delia produzione poetica di Pablo Antonio C:ua<ira, dal remoto "Poema 
NicarOligUense" a "El jaguar y la luna", a "Cantos de Cifar", ai r~centissimi compo-' 
nimenti "Ameaeo", "El sirviente de Darlo", "La profesora de-piano", "Juan de 
Teustepe" che fanno parte di Managua 72, ultimo libro di Cuadra, tutt'ora inedi
to: Il criterio di selezione adottato ci permette di valutare l'intero ciclo esistenzia- . 
le dell'autore, di considerarne la traiettoria spirituale e l'evoluzione stilistica. Pa~ 
bIo Antonio Cuadra è il poeta della sua terra, che partecipa al dolore della gente 
anonima in lotta quotidianamente per la conquista di una dimensione umàna, 
esprimendo con essa una solidarietà commossa ed assoluta. 

"La amistad del pobre I es la honra de mi casa" scrive il poeta, suggellando 
l'intima unione fra povertà e amicizia, verità umane che, come afferma Cerutti, 
sono le cariatidi del suo mondo. Un mondo che vive di un cristianesimo sentito; 
anche se il traduttore preferisce parlare di pietas latina più che di sentimento re
ligioso. I temi fondamentali della poesia di Pablo Antonio Cuadra si condensano 
nell'esaltazione della Natura enel mito dell'anti-eroe. -;..: 

Il Nicaragua è presenza r3;dicata nel poeta; egli ne percepisce l'incanto, l'am,
pia suggestione e denuncia una compenetrazione profonda del paesaggio, come e
videnziano i seguenti versi tratti dal poema "Introduccion a la tierra prometida": 

iOh tierra! iOh entrana verde prisionera en mis entranas 
tu Norte acaba en mi frente, 
tus mares banan de rumor oceanico mis oidos 
y formàn a golpes de sal la ascencion de mi estatura. 
Tu violento Sur de selvas alimenta mis lejan{as 
y llevo tu viento en elnido de mi pecho, 
tus caminos, en el tatuaje de mis venas, 
tu desazon, tus pies historicos, 
tu caminante sed. 

La terra si umanizza, acquista spritualità e raggiunge dimensioni insolite. Il 
',pò~ta di fronte alla bellezza della natura abbandona il tono meditativo che carat
terizza la sua poesia creando versi altamente lirici e cromatici, pregni di un profo.n
do sentimento religioso. ',0' 

L'identificazione della natura con il suo Creatore è assoluta e il canto alle bel
tà naturali si trasforma in lode a Dio. Istintivo è il paragone, fra lo splendore della 
natUra e la sofferenza in cui i soprusi costringono a vivere la gente che non ha volo' 
to, gli anonimi personaggi tanto amati da Cuadra. Il poeta li innalza a protagonisti ' 
creando di essi il mito del non mito. La figura dell'anti-eroe emerge con prepoten-
za dal grigiore quotidiano e acquista forza e vigore. Tuttavia il tono della poesia 
m,on raggiunge l'epicità; anzi Cuadra usa un linguaggio più che mai scarno, quasi 
laconico. ' 

Il traduttore mantiene intatto lo spirito lirico delle poesie analizzate, ne con
,serva.l'afflato poeticO, raggiungendo momenti di alto livello. 

Silvana Serafin 
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Angel Rama, Los dictadores latinoamericanos, México, Fondo de Cul
tura Econ6mica, 1976, pp. 64. 

Questo testo di Angel Rama, apparso verso la.metà di luglio del 1976 nella· 
collana "Testimonios del Fondo", dove sono stati pubblicati fascicoli dedicati ai 
più svariati argomenti, dall'esplorazione umana alla te.cnologia, merita particolare 
attenzione, per le riflessioni intorno alla letteratura ispano-americana, alla narrati
va più recente, intendo dire, quella che centra la propria tematica intorno alla figu
ra del dittatore. A tale letteratura, nel giugno dello stesso anno, dedicavò il mio 
Il mondo allucinante. , 

Il Rama, da maestro della dialettica e da profondo conoscitore non solo della 
letteratura, ma della realtà latino-americana, conduce dal migliore degli osservatori 
la sua indagine su tre dei più recenti romanzi ispano-americani dedicati alla ditta
tura: Yo el Supremo (1974), di Augusto Roa Bastos, El recurso del método 
(1974), di Alejo Carpentier, El otono del Patriarca (1975), di G. Garda Marquez. La 
coincidenza di questi testi, in un periodo di tempo che va dal 1974 al 1975, sullo· 
stesso tema, appare allo studioso significativa del ritorno e del riaffermarsidel fe
nomeno dittatoriale, in un mondo, quello americano, in cui figure eminenti del
l'opposizione finirono per abdicare di fronte agli allettamenti della società capita· 
lista e dove anche espressioni della rivoluzione trionfante mostrarono talvolta co
sÌ ostentato disprezzo per le istituzioni e per i codici costituzionali da conferma
re nel popolo la radicale sfiducia nelle forme del potere. 

Nello studio del Rama di molto interesse sono i paragrafi introduttivi all'esa
me vero e proprio dei romanzi citati. Egli trova uno stretto legame tra questi e 
le vecchie forme della narrativa decimononica ispano-americana, oltre che col pro
totipo intramontato de El Senor Presidente, di Asturias, ma con una differenza, 

. che la figura del dittatore è contemplata da Asturias, come anche da Zalamea, dal 
di fuori, mentre i nuovi narratori, Roa Bastos, Carpentier, Garda Marquez, non 
solo penetrano nel palazzo presidenziale, ma si installano nella stessa coscienza 
del personaggio, occupando il centro da dove si esercita il potere, "y ven el uni
verso circundante a través de sus operaciones concretas". Inversione drastica 4el
la visione,quindi in essa un carattere di unità per i diversi romanzi, indipenden
temente dalle caratteristiche particolari di ognuno. 

Di gran lunga l'esame più interessante dei testi condotto dal-Rama è quello 
dedicato a Yo et Supremo, che è anche il più esteso nell'economia del volume'. 
In esso egli pone in rilievo la costruzione totalizzatrice del romanzo, la sua im
portanza come opera monumentale e nuova nella narrativa latino-americana, i 

. legami con la letteratura "testimonial" del secolo XIX, a partire da Facundo, ma 
senza che il romanzo si trasformi in "biografIa romanceada", bens{ ponendo il 
materiale storico e biografico al servizio delle esigenze romanzesche e della co
struzione artistica. Un libero attingere, quindi, al materiale storico, in un'altret~ 
tanto libera riorganizzazione letterario-ideologica, da un punto di vista narrati
vo posto nella coscienza parlante e sognante del personaggio. Il libro di Roa Bas
tos, incentrato sulla figura del Dottor Francia, si presenta al Rama, attraverso 
!'intervento del narratore quale protagonista, come perfetta saldatura tni passato 
e presente, che permette al lettore di affacciarsi alla continuità storica di uno dei 
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popoli amt;ricani. Ma il romanzo è ànche 'un trattato soci~logi~'o sulla nazionalità, 
e in esso il critico rileva tre liv~lli che,sisovrappongonQ ,e confondono: la raccolta 
(;id ~ateriale stori~o; l'attività "escritoria" del' persoIiag~o centrale; la scrittura 
del libro da parte dell'autore, "por cuanto ésta se define como la armazon (l~ 
compilacion) de un texto global a partir de una suma de textos fragmentarios" 
(p. 36). , 

Quanto al Re~Ìlrso del método, per Rama esso rappresentala seconda "gran 
versìon artistica" del personaggio del dittatore. La prima l'aveva data Asturias nel 
SenorPresidente; ma nello scrittore cubano la visione è divenuta nitida, precisa, 
perchè è il personaggio stesso che ci racconta la sua vita di dittatore. Il critico si 
porre anche il problema di dove stia il "real-maravilloso" di Carpentier nel roman
zo, e paragona la sua arte a quella dei viaggiatori europei della seconda metà del 
secolo XVIII, i quali percorsero l'America come araldi della nuova cultura bòrghe
se in processo di espansione; in ess,i l'ammirazione per l'universo mitico, dall'ottica 
dello straniero e dell'uomo razionale, attesta i sistemi di pensiero che chiarificano 
e ordinano; in accordo con i dettami di una civilta, l'europea, che ha rinunciato 
definitivamente al mito. La narrativa,di Carpentier si troverebbe in simile contrad· 
dizione, senza chelo scrittore l'abbia risolta nel corso degli anni; posizione insoste
nibilè intellettualmente, per il critico, ma che dà benefici nel campo d,ella creazio
ne artistica, perchè "conjuga atracciones optiestas, extrae de ese combate acerca
mientos v{vidos a lugares prohibidos por la razon" (p. 49). Ciò permette la capta
zione di "rafagas" del pensiero mitico da parte di strutture letterarie di un barocco 
borghése severamente disciplinato dalla intelligenza. Il "real-maravilloso" di Car
pentier sta sempre negli argomenti, ma è smentito dalle strutture artistiche, dalla 

'scrittura che li manifesta (p. 49). Questo conduce il Rama a porsi il problema an
che della posizione di Carpentier di fronte alla rivoluzione. Ben nota è l'accusa 

, serpeggiante che lo scrittore cubano sia quantomeno tiepido nei confronti della 
'rivoluzione. La sua concezione della rivoluzione in America latina è che essa sia 
lilla 'serie ricorrente di frustrazioni. L'interpretazione della storia da parte di Ca~· 

- pentier è finalistica, governata da un proceso dialettico. 
Dall'esame de El recurso del método, il meno, entusiasta del libro, tr~spare 

tutta la diffiden,za di' Angel Rama di fronte a uno scrittore che gli sembra insicuro 
per fede politica, ma che tuttavia riconosce essere sempre uno dei maggiori narra
tori 'del momento. Più entusiasmo troviamo nel discorso del critico intorno a El 
otono del Patriarca, individuato come un "poema ciclico", nel quale il protagoni
sta si avvolge nella sua solitudine, pena che si paga all'ansia del potere assoluto, e 
,che'implica un progressivo processo di disumanizzazionè dell'individuo. In Mae
'beth il Rama addita il modello del romanzo,' anche se il motivo d'avvio, secondo' 
,dichiarazione dell'autore, fu la partenza del dittatore venezolano Pérez Jiméne~ da 
palazzo, nel 1958. Il critico sotto1ìnea nel romanzo la funzione del lettore come 
giudice dei valori umani, illustra l'uso del tempo ,sovvertito, in un sistema narrati
vo che compie una funzione di appoggio al principio del tempo ciclico, il sistema 
ripetitivo, teso a rendere l'allucinazione d'eternità del potere assoluto, il ricorso 
all'arte della transizione, alla "peripecia" come valore positivo nel meraviglioso. 

',El atono delPatriarca si presenta al Rama come un'incessante accumulazio'ne di 
:ll1èb.fore; ma tutta l'opera è una metafora che le riunisce e le assorbe tutte, "de tal, 
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modo que 'la obnise vuelve sin cesaro sobre s{·misma y repite un mismo ptoeedi
miento como si quisieraconcentrar en los catorce signosdé un haiku la enterd 
significacion" (p. 61). Il procedimento. preferito dal narratore è la concentra
ziony, come già in Neruda, su un unico punto focale che, poichè resiste. alla piena 
penetrazione e rifiuta di esaurirsi ad opera della parola esatta, motiva una lunga 
serie d.i immagini di potere costante. Nel romanzo i fatti narrativi sono volonta- '. . 
riamente immobilizzati, perchè percepiti come "soles negros", buchi che irradia
no energia misteriosa: allora, mediante l'accumulazione di successive frasi dipen
denti, di serie di immagini alterne, di catene aggettivali, di sostituzioni avverbiali, 
dÌ ·verbi sovrapposti per andar sminuzzando una sola azione, si dotano tali soli di 
lunghe e ondeggianti code risplendenti, il cui brillio multicolore è trascinatò da 

•. J un vuoto. Il che si presenta al Rama, visto l'uso fattone da Asturias, da Zalamea, 
dai neobarocchi antillani, come una caratteristica caraibica o antillana, senza che 
in Garda Marquez dia i frutti che diede in altri suoi compatrioti culturali. Egli 
sottolinea, tuttavia, come con materiali persino "triviales" lo scrittore colombia
no sia capace di costruire situazioni poetiche "de fuerte impacto". 

L'esame di Angel Rama reca un contributo di prima mano all'esegesi della 
..--.-, 	 narrativa contemporanea che ha per tema la dittatura. Conforta, nelle pagine dello 

studioso, trovare, oltre che il segno di una competenza particolare e di una dialet
tica convincente, un'assoluta equanimità di giudizio. Il Rama non appare per nulla 
cieco partigiano dell'ottusità di taluni apologeti del "boom", tra essi taluni espo
nenti di esso, ma riconosce obiettivamente meriti e preminenze. 

Giuseppe Bellini 

Zeitschrift fur Kulturaustausch, Stuttgart, 1977, n. 1. 

Il n. l del 1977 della Zeitschrift fur Kulturaustausch, pubblicata dall'Institut . 
fiir Auslandsbeziehungen di Stoccarda, contiene le relazioni ·e le discussioni tenu- _ 
te a Francoforte in concomitanza con la fiera del libro dello stesso anno, che sul
l'America Latina poneva l'accento. -Analogamente a quanto era avvenuto per il 
Colloquio analogo del 1974, i cui testi erano stati raccolti nel n. 4 del 1974 della 
rivista, viene in questa occasione pubblicata una "edicion especial en castellal):o". 

Il Colloquio fu organizzato da Giinter W. Lorenz, autore di numerosi libri sul
la letteratura latinoamericana, e vide l'incontro di latinoamericani e di tedeschi; di 
scrittori, diplomatici e giornalisti, da un lato, e dall'altro degli specialisti accademi: 
ci della letteratura latinoamericana. Una "triste storia" definisce Lorenz la vicenda 
dei rapporti letterari tra l'America Latina e lo spazio della lingua tedesca; e gli fan
-no eco i giovani accademici tedeschi che studiano la ricezione della letteratura lati 
noamericana nei paesi di lingua tedesca. Martin Franzbach si occupa della presenza 
di tale letteratura nell'apparato scolastico tedesco. Esistono bens{ due grandi cen
tri, Amburgo e Berlino, con un'attrezzatura imponente (L'Iberoamerikanisches In
stitut di Berlino ha oltre mezzo milione di volumi, 6500 riviste e un acquisto an- 
nuo di 15000 volumi, costituendo cosÌ la maggiore biblioteca del genere sul conti- 
nente); fuori della repubblica federale, si sono costituiti centri a Vienna, a S:an 
Gallo e a Rostock; ma scarse prospettive si presentano per i licenziati con speda
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1izz~zion'e-ìS1i'anÌ$tica"dla un punt,!) dì vi'Sta pr0;fessionà!e. li lamentarsi della,situ;a~ 
,zionedello sp~gn!)lo' nelle universifà tedesche. è di"enut~ una occ~pazìQne im.'por- ' 
, tante degli ispanisti tedeschi, osseIVa ,ironicamente Ronald' Daus, deÌl;Universìtà 
Libera'di :Beilino. Non molto meglIo vanno le cose per quanto riguarda l'attività e
ditoriale. 'Rifacendosi ad un importante studio eli Gustav Siebenmann (Die neuere 

,J;iteratur Lateinamerikas und ihre Rezeption im deutschen Sprachraum, Berlin, 
1972, 91 p;). Dieter Reichardt studia lo sviluppo della ricezione tedesca della lette
ratura latinoamericana, paragonandola con la maggiore fortuna di questa in F'tan
cia(cosa, commenta Ronald Daus nella successiva discussione, che si spiega anche' 
col fatto che molti scrittori latinoamericani vivono a Parigi, parlano francese, e na
turrumente sono attivi propagandisti di se stessi;il diplomatico peruv;iano Alberto 
Wagner de 'Reyna osserva da parte sua l'importanza che in tale maggiore fortuna 
ha' Roger Caillois). Reichardt rileva con impegno qualche dichiarazione compro
mèttentedi Rudolf Grossmann, di molti anni fa, ma non può fare a meno di rico
noscere i meriti di questo, che vengono confermati dalla penetrante sUa relazione 
sulla collocazione della letteratura la'tinoamericanacontemporanea nel quadro de}
la Weltliteratur. Mi pare da 'osservare (ma fors-e,l'osservazione non piacerebbea 
nessuno dei due interessati) una certa affinità tra la relazione di Grossmann e quel
la di Hans-Joachim Milller, per quando riguarda la differenza delle categorie epi
stemologiche che rendono difficile la reciproca comprensione: cosa che attenua 
,un poco l'impressione di un generation gap che lascia il confronto tra le varie rela
zioni ed anche tra gli interventi nella discussione. 

Wolfang A. Luchting, nella sua relazione riguardante i rapporti tra tradutto
ried editori, come tra traduttori e critici (una relazione pittoresca, ma probabil 
mente non più pittoresca di quanto risulterebbe un'analoga a proposito di altre' 
lingue) cita l'Italia come paese il cui mercato viene tenuto presente dagli editori 

I, 	 :tedeschi' (naturalmente insieme ad altri, particolarmente al francese), al fine di 
prevedere le reazioni del pubblico alla produzione letteraria latinoamericana. Cer
to nei paesi di lingua tedesca non sono menzionabiIi successi comparabili a quel
lo itaTilJ,no, per es.empio, di Cien anos de soledad (dalle statistiche raccolte da Sie
be-ftmann risultano solp due grandi succes~i di pubblico, ambedue sostanzialmen
't.e degli anni cinquanta ed ambedue brasiliani: Amado e Verissimo). Tanto più è 
desiderabile uno studio che, utilizzando le anteriori esperienze di Sylvia Molloy 

'per la Francia e di Siebenmann per l'area tedesca, e'i successivi due colloqui te
deschi, ci dia una delineazione ed una carattérizzazione comparativa (che certa-. 
Illente risulterebbe, per l'Italia, con coefficienti politici spiccati) della ricezione 
della letteratura latinoamericana in Italia. (Un carattere differenziale, nei con
fronti della Germania, risulterebbe la' fortuna della lirica, assai ridotta in Ger
mania, come nota Julio Forèat). 

Franco Meregalli 
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* * * 
Aldo Albonico, Breve Storz'a del Portogallo Contemporaneo' 1890
1976, Napoli, Morano Editore, 1977 (Nuovi Strumenti), pp. 255. 

Partindo da premissa de que para compreender a complexidade da historia por
tuguesa actual nao se pode prescindir do conhecimento e reflexao do seu passado 
mais recente, o autor estabelece um ponto de ruptura, um golpe sincronico na cro

,nologia historica de Portugal e assim inicia o seu "Portugal Contemporaneo" com 
os acontecimentos poHticos e diplomaticos, de facto determinantes para os anos 
futuros: o ultimatum ingles e a humilhaçao colonial com os efeitos politicos e pSl
cologicos que viria a provocar. 

O· trabalho de Aldo Albonico ruvide-se em cinco partes: "Il Portogallo nei . 
1890"; "L'ultimo periodo della monarchia (1890-1910)"; "La repubblica parla
mentare (1910-1926)"; "La dittatura militare e l'Estado Novo (1926-1974)"; 
e "Dopo il 25 aprile 1974". Parte assim da situaçao portuguesa imediafamente a 
seguir ao Ultimatum, da crise de identidade por que passou a intellighenzia do 
pals, para se fixar na analise do vinténio que precedeu a Republica, determinado pela 
crise colonial e por urna evoluçao poHtico-social que conduziu ao regiddio. Com 
minuciosa informaçao sobre as instituiçoes e fundamentaçao teorica que informa
va a praxis politica da Republica, o autor passa a considerar as vicissitudes do perio
do que decorre entre 1910 e 1926, a complicada trama de fermentos, contradiç~es 
e asfixia economica que explicam a caracterizaçao dos ''nuovi tempi e dei bisogni ca
ris~atici che si andavano avvicinando" (pronunciamento de 28 de Maio de 1926). 
Debruça-se depois, abordando sempre os aspectos eronomico, polltico e social,sobre 
a longa noite de pedra'instiuidapelo chamadoEstado Novo (1926-74) e, por ultimo; 
ainda que de forma muito sucinta e em muitos aspectos provisoria (como nao pqdia 
deixarde ser)sobre os acontecimentos que se seguiram ao 25 Abril de1974. 

Apoia-se Aldo Albonico nunia larga documentaçao, que publica em antologia, 
eque cobre todo o arco de tempo que se propos examinar. Os documentos, em nu'
mero de 45, sao a base de um trabalho objectivo, isento de fantasias, e que parte 
da exigencia de cancelar os conheciçios lugares-comuns que çonsideram Portugal, 
"un'appendice della Spagna di insignificante originalità". Para tal, basta considerar 
o extenso elenco bibliognifico das fontes historicas, o que confirma a seriedade 
posta na investigaçao e a amplitude das informaçoes, do que resulta um trabalho 
de slntese de apretiavel importancia em Italia, tanto mais que, como refere o 
autor, "gli articoli dedicati al Portogallo apparsi sulle riviste italiane di cultura po
iitica non hanno brillato nè per ampiezza di orizzonti nè per originalita". 

E'evidente 'que um trabalho desta natureza exigiria varios reparos numa ana
lise que ultrapassasse os limites duma recensao. Assim, limito-me aqui a observar: 
1) a carencia de noticias sobre a pressao internacional a que o pals esteve sujeito, 
para além da referencia ao expansionismo ingles e alemao que esta na base da crise 
colonial de 1890; 2) o consenso muitas vezes conferido à versao oflcial, quer da 
Igreja, quer do Estado, ressaltando dal urna visao parcial e de algum modo distor
cida da realidade (veja-se, v.g., como o autor aceita as declaraçoes de Salazar Bobre 
o Estado "autoritario ma non totalitario") e urna certa benevolencia em relaçao 
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. aos .oriaas repressivas da poder:. "Il numer::' delle eliminazioni vialente .non sem

bra arrivare al centinaio... l'opera della Pide va in parte ridimensionata'; (p. 73) ; 

'{liberati i prigionieri palitici. - non più di due Q tre centinaia nel Portogallo conti-, 

nentale" (p. 100); 3) uma inçlependencia lauvavel mas aqui e ali em desequilIbriQ 

e ,por' isso tra{da por tamadas de pasiçao que denunciam a optica da autor: " ...';i' 

negoziati' sulla decolonizzaziane i delegati portaghesi ,si travarono privi di mezzi 

di pressiane ç senza margini di manavra" (p. 102). 


Em resumo, a objecçao de fundo que me permito avançar aa trabalho de.Aldo 

Albonica é a que respeita à crItica das dacumentos e das fontes historic;!s, embara 

naa pas~a deixar de cancordar que issa constitui tarefa diflcil para um investiga

dar estrangeiro que naa disponha de hipoteses de canfranto. De resta esta òbje

cçao é aplicavel sobretuda às duas ultimas partes do ensaio historico, precisamente 

as que, par serem mais recentes, levantam .problemas que a Histori;! ainda nao so

lucianau em definitivo. Neste sentido, estamos em presença de um trabalho com 

prapostas até originais (par exemplo no que se refere à nao participaçao da oposi

çaa portuguesa na guerra de Espanha - "il che ne sottolineèÌ fin da allora la debo

lezza e l'inferiore capacità di iniziativa") e de UlI). contributo. valido para a com

prèérrsao de um perlado da historia portuguesa. 


Manuel Simoes 

Stephen Reckert e Helder Macedo, Do Cancioneiro de Amigo, Lisboa, 

As.sirio'& Alvim, 1976 (Documenta Poética 3), pp. 250. 


. Cam selecçao de Stephen Reckert e Helder Macedo, o volume ap'resenta uma 

antolo.gia de ,"Cinquenta cantigas de amigo", camentadas pelo primeirodos anto

logiadores. Poder-se-ia, antes de mais, perguntar porque estas cinquenta composi

çoes e naa,autras, que critéria presidiu à arganizaçaa da antologia, a que publico . 

se destina. A estas perguntas respande parcialmente Um das autores (S.R.), afir" 

mando que se atendeu "unicamente àquila que, podenda talvez chamar-se a bele

za das composiçoes' escolhidas, preferimas no. entanto considerar como a sua co- . 

municabilidade: isto é, a poder que tem de falar directamente à sensibilidade de 

haj,e" (p. 62). E urna prapasta,çle trabalho que se pade aceitar como valida, con

siderardo até que foram eliminadas cantigas que ou apresentavam "insaluveis pro

blemas 'textuais" ou eram "demasiada semelhantes a outras': incluldas, embara, 

tettham ficado de fora, numa amostra de composiçoes e poetas mais significativos, 

autores importantes coma Pero da Ponte; Pay Soarez de Taveiros, Pedt'Amigo de 


, Sevilla e outros. 

A antalogia' é precedida d~ tres ensaios: "A variaçao subliminar na poética da 


" 

. cantiga'" de StephenReckert, que abarda o prablema do paralelisma, nas seus va

rios aspect~s, na Hrica medieval galega-partuguesa; a conhecido texto-catta de Ro


, m'an jakabson para Haroldo de Campos sobre "a textura poética de Martin Co

'(fax" e cujas 'limitaçoes . de métoda foram ja objecto de um ensaio, bri1hante e ri


'-. goroso, . de G. Tavani (Parallelismo e iterazione, in "Cultura Neolatina", voI. 
XXXIII, 1973, pp. 9-32), o qual cansidera a leitura jakobsaniana "superficial e 
impressionista";' e finalmente a ensaio' de Helder Macedo, "Uma Cantiga de Dam 
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Dinis", qlle levanta problemas de "leitura moderna daliteratura medÌeval", no ca· 
so. concreto a cantiga "Levantou·s' a velida" do rei t;rovador, servindo·se de instru· 
mentos lingulsticos e tendo em conta "corugos socio-culturais que podem coinci
dir. ou nao". 

A perspectiva dos autores parece ser simultaneamente erudita e informativa 
mas dando-nos conta, através dos ensaios e comentarios, de que a erudiçao acaba 
por avassalar a intençao divulgativa, nao se compreendem as notas à margem das 
·cantigas, da responsabilidade de Stephen Reckert, explicativas de palavras do tipo: 
som = sou; vagar = repouso (quando o contesto rla.o da lùgar a ambiguidades); veli
da = bela; leda '" contente; migo = comigo; so =sob e tantas outras expressoes fa
miliares a qualquer iniciado na lirica merueval galego-portuguesa. 

O comentario às composiçoes, de Reckert como se referiu, tem o interesse de 
nos· oferecer propostas de leitura com alguma originalidade, sendo de no'tar o in
ventario de topos, motivos e temas como contribuiçao, ou melhor,confirmaçao 
do que ja se sabia: que a poesia dos Cancioneiros é erudita. Neste capltulo, salien
te-se a aproximaçao exaustiva dos textos medievais galego-portugueses a outros da 
tradiçao poética "até de culturas geograficamente rustantes", produto sem duvi
da de muitas leituras, aproximaçao que algumas vezes assume, porém, um mero 
caracter de erudiçao. De facto so muito longinquamente se pode relacionar a can
tiga de Joam Garcia de Guilhade, "Morr'o meu amigo d'amor" (B 750) com a 
quadra do poeta classico persa Riìdaghf (p. 83) ou o cantar de baile tradicional 
asturiano (p. 134) com a cantiga de Meendinho, "Serua-m'eu na ermida... " (B 8.52). 
A prop6sito do poema de Dom Dinis, "-De que morredes, fi1ha ... " (B 567), por. 
exemplo, desenvolve-se o motivo da "cinta" ou "fita", mas a incurs'ao feita a OJJ

tras areas culturais (cançao popular grega) ja nao se relaciona intrinsecamente· 
com a situaçao do texto em anaIise. 

E ainrla de referir a leitura do nome do poeta Fernand'Esquyo, na antologia 
indicado como Fernando Esguio, contrariando a liçao dos coruces Colocci-Brancu
ti e da Vaticana (veja-se a ediçao crItica de Fernanda Toriello, Bari, Adriatica, 
1976) e nao. deixa de ser curiosa a proposta de poema colectivo para as sete canti 
gas de Martin Codax, critério ja defendido e ilustrado por G. Tav·ani (ob. cit), op
tando Stephen Reckert por urna soluçao de compromisso: amilise isolada de cada 
urna das cantigas, intregrando-a simultaneamente num esquema geral que abrange·_ 
as sete composiçoes. 

Peio que fica dito, nao deve inferir-se que Do Cancioneiro de Amigo é obra 
pouco interessante. Pelo contrario, eia propoe urna série de instrumentos de ana
lise do texto .poético (v.g. artif{cios fonéticos, s{mbolos fundamentais, micro-sÌ
gnificantes fonologicos) que Vao interpretados como inteligente e informada tenta
tiva de interpretaçao aplicada à lirica medieval galego-portuguesa. Creio,.pprém, 
que numa ediçao deste género se deveria incluir o ensaio de Tavani, atras citado, 
Ùlclusao que se justifica ampIamente por se tratar de um dos mais estimulan!€~ 
exerdcios sobre a leitura de um texto de poesia, em geral, e da poética medieval, 
em particular. 

Manuel Simoes 
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Giulia Landani, Il Canzoniere ti;iFern(J,u Velho; L'Aquila,japàdre, 
1977, pp. 176~ 

'L'edizione del Canzoniere di Feman Velho inaugura la collana di testi medie" 
vali romanzi, "Romanica Vulgaria", diretta da Giuseppe Tavani,precisamente la 
"Sezione A", dedicata alla "Poesia lirica", eIa immgura con un contributo di riHe. 
vo doyuto a Giulia Lanciani, docente di letteratura portoghese nell'Università di 
Roma. 

Compiuta una preventiva rassegna·il1ustrazione dei manoscritti - Canzpniere . 
dell'Ajuda,. Canzoniere Colucci Brancuti, Tavola Colucciana, Canzoniere della Bi· 
blioteca Vatican; - e dopo aver elencato le opere a. stampa citate in forma abbre

. viata, la studiosa. dedica al Velho e alla sua opera lirica un pregevole studio iIi.trò~ 
duttivo, articolato in tre settori: "La tradizione manoscritta", "Riferimenti biblio-' 
grafici", "La poesia". Nel primo di questi settori la Lanciani stabilisce la consisten~ 
zaesatta del Canzoniere del Velho e perviene alla formulazione di una cronologia 
convincente, puro nella denunciata instabilità del terreno sul quale è obbligata a 
muove.rsi. Per la ·collocazione nei manoscritti, tra liriche di altri poeti, la Lanciani 
ritiene "sufficientemente comprovata" .l'ipotesi che Fernan Velho, nei tre settori· 
in cuÌ appare divisa la sua opera - 9 cantigas d'amor, 1 cantiga d'amigo, 1 cantiga . 
d'escarnho -, abbia operato nella stessa epoca e nello stesso ambiente di Joham 
Garda de Guilhade, di Vasco Peres Pardal, di Joham Vasquèz de Talaveyra e di 
Fay Gomez Charinho, che forse gli sopravvisse, col'più giovane'del gruppo, Este
",en Fa,ian. 

Per quanto riguarda la questione della cantiga mancante nel Canzoniere del
rAjuda in seguito all'asportazione della pagina successiva all'attuale c. 72, la Lan· 
ciani, opponendosi con valide argomentazioni alla Michaelis, afferma che tale pa· 
gina poteva contenere la cantiga presente nei Canzonieri Colucci Brancuti e della 
Vaticana, preceduta dalla tr.ascrìzione del verso conclusiv.o della "fiinda" deUa 
cantiga precedente, "Meus amigos, muyto mi p-raz d'Amor". 

Quan'to alla cantiga che compare unicamente nel Canzoniere della Vaticana 
-che nell'edizione Monad è contrassegnata con iln. 404 -, la &tudiosa già ne di
mostrò l'estraneità alla più antica liriga galego,portoghese (cf.: A proposito di'un 
t·e:std attribuito a Fernan Velho, "Annali di Ca' Foscari", XIII, 1974) e la sua con
flguraz:ione come componimento anonimo quattrocentesco, .analogo ai "villan·-· 

-:dcos" e ai "vilancetes" del secolo XV castigliano, catalano e portoghese, sia.per i 
. temi che per la tecnica. . 

'.Nel settore dei "Riferimenti biografici" la Lanciani pone in rilievo la scarsità, 
di dati; persino insufficienti a collocare il poeta "in un preciso, ben delimitato am· 

'hito cronologico". E tuttavia, fondandosi sui pochi riferimenti - nascita, espatrio 

in Castiglia, intervento contro la cortigiana Maria Pérez, oggetto di feroce satira al· 

iacorte di Alfonso X, legittimazione dei quattro fratelli e nOll di Fernan -, la stu· 

.diosa· giunge all'ipotesi, "con un certo margine di attendibilità", che il poeta sia 

stato attivo ana corte castigliana tra il 1255 e il 1284, e forse il 1283, data in cui 

si colloca lacomposizione del Canzoniere dell'Ajuda. 


. . Al sottile e rigoroso lavoro di ricerca e di riflessione dei due primi settori dello 
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"studio introduttivo segue l'esame dell'opera di Fernan Velho, esame che va ben ol
, "" tre l'erudizione e le più che dimostrate capacità di sistemazione critica della Lan

ciani. Essa rileva, infatti, al disopra di un'opera "fatto letterario che esiste in quan
, to pretesto di un industrioso e sapiente esercizio retorico", e che presenta unapro
',pria unita tematica e stilistica, anche una suggestiva area di originalità sul conven- . 

", '. 

zionale della tematica:, scontata la sicurezza tecnica, che dà alla materia una orga
nizzazione "complessa e inusitata". Sul tema convenzionale dell'amore non corri 
sposto, e quindi dell'inevitabile scelta, tra morte e pazzia, della morte, si inserisce, 
in un perfetto disegno circol,are, o di "movimento a spirale che, partendo dal breve 
ciclo d'avviò, si amplia sempre più toccando e sviluppando gli stes~i elementi tema
tici già messi a profitto, un'originalità di atteggiamenti di fronte alla concezione 
della sofferenza d'amore che reclama la morte: non come acquiescenza a qualcosa' 
di esterno, ma "conseguenza ineluttabile di un imperativo e autonomo atto d'amo
re e della sofferenza che ne deriva". ' . 

Con acutezza la studiosa sottolinea anche nella cantiga d'escarnho una nota 
originale, e non solo nell'ironia non triviale nè sboccata, comune alle composizio
ni del genere, ma nel "tentativo di una radicale demitizzazione di quell'amore cor

. tese che può concludersi [ ... ] solo nella morte o nella follia: l'amore naturale sa
rebbe al contrario un argine alla morte, il rimedio alla rinuncia etica e all'isola
mento fisico imposti da un codice dominato dall'austerità e dalla denegazione"'- . 
Interpretazione non solo suggestiva, ma che proietta una vitalità nuova su tutta 
l'opera del V elho e che conduce la Lanciani ad assegnare, con ragione, alla canti-' 
ga una funzione determinante come conclusione della vicenda d'amore nel supe- . 
ramento degli schemi "mortificanti" del rapporto uomo-donna, in un trionfo' 

, d'amore che è negazione finale del "perfetto trattato di amore cortese" sul piano' 
della vita istintiva. 

All'unità tematica, priva di incrinature, in cui "dalla triade esordiale si svilup
pa, co~e, da una cellula genetica, tutto il Canzonie~e", la Lancianiafferma corri 
spondere "un'altrettanto salda unità retorica e stilistica che, lungi dall'ammettere 
al proprio interno zone liricamente differenziate, si apre appena a sottili modula
zioni tonali, innestate a intervalli regolari lungo tutta l'ininterrotta curva di svolgi
mento del dettato poetico. La verifica sul piano dello stile conferma in altri termi
ni la sostanziale sincronia e integrità dell'opera del nostro poeta e corrobora l'ipo- . 
tesi che quanto di lui ci è stato trasmesso dai codici rappresenti in effetti la tofa
lità o quasi della sua produzione". 

La studiosa sottolinea attentamente, oltre alla matrice "incontrovertibilmen
te" galego-portoghese della lirica del Veiho, le formule retoriche "cui è deman
dato di amplificare in vario modo il discorso": repetitio, concatena:done di va
rianti, accumulatio, explicatio, paranomasia, antitesi, anafora, exclamatio, apo
strofe, iperbole; 'aequivocatio, allitterazione. Quanto ai temi ritmièi delle can'tigas: 
essi si presentano "calati in schemi tipici, derivati dalla tradizione, queìlo di i:nàe
stria e quello di refram" e "accompagnano, aderendo senza mai sovrappo'rsi, la ma
teria verbale e ne specificano i concetti, evidenziando i punti privilegiati". 

L'edizione critica dei testi di Fernan Velho, accurata e scrupolosa, è condotta 
dalla Lanciani seguendo il Canzoniere Colucci Brancuti, accogliendo le varianti 
dell'Ajuda e del Vaticano, nel caso di ''palesi errori di questi o lacune" deLprimo. 
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. Ogni lirica, introdòtta da una: s~ccinta enunciazicme deU'!U'gbmertto, è cott'çdàta: 

di un apparato che comprende· vari 'sètt~ri d'intervento: hillbriche e posti1le"~ " 

·~'Edizioni diplomatiche'.', "Edizioni critiche. e inte~retative", "Schedametricb. 

ritmica"; "Traduzione", "Scheda retorico-stilistica", "Note": Vi si evidenzia ad 


..,~ '. ;-..:." abundantiam la serietà di rice~ca e di un apporto di metodo che qualificano I~ 

, competenza e l'originalità della curatrice.. 


Completa la documentazione·la trascrizione in "Appendice" del testo Monaci 

~. 404, attribuito al Velho. TI volume reca, inoltre, un preciso "Glossario" di tutte 


..,:le parole presentinel Cf!.nzoniere, un "Indice delle rime", un "Indice dei primi v~r
si e riscontri con manoscritti ed edizioni", un "Indice dei nomi" e, ihfin.e, 1"'Indi " . 
ce sommario": . .-" 

.L'edizione del Canzoniere del Velho costituisce uno dei: più rilevanti contribu
. "ti' 'che gli studi italiani nel ·settore abbiano dato alla Ìirica medievale pottoghese.-;

" 

Giuseppe Bellini 

)..Mùrilo Mendes, Ipotesi, Milano, Guanda ("La Fenice"), 1977,pp.XXI-. 
162. 

l' . 

Nella nota collana "La Fenice", attraverso la quale Ugo Guanda diede a cono

scere negli anni dell'immediato dopoguerra - intendo la seconda guerra mondia

le -.e in. quelli successivi, fino alla sua scomparsa, le maggiori figure della poesifl 

;Ì:Qteliriazionale, ora tornata a nuova vita ad opera'di un gruppo finanziario che ha 


. ,rilèvato la sigla della casa editrice e le sue collane, Luciana Stegagno Picchio pub
· blica questo volume di poesie italiane del compianto poeta brasiliano. La cono


scenza dei versi, finora inediti,del Mendes, scritti durante la lunga residenza in 1
......,talia 'Come professore di letteratura brasiliana nell'Università di Roma, dal 1956, 


è fondamentale per la val,utazione esatta della sua opera poetica e delle sue rea
, zioni più intime al mondo italiano. A Roma Mùrilo' Mendes finÌ per creare un 


'!;nòndo 1'uo, Poggil1nte sull'affetto dei numerosi estimatori, di allievi e di artisti, 

·ma anche di gente·semplice; mondo col quale si sentiva pienamente identificato.j • 


ma n~l quale esperimentava anche il senso di un· esilio che, se pur volontàrio, . gli 

facevl!- p.ensare al arasile, amato e odiato a un tempo, come a un paradiso perduto. 


- o'.
A Roma,.in Italia, la frequentazione della nostra lingua finÌ con gli anni per farsi 

llecessità di espressione personal'e, anche nel campo della creazione artistica. Nel

· l'idioma faticosamente. appreso, ma con scrupoloso sudio e p'ratica difficile, Mu

.rp.o Mendes volle provare a se stesso che il diverso veicolo linguistico conservava in- . 


· tatta -la carica della sua poesia, la· sostanza çlel suo essere poeta, m,a anche volle 

. '. tentare un' dialogo più immediato col.lettore italiano, senza intermediari. 


. La curatrice del ,volume· - già sistemato nei testi poetici, per l'edizione, dal: 

......l'~utore, tra il'1968 e il 1970 -sottolinea la nota dominante di "morte-angoscia", 


l'ipotesi, nella raccolta, "di un mondo futuramente incomprensibile nel linguag~ 


glO dhamianto'\.nel "modo di essere e di abitare", di un "museo ideale, arcad,i di~ 


· luvi tn,!!taforici, capsula ovattata di silenzi anéestrali'" ove riporre gelosamente '-' 

· tutto :cio che di bello e di amico il Mendes aveva attesorato nella sua esiste~za. 
In UlT'linguaggio spregiudicato e maestro, il poeta manifesta 1(: sue angosce, che 
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, sono angosce metafislche, dubbi, e remlmSCen21e, paventati: cataclismi,' ma anche 
denunce della nostra. tormentata re,altà quotidiana, drammi dell'esistere e drammi 

'. 'di un mondo'perseguitato dalla guerra. Una partecipazione, quindi, al ,dramma del 
nàstro tempo, apparentementè "dietro la porta", al contrario ben viva, qualifi" 
cante di un impegno che rifugge la retorica e l'ostentazione. In questi poemi è da
to soprattutto cogliere la coscienza di una responsabilità comune nel crimine, l'an
goscia di chi non ha risolto, nè più spera di risolvere, i più intimi problemi e smar
risce il senso di ogni proporzione - "Nemmeno mi vedo uno zero: Ilo zero, circo~ 
lo perfetto" (informazione) -, nella coscienza disperata dell'abbandono: "L'uo~ 
.mo è un'esperienza che Iddio ha abbandonato". (Il gran cinese). 

Oltre allo studio introduttivo della curatrice, il volume di cui trattiamo reca 
una puntuale "Cronologia" e una "Nota al testo", esplicativa dello stato del datti 
loscritto, "autografato in ogni pagina dalle correzioni a mano dell'autore", delle 
correzioni e varianti, anche relative ai titoli di varie liriche, spostamenti interni 
dell'e composizioni e del loro ordine, epoca di stesura delle stesse, ecc. Il testo di, 
Ipotesi è seguito da una "Appendice" di poesie italiane non incluse, dal poeta nella 
raccolta. Note esplicative di Mutilo Mendes sono poste alla fine del poemario vero 
e proprio e anche 1"'Appendice" è seguita da note relative allo stato dei manoscrit 
ti e dattiloscritti, a opera della curatrice. 

Il volume r.eca un contributo di particolare rilievo alla conoscenza di uno dei 
maggiori poeti del mondo ibero-americano contemporaneo. 

Giuseppe Bellini 

Jorge de Sena, Esorcismi, Antologia poética, a cura di Carlo Vittorio 
Cattaneo, Milano, Edizioni Accademia, 1974, pp. 247. 

Entre os jovens estudiosos italianos da cultura portuguesa deve salientar-se, 
sem duviçla, o nome de Carlo Vittorio Cattaneo, autor, num breve espaço de te,mc 
po, de tres antologias poéticas, a primeira das quais é a que agora se pretende ana
Usar i . Trata-se duma antologia que ampIamente representa a poesia ,de Jorgede 
Sena (Prémio Taormina, 1977) e atentamente lhe segue a evoluçao, nao so através 
do corpus poético como sobretudo da minuciosa e informada introduçao oncte se 

:. estabelece um balanço geral que compreende, simultaneamente, urna an:ilise de ca" 
da urna das obras poétiéas consideradas. 

A introduçao tem o mérito de colocar historicamente quer o poeta quer as 
suas obras, oferecendo ao leitor menos familiarizado um conjunto de informaçi)es 

e dados que lhe permiten interpretar a originalidade do discurso poético deJorge 
se Sena. E evidente, porém, que nem sempre se pode estar de acordo com Carlo 
Vittorio Cattaneo. Deixando de fora questoes de pormenor, .que naocabem no 
ambito desta recensao, dever referir-se , todavia, o modo como apressadamento 
se liquida o "Novo Cancioneiro" e os seus animadores poéticos (p. lO), igp~-

1 Carlo Vittorio Cattaneo publicou ainda: La nuova poesia portoghese, Ro
ma,Ed. Abete, 1975'; e Ostinato Rigore, antologia poética de Eugénio de Andra-, 
de, Roma, Ed. Abete, 1975. 
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" ,,',':.l'atlido, pÒI'<exemp."k>" a, impq;rdn~a ~M:1inllle'1 da~a'",e, a; qu~ CaÌt'l(!t$' dile' 
Otivelra . v1ria a tel" para a. no'ViSlinna poe&i~,~ttigu~. Ii. a prova I:k que «NQiV:o . 
CiiUltciQtI.-eiro" ,nao c~nstitui urna fale:m:~ aPt-:eS'ai:ta-a, PQl'. hluitò q~ Ìh.e: p,e~.. ò 

proprio antologiador: "non va però trascurato qùel neorealismo portoghese degli . 
or> i" ";:":· unÌ 4.0 che ha lasciato tracce profonde, mclle·se P()CO appariscenti, nella forma < 

-' , ' · zlOBe letteraria di Jorge de Sena" (p. 47). 
Cornpreei!lde-se tambén a intençao louvavel' de encontrar para o poeta um 

e$p"àçO' inédito e a explicaçao (exacta, em lfnhas gerai-s) para a hostilidade do'am.
blente, inclusive' "la costante incomprensione' dei letterati del proprio paese': 

-1-,:'"(p. 12). Mas nao se ve como Perseguiçiio "dovrebbe scuotere l'ambiente letterario' 

l~sitano sia' per le peculiarità formali sia per la prepotente personalità ael peietah '. " 


,.' ,,'(p. Il), precisamente porque ainda nao apresehta a audacia formal que faltara. aos·· 
. , presendstas e que a sua futura poesia manifestaci, ou como O Indesejado possa 

. assinalar (e porque) "una tappa importante del teatro portoghese moderno" 
(p. M). 

Trata-se de uma poesia cuja traduçao levanta nlo poucos problemas e que Car~ 
lo· Vittorio Cattaneo, dada a sua familiaridade com a linguagem poétiça, conseguiu 

. ,transpor na sua quase generalidade. Mas algumas vezes o tradutoJ: parece ignor~ o 
, " : ""'~.'n{vei fo,nol6gico, isto é, nao respeita o significante originaI em casos ero que tal 'era 

nao s6 poss{vel mas necessario à nao degradaçao do n{vel semantico e do n{v>el de 
,~. 

èxpressividade poética: 1) Carne viva lago morta: catne viva subito uccisa (p. 101) 
l' I.em vez de subito morta; 2)'a firme frieza: il fermo'gelo (p. 149) em lugar de fred
I.' i:iWa, rnantendo-se quase integralmenfe a aliteraçao o~iginal; 3) o renascer-selagoI, 

I"' rà ~ sempre: il riformarsi •..ora'e sempre (p. 175) parecendo mais naturalmeftte in- \ , 


'"è:.· di.cada a traduçao il rinascere,' 4) o fumo foi trariscrito: ilJumo è stato trascritto' " -. ,{p. 193'), q~ando fu transcrit'o valorizaria a aliteraçao do texto de partida. . 
~ 

. ". ,~,. 

, Além destes casos, em que a escolha implica allpectos nao de todo transcura- . 
,.., 
" veisde teoria da traduçao, outros ha, tòdavia, em que a deficiencia provénì da me

fii versao ni.ecanica sem se atender à presença dé idiomatismos e formas que lIi,- a 
sem~tica:' comparativa pode resolver. O tradutor cai assim numa das insidias da 
traduçao seni se ter apercebido do non sens,e que dal resulta. Algun$ èxemplos: li' 
pelo tempo adiante: da parte del tempo precedente (p. 175), sendo o sentid:o ab~. 
'sÒ'lutamente QPosto: verso' il tempo futuro; 2) num novelo de que se lixou: in un 

. 'gomitolo con cui s'è scorticato (p. 195), nao tendo em consideraçaò que se lixou 
é um pieb~{smo usado ironicamente pelo poeta (di cua' s'è fregato); 3) il seiva ardi

"C' lia: l'ardfta linfa (p. 209), confundido o partidpio de arder (la linfilarsa (distrut~ 
',,' " 'tali 4} outros param com as costas na cadeia: altri se ne stanno con la schiena ap

'pòlJgW,Pa q;lla prigione (P. 211), nao detectando a frase 'idiomatica (altri vanno, a pu.
'l'are-ffinire) irt carcere). . 

't evidente que se trata de questoes de pormenor que nao pesam no conjunto 
..da antologia e nem chegam a degradar o texto original de Jorge de Sena. Dè resto, 

" ,.;\:,= en:t Ilio' poucos momentos revela Carlo Cattaneo uma intuiçao poética~e urna agi~ 
Jid~'i! r{trnica de traduçao que nao podem, com toda a justiça, deixar a,qui de assi
.atar~se . 

. " Manue! Simoes. 
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Ca:rlos de Olive-ira, Officinapoetfca, acùra di Giulia Lanciani, Mila.no, 
Edizioni Accademia, 1975, pp. 266. 

o titulo duma antologia nunca representa urna escolha arbìtniria--e., no caso 
presente, baseia-se de facto em elementos caracterizadores de urna poética que ce
do se revelou com "oficina" propria e numa "leitura" rigorosa que dela faz a j:i 
conhecida estudiosa de cultura portuguesa, Giulia Lanciani. Em 'Carlos de Oliveira, 
com efeito, a oficina determina a "severa unidade tem:itica" mas tambén o tra
balho poético à volta da palavra (e da sua ambiguidade) ou, paradizercomopoe- _ 
ta: "l'aridità di questo linguaggio, la fabbricç> e si fabbrica"; "il lavoro officinale è 
il fulcro attorno a cui tutto ruota" (p. 12). 

, RarameiUe um poeta, j:i numa fase de grande maturidade, ter~ sabido revolu
cionar a propria oficina, eliminando os aspectos espurios e nao essenciais da sua 
:poesia, como ofez Carlos de Oliveira com a grande revelaçao de Sobre o lado es
querdo (1968). O ponto de ruptura, porém, quer no plano e sti]{s tic o quer no lexi

, cai, soube-o localizar com grande precisao Giulia Lanciani; ao pòr em causa os ele
mentos anteriores a Cantata: perspectiva existencial, estilo, léxico, métrica, poh
tuaçao. Quer isto dizer que decerto se poderia polemizar com Joao Gas,par Si
moes, a proposito do seu conceito de poesia "pura", para referir (como, de resto, o 
faz a.autora), ainda que nao pareça visar directamente o critico presencista) que, 
com. Cantata, a poesia de Carlos de Oliveira passa a jogar com valores expressivos 
e evocativos da linguagem; "l'attenzione è diretta sulle vibrazioni associative dei 
significati" (e das significaçoes), "sulla carica evocativa della parola" (p. 39), por 
alargamento clos campos semanticos, mas nem por isso, em minha opiniao, se tçu:
na mais "pura" (classificaçao j:i deteriorada e que so um presencista poderia ainda 
reinvidicar), mas mais rigorosa porque beneficia das aquisiçòes linguisticas que se 
andavam desenvolvendo. 

Um elemento novo e estimulante pelas perspectivas que pode abrir à criti~a, 
-embora j:i vasta, sobre a poesia de Carlos de Oliveira (e aqui cabe dizer que ci tra
'balho de Giulia Lanciani representa urna das mais importantes criticas de conjun
to esctitas sobre o poeta), é a Iigaçao que aquela estudiosa considera evidente e pro
gramatica do poeta portugues do~ cubafuturistas russos e, de modo particular, ao 
mundo de Chlebnikov e de Maiakovsky, o que tera pr<;>vocado nao pouca surpresa, ao 
proprio autor em primeiro lugar. Creio, por.ém, que talligaçao (se de ligaçao se trata 

-e os exemplos apresentados pela autora parecem ser convincentes) so pode ser indi
recta e que "il procedimento di frantumazione" ou_as "dilatazioni arbitrariamente e
timoligizzanti (p. 23) estao possive1mente ligados, nao sem um proceso de amadure
cimento, ao melhor concretismo brasileiro, propondo agora urna nova "ideografia" 
(ou sintaxe ~:ifica), o que, nos brasileiros, muitas vezes se limitava a um mero gra
fismo. Além disso, j:i desde "Poesia 61", pelo menos, a linguisticainterferia na novlc 

slma poesia portuguesa (ceja-se Gastao Cruz ou Fiama Pais Brandao, por exempIo) 
e a propria oficina de Carlos de Oliveira forjava urna técnica que nao era indiferente 
a tal interferencia, sobretudo no campo de semantica estruturalista. 

Se, como vimos, o itinerario poético de Carlos de Oliveira é atentamente ana

lfsadq por Giulia 'Lanciani, nao menos cuidada se apresenta a: traduçao, a quàI, 
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respeitando o principio i'nt~rlingÌl{sticod~ nao. va#açao do conte'Udo. (fidelidadeao 
1_ j 

sentido.) em relaçao a~ texto: o.rigjuario, mariifes.ta igu~mehte urna "fidelidade à 
poesia';. Enquantoprocura deijmrfalar, tanto qùanto posslvèl, o outro.na no.valln· 
gua, respeitando.-lhe Q impulso. ritmico.,. a traduto.ra apresenta Q no.vo. tecidò co.m 
umsuPo.rte linguistico que é so.bretudo. Po.ético. mas que simultaneamente estimu
h a leitura do. o.riginal. . 


Manuel Simoes 
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