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7
1

N
ei p

rim
i an

n
i d

el N
ovecen

to l’in
teresse verso la letteratu

ra d
el n

atu
rali-

sm
o fran

cese sollecita i g
iovan

i scritto
ri g

iap
p

o
n
esi a riflettere su

i m
o
d
i 

d
ella rap

p
resen

tazio
n
e realista. G

ià in
 S

hōsetsu shinzui Tsu
b

o
u
ch

i S
h
ōyō 

aveva in
tro

d
otto term

in
i co

m
e utsusu (“rico

p
iare”, “rip

ro
d
u
rre”), ari no 

m
am

a (“così co
m

e è”, “il vero”), byōsha suru (“d
ip

in
g
ere”), p

er la d
escrizio

-
n
e realista; n

eg
li u

ltim
i d

u
e d

ecen
n
i d

ell’O
tto

cen
to g

li scritto
ri rielab

o
ran

o 
q
u
esti stessi co

n
cetti an

ch
e n

ella d
iscu

ssio
n
e critica in

to
rn

o al n
atu

ra-
lism

o. Fin
o ag

li in
izi d

el N
ovecen

to “realism
o” e “n

atu
ralism

o” ven
g
o
n
o 

u
tilizzati in

 m
o
d
o q

u
asi in

terscam
b
iab

ile
1.

Fu
 M

o
ri Ō

g
ai a p

arlare n
el 1

8
8

9
 p

er p
rim

o d
i shizenshugi (n

atu
ralism

o) e 
a in

tro
d
u
rre in

 G
iap

p
o
n
e l’o

p
era d

i É
m

ile Z
ola n

el sag
g
io Ig

aku no setsu 
yori idetaru shōsetsu ron (Trattato su

l ro
m

an
zo b

asato su
lla teo

ria m
ed

ica, 
1
8

8
8

). Lo scritto
re, d

o
p

o il su
o lu

n
g
o so

g
g
io

rn
o in

 G
erm

an
ia, era in

teres-
sato all’ap

p
licazio

n
e d

elle teo
rie scien

tifich
e alla letteratu

ra m
a fu

 sem
p

re 
critico n

ei co
n
fro

n
ti d

i tali m
ovim

en
ti, sottolin

ean
d
o la m

an
can

za d
i arti-

sticità n
elle o

p
ere ch

e si p
ro

p
o
n
evan

o u
n
a rap

p
resen

tazio
n
e “o

g
g
ettiva” 

e lib
era d

alla so
g
g
ettività d

ell’au
to

re. A
lla d

iffu
sio

n
e d

i Z
ola co

n
trib

u
iro

n
o 

an
ch

e altri scritto
ri, co

m
e S

h
im

azaki T
ō
so

n
, e le m

olte trad
u
zio

n
i ap

p
arse 

in
 G

iap
p

o
n
e su

l fin
ire d

el secolo. D
iversi scritto

ri p
rovaro

n
o a im

itare le 
su

e o
p

ere, tan
to ch

e il p
rim

o p
erio

d
o d

el n
atu

ralism
o in

 G
iap

p
o
n
e è stato 

d
efin

ito “zolaism
o” (zoraizum

u) e coin
cid

e co
n
 la p

rim
a fase d

ella d
istin

zio
-

n
e cro

n
olo

g
ico

-d
escrittiva p

ro
p

osta d
a S

h
im

am
u
ra H

ō
g
etsu

 (1
8
7
1-1

91
8

) e 
o
rm

ai can
o
n
ica tra zenki shizenshugi e kōki shizenshugi (p

re o p
rim

o n
atu

-
ralism

o e seco
n
d
o n

atu
ralism

o). S
eco

n
d
o la visio

n
e trad

izio
n
ale, il p

rim
o è 

caratterizzato d
a u

n
’ad

esio
n
e alle teo

rie d
i Z

ola e d
i altri scritto

ri fran
cesi 

(M
au

p
assan

t, in
 p

articolare), il seco
n
d
o rap

p
resen

ta in
vece lo svilu

p
p

o p
iù

 
o
rig

in
ale d

el n
atu

ralism
o g

iap
p

o
n
ese. È

 stato tu
ttavia arg

o
m

en
tato co

m
e 

sia rid
u
ttiva q

u
esta sem

p
lificazio

n
e e co

m
e n

o
n
 si p

ossa co
n
sid

erare il 
p

rim
o n

atu
ralism

o co
m

e u
n
a m

era ap
p
licazio

n
e d

elle teo
rie o

ccid
en

tali: 
«C

’è u
n
’ovvia d

iscrep
an

za tra il n
atu

ralism
o g

iap
p

o
n
ese e le teo

rie n
atu

ra-
liste fran

cesi, in
 p

articolare d
i Z

ola. In
 G

iap
p

o
n
e, il m

ovim
en

to n
atu

ralista 
h
a d

im
ostrato u

n
 su

o p
ro

p
rio e u

n
ico svilu

p
p

o
»

2. 

5
. S

aggi sul naturalism
o

a cura di Luisa Bienati

I sag
g
i q

u
i p

resen
tati so

n
o esem

p
lificativi d

i q
u
esta evolu

zio
n
e. I p

rim
i 

“m
an

ifesti” so
n
o b

revi d
ich

iarazio
n
i d

’in
ten

ti ch
e g

li scritto
ri g

iu
stap

p
o
n
-

g
o
n
o alle lo

ro o
p

ere, n
ella fo

rm
a d

ella p
re o p

ostfazio
n
e. N

ella p
refazio

n
e 

al ro
m

an
zo H

ayari uta (C
an

zo
n
e p

o
p

olare, 1
9

01) d
i K

osu
g
i Ten

g
ai (1

8
6

5
-

1
9

5
2
) o n

ella p
ostfazio

n
e a Jigoku no hana (Il fio

re d
ell’in

fern
o, 1

9
0

2
) d

i 
N

ag
ai K

afū
 (1

8
7
9

-1
9

5
9
), il lin

g
u
ag

g
io lascia in

traved
ere l’in

flu
en

za d
el 

n
atu

ralism
o fran

cese, tu
ttavia q

u
esti fam

osi testi, n
ella lo

ro b
revità, n

o
n
 

co
n
sen

to
n
o u

n
a vera elab

o
razio

n
e teo

rica. L
a fin

alità d
elle d

ich
iarazio

-
n
i d

eg
li scritto

ri è d
i in

d
irizzare il letto

re a in
terp

retare le sto
rie n

arrate 
co

m
e u

n
’ap

p
licazio

n
e d

ei p
rin

cip
i en

u
n
ciati, m

a teo
ria e p

ratica restan
o 

d
istan

ti, co
m

e m
olti critici h

an
n
o rilevato. K

osu
g
i Ten

g
ai è il p

rim
o scritto

-
re ch

e d
ich

iaratam
en

te scrive ro
m

an
zi isp

irati a Z
ola, H

atsusugata (L’ab
ito 

d
ell’in

izio, 1
9

0
0
) e il g

ià citato H
ayari uta; N

ag
ai K

afū
 p

ren
d

e a riferim
en

to 
N

anà – o
p

era ch
e aveva trad

otto d
al fran

cese – co
m

e m
o
d

ello d
i Jigoku no 

hana. P
iù

 tard
i en

tram
b
i si d

istacch
eran

n
o d

alla lezio
n
e d

el n
atu

ralism
o 

m
a le lo

ro en
u
n
ciazio

n
i ap

ro
n
o il d

ib
attito critico ch

e n
ei d

ecen
n
i su

cces-
sivi ved

rà m
olti scritto

ri im
p

eg
n
ati a teo

rizzare il rap
p

o
rto tra im

itazio
n
e 

o
g
g
ettiva d

ella n
atu

ra e so
g
g
ettività d

ell’au
to

re.
Il terzo sag

g
io q

u
i p

resen
tato – la recen

sio
n
e d

i S
h
im

am
u
ra H

ō
g
etsu

 al 
ro

m
an

zo Futon (Il fu
to

n) d
i Tayam

a K
atai (1

8
7
2
-1

9
3

0
) d

el 1
9

0
7
 – è il p

ri-
m

o d
i u

n
a serie d

i scritti ch
e eg

li d
ed

ica al n
atu

ralism
o, d

o
p

o u
n
 lu

n
g
o 

p
erio

d
o in

 O
ccid

en
te ch

e lo aveva visto in
 p

osizio
n
e critica risp

etto a tale 
co

rren
te, p

iù
 attratto verso il ro

m
an

ticism
o e il sim

b
olism

o. H
ō
g
etsu

 è u
n
o 

d
eg

li scritto
ri p

iù
 attivi n

ella d
ifesa d

el n
atu

ralism
o rico

n
oscen

d
o ch

e: «Il 
n
ostro m

o
n
d
o letterario h

a an
co

ra m
olta strad

a d
a fare, m

a o
g
n
i p

asso 
in

 avan
ti, n

o
n
 im

p
o
rta q

u
an

to p
iccolo, è p

er il b
en

e. In
 q

u
esto sen

so, le 
cose n

u
ove so

n
o p

ositive»
3. Il ro

m
an

zo Futon rap
p

resen
ta, a su

o avviso, u
n
 

p
asso avan

ti in
 q

u
esta d

irezio
n
e.

L
a p

u
b

b
licazio

n
e d

el ro
m

an
zo Futon n

el 1
9

0
7
 seg

n
ò in

fatti u
n
a svolta 

n
ell’afferm

arsi d
el n

atu
ralism

o in
 G

iap
p

o
n
e

4: la critica in
d
ivid

u
ò su

b
ito la 

n
ovità d

el m
eto

d
o n

arrativo d
i Tayam

a K
atai, co

m
e testim

o
n
ian

o, oltre a 
q
u
ella d

i S
h
im

am
u
ra H

ō
g
etsu

, le altre recen
sio

n
i ap

p
arse su

lla rivista «W
a-

sed
a b

u
n
g
aku

» (Letteratu
ra d

i W
ased

a, II serie, 1
9

0
6

-1
9

2
7

) o su
 «M

yōjō
», 

il m
ese su

ccessivo la p
u
b

b
licazio

n
e. S

critto
ri afferm

ati co
m

e M
asam

u
n
e 

H
aku

ch
ō (1

8
7
9

-1
9

6
2
) o C

h
ikam

atsu
 S

h
ū
kō (1

8
7
6

-1
9

4
4
) lo

d
aro

n
o la ca-

p
acità d

’in
trosp

ezio
n
e p

sicolo
g
ica, il co

rag
g
io d

i u
n
a co

n
fessio

n
e ap

erta 
e l’au

d
acia co

n
 cu

i lo scritto
re aveva realizzato u

n
a d

escrizio
n
e au

ten
tica 

d
i sé

5. K
atai era riu

scito a trad
u
rre n

ella n
arrativa le su

e co
n
vin

zio
n
i n

a-
tu

raliste e q
u
est’asp

etto rap
p

resen
tava p

er i critici d
ell’ep

o
ca l’o

rig
in

alità 
d

ell’o
p

era. O
g
u
ri Fū

yō (1
8
7
5

-1
9

2
6

) d
escrisse Futon co

m
e il p

rim
o lavo

ro 
rap

p
resen

tativo d
el cosid

d
etto shizenha shōsetsu (“ro

m
an

zo d
ella co

rren
-

te n
atu

ralista”), sosten
en

d
o ch

e fin
o ad

 allo
ra n

o
n
 era b

en
 ch

iaro cosa 
si in

ten
d

esse co
n
 “n

atu
ralism

o”: «Leg
g
en

d
o Futon, ciò ch

e p
iù

 am
m

iro 
co

m
e scritto

re n
o
n
 è tan

to ch
e i fatti sian

o veri o
p

p
u
re n

o, m
a p

iu
tto

-

S
aggi su

l n
atu

ralism
o
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Letterario, trop
p
o letterario

sto l’attitu
d
in

e d
ell’au

to
re ch

e è riu
scito a co

n
fessare p

u
b

b
licam

en
te la 

su
a co

n
d
izio

n
e p

sicolo
g
ica e la su

a vita sen
tim

en
tale sen

za artificiosità e 
sen

za ab
b

ellim
en

ti»
6. Il g

iu
d
izio u

n
an

im
e acclam

ò Futon «l’o
p

era m
ig

lio
-

re ap
p

arsa fin
o a o

ra tra q
u
elle d

el cosid
d

etto n
atu

ralism
o»

7. L
a fam

osa 
d

efin
izio

n
e d

i S
h
im

am
u
ra H

ō
g
etsu

 – «q
u
esto testo è la cro

n
aca au

d
ace e 

p
u
ra d

i u
n
 u

o
m

o fatto d
i carn

e, d
i u

n
 essere u

m
an

o n
ella su

a n
u
d
ità

»
8 – 

sem
b

ra p
ro

p
rio certificare ch

e lo scritto
re era riu

scito a co
n
cretizzare le 

p
osizio

n
i teo

rich
e esp

oste n
el sag

g
io d

i p
o
ch

i an
n
i p

rim
a, R

okotsunaru 
byōsha (L

a d
escrizio

n
e cru

d
a, 1

9
0

4
)

9. R
okotsunaru byōsha rap

p
resen

ta u
n
a 

tap
p

a d
ecisiva p

er la teo
ria d

el ro
m

an
zo g

iap
p

o
n
ese m

o
d

ern
o. A

ll’in
tern

o 
d

ell’elab
o
razio

n
e teo

rica d
i K

atai e d
elle su

e sp
erim

en
tazio

n
i letterarie, il 

sag
g
io si collo

ca all’o
rig

in
e d

i q
u
ella ch

e è stata d
efin

ita la seco
n
d
a fase 

d
ello shizenshugi (kōki shizenshugi) 10.

Il term
in

e rokotsu, q
u
i trad

otto co
n
 “cru

d
o”, rich

iam
a n

ei sin
o
g
ram

m
i la 

n
u
d
ità d

i u
n
 co

rp
o u

m
an

o: il p
rim

o sig
n
ificato n

ei d
izio

n
ari hone o sarasu 

letteralm
en

te in
d
ica la n

u
d
ità d

elle ossa (“esp
o
rre le ossa”) e in

 sen
so p

iù
 

fig
u
rato, ciò ch

e è “n
u
d
o”, “esp

licito”, “n
o
n
 n

ascosto”, “p
alese”, “d

isad
o
r-

n
o”. L

a co
n
trap

p
osizio

n
e tra rokotsu e m

ekki – tra u
n
a d

escrizio
n
e d

isad
o
r-

n
a e u

n
a “d

o
rata” o rico

p
erta d

i ab
b

ellim
en

ti – è al cen
tro d

ella riflessio
n
e 

teo
rica d

ell’au
to

re e co
rrisp

o
n
d

e all’o
p

p
osizio

n
e tra “verità” e “fin

zio
n
e” 

all’in
tern

o d
i u

n
’o

p
era n

arrativa.
P

er co
m

p
ren

d
ere le afferm

azio
n
i d

i K
atai, o

cco
rre co

n
testu

alizzarle n
ella 

carriera d
ello scritto

re e n
ella su

a relazio
n
e co

n
 i letterati d

ella p
rece-

d
en

te g
en

erazio
n
e: «It is n

o coin
cid

en
ce th

at R
okotsunaru byōsha ad

am
an

-
tly an

n
o
u
n
ced

 K
atai’s lib

eratio
n
 fro

m
 stylistic en

slavem
en

t w
ith

in
 a year 

o
f K

ōyō’s d
eath

 in
 O

cto
b

er 1
9

0
3

»
11. L’an

n
o d

o
p

o la m
o
rte d

i O
zaki K

ōyō 
(1

8
6

8
-1

9
0

3
) – scritto

re ch
e K

atai aveva rico
n
osciu

to n
ei p

rim
i an

n
i d

ella 
su

a carriera co
m

e il p
ro

p
rio m

aestro – il sag
g
io fa em

erg
ere in

 m
o
d
o 

m
olto d

eciso u
n
a n

etta p
resa d

i p
osizio

n
e, u

n
 d

istan
ziam

en
to d

a u
n
o stile 

letterario riten
u
to an

tiq
u
ato e d

a su
p

erare. S
e leg

g
iam

o le m
em

o
rie d

i 
Tayam

a K
atai – Tōkyō sanjūnen (Tren

t’an
n
i a T

ō
kyō, 1

917
) – troviam

o in
 p

iù
 

o
ccasio

n
i riferim

en
ti a K

ōyō ch
e testim

o
n
ian

o d
el rap

p
o
rto am

b
ivalen

te, 
se n

o
n
 co

n
flittu

ale, ch
e u

n
iva i d

u
e scritto

ri 1
2. E

g
li si era in

fatti rivolto al 
p
iù

 an
zian

o e afferm
ato letterato – u

n
a fig

u
ra d

i riferim
en

to all’ep
o
ca n

el 
b

undan – p
er avere in

 lu
i u

n
 m

en
to

re. N
elle m

em
o
rie, K

atai n
arra d

el lo
ro 

p
rim

o in
co

n
tro, u

n
 feco

n
d
o scam

b
io d

’id
ee sia su

lla letteratu
ra ch

e all’ep
o
-

ca K
ōyō im

itava – il ricercato e d
esu

eto stile d
i S

aikaku
 (16

4
2
-16

9
3
) – sia 

su
lla letteratu

ra stran
iera, d

i cu
i il g

iovan
e asp

iran
te d

iscep
olo era g

ià 
esp

erto co
n
oscito

re
1
3. O

zaki K
ōyō ap

p
arten

eva al K
en

’yū
sh

a (A
sso

ciazio
n
e 

d
eg

li A
m

ici d
el C

alam
aio), u

n
 g

ru
p

p
o d

i scritto
ri ch

e, in
 reazio

n
e al p

ro
-

cesso d
i o

ccid
en

talizzazio
n
e e d

i m
o
d

ern
izzazio

n
e d

el p
aese, rifiu

taro
n
o 

le n
u
ove sp

erim
en

tazio
n
i n

arrative e lin
g
u
istich

e, rivolg
en

d
osi allo stile d

el 
p

assato d
i ep

o
ca E

d
o. L’atteg

g
iam

en
to d

i K
ōyō verso K

atai, all’in
izio p

osi-
tivo, b

en
 p

resto cam
b
iò: eg

li criticò asp
ram

en
te il su

o p
rim

o esp
erim

en
to 

letterario
14 ch

e g
iu

d
icò essere solo u

n
a m

isera im
itazio

n
e d

i S
aikaku

. Il 
rifiu

to d
i K

ōyō, se d
a u

n
 lato p

er K
atai fu

 cau
sa d

i am
arezza e d

i sen
so 

d
i fallim

en
to, d

all’altro fu
 l’o

ccasio
n
e p

er avvicin
are altri g

ru
p

p
i letterari 

e in
serirsi n

elle co
rren

ti p
iù

 in
n
ovative d

ell’ep
o
ca. In

 Tōkyō sanjūnen eg
li 

d
escrive u

n
 m

o
n
d
o letterario all’ep

o
ca d

o
m

in
ato d

ai K
en

’yū
sh

a, m
a an

ch
e 

caratterizzato d
all’esisten

za d
i m

olte fazio
n
i co

n
trap

p
oste

1
5: «L

a letteratu
-

ra ch
e aveva al cen

tro K
ōyō, a p

o
co a p

o
co sen

tì la p
ressio

n
e d

ella n
u
ova 

ep
o
ca e n

u
ovi m

ovim
en

ti so
rsero d

a tu
tte le p

arti. Q
u
esto avven

n
e in

to
rn

o 
al 1

8
9

5
-1

8
9

6
 e d

a q
u
el m

o
m

en
to in

 p
oi, fin

o alla m
o
rte, K

ōyō in
g
ag

g
iò 

u
n
a g

u
erra sen

za q
u
artiere co

n
tro q

u
esti n

u
ovi m

ovim
en

ti»
16. N

el b
ran

o in
 

cu
i K

atai n
arra d

ella m
o
rte d

i K
ōyō em

erg
e il sen

so d
i sm

arrim
en

to su
o e 

d
ella su

a g
en

erazio
n
e p

er la p
erd

ita d
i u

n
 g

ran
d

e m
aestro m

a allo stesso 
tem

p
o eg

li d
ich

iara sen
za m

ezzi term
in

i ch
e q

u
esto even

to «p
o
rtò u

n
a 

ven
tata d

i lib
ertà ai n

u
ovi m

ovim
en

ti. L
a scen

a letteraria cam
b
iò co

m
e 

se ci fosse stato u
n
 p

atto n
o
n
 scritto»

17. A
n
ch

e R
okotsunaru byōsha, n

ella 
su

a ferm
a p

resa d
i p

osizio
n
e co

n
tro la g

en
erazio

n
e p

iù
 an

zian
a, è d

u
n
q
u
e 

esp
ressio

n
e d

i q
u
esta reazio

n
e.

N
el sag

g
io, l’au

to
re co

n
trap

p
o
n
e le su

e co
n
vin

zio
n
i a q

u
elle d

ei cosid
d

et-
ti «sosten

ito
ri d

ella “tecn
ica”»: eg

li critica l’eccessiva ricerca stilistica d
i 

K
ōyō p

erch
é, a su

o g
iu

d
izio, n

o
n
 aveva n

ei co
n
ten

u
ti la p

rofo
n
d
ità e la 

ricch
ezza d

i S
aikaku

. P
ertan

to i su
oi racco

n
ti risu

ltavan
o solo zep

p
i d

i 
p

arole o
b

solete: «V
isti d

all’estern
o i su

oi lavo
ri eran

o co
m

e u
n
o sp

len
d
id

o 
b

ro
ccato, m

a d
all’in

tern
o sem

b
ravan

o fio
ri fin

ti e ap
p

assiti»
1
8.

L’artificiosità, l’eccessiva ricercatezza d
ella d

escrizio
n
e è ciò ch

e im
p

ed
i-

S
aggi su

l n
atu

ralism
o

C
o
p

ertin
a d

el n
u
m

ero d
ella rivista 

«M
yō

jō
» su

 cu
i è ap

p
arsa la recen

sio
n
e 

a Futon n
ell’otto

b
re d

el 1
9

0
7



7
5

7
4

Letterario, trop
p
o letterario

sce alla letteratu
ra co

n
tem

p
o
ran

ea d
i evolversi, seco

n
d
o la su

a p
rosp

etti-
va critica. Il p

rim
o o

b
iettivo è allo

ra q
u
ello d

i ch
iarire cosa o

cco
rre evitare 

p
er d

are u
n
a n

u
ova d

irezio
n
e alla letteratu

ra. Il co
n
cetto d

i rokotsu d
iven

ta 
co

m
p

ren
sib

ile solo in
 rap

p
o
rto a ciò ch

e lo scritto
re rifiu

ta e ch
e avverte 

ag
li an

tip
o
d
i d

el su
o m

o
d

ello d
i riferim

en
to, cio

è la letteratu
ra eu

ro
p

ea. 
K

atai h
a u

n
a b

u
o
n
a co

n
oscen

za d
ell’in

g
lese, ch

e g
li co

n
sen

te d
i leg

g
ere in

 
o
rig

in
ale m

olti testi d
ella n

arrativa eu
ro

p
ea; in

oltre ap
p

rezza le trad
u
zio

n
i 

in
 g

iap
p

o
n
ese d

i ro
m

an
zi o

ccid
en

tali, in
 p

articolare q
u
elle d

i Fu
tab

atei 
S

h
im

ei e d
i M

o
ri Ō

g
ai: «A

ttraverso esse ab
b
iam

o im
p

arato ch
e c’eran

o 
n
u
ovi sen

tieri d
a seg

u
ire, d

iversi d
a q

u
elli d

i K
ō
so

n
, R

o
h
an

 e K
ōyō

»
1
9.

P
erco

rsi in
ed

iti si ap
ro

n
o d

u
n
q
u
e attraverso la co

n
oscen

za e l’im
itazio

n
e 

d
eg

li au
to

ri d
ella letteratu

ra eu
ro

p
ea. N

el sag
g
io troviam

o d
iversi n

o
m

i d
i 

scritto
ri fam

osi: n
o
n
 è u

n
a m

era ed
 eru

d
ita elen

cazio
n
e, m

a u
n
 riflesso 

d
elle lettu

re d
i K

atai e d
elle d

iverse in
flu

en
ze ch

e il n
atu

ralism
o o

ccid
en

-
tale aveva esercitato

2
0. In

n
an

zitu
tto q

u
ella d

i É
m

ile Z
ola. K

atai fu
 u

n
o d

ei 
p

rim
i scritto

ri ad
 ap

p
assio

n
arsi alle o

p
ere d

el n
atu

ralista fran
cese ch

e 
co

m
in

ciò a leg
g
ere n

el 1
8

91
. I racco

n
ti ch

e scrisse n
eg

li an
n
i su

ccessivi, 
co

m
e D

anryū (C
o
rren

ti cald
e, 1

8
9

6
) o U

kiaki (M
iserevole au

tu
n
n
o, 1

8
9

9
), 

rivelan
o ch

iaram
en

te l’in
flu

sso d
i Z

ola. P
iù

 tard
i, n

el 1
9

0
1
 avven

n
e il su

o 
“in

co
n
tro” co

n
 M

au
p

assan
t, d

i cu
i acq

u
istò, co

m
e sap

p
iam

o d
a Tōkyō 

sanjūnen, l’o
p

era co
m

p
leta n

el 1
9

0
3
: «E

ro stato p
ro

fo
n
d
am

en
te colp

ito, 
tem

p
o p

rim
a, d

a T
hérèse R

aq
uin d

i Z
ola, m

a il m
io stu

p
o
re p

er le sto
rie d

i 
M

au
p

assan
t n

o
n
 aveva p

arag
o
n
e. M

i sen
tii co

m
e se avessi ricevu

to u
n
 col-

p
o in

 testa. Il m
io m

o
d
o d

i p
en

sare fu
 cap

ovolto in
 m

o
d
o rad

icale»
2
1. K

atai 
fu

 talm
en

te attratto d
al realism

o d
elle d

escrizio
n
i ch

e in
iziò a sosten

ere la 
n
ecessità p

er la letteratu
ra g

iap
p

o
n
ese d

i evitare il rico
rso all’im

m
ag

in
a-

zio
n
e; eg

li teo
rizzò u

n
a d

escrizio
n
e p

ian
a e o

g
g
ettiva, co

m
e scrisse in

 u
n
a 

fam
osa p

refazio
n
e al su

o racco
n
to N

o no hana (I fio
ri d

i cam
p

o, 1
9

0
1). E

g
li 

sosten
eva ch

e n
el b

undan d
i ep

o
ca M

eiji la n
atu

ra era stata sacrificata alla 
so

g
g
ettività ristretta d

ell’au
to

re e au
sp

icava ch
e l’in

terferen
za d

eg
li au

to
ri 

si estin
g
u
esse fin

o a d
ip

in
g
ere la realtà così co

m
’è, sen

za riserve e sen
za 

colo
ritu

ra p
erso

n
ale

2
2.

K
osu

g
i Ten

g
ai e N

ag
ai K

afū
 avevan

o p
ro

p
u
g
n
ato l’ap

p
licazio

n
e d

el m
eto

-
d
o scien

tifico alla letteratu
ra, teo

rizzan
d
o ch

e l’arte era im
itazio

n
e d

ella 
n
atu

ra, sen
za n

essu
n
 in

terven
to p

erso
n
ale d

ello scritto
re. K

atai n
ella su

a 
co

n
cezio

n
e d

ella “d
escrizio

n
e cru

d
a” n

o
n
 in

ten
d

eva n
eg

are ch
e fosse in

 
g
io

co an
ch

e la so
g
g
ettività d

ell’au
to

re: così eg
li co

n
iò u

n
’esp

ressio
n
e ch

e 
letteralm

en
te sig

n
ifica la «so

g
g
ettività d

ella “g
ran

d
e n

atu
ra”» (daishizen no 

shukan), cio
è la so

g
g
ettività n

atu
rale, «in

evitab
ile» co

m
e l’h

a d
efin

ita Yo
-

sh
id

a S
eiich

i, o
p

p
osta alla so

g
g
ettività p

iccola (shōshukan), ch
e n

o
n
 riesce 

a trascen
d

ere il so
g
g
ettivism

o.
N

el co
n
d
an

n
are l’in

tru
sio

n
e d

ella so
g
g
ettività p

iccola e ristretta, sosten
e-

va ch
e lo scritto

re d
eve rip

ro
d
u
rre la n

atu
ra attraverso la p

ro
p

ria in
d
ivi-

d
u
alità e «u

n
d

er th
e in

flu
en

ce o
f G

erm
an

 p
ro

-in
d
ivid

u
al an

ti-co
n
ven

tio
n
al 

S
aggi su

l n
atu

ralism
o

n
atu

ralism
, h

e en
co

u
rag

ed
 th

e em
erg

en
ce of th

e in
d
ivid

u
al in

 Jap
an

»
2

3. U
n
 

recen
te stu

d
io h

a in
 effetti m

esso l’accen
to su

ll’eccessiva im
p

o
rtan

za ch
e 

i critici h
an

n
o d

ato all’in
flu

sso d
el n

atu
ralism

o fran
cese su

 K
atai, in

terp
re-

tan
d
o così l’evolu

zio
n
e d

elle su
e co

n
cezio

n
i co

m
e u

n
a d

isto
rsio

n
e d

i q
u
elle 

o
rig

in
ali. Fo

n
d
am

en
tale p

er l’elab
o
razio

n
e d

ella su
a teo

ria fu
 in

vece l’in
-

flu
sso d

el n
atu

ralism
o ted

esco: il m
o
d

ello d
i riferim

en
to n

o
n
 fu

 p
er K

atai 
solo l’o

p
era d

i Z
ola o d

i M
au

p
assan

t m
a an

ch
e q

u
ella d

i H
au

p
tm

an
n
, S

u
-

d
erm

an
n
 e N

ietzsch
e. C

o
n
sid

eran
d
o le varie esp

ressio
n
i d

el n
atu

ralism
o 

eu
ro

p
eo, in

 p
articolare q

u
elle ted

esch
e, è p

ossib
ile rived

ere l’evolu
zio

n
e 

d
el n

atu
ralism

o g
iap

p
o
n
ese e m

ettere in
 lu

ce m
ag

g
io

ri p
u
n
ti d

i co
n
tatto 

co
n
 il n

atu
ralism

o eu
ro

p
eo

 2
4. In

 Jūem
on no saigo (L

a fin
e d

i Jū
em

o
n
, 1

9
0

2
) 

K
atai si isp

ira a D
er K

atzensteg
 (Il p

o
n
te d

el g
atto, 1

8
9

0
) d

i S
u
d

erm
an

n
, 

ch
e aveva letto in

 versio
n
e in

g
lese n

el 1
9

0
0

; così E
insam

e M
enschen (A

n
i-

m
e solitarie) era stato il m

o
d

ello p
er O

nna kyōshi (L’in
seg

n
an

te d
o
n
n
a, 

1
9

0
3
) e p

oi p
er Futon. I riferim

en
ti al p

rotag
o
n
ista Jo

h
an

n
es V

o
ckerat 

so
n
o esp

liciti n
el racco

n
to e n

elle su
e m

em
o
rie arrivò a co

n
fessare: «S

en
-

tii ch
e la solitu

d
in

e d
i V

o
ckerat era la m

ia stessa solitu
d
in

e. [...] D
ecisi d

i 
scrivere d

ella m
ia A

n
n
a M

ah
r»

2
5. L

a “d
escrizio

n
e cru

d
a” co

n
 Futon ven

iva 
ap

p
licata n

o
n
 alla realtà estern

a m
a alla p

ro
p

ria vita in
tim

a fin
o a d

iven
ta-

re u
n
a «d

escrizio
n
e au

d
ace»: in

 q
u
esto sen

so realizzava le teo
rie esp

oste 
in

 R
okotsunaru byōsha e la p

ro
p

ria in
terio

rità, p
rivata d

i o
g
n
i ab

b
ellim

en
to 

o d
o
ratu

ra o artificiosità, d
iven

tò l’u
n
ica n

atu
ra co

n
oscib

ile e d
u
n
q
u
e rap

-
p

resen
tab

ile. 
G

li au
to

ri ch
e K

atai cita in
 R

okotsunaru byōsha so
n
o la co

n
ferm

a ch
e le su

e 
co

n
cezio

n
i n

atu
raliste cercavan

o isp
irazio

n
e b

en
 oltre l’esp

erien
za d

eg
li 

scritto
ri fran

cesi e arrivavan
o a in

clu
d

ere il sim
b

olism
o, co

m
e sostien

e 
Yosh

id
a S

eiich
i, il p

iù
 n

oto stu
d
ioso d

ello shizenshugi 2
6. A

n
ch

e la citazio
n
e 

d
i G

ab
riele D

’A
n
n
u
n
zio n

o
n
 è p

ereg
rin

a: lo scritto
re italian

o era stato in
-

tro
d
otto d

a U
ed

a B
in

 n
el 1

9
0

0
 co

n
 le p

rim
e trad

u
zio

n
i in

 g
iap

p
o
n
ese, m

a 
g
ià an

n
i p

rim
a circolavan

o le trad
u
zio

n
i in

g
lesi d

i Trionfo della m
orte e d

e 
Il piacere. In

 q
u
eg

li an
n
i D

’A
n
n
u
n
zio era lo scritto

re italian
o ch

e riscu
oteva 

p
iù

 su
ccesso in

 E
u
ro

p
a, e in

 G
iap

p
o
n
e arrivò attraverso la m

ed
iazio

n
e 

d
elle altre lin

g
u
e o

ccid
en

tali. K
atai in

terven
n
e g

ià n
el 1

9
01

 su
lle riviste let-

terarie a co
m

m
en

to d
i Trionfo della m

orte, Le vergini delle rocce, L’innocen-
te; in

 u
n
 articolo su

 «W
ased

a b
u
n
g
aku

» d
el 1

9
0

6
 affro

n
tò il rap

p
o
rto tra 

n
atu

ralism
o e sim

b
olism

o m
etten

d
o in

 rilievo «l’in
flu

en
za d

i D
osto

evsky 
su

ll’Innocente e q
u
ella d

i Z
ola, Tolstoj, M

au
p

assan
t, N

ietzsch
e su

 Trionfo 
della m

orte»
2
7.

C
o
n
 i su

oi n
u
m

erosi riferim
en

ti ag
li scritto

ri d
’avan

g
u
ard

ia d
elle co

rren
ti 

eu
ro

p
ee, su

p
erio

ri ai m
o
d

elli d
ella letteratu

ra M
eiji co

n
tem

p
o
ran

ea, Ta-
yam

a K
atai in

 R
okotsunaru byōsha id

en
tificò se stesso co

n
 la letteratu

ra 
eu

ro
p

ea n
atu

ralista, d
an

d
o a essa lo statu

to d
i “verità u

n
iversale” e a se 

stesso la statu
ra d

i u
n
a p

erso
n
a sag

g
ia ab

b
astan

za d
a rico

n
oscere q

u
ella 

verità
2

8.
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L
a natura è la natura. N

on è buona, non è cattiva, non è bella, 
non è brutta: bene e m

ale, bello e brutto sono solo nom
i che una 

particolare persona, in un determ
inato paese e in una particolare 

epoca, attribuisce arbitrariam
ente a una parte della natura.

A
nche per quanto riguarda la natura del m

ondo del rom
anzo e 

dell’im
m

aginazione, non vi è alcuna ragione di lim
itare la rappre-

sentazione del bene, m
ale, bello o brutto. È

 sufficiente che il let-
tore possa im

m
aginare chiaram

ente i fenom
eni descritti nell’opera 

com
e se i suoi sensi fossero toccati dalla realtà del m

ondo naturale.
C

he il lettore si com
m

uova o no, non è una questione che interessi 
il poeta; il poeta deve solo rappresentare così com

’è la realtà che 
im

m
agina: cosa accadrebbe se un pittore, nel dipingere un ritratto, 

dicesse che il naso è troppo lungo e passasse la pialla sul viso?
Il poeta nel rappresentare il suo m

ondo dell’im
m

aginazione non 
deve aggiungere a esso nessun elem

ento personale.

N
agai K

afū 永
井

荷
風
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N
on c’è dubbio che un lato dell’essere um

ano sia bestiale. D
ob-

biam
o forse attribuire questo alle naturali tentazioni della carne di 

cui siam
o fatti? O

ppure dobbiam
o considerarla com

e una eredità 
dei nostri antenati che discendevano dagli anim

ali? C
om

unque 
sia, l’um

anità è riuscita a dar form
a a una religione e a una m

orale 
basate su abitudini e convenzioni, e per lungo tem

po ha coltivato 
queste virtù nella nostra vita di oggi, tanto che siam

o arrivati al 
punto di definire la parte oscura di noi stessi com

e com
pletam

ente 
m

alvagia. A
rrivati a questo punto, tale anim

alità oscura com
e con-

tinuerà a progredire? Penso che dobbiam
o com

inciare a fare uno 
studio m

olto dettagliato di questa parte oscura se vogliam
o creare 

una vita um
ana perfetta e ideale. C

om
e avviene nei tribunali, dove 

si ottiene la luce della giustizia, è senz’altro necessaria un’accurata 
investigazione delle evidenze e delle circostanze dei crim

ini. In-
tendo descrivere senza esitazione la realtà di questa parte oscura 
nelle sue svariate m

anifestazioni, la lussuria, la forza bruta e gli atti 
di violenza che sono il prodotto dell’ereditarietà dei nostri antenati 
e dell’am

biente che ci circonda. C
on questo intento ho provato a 

scrivere Jigoku no hana m
a per sfortuna l’arte non consente una 

com
pleta libertà. Per giunta, questo studio è m

olto im
perfetto, le 

idee m
olto superficiali, la descrizione m

olto im
m

atura, e alla fine 
non sono riuscito a realizzare neanche la m

età di quello che m
i 

aspettavo. L
ettore abbi com

passione, sono un giovane scrittore im
-

pulsivo e ottuso, che desidera sem
pre vostri com

m
enti e suggeri-

m
enti riguardo a questa esigente ricerca.

S
aggi su

l n
atu

ralism
o
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A
pprovo il naturalism

o. A
lm

eno, nel bundan di oggi in G
iappone, 

questa è la tendenza più recente. Forse era già iniziata da prim
a, 

m
a la cosa nuova è il fatto che si sia m

anifestata in m
odo evidente 

nel m
ondo del rom

anzo. C
’è stato un com

pleto capovolgim
ento 

rispetto a H
uysm

ans e una reazione contraria a B
ourget 1. Q

ue-
sto è quanto è avvenuto in Francia. Solo di recente, venti o più 
anni dopo i francesi, il nostro m

ondo dei lettori, tardivam
ente, 

desidera assaporare il sapore di quello che gli europei chiam
ano 

naturalism
o in un m

odo profondam
ente personale. Q

uesti sono i 
sem

plici fatti, e nulla li può alterare. Il nostro m
ondo letterario ha 

ancora m
olta strada da fare, m

a ogni passo in avanti, non im
porta 

quanto piccolo, è per il bene. In questo senso, le cose nuove sono 
positive.
A

lcune persone dicono che a loro piace il naturalism
o, m

a non sti-
m

ano i prodotti attuali del naturalism
o. Significa che queste opere 

non si accordano con i loro gusti? O
 è che le opere sono m

al scrit-
te? Se si tratta di una questione di gusto, vale la pena di ascoltarne 
la ragione, m

a se le opere sono m
al eseguite, questo non ha nulla a 

che fare con il naturalism
o in sé. C

e ne sono di ben scritte e di m
al 

scritte. Penso com
unque che nelle opere di questa corrente lettera-

ria, le opere m
al fatte siano m

olte. È
 il requisito indispensabile dei 

giovani scrittori di oggi il fatto di basarsi, con qualsivoglia m
etodo, 

su una osservazione più vera della natura um
ana e di coltivare una 

coscienza più artistica. È
 com

unque una tendenza interessante, a 
cui porre attenzione. [...]
V

enendo ora ai testi, la ragione per cui è stata fatta una recensione 
congiunta di Futon è perché quest’opera nell’attuale m

ondo lette-
rario, insiem

e a Sono om
okage

2 di Futabatei Shim
ei, vale proprio 

la pena di essere letta in quanto m
ostra chiaram

ente le peculiarità 

S
aggi su
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o

della corrente naturalista. A
ll’interno dei dibattiti sul naturalism

o, 
questo testo sem

bra proprio un’im
m

agine fedele del naturalism
o.

Q
uest’opera è una confessione audace e schietta di un uom

o di 
carne. A

 questo proposito, il rom
anzo ha chiaram

ente e consape-
volm

ente esplorato ciò che era stato iniziato prim
a – da quando il 

rom
anzo è com

parso per la prim
a volta in epoca M

eiji per opera 
di scrittori com

e Futabatei, Fūyō e Tōson. Q
uest’opera ha porta-

to avanti quell’aspetto del m
ovim

ento naturalista che sostiene la 
descrizione allo stato puro del bello e del brutto e che tende a 
concentrarsi sul raffigurare la bruttezza. A

nche se ciò che viene 
rappresentato è brutto, è la voce innegabile del lato selvaggio degli 
uom

ini. C
ontrapponendo tale aspetto naturale con quello della ra-

gione, quest’opera presenta coraggiosam
ente al pubblico un auto-

cosciente, carattere m
oderno che è difficile per il lettore accettare.

In questo sta la vita di quest’opera così com
e il suo valore. Se que-

sto lavoro fosse stato pubblicato in un periodo precedente, i m
ora-

listi lo avrebbero attaccato di continuo. Tuttavia quelle voci ancora 
non si sono sentite. Q

uesto è dovuto a un cam
biam

ento nel tem
po 

o a qualche altra ragione? C
iò non vuol dire che nessuno, a parte 

gli scrittori di cui sopra, ha cercato di affrontare questo problem
a. 

L
a m

aggior parte di questi scrittori, però, ha raffigurato solo le 
azioni brutte e non la m

alvagità del cuore. A
l contrario, l’autore di 

Futon non ha descritto le azioni brutte m
a la m

alvagità del cuore. 
Il fatto di m

ettere in dubbio che sia o non sia veram
ente un “docu-

m
ento” della vita dello scrittore e cioè di un essere um

ano, com
e 

è avvenuto nel caso di Z
ola e di tanti altri, è un tipico dubbio che 

riguarda tutto il naturalism
o. L

o scrittore ha colto quest’aspetto 
del naturalism

o e ha reso evidente questo problem
a.
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N
el m

ondo letterario di oggi ci sono scrittori che sostengono la 
cosiddetta “tecnica” nel rom

anzo. L
a tecnica, la tecnica... Io sono 

tra quelli che lam
entano quanto il m

ondo letterario M
eiji abbia sa-

crificato dando eccessivo peso alla cosiddetta “tecnica”. Penso che 
la letteratura giapponese non possa svilupparsi in m

odo perfetto se 
non si fa in m

odo di elim
inare tale “tecnica”.

I sostenitori della “tecnica”, a guardare l’attuale panoram
a – adesso 

che i grandi K
ōyō, R

ohan, Shōyō, Ō
gai non ci sono più – prendono 

in giro i loro più giovani seguaci, per quello stile incom
prensibile, 

per la com
posizione disordinata, e alla fine pare loro im

possibile 
valutare tali opere dal punto di vista artistico. Forse è davvero così. 
Se facciam

o un paragone con i tem
pi del m

aestro K
ōyō, non pos-

siam
o che essere sorpresi da tale stile grossolano, da tale periodare 

rozzo. M
a io avrei una dom

anda da porre: all’epoca in cui la “tec-
nica” era fiorente, quando cioè risultava repressa la libertà [della 
scrittura], era possibile trovare degli ideali?
N

el periodo della cosiddetta “tecnica”, sarà stato forse possibi-
le avere delle opere con belle frasi, con ricchezza di espressioni, 
con m

agnificenza d’idee, bellezza della struttura, originalità della 
dram

m
atizzazione. M

a era forse possibile avere delle opere senza 
artificiosità, che offrivano il fascino della natura così com

’è, com
e 

lo scorrere dell’acqua o com
e le nuvole che passano?

Tutti conoscono la bassezza della finzione. Tutti gridano concor-
dem

ente che la letteratura in cui scrittura e idee non si accordano 
è priva di valore. Tuttavia, gli attuali teorici della “tecnica” scri-
vono frasi che non si conform

ano al pensiero, m
ettono sulla carta 

m
enzogne, cose che non hanno nel cuore e dichiarano che sono 

grandi opere e le chiam
ano “bella scrittura”. È

 risaputo, senza do-
verlo ribadire, che la scrittura ha il solo scopo di convogliare dei 
significati: così, se uno riesce a scrivere le cose che pensa, che le 

S
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frasi siano brutte o belle, se riesce a com
unicarle, questo è abba-

stanza. Se solo si potesse credere che è possibile scrivere le cose 
che uno ha pensato, siano frasi m

aldestre, o ben riuscite, allora lo 
scopo della scrittura sarebbe stato raggiunto in m

odo eccellente. 
M

ettere in fila vocaboli difficili, m
ettere insiem

e caratteri vivaci... 
ecco, non vale la pena farsi tante ansie ed essere angosciati di rac-
cogliere tante belle parole.
N

ondim
eno, io non dico di escludere tutte le tecniche letterarie. 

Tutti dobbiam
o preoccuparci di arm

onizzare le frasi con il pensie-
ro. Q

uesto lo so. M
a nel bundan di oggi, le teorie sulla “tecnica” 

non afferm
ano certo questo. L’attuale teoria stilistica lam

enta e 
critica il fatto che [le nuove tendenze] siano precipitate verso una 
descrizione cruda, esprim

endo cose che non si dovrebbero dire, 
scrivendo cose che non dovrebbero arrivare al pennello, scontran-
dosi con lo scarso coraggio dei cosiddetti conoscitori dell’arte.
I conoscitori dell’arte... Secondo quello che loro dicono, le frasi do-
vrebbero essere sem

pre bellissim
e. Il pensiero dovrebbe seguire al 

m
assim

o ciò che dicono i sostenitori della corrente dell’estetism
o. 

D
escrivere la natura così com

’è sarebbe un grosso sbaglio; per di 
più dicono che non si possa scrivere senza un ideale di perfezione 
e senza la “doratura”. Q

uesto è stato im
portante fin dai tem

pi an-
tichi; ovviam

ente il classicism
o e il rom

anticism
o hanno seguito la 

stessa linea, e fino alla m
età del xix secolo si riteneva che se non 

fosse stata “dorata”, non sarebbe stata letteratura.
M

a cosa è avvenuto alla letteratura dell’O
ccidente con il rinnova-

m
ento del xix secolo? L

a letteratura placcata d’oro è stata fatta a 
pezzi, urlando che tutto doveva essere nudo, tutto doveva essere 
vero, tutto naturale, e quest’ondata intellettuale ha spazzato via 
con la furia di un tifone le foglie secche, calpestando con forza 
il rom

anticism
o. Se non sangue, allora sudore. N

on è forse stato 
questo il grido dei nuovi rivoluzionari?
Se c’è chi pensa che non sia vero, legga Ibsen, Tolstoj, Z

ola, D
osto-

evskij: quanto sangue e sudore è stato sorprendentem
ente infuso nei 

loro lavori. D
elitto e castigo di D

ostoevskij, ad esem
pio, è un’opera 

che avrebbe deluso i sostenitori della “tecnica”: è la descrizione co-
raggiosa e cruda che nulla nasconde, tale che non si potrebbe tro-
vare neanche nei sogni dei sostenitori della “tecnica”, che ricercano 
invece la bellezza della frase e aspirano alla doratura del pensiero.



8
2

Letterario, trop
p
o letterario

8
3

A
nche Ibsen è così; i sui num

erosi dram
m

i non sono scritti com
e 

se dovesse abbellire persino lo sporco delle unghie. C
ito innanzi-

tutto com
e esem

pio il dram
m

a John G
abriel Borkm

an [1896]: ci 
sono dei passaggi in cui ha fatto ricorso alla tecnica, o in cui ha co-
struito una struttura? N

on vi si trova alcuna rielaborazione, alcun 
pensiero, se non la realtà della natura che riverbera dolorosam

ente 
nel nostro spirito. N

o, nei suoi capitoli, con il sangue e il sudore 
dei personaggi si tocca con m

ano il sangue e il sudore degli esse-
ri um

ani, e resta im
presso lo sgocciolare del sudore e lo sgorgare 

del sangue. E
 L’anatra selvatica?

2 N
on ci restano forse im

pressi lo 
sviluppo dei sentim

enti dei personaggi, la ricorrenza dei crim
ini 

com
m

essi per tare ereditarie, la visione dell’aprirsi di nuovi incal-
zanti ideali?
E

 poi, leggete G
abriele D

’A
nnunzio, il valoroso condottiero ita-

liano. C
i saranno persone che gioiscono perché, guardando solo 

la tecnica delle sue frasi, pensano sia davvero un letterato; m
a dal 

m
io punto di vista faccio delle osservazioni del tutto differenti. 

L
eggendo i libri di D

’A
nnunzio quello che m

i colpisce di più non 
è solo il virtuosism

o della scrittura; al contrario, le sue descrizio-
ni m

i colpiscono perché sono davvero audaci, davvero crude, e 
in nessun punto suscitano disapprovazione. In altri term

ini, egli 
è uno che si è im

m
erso nella corrente riform

atrice del xix seco-
lo. Inoltre, in opere com

e L’innocente, la schiettezza è schiettezza, 
l’audacia è audacia, ed è innegabile che quasi in tutto faccia rab-
brividire il lettore.
A

nzi, non è solo questo. C
oloro che s’im

m
ergono nelle correnti di 

pensiero riform
atrici del xix secolo, non solo ne restano influen-

zati, m
a opponendosi – com

e ad esem
pio in G

erm
ania – alla lette-

ratura dorata della vecchia generazione di W
ildenbruch e H

eise, i 
num

erosi scrittori che innalzano il nuovo vessillo – com
e H

aupt-
m

ann, Suderm
ann, H

arte, H
olz – rappresentano un panoram

a 
davvero notevole

3.
A

 guardare indietro il nostro bundan, il periodo di O
zaki K

ōyō, di 
K

ōda R
ohan, di Tsubouchi Shōyō, di M

ori Ō
gai, è stato perlom

e-
no l’epoca di una letteratura m

atura. A
 riprova di questo c’erano 

stati m
olti dibattiti sull’estetica, m

a anche i “rom
anzi idealisti” e i 

“rom
anzi ideologici” erano stati tante volte oggetto di discussio-

ne, analizzando m
inutam

ente ogni parola o frase. N
o, i rom

anzieri 
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sono riconosciuti nel m
ondo per il fascino dei loro scritti, e am

-
m

irati per l’eccellenza della costruzione della tram
a. C

om
e risul-

tato, chi ha tali capacità, alla fin fine, che tipo di opera ha creato? 
R

om
anzi in cui le frasi sono pesantem

ente ricoperte di una spessa 
cipria bianca; o rom

anzi idealisti che sono zeppi di descrizioni vili 
e pusillanim

i; oppure rom
anzi dorati che cercano in tutti i m

odi 
di far divertire, ritraendo di proposito fatti e personaggi in m

odo 
esagerato.
C

on ciò non dico che il bundan di oggi non abbia prodotto opere 
eccellenti. N

o, al contrario, sono certo più perfette di quelle della 
generazione precedente. Tuttavia, penso che il bundan di oggi ab-
bia grandi possibilità con la cosiddetta “descrizione cruda” che si 
conform

a alla corrente riform
atrice dell’O

ccidente.
Se m

i si chiedesse di indicare degli scrittori, risponderei: Tengai, 
Fūyō, Shun’yō (K

yōka penso che abbia brillato a parte nel bundan 
M

eiji e che sia stato m
olto indipendente dalla corrente di pensiero 

dell’epoca), Shūsei, Ryūrō, B
izan, C

hūgai. D
irettam

ente o indiret-
tam

ente le opere di questi e altri scrittori sono ben rappresentative 
di questa nuova tendenza.
Perciò, per com

e la penso io, la descrizione cruda, la descrizione 
audace – ovvero ciò che per gli esteti è rozzo e incoerente – al 
contrario rappresenta un progresso nel nostro bundan, ed è la vita 
stessa del bundan: i critici che ne parlano m

ale non sono allora 
forse in ritardo con i tem

pi?
Forse si dom

andano perché la “descrizione cruda” non possa sta-
re insiem

e con la “tecnica”. A
nzi forse pensano che la descrizione 

cruda abbinata alla tecnica potrebbe diventare ancora più eccel-
lente. M

a io credo che tanto più si osa la descrizione cruda tanto 
più la com

posizione e la tecnica andranno allontanandosi. E
 que-

sto perché se voglio proprio scrivere una cosa banale, anche le frasi 
devono essere banali; se il pensiero è crudo anche la scrittura sarà 
cruda. E

 questo è naturale.
Il bundan di epoca M

eiji è stato per lungo tem
po dom

inato dal 
cosiddetto “com

ponim
ento”, e dalla cosiddetta “tecnica” e io sono 

uno di quelli che si sono ram
m

aricati che questi ideali estetici ab-
biano ottenuto un certo successo. M

i ram
m

arico che tanti letterati 
si siano così affannati nel “com

ponim
ento”, si siano torm

entati per 
lo stile, cadendo in effetti in form

alism
i propri di ciascuno di loro; 
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e così si dice “alla m
aniera” di K

ōson
4, “alla m

aniera” di K
ōyō, di 

R
ohan, di Ō

gai; hanno lim
itato la loro penna; se avevano pensie-

ri nuovi erano nell’im
possibilità di m

etterli per iscritto. V
edendo 

anche i m
olti che sono diventati inutilm

ente schiavi della “bella 
scrittura”, e avendone anche fatto esperienza, m

e ne sono ram
m

a-
ricato... Perciò gioisco nel vedere una nuova strada che si libera 
dalle costrizioni del “com

ponim
ento” e ritengo apprezzabile e an-

che confortante riuscire a esprim
ere un pensiero in piena libertà.

D
i conseguenza non posso restare in silenzio sentendo che ora si 

sta ridestando di nuovo la teoria della “tecnica”. M
a è inutile dire 

che la teoria della tecnica non è che una teoria di virtuosism
o tec-

nico; essa ha chiaram
ente una relazione con le idee di oggi. Q

uindi 
val la pena di ascoltare in dettaglio le opinioni di tutti loro e farne 
uno studio attento.
D

i questi tem
pi pare che il “nuovo rom

anticism
o” sia stato m

olto 
apprezzato da parte del professor A

nesaki 5 e, a poco a poco, nel 
nostro m

ondo letterario sono stati introdotti i dram
m

i m
usicali di 

W
agner. A

nche questa tendenza ha una profonda relazione con la 
“descrizione cruda” di cui ho parlato fino a ora, ed è una cosa buo-
na che ci siano dei punti di confluenza tra il nuovo rom

anticism
o 

del G
iappone e il naturalism

o.
M

a, se abuso troppo della schiettezza, i sostenitori della tecnica 
m

i dicono che sono rozzo e incoerente; perciò, per il m
om

ento, m
i 

ferm
o qui.

1 
L
a 

tra
d

u
zio

n
e 

d
i 

R
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g
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m
e 

S
p

ig
olature 

orien
tali: 

S
critti in onore di A

d
olfo Tam

b
urello p

er l’ottan
te

-
sim

o com
p

leanno, a cu
ra d

i G
io

van
n
i B

o
rriello, 

N
ap

o
li, O

rien
talia P

arth
en

o
p

ea E
d

izio
n
i, 2

0
1
5

, 
p

p
. 1

3
-2

3
. R

in
g
ra

zio l’ed
ito

re e il cu
rato

re p
er 

aver co
n
sen

tito d
i rip

u
b

b
licarla in

 q
u
esta sed

e.
2 V

ildand
en (1

8
8

4
).

3 E
rn

st vo
n
 W

ild
en

b
ru

ch
 (1

8
4

5
-1

9
0

9
); P

au
l Jo

-
h
an

n
 L

u
d

w
ig vo

n
 H

eyse (1
8

3
0

-1
9
14

); G
erh

art 
H

au
p

tm
an

n
 

(1
8

6
2
-1

9
4

6
); 

H
erm

an
n
 

S
u
d

er-
m

an
n
 (1

8
5
7-1

9
2

8
); B

ret Fran
cis H

arte (1
8

3
6

-
1
9

0
2

); 
A

rn
o 

H
o
lz 

(1
8

6
3

-1
9

2
9
). 

In
 

q
u
esta 

elen
ca

zio
n
e d

i scritto
ri ted

esch
i H

arte, au
to

re 
califo

rn
ian

o, 
tro

va 
q

u
i 

p
o
sto 

p
ro

b
ab

ilm
en

te 
p

erch
é 

K
atai 

co
n
o
sceva 

la 
versio

n
e 

g
iap

p
o
-

n
ese (K

ōzui) tra
d

o
tta d

al ted
esco (S

turm
flut) 

d
i 

H
ig

hw
ater 

M
ark, 

co
m

p
arsa 

su
lla 

rivista 
«S

h
ig

aram
izō

sh
i» tra il 1

8
8

9
 e il 1

8
9

0
. L’o

p
era 

è citata in
 Tōkyō sanjūnen; cfr. Tayam

a K
atai, 

Tōkyō sanjūnen, T
ō
kyō, K

yō
rin

sh
a, E

d
. K

in
d
le, 

2
0
14

, p
. 10

7.
4 A

eb
a K

ō
so

n
 (1

8
5

5
-1

9
2

2
).

5 A
n
esaki M

a
sah

aru
, n

o
to an

ch
e co

n
 lo p

seu
-

d
o
n
im

o d
i A

n
esaki C

h
ō
fū

 (1
8

7
3

-1
9

4
9
), fam

o
so 

in
tellettu

ale, stu
d

io
so d

i relig
io

n
i e d

i lettera-
tu

ra, tra
sco

rse lu
n
g
h
i p

erio
d

i in
 E

u
ro

p
a e in

 
A

m
erica. Fu

 a
ffascin

ato d
all’o

p
era d

i W
a
g
n
er, 

Tannhäuser (Tannhäuser und d
er S

äng
erkrieg auf 

W
artb

urg, Tan
n
h
ä
u
ser e la g

ara d
ei can

to
ri d

el-
la W

artb
u
rg

) cu
i assistette a L

eip
zig n

el 1
9

0
1
.

M
idoriiro no taiyō (Il sole verd

e), p
u
b

b
licato n

ell’ap
rile d

el 1
910

 in
 u

n
a d

elle 
m

ag
g
io

ri riviste letterarie d
i ten

d
en

za an
tin

atu
ralista, «S

u
b

aru
» (Le P

leia-
d
i, 1

9
0

9
-1

913
), o

ccu
p

a o
g
g
i u

n
 p

osto d
i p

rim
o p

ian
o n

ella sto
ria d

ell’arte 
g
iap

p
o
n
ese e, in

 sen
so p

iù
 am

p
io, tra i d

o
cu

m
en

ti rap
p

resen
tativi d

ella 
tem

p
erie cu

ltu
rale d

i fin
e M

eiji. L’articolo è fo
rm

alm
en

te in
cen

trato su
 q

u
e-

stio
n
i d

i estetica p
itto

rica, attin
en

ti in
 p

articolare all’am
b
ito d

ello yōga, la 
“p

ittu
ra in

 stile o
ccid

en
tale” in

tro
d
otta n

eg
li an

n
i settan

ta d
ell’O

tto
cen

to 
e n

el 1
910

 o
rm

ai d
otata d

i u
n
a p

lu
rien

n
ale trad

izio
n
e lo

cale. Tu
ttavia, esso 

esp
o
n
e p

osizio
n
i ch

e, ap
p
licab

ili a tu
tte le p

ratich
e artistich

e, eran
o co

n
-

d
ivise d

a m
olti g

iovan
i in

tellettu
ali ap

p
arten

en
ti alla stessa g

en
erazio

n
e 

d
el su

o esten
so

re, Takam
u
ra K

ōtarō (1
8

8
3

-1
9

5
6

). Q
u
esti, co

n
 la su

a p
o
-

lied
rica attività d

i scu
lto

re, critico d
’arte, o

rg
an

izzato
re cu

ltu
rale e au

to
re 

d
i p

o
esia in

 fo
rm

e n
o
n
 trad

izio
n
ali (shi), fu

 p
eraltro u

n
’im

p
o
rtan

te fig
u
ra 

d
i colleg

am
en

to tra la scen
a letteraria (b

undan) e q
u
ella p

itto
rica (gadan).

In
 M

idoriiro no taiyō K
ōtarō riven

d
ica la p

rio
rità d

ella lib
era esp

ressio
n
e 

d
ella p

erso
n
alità d

ell’artista risp
etto a q

u
alsiasi vin

colo, sia esso d
etta-

to d
alle co

n
ven

zio
n
i p

itto
rich

e vig
en

ti o d
alla p

rescrizio
n
e d

i esp
rim

ere 
p

ro
g
ram

m
aticam

en
te la p

ro
p

ria ap
p

arten
en

za n
azio

n
ale. In

 q
u
esto sen

-
so l’articolo si in

serisce n
ella b

attag
lia p

er u
n
’arte in

d
ivid

u
ale, so

g
g
et-

tiva, p
erfin

o “an
arch

ica”, in
g
ag

g
iata d

a K
ōtarō co

n
tro il trad

izio
n
alism

o 
e l’accad

em
ism

o d
el m

o
n
d
o cu

ltu
rale fin

 d
al su

o rito
rn

o a T
ō
kyō d

o
p

o 
u
n
 so

g
g
io

rn
o d

i stu
d
io (1

9
0

6
-1

9
0

9
) a N

ew
 Yo

rk, Lo
n
d
ra e P

arig
i; b

at-
tag

lia ch
e avreb

b
e co

m
p

reso la fo
n
d
azio

n
e d

i u
n
a d

elle p
rim

e g
allerie 

d
’arte p

rivate d
el p

aese (1
910

-1
911), la p

artecip
azio

n
e al g

ru
p

p
o p

itto
rico 

p
ostim

p
ressio

n
ista d

i Fu
sain

 (1
91

2
-1

913
), u

n
’in

ten
sa attività d

i p
u
b

b
lici-

sta, trad
u
tto

re e critico ag
g
io

rn
ato su

lle u
ltim

e ten
d

en
ze eu

ro
p

ee, n
o
n
ch

é 
la p

u
b

b
licazio

n
e d

ella raccolta D
ōtei (Itin

erario, 1
914

), co
n
sid

erata o
g
g
i 

u
n
 cap

osald
o d

ella m
o
d

ern
a p

o
esia in

 verso lib
ero e lin

g
u
a collo

q
u
iale.

Il «sole verd
e» è l’im

m
ag

in
e ch

e racch
iu

d
e in

 sé l’id
eale d

i lib
ertà (Freiheit, 

jiyū) an
tim

im
etica p

ero
rato d

a K
ōtarō: se u

n
 artista ved

e o sen
te il sole 

d
i q

u
esto colo

re, è p
erfettam

en
te leg

ittim
o ch

e lo rap
p

resen
ti in

 q
u
esto 

m
o
d
o su

lla tela, se ciò risp
o
n
d

e alle su
e «esig

en
ze in

terio
ri» (naim

en no 

6
. Il sole verd

e
a cura di Pierantonio Zanotti



8
7

8
6

Letterario, trop
p
o letterario

yōkyū). P
er K

ōtarō la risp
o
n
d

en
za d

i u
n
’o

p
era a q

u
este u

ltim
e d

eve essere 
l’u

n
ico criterio d

i g
iu

d
izio. B

en
 lu

n
g
i d

all’essere u
n
’ap

olo
g
ia d

ell’arb
itrio 

assolu
to, M

idoriiro no taiyō collo
ca la lib

ertà d
ell’artista n

ella su
a cap

acità 
d
i esp

rim
ere la p

ro
p

ria p
erso

n
alità d

i «essere u
m

an
o u

n
ico

» co
n
 i m

ezzi 
n
ecessari d

i cu
i q

u
esta p

erso
n
alità lo d

ota. P
er q

u
esto, an

ch
e il «colo

re 
lo

cale» (local colour, chihōshoku), em
b
lem

a d
i u

n
 g

u
sto p

iù
 trad

izio
n
alista 

co
n
tro cu

i si ap
p

u
n
ta la p

olem
ica d

i K
ōtarō, n

o
n
 è cen

su
rab

ile in
 q

u
an

to 
tale, m

a solo q
u
an

d
o esso è im

p
osto all’artista (d

alle co
n
ven

zio
n
i, d

ai 
critici, d

al g
u
sto co

m
u
n
e), an

zich
é essere fru

tto d
i u

n
a scelta sp

o
n
tan

ea 
d

ella su
a p

erso
n
alità – co

m
e eg

li sem
b

ra rico
n
oscere avven

g
a n

el caso d
i 

Ish
ii H

aku
tei (1

8
8

2
-1

9
5

8
) 1, il p

itto
re e critico a cu

i M
idoriiro no taiyō rivolg

e 
alcu

n
i d

ei p
ro

p
ri strali. N

ell’articolo la p
erso

n
alità in

d
ivid

u
ale è a su

a volta 
m

essa in
 relazio

n
e co

n
 la «vita

» (das Leb
en), fo

rza ch
e ecced

e le d
eterm

i-
n
azio

n
i so

ciali e m
ateriali su

lle q
u
ali aveva in

sistito il n
atu

ralism
o, e la cu

i 
evo

cazio
n
e p

relu
d

e a q
u
ei d

isco
rsi su

lla vita o “vitalism
i” (seim

eishugi) 
ch

e, co
m

e n
otato d

a S
u
zu

ki S
ad

am
i, p

roliferaro
n
o in

 p
erio

d
o Taish

ō
2.

U
n
’altra p

ro
b
lem

atica ch
e p

erm
ea tu

tto lo scritto è q
u
ella d

ell’id
en

tità 
d

ell’artista g
iap

p
o
n
ese m

o
d

ern
o. K

ōtarō p
referisce p

en
sare il carattere 

n
azio

n
ale d

elle o
p

ere, d
i cu

i il “colo
re lo

cale” sareb
b

e solo u
n
a d

elle p
os-

sib
ili esp

ressio
n
i, co

m
e u

n
 d

ato ch
e sì sottin

ten
d

e in
elu

d
ib

ilm
en

te la lo
ro 

creazio
n
e, m

a ch
e in

 u
ltim

a istan
za vien

e d
a essa trasceso: «il m

io stato 
p
sich

ico m
en

tre creo [...] è solo q
u
ello d

i essere u
n
 essere u

m
an

o
». In

oltre, 
d
a in

tellettu
ale d

i fo
rm

azio
n
e e g

u
sto o

ccid
en

talisti (i su
oi esem

p
i so

n
o 

p
er lo p

iù
 d

i artisti eu
ro

p
ei), p

iù
 ch

e al “colo
re lo

cale”, K
ōtarō ap

p
are 

in
teressato alle n

u
ove fo

rm
e d

i b
ellezza al p

asso co
n
 le u

ltim
e ten

d
en

ze 
m

o
d

ern
e. In

 q
u
esto sen

so, è m
olto su

g
g
estivo d

a p
arte su

a il rico
n
osci-

m
en

to d
el fascin

o ch
e «le lu

ci elettrich
e d

ei cartello
n
i p

u
b

b
licitari d

elle 
p
illole Jin

tan
», esem

p
io sm

ag
lian

te d
ella co

n
tem

p
o
ran

ea cu
ltu

ra u
rb

an
a e 

tecn
olo

g
ica, esercitan

o su
 d

i lu
i.

M
idoriiro no taiyō è stato variam

en
te in

teso d
ag

li stu
d
iosi co

m
e u

n
 testo 

esem
p
lare, se n

o
n
 co

m
e u

n
 vero e p

ro
p

rio m
an

ifesto, d
elle ten

d
en

ze 
p

ostim
p

ressio
n
iste e an

tin
atu

raliste, o ad
d
irittu

ra esp
ressio

n
iste e fau-

ve attive n
el m

o
n
d
o cu

ltu
rale g

iap
p

o
n
ese, m

en
tre altri l’h

an
n
o accostato 

al so
g
g
ettivism

o ro
m

an
tico e al n

ascen
te in

d
ivid

u
alism

o d
i «S

h
irakab

a
» 

(B
etu

lla b
ian

ca, 1
910

-1
9

2
3
)

3. E
sso si seg

n
ala, an

ch
e d

al p
u
n
to d

i vista 
stilistico, p

er u
n
a p

rosa in
 certa m

isu
ra d

i ricerca, co
n
trasseg

n
ata d

a u
n
 

in
ced

ere asciu
tto e sen

ten
zioso e, d

al p
u
n
to d

i vista lessicale, d
a u

n
 d

i-
lu

vio d
i vo

cab
oli ted

esch
i e, in

 m
isu

ra m
in

o
re, fran

cesi e in
g
lesi. Q

u
esti 

term
in

i, lasciati, q
u
asi fossero d

ati b
ru

ti, in
 caratteri latin

i n
el testo o

rig
i-

n
ale, in

ten
d
o
n
o esib

ire, in
 m

an
iera ap

p
assio

n
ata e fo

rse u
n
 p

o’ in
g
en

u
a, la 

d
im

estich
ezza d

ell’au
to

re co
n
 i d

isco
rsi in

tern
azio

n
ali su

l b
ello e su

ll’arte. 
A

n
ch

e q
u
esti asp

etti fo
rm

ali d
efam

iliarizzan
ti, certo lo

n
tan

i d
a u

n
a q

u
al-

ch
e co

n
cezio

n
e d

i “colo
re lo

cale”, co
n
trib

u
isco

n
o a fare d

i M
idoriiro no 

taiyō u
n
 m

em
o
rab

ile ep
iso

d
io d

i critica m
ilitan

te.

Il sole verd
e

Takam
ura K

ōtarō 高
村
光

太
郎

Il s
o
le

 v
e
r
d
e

M
id

oriiro n
o taiyō

緑
色
の
太

陽

1
9
1
0

G
li uom

ini si bloccano in un punto m
orto per cose inopinatam

en-
te insulse.
I cosiddetti pittori in stile tradizionale giapponese sono a un punto 
m

orto da quando la loro arte è stata chiam
ata “pittura alla giap-

ponese” (nihonga). I cosiddetti pittori in stile occidentale sono a 
un punto m

orto da quando hanno preso in carico la pittura a olio. 
G

li uom
ini, può ben capitare che si infilino per conto loro in vicoli 

ciechi in cui danno più im
portanza alle inezie che alle cose im

por-
tanti. R

agionare sul m
otiv [m

otivo] 1 di ciò può anche essere diver-
tente, m

a se si ragiona sulle attuali condizioni di stallo m
ettendole 

a fuoco con occhiali adeguati, esse non potranno non apparire 
com

e piuttosto gravi. C
onfusione insensata e abuso avventato di 

sonde [sonde] sono il pesante pedaggio im
posto a tutti gli artisti in 

sim
ili m

om
enti. In questo senso, non c’è nessuno in tutto il m

ondo 
che appiccichi inutili e costose m

arche da bollo alle proprie opere 
tanto quanto gli artisti giapponesi di oggi. N

é c’è m
ai stato. C

on-
tro questa pesante tassazione, può darsi che sorga l’anarch

ism
us 

[anarchism
o] nel m

ondo dell’arte. Tuttavia, un anarch
ism

us nato 
da questi presupposti sarebbe reazionario. N

on sarebbe l’anarch
i-

sm
us dell’anarch

ist [anarchico].
Io dom

ando la libertà (Freiheit) assoluta nel m
ondo dell’arte. D

i 
conseguenza, cerco di riconoscere alla persoen

lich
keit [persona-

lità] dell’artista un potere illim
itato. In tutti i sensi, vorrei pensare 

all’artista com
e a un essere um

ano unico. V
orrei sch

aetzen [valu-
tare] le sue opere partendo dalla sua persoen

lich
keit. Studiando 

e apprezzando la persoen
lich

keit in quanto tale, così com
’è, vor-

rei evitare di aggiungerci troppe questioni. Se una persona vede 
rosso ciò che io penso sia blu, partendo dal presupposto che quella 
persona pensa che quel qualcosa sia rosso, vorrei sch

aetzen quale 
trattam

ento quella persona ne fa in quanto rosso. N
on obietterò 



2
1
1

1
. L’essenza d

el rom
anzo

 
1 (A

sso
cia

zio
n
e d

elle arti, 1
9

0
6

-1
9
1
3

). S
o
r-

ta d
i a

cca
d

em
ia fo

n
d

ata d
a Tsu

b
o
u
ch

i S
h
ō
yō 

ch
e d

al 1
9

0
9
 si sp

ecializza n
el teatro fo

rm
an

-
d

o g
li atto

ri d
ella n

u
o
va ep

o
ca, rap

p
resen

tan
-

d
o i p

rim
i sa

g
g
i d

i d
ram

m
atu

rg
ia o

ccid
en

tale 
e avvian

d
o co

sì il teatro m
o
d

ern
o (shing

eki) in
 

G
iap

p
o
n
e.

 
2 V

iag
g

io a O
ccid

en
te (n

o
to in

 g
iap

p
o
n
ese 

co
m

e S
aiyūki), celeb

re ro
m

an
zo cin

ese d
i ep

o
-

ca M
in

g
.

 
3 

Takizaw
a 

(K
yo

ku
tei) 

B
akin

 
(17

6
7-1

8
4

8
), 

n
arrato

re tra i m
a
ssim

i e p
iù

 p
o
p

o
lari d

el p
e-

rio
d

o E
d

o, a
u
to

re d
i yom

ihon, o
p

ere d
i va

sto 
su

ccesso an
ch

e in
 ep

o
ca M

eiji.

2
. Teoria g

enerale d
el rom

anzo

 
1 V.G

. B
elin

skij fu
 il critico p

iù
 fam

o
so n

ella 
R

u
ssia d

eg
li an

n
i 1

8
3

0
 e 1

8
4

0
.

 
2 Tōsei shosei katag

i, ro
m

an
zo d

i Tsu
b

o
u
ch

i 
S

h
ō
yō, p

u
b

b
licato in

 d
icia

ssette vo
lu

m
i n

eg
li 

an
n
i 1

8
8

5
-1

8
8

6
. C

o
n
 q

u
esto ro

m
an

zo, S
h

ō
yō 

cercò d
i m

ettere in
 p

ratica le su
e id

ee teo
rich

e 
su

l ro
m

an
zo m

o
d

ern
o svilu

p
p

ate n
el sa

g
g
io 

S
hōsetsu shinzui, d

an
d

o u
n
a d

escrizio
n
e reali-

stica d
ella vita d

eg
li stu

d
en

ti d
el su

o tem
p

o. 
Q

u
est’o

p
era m

arca la tran
sizio

n
e d

alla n
arra

-
tiva d

el tip
o g

esaku svilu
p

p
ato

si n
el p

erio
d

o 
E

d
o (so

p
rattu

tto d
al 17

5
0
 in

 p
o
i) al ro

m
an

zo 
m

o
d

ern
o m

o
d

ellato su
ll’esem

p
io d

ei ro
m

an
zi 

realistici d
ell’O

ccid
en

te. S
ta p

erò d
i fatto ch

e 
S

h
ō
yō n

o
n
 riu

scì a sta
ccarsi d

el tu
tto d

ai vin
-

co
li d

el m
o
d

ello g
esaku, e ch

e Fu
tab

atei S
h
im

ei 
co

n
 la su

a o
p

era U
kig

um
o (N

u
vo

le flu
ttu

an
ti, 

1
8

8
7-1

8
8

9
) fu

 il p
rim

o a
u
to

re g
iap

p
o
n
ese ch

e 
riu

scì a realizzare u
n
 ro

m
an

zo veram
en

te m
o
-

d
ern

o.
 

3 
S

o
p

rattu
tto 

l’o
p

era 
D

ie P
hilosop

hie d
es 

G
eistes (L

a filo
so

fia d
ello sp

irito, 1
8

2
7-1

8
2

8
) 

d
i H

eg
el eb

b
e u

n
’in

flu
en

za n
o
tevo

le su
lle id

ee 
d

i B
elin

skij.

N
ote al testo 

4
. Il rom

an
ticism

o

 
1 S

to
rico e critico n

ato a T
ō
k
yō, g

io
rn

alista 
d

el «K
o
ku

m
in

 sh
in

b
u
n

», q
u
o
tid

ian
o d

ap
p

rim
a 

in
n
o
vativo p

o
i su

 p
o
sizio

n
i p

iù
 co

n
servatrici d

i 
g
o
vern

o.
 

2 R
ai S

an
’yō (17

8
1-1

8
3
1), n

o
to an

ch
e co

m
e 

R
ai N

o
b

o
ru

. S
to

rico, p
en

sato
re, in

tellettu
ale e 

scritto
re d

i p
o
esia in

 cin
ese n

ativo d
i Ō

saka, 
celeb

re è il su
o N

ihon g
aishi (S

to
ria estern

a d
el 

G
iap

p
o
n
e, 1

8
2

6
), ch

e, tra
ccian

d
o i lin

eam
en

-
ti d

ella sto
ria n

a
zio

n
ale d

ai Taira e M
in

am
o
to 

fin
o allo sh

o
g
u
n
ato To

ku
g
aw

a, n
o
tevo

le in
flu

s-
so esercitò su

g
li in

tellettu
ali d

i fin
e p

erio
d

o 
To

ku
g
aw

a.

5
. S

ag
g

i sul naturalism
o

 
1 C

fr. Yo
sh

id
a S

eiich
i, S

hizensh
ug

i no kenkyū, 
vo

l. 1
, T

ō
k
yō, T

ō
k
yō

d
ō, 1

9
5

5
, p

. 2
3

3
.

 
2 N

akajim
a K

en
zō, cit. in K

en
n
eth G

. H
en

sh
all, 

T
he P

uzzling P
erception of Japanese N

aturalism
, 

in «Jap
an Foru

m
», 2

2
, 3

-4
, 2

010
, p

. 3
3

4
.

 
3 Fu

ton g
ap

pyō, in
 «W

ased
a b

u
n
g
aku

», 10
, 

1
9

0
7, p

p
. 5

2
-5

4
.

 
4 Tayam

a K
atai, Il fu

ton, a cu
ra d

i L
u
isa B

ie-
n
ati, tra

d
. d

i Ilaria In
g
eg

n
eri, V

en
ezia, M

arsilio, 
2

0
1
5

. 
C

fr. 
l’in

tro
d

u
zio

n
e: 

«S
areb

b
e stata una 

vita da rom
anzo»: am

ore e letteratura tra verità e 
finzione, p

p
. 11-3

7.
 

5 Il n
u
m

ero d
i o

tto
b

re d
i «W

ased
a b

u
n
g
aku

» 
rip

o
rta o

tto recen
sio

n
i so

tto il tito
lo g

en
erale 

d
i Fu

ton g
ap

pyō (C
o
m

m
en

ti a Fu
ton), a firm

a d
i 

O
g
u
ri Fū

yō, M
a
sam

u
n
e H

aku
ch

ō, To
ku

d
a (C

h
i-

kam
atsu) 

S
h
ū
kō, 

K
ata

g
am

i 
Ten

g
en

, 
M

izu
n
o 

Y
ō
sh

ū
, 

M
atsu

b
ara 

S
h
ib

u
n
, 

N
akam

u
ra 

S
eiko, 

S
ō
m

a G
yo

fū
 e S

h
im

am
u
ra H

ō
g
etsu

, tu
tti scrit-

to
ri, p

o
eti o critici b

en
 a

fferm
ati. C

fr. «W
ased

a 
b

u
n
g
aku

», 10
, 1

9
0
7, p

p
. 3

8
-5

4
. S

u
lla rivista 

«M
yō

jō
» (1

0
, 1

9
0
7, p

p
. 10

0
-10

4
) si tro

va in
vece 

la recen
sio

n
e: Tayam

a K
atai-shi no Fu

ton (Fu
ton 

d
el sig

n
o
r Tayam

a K
atai).

 
6 Fu

ton g
ap

pyō, cit., p
. 3

8
.

 
7 Tayam

a K
atai-shi no Fu

ton, cit., p
. 10

0
.

 
8 Fu

ton g
ap

pyō, cit., p
. 5

4
.

 
9 Il sa

g
g
io è co

m
p

arso su
lla rivista «Taiyō

» 
(Il so

le, 1
8

9
5

-1
9

2
8

) n
el feb

b
raio d

el 1
9

0
4

.
 

10 N
eg

li an
n
i su

ccessivi K
atai co

n
tin

u
erà a ri-

flettere su
l rap

p
o
rto tra d

escrizio
n
e o

g
g
ettiva e 

so
g
g
ettività in

 n
u
m

ero
si sag

g
i. Tra i p

iù
 fam

o
si 

S
hōsetsu sahō (Il m

eto
d

o d
el ro

m
an

zo, 1
9

0
9
) 

e 
B

yōsharon (S
u
lla 

rap
p

resen
ta

zio
n
e, 

1
9
11). 

In
 q

u
esti sa

g
g
i, K

atai d
efin

isce la d
escrizio

n
e 

n
atu

ralista an
ch

e co
n
 u

n
’altra fam

o
sa esp

res-
sio

n
e heim

en byōsha o “d
escrizio

n
e p

ian
a”.

 
11 In

d
ra L

evy, S
irens of the W

estern S
hore: T

he 
W

esternesq
ue 

Fem
m

e 
Fatale, 

Translation 
and 

V
ernacular S

tyle in M
od

ern Jap
anese Literature, 

N
ew

 Yo
rk, C

o
lu

m
b

ia U
n
iversity P

ress, 2
0

0
6

, 
p

p
. 1

0
6

-10
7.

 
1
2 

Tayam
a 

K
atai, 

Tōkyō sanjūnen, 
T
ō
k
yō, 

K
yō

rin
sh

a, E
d

. K
in

d
le, 2

0
14

, p
p
. 3

7-4
6

.

 
1
3 Tayam

a, Tōkyō sanjūnen, cit., p
. 4

4
.

 
14 U

rib
atake (C

am
p

o d
i m

elo
n
i, 1

8
9
1).

 
1
5 Tayam

a, Tōkyō sanjūnen, cit., p
. 8

1
.

 
16 Ib

id
., p

. 1
5

3
.

 
17 Ib

id
., p

p
. 1

5
6

-1
5

8
.

 
1
8 Ib

id
., p

. 17
7.

 
1
9 Ib

id
., p

. 8
1
.

 
2

0 
C

fr. 
K

en
n
eth

 
G

. 
H

en
sh

all, 
In S

earch of 
N

ature: T
he Jap

anese W
riter Tayam

a K
atai (18

7
2

-
1

9
3

0
), L

eid
en

 e B
o
sto

n
, G

lo
b

al O
rien

tal, 2
0
1
2

, 
p

p
. 7

3
-10

1
.

 
2
1 Tayam

a, Tōkyō sanjūnen, cit., p
. 16

2
.

 
2

2 Tayam
a K

atai, “N
o no hana” jo, in

 «K
in

d
ai 

b
u
n
g
aku

 h
yō

ro
n
 taikei», vo

l. 2
, a cu

ra d
i In

a
-

g
aki Tatsu

rō e S
atō M

asaru
, T

ō
k
yō, K

a
d

o
kaw

a 
S

h
o
ten

, 1
9
7
2

, p
. 14

5
.

 
2

3 H
en

sh
all, In S

earch of N
ature, cit., p

. 9
8

.
 

2
4 H

en
sh

all, T
he P

uzzling P
ercep

tion of Jap
a-

nese N
aturalism

, cit., p
p
. 3

3
1-3

5
6

.
 

2
5 

Tayam
a, 

Tōkyō sanjūnen, 
cit., 

p
p
. 

1
9

4
-

1
9

5
.

 
2

6 
Yo

sh
id

a, 
S

hizensh
ug

i no kenkyū, 
cit., 

p
. 

3
0

9
.

 
2
7 M

arisa D
i R

u
sso, Influenze e sug

g
estioni 

letterarie dall’incon
tro tra O

rien
te e O

ccid
en

te: 
D

’A
nn

unzio in G
iap

p
one, in

 S
tudi in onore di Lui-

g
i P

olese R
em

ag
g

i, a cu
ra d

i G
io

rg
io A

m
itran

o, 
L
u
cia C

aterin
a e G

iu
sep

p
e D

e M
arco, N

ap
o
li, 

L’O
rien

tale-D
S

A
, 2

0
0

5
, p

p
. 17

9
-1

8
0

.
 

2
8 C

fr. L
evy, S

irens of the W
estern S

hore, cit., 
p
. 116

.

6
. Il sole verd

e

 
1 Tra i p

rin
cip

ali an
im

ato
ri d

elle ten
d

en
ze 

p
o
stim

p
ressio

n
iste in

 G
iap

p
o
n
e, Ish

ii fu
 tra i 

p
rim

i a p
resen

tare il cu
b

ism
o n

el su
o p

a
ese.

 
2 C

fr., p
er u

n
’in

tro
d

u
zio

n
e in

 lin
g
u
a in

g
lese 

a q
u
este tem

atich
e, S

u
zu

ki S
a
d

am
i, R

ew
riting 

the Literary H
istory of Jap

anese M
od

ernism
, in

 
R

ethinking Jap
anese M

od
ernism

, a cu
ra d

i R
o
y 

S
tarrs, L

eid
en

 e B
o
sto

n
, G

lo
b

al O
rien

tal, 2
0
11

, 
p

p
. 4

5
-4

8
.

 
3 Taku

m
i H

id
eo, K

indai N
ihon no b

iju
tsu to 

b
ung

aku: M
eiji Taish

ō S
h

ōw
a no sashie, T

ō
k
yō, 

M
o
ku

jish
a, 

1
9
7

9
, 

p
p
. 

2
9

3
-3

1
5
; 

V
ěra 

L
in

h
ar-

to
vá, 

M
anifestes 

et 
réflexions 

1
91

0
-1

9
41, 

in
 

Jap
on d

es avan
t-g

ard
es 1

91
0

-1
97

0
, P

aris, E
d

i-
tio

n
s d

u
 C

en
tre P

o
m

p
id

o
u
, 1

9
8

6
, p

. 14
2

; G
en

-
n
ifer W

eisen
feld

, M
avo: Jap

anese A
rtists and the 

A
van

t-G
ard

e, 1
9

0
5

-1
9

31, 
B

erkeley, 
U

n
iversity 

o
f C

alifo
rn

ia P
ress, 2

0
0

2
, p

p
. 2

2
-2

4
; C

h
ristin

e 
M

.E
. G

u
th

, Takam
ura K

ōun and Takam
ura K

ōtarō: 
O

n B
eing a S

culp
tor, in

 T
he A

rtist as P
rofessional 

in Jap
an, 

a 
cu

ra 
d

i 
M

elin
d

a 
Takeu

ch
i, 

S
tan

-
fo

rd
, S

tan
fo

rd
 U

n
iversity P

ress, 2
0

0
4

, p
. 17

5
; 

H
irayam

a M
ikiko, Jap

anese A
rt C

riticism
: T

he 
First Fifty Years, in

 S
in

ce M
eiji: P

ersp
ectives on 

the Jap
anese V

isual A
rts, 18

6
8

-2
0

0
0
, a cu

ra d
i 

To
sh

iko M
. M

cC
allu

m
 e J. T

h
o
m

as R
im

er, H
o
-

n
o
lu

lu
, U

n
iversity o

f H
aw

ai’i P
ress, 2

0
11

, p
p
. 

2
6

5
-2

6
6

.

7
. La civilizzazione d

el G
iap

p
one m

oderno

 
1 Q

u
esto sa

g
g
io fu

 p
u
b

b
licato p

er la p
rim

a 
vo

lta in
 u

n
 lib

ro in
tito

lato S
hakai to jib

un (L
a 

so
cietà e m

e) d
ella casa ed

itrice Jitsu
g

yō n
o 

N
ih

o
n
sh

a d
i T

ō
k
yō n

el 1
9
1
3

.
 

2 
A

ltro 
in

tellettu
ale 

critico 
fu

 
lo 

scritto
re 

To
ku

to
m

i R
o
ka (1

8
6

8
-1

9
2
7

). N
el su

o sa
g
g
io 

S
hōri no hiai (Tristezza p

er la vitto
ria, p

u
b

b
li-

cato p
er la p

rim
a vo

lta n
ella rivista «K

o
ku

ch
ō
» 

n
el 1

9
0

6
) R

o
ka scrive: «C

i so
n
o d

elle p
erso

n
e 

ch
e n

o
n
 p

o
sso

n
o far altro ch

e sen
tire u

n
a sp

e-
cie d

i tristezza, d
i p

reo
ccu

p
a
zio

n
e, d

i in
so

d
-

d
isfa

zio
n
e e d

elu
sio

n
e p

er l’esito d
ella g

u
erra 

ru
sso

-g
iap

p
o
n
ese». C

fr. To
ku

to
m

i R
o
ka, Toku-

tom
i R

oka sh
ū, «M

eiji b
u
n
g
aku

 zen
sh

ū
», vo

l. 4
2

, 
T
ō
k
yō, C

h
iku

m
a S

h
o
b

ō, 1
9

8
4

, p
p
. 3

6
6

-3
6

7.
 

3 N
atsu

m
e S

ō
seki, S

anshirō, trad
. d

i M
aria 

Teresa O
rsi, V

en
ezia, M

arsilio, 1
9

9
0
, p

p
. 4

2
-

4
3

.

8
. La “n

uova” arte 

 
1 C

fr. Jo
an

n
e B

ern
ard

i, W
riting in Lig

h
t: T

he 
S

ilen
t S

cenario and the Jap
anese P

ure Film
 M

o-
vem

en
t, W

ayn
e S

tate U
n
iversity P

ress, D
etro

it, 
2

0
0
1
, p

p
. 141-16

5
; M

aria R
o
b

erta N
o
vielli, S

to-
ria d

el cinem
a g

iap
p

onese, 
M

arsilio, 
V
en

ezia, 
2

0
0
1
. S

u
 T

h
o
m

as K
u
rih

ara, Tan
izaki h

a scritto 
u
n
 b

reve sa
g
g
io d

al tito
lo K

urihara Tōm
asu-kun 

no koto (S
u
 T

h
o
m

as K
u
rih

ara) n
el 1

9
2

6
, ved

i 
Tanizaki Jun’ichirō zensh

ū [TJZ
], vo

l. 2
2

, T
ō
k
yō,

C
h
ū
ō
kō

ro
n
sh

a, 1
9
74

, p
p
. 1

9
2
-1

9
5

.
 

2 D
al ra

cco
n
to A

ve M
aria (1

9
2

3
), in

 TJZ
, vo

l. 
8

, p
. 5

5
4

.

9
. Fuochi d’artificio

 
1 N

atsu
m

e S
ō
seki, S

anshirō, tra
d

. d
i M

aria 
Teresa O

rsi, V
en

ezia, M
arsilio, 1

9
9

0
, p

. 4
5

.
 

2 N
a
g
ai K

a
fū

, K
afū zensh

ū, vo
l. 3

, T
ō
k
yō, Iw

a-
n
am

i S
h
o
ten

, 1
9

9
2

, p
. 5

6
6

.
 

3 R
iferim

en
to al co

n
tro

verso A
ffaire D

reyfus 
d

el 1
8

9
4
 e alla lettera ap

erta J’accuse! ch
e lo 

scritto
re É

m
ile Z

o
la rivo

lse al p
resid

en
te d

ella 
R

ep
u
b

b
lica n

el 1
8

9
8

, p
er d

en
u
n
ciare l’erro

re 
g
iu

d
iziario 

n
ei 

co
n
fro

n
ti 

d
el 

m
ilitare 

A
lfred

 
D

reyfu
s, 

co
n
d

an
n
ato 

alla 
d

ep
o
rta

zio
n
e 

co
n
 

l’a
ccu

sa d
i tra

d
im

en
to: «L

a verità, la d
irò io, 

p
o
ich

é h
o p

ro
m

esso d
i d

irla, se la g
iu

stizia, 
reg

o
larm

en
te 

o
sservata 

n
o
n
 
la 

p
ro

clam
asse 

in
teram

en
te. Il m

io d
o
vere è d

i p
arlare, n

o
n
 

vo
g
lio essere co

m
p

lice».
 

4 C
fr. R

a
ch

a
el H

u
tch

in
so

n
, N

ag
ai K

afu’s O
c-

cid
en

talism
, A

lb
an

y, S
tate U

n
iversity o

f N
ew

 
Yo

rk P
ress, 2

0
11

, p
p
. 1

9
0

-2
0

3
.

1
0

. M
anifesto fu

turista giap
p

onese

 
1 H

ato
ri Tetsu

ya, H
irato R

enkichi to N
ihon m

i-

N
ote al testo



2
1
5

B
ib

liografia

testi generali di riferim
en

to 

A
llio

u
x, Y

ves-M
arie, a cu

ra d
i, C

ent ans de p
ensée au Jap

on, A
rles, P. P

ic-
q
u
ier, 1

9
9

6
.

B
ien

ati, L
u
isa, a cu

ra d
i, Letteratura giap

p
onese. II. D

alla fine dell’O
ttocento 

all’inizio del terzo m
illennio, To

rin
o, E

in
au

d
i, 2

0
0

5
.

B
ien

ati, L
u
isa e S

crolavezza, P
aola, La narrativa giap

p
onese m

oderna e con-
tem

p
oranea, V

en
ezia, M

arsilio, 2
0

0
9
.

C
h
ib

a, S
h
u
n
ji e Tsu

b
o
u
ch

i, Yū
zō, N

ihon kindai b
ungaku hyōron sen: M

eiji 
Taishō hen, T

ōkyō, Iw
an

am
i S

h
oten

, 2
0

0
3

.
Itō, S

ei e S
en

u
m

a, S
h
ig

eki, N
ihon b

undanshi, T
ōkyō, K

ōd
an

sh
a, 1

9
5

3
-1

9
7
8

.
K

aratan
i, K

ōjin
, O

rigins of M
odern Jap

anese Literature, a cu
ra d

i B
rett d

e 
B

ary, D
u
rh

am
, D

u
ke U

n
iversity P

ress, 1
9

9
3

.
K

atō, S
h
ū
ich

i, S
toria della letteratura giap

p
onese. D

all’O
ttocento ai giorni no-

stri, a cu
ra d

i A
d
rian

a B
oscaro, V

en
ezia, M

arsilio, 1
9

8
7. 

K
een

e, D
o
n
ald

, D
aw

n to the W
est: Jap

anese Literature of the M
odern E

ra, N
ew

 
Yo

rk, C
olu

m
b
ia U

n
iversity P

ress, 1
9

9
9
, 2

 voll.
M

ack, E
d

w
ard

 T
h
o
m

as, M
anufacturing M

odern Jap
anese Literature: P

ubli-
shing

, P
rizes, and the A
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