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letteratura 
II premio Viareggio 

Manchera 
lo scontro 

Bassani-Volponi 
La dccisionc di Paolo 

Volponi di non partccipare 
al c Viareggio* con il suo 
Mcmorlalc, ha eliminato 
l'tiltima possibilita di una 
edizione veramente corn-
battiva o vivace di questo 
premio, dopo tanti anni di 
grigiore e di s tanchez/a. 
Difflcilmente, crediamo in-
fatti, Lucio Mastronardi 
(clie del resto, secondo le 
piu recenti indiscrezioni, 
sarebbe gia fuori gnra) con 
il suo < Maestro di Vige-
vano > potra contrnstare 
Giorgio Bassani. sia per la 
maggiore maturi tn leltera-
ria di questo serittore che 
per il successo del suo 
Ginrdino dei Finzl-Contiui, 
sia inflne pet i cnnsensi 
personal! che Bassani ri-
scuote nel seno della eiu-
ria. D'altra parte, stnndo 
alia reeente conferenzn-
stampa romnna. la giuria 
let teraria del premio ha gia 
eliminato dalla < rosa >, in 
forma piu o meno ufTiciale. 

il gruppetto di poeti che ha 
costituito unu delle curutte-
ristiche piu jntcicssnnti di 
questa annata lei teiaria; 
mentre non sono stati pre-
si neppure in considera-
zione autori fiimi1 Cassieri. 
Hevilacqtia, Nelo Risi. 

Sfumaic cosl quasi tutte 
le possibilita di una vera 
competizione e di una af-
fermazione dl forze nuo-
ve, sembra proprio che ci 
si a w i i alia consacraziono 
di uno serittore. Bassani, 
che per essere oimai fa-
moso e matiirn, ed aver 
vinto Ria i) nremio Strega, 
appariva in pnrtenzn come 
il favorito d'ohhligo del 
< Viareggio 1002 » 

Bassani e I'esponente 
forse piu emblematico e 
let terariamente pu'i ng-
guerrito di quella nnrrati-
vn che vien conducendo 
un discorsn moraltstico sul
la erisi degli Ideali nntifa-
scisti e sulla coscienza in-
dividuale dell'iiomo. con 

modi e sentimenti elegia-
ci clie i iassoibono conli-
nuamente ogni diietto con-
tatto con la realta e con 
la storia. La scomparsa di 
Volponi e di coloro cui 
siamo venuti accennando, 
toglie percio la possibili
ta di tin confronto con al-
t ie correnti letterarie, ta-
lora aceibc e contiaddit-
toric nel loro sperimentali-
smo, ma ricche di una cer-
ta forza di rottura e carat-
teri /zate da una attonzio-
no critica e viva verso In 
realta di oggi. Per qunn-
lo riguarda la snggistica 
(che ha com'6 noto que-
st 'anno una giuria a par
te) stupisce assai sfavore-
volmente Tassen/a fin 
dalla prima « ro^a » del-
I 'importante raceolta di 
saggi di Nicola Badalom 
(Marxismo come iforici-
unn l , la scompaisa dalla 
seconda di Bianchi Bandi-
nelli (Archcolopia c cultu
ra) e di Briganti (che era 

Tutti i racconti di Raymond Chandler 

II detective 
j 

arrabbiafo 

&? 

Singolare destino, queilo 
dl Raymond Chandler: in-
gabbiato per anni Ira la 
moltitudine dei jucitori di 
romanzi e racconti gialli. 
la sua jama, anche nel no-
stro paese, negll ult imi an
ni in particolare, e venuta 
sempre piu crescendo. 

Non e da escludersi che a 
questo interesse che un 
pubblico nuovo (per que
sto genere di letteratura 
almeno) e venuto tnostran-
do verso di lui non siano 
estranei alcuni 1ntti di cro-
naca. 

Del sutcidto che lo serit
tore tento nel febbraio del 
2955 si occttparono rotocal-
chi e quotidiani; apparvero 
joto dello serittore, si pa r -
Id del disperato amore per 
la moglie die era nwrta 
qualche mese prima. Ci si 
decise a prendere in mano 
l'« omnibu$» dedicato a 
« Phil ippe Marlowe. i n r r -
stigatore »; e ci si .amide 
allora, con una certn sor-
presa, di trovarsi di fronte 
a un narratore di razza 

Quesla impressione e 
confer male. appieno da 
questo nuovo volume 
f c Tvtti i racconti di R C . 
la semphce arte del delit-
tO», Fcltrinelli, pupa 7S5, 
lire 3.000). apparso dn poro 
nelle librcrie a cura dt 
Orcste del Buono 

II quale, purlnndo n)«r 
punto <ii Chandler, arnn:n 
paragoni che a qualcunn 
polranno pur sembrare nz-
zardali ma che si rtretann 
invec: piu che a::cccati a 
lettura linita 

Anche in wnltt di questi 
racconti e presente la fi-
gura di Marlowe, la crea-
tura alia quale piu si rac-
comanda la fama del no
stra autnrc. 

Ebbene: il lettore vedra 
che ci $i trovn dt ironte 
a un tlpo di poliziotto pri
vate a dir poco del tutto 
dicerso dai $oHti. 

Marlowe t un * arrabbta-
to». in tutti i sensi- Son 
crede, ed ami disprezza il 
mondo che lo circondn. il 
mondo americano Ha una 
scarsittima flducia nella 
legge e nei sunt tutort. 
quando gli st parln di giu-
stizia sogghignn. e profon-
damente cnnrmlo che if 
delitto ia parte mtegrnnte 
di questo mondo e dt que
sta nnzione 

Eppure si finite O im-
ptignnnrfn la pisfom. o con 
le nude mnm cim'mun la 
ma quotidiana battagha 

7contro il cmntne h. «i bn-
di. quasi sempre rtmane 
battuto. Marina v insomnia 

,i un vinto. Ma dopo ogni 
dtfftff* 9k ritira nella pro-

Humphrey Bogart e 
stato il protagonista 
de « II grande son-
no », un f i lm sce-
neggiato da Will iam 
Faulkner e tratto da 
un romanzo di Ray

mond Chandler 

pr;<i tuma. lo jluriiolo di-
sadornn <lal tappetino logo-
ro v cini le magltc di retc 
alia fmestra, lecca le pro
prio fertte, si prepara im-
pertemto al prossimo 
scontro. 

Perche lo ia? 
Son e un idiota. Ma cre

de prolondamcnte in nlcu-
m valori: crede nell'onesla, 
nella solidarieta tra gli uo-
mini, nei coragqto. nella 
diritlura morale E' y)ro-
fondamente ennrmto che 
su questn terra, 'inn a 
quando rimarra nn «o(<» un 
mo eapaee di batter*i pci 
lulto questo. nuMfi c anco-
ra perdnto. a luttn <i pun 
nmediare 

Stamo ben lor.iant. come 
si rede, dal solito cliche 
dell'i n rest i gator e privato 
che e al centro di tanti li-
brt e di tanti del I 

Marlowe, come gtusta-
mente ta nntare Del Buo
no, altri non c che una 
proiezionc dello s'.csto 

Chandler il suo portavoce. 
E' attraverso di esso che il 
romanziere, come porgen-
doci una lente dl ingrandi-
mento, ci mostra il suo 
mondo. Ma nel creare i 
snot pcrsoannot e le sue 
vicende — ed e questo alia 
fin fine che piu importa 
— Chandler si avvale di 
un suo stile personalissimo, 
sino ad ora spesso imitato 
e mai uguagliato. A volte 
scabro e dirupato, a volte 
scattante e pirotecnico. 
sempre acennifamenfe ode-
rente alia realta ed ai suoi 
sviluppi. 

A parte questi racconti, 
t romanzi scrilti da Chan
dler, per un cosiddetto 
€ ginllista >, non sono poi 
nwlti: sci in tutto. Ma per 
alcuni di cssi i termini di 
pnrnpone nunnzati da Del 
Miiouo sono piu che giusti-
ficati: da Cain, il quale dal 
confronto esce indubbia-
mente con le ossa rotte, a 
Hemingway, appetto al 
quale il nostro autorc spes
so non sfigura affatto. An-
;i. E si redo per I'appnnto 
lo sftipefareiifr raccon-
ro fnfitofnto « Attevdern >: 
tutto perraso dl una terri-
hile tensione eppure <t»-
mato, « men e aentilc >. co
in c lo de tint sec it curat ore 
di questa antolopia 

Ma. sempre di Chandler. 
si regga anche « Little Si 
fter ». il ronionzo su Jfol-
Imraod che ben poco ha da 
tnridutre a quel piccolo 
capoUiroro che e « 11 tjior-
no della Incusia » di Satha-
nael UV*f o al celebre 
< Dor r corrt. Sammy* » di 
Schulberg. Si sloalmo le 
pname del < Grande «mi-
«<>>. c ci si renderti conto di 
come a suo tempo non fu 
tin abbaolio queilo di co
loro che gridarono al capo-
la coro. 

Una occastone dunque. 
quest'antologia, per cono-
scere o riaceostarst a uno 
scnttore che solo un'arbi-
t r ann definition* di pene-
ri piii o meno nobili ha 
cnnlmnto in una pneizinnc 
secondaria I'no serittore 
rite pur parjemln <empre 
tinlln piatlatnrmn del me-
tiere piu rattmatn e della 

teentca piii arrertita *pc<-
so si accosta ai confini del-
I'arte piu vera, spesso vi si 
nrrenta oltre con pienezza 
di mezzi. con rara Iclicita 
dt re*a 

Vno serittore che, dopo 
queilo che recentemente e 
accadnto ad Hollywood, ci 
si svela dotato anche di 
un agghiaccinnte spirito 
profctico 

Michele Lalli 

presente con H manlerl-
smu e con Metro da Cor-
tona, e che e stato impli-
cilamente e autorevol-
mente avallato da Hoberto 
Longhi con il suo ri t iro), 
e la Dicsenza al contrario 
del sedicente c saggio > di 
Silone La scuola dei dilta-
tori nella ulllciosa terna fi
nale (dalla quale sono sta
ti esclusi invece il Diderot 
philosophe dl Casini e 11 
Boccioni di De Grada) . 
C o anche da osservare 
che, elirninando / problemi 
di una estetica filosnfica di 
Antonio Banli, si e r inun-
ciaio ad un signiflcativo 
premio postumo. che nella 
storia del « Viareggio* 
ha illustii precedenti Sem-
bia peicio sicuro che il 
piemio andru a H a ^ h i a t i -
ti per Mondrian e I'arte 
del X secolo, seguito a ruo-
ta dal Belli di Muscetta. 

Dell'< opera prima », a 
quauto ci risulta. la giuria 
non ha flnora parlato. La 
annata degli esordienti, a l 
meno per la let teratura, 
non e stata particolarmen-
te felice. Ci vengono in 
mente II piatto piange di 
Piero Chiara e U sosia di 
Stelio Mattioni, a meno 
che non si consider! que l 
la di Mastronardi un'< ope
ra prima >, con il sottile 
cavillo (non nuovo nei no-
stri premi let terari) che il 
suo precedente romanzo 
era uscito su di una r ivi-
sta (ma 6 poi tale < II Me-
nab&>?). 

Detto cio, non si pu6 
certo negare che il « Via
reggio > si present! nel 
1902 con un nuovo impe-
gno di serieta. Lo stesso 
sfoltimento e rinnovamen-
to delle giurie e la loro 
suddivisione di compiti ap-
paiono come garanzie dl 
un maggior rigore. Si ri-
cordera come il € Viareg
gio », dopo alcuni anni a s 
sai poco gloriosamente av-
venttirosi, cercasse l 'anno 
scorso di ridarsi lustro 
con la premiazione di Mo-
ravia e con la liquidazio-
ne del premi speciali. ex-
aequo, sottopremi e meda-
eliette. ch'era venuto ac -
cumulando nella sua piu 
reeente storia. La scelta 
di Moravia fu criticata 
come poco coraggiosa e 
scontata, come una « opera-
zlone di prestigio >. stru-
mentale insomnia. 

Quest 'anno e stato fatto 
un interessante passo a-
vanti nella diversa s t ru t -
turazione del premio. II 
< Viareggio > mostra di a-
ver capito che e'e ormai 
in Italia (pur con i limi-
ti che conosciamo) un fer-
vore nuovo e piu vasto di 
discussioni intorno ai pro
blemi <lella cu l tum: che il 
pubblico dei lettori e piu 
e?inente ed accorto di pr i 
ma: ciu* insomnia anche un 
premio non puo ignoiare 
piu questa spinta a rin-
novarM. ,\d in>enrsi nel 
dih.initc. a prendeic in 
considemzione gli autori 
attuali. tyresenti nella vi
ta culturale del pae<e. Un 
« caso Moretti » c«»me quei
lo di qualche anno fa. o 
una cascnt.i ill premi per 
contentare tutti come nel 
'57. ad esempio. non >areb-
bero p»u possibili II « Via-
regcio 19G2» si aggiorna; 
le >ue probabili consacra-
7ioni <i orientano verso au
tori meritevoli e non cer
to assenti dal dibat t i to 
culturale. 

Nonostante cio. tut to lo 
andamento di questa vigi-
lia da I'impressione di una 
edizione prudenle pur 
nella sua veste di moder-
nita. che tende a fiancheg-
giare correnti let terarie 
e criliche sostanzialmente 
as«:e?t,iie. piuttosto che 
compiere vcelte coraggiose 
e d.iv\cro innovatrici. 
proiottati nel futuro In 
questo -en-o certo esclu-
«ioni. •jpecialmente nel 
oampo della sagci^ticn. 
po«ono app.irirc indicati
ve anche <ul oiano delle 
scelte ideali 

Gli sviluppi futuri di 
que>to piemio tanto tra-
vaghato in pas^ato ed a-
pcrto ora ad una fase nuo-
va della sua storia. d ipen-
deranno romunque anche 
da noi. lettori e critici, 
dalPnndnmento del dibat
tito. 

Gian Carlo Ferretti 

Pubblicato dagli Editori Riuniti 
«II vitello d'oro » di llf e Petrov 

I 30 figli del 
tenente Schmidt 

l l difficile mest icre del 
nnl ionario nel q u a d i o delJn 
sociot'i d i e fci andava for-
mando neiri jmorie Soviet i -
ca durante i prlmi piani 
(julncjueniiiiJi «'• il team scei-
to da llf e Petrov per il 
loro romanzo /I vnello d'oro, 
npresenta to ora dagll Kdi-
tori Riuniti nella traduzione 
curata da Aaostino Villa 
(L 2500). Protauonista an
che dl questo libro 6 Ostap 
Header, un persoiiajigio ciie 
era stato al centro deH'nltro 
racconto satirico, Le doiHci 
seuuiole, 11 primo «rande. 
popolariss imo successo del 
due ficrittori Ricco di rl«or-
so. trafllcone in urande sti
le. dotato a suo niodo di 
una certa cultura. Ostap 
non vuol piii v i v e i e nel pae . 
se del socialLsino. Nell'altro 
libro. dopo aver partecipa-
to alia caccla dl un tesoro 
nascosto In una sedla mi-
steriosa. egll era flnito vitt i-
ma di un tentat ivo di assas-
slnlo. Questa volta Ostap 
vuole andareenc a Rio de Ja 
neiro . cittn dove un mi l io -
nario 6 davvcro un mil lo-
nario. puo guadagnare e 
spendere quanto vuole sen-
za che gU si vadano a fare 
I contl In tasca Per ooter 
emigrare . alutato da un 
jmippo dl amlci della sua 
rhma. oah eerca dl strap-
pare un mll ioncino tondo 
tondo a uno ^ppculntore 
cl . i i idestmo Koreikn che .= • 
*'' arricchito in -curoto c por 
-iOttr.'iMi alio leu^i v ivo -tot. 
to le niPiilite apparen/e d^l 
modesto impicuatuccio Ot-
tonuto lo scopo. il mil lone si 
rivela inuti le . In U R S S il 
dannro vale poc-o Varcata 
la frontlern romena. Ostap 
v ieno depredato dal dosta-
nieri di quel v^sc d o v e il 
v i te l lo d'oro e ndorato s e m . 

pro c o m e la mass ima dlvl -
nita secondo le legfil m o -
rali e la gerarchla del va
lori stabilite dalla soefpth 
cnpitalista Su questa trama 
co^l tenue gU autori del 
Paese di Dio hanno Imba-
stito una de l l e loro opere 
piu vivacl e d ivertent l Ne l . 
l'» loro satlra essi ricorrono 
largamente al metodi della 
narrativa piearesea1 1 per-
sonng'4i offrono U pretesto 
per "uardare da v ic ino gli 
ambipntl piu vari Del resto 
Ostap. nell 'ordlre t suoi ri-
oatti. si serve tranqullla-
mente anche della legalit.'i 
sovlPtlca. s fruttando 1 eon-
trospnsl burocratici . le leaal 
nrppp alia le^npra tutte 
qupllp forme macehinosp 
che fanno perdpre di vi<=ta 
si 1 i sfnpi ps.spnziall Tutta-
via. Intorno al quadro da 
p>-?i descritto. i due scritto-
ri Ulustrano In forma posl-
tiva gli sv i luppi socialist!- 11 
paese si r innova profonda-
mente . d lventa moderno . 
forma generazionl piu gio-
vani con una morale nuova 
Ma essi t endono a mpftpre 
In IUCP quei particolarl con . 
traddlttori che producono 
ritardl d'ogni gpnere propo-
nendo per el imlnarl i . una 
vislone critica che. Isplrata 
dal buonsenso, possa d a w p -
ro correggere ed e l iminare 
1 rpsidiii individualist ic! di 
oiiiii 2PI1PTP — comprps- »11 
p^trPini^m! retorioi o i fil--i 
pntiisiasrnl — clip contrad-
dicnno il niov'.mpnto rn ohi . 
/ ionario 

m. r. 

Per penfile conrrss ionc 
drali Editori HimiUi pnb-
blichiamo un brann del Vi
tello d'oro. 

smalizlate citta di Mosca, 
Leniugrado o Chnrkov. 

P e s s i m a repulazione 
avevnno anche le lontane 
province oricntali, sepolte 
Inggiii ira le sabb'xe. L'ac-
cusa che a queste si face-
va era di ignoranza assolu-
ta nei confront! della per
sonality del ten. Schmidt. 

Ma nemtneno quella me-
la qli era stata concessa. 

Dopo prolnngati diverbi, 
ci vi era appioliati alln de-

In tutti I cam pi dcll'atti-
vita umana, Voffcrta e la 
domanda di lavoro sono rc-
golate da organt specidli... 
Tutto e sottoposto a rcqole 
precise, tutto fluisce lungo 
ulve't ben spazzati. tutto 
compie la sua orbit a in 
pieno accordo con leggi de
terminate c sottn la loro 
pratczionc. 

Ed ecco d ie sol fun to il 
mercato di (ptella partico
lare catcgoria d'imbroglio-
ni, che si spacciavano per 
figli del tenente Schmidt 
era venuto a trovarsi in 
uno stato nssolutamcntc 
caotico. L'anarchia difnee-
rava la corporazione dei fi
gli del tenente E riuscit'n 
impossibile, a cosloro, trar-
rc dalla professione quei 
vantaggi che, senza dub-
bio, uurebhf potuto nr re -
car loro la momentanea 
canoscenzu di amministra-
tori privati c pitbblici; fuf-
ta gente, in gran maggio-
ranza, iiicredibilmenfe cre-
dulona. 

Da un capo all'altro della 
nazionc, cstorcendo e pi-
foccondo. sono in conliiiuo 
viovimc'ito tnlsi i*ronipoti 

llja llf 

di Karl Mur.r. inesi^ferjii 
nipoti di Entjcls. irateUt di 
Lunacarsktj. ciio«n«*ttc di 
Clara Zetktu »>. n d peggio-
re dei cast, discendenti dal 
celebre annrchico nrincipe 
Kroporfcin. 

Da Minsk alio stretto di 
Berina. da Sachiceran sul-
I'Araksa alia Terra di 
France<ca ('•mseppe. entra-
no nroli edtici dei comita-
ti pscctitiri. smonlano sul-
le banc'nne delle staztom. 
filano suite carrozzc da no
lo. indaffarati, i consangui-
nci deqh uomini insigm. 
Essi ranno di fretta. Hanno 
tamo da fare! 

A un certo punto. pcrO. 
f'offWtn di tali consangui
ne) avera <nperato la do
manda, c anche su questo 
mercato sui generis era so-
prarrenuta la deprcssionc. 
Si era fatta sentire la ne-
cessitd di nforme. A poco 
n poco : prnnipoli di Knri 
.^/nr.r. t kropotkitioidi, gli 
cngelsuli, c simlli prosopie, 

avevnno rcqolarizzata la 
loro attivitu: tutti a ecce-
zlonc della titrbolentn cor-
porazione dei figli del te
nente Schmidt, che perpe-
tuamente. al niodo della 
Dicta polacca. era dilacc-
ruta dall'anarchia. Erano 
infatti. i suddetti figli, un 
accozzo di tipi grossalani, 
avidi, tcstardi. che s'impe-
diixino reciprocnmeiife dt 
portar roba al granaio. 

Sura Balaganov, che rl-
tcneva d'essere il primoge-
nito del tenente. era rlma-
sto seriamentc preoccupa-
to dalla congiuntura di 
mercato venuta a crearsi. 
Era una cosa che gli acca-
dera sempre piii di fre-
qnente questa di scontrarsi 
con colleohi di corporazio
ne. che insozzavano le fer-
tili campagne dcll 'Ucraiua 
c le montane slazioni tcr-
mali del Caucaso, dove lui 
aveva Vabiludine dl svol-
qere il suo proficuo la
voro... 

Unica posstbife uscifa da 
una situazionc cos\ tesa sa
rebbe stata una conferen-
za gcneralc... Ed ecco che 
tinalmentc. all'inizio della 
prtmavcra di quel 1028. 
quasi tutti i figli conosciu-
1i del tenente Schmidt si 
crnno radunnti in una trat
toria di Mosca, nei pressi 
della torre Suchareva. II 
nnmero deqli intcrvenuti 
era stato imponente: il te
nente Schmidt — a quanto 
era risultato — aveva am-
to ben trenta figli maschi. 
compresi fra i diciotio e i 
cmquantadue anni. e quat-
tro fialiuole femminc. scm-
pliciotle. anzianotte e tut-
t'altro che belle... 

Secondo il pmaettn di 
lialaoanor. Vintera Fede-
nizione delle repnhhlichc 
dovera e<*erc spartita in 
trentaquattrn zone di sfrut-
tnmento corrispondenti al 
numero deali intervenuti. 
()o»i zona renira cnnce*sa 
m dommio a lunaa scaden-
za a uno dei cari fiqltunli. 
Sessuno dei membri della 
corporazion? arera diritto 
d'oltrepassare i propri con-
tini e d'lnradere il territo
ries altrui a scopo di lucro. 

Contro i nuori ordinn-" 
menti di fnroro nes,*iino 
a r r r n n r n f o nulla da 
nhieltare. tranne Panikor-
ski), il quale fin d'allnra 
at era dichmrato che lui 
tirrebbe saputo campar la 
rita anche senza ne*suna 
conrenzinnc In compen*a. 
quando <rj era passati alia 
<pnrtizionc del territories, si 
erano s ro l tc scene a^ni 
poco decorose I.e alle par
ti contraenti s'erano vi-
cendevolmente ricoperte di 
tnvcllire fin dal primo mo
menta c non averann piii 
trattato ira loro «r non ron 
'ii giunta di epiteti inqiu-
r'tosi. 

Tutta la lite era stata 
origmata dall'asscgnazionc 
delle zone. 

Xon e'era ncs*\tno che 
rolcssc prendere i ccntr; 
nuircrsi tar i . A nessuno de~ 
ytacano interesse le tropro 

Evgenij Petrov 

cisione di attribuirc le va
ne zone ricorrendo alia 

j,orte Eriiuo "stati ritaglia-
ti trentaquattrn pezzctti (H 
carta, e su ciascuno era 
stato scr'ttto un name qeo-
grtifico. La fertile Kursk c 
la problematica Cherson. la 
poco sfruttata Minusinsk e 
hi quasi disperato Ascha-
bad, e poi Kiev, e Pelro-
zadovsk, e Cita, le repub-
b'iehe tutte. tutte le regio-
ni indipendenti, qiacevano 
li in un berrctto di pclo 
di lepre eon tanto di para-
orecchi. in attesa di averc 
un padrone. 

Allcqre esclamazioni, gc-
miti soffocati, bestemmic 
accompagnavano run via la 
operazione di sorteggio. 

La cattiva Stella di Pa-
nikouskij aveva esercitafo 
il suo influsso sull'esito 
della faccenda. Gli era toc-
cato il comprensorio sulla 
destra del Volga. Eqli ave
va aderito alia convenzione 
fuori di se dalla stizza. 

— Ci andrd in quei po-
*ti. ci andrd — gridava — 
ma ve lo avviso, fin d'orn: 
se si porteranno male con 
me, io rompo la conven
zione, io forzo i confini! 

Balaganov, al quale era 
toccata I'aurea zona di Ar-
hatov. s'era allarmato a 
quelle parole, e aveva im-
mediatamente dichiarato 
d i e infrnzioni aflc normc 
dello sfrttttamento non sa-
rebhero state da lui tnllc-
rnte. 

Cost, alia meno pcopio, 
fa cosa era stata rcaolariz-
zata: dopo di che i trenta 
tiali maschi e le quattro 
temmimfc del tenente 
Schmidt s'erano irradiati 
nei rtspctttri settori. pron-
tt al lavoro 

llja llf - Evgenij Petrov 

rivista 
delle riviste 

Gli operai e 
gli scrittori 
Sill rappurto tra imliMri.i c letteratura lorna anenra i! n- 5 

di Mennhii in una pane fuori frniitespuio, per comtui lere 
provvisiiri.mifiiie la di ie i i i i iuup iinpianl.iia titl iiunicto pre
cedente. Di Mcnnbh n. 5 ha gia parlaio SII cpie^te colonne 
Michele Ha^o valuiaiulnne in «eilc di criiica leitcr.irin i ri-ul-
lati sacsifi iei e narraiivi; varra la poiu, pvro, cli ripr<>>nlere 
I'ariiomenio in una c l i ia \e pnlitiei>-iiltM>|o.iica i;mu> l'«.cea-
sinne — in specie il 3iigi;i'> del romp.i^ii" (.i.iiilni^i Kra^.uilin, 
oltro nlle nolo ill Cnlviim e Toriini — e invitanic. I . ' i inilo 
d i e , infaiti. un miluanle pnlil ieo e simhc.ili- conn* Itra^.iiilin 
rivol^c ai Icucraii e un invito mai come o^^i oilualc, mai 
come og?i co*i poco generico. 

Di che M iratta? Di un diseor^o seinpli ie , sc voleic, .UU'IIB 
se llraxantin |o nr^omenia con grande ricelie/za di escnipi. 
Di rieliiamare uli scrittori nl falio ehe « non csi-.tc un,\ sola 
verila inilii-iriale ne un solo tipo cli poicrp indu-triale n, o 
quinili di solloritaili ad affronlnre il momentn deir ideoloxia . 
a coniprenileic la quesdone del potcre. a eonirihuire, rnsi una 
loro parlccipa/ione c un loro pii idi / io. a una tra^orma/Ioi ie 
di quel si-icma polit ieo-ccnnomieo in etii «i impiailrn la vita 
imlu^lriale tlic aliliianio sotto gli occhi. Ilitrnvare I'uonio .• i 
rappnrli tra le for/e che nel mondo delle fahhrielie s i cri'nmu 

cotisidrrarlo come momlo aporlo c non conic mondo eliii ito, 
compierc M-dlc di fondo: ecco il suceo ileH'iiniU) del mili-
laiile alio bcrittore. 

Crciliaiuo che ojjgi cpiesio invito non po.-<>j e.-sere laeeiato 
di astratte//a seolastica proprio perche la vita indusuialo 
aituale reyiiiuisre a tutti qticlli che 1'avevano perdnto (nel-
l'i-!olanienio, nel lo senraggiamentn oppurc neirappiatt imento 
tecnico di ogni visione del problema) il seiMo preri^o di 
una rcnlla d i e o dnminanle nel le fabbriche, d i e enndu iona 
il mondo della produzionet la lolla di clause. Bella scoporta, 
si dira. Gia. e vero quanto scrive Calvino che « fahbriche c 
operai occiipano un posto imponente come paesaggio e per-
sonagui della sioria dello idee degli uliimi cento a n n i » . e 
vero andie d i e quasi tutti gli scrittori d i e su Mcnahh disru-
tono. e non =olo loro, sono stati profondamentc infltienzati 
e formati dalla sinistra operaia. Senonchc non c for*e altrrt-
tanto vero d i e la realta della lotta di classc (il suo respiro, 
la sua draiiimaticita, la sua cviilenza, le sue manifestazioni 
piii diretle, piii aperte e piu ctipe) 6 diventata in m o h i , in 
troppi, qtialco«a da cui s i prcscindc ncll 'elahorazionc del la 
stes«a « lematica industrialen? 

Facciamo il caso che piu ci sia a cnorc: il capi lolo della 
lotta di classc d i e si e scritto alia Fial in questi due ultiini 
mesi. C'e forso qualcosa di piii appassionantc, di piii istrut-
i i \ o . di piii pertinente per uno serittore d i e sia un n o m o e 
un intcllcttuale cosciente del posto che hanno fahhridic e 
operai nella storia delle idee e qnimli della cultura? Sappiamo 
benissimo d i e rimane a un romanziere il problema della 
scelta degli strtimcnii l iuguUtici , e d i e la dUrussionc s p ' - - o 
puo c deve cominciare di l i : sul come renderc, in a n * , e 
pacsaggio e personaggi. Senonchc, ci pare il caso di consi j l iare 
gli scrittori a fcrmarsi sol idamente. nella loro riflessinne. al 
di qua (o al di la) di quel problema. Ter compierc lino in 
fondo quella scelta. quella scella di clas<e d i e e i m p r e - d n -
ilibile, o2!«i, d i e eta alia ba-Mj (anche come cnunscrnzn ohrc 
d i e come impcgiw) di ogni di*corso sui rapporli tra mniido 
industrialc (c societa) e letteratura. 

Lottc come quel le dei mctallurgici della Fial (c d e d i nltri) 
costitiiiscoiio nn tcrrcno di i l lumina/ innc culturale, c di di<cri-
minaziouc morale, esattamente come le antitest ira fa^cismo 
c antifascismo: nc sono coscicnii gli intellettuali. non seniouo 
come loro la haitaglia di liltcrta contro tirannidc, d i e ivi si 
inqtcgna? Chi, come Foriini, n\"vcrte tutta I'urgenza di una 
dis l inzionc tra concczinni del mondo nppnstc, c proprio per 
questo, giiinge all'atnara conclusione d i e , per non contami-
nar«i a e o n i gcslori della cultura industrialc n sia m e d i o 
come scrillnrc farsi a.Mratto c <r non impc^nato n, salvanilo 
co-i il proprio impegno di noma, potrchhc ricretlersi 5cin« 
il.uitio. Un impcgitn umauo \ c r o non lascia tndrnnc In 
.-criilore ne In misrhia alia men/ogna . 

Affroniarr il lema centralc del potcre, guardarc denlro 
I'ciidcnza della loiia di classc. salva <la molti pcricol i : da 
una c-trania/ ionc anzoscinsa <linanzi a un mondo rilenilto, 
a toriu. inronoscihi le al io sics<o tnnilo d i e da un culto del 
rilN'lliomo (<uirond,i di nn neo-popidi?mo soc io loz ico) non 
mono «tcrilc c s ionianie . Cli operai proiasoni; i i di una l.ilia 
hanno m o h o <Ia inicgnare. c n ioho <la chirdere a d i «rriilori. 

p. s. 

Notiziario sovietico 
Lijzitr Kokiurci' c nn finto

ne u rillvre Hd/ii tra i monli 
il< li Htm, '1,'lln >ilrrrta \ud-
net iilcnlalc, dm r in** una 
pi'pttlazinnr dir prima di Un 
Nit nltiziitae nT Oltohre nnn 
n i r i a tinn Irtlrrntiirn tcn/ l / i ; 
l/ <n*> rorrionso \ r i n t P litin 
delle prime opere in pro*a in 
hnxiiti nltmia. • if in r»«'> %i 
riftelle, fittrntrrtn le i ice'tdv 
ilrl pcri.nnnc.cin renlr-tle. In 
ilnrtn di tin pnpnln rhe nrl-
/"•irro tTtin i tntrnnin \~e la-
*einlo nlle tpnllf 'inn \rcolnre 
arrt irnlezza p*'r -it inznre rn-
pidneiente *n//m • i l ifrf pro-

• • • 
F' miminentc In pnhhlien-

zmne. per le rihzioni it ~*niel-
<A'i; pt^nlrl 1. tfnnn rncrn'm di 
rneennti dt l.enmd l*n«enwk 
nnibteniati nelle note Kn.wnn-
dnr\kie. che tnrnmnn nn trci-
pelnco nl InrtLtt deltn pentiotn 
dt Knmrialkn Sono %mne di 
penntnn. di rnnnnm. di nlle-
t nmri dt nnimnli dn pelliretn 
che rirono nn'a*prn c%i%tenzn 
in quei lemhi remnfi e «|/rr-
cnti del terriinrio delTUnione 
So i ieticn 

• * m 

r7 uscito. ed e pin i n i r i i n -
/>i7e nelle lihrerte. il Vn«,i>rn» 
Almanach (Almnnncco nrten-

inteK giunto nl sun quarto 
numero. C.onticne opere di 
i enti letlernttire dei paexi del-
i' l*ia e deirAfrica: rcrsi di 
Rnhindrnnnt Tngor. di TV»o-
lunn-Min. di Tznn Dzi, dcl-
t'eroe nnzionnlc filippznn !o*c 
lliznl. dt pneli indonoMini, 
rnccnnu nrnhi. cine\i. turchi. 
nlcermi. vudnneu. ctiopici, ecc 

• • • 

\clTcMnie del 18tn ciun<e 
aH'iiflicio pnttnle di Ptelrnlnir-
zo tin pncchelto indirtzzntn 
nl!o :nr \ici>ln I ed nl prtn-
cipe Oldcnhnr f:\kij, pnrenle 
i!i Un znt mede+tmo: ed oi -
r mtnettte lu %cqiic*trnln dnlln 
pnliztn: cnnlcnein un qtiader-
no con un rncconto m verst 
•ten pneln nnnnimn. tl quale 
^•i//ti enperttnn. *uhilo dopo 
if tilnln W»:i o Rn<*ii (\nli-
zie +n'ln Rn<*inh mem teriitn 
le u snenii nuertenze per i 
•hip i*r*tmnlnrt: » II tezcere 
inlto cio che net mnnntcriltn 
>• '•spnito; 2) dopn In lettnrn. 
non p'irre in %lnlo iTncctnn In 
wriltore II tot rnno Xicflln I 
» In <nn nltn atictntn Inmitltn 
se non acceiinno le suddflte 
'•ondizinnt, non dcrono le?fe
re il rnnnnscriiln. mn httitnrto 
tcl f . to ion. Eriif'-ntrmcnle fo 

*cf»nrMfjnfi» porta nnlritn *rri 
dnhhi circe. il JH/VCMP dclU, 

sua inn am, c tullaitn sperm n 
i lie to znr lesgesse il suo rvt:-
listico rncconin Era la atoriri 
ttun seno delln dchn venuto 
n I'letrnliureo al serrizio dun 
mertnnte, e poi tomato nl $uo 
i illncctn nella prnrincin di 
Inreslar: f'nurorr. utilizznndo 
nmpinmenie anche il folklore 
locale fennti popolari, proier-
hi. Inmcntnzioni fnnehri). nn-
*rit a a trnceinrc un qnudrn 
delln rttn nelle campnene. nel 
ijimle si detinenrn con preci-
sinnc qunsi docnmeninrm tutta 
nn'epnea slnricn II mannscrit-
lo ri'ii necli archil i delln p"-
lizin. dopo i one ricerche del-
rnutnre I'iene oeci ptthhlicn-
tn per In prima folia, in nnn 
edizione curnln dr.IT trende-
mien M I' \erktnn. e hn*te-
rnnno questi i erst n dar* unn 
tden del eor>ienntn rn olttzio-
nnrio drirttperettn • * S'nrt ict-
nnnn le nithi In i cndriin hran-
tnln. t rorpochnsn slirpe dei 
liotnri non «"i hndn ' Dim 
Irnllo esplnde if fimnn dn neni 
parte. I nel hnio la Inlsore ri-
splende I II Iracore *crolln 
il irnno / e trcpidn In SMT 
per lo %pnventn « 

a cura di 

Filippo Frattati 
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