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LETTERA DA MOSCA 

TRA DUE SETTIMANE YERRA' 
ASSE6NAT0 IL PREMIO LENIN 
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sotto il fuoco 
delta giuria 

RUSSIA LETTERARIA 

«Ivan Denisovic e un eroe-vitti-
ma, non un eroe-combattente >» 

OKTIABR 

«Tragedia di un uomo so
lo e della sua solitudine» 

PRAVDA 

«Un'opera giusta, 
severa e forte* 
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Alexsandr Solzhenitsyn 

MOSCA, aprile 
Aveva ragione' il direttore di 

*Novi Mir*, Alexandr Tvardovski 
quando; circa un anno fa, de/inl il 
romanzo di Solzhenitsyn, Una Gior-
nata di Ivan Denisovic come uno di 
quei fenomeni < dopo i quali e im-
possibile parlare di qualsiasi fatto 
o problema letterario senza npor-
tarlo, in un modo o nell'altro, a quel 
fenomeno ». 

A circa' due settimane dall'asse-
gnazione dei < Premi • Lenin > non 
c'e giomale o rivista dell'Unione So-
vietica che non sia intervenuto sulla 
opportunity o meno di attribuire il 
maggiore i riconoscimento letterario 
sovietico al professore di matema-
tica di Riazan, rivelatosi alia fine 
del • 1962 come uno dei > piu solidi 
narratort del dopoguerra. E proprio 
da questi interventi, dal loro orien-
tamento nei confronti della candida-
tura di Solzhenitsyn e soprattutto 
del suo Ivan Denisovic Schukov, il 
recluso del campo staliniano, appare 
esatta anche in una prospettiva sto-
tica la definizione di Tvardovski. 

Da molto tempo (e questo sia 
detto per precisare quale interessan-
te momento della vita della societd 
xovtettca rappresentx la battaglia su 
Solzhenitsyn) non avevamo assistito 
ad un cosi diretto confronto di idee 
contrapposte, ad una cosi intensa e 
aspra polemica che ha visto le parti 
avverse fare ncorso alle arti piu sot-
tilt della dialettica e perfino ai piu 
meschini sotterfugi (come Vocculta-
mento di • lettere favorevoli alio 
scrittore ) nel tentativo di influen
zae la giuria del Premio. 

Ma Ivan Denisovic, candidato al 
«Premio Lenin >, non e un eroe 
qualsiasi della letteratura sovtetica. 
E non e soltanto, assieme c: suoi 
compagni di pena, la trasfigurazione 
Utteraria di tutti coloro che hanno 
tubtto le persecuzioni stalimane. 
Ivan Denisovic e Vincamazione del-
It violenze fatte alia societA socia-
Itsta nel suo insieme, a quella societd 
che per prima aveva rappresentato 
par migliaia di Ivan Denisovic una 
garanzia di giustizia, 

CONFRONTO PI IDEE 
Per questo attorno a Solzhenitsyn 

ci e creato qualcosa che fin qui era 
mancalo. Altraverso il confronto 
delle idee, che i in realla il confron
to dell'atteggiamento di ognuno m 
rapporto al passato, si e sviluppato 
un dibattito politico che tocca in-
direttamente la societd • sovietica 
quale si i storicamente formata ne-
gli anni trenta e quaranta, qual e 
oggi nello sforzo di superare gli 
aspetti Jiegativi della ereditd stall-
niana e quale sta fogglandosi per gli 
anni a venire partendo da questo 
lento, contraddittorio e spesso lace-

sforzo di superamento. 

«II racconto condanna le ille-
galita staliniane contrarie alia 
natura della nostra societa* 

• Per questo, dietro a un dibattito in 
apparenza accademico sulla qualita 
di un romanzo, si manifestano posi-

• zioni opposte e contrastanti che. sea-
valcando Solzhenitsyn e il suo eroe, 
si ricollegano a tutta un'epoca e 
all'uomo che Vha dominata. 

Cosa dicono in sostanza gli opposi-
tori di Solzhenitsyn? II critico Fo-
mienko, sulla « Russia letteraria * ha 
scritto che < Ivan Denisovic non pud 
pretendere di dire tutta la veriti su 
quei tempi perchi non ne incarna 
la ' dialettica », • mentre lo stortco 
Sergheiev, sullo stesso giomale, an-
cora piu sottilmente ha aggiunto: 
«E' forse giusto presentare per il 
" Premio Lenin" un racconto o un 
romanzo soltanto perche si tratta di 
buoni lavori letterari? II " Premio 
Lenin " e qualcosa di piu di un pre-

' mio letterario e deve coronare opere 
di alto valore sociale. Che il racconto 
di Solzhenitsyn sia veritiero non lo 
mettiamo in dubbio. E che si tratti 
di un racconto interessante e chia-

• ro. Ma Ivan Denisovic Schukov non 
e un eroe della storia. Schukov e un 
eroe-vittima, non un eroe-combat
tente >. 

Su questa falsariga si sono svilup-
pati, per alcuni mesi, tutti i ragiona-
menti degli avversari. 

Evitando accuratamente di entra-
re nel merito del valore artistico del-

• Vopera di Solzhenitsyn, che non e 
soltanto nello stile ma nell'appro-
fondimenlo dei caratteri umani ele-

. vati a simbolo di un dramma col-
lettivo, che non i soltanto nelle 
capacita narrative dello scrittore ma 

' nel suo profondo realismo, i critics 
si sono adoperati a smontare la 
€ giornata > di Ivan Denisovic come 
si fa con un meccanismo qualsiasi 

xdi cut si vogliono scoprire gli ingra-
naggi difettosu 

Cosi la rivista *Oktiabr» ha 
scritto che Ivan Denisovic non £ un 
eroe degno di interesse perche * tut-
to il suo programma e di sopravvi-

• vere ». <• II personaggio centrale del 
racconto di Solzhenitsyn, continuava 
la rivista diretta da Kocetov, « non 
pud pretendere al ruolo di tipo popo-
lare della nostra epoca > perchi la 
sua tragedia *e la tragedia di un 
uomo solo e della sua solitudine* e 
perche ancora c Ivan Denisovic non 
viene evidentemente da quel popolo 
russo che ha vissuto gli anni trenta 
e quaranta ma dalla vita patriar-
cale dei contadini della Russia za-
rtsta ». 

Assieme a «Oktiabr 9 molti altri 
critici hanno insomma cercato di 
circoscrivere la personalitd dell'eroe 
di Solzhenitsyn riducendolo a quello 
dt un fantasma staccato dal suo tem
po e dai suoi problemi, impossibi-
Utato a vedere cid che di positivo 
cresceva e si sviluppava nel paese: 

. di qui Vopposizione ad una eventua
te premiazione del racconto per il 
suo carattere « unilaterale » indivi-
dualistico e « non tipico ». Quasi che 
a Solzhenitsyn e al suo eroe venisse 

rimproverato il < torto > di essersi 
fatto deportare in Siberia. 

Dall'altra parte della barricata si 
sono schierati giornali e critici non 
meno autorevolx che, giorno per 
giorno, si sono impegnati non tanto 
a difendere Vopera di Solzhenitsyn, 
ritenendo che di difesa non ne aves-
se bisogno, quanto piuttosto a co~ 
gliere tutti gli elementi preconcetti, 
dogmntici e conservatori contenuti 
nelle argomentazioni dei suoi oppo-
sitori. 

Samuel • Marschiak, sulla « Prav-
da >, ha direttamente attaccato i 
c dogmatici > che dal loro ottuso an-
golo visuale non riuscivano a vedere 
i caratteri altamente positivi di Ivan 
Denisovic. La giuria del «Premio 
Lenin >, ha scritto Marschiak, deve 
assegnare il massimo riconoscimento 
a quest'opera «giusta, severa e 
forte >. 

GLI ALTRI ASPIRANTI 
Sulla rivista di Tvardovski, « Novi 

Afir>, che nel novembre '62 aveva 
pubblicato il racconto di Solzhenit
syn, il giovane critico Lakscin ha 
scritto: c II significato del racconto di 
Solzhenitsyn risiede, in particotare, 
nel fatto che esso aiuta a chtarire 
t nostri problemi. II racconto dt 
.Solzhenitsyn assomma . e condanna 
le illegalitd staliniane, contrarie alia 
natura stessa della nostra societA, e 
le condanna in rapporto al popolo 
sul quale fu imposta I'ideologia del 
culto della personalitd *. 

Certo, aggiunge con amara tronta 
il critico rtspondendo ai detrattori dt 
Solzhenitsyn, e un facile esercizio 
accusare oggi di «unilaleralttA * la 
visione del mondo dt Ivan Deniso
vic: « Ma negh anni del culto quantt 
scrittori e letterati si erano abituati 
a interessarsi soltanto a cw che ac-
cadeva nella stanza del presidente 
di un "colcos" anzichi occuparsi 
delle vicende che si sviluppavano 
sotto i tetti delle isbe dei contadini». 

In questi giorni, avvicinandosi il 
21 aprile, data di assegnazione del 
Premio, la battaglia si sta riaccen-
dendo dopo qualche settimana' ap
pend di pausa, II racconto di Solzhe
nitsyn ha superato anche la seconda 
cernita della giuria ed e ricomparso 
nell'ultima rosa dei candidati. 

Tra gli altri pretendenli al Premio 
(Vado nella tern pest a di Granm, 
La Vita di Marx della Serebriakova 
e altri), nessuno in ogni caso ha de-
stato gli interessi e le passiom di 
questo racconto; non un iibro, in tutti 
gli anni del dopoguerra, ha suscitato 
tante discussioni, critiche e adesioni. 
E questo perche Ivan Denisovic e 
diventato la pietra di paragone sul' 
la quale ognuno misura le proprie 
aspirazioni per cid che e e che dovrA 
diventare la societA sovietica, 

Augutto Pancaldi 

ratura 
II «Gulliver» in un numero-canguro di «Menabd» 

~ . i UNA RIVISTA 
•',4 I ' •» f ..' 

> ' . . » 1 

INTERNAZIONALE 
Dialogo fra scrit
tori di tre paesi: 
Froncia, Germania 
e Italia - La ricer-
ca della «cittd» 
nella culture euro-

pea di oggi 

II n. 7 del < Menabo > 
si autodefinisce «numero 
canguro > perche contiene 
una rivista < internaziona-
le > intitolata « Gulliver*. 
Non e una rivista d'occa-
sione o un'antologia. v E' 
piuttosto un dialogo fra 
Eruppj di scrittori di tre 
paesi: Francia, Germania 
e Italia. In questo caso il 
personaggio di Gulliver 
potrebbe essere simbolico 
non solo dello spirito^di 
curiosita e avventura, non 
solo di aspirazioni o uto-
ple. ma anche della con-
dizione presente della let
teratura, grande fra i 
pigmei e minuscola fra i 
giganti. J ' 1 

Il pubblico e da tempu 
disabituato a questo gene-
re di imprese. Non stiamo 
qui a ricordare le ragioni. 
Per precisare il carattere 
del «Gulliver > diciamo 
solo che riviste letterarie 
«internazionali > furono 
tentate soprattutto fra 
l'inizio del secolo e il de-
cennio '20-'30. Erano, in 
genere, riviste di tendenza, 
periodici di guida o pro
paganda di avanguardie. 
Piu o meno finivano per 
avere il centro ideale a 
Parigi che aveva o conser-
vava la funzione di citta-
guida grazie alle superstiti 
tradiziom ma, anche, alle , 
violente chiusure imposte > 
in molti paesi alle culture 
nazionali. La borghesia 
francese poteva ancora i l -
ludersi di pensare per il 
mondo intero. 

Queste poche notizie, ol-
tre che a misurare la dif
ferent e situazione di oggi, 
permettono di individuare 
il mutato carattere che as
sume una pubblicazione di 
questo tipo. Oggi gli intel-
lettuali potranno avere in-
dirizzj diversi, ma tutti la-
vorano,. anche negandolo, 
intorno a un nuovo con
cetto di « citta ». Vi siamo 
impegnati un po* tutti, do-
vunque sia il nostro posto, 
nei paesi « egemoni > come " 
nei paesi «sottosviluppa-
t i» . Sta di fatto che anche ' 
da questa nuova situazio- ' 
ne — nella quale il prole
t a r i a t e le classi sfruttate 
ormai sono presenti — di-
pende se nessuna < metro-
poli », in questo dopoguer
ra. ha imposto una vera ' 
egemonia artistica o cul-
turale. Voci si levano dap-
pertutto; arrivano dal-
l'Asia. dall'Africa, dal-
rAmerica del Sud. Non 
per nulla il pensiero dei 
€ primitivi » batte alle por-
te della cultura e si fran-
tumano -vecchie gerarchie 
di valori intellettualmente 
rigide. Gli stessi movimen- ' 
ti di avanguardia — che-
per loro natura sono movi-' 
menti di minoranze — tro-
vano qui il loro vero punto • 
di difficolta. La parola che 
si cerca non pud che es 
sere proporzionata alle di
mension] di questa nuova 
« citta*. 

Non pare, tuttavia, rhe 
gli scrittori raccolti intor
no a « Gulliver » abbiano 
tenuto conto - interamente 
di questa dialettica. La 
parte positiva deU'impresa 
e data piuttosto dalla esi-
genza di definire un nuovo 
tipo * di lavoro « interna-
zionale* (di la dalle pre-
tese romantiche e in un 
quadro, appunto, di con 
fronto e di > verifiche). 
L'impresa e quanto mai 
problematica e difficile. 
Non c*e da sorprendersi se 
il primo numero sia an-
dato incontro, quasi volon-
tariamente, a un necessa-
rio fallimento. Qualunque 
gruppo il quale affermi 
di non possedere la ricetta 
della verita nel taschino, 
da ontstamente per scon-
tato U beneficio del dub
bio, deU'errore e, quindi, 
del fallimento. Con altret-
tjnta onesta noi, come let-
tori. nronosciamo l'atto di 
coraggio neH*accogliere il 
tentativo. 

Questo non eslme redat-
tori e Ieltori da un p«jS5i-
bile esame critico, se non 
si vuole elevare a prlnci-
pfo 1'rrrore sostituendolo 
alia rtcerca sia pure tor-
mentosa. Vittorini, in una 

nota mtioduttiva, e l.eu-
netti, in vari scritti co.i-
clupivi, spiegano che, al-

•'l'lntcino del comitato di-
rettivo della rivista — for-
mato da due gruppi abba-
stanza < omogenei >, uno 
per la Francia e Taltro per 

l ia Germania, mentre per 
l'ltalia si ha piuttosto una 
dele^azione rappresentati-
va da Moravia a Vittorini, 
da Calvino a Pasolini a 
Leonetti — un anno fa 
i-orsero dubbi e necessita 
di « ripensamenti >. Cosi 
questo primo numero che 
doveva uscire simultanea-
mente nei tre paesi. a cura 
di Julliard in Francia, di 
Suhrkamp in Germania, di 
Einaudi in Italia, esce ora 
soltanto nel numero-can-

' guro di « Menabo * fedele 
alia sua funzione di banco 
di prova. 

Sarebbe lungo e impos-
sibile discutere uno per 
uno gli scritti che com-
pongono il numero. Super-
flua e l'antologia di « nar-
rativa-poetica » e non riu-
sciamo. anzi, ad afferrarne 
l'utilita ne esemplare ne di 
ricerca a livello « interna-
zionale >. L'asse centrale e 
dato da alcuni saggi lun-
ghi soprattutto tedeschi 
(Enzensberger, Heisenbut-
tel) e da una serie abbon-

" dante di appunti brevi che 
compongono un « giomale 
a piu voci > come quelli 
che esistono ormai in tutte 
le riviste « nazionali ». Pre-
valgono a questo punto i 
contributi dei francesi (Ge-

- net, Barthes, Blanchot, 
des Forets, e c c ) . Attra-
verso queste notazioni do-
vrebbero apparire le idee 
fondamentalj sulle quali 
impostare il possibile in
contro. Piu che apparire 
esse dovrebbero essere 
€ descritte >, giacche ormai 
il descrittivismo si trasfor-
ma in sirena per molti ln-
tellettuali ' neo-convertiti 
alio strutturalismo.'• 
1 Sono ' emerse davvero 
queste idee - nel • c Gulli-

i ver* ? Con sincerita, con 
. molta sincerita, dobbiamo 

concludere che il saggio di 
Calvino « L'antitesi ' ope-
raia > fa figura di eccezio-
ne. Oltre tutto e uno dei 
piu interessanti fra > gli 

scrilti di questo narratore 
che si rivela saggista di 
prim'ordine. Ma qui esso 
risponde davvero a un cri-
terio di dibattito « interna-
7ionale > non solo per il 
suo riferimento-bilancio ai 
dati di una cultura clip e 
orirai comune. nelle ^spe-
rien/e della societa che si 
forma e che discute di s6, 
ma pnche per il suo ikor-
nare, con tutti i benefici 
del dubbio, verso le con-
dizioni-prospettive dell'uo-
mo cdiemo. Altre note di 
qualche :nteresse non man-
c.ino (Non sottovalutiamo, 
ad e s . alcuni nuclei del-
l'odierna riflessione fli 
Vittorini). Ma non servo-
no ne a stimolare r\b — cl 
pare — a < desenvere >. 
Inoltre se. fia le altre idee 
fondamentali. si accoglie. 
o si sceglie, il marxismo. 
la descrizione puo essere 
uno strumento valido ma 
non elemento con pretesa 
di fine supremo. 

Nel quadro di una vec-
rhia nozione di < interna-
zionale », quello che inte-
ressa di uomini che hanno 
raggmnto quella statura, 
come Einstein o Freud o 
Joj're o Picasso, e nelle 
loro idee, nelle loro con-
cezioni, negli elementi del
la loro arte che siamo abi
tuati a ricercarlo. Sara una 
pessima abitudine. Ma 11 
resto, anche per persona
lity di quell'ordine, cj pare 
che interessi la curiosita o 
l'erudizione, non una cul
tura che si ricerca nel 
quadro della storia nuova, 
della storia che noi siamo. 

Questo per dire anche 
che aglj scrittori i quali 
coraggiosamente si sono 
dati a questa impresa non 
neghiamo ne stima ne con-
siderazione per le loro 
opere del passato e per la 
statura • intellettuale che 
hanno raggiunto. Quello 
che a un lettore potra in-
teressare, al di fuori del-
l'opera, potra essere, ci 
pare, la . loro ricerca, il 
progetto anche problema-
tico di una coincidenza che 
c internazionale > sia gia 
nelle premesse e nella so
stanza. 

Michele Rago 

Saggi di Luigi Baldacci 

LETTERATURA 
E VERITA 

Luigl Baldacci aprc il suo 
libro dl saggi Letteratura e 
verita (Milano-Napoli, ed Rlc-
ciardi) con una dichiarazione 
di fede nella « professione del 
critico-., come di colui che, 
faticosamente si sottrae • agli 
interessi - commerciali •», alia 
mnssiflcazicne culturale e alia 

< contingenza del proprio tem
po »: - professione del critico » 
nel senso di un lnvoro fatto 
« per noi. cioe per la verita ». 
E' un attecginmento che pu6 
suscitare tanche per la con-
trapposizione che fa ad un 
certo punto Bnldnccl, tra que
sto «lnvorare p<»r se • ed il 
lnvornie * per i Kiornnli, per la 
radio- e per gli editori) un 
certo sospetto di nristooratlclta 
intellettuale, di sottlnteso dt-
spregio per la funzione del 
critico nell'ambito delln cultu
ra di massa: funzione di gran
de importanza, questa, pro
prio per la possibilita dl ri-
scattare i pericoll di un ap-
plattimento culturale. in un 
nuovo, plii articolato « salto dl 
qualita •». In realta, a ben ve
dere, al dl la di certe insoffe-
renze legate forse alle diffi
colta e alle fatiche di questo 
continuo lavoro di nscatto 
Baldacci attribuisce a quella 
«professione», nel concreto 
del suo nttuarsi, una prccisa 
pregnanza di signiflcati storicl 
e quindi. in deflnitiva. collet-
tivl. 
Non e difficile, infatti, nv-

vertire In Baldacci. che pure 
ha avuto larga familiaritn con 
la «• critica stilistira » e con i 
suoi maggiori rappresentanti 
florcntini. l'influenza delta 
•• lezione » storicistica dl Luigi 
Russo: una «lezione - risolta 
con Intima convinzione ed ori
ginality di ricerca. Quanto 
scrive Baldacci nella sua pre-
fazione sul rapporto tra * sto-
ricita » e * poesia », *• tra let
teratura e societi •, e la sua 
sottolineatura di -un ricorso 
romantlco » (noi diremmo de-
sancttsiano) nelle proprie pa-
gine (*> come se la poesia pos-
sa - controllare - la realta in 
quanto ne sia l'eco di coscien-
za e quasi l'esponente sensi-
bile o 1'indice dl dlrezlone-); 
quanto egli scrive. dunque, 
come dichiarazione metodolo-
glca, si ritrova realizzato feli-
cemente soprattutto nei suoi 
saggi nella prima parte del li
bro. sul Giusti, Pratesl, Fu-
cini, De Roberto, ecc. 

Politkita 
e storicita 

II critico insiste talora pole-
micamente su una distinzione 
tra la « politicita contingente •», 
la - storicita contingente -. I 
- document! umani» di uno 
scrittore, e la - storicita * au-
tentica, realizzata nel vivo 
della sua opera letteraria: mi
sura di cautela certamente uti
le, contro ogni interpretazione 
meccanicamente sociologica. 
ma pericolosa quando port! a 
trascurare elementi tutt'altro 
che secondari per compren-
dere una personalita nel suo 
complesso. Per fare un esem-
plo. sarebbe certo grossolano 
impostare uno studio sul De 
Roberto o sugli altri veristi 
che stabilisse semplicistiche 
equazioni tra 1' tnvoluzione 
della loro ricerca e il loro 

approdo al nazionalismo; ma 
non e'e dubbio, a nostro av-
vlso, che tutto il curriculum 
ideale che attraverso una pro-
fonda crisi 11 condusse appun
to a questo approdo, deve 
essere conslderato anche nei 
suoi rapportl, sottlll. intimi • 
contraddlttorll. con U loro cur-
ricuhtm letterario. nel vivo , 
cioe della loro poetlca (• 
questo sempre con una ricer
ca riRorosamente individua-

. lizzante). . t 

Neo realismo 
e avanguardia 

Ma In gonerale. al dl la dt 
questi accent! polemic!. Bal
dacci sa poi valutare nell'ana-
lisi concreta anche quei -do
cument! umani - e quegli at-
teagiamcntl ~ contingentl», 
servendosene magarl come 
termine di raffronto o dl con-
trasto. di chiarlmento ulterio-
re. superandoli certo ma non 
sen7a aver dato loro un posto 
prooKo nello sviluppo dello 
scrittore (pensiamo, ad esem-
pio. al sagRio sul Giusti). Egll 
\ cde i SVIOI autori In un con-
te^to Morico-culturale nltido 
c pteciso. senza prevaricaztoni 
e con una tessitura acuta di 
intimi nossi con la loro opera 
letteraria. e in generate si 
nconferma come Uno del no-
stu giovani critici piu agguer-
riti 

A questa prima parte ne se
gue una seconda. che raccoglie 
una serie di scritti sulla lette
ratura dl oggi: recensloni, 
schede, brevi saggi e la rl-
sposta ad un'inchiesta sulla 
poesia Ci chlediamo se Bal
dacci abbia fatto bene ad ag-
giungere questa raccolta, pur 
ricca ed interessante. I suoi 
~ ntratti - della prima parte 
facevano Rih corpo, davano da 
soli il «enso di un libro orga-
nlco Questa raccolta di artico-
li sugli scrittori italiani dcgll 
ultimi anni cl sta un po* co- s 

mc un'.ippendice. che Invece, 
opportunnmente rielaborata e 
sfrondata. avrebbe potuto dar 
vita ad un altro libro. 

Si ritrova comunque in que
ste pagine il Baldacci acuto ' 
rccensore. sempre stimolante * 
e penetrante. anche quando 
si possa dissentire da luL Un 
interessante Ieit-tnotlo di que
sta seconda parte cl sembra 
essere la sicura individuazione 
dell'equivoco, del program-
matico. del «falso>» insomma. 
cftlto imparzialmente sul di
vers! terreni e nelle diverse 
tenden/e letterarie dl questi 
anni. Sentiamo pero. ancora 
una volta. la necessita dl rt-
battere ad una troppo facile 
liquidazione (ricorrente anche 
in Baldacci) dcU'esperienza 
neorealista. che a nostro av-
viso non va ristretta alia 
- scunla - o alle rivlstlne pro-
grammatlche in cut si espres-
se. con equivocl e generose 
confusion!, il neorealismo let
terario. II neorealismo fu 
anzitutto un vasto, contraddit
torio, ma ricco movimento dl 
idee e di istanze nuove. fu 
un vero e proprio movimento 
di avanguardia. di cui risen-
ttrono fecondamente anche 
scrittori e artisti (e critici) 
che non furono neoreallsti In 
senso strctto. 

Gian Carlo Ferretti 

••• SABATO 11 APRILE 
AVRA* LUOGO' a Firenze 
(Forte di Belvedere), Fas-
semblea dei soci del Sindaca-
to nazionale scrittori per la 
elezioue delle cariche sociali 
(Consiglio direttivo e Colle-
gio dei revisori dei conti) 
del triennio 1964-1966. Nella 
occasione avra luogo, in col-
Iaborazione con il Gabinetto 
Vieusseux e sotto gli auspici 
dell' Azienda Autonoma di 
Turismo, un Convegno ' di 
studio e di lavoro che avra 
per tema princlpale: Lo 
scrittore, la stampa e le tra-
smissioni radiotelevisive. 

Ecco il programma. 
Venerdl 10 alle ore 10,30, in 

Palazzo Vecchio, inaugurazio-
ne (saiuto del Sindaco e del
le autorita) con fiUrodi^rtone 
al convegno di Libero Bigia-
retti, segretario nazionale del 
Sindacato scrittori. Quindi, 
prima relazione: Lo scrittore 
e la stampa, di Franco Anto-
nicelli; nel pomeriggio, ore 
15, al Forte di Belvedere, se
conda relazione: La terza va
gina, di Goffredo Bellond 
Comunicazioni di Oreste Del 
Buono, Giansiro Ferrata e 
Edoardo SanguinetL Inter
venti e discussione. 

Saba to 11, ore 10, al Forte 
di Belvedere, terza relazione: 
Lo scrittore e la radiotelecl-
sione, di Giovanni Macchia. 
Comunicazioni di Alberto Ar-
basino, Gabriele Baldini, Car- • 
lo Betocchi, Piero Dallama-
no, Leone Piccioni, Michele 
Prisco. Interventi e discus
sione Quindi, BQancio del 
convegno, di Libero Bigia ret
t i Pomeriggio, ora 15, al For

te di BeUcdere, assemblca 
generate dei soci del Sinda
cato nazionale scrittori, rela
zione del segretario naziona
le e discussione. 

Domenica 12 aprile, ore 10, 
Forte di Belvedere, elezione 
del Consiglio direttivo e del 
Collegio del revisori per II 
1964-'66 e proclamazione de
gli elettL 

*•• I PREMI FILA PER LE 
TRE ARTI saranno assegnati, 
quest'anno, a Biella. I premi 
ammontano a sei milioni, due 
per ogni scttore. I-a prima 
assegnazione ebbe luogo nel 
1948: furono prcmiatl Fran
cesco Flora e Marino Moret-
ti. Negli anni successivi sono 
stati premiati Renato Simoni, 
Manara Valgimigli. France
sco Chiesa e Giacomo Debe-
nedetti per la letteratura, Pio 
Semeghini, Ugo Bernasroni, 
Aldo Carpi, Amerigo Bartoli 
e Felice Casorati per la pit-
tura; Carlo Conte. Italo Gri-
sellL, Francesco Messina, Lui
gi Broggini e Bruno Calvani 
per la scultura. Non e stata 
ancora comunicata la data 
deH'assegnazinne 

• • • E* USCITO. in veste com-
plctamente rinnovata, il pri
mo numero della nuova serie 
di - Vita italiana - documen-
ti e informazioni - che con
ti nua. sempre diretta dal pro
fessor Giuseppe Padellaro. la 

' precede nte rivista - Docu
ment! di vita italiana». La 
rivista Intende essere un or-
gaoo di informazione dei va
ri aspetti della realta ita
liana. Ogni fascicolo costa 
lire 100. La rivista ha una 
cadenza bimestrale, 

••• -A MOVEABLE FEAST-, 
la prima opera postuma di 
E. Hemingway, sara pubbli-
cata contemporaneamente in 
America e in Italia con una 
prefazionc dello stesso autore 
e una introduzione della mo-
glie Mary. 
*** DA GARZANTI ESCE il 
capolavoro di L. F. Celine 
Morte a credito, con un sag-
glo critico di Carlo Bo e giu-
dizi di Trotzki, Spitzer. Sar
tre, H. Miller, Ezra Pound, 
J. Kerouac. 
• • • NELLA COLLEZIONE 
- I L TORNASOLE- Monda-
dori pubblica il secondo ro
manzo di Piero Chiara, La 
spartizione, che narra una 
grottesca vicenda. di sapore 
boccaccesco. ambientata in 
una • Italia minorc - degli 
anni trenta. II libro uscira 
anche in Francia per Fedito-
re Albin Michel. 
• • • UN ROMANZO TIPICA-
MENTE frcudiano e H male 
oscuro (Rizzoli) di Giuseppe 
Berto. che tenta cosi nuovi 
moduli narrativi. 

• • • DI GREGOR VON REZ-
ZORI (deflnito -un Balzac 
ubriaco di spumante - ) . auto
re di Un ermellino a Cerno-
pol, esce nella - Medusa - di 
Mondadori Edivo vince a 
Staltngrado che nella vicenda 
del personaggio principale ri-
flette la storia della Germa
nia sulForlo della guerra 11a-
zista. 

••• LUIGI MENEGHELI.O ne 
I pircoli maestri (Fcltrinclli) 
narra le vicissitudinl di una 
• banda- di giovani vicenti-
ni durante Fultima guerra c 
la lotta partigiana. 

• • • E" USCITA L'EDIZIONE 
ITALIANA (Mondadori) de 
La San Pablo, il romanzo che 
valse il premio Harper 1963 a 
R. McKenna. Questi, da al-

lievo ni,icclnm->t.i dfll.1 mari
na amencati.i, diventb scrit
tore dopo una serie di awen-
turose vicende in estremo 
Oriente. 
• • • NELLA COLLANA ECO-
NOMICA Garzanti -Romanxi 
e realta -, e stato pubblicato 
71 oiorno piu lunpo di C. Ryan 
che ebbe il Premio Bancarel-
la 1962. 
• • • IL NUOVO ROMANZO 
di G. Petroni 11 colore della 
terra (Mondadori) tratta del
le esperienze di un intellet
tuale nellltalia degli ultimi 
trent'anni: dal fascismo alia 
guerra. alia Resistenza. al do
poguerra. alia scopcrta di 
nuove dimensionl umane nel
la realta di qucst'ultimi anni. 
••• DIARIO MINIMO di Um-
berto Eco uscira presto in 
Spagna presso la casa edltri-
ce Horizonte. 

• • • N E L L A C O L L A N A 
-POESIA- di Garzanti, esce 
in questi giorni la nuova 
raccolta di versi di Pasolini 
Poesia in forma dl rosa. Nel-
stessa collana. a fine mag-
gio. sara pubblicato Variazio-
ni belliche di Amelia Ros-
selh. 
• • • NELLO - SPECCHIO - di 
Mondadori usciranno Vosso, 
Vanima di B Cattafl. La tor-
re di Arnolfo di P. Bigongia-
ri e L'ordtne delle parole di 
C Pcnnati. 
••• DAGLI ' EDITORI RIU-

, NIT1 6 stata pubblicata L'ar-
mala a cavallo, il capolavoro 
di Isaac Babel (autore dei 
Racconti di Odessa): e una 
rievocaz^ne" delle -vicende 
cpiche e drammatiche della 
rivoluzlone- in -uno stile 
che, pur con la sua carica 
innovatrice. si ricongiunge al
ia tradizionc narrativa russa, 
da Gogol a Ccchov-. 

a. 1.1. 
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