
to**- • ^4 .«**Wui.w-w>ijtw«t?' ' f f> iaw-•*«»•***• "\7tt?'rss. r *.r«»r5-frwjirT 

PAG. 8 / c u l t u r a r U n i t A / domenica 14 giugno 1964 

'I 

i J*-

CON ARRIGO BENEDEni AnRAVERSO UN VENTENNIO Dl STORIA ITALIANA 
* * i * 

I mercanti 
di Lucca 
difronte 

al fascismo 
«I I passo dei longobardi»: un ampio af-
fresco sulle vicende sforiche dal 1922 

alia Liberazione Da sinistra: Mario Soldati, Arr igo Bencdetti, autore de « II passo del « longobardi » e Al 
berto Mondadorl alia presentazione del romanzo a Lucca 

Per molti scrittori la Resi-
stenza e diventata giustamente il 
t e rmine di verifica di tut ta la 
nostra storia di nazione. Tale e 
ora per Arrigo Bencdetti t h e , 
dopo anni di giornahsmo attivo, 
torna aH'attivita di narra tore con 
un ampio volume: II passo dei 
longoburdi (Mondadori, pagg 749, 
L. 3.000). E' un affresco distri-

, buito su t i e episodi — « Un de-
lit to del '22 », < II giro delle Mu-
ra >, « II passaggio - della guer-
ra > — e si svolge con lentez-
za, nel tempo, dalle prime vio-
lenze fasciste flno alia Libera
zione. 

Questa part icolare verifica di 
,, cui parl iamo, si compie in un 

luogo p r e c i s e Ed e Lucca, la cit- ; 
ta chiusa fra mura e bastioni con • 
i dintorni disseminati di ville e " 
« castelli > dei notabili cittadini. ) 
Piu che un ceto questi ultimi " 
formano una casta chiusa nelle . 
loro tradizioni e nelle loro abi-
tudini. Le tradizioni risalgono ai 
tempi della repubblica mercanti
le, quando quelle stesse fami-
glie s 'erano consolidate andan-
do e to rnando per i loro traffici, 
spesso rifugiandosi a Ginevra o 
in Francia per sfuggire alle per-
secuzioni religiose. Le abitudini 
sono, invece, quelle di ogni bor-
ghesia provinciale soddisfatta dei 
propr i t r anqu i l l i . privilegi e di . 
una quieta esistenza scandita su 
ore dedicate al giuoco, ai pet te-

.' golezzi, ai commenti delle pro-
. p r ie vicejjde. Anche [ gli - eventi 

s tor ic i ' si registrarto cosl sulla 
' t r ama di una ripetizione di ge-

sti, di paro le , , di banalita quo-
tidiane. - * 

Franco Arnolfini appart iene, 

appunto, ad una di queste fami-
glie. Ripercorrendo, in prima per
sona, la propria esistenza, egli ri-
sale al delitto che, a breve distanza 
della Prima Guerra Mondiale, 
turba la quiete cittadina. La gra-
vita del crimine e accresciuta dal 
fatto che autore di esso e Silvio. 
Questi appar t iene aneh'egli alle 
< belle famiglie» e, per giunta, 
uccide un coetaneo che, dall'infan-
zia in poi, gli e stato fraterna-
mente amico. C'e chi si chiede 
« quanto al tro sang'if > fara ver-
sare quel < sangue versato », ed e 
Ciro, un compagno di Franco, su-
bito schierato, fra i lazzi e gli 
scherni dei ragazzi, su posizioni 
antifasciste. Ma l'episodio di san
gue e assorbito in breve in una 
specie di l imbo della memoria, 
dove tut to trova la sua nicchia: 
le imprese del t ruce capo delle 
squadracce Balanesi; gli echi o 
gli effetti immediati della marcia 
su Roma e del delitto Matteotti; 
gli amori della bella Valentina; 
che poi finisce moglie di Silvio; le 
rapide e discutibili fortune di bor-
ghesi immigrat i ; le speranze delu-
se dal re ; l 'arrendevolezza al re
gime da par te dei notabili , gelosi, 
piu che al t ro, del prestigio di 
casta, ma solleciti a compromet-
tersi nella * normal i t a» e a ri-
p rendere la s trada degli onori e 
delle cariche. 

La tragedia ma tu ra sul filo di 
mille particolari . L'otto set tembre 
t rova Franco in divisa di ufficia-
le. Pe r valicare gli Appennini e 
to rnare a casa, 6 costretto a vi-
vere coi part igiani , fra i quali, 
come un ammonimento , r i trova 
Ciro e Sofia, compagna di giuo-

chi infantili e rimorso di un amo-
/ re sfortunato. Dall'altra parte, fra 

i nazisti, muore un altro amico, 
Jus te von Egmont, nipote del Ba
lanesi, cinico e ambiguo fino al-
l 'ultimo. E, proprio alia vigilia 
della Liberazione, i notabili, cat-

. turat i nella Certosa di Farneta fra 
la Lucchesia e la Lunigiana, ven-
gono quasi tutt i sterminati insie-
me con i certosini che li ospita-
vano. La medesima sorte accomu-
na lo squadrista Silvio, che si na-
scondeva per sfuggire agli alleati, 
e gli aecomodanti antifascisti 
Lippi-Francesconi. Arnolfini-Mau-
beuge, nascosti per motivi con-
trar i . 

II racconto, come ho detto, fil-
tra at t raverso la coscienza del pro-
tagonista Esso procede per accu-
mulazione di particolari che ten-
dono al recupero massimo del ri-
cordo per diventare, quanto piu 
possibile, ricostruzione obiettiva 
dei fatti e delle loro radici. Ma 
anche queste radici sono altri 
« fatti » reali o anche leggendari, 
come l'evocazione di Lucida, una 
antenata che sin dal Seicento vive 
emblematicamente i conflitti e la 
condanna della propria condizio-
ne, fra origine eretica e preteso 
pat to di acquiescenza col demonio. 

I fragili principi di questo mon-
do, la cultura provinciale che — 
come nel caso del padre di Fran
co — vede in Fogazzaro e Pasco-
li o, anche piu, nel conterraneo 
Puccini le incarnazioni < moder-
ne > delFarte, gli entusiasmi ste-
rili e le delusioni scontate sono 
esibiti come analisi che indiret ta-
mente assume cara t tere di auto-
critica di un ambiente fallito. Non 
occorre dimenticare che Benedet-

ti ha voluto compiere questa ana
lisi a par t i re dal personaggio, 
cioe dall ' interno di quell 'ambien-
te: l 'ambiguita, l'indecisione di 
Franco sono • elementi del qua-
dro. Profondamente turbato, egli 
accumula" la sua parte di errori 
anche personali, come nella sot-
tomissione al volere dei genitori 

• e nella finale accettazione del 
matr imonio « predestinato » , con 
Franca Arnolfini-Maubeuge. • • 

L'indecisione in lui si manife-
sta persino nella scelta della ma
teria del racconto, fra toni che, 
dalla condanna, passano all'affa-
scinata esaltazione elegiaca. Tan-
to che, nel raccontare, non pud 
fare a meno di allusioni ammic-
canti, di anticipazioni che dovreb-
bero incuriosire e tener desta la 
attenzione, e si risolvono in espe-
dienti o in forme ambigue di 
suspense. 

Questo personaggio - pretesto, 
questo ricostruire fatti reali in una 
memoria fittizia, ha obbligato Be-
nedett i ad elaborati e dispersivi e-
quilibrismi. II d ramma di un ceto 
provinciale r imane spesso alia pe-
riferia nel piu vasto d ramma ita-
liano della lotta di l iberta e del
la guerra , anche se animato da 
personaggi vitali e storicamente 
elaborati. Fra tut t i si distinguono 
al tr imenti quegli episodi dove lo 
schermo del personaggio si at-
tenua o cade; dove l 'autore, smes-
sa l'elegia, affronta i fatti diret-
tamenteJ -Quasi sempre ;sL. t ra t t a 
di vicende corali :-per limitarci a-
due esempi, gli episodi. della r e 
pubblica di Montefiorino e la vita 
segreta della "Certosa. ' ' J- , , 

' " Michele Rago 

«Il medico della mutua»: un romanzo 
di Giuseppe D'Agata sui rapporti tra 
i medici, la «mutua» e gli ammalati 

UOMINI0 MUTUATI ? 
Giuseppe D'Agata 

Un libro sui medici e la 
. « mutua -: ma soprattutto un 
libro su una cert a Italia a 
mezzo tra passato e futuro, 
tra vecchi mali e nuove aspi-
razionL tra volere e non po-
tere (e non volere). Giunti 
all'ultima pagina di questo 
romanzo di Giuseppe D'Aga
ta, II medico delta mutua 
(Feltrinellu pag 191, lire 
1.800), ci si sorprende a ri-
flettere sullo spessore e sul 
peso che ha tuttora quel 
substrato retrivo e incallito 
su cui si fonda una certa bo-
ria modemizzante della no
stra societa Per esempio: la 
- m u t u a * c'e. ma funziona? 
E a chi serve? 

Fatti i conti, ti trovi di 
fronte alia vecchia Italia che, 
a una operazione di chirur-
gia che strappi i bubboni e 
risani le piaglie (tanto. di me
dici si parla: e chi legge que
sto libro deve sapcre che 
qualche volta e anche neces-
sario un po* di stomnco buo-
no per seguire, mettiamo. una 
autopsia o il tragitto di un 
bicchiere di birra dal frigo-
rifero, dove si conscrva un 
mezzo cervcllo umano. fino 
alle labbra di colui che de
ve) preierisce un po' di 
belletto qua e l i , dove capi
ta, purchfe II male non si ve-
da. E se i conti son questi. 
il libro di D'Agata ha colto 
nel segno. Un pamphlet in 
piena regola. dunque- ' • • 
- Le parole hanno significati 
precisi, hanno una storia, e 
non possono esacre adopera-
te cosl come vengono alia 
penna. Diclamo, allora. ac-
cettando la definizione dcilo 
stesso autore. un romanzo che 
coglie nel seeno in quanto 
denunzia qucH'Italia piccolo 
borghese e filiste* che ha in 
cima a tutti i suol pension 
l'ascesa socinle e 1'affermazio-
ne. Intendi: ooterc e denaro 
Di questa Italia, e non del-
I'ltalia tutta intern, di una 
cattiva » mutua - e di alcuni 
medici che trafl'cano tn mu-
tuati a un tanto l uno. e non 
4 un auspicabile sistema di 
sicurezza sociale che alia 
«mutua - , anzi. alle «mu-
t u t * si sostituisca, nc della 

categoria dei medici, 

parla questo libro. Quando il 
colpo parte puo accadere che 
sfiori il giusto accanto al pec-
catore. Ma qui non c'e peri-
colo: il fatto che D'Agata. un 
medico, si sia messo a scrt-
vere un romanzo sul rappor-
to dinlcile tra «• mutua -, me
dici e mutuati, testimonia a 
favore della categoria. Chi si 
risentisse mostrcrebbe di ave-
re qualche cosa sulla coscien
za. Se non altro, mostrereb-
be di far parte, senza rosso-
re, di quell'Italia piccolo 
borghese e filistea che in una 
professione scorge soltanto il 
tramite verso l'ascesa sociale. 

Vediamo come stanno le co
se. II dottor Guido Melli, 
appena laureato, si da da fa
re per cominciare la carrie-
r a Ma comincia male. Alle 
spalle ha un personaggio em-
blematico, la madre. che in
vece di metterlo sulla giusta 
strada gli fa da cattiva co

scienza. Figuratevi la madre 
di una diva, una di quelle 
madri abilissime nel fare tut-
te le parti per mettere In 
piazza la venu^ta della figlia. 
farla apprezzare, lanciarla 
come un prodotto, investirta 
come un capitate. Qualcuna, 
come sappiamo, ci e riuscitn. 
La madre del dottor Melli 
ce la mette tutta Certo, le 
manca lo scatto; o meglio, le 
manca una bella figliola. Un 
figlio medico e un'altra cosa. 
tutto diventa piu difhcile e 
piii patetico. Ai consign 

i (-Scopriti, ma non tantc; 
sii audace, ma non ci casca-

"' re subito „ -) tubentrano i 
' ricatti • sentimentalt Per e-
' sempio. i sacrifid fatti per 

mandarlo airUniversita. E 
' se questa madre da un con-

siglio, e un consiglio colpe-
vole: non far vedere che non 
sai fare una diagnosi: biit-
tati senza timore, endoveno-

sa piu, ' endovenosa meno... 
E cosl via. 

Quando questo figliolo, un 
po' spaesato, non molto pron
to neH'azzeccare il giusto 
male del paziente, privo di 
quella rara dote che si ha o 
non si ha e che si chiama 
ironia, sfiduciato al punto 
che non sai piu alia fine, se 
Pasteur e Fleming sia no vis-
suti per scoprire malattie e 
cure adeguate o non piutto-
sto per riconfermare le vir
tu terapeutiche dell'acqua di 
camomilla —, quando questo 
figliolo si trova in un ospe-
dale di vecchi, ancor prima 
di capire da quali malattie 
stiano per essere uccisi i ri-
coverati, scopre il numero di 
mutuati di cui dispone il col-
lega e la quantity di pagan-
ti sui quali pud far conto il 
primario. 

Quelle belle pagine della 
prima visita nella corsia a 
forma di U, nella quale 

riwisf *7« 

IL NUMERO SPEC1ALE 
della rivisla - II contempora-
reo; (n 71-72. aprile-mag-
gio 1964), e dedicato a un 
esame critico. compiuto da 
scrittori americani, della lette-
rat lira americana Qui slanno 
V inter esse e la novita del fa-
scicolo curato da Gianfranco 
Corsini. ch'eoii stesso defini-
sce uno • spregiudicato auto-
ritratio - oifidato - alle voci 
che csprimono in varia mi-
sura, 11 punto di vista " li
berate " o " raftcale " » e nel
le quali e subito ir>4 .'idiia-
bile * una diretta influenza 
marxisia -. anche quando 
nwrxiiti non stano Siamo 
dunque in un momento di ri-
(lessione Non di ristagno In 
una • fase autocritica, in cui 
una cultura tenta di definite 
se stesso, cogllendo il senso 
' storico * di una grande sia-
gione e di esperienze (imitate 
o JallimentarL 

Non e VAmerica mitizzata 
• t dal vitalismo di Pavese o 

Vittorini negli anni 40. ma 
quella traraaltata da proble-
rni in certo senso. propri di 
tutto il pianeta, certamente 
dell'Europa. per rimbalzo o 
per comunita df siluazione 
artistica e intellettnale An
che in questo senso U coniri-
buto dato da Corsini e assat 
avanzato e concreto 

La materia e stata suddivl-
sa in tre pant e un'appen-
dice Nella prima, • Proble-
mi di struttura -. abbiamo tre 

• saggi sullo stato del linguag-
gic. della filosofia e della 
• coscienza • cnlturale negli 
Stati Uniti Non rassegne. ma 
interventi, ri^pettiDamente di 
Marcuse. Supher. Knight La 
seconda. • II trauaglio crea
tive • contiene due saggi pro-
spttticl e insietne di poetica 
di due scrittori come Morris 
e la McCarty. Nella terza, • II 

bilancio della crifica *, c'e 
una serie d'interventi critici 
sulla narrativa dagli anni 40 
ad oggi. scrilti da John W. 
Aldridgp, J. Waldeelr, lhab 
Hassan, L. La Fave, AI Cei-
smar, Irving Howe. 

L'appendice e dedicata a 
scritti del grande critico di 
orientamento marxisia Edwin 
Berry Burgum, che rappresen-
tano la sua rentree e che sono 
dfdicatl ad Arthur e Henry 
Miller. Basta questo riassunto 
di sommario, per dare Vim-
tnagine di un fascicolo assat 
folto. che puntualizza aspeiti 
forse lasciali oscuri dal caos 
editoriale delle traduzioni, 
testimone ' di una temperie 
intellettuale di alto Uvello e 
che, insomma, contribuUce at-
tivamente a Inserire la cul
tura americana nel vivo di 
problem! che angustiano an-
ch,~ nji. ( rd j . ) 

muore giorno per giorno una 
umanita invecchiata nella mi-
seria e nei malanni, ti metto-
no un brivido nella schie-
na: e se anche io finissi cosl? 
Ma al piccolo borghese pun-
golato dalla madre. quella 
umanita non fa tie caldo ne 
freddo. Ha altro per la testa. 
Persino la fidanznta, Teresa, 
una simpatica ragazza che 
fra tanti carrieristi non pen-
sa alia camera, finisce per 
essere, per il dottor Melli, 
una mutuata. II mondo, con
siderate da questa angustia 
morale, si spacca in due: i 
medici da una parte, i mutua
ti dall'altra. Le vicende. il 
Iettore le vedra poi da se. 

Molti i pregi, non ultimi 
quella fluidita narrativa e 
quella unita di registro che 
fanno di D'Agata un narra
tore sicuro di se, di facile 
comunicativa. Le doti del ro-
manziere — ed ecco perche 
insistiamo un po' di soverchio 
nel parlarne — in questo 
genere di romanzi-denunzia 
finiscono sempre per rimane-
re in sottordine. perche U let-
tore va a cercare nelle parole 
le cartine di tornasole di una 
situazione da codice penale. 

Ma Giuseppe D'Agata, in 
fondo, con questo libro ci ha 
detto cose che sapevamo. Se 
un accento e da mettere, 
mettiamolo allora nel posxo 
giusto: ha avuto il coraggio 
di dirle. • E l'importante k 
che, per dirle. ha adoperato 
lo strumento piii dinlcile ma 
piu adatto: non una pedante 
relazione sul rapporto me
dici - mutua • ammalati, 
relazione che quasi ncssuno 
avrebbe letto e che sarebbe 
finita. magari, in quei casset-
ti ministeriali dove Augusto 
Frassineti va a scovare • le 
sue storie di piccoli borghe-
si postulanti un po' matti e 
un po' scocciatori. ma un ro
manzo alia ponata di qua-
lunque Iettore, che mette a 
nudo una bella fetta d'ltalia. 
Si pub dire, con facile meta-
fora, che e un romanzo 
scntto con il blsturi. E che 
D'Agata non 6 un medico 
pietoso. 

Oltavio Cecchi 

letteratura 

Guerre e amori 
nei fogli 

da un soldo 
Nelle stampe popolari profane dei secoli XVI, XVII 
e XVIII, ritroviamo la voce degli umili: artigiani, 

contadini e popolo non ancora popolo 

In un'ampia sola del Castello Sforzesco di Milano, Caterina Santoro, 
direttrice della Bibliotcca Trivulziana, ha ordinato, in modo esemplare, una 

ni: e come furono edificate 
Roma, Padoa, Verona: e da 
qual gente (Venezia, Luca di 
Domer.ico, 1483, con il/iistra-
zioni). 

II secondo yn/ppo. cjuello 
delle storie cavalleresche, £ 
uno dei piu arnpi e vi com
pare una folia di personag(;i 
Dominano perd le figure di 
Orlando e di Rinaldo, gli eroi 
di maggior spicco dell'epica 
francese che nel filone nostra-
no si arricchiranno, a partire 
dal sec. XIII, di elementi che 
diedero ad cssi la dimensio-
nc di autentici eroi popolari. 
Folta e anche la sezione de
dicata alle leggende e alle 
storie d'avventura, di conte-
nuto vario, ma nel quale pre-
domina il fatto amoroso ste-
so secondo la meccanica psico-
logica di cui si e parlato. 
Ricordiamo le vicende di Flo-
rio e Biancifiore, di Ginevra 
degli Armieri, di Ottinetto e 
Giulia e quella notissima di 
Gualtieri marchese di Saluz-
zo e di Griselda, la povera 
contadina che, con la dedizio-
ne e la pazienza, riusci a con-
quistare il duro cuore del 
potente feudatario. 

I fatti storici e politici e 
i lamenti storici si tspirano 
tutti a quelle vicende che piu 
colpirono la fantasia popolare 
e i cui maggiori protagoni-
sti furono necessariamente i 
papi e i molti re c impera-
tori che percorrevano in quel 
tempo da ogni banda la peni-

sola. Cosl ecco la lotta fa 
papa Alessandro e il Barba-
rossa. II crudel et sanguinoso 
fatto d'arme, oceorso tra i 
Francesi et Ugonotti Luterani 
(Alodena. sec. Xlll), le lotte 
tra i re di Francia e i van 
siynori italiaui, le vicende di 
Venezia e una gustosa Histo-
nu del Re di Pavia il quale 
havendo ritrovata la Regina 
in adulterio... (Venezia, 1520 
c): tra i lamenti primeggla-
no quclli in onore delduca, 
Galeazzo ucciso in Santo Ste-
fano a Milano e quelli scritti 
per la caduta di Costantino-
poli e di Negroponte in mano 
turca. ' , - .'. 

itfa dove lo spirito popolare 
appare in tutta la sua piu 
estrosa, divertente genuinita 
e nella sezione dedicata alle 
storie popolari su soggettl di-
v'crsi. Qui c'e di tutto,'dalla' 
Histona perche si dice gli e 
fatto il becco a l'oca (Firen-
ze, sec. XVI), alio Scongiuro 
amoroso col quale potrai co-
stringere la tua innamorata. 
quando a te piace, con le 
sette aliegrezze d'amore (sec. 
XVI), dalle molte storie boc-
caccesche, a quelle di ispira-
zione pastorale, alle storie co-
miche, a quelle sulla vita 
contadina, alle Majicie delle 
donne (Firenze, sec. XVI), 
alia Historia di Marietta cor-
tpgiana fFoIigno, sec. XVIII), 
alia Nuova istoria della vita 
e morte di un famoso bandi-
to Giuseppe Mastrillo (Napoli, 

sec. XVIII), al lamento dedi-
cato a La Barca de' Rovinati 
che parte per Trabisonda do
ve si invitano tutti i falliti. 
consumati e male andati e 
tutti quelli che non possono 
comparire al mondo per i de
bit! (sec. XVIII), per finire 
con la Bellissima istoria la 
quale tratta di un dialogo 
che fa un povero umile di 
campagna ad un ricco di citta 
sopra la vita che fanno (Na
poli, sec. XVIII). Anche • i 
coniponimenfi vari riscntono 
della partecipazione creativa 
del popolo e si traducono in 
una fioritura di canzonettc, 
commedie, facezie, frottole, 
ir.Joutnelli e ribobolf, lamenti 
di contenuto leggendario, pro-
fezie, sonetti, strambotti, zin-
garesche e villanelle. 

Fa da contrappunto pateti-
> co a questo'flume impetuoso 
di storia romanzata e di ele
menti fantastici I'ultima cate
goria della mostra, quella re-
lativa alia cultura popolare. 
Vi appaiono una dozzina di 
titoli tra i quali un'operetta 
di Gregorio Dati, La sfera 
(Milano, 1518) dedicata alle 
prime frammentarie nozioni 
astronomiche e geografiche e 
un'altra di un certo Mapani 
di Giovanni, Compendio di la 
sanita corporate e spirituale 
(Milano, 1517), breve tratta-
tello di consign igienid e re-
ligiosi. 

Aurelio Natali 

T^J^ ; mostra di stampe popolari a carattere profano dei sec. XVI,'. XVII, XVIII, 
lu^A'{ / / visitatore, I'appassionato che, abituato ormai ad esposizioni di opere lette-
K * ^ £ ^ rarie ed artistiche perfette, si era fatto di quell'epoca un ritratto ricco solo di nobili intereari 

t5J culturali e di sublimazioni religiose, troverd qui una nuova dimensione della realtd; ovvero 
i j ^ G f t ^ i Valtra dimensione. Non quella dei potenti e dei prelati, delle classi doviinanti, ma la vita 
K. .$%>iB umile del popolo non ancora popolo, degli artigiani delle citta perseguitati dalle faide e dalle 
epidemie, dei contadini 
in lotta con le carestie 
e gli eserciti in marcia 
a predare e a distrugge-
re. Poiche le « Stampe po
polari >, questi piccoli fo
gli scritti in modo elemcn-
tare (ma sempre in versi, 
il metro comunemente usa-
to essendo Vottava), • mala-
merite stampati e resi vivi da 
gustose illustrazioni, venduti 
nelle fiere e nei mercati al 
classico prezzo di - un soldo », 
furono in realtd, la cronaca 
scritta degli tiTnili. la loro 
voce non ancora organizzata 
ma aid capace di farsi libera 
sotfo forma di mitt, di sim-
bologie, di equivalenze. 

Sino ad allora la cultura 
popolare aveva avuto caratte
re essenzialmente orale; con i 
Ujniti intuibili. La scoperta 
della stampa, i primi incuna-
boli e poi via via i metodi di 
impressione sempre piii per-
fetti, diedero una svolta rivo-
luzionaria ai mezzi di trasmis-
sione. 11 loro trionfo perd non 
fu tanto facile ne semplice. 
L'arretratezza culturale di 
certi gruppi sociali esigeva 
forme di mediazione di cui 
la componente principale fu
rono i ' cantabanchi», per
sonaggi illustri e commoven-
ti insieme che, girando di cit
ta in citta, di villaggio in vil-
laggio, diffusero, con la loro 
recitazione, I'interesse della 
gente semplice per le «• sto
rie ' pubblicate net piccoli 
rettangoli di carta bianca. 
Partitl loro, quei fogli rima-
nevano tra le mani degli ele
menti piu evoluti ai quali era 
facile, decifrando faticosa-
mente i caratteri, ritrasmet-
terli agli altri. 

Una tradizione d'altronde 
che nemmeno la grande frat-
tura creata al termine del 
sec. XVIII dalla rivoluzione 
borghese riusci ad eliminare. 
Qualche decennio fa erano 
ancora in uso, nelle campa-
gne, le veglie nelle stalle du
rante le quali venlvano lette 
e rilette, al lume di candela, 
le avventure del Guerin Me-
schino o. in omaggio all'ap-
porto culturale dato da un 
secolo di civilta borghese, dei 
Promessi Sposi. E ancora og
gi, ben lo saopiamo, nelle 
regioni dove piu genuine si e 
conservato lo spirito popola
re. trovano fortuna e assenso, 
nelle piazze, i cantastorie. 

Per maggior chiarezza per 
il visitatore. il materiale espo-
sto nella mostra del Castello 
Sforzesco e stato diviso in 
otto categorie: leggende e sto
rie antiche; leggende e storie 
cavalleresche: leggende e sto
rie d'avventura: fatti storici 
e politici in versi: lamenti 
storici; storie popolari su sog-
getti diversi. componimenti 
vari: cultura popolare. Tutte 
le categorie, esclusa I'ultima 
naturalmente, hanno i sog-
getti intessuti su uno schema 
psicologlco costante ed ele-
mentarez la lotta tra H bene e 
il male, tra la menzogna e la 
verita, tra il coraggio e la 
vilta. Dallo scontro di queste 
due forze opposte e dalla vit-
toria di una di esse (il bene, 
la verita, il coraggio. nei quali 
fatalmente ' Vascoltatore si 
identifica) nasce quel mecca-
nismo di autoidentificazione 
che sta alia base di ogni par-
feciparione emotira. Comun-
que cid che interessa non e 
questo giuco. cosl ben noto 
anche egli scrittori di fumet-
ti, quanto il materiale us.ato 
per rivestire gli scherni di 
base. 

Nelle leggende e storie an
tiche, ad esempio, appaiono 
reminiscenze culturali di de-
rivazlone classica, le piu 
semplici naturalmente e le 
piu adatte alia mentalita po
polare Cosl ecco la storia di 
Giasone e Medea con la fu-
rlosa lotta dell'uomo contro 
il mostro, la delicata vlckn-
da di Orfeo e Euridice, un 
canto patetico e dlsperato al-
Vamore conlugale, e in fine, 
primo esempio di volgarizza-
zione storico, n libro chiama-
to Troiano: nel qual si tratta 
tutte le guerre che feciono II 
Grecl com li Troiani: come 
Troia fu destrutta e a n a : co
me Enea da • poi venne in 
Italia: e andb all'Inferno: e le 
guerre che feee contra li latl-

Caro Direttore, 
leggo con vivo stupore nel Noti-
ziario della pagina letteraria 
dell'Unita, che il Premio Stre
ga starebbe per essere «trasfe-
n t o - a New York. Cid avrebbe 
dichlarato Guido Alberti nel 
corso di una riunione degli 
" Amici della domenica » a casa 
nostra, il giorno 4 giugno. Ora, 
da un mese e piu Guido Alberti 
e in Portogallo per un film, e. 
non avendo il dono dell'ubi-
quita, ncn poteva essere alia 
nostra riunic:v»: e quasi inuf-Ie 

agguingere cbe quella notizia non ha il mi-
nimo fondamento come possiamo assicurarLe 
insieme tutti e tre i fondatori del Premie 
Strega: Guido Alberti stesso, Goflredo Bel-
lonci ed io. 

Il premio non sar i mai trasferito fuori 
-d'ltalia. ne fuori di Roma, ne in luogo che 
non sia la mia casa dove e nato e cresciuto 
per diciotto anni con non poca fatica e non 
poco sacrificio. Pud darsi che vi sia una vaga 
idea di isUtuire a New York un prenr.o ana-
logo; ma c'.d non tocca il nostro premio, 
l'originale, sono dal tempo della Resistenza 
e dal tempo del pnmo dopoguerra quando 
la solidarieti e la speranza erano sentimenti 
veri che equilibravano e vivificavano 1'in-
telligenza. 

Sono persuasa che la vitality sempre cre-
scente del Premio Strega si debba propr.o 
alia sua ongine: esso e l"un:co premio in 
Italia e — credo — nel mondo, che non e 
nato da un atto di volonti dimostrativa 
letteraria o d'altro genere, per nouile che 

. possa essere; • ma dal desiderio di sentirci 
uniti. not, gente di cultura, per proiungare 
con un"invenz:one visibile e tangib'Je quella 
esigenza di liberty e d: civilta letteraria che 
ci aveva raecolti insieme. Non v"e ch; non 
comprenda quanto queste condizioni siano 
rare e forse irripef.bili. . •• •' 

La ringrazio e La saluto con ogni stlma 
' \ , • / MARIA BELLONCI 

Molto volentieri pubblichiamo questa let-
tera di Maria Bellonci La notizia sul tra-
sferimento del * Premio Strega • a New Yo'fc, 
per la precislone, fu diffusa dall'ANSA, nei 
termini esatti in cui Vabbtamo riferita, la . 
sera del i giugno scorso con an dtspaccio 
recante it numero 24S/2. Noi non abbiamo 
fatto che re gist r aria, Ora le cose sono chxare: 
lo 'Strega^ non sard trasferito. Restero in 
casa Selfonci, a Roma. Pud darsi che qaal- . 
cuno ne istltulsca uno unalogo a New York: 
ma sara un altro • premio », differente dallo 
'Strega-. Ringraziamo Maria Bellonci. 

• • • IL COMITATO organizzsttore del Pre
mio Pozzale -Luigl Russo- ha reso noto il • 
bando della XVII edizione. Eccone 11 testo: 
- I I Comltato organizzatore del Premio Poz
zale indice un concorso riservato agli auto-

ri italiani che abbiano pubblicato la loro 
opera prima nel periodo che va dal giugno 
1963 al giugno 1964 mettendo a disposizione 
della Giuria la somma di un milione dl lire. 

Editori ed autori che intendono concorrere 
dovranno inviare venti copie del volume alia 
Segreteria del Premio Pozzale - Opera Pri
ma - - Empoli, Palazzo Comunale. Le copie 
nmarranno in proprieta del Comitato orga
nizzatore. Editori ed autori dovranno di-
chiarare che l'opera presentata e la prima 
pubblicazione in volume autonomo fatta dal 
concorrente. 

I componenti la Giuria hanno la facolti di 
proporre. prima e nel corso dei lavori della 
commissione, lammLssione al concorso di 
opere che siano state presentate da editori 
o autor:. 

La XVII edizione del Premio e riservata ad 
opere di narrativa e saggistica. Le opere 
dovranno pervenire entro il 30 giugno 1964. 
La premiazione avr& luogo a Empoli, sabato 
19 settembre 1964, nel corso di una manife-

• stazione culturale*. 
La commissione giudlcatrice e cosl com-

posta: Sergio Antonielli, Rolando Anzillotti. 
Luigi Baldacci, Ambrogio Donini, Silvio 
Guarnieri, Mario Gozzini, Ernesto Ragionieri, 
Raffaello Ramat, Carlo Salinari. Bruno Scha-
cherl, Adnano Seroni, Mario Soldati, B i o 

• Vittorini, Giovanni Lombardi (segretario). 

• * • ECCO IL SOMMARIO del HI fascicolo 
(1964) di Belfagor, recante la data del 31 
magg:0: 
' Georg Lukacs: Solzenitzyn: ' Una giornata 

' di Ivan Denisovic -: Giuseppe Angelo Peiito-
' re: Le prime letture di Eugenia Montale; 
Antonio Corsano: Luigi Pulci e una disputa 
fiorentina sull'anima nella seconda meta del 
Quattrocento. 

RITRATTI CRITICI DI CONTEMPORA-
NEI: Ivos Margoni: Jean Cocteau. 

MISCELLANEA, VARIETA' E LETTERA
TURA ODIERNA: Cesare Federieo Goffis: 
Per Vordinamento del testo del 'Triumphus 

' Famae *. 
. NOTERELLE E SCHERMAGLIE: Giovanni 

. Macchia: Lo scrittore e la Rcdiotelevislone; 
"'• Enrico Sfurani: -Le mani sporche- di Sartre; 

Giorgio Luti: In margine a una • Scheda toz-
. ziana*; Lu.gi Russo- Politici napoletanL 

RECENSIONI: Antonio Corsano: Tommaso 
Campanella (Nicola Badaloni); Aurelio Le-
pre: Contadini, borghesi ed operal nel tra-
monlo del feudalesimo napoletano (Franco 
Catalano); Rosa Del Conte: Mihail Eminescu o 

' delVAssdlnto (Mircea Eliade). 
: LIBRI RICEVUTI. 

Dirczione e redazione: Marina di Pietra-
Santa (Lucca>, viale Roma 67. 

• • • JORGE SEMPRUN, Premio Formentor 
'63 con U romanzo fl grande vlagglo (Elnau-
di) — la cui prima edizione si e esaurita in 
un mese — ha ottenuto il 28 maggio a PaKfi 
il - P r i x Litteralre de la ResUta««a». 

Al Castello Sforzesco di Milano ! 
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