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Dopo la decisione di Mondadori di non partecipare ai Premi /efferori del 1967 

PRQCESSO W PREMI 0 
ALL' INDUSTRIA CULTURALE ? 

La decisione della casa edi-
trice Mondadori e del Saggia-
tore di non partecipare a nes-
sun premio letterario del pros-
simo anno, e le successive di-
missioni di ire dirigenti delle 
due case (Debenedetti, Sereni 
e Porzio) dalle giurie di cui 
Jacevano parte hannn messo a 
rumore il mondo editoriale e 
letterario italiano. Fin da ve-
nerdi scorso, giorno in cui so-
no stati diffusi i relativi co-
municati, e stato un fitto in-
trecciarsi di telefonate, son-
daggi, consultazioni interne ed 
ipotesi nei diversi ambienti 
culturali italiani. 

Come gia abbiamo scritto 
nel giornale di sabaio scorso, 
Mondadori e Saggiatore hanno 
motivato la low decisione sot-
tolineando: le « ricorrenti la-
vientele sull'attuale organizza-
zione dei premi letterari italia
ni, anche recentemente ribadi-
te da larghi settori della slam-
pa e da qualificali ambienti 
culturali»; il fatto die tali 
premi « finiscono spesso cnl 
premiare I'inevilabile attivi-
smo dei gruppi editoriali ed 
exlraediloriali piultosto che la 
qualita delle opere »; la neces
sity di < proleggere le opere » 
dei propri autori (i quali pe-

- raliro vengono lasciati liberi 
di concorrere ai premi « a f i-
tolo personate »). 

/« successive dichiaraziont, 
ufficiali e ufficiose, le due ca
se editrici hanno tenuto a pre-

', cisare die esse non vogliono 
dare alia decisione un signifi-

- cato polemico nei confronti dei 
premi come tali e dei loro pro-
vwtori, ma sottrarli ad ogni 
pressione esterna; e che d'al-
tra parte non inlendono altri-
buire al loro gesto un signifi-
cato moralistico, tie cercare at-
traverso di esso meriti cultu
rali o echi pubblicitari, insi-
stendo invece sul carattere 
tecnicoeditoriale di una deci
sione maturata da molto tempo. 

Ora, non c'e dubbio che la 
rinuncia mondadoriano si in-
quadri nel generate clima di 
sempre maggiore deteriora-
mento, discredito, logoramento 
dei premi letterari italiani, 
coinvolti ogni anno in una fit-
ta rete di interessi extra-cul-

• turali, quindi a motivi di pre-
' sligio (da parte della casa nel 

sua complesso e dei suoi diri-
' genti c diitori piii qualificati). 
" Al tentativo di sottrarsi ad un 

giaco sempre piu compromet-
iente. si unisce probabilmente 
U disinteresse per uno stru-
mento — i premi — sempre piu 
costoso e impegnat'wo dal pun-
to di vista organizzativo-pub-
blicitario e forse non altrettan-
to redditizio sul piano dei ri-
sultati diffusionali e commer-
ciali. Queste ipotesi, da noi ac-
cennate nel dar notizia del co-
municalo, hanno trovato una 
conferma abbastanza chiara in 
successive dichiarazioni mon-
dadoriane, luddove si e* parla-
to del € iravolgentc attivismo* 
degli «autori. amici degli ait 
tori, gruppi costituiti intorno a 
un autore o a un movimento, 
telefonate, raccomandazioni >. 
che fin'wa per coinvolgere *edi-
tori anche nnlenti >: e laddove 
si $ affermato che * da almeno 
ire anni i premi non fanno 

. vendere le 30 o 40 mila copie >. 
perchi c c'e un'opinione pub-
blica che non crede piu ai pre
mi y. 11 fatto poi che negli ul-
timi anni si siano affacciati 
concorrcxti piu aggressivi sul 
mercato (si veda, recentemen
te, la vittoria di Rizzoli alio 
"Strega" e al "Campiello", e 

I'intervento sempre piu mas-
siccio di gruppi industriali ei
lraediloriali in questo setto-
tore), pud autorizzare /'ipotesi 
che la mossa di Mondadori si 
rivolga anzitutto in questa di-
rezione, alio scopo di isolare t 
suoi avversari. 

Ma. indipendentemente dalle 
sue ragioni tecnicoeditoriali, 
la decisione di Mondadori ha 
assunto fin dal prima momen 
to tutta una serie di implica-
zioni culturali, che sono de-
stinate cerlamente a prevale-
re nef.'t./fpriore sviluppo della 
questione. Ne sono prova molte 
delle dichiarazioni che qui 
pubblichiamo e che abbiamo 
raccolto tra intellettuali italia
ni (alcuni dei quali anche 
viembri di giurie). mentre 6 
facile prevedere un progressi
va ampliarsi della gia vasta 
ceo suscitata dal comunicato 
mondadoriano. Vi si pud co-
gliere un alteggiamento gene-
ralmenle favorevole all'inizia-
tiva, pur tra riserve e limita-
zioni; una tendenza. cioe a ve-
dervi un atto concreto che 
sblncca una situazione di im-
mobilismo ormai insostenibile. 

Sostanzialmente negativa, in
vece, la reazione degli editori. 
Qui riportiamo una dichiara-
zione di Feltrinelli, ma siamo 
anche in grado di riferire su-
gli umori che circolano in altri 
ambienti editoriali, nonostante 
una certa ritrosia a pronun-
ciarsi ufficialmenle. Vn porta-
voce einaudiano, ad esempio, 
ci ha comunicato un "no com
ment" dell'editore torinese, co-
si motivato: poiche la casa 
editrice Einaudi non si e mai 
lasciata coinvolgere dall't at-
tivismo > e dal < gioco » che 
precede Vassegnuzione dei pre
mi letterari, non vede perche 
dovrebbe pronunciarsi ora sul-
lo stesso problema. Risposta 
che sottintende ovviamente una 
riserva abbastanza chiara nei 
confronti della decisione mon-
dadoriana. e fors'anche una 
implicita disapprovazione. 

In altre sedi editoriali mila-
nesi, poi, si sostiene che una 
decisione come quella di Mon
dadori andava presa collettiva-
mente, andava cioe concordata 
tra vari editori. in modo piu 
meditato. ecc, e si criticano 
certi equivoci del comunicato,-
che Iftsciano aperte;0?cufi^ *pdft^ 
patoie ad un possibile' «riert-
iro » del comunicato stesso. 

Tutti argomenti comprensibi-
li, in questo momento. e anche 
giusti; I'ultimo. in particolare, 
pud costituire un utile punto di 
riferimento per I'ulteriore svi
luppo dell'operazione. Ma argo
menti. altresi che. se non an-
dranno piu in la di una forma
te « dichiarazione di principi >. 
difficilmente potranno contribui-
re in prospettiva ad una con-
creta chiarificazione del proble
ma. A nostro avviso, in sostan-
za. la mossa di Mondadori of-
fre il fianco a riserve. critiche 
e preoccupazioni, che vanno 
avanzate senza reticenze (co
me noi stessi abbiamo fatto); 
ma non e ignorandola o respin-
gendola sic et simpliciter. che 
la discussione potra fare passi 
ai-anti proficui. L'adesione degli 
Editori Riuniti. con un motiva
to allargamento del problema; 
gli appnnti mossi da alcuni de
gli scrittori da noi intervistati; 
il richiamo alia funzione fonda-
mentale della critica ed al ruolr^ 
dello scrittore nella societa con-
temporanea: I'appello al Sinda-
cato Nazionale Scrittori; tutto 
questo si muove in una dire-
zione divcrsa. e interessante. 

La decisione di Mondudori, in-
somma, al di la dei suoi equi
voci e delle ragioni extra-cultu-
rali che possono averla provo-
cata, pone concretamente un 
problema; piii concretamente 
di tanti piagnistei moralistici di 
critici nostalgici di una « socie
ta letterario > defunta, o di eer
ie false polemiche condotte anni 
fa da riviste letterarie pronte 
poi a sostenere le piu scoperte 
manovre confindustriali. quan-
do t la proprieta * lo imponga 
(& il caso della Fiera lctteraria, 
che tanto chiasso ha fatto in 
passato e che ora recita la sua 
particina nella gran fiera del 
« Campiello >). 

L'importante, certo, & di im-
primere al processo un orienta-
mento attivo, culturalmente im-
pegnato; far si che quanta si 
sta muovendo oggi, investa con-
sapevolmente tutti i problemi 
del rapporto intelleltualesocie-
ta, scrittore industria cultura-
le, e di un radicale r'mnova-
mento delle strutture culturali 
e dell'istituto dell'intellettuale 
in Italia. Altrimenti, non c'e 
dubbio che, dopo qualche «scan-
dalo » passeggero e qualche ri-
tocco al <c sistema >, tutto rien-

trera ben presto nel vecchio, 
fangoso alveo tradizionale (for
se un po' meno fangoso in su-
perficie, ma immutato nel pro 
fondo). 11 fatto poi che questa 
discussione si sviluppi propria 
nel momento in cui la destra 
editoriale ed extraeditoriale 
(Rizzoli e gli industriali veneti, 
nella fattispecie) si affaccia mi-
nacciosamente all'orizzonle, non 
e certo casuale. E' anzi un eie-
mento di meditazione in piu. 
Come pure la coincidenza dav-
vero singolare (notizia di que-
sti giorni) dell'annunciato con-
vegno a Palermo sul tema « Po
litico. cultura. attivita editoria
li >. con relaziani di Giuseppe 
Ermini e di Flaminio Piccoli. e 
con il dichiarato fine di « chia-
mare I'editoria ad approfondi-
re la sua funzione di fronte 
alia cultura. di cui e indispen-
sabile cavo portante. ed alia 
politico, di fronte alia quale de 
re rerificare la misura del suo 
appnrto al bene comunp della 
societa ». Che cosa intendatio 
poi Ermini e Piccoli per «cavo-
portante » e per « bene comune 
della societa » e fin troppo fa
cile intuirlo. 

I nodi che vengono al petti-

ne oggi, in conclusione, vanno 
molto al di Id, non soltanto del
la decisione mondadoriano. ma 
anche della opportunitd o me
no di partecipare (editori. mem-
bri di giuria e scrittori) ai pre
mi letterari italiani. L'obietti-
ro per cui battersi non e tan-
to quello dello xfoltimento o del-
Vaboliz'ume o della moralizza-
zicne dei premi (che potrebbe 
anche presupporre del resto un 
sostanziale statu quo su tutto il 
fronte della cultura), ma una 
modificazione del rapporto tra 
Vindustria culturale e I'intellet-
tualitd ilaliana. in modo da re-
stituire alio scrittore, all'arti-
sta. all'intellettuale in quanto 
produttore di cultura e di cono 
scenza, la sua autonomia rispct-
to ai condizUmamenti della so
cieta borghese. E' su questo ter-
reno che deie misurarsi e fa 
re le sue prove un sempre nuo-
vo e sempre piu consapevole 
<s. impegno » da parte delle forze 
culturali e ideali piu avanzate; 
e una battaqlia culturale, que 
sta, che si intreccia strettamen 
te alia battaglia per il rinnova-
mento della nostra societa. 

Gian Carlo Ferretti 

LA FIGURA E l/OPERA PELL'INSIGNE 
STORICO SCOMPARSO IERI A FIRENZE 
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un intellettuale appassionatamente 

partecipe dei problemi del suo tempo 
Un contributo vasto e importante alia pene-
trazione del marxismo nella cultura italiana 

FIRENZE. 13 
Questa mattinn, poco prima 

delle 10. 6 deceduto aH'ospedale 
di Careggi — dene era stato ri-
coverato in seguito ad una tfia 
vi? caduta avvennta ieri sera nel 
la sua ahitnzione — il professor 
Delio Cnntimon. titolare della 
cattedra di storia modeina alia 
I'niversita di Firen/e. La tragi 
ca e iniprovvisa scomparsa dello 
illustre storieo. che era nato 02 
anni fa. nel 190-1, a Hussi in pio-
vincia di Ravenna, ha suscitato 
co<.tern.i2ionc o rimpianto in tut
ti gli ambienti culturali fiorenti-
ni. italiani e interna/.ionali. 

Attestati di cordoglio sono per-
venuti da tutta Italia alia mo-

I glie professoressa Emma da per-

DICHIARAZIONI DI 
AUTORI E EDITORI 

RENATO GUTTUSO, plttore 

Vendetta franchista per le 

dimostrazioni di aprile 

68 docenti universitari 
sospesi dall'insegnamento 
all'Ateneo di Barcellona 

Provvedimenti disciplinari anche contro 27 student! 
5 scrittori spagnoli sfidano apertamente il regime 

MADRID. 13 
l.e autonta fascistc spacnole 

hanno sospe>o ocpi. P^r un 
anno. daHinsepnat.ionto 68 a<̂  
sistenti dell'Universita di Bar
cellona c hanno prcso provve
dimenti di?ciplinari contro 27 stu 
denti. E* questa la vendetta del 
poverno franchista contro i do
centi c i fiio\ani che — nei 
mesi di marzo e aprile di que 
st'anno — orpanizzarono mani-
festazioni per chiedere la costi-
tuzionc di liberi sindacati stu-
denteychi fuori del controllo 
jto\emativo e per protestare 
contro le interferenze del sin-
dacato accadcmico negli alTari 
student cschi. 

A Madrid, tre noti scrittori 
spagnoli hanno rifiutato di pa-
pare le forti multe cui erano 
stati condannati per a\er par-
tecipato. nel mausio scorso. a 
una riunione politica non auto-
nzzata. e si sono presentati 
alia poliria per essere incar 
cerati. Si tratta del poeta Dio-
nisio Ridmejo (un tempo espo-
nente franchista e autore fra 
i'altro dcU'inno della Falange. 
passato quindi aU'opposiriooe). 
del drammaturgo Alfonso Sastre 
c del romanziere Armando Lopez 
Solinas. Altri due sermon coipiti 
dail* stessa misura per lo stesso 

motivo. si pre?enteranno entro 
la settimana alia potizia per an-
dare anch'essi in pngione: sono 
Jose Mana Romeno Galvan. cn-
tico. e Jose Manuel Caballero. 
romanziere. Tutti dovranno re-
stare in carcere per un mese. 
La singolare forma di protesta 
politica adottata dai cinque scrit
tori e destinata a suscitare non 
solo una vasta eco airintemo 
ed aU'estero. ma a provocare 
nuove rilevanti difficoUa al re
gime franchista nella sua azione 
repressiva contro gli intellettuali 
e gli studenti. 

Anche nei sindacati. tntanto. 
I'lnsufficiente aumento del salario 
minimo giomaliero (portato ve-
nerdi scorso da 60 a 84 pesetas. 
contro la nchiesta di 130 pesetas. 
presentata dalle organizzazioni 
dei lavoratori) ha provocato una 
seria crisi nei sindacati uffidali 
spagnoli. Parecchi diricenti di 
elevato li\ello si sarebbero di-
messi: fra essi Lafont Olivares 
e Pedro Moya. rispettivamente 
presidenti del consiglio nazionale 
e del consiglio provincial dei 
lavoratori. Va rilevato che le 
«commissioni operaie > (in ge
nerate clandestine e comunque 
non riconosciutc) avevano chie-
sto che il saiano minimo fosse 
portato a 250 pesetas. 

Sono d'accordo con la de
cisione di Mondadori. il cui 
significato oggettivo e di pro-
testa per il malcostume. la 
rete di intrighi. le spavalde 
ingerenze (dj queste ultime 
e stata inequivocabile veico-
lo una recente trasmissione 
televisiva, relativa ad un pre
mio letterario) che avveie-
nano i premi. Poiche questo 
e il fatto, importante e no 
sitivo. mi interessano meno 
le supposiziom su even'.uali 
"'perche" secondari. Questa 
decisione d'altronde non e 
cosi iniprovvisa come sem-
bra. Qualche anno fa. a pro-
posito del caso Piovene a Via-
reggio. " l'Unita" aveva e-
spresso la sua opinione; l'an-
no scorso Pampaloni si era 
ntirato dalla giuria del Via-
reggio. motivando le sue ra
gioni: quest'anno io non so
no andato. deliberatamente. 
alia riunione conclusiva del
lo stesso premio (e se non 
ho fatto dichiarazioni pubbli-
che e stato per non dare un 
dispiacere al mio amico Re-
paci e nattiralmente Gatto 
non e'entra). L'astensione di 
Sereni e stato un altro segr.o. 

Credo che i premi siano 
troppi. che 1'interesse cultu
rale e'entri assai lateralmen-
te, e quando c'e, esprima in
teressi culturali di gruppo. 

Quando si sente dire in pub-
blico che e tempo che "gli 
industriali" intcr\engano. ci 
si rende conto anche dei le 
garni, obiettivi. di certi grup
pi culturali con deternvnati 
interessi di potere. Sia che 
si colorino del celeste itaii-
co. sia che si proclamino ' e 
questo e oggi assai facile. 
dato che il "rnarTismo" *cr-
ve persino al "disimpegno") 
marxisti. 

K pensare che ogni volta 
che in un film, in un dipinto, 
o in un"opera letteraria, si 
vedeva un opera io. i "puTi" 
gridavano alio seandalo. La 
politica non e'entra con Par
te. ma la Confindustrii Cen
tra Per concludere *on d'ac
cordo con il gesto 4i Monrta-
dori e del Saggiatore. 

L1BERO BIGIARETTI, scrit
tore, segretario del Slnda-
cato Nazionale Scrittori 

vio a polemiche. a dibattiti 
e a inchieste giornahstiche. 
stuzzicarono la cunosita dei 
lettori, ma non ebbero. na-
turalmente. I'effetto che in
vece ha avuto I'ordine di 
servizio della Mondadori. 11 
che potrebbe favorire qual
che considerazione malinco-
nica circa la diversita di cf-
ficacia che corre tra un or-
dine e un suggerimento per 
cosi dire moralistico. Indi
pendentemente dal modo e 
dal fine. la decisione della 
Mondadori non pu6 non es-
scre accolta favorevolmente. 
nel senso che contribuira a 
rendere meno sospetto il la-
voro delle giurie e. se sara 
seguita da analoga decisione 

:Jr-.deg!L altri .editori. a restitui-
* ""re"td prenil la*' Ior6 Vera na-

tura di competizione lettera
ria. Negli uitimi tempi que
sta e stata trasformata in 
competizione industriale. II 
discorso andrebbe sviluppato 
a partire da questo punto. 
Qui bastera dire che aspet-
tiamo tutti con curiosita di 
sapere come reagiranno gli 
altri grandi editori di fronte 
al gesto improwiso e ben 
pubblicizzato della Monda
dori. 

PAOLO VOLPONI, scrittore 

ROBERTO ROVERSI, scrit
tore 

Il comunicato dell'editore 
Mondadon relativo ai premi 
letterari da fmalmente un esi-
to positivo alle proposte avan
zate due anni or sono dal 
Sindacato Nazionale Scrittori. 

Tali proposte diedero I'av-

La decisione di Mondadori 
e giusta. ma parziale. perche 
non denuncia. non affronta 
tutti i problemi che ci sono 
dictro le manovre dei premi 
(parlo della maggior parte 
di essi. di quelli che stabi-
liscouo una < scala di va to
ri > nella societa dei consu-
mi. ma ci sono anche i pre
mi puliti). C'e in quella de
cisione un elemento positivo. 
purche essa sia seguita da 
una discussione approfondita. 
che abbia come tema centra-
!c l'csiccnza di un nnnovato 
rapporto tra scrittore e so
cieta. Oggi lo scrittore e vit-
tima aeU'editore. e fragile. 
indifeso. deve fare altri la-
vori per vivere. subisce pres-
sioni da ogni parte. II pro
blema. in sostanza. e molto 
piu vasto del premio lettera
rio in se stesso: e il proble
ma di c:6 che la societa si 
aspc-tta dailo scrittore e del
la funzione che gli ricona 
see. 

L" miziativa mondadonana. 
comunque. avra a mio avvi
so. certamente un seguito: 
ma in quale direzione. non 
so. Sara interessante vedere 
quale atteggiamento prendera 
il Sindacato Nazionale Scrit
tori. che gia tempo fa ac-
cennd ad una presa di posi-
zione sul problema dei pre
mi. Fondamentale sara na-
turalmente. per gli sviluppi 
della du^nissione. la funzione 
di una critica onesta e av-
vert:ta. e il coraggio dello 
scrittore. 

FRANCESCO LEONETTI, 
scrittore 
L*in;ziativa di Mondadon 

mi pare molto bclla. e credo 
che potra essere utile, qua-
lora pero diventi uno stimolo 
per altri editori, smuova le 
cose insomma. E" una deci
sione che va intesa come una 
spinta alia chiarezza per tut
ti gli altri gruppi editoriali: 
e una sfida alia serieta, che 
deve essere raccolta. 

Non entro nel merito delle 
ragioni particolari che han
no (o possono avere) indotto 
l'editore Mondadori ad assu-
mere questa decisione. II 
fatto e che si era ormai toc-
cato un clima da doping cal-
cistico, nell'ambito della festi-
valeria premiaiola di questa 
allegra, anzi allegrissima 
Italia. 
• Uno spettacolo deprimente. 
anche a intravederne appena 
dai giornali o dalle chiac-
chiere degli amici, di poco 
oceulti machiavelli. intrallaz-
zi. ricatti telefonici e baci 
di Giuda. Ma soprattutto go-
do se la decisione mondado 
riana (magari prima fra al
tre) prendera di contropiede 
o comunque intralcera un po
co 1'invadenza pianificata e 
danarosa dei nostri industria
li. che adesso fingono di pro-
teggere la buona cultura e 
I'altrettanto buona letteratura 
con la stessa sorridente (o 
deprimente) sollecitudine con 
cui sfasciano le nostre citta. 

ROBERTO BONCHIO, diret-
tore degli Editori Riuniti 

Le conclusion! alle quali 
sono giunte le case editrici 
Mondadori e il Saggiatore sui 
premi letterari mi sembrano 
sostanzialmente giuste. indi
pendentemente dai motivi 
contingenti che possono aver-
le determinate. Da anni or
mai i premi letterari. nella 
loro maggioranza. offrono in 
Italia uno spettacolo poco 
edificante. mettendo in moto 
interessi molto spesso non 
colli ma nti con quelli della cul
tura e rendendo quella cne 
dovrebbe essere una civile 
competi7ione e una utile in-
dicazione per il pubbiico una 
gara per guadagnare voti e. 
in qualche ca?o. assicurarsi 
il favore dei giud;ci. 

Questa e una vecchia pras-
si italiana: ma negli uitimi 
tempi questi aspetti sono di-
ventati tanto evidenti da es
sere colti anche dal iettore 
piu sprovveduto: il quale og
gi sa che. nel quadro dflla 
no-tra zoppicante indu«tna 
culturale. nata aH'in^eena del 
neacapitalismo. le pre^sioni 
e gli mtnghi anche di gruppi 
extra editoriali. mossi dai mo
tivi piu vari. «ono aH'ordine 
del giorno nei premi lette 
ran. 

Se pure non si deve fare 
di tutta Ferba un favrio (vi 
sono ancora dei premi che 
assolvono utilmente la loro 
fun7ionel credo che bene ab-
biano fatto la Mondadori e 
il Saggiatore a denuncia re 
que«ta situazione. e soprat
tutto a farlo in termini e mo
di tali da «muovere le acqi:e. 

Ma le virtuose indicnazioni 
non baftano. e occorre ap-
profittare di una eventuate e 
aueurabile cnsi dei '"premi" 
(non e infatti irnprobabite che 
altri editon seguano I esem
pio di Mondadori) per affron-
tare i pnncipali problemi che 
in questo campo si pongono 
e che. a mio awiso. sono: 
il miglioramento in senso de-
mocratico del meccanismo dei 
premi (facendoli uscire sem 
pre piu dai salotti letterari 
e interessando sempre piu di-

rettamente il pubbiico); lo 
svecchiamento — natural-
inente sul piano culturale — 
di molte giurie, soprattutto la 
dove si sacrifica al "nome" 
che dii lustro al premio la 
vivacita e la modernita degli 
interessi di un "giudiee" piu 
giovane ma meno famoso: 
un nuovo equilibrio nella te-
matica dei premi tra lettera
tura e saggistica. che tenga 
conto degli spostamenti ui 
interessi avvenuti nel pubbii
co da un decennio a questa 
parte. 

Da parte loro. in attesa del 
realizzarsi di una prospetti
va migliore, gli Editori Riu
niti si asterranno dal parte
cipare ai premi del prossimo 
anno, pur lasciando agli au
tori il diritto di farlo a ti-
tolo personate. 

GIANGIACOMO FELTRINEL-
LI, edilore 

Non condivido I' atteggia
mento della casa editrice 
Mondadori. Certo alcuni pre
mi tra i piu importanti su-
biscono pressioni editoriali 
ed extra editoriali (e chi me
dio di Mondadori. che ha 
visto assegnati ai suoi auto
ri centinaia di riconoscimen-
ti. puo testimoniarlo?). ma 
non mi sembra giusta una 
condanna che coinvolge in-
discriminatamente premi e 
giurie che nulla hanno da 
rimpnnerarsi e che sono 
sempre riusciti a difendere 
l'autonomia che li rende de 
gni di rispetto e conside 
razione. 

Io contmuerd a mandare i 
libri dei miei autori ai pre
mi cosi come continuero rca-
listicamente a cnticare in 
pubbiico e in privato le giu
rie che per le loro scelte 
si rivela^rrcro rcjigct'c 2 quo | 
sta o quell'altra pressione. I 

ELIO PAGLIARANI, scrittore I 

I moralism, ricorrenti sulla 
questione dei premi letterari. I 
mi hanno sempre lasciato ' 
perplesso. La decisione di I 
Mondadon e un atto pratico. I 
e gli atti pratici si giudxar.o . 
dalle ccn~eguenze. be altri | 
editori seguiranno il suo e 
scmpio. se i premi verranno I 
svalutatt. se si chianranno 
tina.mente le cose, sara un I 
fatto positivo. Dopo, pero. si I 
irattera di vedere come si i 
potra sostituire questo stru- | 
mento di divulcaz.one per un . 
verso, e di sovvenzione agli | 
scrittori per altro verso, For
se lo si potra fare dando I 
maggior pt-so al Sindacato 
Scrittori. arnvando a premi I 
riconosciuti e garar.titi da e^ I 
so. con I impegno degli edi- i 
ton. giornali. ece. a par- | 
larne so.o nel caso d; un . 
tale nconoscimento. | 

Per quanto r.guarda il mo 
mento scelto da Mondadori. I 
e indjbbiamente in atto una ' 
otTensiva da destra. che non • 
nguarda soltanto il premio | 
confindustnale Campiello. ma 
anche premi apparentemente I 
p:u indipendenti. In questo I 
senso, la decis:one e da an- • 
provare: e un vero e propno | 

campanello d'allarme. 

i 

sonalitci della cultura e della po
litica (anche il segretario gene-
rale del PCI, compagno Longo, 
ha inviato un telegramma. che 
riportiamo in ultra parte del 
giornale). II tragico inculente the 
ha eausato la morte di Delio 
Cantimori 6 avvenuto poco do|K> 
le 20,30 di ieri: egli t* caduto 
|H>r le scale della sua abita/ione 
mentre saliva in una stanza per 
prendere un hbro. I.a signora 
Cantimori. che al momento della 
disgrazia si trovava in un'altra 
stan/a. e accor.sa in aiuto 
del marito, le cui condi/ioni a|> 

j parivano subito gravi. Trasportnto 
d'urgen/a a Careggi. egli era sta
to ricoverato con prugnosi riser-
vata. Purtroppo. nel corso della 
notte le sue condi/ioni si sono 
ulterioimente aggravate e sta-
mane. verso le 9.50 Delio Canti
mori ha cessato di vivere. A 
rendere omaggio alia salina dello 
studioso si sono recati a Careggi, 
fra gli altri. il professor Se-
stan. il professor Garni, il profes
sor Ragionieri. il pi of. Mori, as 
sessore alia cultura della provin 
cia di Fircn/e, il prof. Spini e il 
senatore Mario F'abiani. 

I funerali avranno luogo doma-
ni. in forma civile, alle ore 17, 
partendo dalla abita/ione in Via-
le Machiavelli 11. 

Delio Cantimori. uno dei p:u 
grandi stonci caitomporanei. ave
va conipiuto i suoi studi universi
tari di filosofia alia Scuola Nor-
male Supenore di Pisa. Nel 1931. 
egli si era laureato in letteratu
ra tede.sca. iscrivendosi fanno 
successi\o (1931-'32) alia facolta 
di teologia dell'Universita di 
Berna. E' appunto a questo pe-
riodo die risalgono l saggi su 
Ulrico ron HuUen e i rapporti 
tra Rinascimento e Riforma 
(Pisa. 1930) e Sullo storia del 
concetto di Rinascimento (Annah 
della Scuola Normale Superiore 
di Pisa. 1932) e finizio dei suoi 
studi fondamentali sugh «ere-
tici > italiani del Cinquecento. 

Dopo avere insegnato a Pavia. 
Delio Cantimori ebbe per fanno 
193.V34 una borsa di studio del
la Fondazione Volta: pote. cosi, 
de.licarsi alle indagini sui c soci-
niaiii >. consultando gli archivi 
e le biblioteche di numerosi Pae-
si europei. Coruseguita. nel 1936. 
la libera docenza :n Storia della 
Chiesa. egli ottenne nel 1937 lo 
insegnamento di Storia del Cnstia-
nesimo alia Facolta di Lettere 
dell'Universita di Koma. Nei 1939 
usci presso l'editore Sansoni di 
Firenze il suo volume Er<'tici ita
liani del Cinquecento. Nel 1941 
Delio Cantimori insegno all'Uni-
versita di Messina, fanno se-
guente passd alia cattedra di Sto
ria della Scuola Normale Supe
nore di Pisa, dove rimase fino 
al 1950: quindi. fu chiamato dal
la Facolta di lettere dell'Uni
versita di Firenze alia cattedra 
di Storia modema. 

Gia prima della secoiida guer-
ra mondiale gli interessi di Delio 
Cantimori erano and.it; a liar 
2andos; alio studio dei classici 
del marxismo e degli utop^ti e 
riformaton italiani del peno.io 
prensorgimontale: Utnpiili e ri 
formaton italiani. 1749 1847 (Fi
renze. 1943) e un'altra sua opera 
fcodamentale. 

Egli e anche autore di numera 
si scritti su van aspetti della 
vita religiosa italiana del 1500 
e del 1600. su problemi ed inter-
pretazioni dello storicismo. sul 
g:ovane Marx ed il marxuimo. Ai 
cum dei suoi articoli e sag?i p:ii 
signjficativi sono stati reccnte-
mcn:e raccolti .n volume da Ei-
n.iudi (S'udi di storia. prima edi-
z.cne 1959 - seconda ed:z.t»ie 
1965). Delio Cantimori. .no!tre. 
ha curato per ia collana * Scrit
tori dltalia > dell'editore I-aterza 
i due vo'itimi Gmcobim italiani 
(Ban. 195*1 e 1965: i! seeondo 
volume .n coV.abora tone con 
Rrnzo De Felice). Nel I960 era 
uscito :! s K> importante vo.u 
mc'.'o Prmpcltire di storm ere-
ticale itabana Delio Cantimori 
era cond;rettore della Rtvtsla sto-

consiglio o magari, piu scmpli-
cemente, non hanno letto un li-
bro che lui aveva loro segna-
lato. Ed e appunto questo Can
timori che voglio ricordare: 
non solo e non tanto I'cminen-
tc studioso della storia del ri
nascimento e della riforma. 
che in questi campi aveva ac-
quisito competenza e autorita 
riconosciute in Italia e nel 
mondo, ma piultosto Vintellet
tuale appassionatamente parte
cipe dei problemi del propria 
tempo e insieme Vassertore del 
continuo controllo, e non del 
distacco, dello storieo sulle 
proprie passioni, I'uomo curio-
so. dai molteplici interessi in
tellettuali e umani e insieme il 
professore rigoroso. troppo sot-
tile e avvertito per voler esse
re chiamato con una di quelle 
defin'tzioni die, secondo la vec
chia tradizione medievale, si 
assegnano a chi fa con passio-
ne il proprio mestiere di inse-
gnante nelle moderne Univer-
sitd. 

Cantimori traeva questa mol-
teplicitd di woiit'i dalla sua 
complessa personalita. dalla 
sua lunga e travagliata for-
mazione intellettuale negli an
ni tra le due guerre, forma-
zione di studioso interessato ai 
problemi filosofici piu genera-
li e insieme di storieo che esal-
tara il proprio laroro come 
scienza dell'individuale; for-
mazione cosi c italiana» da 
non impedirgli nessuna delle 
« avventure » degli intellettua
li italiani della sua generazio-
ne. ma insieme tanto europea 
da sottrarlo ad ogni forma di 
provincialismo e da permel-
tergli di perrenire. proprio at-
trarerso questa via, a prende-
de una precisa coscienza del-
Vcsito fatale di quelle avven
ture intellettuali. Muovendo da 
un orientamento generate di 
ispirazinne hcgeliana. ma di 
un hegelisrno conosciuto e pe-
netrato ben oltre le versioni in-
trodotte dalla rinascita ideali-
stica italiana. Cantimori si era 
avvicinato al marxismo con 
una fatica dovuta non soltanto 
alle difficolta obbiettive della 
situazione politica e culturale 
italiana. ma anche alle «ap-
prossimazioni». come egli rb-
be a definirle. costituite dalle 
complesse vicende che il mar
xismo aveva avuto nella cul
tura europea a lui contempo-
ranea. 

Per questo. quando if mar
xismo fece la sua ricompar.sa 
m Italia enme espressione too 
rica di un grande movimento 
reale. il contributo dato da Can 
timori fu tanto rasto e impor
tante. Non e ecccssivo affer-
mare die la penetrazione del 
marxismo nella cultura italiana 
ha avuto in Delio Cantimori 
uno dei maggiori protagonisti: 
in prima luogo perche. grande 
raccoglitore di libri e lettore 
acutissimo. egli porta va e ma-
turava questi interessi da mol
to lontano. ma anche perche 
li introduceva e fondera senza 
forzatura o artificio nella cul
tura italiana. come dementi 
di risposta meditata e necessa 
ria alia crisi aperlasi nella 
cultura storica ispirata dal-
I'idealismo Questa formazione 
complessa fu probabilmente al-
Vorigine delta grande influen
za esercitata da Cantimori su-
gli studi storici italiani. 

Come nessun altro storieo 
delta sua generazione. egli a-
rera logorato attrarerso una rica itahana e d, Reljapor e sta- I '* •" . .««flo™i'o °"ra 

va preparcrxio per f^l.'.ore Ei "r-al'-"<i sottile i mitt che trop
po cpo??/) tjannr, arrfnfo la ri 

vita reI:g:osa de! C»iqjecen:o. 
Fra le njmerose traduzxru 

compiute da Del:o Cantimori me 
ritano di essere qui r.corda'e 
quelle delle opere di F. Church 
/ Tiforma'on italiani <2 vo.umi. 
Firenze. 1915). K. Bjrdach Ri/or 
ma, rina'crmevAo. umanesimo 
'Firenze 1935) e K. Marx II Ca 
p.ta'.e (libro I) oor 2l: Edi'o-i 
Rrjn.ti. 

.Mai scrirere di fronte ad una 
morte. e per di piu di fronfe 
ad una morte improvrisa. e 
cosi difficile come quando chi 
e scorr-.par.to c stain parte della 
tun vita fino al punto che ci si 
potrebbe domandare se. senza 
di lui. essa sarebbe stata in 
qualche misura dirersa. E qu°-
sto senlimento di dolore, di 
smarrmento, di difficolta di 
giudizio oggi non e di poehi di 
fronte alia morte di Delio Can
timori: perche. per quanto po 
co numerosa pns^a apparire la 
categoria di coloro che si de 
dicano anche in senso lato agli 
studi storici. non e'era nessu-
no tra questi. si pud dire, che 
con lui non avesse aruto a che 
fare. Delio Cantimori $ morto 
ad una eta nella quale per tan
ti studiosi sono ancora aperti 
anni di laroro e di successi, 
eppure pochi storici italiani al 
di sotto dei 50 anni non hanno. 
in un momento 0 nell'altro. ri-
senlifo dpUn stin inthipn?n ri-

cerca storica alia propaganda e 
arera consunto molte delle ca-
legorie alle quali si & attenula 
per decenni la storhgrafia ita
liana. Le note, i sagai. parti-
rolarmente le recensinni che 
Cantimori renne pubblicando 
sulla rirista SocirfA a pnrlire 
dal 1945. esplicarono una effi-
cacia enorme nell'indirizzare i 
qinrani che si rolqerano alia 
ricerca storica in una fase di 
nuovo e complesso orientamen
to. Nuoro orientamento di te 
mi e interessi. sotpingendali 
rerso campi di indaqini a lun-
go trasevrati o ignorati. ma for
se in misura ancora maqgin-
re nuoro orientamento nei cri-
teri metodologici di ralutazin-
ve critica. nella enerqia della 
discussione intellettuale. nel la
roro positiro e spregiudicato di 
ricerca. indicata come pietra 
di paragone e come terreno di 
confronto da sostituire al va
cuo qiuoco delle formule nel 
rapporto tra le direrse ten-
denze ideali. 

Cantimori ha contribuito. co
me pochi altri, a spezzare i 
limiti provinciali della storio-
grafia italiana per ricollegarla 
alle grandi correnti della sto-
riografia contemporanea. per 
dare agli studiosi la consape-
volezza critica necessaria an
che al lavoro piii modesto: ma 
lui. che itelVumnnesimn run 

ramente curopeo, non ha mai 
concepito questa opera come 
un adeguamento puramente 
passivo. 

Non allora, ma piu tardi. 
tra il 194S <> il 1956. in anni 
di scelte non semplici ne fa-
cili, Cantimori voile essere « 
fu membro del nostro partito. 
Seppure non si trattd di una 
adesione definitiva. questo non 
fu certo un inenntro casuale. 
Chi (> stato allora ricino a 
Cantimori, sa die in lui gli en-
tusiasmi e le depressiani. delle 
quali e intessuta la vita di ogni 
militante, sorgerano da una 
consapevole adesione al movi
mento comunista nella sua so-
stanza storica, dal riconosci-
mento della funzione c dell'im-
portanza decisive del nostro 
partito per il rinnovamento 
della societa e della cultura 
italiane. AW azione per rinno-
rare la cultura italiana, Can
timori dette allora non soltanto 
I'autorita del proprio nome, ma 
la sua opera di studioso, di 
traduttore del primo volume del 
Capitate di Marx, studioso di 
storia del pensiero politico e 
sociale rwoluzionario. suscita-
tore di costante aggiornamento 
critico nel campo della storio 
grafia. Se ad un certo punto. 
silenziosamente. abbandond le 
nostre file, senza mescolarsi ai 
tanti Paolo di Tarso folgorati 
dalla « libertd » e dalla « de-
mocrazia t>, non fu certo per 
iniprovvisa illuminaziane che 
gli rivelasse come il partito di 
Togliatti non era propriamente 
un'associazione di quegli utopi 
sti del socialismo die egli 
aveva tanto magistralmente 
studiato. Piu probabilmente lo 
abbandond la speranza di p«-
ter contribute, con la propria 
opera personale, ad una azione 
organizzata c consapevolmcnle 
diretta rersn un fine di rin 
navamento da far avanzare 
giorno per giorno. Ma se. negli 
uitimi anni. non seppe sot 
trarsi. in qualche momento. al 
ritomo delle suggestion! di un 
passato non sempre limpida-
mente dominato. non si staccd 
mai dalla Unca fondamentale 
di una concezione critica e ra-
zionale della cultura e della 
storia. 

1 suoi scritti piu recenti. nel
la forma ormai consueta del-
I'interrento. della recensiime 
o della introduzione critica 
die esprimerano la sua vena 
di scrittore di storia pasquali-
nianamente straragante. si 
pronunciarano quasi sempre in 
questo senso; contro le mode 
riaffiorate. contro le combina
tion! eclettiche o. per dirla con 
sua imtnagine recentissima, 
contro la intercambiabilita del-
I'autentico Marx del prolcta-
riato con il Marx della bor-
ghesia. 11 segno era stato pro-
fondo e non si e cancellato mai. 

Nei suoi rapporti con gli al
tri, nella scuola e fuori della 
scuola. Cantimori arera por
tato un temperamentn affet-
titoso e scontroso insieme. pron
to alle speranze e facile alle 
delusioni. come si addice a 
tutte le passioni intensamente 
rissutc. Potern innlherarsi per 
un equirnco da nulla, ma sn-
pero anche ricordare con no-
stalaia Vignoto studente affa-
maio che piii di 25 anni aranti. 
nel suo noriziato di inseqna-
mentn aWVnirersit;i di Messi
na. gli si era rirelato come un 
cerrello scientificamente dotaio 
e che poi le circn^tanze della 
j-ita gli ai rebbrro fatto per-
dere di rista. Nelle sue rela
ziani con ql't altri. amara ri
cordare piii i momenti di scan-
tra che di accordo: ma si rac-
contarano -~ non da lui — an
che episodi di aenerasitd, ram 
neqli annali dell'Vnirersita ita
liana. Chi lo ha conosciuto in 
questa UICP. senza iqnorarla 
nell'altra. unisce nl rimpianto 
per la scomparsa del arande 
studioso la riennoscenza per 
I'uomo che con l'aiutn direttn 
o con la critica inrle.mente. 
sapera essere un interlocutorm 
insoslitiiibile. 

Ernesto Ragionieri 

cevuto una indicazione 0 un I servata la figura del dotto ve-

Giunfo a Praga 
dal Canada il 

« re deH'uranio » 
PRAGA. 13. 

Rothony Roman, il cosiddetto 
c re dell'uranio». proprietario 
delle piu grandi minierc di que
sta importante matena prima, e 
giunto dal Canada a Praga a 
bordo del suo aereo personate. 
accompagnato da alcuni collabo
rator!. Egli e ospite della Stroi-
export. societa stata le cccoslo-
vacca speciahzzata nel commcr-
cio con I'estero. 

II signor Roman, che e nato 
in Slovacchia dalla quale emigro 
in C*w>rt^ n«%l 1<V»7 o . t r ^ M i m i 

in Cecoslovacchia dnqut 

" . j 
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