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Vacanze in Italia 
Bambini 
e vecchi 
i grandi 
sacrificati 
Solo il 2 4 , 1 % dei primi e il 10% degli al-
tri ne fruisce - L'emarginazione delle forze 
« non produttive » e i problem! psicologici 
e sociali dei cittadini piu giovani e anziani 

Siamo agll ultimi prepara-
tivi: le valige sono pronte, la 
macchina e stata messa a pun 
to. gli ultimi acquisti estivi 
effettuati, gli appuntamenti 
trasferiti sulle localita turisti-
che; la vacanza e a portata di 
mano. 

Ma In realta quanti sono 
Ell Italian! che oggi possono 
godere di questo privilegio? 
In fatto di vacanze le stati-
atiche, ufllciali e non, abbon-
dano; ne abbiamo alcune sot-
tomano. 

Secondo una indagine del-
l'ENAL (Ente nazionale assl-
stenza lavoratori) il 31% della 
forza-lavoro italiana non go-
de dell'istltuto delle ferie; su 
100 contadini 77 ronoscono sol-
tanto il significato della paro-
la vacanza: su 100 persone 69 
hanno diritto alle fene e di 
esse solo 27 non vi rinun-
ciano. 

L'ISTAT (Istituto centrale di 
atatistica) in una sua recen-
te indagine, e ancora piii espli-
cito: su 14 milioni 482 mila fa-
miglie solo 2 milioni 484 mi
la famiglie vanno in vacanza 
con tutti i membri che la con-
pongono; solo il 24,1% del 
bambini e dei ragazzi fino ai 
14 anni va in vacanza e degli 
anziani e dei vecchi di eta 
superiore ai 65 anni solo il 
10% (vedere tabelle riassunti-
ve). Confessiamo che noi non 
crediamo ciecamente a queste 
statistlche per il modo in cut 
•i usa normalmente raccoglie-
re i dati, poco uniforme e su-
perflciale; ciononostante emer
ge con evidenza che 1'istituzio-
ne maggiormente sacnficata 
dalla industria delle vacanze 
e la famiglia nelle sue com
ponents piu deboli e biso-
gnose di aiuto e di cura: i vec
chi ed i bambini. 

Perche si verifica questo? 
Per una sene di motivi uma-
ni e sociali oltre che econo-
mlci che cercheremo di spie-
gare. Anzitutto e da precisare 
che in una societa lndustria-
le di tipo capitalista le va
canze vengono concepite co
me un ulteriore strumento dl 
arrlcchimento da parte dl po-
chi sulla moltitudine del bl-
sognosi; cib determina dl con-
seguenza l'allestimento di tut-
te quelle strutture organizza-
tlve che fornlscono 11 massl-
tno utile e che sono dirette 
•He categorie di persone co-
siddette a produttive » a sca-
pito di quelle « non produtti
ve B come sono i vecchi ed 1 
bambini 1 quail non sono in 
grado di assicurare degli utili. 

Situazioni 
di grave disagio 

Tuttl sanno pol che queste 
due categorie di persone si 
trovano in situazioni psicologi-
che delicate: 1 bambini ed 1 
giovani sono nel pieno del io
ro sviluppo neuro-bio-psichico 
• stanno attraversando tutte 
le fasi dello sviluppo menta
l s ed alfettivo legate alia 
graduate scoperta del mon-
do circostante della vita e 
delle leggt che ne regolano 
l'andamento; essi tendono a 
raggiungere un'autonomia ed 
una tndipendenza di vedute e 
a sriluppare una propria W 
•ione della realta passando 
dallo stadio deU'osservazione 
diretta a quello della parte-
cipazione e della trasiorma-
Bione; sono le persone mag
giormente sensibili alle dif-
ferenze sociali di classe e ne 
pagano K conseguenze tn ter
mini di difficolta ad tnstau-
rare dei rapporti umani, di dl-
aturbi del comportamento, con-
flitU familiari e disadattamen-
to sociale, Evitare tutto que
sto signifies anche fomire a 
tutti i bambini ed t giovani 
le stesse possibility dl fruire 
delle vacanze. 

- Gil anziani ed l vecchi si dl-
battono uivece in una situa-
aione dj disagio e di sofle-
renza dovuta alio stato di tso-
lamento e di abbendono in cut 
versano, alle difficolta ad adau 
tarsi in moll marginal! e se-
condan che la societa gli TOO. 
le attnbuire. sentono un for
te desidenc di renders! par-
tecipi della vita modema oo-
nostante essa tenda ad ailon-
tanarli e riliutarli semprt di 
prii; le ioro gravi difficolta 
ecooomlche dovute aoprattut-
to alle pensiom da mlaeria an-
nullano ognl desiderio di tn-

- dipendenta e dl autooomia e 
U riducooo ad uno stato dl 
blsogno primitivo ed infantile. 

, Evitare tutto questo signifies 
. MHke fomire a tuttl l Tec-

chl ed anziani possibility con
crete di superamento delle 
differenze sociali, e di realiz-
zazione di una vita serena. 

Invece accade che l'industria 
delle vacanze in questa societa 
trascun i bisogni dei suol due 
poli piii delicati e deboli la cui 
adeguata considerazione e alia 
base di una societa umana e 
civile. 

La mancanza 
di attrezzalure 

Si verifica cosl che per 1 
bambini ed i giovani mancano 
quelle eiementari attrezzature 
turistichp di vasta portata che 
garantirebbero a tutti un sa-
no impiego delle vacanze. e 
di evitare sacrifici ad intere 
famiglie impossibilitate, o per 
ragioni economiche o per co-
modita logistiche. a spostar-
si dai grossi centri urban! do
ve pochi sono 1 campi-gioco. 
scarsi i parchi, il verde Ion 
tano ed in continua diminu-
zione; e si verifica che per 
gli anziani ed i vecchi nelle 
localita di villegglatura manca
no le case di riposo, i centri 
di assistenza e di cura, isti 
tuzioni sociali aperte ed inse 
rite nel mondo e non da es 
so staccate, che siano garan 
zia di protezione e di sicu 
rezza, espressione di un siste-
ma sociale ed assistenziale 
funzionale e corretto, e moti 
vo di superamento degli osta 
coli di salute ed economici 
che impngionano i vecchi nel
le citta violente. 

Giuseppe De Luca Le « vacanze » dei bambini della borgata romana del Trullo 

Gavazzeni contro la «cabala antiverista » 

I robivecchi del melodramma 
La riesumazione nostalgica di una musica ormai « deteriorata » — Le opere morte 

del primo verismo e il contrabbando del sottoverismo dei Menotti e dei Mannino 

Boldini si e Mascagni no? 
II dubbio angoscia Gianan-
drea Gavazzeni che. converti-
to alia Santissima Trinita del 
melodramma verista. va di-
stribuendo scomuniche ai cri-
tici che per «malarede. lgno-
ranza e sordita » non credono 
nella sublime rivelazione dl 
Suor Angelica. Zanetto e Mese 
Mariano. E poiche" ogni occa-
sione e buona per rinnovare 
il cruccio, eccolo puntuale pre-
fatore del ponderoso volume 
intitolato dalla Casa Musicale 
Sanzogno a Umberto Giorda
no (1): volume curato da Ma
rio Monni e interessante per 
la ricca parte documentaria e 
informativa (vita, opere. can-
tanti, lettere, discografia ec-
cetera). mentre il settore cn-
tico si riduce, in sostanza, ad 
alcune acute osservazioni dl 
Piero Santi. II resto. come di
ce il poeta. e pianto 

Piange. dicevamo, Gianan-
drea Gavazzeni che non riesce 
a cap'.re perche si possano al-
1 est ire most re di Boldini e 
Zandomeneghi. studiare Carlo 
Dossi e la Scapighatura sen-
za sollevare scandalo: mentre 
la « cabala » del malevoli im-
pedisce ognl giusta valutazio-
ne di Puccini, Mascagni, Gior
dano. Leoncavallo e socl 

L'accostamento e doppia-
mente capzioso. In primo luo-
go perche. a parte le differen
ze di quanta, gli studios! di 
Boldini e di Carlo Dossi non 
pretendono di presentare le 
opere dei Ioro autori come ar-
ticoli di fede davanti a cui 
chinare reverent! le ginocchi? 
e gli occhi per non vederr 
gli scandali dell'arte contem 
poranea. In secondo iuogo e 
capzioso perche la pretest 
« cabala antiverista • esiste so 
lo nella fantasia vutimista de* 
fanatici ed e smentita dal vo 
lume stesso di Sanzogno In 
cui si ntrova un be! nume 
ro di amici dl Giordano e dJ 
Gavazzeni. anche se non tuu 
di pnm'ordine. 

La revolverala 
dell'anarchico 

Lasdando perdere queste 
frivolezze in cui si lasda lo 
vischlare anche Giovanni Dgo 
lint, vediamo 11 problema lr 
modo serio. n verisroo musi
cale lullano e suto restre 
mo frutto del romantlcf 
srno dl cui, come sptega Sao 
U. ha ripresentato la scorn, 
mentre la polpa era essicca 

ta da tempo. II tardo roman 
ticismo, abbassato dalla stc 
ria alia cronaca, trova nel de 
cennio conclusivo del secol'* 
una felice coincidenza col 
mondo umbertino, ivi compre 
so il nascente socialismo ne' 
le forme deamicisiane e lacn 
mogene. Cosicche Cavallerit 
Boheme, Pagliacci. Andret 
Chenter e altre due o tre ope 
re rappresentano degnamentr 
un periodo in cui il nsveglic 
popolare non ha ancora incr 
nato la soddisfatta fede dellr 
nuova borghesia. Epoca hie 
vissima, troncata dall'anarch' 
co Bresci che, assieme alia vi
ta di Umberto I, spezza il ft 
lo roseo delle speranze idi" 
hache. 

II « brie a brae» 
della capitale morale 

La stagione del verismo ter 
mina qui per rmcapacita de* 
musicisti del gruppo a nnnr 
varsi nella forma e nella so 
stanza. Mentre gli artist! co-
scienti della propria funzionr 
(da Malipiero a Berg, da De 
bussy a Strauss) riflettonc 
col rovello di una dolorosi 
ricerca. la condizione dl un 
mondo che partonsce guerre 
e rivoluzioni, 1 veristl dellr 
giovane scuola. precocementf 
inrecchiata. restano ancorat 
alia meccanica dei contrast 
esterion e deH'esagitaz;one CP 
nora. Due element! di un? 
estetica che Ugohni defimsc# 
esattamente: • restroversa tee 
stone passionate alternata a1 

tanguore sentimentale» e « l l 
timbro caldo della tessiturf 
vocale di centra e il frequen-
te svettare del canto fino a' 
Iivello del registro acuto ». 

Stamo cioe al (euii:eton ur 
lato. I modelli sempre piii 
scadentl vengono elencat! dav 
lo stesso Gavazzeni: Dario Ni-
codemi. Guido Da Verona. AT 
naldo Fraccaroli e «tante ai 
tre cose nel one-d-orac della 
capitale morale > Owero. se
condo Piero Santi: • Non pio 
1 Upi e 1 sentiment! del veu 
chio dramma romantico, ma 
quegll stessl della modema 
narratlva popolare diffusa d* 
editor! quail 11 Sonsogno, 11 
Salanl o 11 Nerblnl, oonche 
attraverso le pagine dl perlo 
d id quail la Domentca dei 
COTrUre o 11 Romanzo merui 
le. Racconti e romanzi tuttl, 
o quasi, di autori stranlerl, 

in cui si prolunga la fortuna 
del romanzo d'appendice e in 
cui trovano pari espansione 
I'awentura passionate, 1'awen-
tura stonca e I'awentura po-
liziesca ». 

Ne il panorama cambia 
quando si aggiunge alia vec-
chia pietanza un pizzico di 
spezie esotiche tolte dal capa-
ce armadio dannunziano. Ed 
ecco le floreali Iris e Butter
fly accompagnarsi alle lacn-
mose Lodolette e Rondtni. al
le burrascose Fedore e To-
sche, alie suorine madri e al 
figli minori, iavandaie e prin 
cipini, della Rivoluzione fran 
cese Una galleria di personag-
gi falsi, nati dall'effetto faci-
lone teonzzato allegramente 
da Giordano in una lettera a 
lllica: « II pubblico non si in 
catena che quando sul palco-
scenico si mettono la lingua 
in bocca »! 

Quale voce si poteva dare a 
questi personaggi canzonetti-
stici se non appunto una vo
ce da canzonet ta? L'anno scor-
so, recensendo Madame Sans 
G£ne imposta da Gavazzeni al
ia Scala. scrivevamo alcune ri-
ghe che desideriamo riporta-
re: « La vocalita generosa del
la Cavalleria o della Fedora 
aveva dato vita in pochi lu-
stri a un genere di canzonet-
te che — nelle Arlecchinate 
e Mattinate — ne ripropone-
va la formula a Iivello del 
caffe-chantant. Cosicche lnsi-
stere tn questa formula signi-
ficava invotgarlre I'opera por-
tandola al Iivello della mando 
Unata senza neppure raggiun-
gerne la qualita. Bene o male 
le napoletanate di Mario, dl 
Nardella. di Ricciardi hanno 
una autenticita popolare che 
la copia artstocratica del me
lodramma non ha piii». 

Ora questa test dove la r> 
troviamo? Propno nel saggio 
di Gavazzeni che la nprende 
pan pan allargandola all'ope-
retta: «Nel detenoramento 
melodico affiorato in Madame 
Sans-Gene, hanno parte 1 rap
porti colla romanza earner!-
stica tardo-ottocentesca (e con 
il Martuccl della Canzone dei 
ricordi) e inline quell! protet-
tivi sulla canzone precedente 
airimportazlone JazzlsUca. Per 
Intendercl: Broggl, Mario, Bl-
xlo, ecc_ Tutu una lunga fa-
se dl sottlll e amblgul inter-
scambl tra mefos operlstlco 
e melos della canzone, tra na> 
turallsmo drammatloo e rnes-
so comunlcatlvo mondano del-

1'operetta. I tempi aurei delle 
" sale Umberto ", dei " Marghe-
rita", degh "Apollo", dei 
"Trianon". I cantanti della 
compagnia Maresca o Darclee 
avrebbero potuto entrare in 
una 'commedia Iirica* degli 
ultimi veristi». 

Tutti d'accordo, qumdi. La 
conclusione logica vorrebbe 
che una musica «deteriora
ta », scaduta smo a Bixio e 
Fraccaroli. rimanga nel cas-
setto in cui e chiusa. E inve
ce no. Gavazzeni, attratto dal 
sentore di marcio, arde dal de 
siderio di spalancare i cante-
rani muffiti; pretende che ci 
stappiamo le orecchie per n-
cevere la nvelazione di Sibe
ria. E. mentre Ugolini si sen 
te martirizzato nella sua re
de fm-de-siecle dai critici mar-
xisti (che. pero. «parlano a 
titolo personate»), Gavazzeni 
propone addinttura una ri-
presa di Mese Mariano diret
ta da Von Karajan colla re-
gia di Strehler. 

Tra i«fopos» di 
Madame Sans-Gene 
Altro che Boldini e Zando

meneghi! Qui si vorrebbe ro 
esporre le copertine della Do* 
memca del Corriere nelle gal-
lene darte modema but tan 
do fuon Picasso e quel che 
segue. E, infatti, tutta questa 
agitazione nostalgica e dl^e^ 
ta a riesumare le opere mor
te del pnmo vensrno per con-
trabbandare il sottoverismo 
dei MenoUt, degli Chailly dei 
Mannino. degli Hazon e di tu^ 
ta l'onorevole confratenuta 
dei robivecchi, bloccando la 
strada alle correnti autentl-
camente moderne. 

CiO sptega, tra Taltro, 11 to-
no grossolano e provinciate di 
una polemica tn cut la fanta
sia filologica gavazzeniana du-
bita della buona fede, degli 
awersari, ma ondeggia per 
conto proprio tra t topos dl 
Madame Sans-Gene e quell! 
anteguerra dl San Pietro al-, 
l"Orto. 

Rubens Tedeschi 

Lettera da Budapest 

1) Umberto Giordano, a cu
ra dl M. Morinl, ed. Sanzo
gno, pagg. 452, L. 12.000. 

Nella societa ungherese la 
delinquenza minorile non 
e solo problema di polizia 

Un dato preoccupante — Le « bande » — Prevenire e non reprimere 
Le esigenze della nuova generazione — II buon esempio di Bekes 

BUDAPEST, lugllo. 
Come deve ajfrontare il pro

blema della delinquenza gio-
vanile una societa socialtsta? 
La domanda, qui in Unghe-
ria, areola con insistema in 
van ambtentt tra pedaqogtsii 
e pohtici. magistrati e diri-
genti delle varie orgamzzazlo-
m di massa I giornali. dal 
canto Ioro, wsistono, sottoli-
neando che: «la delinquenza 
minonle aumenta in tutti i 
paesi capitalisti (USA, Finlan-
dia. Francia, Inghilterra. Ger-
mania Federate, ecc.) » e che 
in Unghena « pur essendo no-
tevolmente diminuita negli an
ni che sono segtnti alia Libe-
razione, e ora in leggero au-
mento». // dato c preoccu
pante Nascondere la realta 
cqutvarrebbe a creare il ter-
reno per un allargamenlo del 
fenomeno Qumdi nessuna con-
cessione at tentatwi di sdram-
matizzare: il martellamento 
propagandtstico — dicono i pe-
dagogisti — deve essere conti
nue e deve eisere teso a 
far comprendere a tutta la so 
cieta la gravila del problema. 

Non vorremmo perb. a que
sto punto, che il lettore si 
immagtni una Unghena scon-
volta dalla delinquenza mino 
rile. No. niente di tutto que
sto. Le rilevazioni appronta-
te dagli uffici di polizia in col 
laborazione con appositi dtpar-
timenti dei tnbunali. parlano 
di una percentuale di delin
quenza minorile che si aggira 
iitllo O.S^c del totale della po 
Dolazione giovamle. 

Per affrontare il discorso 
sulla situaztone attuale occor-
re partire da alcuni punti 
ben precisi: lo Stato unghe 
re<ie e riusvito a nsolvere nu 
merosi problemi della gioven-
tit. Parlare di scuole. postt di 
lavoro, sale per ricreazione. 
campeggi. doposcuola, organiz-
zazioni sociali e culturali si-
gmfica parlare di grandi rea 
lizzaziom e conquiste compiu-
le attraverso espenenze di no 
tevole tntcresse. Oggt. perb 
nella societa si affaccta una 
generazione nuova. divcrsa da 
quella nata e vissuta nel pe
riodo piii duro della costruzio-
ne dello Stato socialista, nel 
periodo difficile delle deviapio 
tn. del dogmatismo, del « cui 
to della personalita ». Una ge 
nerazione che non rientra ne 
gli schemi passati. Di qui le 
n novita ». i tenomem di dtsim 
pegno le insofferenze per gli 
studi, la ricerca di una eva-
stone. 

La delinquenza minorile, pe
rb come abbiamo gia detto e 
come ripetono pedagogistt e 
psicologi, non ha assunto un 
carattere allarmante. Ma an
che t smtomi apparentemen-
te msigmficanti vanno esami-
nati subito. Prima che sia 
troppo tardi. Vediamo m par-
ticolare. come si presenta U 
« fenomeno ». 

/ / termme « delinquenza » — 
cos\ come viene usato comu-
nemenle nella stampa borghe-
se occtdentale — forse non e 
il piu appropnato. Non ct tro
viamo di fronte a banditi, ad 
assaltatori di banche o pisto-
lert da film western. No. Per 
lo piii si tratta di giovani im-
plicati tn piccole rtsse o in 
furti d'auto alio scopo di fa
re « quattro passi » Ma per 
chi — come not — segue con 
attenzione la « cronaca nera * 
magiara (quella poca che vie
ne pubblicata net quotidiani) 
tl problema st presenta in 
tutta la sua vastila. Numerosi 
episodt nvelano la presenza 
di giovani comrolti in azioni 
teppisttche 

Proprio poco tempo fa — e 
i giornali ne hanno dato no-
ttzia — una banco di mino-
renm st e scatenata nel giro 
di una notte. Prima e stata 
la vetnna dt una drogherta ad 
andare tn frantumi, poi i gio
vani hanno rubato vino e 
rhum e, infine. se la son pre-
sa con un'automobile in so-
sta. Hanno forzato lo sportel-
lo portando via una coperta e 
una radiolina tascabile. La 
«nolle brava a e durata po-
che ore: sono statt prest tut
ti e sono fimti in un rtfor-
matona. Fin qui la cronaca. 
Ma dtetro al fatto si e $co-
perto che i piorani non ave-
vano alcun bisogno malervale 
dt rubare. Tutu avevano sol
di a sufftcienza: lavoravano e 
guadagnavano 

B non bista. Solo nel 1966 
— sono git ultimi dati che 
stamo riusciti a rmtracciare — 
la polizia rtusci a fermare a 
Budapest, 45 bande di giova
ni con un totale di 525 com
ponent 

II problema, qumdi, assume 
un carattere marcatamente pe-
rtcoloso nella capitale perche 
la citta, e ovvio, st presta a 
qualsiasi tipo di azioni 
crtminose. L'anontma vita cit-
tadina ti piii delle volte tn-
flutsce sulla personalita di que
sti giovani che prefenscono 
rinchiudersi in se stesst, fug-
gire da tutto quello che. diret-
tamente o tndirettamente, rap-
presenta una organizzazione 
ben precisa. A questa realta 
il ptu delle volte, si oppon* la 
misura della repressione: la 
polizia — scrtvono I giornali 
— controlla regolarmente I 
centri dove I membri delle 

bande si incontrano. Ma si 
tratta dt un controllo e nien
te piu. 

L'arma piii efficace, e inve
ce quella della prevenzione. 
Di cib tutti sono consapevoli 
E I'esempio che viene dalla 
regione di Bekes e significa-
tu a Ixi polizia gwdiziarm f/i 

Bekes infatti invta ogni anno 
deltagliate informaziont sulla 
vita dei mmorenni tmplicatt 
m qualche aztone agli orgam 
smi sociali Dai rapporti di 
polizia. naturalmente. non e 
che si possa avere un quadro 
della personalita del giovane 
L'indizio. il sospetto tl put 

Un complesso » jazz > di giovani ungheresi si esibisce in un 
locale di Budapest 

delle volte portano a valuta-
ziom assurdc Ma l'arma della 
prevenzione ha anche dt que
st? tncognite hitanto il nice-
canismo si e messo in mnto 
e le assistant sociali inizm-
no tl Ioro lavoro di contatti 
e dtscussiom con le famiglie e 
con t giovani 

Anche nelle scuole veng6 
no svolti corsi spccialt m rfi-
fesa della gtoventu Nei rtont 
st svolgono riumom sul pro
blema della delinquenza mino
rile nel corso delle quail pren-
dono la parola medici. inse 
gnantt e psicologi Ma. stan 
do at fatti. anche questo e 
poco Se ne rendono conto t 
giornali che tornano ad tnsi-
store scrivendo che « tutti co 
Ioro che si sentono responsa-
bili per il futuro delle nuove 
generazioni devono dedirare 
masK>°rp cura a scopnre e ri-
chiamare l'attpn/.ionp della so 
cieta sui giovani » 

Per ora lo s/orzo e teso al
ia prevenzione In gran par-
tk> — dicono psicologi. peda
gogistt ed asststenti sociali — 
le rnaggiort responsabiltta van-
no ricercate nell'ambtto del 
gcnitori che non hanno sapu-
to aprire un dialoao con i ft-

j gli Le prove non mancano 
| Gli stesst giovani che. come 
I abbiamo rilento. devastarono 

una drogheria rubando pot 
(ileum ougetti da un'uuto. <li 
chiararono che in famiglia 
nessuno It (omprendeia the 
erano trattati come ogqettt 
II problema comunqite. c put 
complesso di quanta poisa 
sembrare a prima vista 

Intanto all'opera di preven-
ztone si afftanca quella di r:e-
ducazione che viene srolta an
che da un gruppo di wir rr-
sitan della facolta dt giuri-
sprudenza Sono ctnquaniaset 
studentt che l'anno scurso 
hanno comtnciato ad occupar 
st det minorennt che usciva-
no o che si trovavano net rt 
lormatort Cost ogni urmnrsi-
tano st e scelto un giovane 
con tl quale discute. studia. la-
vora, escc L'espenmcito e 
complesso e t rtsultati polran 
no aversi solo net proserin 
anni. 

Per ora, quello che ct pre 
me sottolineare. c che lo sta
to socialista ha inteso prende-
re sotto controllo tl problema 
ricercando forme e metodi che 
possano elimtnare o. quanta 
meno, attenuare tl fenomeno 
della « delinquenza minorile ». 

Carlo Benedetti 

Saranno proclamati domani sera 

I probabili vincitori 
del 39° Premio Viareggio 

II Premio internazionale « Viareggio-Versil ia » sa-
ra assegnato al poeta martinicano Aime Cesaire 

Nostro servizio 
VIAREGGIO. 11. 

I! piu gros?o e piu ambmo-o 
premio Ietterario italiano. i! 
t Viareggio». celebrera la sua 
39* edizione la sera di sabato 
13 luglio. Sono in cor^ le ulti-
me scdute della giuria. Alio sta
to attuale. prevedibile e i'asse-
gnazione del premio in'.ernazio-
nale « Viareggio-Versilia >. di 5 
miltoni. al poeta martinicano 
(di lingua francese) Aime Ce
saire. autore. nel '39. del famo-
so Cahier pour un retour au 
pays natal. Incerti ancora gli 
altri vincitori. 

Per la narrativa. sembra che 

la ^cc!ta debba endcre su Italo 
Cahino (Ti con zero) o <-u Li-
bero Bigiarctti (La controfiau 
ra). ma si fanno anche l norm 
di El-«a Morante ill mondo sal-
rato dai rapazzmt) e di Mario 
Tobmo (Una giornata con Du-
fenne). 

Per ia poe-ia. ncorrono or
mai *ok> i nomi di Andrea Zan-
zotto. con IM belta. e di Giorgio 
VIJZOIO. con La luce rworda. 

Per la saggistica. si parla di 
Carlo Diom^tti. con Geoarafia 
e storia della letteratura italia
na. di Giuhano Procacci con 
Stona dell'ltalxa modema. 

Per gh csordienti. nella nar
rativa sono in lizza Mario Spi-

schede Vocazione 
poetica dell'editore 

Singolare presenza. quelia di Brno RebcUato. nella poe-
sia itaLana degii ultimi \enti anni L'editore di Cittadella di 
Padova svolge. e noto. una preci>a funzione: quella di in-
coraggiart le nuove leve. di scopnre le \oci nuove. com-
pito non faciJe nel mondo cosi caotico e cenpromesso della 
giovane produzione letterana Giunto a questa altivi'a par-
tendo da un'autenttca vocazione alia poesia. Rebellato ha pre-
sentato recememente il suo terzo volume di versi: «Luoghi 
ragioni ». che viene dopo « Poesie » (1954 - Premio Siena . Au 
soma) e « II teempo fimto24 (con testimonianze di Betocchi. Bo. 
Camenno Caproni. Fa«olo. Grande. Alessi e Ungaretti). 

Scorrendo I'ultima opera, avendone cominciaia la lettura 
con un ntmo. ci st acccrge a un certo punto della necessita 
di frenarsi e di arrestarsi. infine. sulla parola. 

La parola. sempre al centro di un largo respiro Iirico. e 
la dimensione letterana di questa composizione dal verso piu 
che fratiurato. esasperatamente disuguale. 

Se un messaggio si pud intrawedere e quello. eterno. 
della dolce malincoma e della nostalgia del passato: «Quello 
che un giorno / era chiaro e compiuto / cosi a perto alia men-
te / orti. campagne della mia infanzia: solo quello U mio mon
do / come confuso. Spento. / Da me lontano. / Ombra dt 
niente. / che non so dove cada; mi oscura, / castiga la 
raglone ». 

a. m. 

nella (Snrella H libera nos* e 
(iiuho Cat!.ane<» iL'uomo della 
naviia): nel'a ^a?aistica SOTUIO 
Moravia HI tramuntn dcll'illu-
minismo). Sor2io Pd'j'.is-o fETo 
VittnrmO. Francc-ca RoTiana 
Paci <\'ita e opere di Jama 
Joi/ce i. 

Qje^t'anno. i p*emi mapaiori 
sono ndotti (per il mancato 
contnb'j'o di un noto industria 
le torme=e) a tre milioni e 
que!li mmon a un mihone. 

A questo punto. occorre dire 
che la generale atmosfera rli 
crisi che da tempo ha mvestito 
Ia istituzione stessa dei Premi 
c che queatanno e esplosa cla-
moro^amente in occasione delk) 
c Strega ». inev itabilmente si 
avverte anche al « Viareggio >. 
Gli organizzaton. Repaci in te
sta. e la giuna. cercarw di av-
\iare come mealio possono. 
spesso anche con la sincera 
convinzione di compiere opera 
mentoria Ma qjello che non 
tutti gli organizza'o^i e i *r.i-
d.ci avvertono. e che non e m 
divussioie il Ioro per^ona.'e 1m-
pe2no: cio che o?8i si contesta 
e la ftmzione stessa del pre
mio Ietterario. che di solito non 
assolve alcun ruolo culturale. 
ma *oIo quello di mediazione 
fra Iindu5tria editoriale e i 
consumatori letton. Fra i giudi-
ci. Carlo Salinan e Rosano 
Villan. in una intervista rila-. 
scia'a ad Arba.sino. venuto a 
compiere una inchiesta sui Pre
mi per la TV. hanno tentato 
di awiare un di"icor*o nuovo. 
nlevando che i Premi potreb-
bero avere un certo significato 
«e il dibattito della giuria fosse 
pubblico. Ed e una propo*ta 
che. in un certo s^nso. nspon-de 
alia richiesta della Federazione 
comonista della Versilia. che 
nel Premio Viareggio vorrebbe 
si trovatse roccasione per « un " 
nuovo rapporto a per to e di-
retto con tutte le component! 
piu \i\-e della realta social*: gli 
intellettualt. i giovani, il mondo 
del lavoro ». 

Armando La Torra 
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