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L'«ape regina» tedesca 
spinge il marito al suicidio 

« Mahlzeiten » (« L'insaziabile »), opera prima di Edgar Reitz, non convince: non si puo 
fare del realismo rimanendo elegantemente ai margini dei problemi reali della societa 

Dal nostro inviato 
VKNKZJA. m. 

Altra opera prima, altrn re 
gista Jra i trcnta e i quaran 
ta die csnrdisce nel Uingome 
traggio a soggetto (Edgar 
Reitz, tedesco occidentale. ap-
partenentc al gruppo di Ale
xander Kliige die ai offer-
mo qui a Venezia Vannn scor-
so); altro titolo intraducibile, 
come il Dutchman del filni 
waugurale. 

Che cosa signified, infatli, 

t Mahlzeiten »? E" un'espres-
sione, spiega Reitz, die si 
usa in Germania per « indi-
care ufficialmeiite il ripetersi 
di eerie consueludini familia-
n ». / giornalisti ne sanno 
coma prima e il regista corn-
pie un ulterinre sforzo: « Per 
esempio, ci si siede a tavola 
e ci si augura bunn appetito. 
Oppure ci si sposa, e la for
mula e: buona fortuna a ta-
rain e a let to i> 

Keen, adesso s'intravvede 
qualcosa: «Mahlzeitm» e una 

formula d'augurio, die po-
trebbe andie corrispondere al 
nostro «salute e figli ma-
sclii » / francesi hanno pro-
posto L'insaziabile, alludendo 
alia protagonista, moglie e 
madre esemplare. die non si 
stanca mai di sfornare bam
bini; e questo titolo e stato 
accettato, un po' pedissequa-
mente, dalla Mostra. 

La verita e die. nel caso 
specifico. si pud dire die ogni 
lingua, a proposito di temi 
uguali o analoghi. abbia i 

Una scena del film « Mahlzeiten • di Edgar Reitz, presentato lerl alia Mostra di Venezia 

La retrospettiva 

// western fasullo non e 
una invenzione italiana 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 28 

Xernmeno i western fasulli 
li nbbiamo inventati noi italia-
ni. La circostanza. nota agli 
studiosi e agli storici del cine
ma. c stata pubblicamente ac-
elarata dinanzi a un folto pub 
blico (lo stesso presidente del 
la giuria. Alberto Moravia, ha 
durato fatica a procurarsi un 
posto a sedere). convenuto per 
I'inaugurazione della c retro
spettiva » del popolare c gene-
re > cinematografico. la quale 
da ieri si svolge parallelamen-
te alia Mostra grande. Negli 
anni precedenti la prima guer-
ra mondiale. il francese Jean 
Durand confezionava prodot-
ti analoghi a quelli d'oltre 
oceano. per il soddisfacimento 
delle platee insaziabili. gia al-
lora. di emozioni stereotipate. 

Ne abbiamo visti tre. di que 
•ti esemplari, e vi abbiamo 
nscontrato. in sintesi. tutti gli 
elementi e le tendenze che han
no contrassegnato 1'evolversi 
(o I'involversi) del irestern e 
delle sue imitazioni. non esclu 
so 1'aperto rovesciamento pa 
rodistico. commisurato al ta 
lento di un famoso comico del 
1'epoca. Ernest Bourbon. 

€ Cow boys t generosi e per-
fldi banditi. pellirosse indomiti 
t feroci. uomini della legge e 
del delitto, belle ragazze in 

pericolo: quanti ne sono pas-
sati. sugli schermi. dagli mizi 
del seeolo a oggi? Eppure il 
curatore della «retrospetti
va ». Francesco Savio. ha tro-
vato non pochi ostacoli — lo 
afTerma lui medesimo — sulla 
strada del suo lavoro di ricer-
ca e di identificazione: c'e un 
film, archiviato presto la Cine 
teca nazionale di Roma, del 
quale si presume (per la pre 
senza dell 'attore Harry Carey) 
che possa essere di John Ford: 
ma non d sicuro nemmeno 
questo. 

Per ora. tuttavia. siamo ai 
pionieri (parola d'obbligo co
me non mai) deU'epopea del
ta frontiera: Edwin S. Porter. 
G.M. Anderson (regista e pnv 
tagonista nei panni di « Bron 
cho Billy >). Griffith. Thomas 
H. Ince. William S. Hart; cui 
terranno dietro Duan. Fle
ming. King. Van Dyke. Well-
man e tanti altri : fra i quali. 
appunto. Ford. Mentre gli in
te rpre t saranno « mostri sa-
cri > del tempo, come Douglas 
Fairbanks e Mary Pickford. o 
figure piu scolorite e spesso se-
polte dall'oblio. Ma chi non 
ricorda almeno il nome di Tom 
Mix? E anche Pearl White. 
I'applaudita « Paolina » d'un 
celebre serial che doveva vi 
vere nelle praterie sconfinate 
una delle sue innumerevoli av-
venturc. Eccola gareggiare in 
velocita con un enorme maci-

gno. tiratole alle calcagna. 
giu per la discesa. dagli in-
diani. decisi a sperimentare 
le qualita divine che le attri-
buiscono; finche il suo inna-
morato la salva lanciandole il 
lungo lazo e prendendola qua
si al volo. 

Agli albori del Western c 'e. 
come si sa. La grande rapina 
al treno. Anzi ce ne sono due. 
La prima e del 1903. produzio 
ne Edison, regista Edwin S. 
Porter: la seconda e del 1904. 
produzione Lubin. regista igno 
to. Le idee nuove hanno fatto 
sempre difetto. evidentemente. 
E" curioso come l'anonimo pla 
giario tentasse di occultare il 
ricalco modificando. qua e la. 
il punto di vista della macchi-
na da presa: inquadrando cioe 
da sinistra invece che da de 
s t ra ; o viceversa. Alio stesso 
modo. il cadavere dell'infelice 
ferroviere ucciso dai briganti 
(un pupazzo di stoffa. sconcia 
mente appariscente) viene but 
tato dai vagone prima da un 
lato. poi dall'altro. Passato un 
anno, la bambina che scopre 
il corpo del telegrafista della 
stazione. tramortito e legato. 
e da parte sua cresciuta al-
quanto. Ma un piu cospicuo 
periodo sarebbe dovuto tra 
scorrere perche anche il t r e 
stern diventasse adulto, o co-
munque maggiorenne. 

Aggto Savioli 

suoi modi d'esprimersi. C'e* 
stato un film inglese che si 
chiamava Chi mangia i semi 
di zucca (sul nostro mercato, 
nvviamente, Frenesia del pia-
cere): c'e stato un film ita
liana che si chiamava L'ape 
regina... Ad ogni modo, am-
messo e non coucesao die 
Mahlzeiten orrii;i un giorno 
sui nostri schermi (non ri e 
ancor giunto La ragazza sen
za storia di Kluae. ch'era 
molto migliore). non vi stu-
pisca un titolo come La for
tuna di Elisabeth che. tanto 
per non sbagliare. si legge 
sul materiale pubhlicitario. 

Questa Elisabeth P una ra-
gazzona dalla bocca sensuale 
(I'attrice. Heidi Stroh. ricor
da vagame\xte Jeanne Mo 
reau qiovane). E' una venten-
ne aperta alia vita; come fo-
toprafa si stanca presto di 
rivrendere solo naqetti inani
mate e cantieri industriali. T.P 
interesta suhito Rolf, studen-
te in medicina: ma non tanto 
per seguirne ali studi. quan 
to per fare all'amore con lui. 
rimanerne inc'mta e convola-
re a q'mste nozze. 

Chi piu felice di Elisa
beth? L'unione con Rolf d 
completa. e nrestn henedetta 
da altra prole (ad Amhurqo 
si direbbe che non ahbiano 
mai sentito parlare della p>l-
lola). Cin permettp ad Eli-
saheth di sentirsi enuiUhrata. 
soddisfatta. c normale »: non 
come una sua arnica che. po-
verina. inseque semnre il mi-
to del sun noma ideale e. in 
questa continua e vana ricer-
ca. cade nella npvrosi e si 
avvicina al suicidio. 

Senonche', per Rolf, le co
se sono diverse. E' un sensi-
tivo. fin da piccolo; e si capi-
sce che Video di avere al fian-
co una simile prodigiosa e mo-
notona fattrice. alia lunga lo 
deprime. Lo vediamo abban-
donare la medicina. allonta-
narsi dalla moalie per me-
ditare in solitudine. rifugiar-
si dalla mamma, tentare la 
vendita di prodotti medicina-
li, accontentarsi di prodotti 
di bellezza: fallire, dunque. 
in tutto e per tutto. salvo che 
nella riproduzione della spe
cie. Quando. poi. la positira 
consorte gli scodella la quin-
ta creatura. e per di piu lo 
convince a farsi mormone, il 
disgraziato non regge: si re-
ca con la sua Volkswagen al 
bordo di un bosco. innesta pa-
zientemente una canna al tu-
bo di scappamento. convoglia 
il gas nella macchina e. me-
tnd'camente. si lascia asfis-
siare. 

A questo punto ci si chie-
dera che cosa e'entrano i mor-
moni. C'entrano. perche" il re
gista cercava un punto di 
contatto con VAmerica, e gli 
k parso di scoprirlo cosl. In-
fatti la vedova. dopo aver 
pianto lacrime di passione e 
di circostanza insieme. trova 
presto e facilmente il modo di 
accasarsi oltreoceano proprio 
con un fiducinso seauace di 
tale implacabile setta. piu 
qiovane di lei. che essa cari-
ca subito dei suoi cinque fi
gli. e che certamente allieterd. 
nel profumo della campaana, 
di un'altra persnnale nidiata. 

In altri termini, si pud sen-
z'altro affermare che Edgar 
Reitz ha dato — nel tentativo 
non riuscito di fare dell'iro 
nia attraverso un falso «lie-
to fine * — la pin balorda 
delle snluzioni a una ricenda 
che. per poter essere renli-
stica anche sidlo schermo. 
arrebbe aruto bisogno di man 
tenersi quanto mai attaccafa 
ai problemi reali della socie-
ta. Intuizioni ralide ce n'era 
no: per esempio il fatto di 
redere sntto una luce del tut 
to dirersa il matriarcalo te 
desco. che ai temoi di Cugliel-
move come di Hitler (e. ver-
chf no?, del miracolo econo 
mien) e~ sempre stato incorn-
vato d"allnro. La fiaura del 
la prnqenitrice infaticahile. 
inserita in un clima di dub 
bio e di anaoscia enme quel-
In che enmincia a serpenaiare 
anche nella Germania del be-
nessere. potrphbe renirne ca 
pnrnlta e ridntta alle qivste 
woDorzinni. Come ha scrittn 
F.nno Patalax. che e~ il pfil 
fine dei critici tedeschi occi 
dentali. t Reitz cerca lo choc 
non con le dissnnanze. o col 
mo*trare le enntraddizinni 
della societa. ma con la pre-
sentazione di armonie fin 
trnnpn slabili >. 

Purtroppo. perd, Reitz non 
& dotato come altri suoi col-
leghi. Venuto dalla fotografia, 
gli sembra di riuscire a co-
gliere con la lussuosa compo-
sizione delle immagirri, e a 
strappare con I'improvvisazUh 
M dai t'olti degli inUrpreti. 

la sostanza di un discorso che, 
invece, finisce per rimanere 
sulla carta. Egli sostiene di 
aver concentrato in un'nra e 
mezza di spettacolo, affidan-
do la narrazione non tanto ai 
dialaqhi qunntn ai silenzi, a 
interviste dirette e alia voce 
fuari campo. una vicenda real-
mente avvenuta nel corso di 
dodici anni. Si. ma allora. tra 
le cose da ridurre. era anche 
il numero dei figli. E. tra quel
le da non trascurare assnlu-
tamente. era invece il rap 
porta con una societa. con una 
ideologia, con una situazinne 
economica. Cost com'e impn-
stato. Mahlzeiten potrebhe 
srnlgersi benissimo in un al
tro paese e in un altro momen
ta starico Invece era indispen-
sabile far capire che si svol-
geva — e non poteva non svol-
gersi. in queste forme, e col 
suicidio del marito — proprio 
in questo momenta del trava-
qlio politico e culturale della 
Germania. 

Ricarderete come neH'Ape 
reeina di Marco Ferreri In 
dislncazione stnrico-neogrnfica 
della vicenda. quella cupola 
incomhente sulla enppia. il pe
so della relinione cntfalica. il 
sentore di cimitero nelle vici 
nanze. fossero tutti elempnti 
npcessari all'inquadramento 
della parabola, e che piena-
mente ne giustificavano il mo 
struoso rignre. Niente di si
mile nel film tedesco, dove 
tutto e. al contrario, diluitn. 
abbellitn. astrattizzato. e dn-
ve quindi i sentimenti. le cri-
si e le soluzioni dei personag-
gi risultano gratuiti. Anzi. per-
fino incomprensibili. perche" la 
ragazza e «simnatica». no-
nostante che il film rischi di 
passnre per antifemminista. 

L'idea di collegare il desti-
no finale di Elisabeth a una 
societa dei consumi piu spe-
rimentata e quindi piu proqre-
dita. come quella degli Stati 
Uniti. era in se ottima Infatti 
la nostra civilta occidentale 
non si precioita ciecampnte 
versa un destinn ignotn e o-
senrn. bensl corre consape-
valmente — e quindi ancor 
piu colpevolmente — verso un 
paradigma di livellamento e 
di desolazione intellettuale e 
morale, chp e gia psistente da 
alcuni decenni: appunto quel-
lo americano. 

Ora. von e'era il minimo bi
sogno di ricorrere ai mnrmoni 
per snttnlineare questo tipo di 
cnlleqanza: bastara far spri-
gionare dalle strutture dplla 
societa tedesca — come ave-
va fatto Straub in Nnn rieon 
ciliati. enme ha fnttn Kluge 
nella Ragazza senza storia — 
tuttn cin che poteva * nnr-
malmente» spieaare la en-
siddetta * fortuna » di Elisa
beth P.. analnga. anche se an 
parentemente contraria. alia 
€ sfnrluna» di Anita G.. il 
pprsonaggin femm'mile che a-
tera annunciato anche a Ve
nezia la presenza di un qio
vane cinema tedesco sulla sce
na europea. 

Questo cinema non ha affat-
tn trnvato in Mahlzeiten il suo 
film piu completo. come han
no scritto in Germania Natu-
ralmente £ un esperimento che 
ha anche i suni preqi (piuttn 
slo buona e venetrnnte tutla la 
parte inizinle. e nnn indiffe 
rente la lunaa seauenza del 
suicidio) e che enme conce-
zinne si leqa in vienn al nun-
vn mnvimentn di cultura Ma 
nnn e un'npera di tpsiimn-
nianza. forte e amara enme si 
ennrerrehbe al sun tema. Ap 
pare invece calligrafica e rn-
manzesca. nnn si caDisce be
ne a che cosa miri (tanln piu 
che. anche sntto il pmfilo de-
mngrafirn. la Germania non 
£ certo la Cina!). e da insom-
ma la sensazinne d'esspr sta
ta concepita per fare un ci
nema € di prestiaio ». piuttn 
*tn che un cinema «di reri 
ta » Snttnlineavdnne enn enrr 
gia i cedimenti e i difelti. 
nnn crediamo di senragaiare i 
nunri artisti tedeschi. bensi di 
richiamarli alia loro vera fun-
zione di dissenso e di rivolta 

Le ricerche plastiche delle nuove generazioni al centro della 
quinta edizione della Biennale Internazionale di Scultura di Carrara 

II sole della Verstta 
in un raggio di marmo 

La piu importante mostra italiana dedicata alia scultura — Novanta espo-
sitori di quindici paesi — Tradizione del marmo e opere monumentali 

CARRARA, agosto 
A Carrara, da secoli. la 

scultura e di casa. II marmo 
delle sue cave affnscinn anco 
ra ogtji gli aitisti come li 
affiiscino nelle epoche passatc, 
anche se questa «nubile ma
teria ». nelPeserci/io attuale 
delle !»rti plastiche. ha indub 
biamente subito un ribasso. Lo 
d'.ce il fatto clie alcuni tra i 
piu illustri maestri della sail 
tin a ctintemporancii hanno 
scelto questa soleggiat-n zona 
della Versilia per fissarvi la 
loro dimora o per soggiornar 
vi a lungo. Qui infatti vi puo 
capitare d'mcoiitrare per la 
strada Jacques Lipchitz. uno 
dei piu attivi protauonisti del 
la prima avnuguardia euro-
pea. tuttora forte e indomito 
nonostante i suoi settantasei 
anni; vi puo capitare di vedere 
Henry Moore, che dai blocchi 
di marmo carrarino ha ricava 
to alcuni dei suoi piu ccle-
brati giganti. Tutto cio puo 
far dunque capire perche era 
naturale che proprio a Car 
rara prendesse forma e con
s i s t e n t una « Biennale Inter
nazionale di Scultura ». 

Oggi questa iniziatha e giun-
ta al suo decimo anno di vi
ta: « Quinta Biennale Interna
zionale di Scultura della Citta 
di Carrara ». si legge appunto 
sulla conertina del catalogo. 
E dieci anni sono gia sufficien-
ti perche si possa fare un 
primo bilancio della sua atti-
vita. Intanto. in base a questa 
e alle precedenti edizioni. si 
puo senza dubbio affermare 
che la Biennale di Carrara e 
diventata la piu importante 
manifestazione artistica italiana 
dedicata alia scultura. e certo 
una delle piu importanti anche 
sul piano europeo e internazio
nale. Chi sa le difficolta tecni-
che che s'incontrano per or-
ganizzare una mostra di scultu
ra . dove spesso i « pezzi » pre-
sentati pesano decine di quin-
tali. non fa fatica a ficono-
scere i meriti di una simile im-
presa. Sono probabilmente an
che tali difficolta che giocano 
negativamente nella proporzio-
ne delle iniziative dedicate alia 
scultura: una proporaone che 
certo non supera I'uno per cen
to delle mostre d 'arte che an-
nualmente si organizzano in 
Italia. Ma la stessa cosa accade 
anche all 'estero: il vantaggio 
6 sempre tutto a favore della 
pittura. 

Ma i meriti, oltre le difficol 
ta tecniche. sono meriti cultu-
rali. Una rassegna come quella 
di Carrara consente infatti ogni 

P. Cascella: « Sole Versil ia >, marmo 

due anni una conoscenzn lar-
ga e diretta di quanto si sta 
verifienndo nel settore della 
scultura in Italia e fuori. per 
mette una ricognizione critica 
specifica sul lavoro piu recen-
te dei maestri e sulle esperien 
za in corso degli artisti delle 
nuove generazioni. Si pensi ad 
esempio che a Carrara, nel giro 
di dieci anni. sono ripetutamen-
te ritornati ad esporre. oltre 
ai citati Moore e Lipchitz. scul 
tori come Arp. Zadkine. Picas
so. Wotruba, Adam. Barbara 
Hepwort. Germaine Richier. Ar-
mitage. Butler, Chadwick, Ce
sar. Pablo Serrano. Couzijn. Gi-
lioli: e che parecchi di essi vi 
hanno esposto piu di una volta 
opere di alto impegno monu-
mentale. Quanto agli artisti 
italiani, le presenze ripetuta-
mente qualificate sono state 
quelle, tanto per fermarci ai 
nomi della seconda generazio 
ne del '900. dei piu attivi pro-
tagonisti della nostra scultura 
contemporanea: Fontana, Faz-
zini, Mirko, Paganin. Cherchi. 
Mascherini. Milani. Fabbri. 
Consagra. Mastroianni. Minguz 
zi. Greco. Mazzullo. Gallo. Ta-
vernari, Cappello 

Ma sfogliando i cataloghi del
le varie edizioni, ci si accorge 
che la Biennale di Carrara ha 
rivolto la sua attenzione an 
che agli scultori italiani piu gio-
vani. da Ramous a Somaini. da 
Sangregorio a Cavaliere, da 
Trafeli a Perez, da Cassani a 

Bodini. Come si vede quindi. in 
questi suoi dieci anni di vita, a 
Carrara, attraverso un folto 
numero d'artisti, sono stati pre-
sentati i risultati. i temi e le ri 
cerche che hanno caratterizzato 
la vicenda della scultura in que
sto difficile dopoguerrn. Ne la 
attuale Biennale viene meno 
a queste sue premesse. Anche 
quest'anno infatti il concorso 
degli scultori e assai ricco. sia 
per quanto riguarda gli italiani 
che gli stranieri. Almeno novan
ta artisti di quindici nnzioni 
diverse: ne risulta un'esposizio-
ne con un complesso di trecen
to opere circa, collocate nei 
giardini di Marina di Carrara o 
nel palazzo adiacente. 

A differenza delle precedenti 
edizioni. la Biennale di questo 
anno ha tuttavia puntato so-
prattutto sugli artisti della se
conda generazione e sui piu gio-
vani. Cosi. tranne Lipchitz. che 
e presente con un grande lavo
ro a sviluppo verticale. la Di
scesa della Pace sulla Terra, i 
maestri della prima generazio 
ne sono assenti. II panorama 
della rassegna e cosi piu inso 
lito. anche perche parecchi de
gli scultori stranieri che vi 
espongono sono meno conosciu-
ti e in qualche caso «inediti » 
per I'ltalia. 

Tra gli artisti italiani pre 
senti con opere in marmo di no-
tevoli dimensioni e particnlar-
mente significative, mi sembra 
giusto sottolineare la presenza 

nofizie di poesio 

Autoritratto con parole 
e color i» di Lajos Kassak 

Ugo Casiraghi 

i li 

I // film di 
questa sera 
« Ufoszeson » (« Fi-

I ne stagione») del re-
• gista ungherese Zol-
I tan Fabri, interpretato 
| da Antal Pager e Kla-
• ri Tolnay, tratto da un 
I romanzo di G. Ronay. 

Avevano ottantanm tutti e due. 
e sono morti a una settimana 
di distanza I'uno dall'altro. alia 
fine di questo luglio. commemo^ 
rati con funerah di stato in Un 
gheria. e celebrati degnamente 
m Francia. m Germania. net 
Paest sociahsti ma ignoroU nel
la nostra * provxnem » letteraria. 
Due grandi poeti. sempltcemente: 
Lajos Kassak e Milan Fiisf.„ 

Sen grandi poeti soltanto. per 
che Katsck e stato anche pit 
tore e romanziere. e Fust roman 
ziere. drammaturgo. estelo'.ogo 
Ma netsuna loro opera i stata 
tradotta in Itaha. dove sono co 
nosemte soltanto poche poese 
in raccoite antologiche. Gli edi
tor! itaiicni. che non si spaven 
tano facilmente quando derono 
impeanarsi m best sellers roman-
zi fiume. sx $0*10 ritratti davar.ti 
all'impresa di tradurre e pub-
bhcare I'epopea ka'.<iik<ar,a « V'j 
ta di un uomo t (tie mie ur.t 
versita >. *i polrebbero defin^e 
gork:ariamente: il romanzo 4el 
viaaq:o che il poela pi'tore fece 
a piedi. da Budapest a Pangi 
mezzo seeolo fa), come pure han 
no sottoralutato «Storia di m;a 
moghe * di Fust, epopea tolale 
di un senlimento. la gelosui. che 
si fa momento alleoorico di lui 
te le o'sesstoni dell'uomo mo 
derno Due anni fa soltanto. a 
Torino, una mostra di quadn e 
disegni dadaxsti di Kassak e. 
quest'anr.o. sv Carte segrete. 
I'Autoritratto con parole e colon 
di Kassak. nproduz'Om di dise 
pni e collages, e la iradiaione 
delle poesie dedicate a Picasso. 
a Ernst, a Marc ecc. con una 
cartolma-jotograjia che da Pa 
ngi inviarono al poeta pittore 
Mondnan. Seuphor ed Ennco 
Prampolini (Kassak fu amieo an 
che di Cendrars. ApoHtnaire. Ma 
diQltam, Aragon. Eluard. Tzara 
Breton. Arp. Cassou. Le Corbu 
sier. Reverdy e vtsse sempre in 
contatto con « Tintellighenzia eu-
ropeo-parioina *). Non c'e stato 
altro. in Italia, nessun'altra mi-
ziativa che facesse conoscere due 
autori come Fust « Kassak ch* 

promossero e condussero auten-
tiche battaghe culturah prima e 
fra le due guerre e anche dopo. 
sotto il fuoco mcrociato dex con-
sercalorismi e dei setlansmi di 
destra e di sinistra: forse pro
prio per questo. Forse anche. co
me scrueia tempo fa Arts, e non 
c'e dubbio che se Fust acesse 
scritto in francese. in inglese o 
in tedesco. sarebbe Prem;o So-
bel da molto tempo e dottore 
honoris cau^a di almeno una ten 
Una di umrersita di celebritd 
mondiale. come 4 d'uso oggi ». 

Curwsa sorle di due robusti 
personaggi della letleratura euro 
pea: oggi che sono morti. nel 
loro stes'o Paese vengono va-
lutati dirersamenle e si molU-
pltcano gli siudi complessivr del
la loro opera, si ncercar.o le 
defmiziom p:ti pett.ntT.ti, men 
tre la cultura ufficsile si ap 
vmpr-a a\che di queah aspetti 
•lella kiTo * az:oie e*tet'ca » che 
m passato furoio enntrstati o 
iQTiorati Tanto Ka**ak che Fust 
dehuttarQT.o con opere davan 
quardia e si tenr.ero terieli ada 
loro <celta attraverso tutte le 
tempe'te pohiiche e letierane. 
dalle battaohe condotte sulla n 
iista Nyugat (Ocadente) alia re 
vstenza sotto il fasctsmo e alia 
contestazxome senza flesstom del 
la politico culturale sorda e opa 
ca del periodo rakosiano. supe-
rando ciltoriosamente le ultime 
o<tthtd della societd letteraria 
P'it conformista anche neali ul 
fimi aim. ma defimtivamente 
nncenriu forse. solo adesso. do
po morti. 

I aue grandi c pican > delta 
letteratura ungherese. come so
no stati a piu nprese deftmti. 
restano oggi a modello delle gio 
vam generazioni che It hanno 
tcelti come modelli meantesta 
bili di una maniera di rnvere e 
di operare intransigente. Ambe 
due parteaparono, agli mizi del 
seeolo. alle ptii dure ictte ope-
raie e rivoluzionane (Fust al 
I'epoca della Comune ungherese 
ft dtriaente e promotore della 
Federazione degli Artisti Crea-
tori ed Esploratori Scientifici. tra 

Yaltro). e poi si preoccuparono 
di superare le frontiere cultura 
It. optando risolutamente per t 
movimenli lelteran e artislici 
piii eversivt e affrontando npe 
tuti t esilii artislici m patna .̂ 
Kassak. nella sua «autotnogra-
fia». ricorda per esempio git 
undici anm di stlenzio asioluto 
che gli vennero injlilti dai l'J4b 
al 1U~I7. e ancora dopo nono 
•itante tutto fino alia grande mo 
stra organizzatag'it m Francia 
nel 1'JOJ, quando Jean Arp lo 
presento — o rtpresento — a tutto 
il mondo prrrponendo addmttura 
che gli si eriaesse subito. m vi
ta. un monumento a Parigi. Kas
sak scrtsse allora. facilmente 
profeia anche m patria: «Son 
prendiate queste cttazioni come 
w.a manifestazione di falso or-
ooaho o di falsa mctde*tia: le 
ncordo soltanto per sottolineare 
che nella m a stes'a patria. fino 
a que-ti rr. pi otlanl'anm. non 
atevo mat nceruto mamfestazto 
m di simile <itima artistica ». e 
poi. fra nomche parenlesi: t(Al 
cunt, dopo la morte. per ta ve
rita venoono "scoperli" o "risco 
oerti". ma forse so'.o perche ma 
oan con i Foro cadaveri arl>*t'Ci 
si possa ostacotare xl prosegui 
Tiento della strada ax cin>> II 
nostro auguno. rendendo omag 
o-o ai due grandi "pican" ma-
Qian. t che Vamara profezia 
kassak'ana r.on si arceri e che 
quanti hanno la responsahihtd 
delta politico culturale sociabsta 
non dimentichmo iestremo am 
mommento di Ixijos Kassak: < Le 
cose della realtd hanno una vita 
orgamca mentre le cose detl'ar-
te hanno la vita che t stata or-
ganxzzata loro daltartista. Tra la 
vita e Varte c'e la stessa diffe
renza che tra orgamsmo e OTQO-
nizzazxone Tutto qui. Rtassumen-
do. la mio "massima" di vita 
ottuaoenana e questa: "\on 
dobbiamo canfondere log get to n-
roluzianario con lo sptrtto nvo-
luzionario" ». B" una massima mi
nima. in fondo .ma quanto dif-
ficile.„ 

a cura di Gianni Toti 

di Pietro Cascella, il vincitore 
del concorso internazionale per 
il monumento di Auschwitz, 
inaugurato I'aprile scorso : 
Sergio Signnri. che ormai da an
ni. dopo il lungo soggiorno pa-
rigino, si e stabilito a Carra
ra dove si e dedicato esclusiva-
mente alia scultura in marmo; 
e Gigi Guadagnucei, nativo di 
Massa e ormai dai "Mi trasfe-
ritosi in Francia. L'opera di 
Cascella e imponente: inisura 
piii di quattro metri di lunghez-
z.i per quasi due di altezza. K" 
intitolata Sole Versilia ed e una 
immagine di rara energia pla
sties. Immaginate un raggio di 
sole che entra da una finestra: 
eceo che cosa ha scolpito Ca
scella in un marmo di bianco 
abbagliante. L'immagine e ri-
dotta ad una struttura elemen-
tare, primitiva si puo dire: il 
riquadro della linestra e costi-
tuito da quattro massicci ele
menti arcliitettonici e il raggio 
d ie li attraversa da una sorta 
di cilindro inclinato. Ma questa 
i rudimentale > struttura mar-

morea e « lavorata ». scalpella-
ta. e coneavii e convessa: la lu
ce vi rimbal/.a sopra o \ i si 
rapprende. vi si coagula. Una 
immagine assai forte e sugge 
st i \a . 

Quanto a Signori. la sua scul
tura riprende l'idea brancu.sia-
na del volo. ma svolgendone il 
motixo in senso del tutto op|Xi-
sto: il suo Mcssaggero infatti. 
che misura tre metri e piu di 
lunghezzn. e un airone o un 
gabbiano che spiega le ali e si 
libra nel cielo. anziche una 
Maiastra che si prepara a spic-
care il volo. II sintetismo pla-
stico che e parte integrante 
del linguaggio di Signori. trova 
qui una soluzione ampia e so-
lenne. che fa di questo airone 
qualcosa di mitico c di simbo. 
lico. Sia Cascella che Signori 
hanno fatto dono a Carrara del 
bo/zetto di queste due opere 
che. ormai realizzate. dovreb-
bero far parte di un ruturo 
«museo ail'apertn ». un'idea 
che. se attuatn. dara sen/.'altro 
un « decoro » insostituibilc a 
questa citta. antica «Capitate 
del marmo >. 

Un'ottima opera rnarmorea e 
anche il Fiore gigante di Gua 
dagnucci In quest'opera c'e 
qualcosa che laccomuna alle 
due precedenti. ed e il pro-
cesso con cui un linguaggio pla-
stico esercitato su di una linea 
astratta, senza perdere le sue 
qualita particolari. si e anda-
to orientando verso la ligura-
zioue. E" lo stesso processo che, 
in Francia. ha presieduto alia 
trasformazione di Ypousteguy. 
dalla sua famosa Rosa al suo 
formidabile /Uessandro davanti 
a Ecbatana. Si tratta quindi del 
sintomo di un fenomeno su cui 
vale la pena di mantenere viva 
I'attenzione critica 

Ma. naturalmente. non tutte 
le opere della Biennale sono in 
marmo. Molte opere notevoli 

j iono in bronzo ed in altre mate-
rie: ind'ehiamo quelle di Cher
chi. di Fabbri. Panciera. Cap
pello. Gallo. Garelli. Gherman-
di. Milani. Antonietta Raphael. 
Peschi; e. tra le opere dei piu 
giovani. quelle di Bodini. Ba-
ragli. Benvelli. Cassani. De Vin-
cenzo. Di Fidio. Giannotti. Ghin-
zani. Jandolo. Marchese. Ma-
sacci. Molinari. Pisani, Pier-
luca. Pirozzi. Pizzoni. Ram-
belli. Sangregorio. Sciavolino. 
Vangi. 

Analoghe considerazioni si de-
vono fare per la partecipazione 
straniera. Anche qui una serie 
di opere marmoree di no
tevoli dimensioni emergono 
chiaramente: la Barca dello 
juco"=lavo Ru^ic. VAlma Mater 
del polaeco Knper. il Grande 
Angela del francese Gilioli. il 
Paesaggio del cubano Carde
nas. e in genere le opere di 
Poncet. Gunter Ferdinand Ris. 
Pierre Schumann. Francois 
Stahly. Ma. accanto a questi 
nomi. occorre subito mettcme 
altri quelli di Amador (Spa-
gna), Azuma (Giappone). 
Hajek (Germania). Jevric (Ju-
coi=la\ia). Lit*eraki (Grecia). 
I>oth (Germania). Luethi (Sviz-
zera). Papa (Polonia). Penalba 
'Argentina). Roca Rev (Peril). 
Wercollier (Lus^trr.burgo). Cor
nelia von den Stein iSvizzera). 
Wostan (Polonia). 

A dieci anni dai suoi inizi. 
la Biennale Internazianale di 
Scultura della Citta di Carrara 
nconferma dunque la sua atti-
va presenza fra le piu autore 
voli manifestazioni artistiche 
nazionali. tendendo. mi pare, al 
tempo stesso. quasi spontanea-
mente. a caratterizzarsi come 
una mostra di scultura legata 
alia grande tradizione del mar
mo: una tradizione. come ho 
gia detto. che affascina tutt'og-
gi gli artisti. i quali ne inter-
pretano modernamente lo spi-
rito e le regole. Ma chi capi
ta a Carrara , ai piedi delle 
grandi cave che hanno forni-
to il marmo a tanti capolavoti 
del passato. capisce che nam 
poteva essere diversamente. 

| Mario D« Micheli 
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