
1'Uni t a / lunedi 17 giugno 1968 a t t u a l i t a / PAG. 3 

Profondo cordoglio in tutta Italia per la scomparsa del poeta 

Oggi a Milano i funerali 
di Salvatore Quasimodo 

La sulma sara inumutu 
ul cimitero Monumentale 

DALLA REDAZIONE 
NAPOLI, 16 giugno 

I funeraii del poetu Salva
tore Quasimodo — premio 
Nobel per lu letteratura — 
morto in una cliniea di Napo-
li venerdi pomeriggio, avran-
iio luogo domuni a Milano al-
le ore 15,45. 

II poeta era giunto nei gior-
ni scorsi ad Amalfi, dove do-
veva presiedere la giuria del-
romonimo premio di poesia. 
Nel pomeriggio di venerdi era 
appunto in corso, all'albergo 
Cappuccini, una riunione del-
la giuria quando il poeta ha 
avvertito i pnmi sintomi del 
grave malore, ed ha chiesto 
di ritirarsi nella propria ca
mera a riposare. 

E" pero svenuto durante il 
tragitto. Soccorso immediata-
mente dagli altri membri del-
la giuria e dal personale del-
l'albergo e .stato visitato da 
un medico che ne ha consi-
gliato il trasferimento a Na-
poli, per tentare una dispera-
ta operazione al cervello. 

II poeta e stato quindi tra-
.sportato a Napoli, alia clini
ea Mediterranea in via Ora-
zio, dove e deceduto pochis-
.simi minuti dopo il ricovero. 
p prima quindi che qualsiasi 
intervento potesse essere ini-
ziato. La notizia della morte 
di Quasimodo, subito diffusa-
M nonostante lo sciopero dei 
quotidiani, ha suscitato viva 
emozione negli ambienti arti-

stici e culturah. Scrittori e 
personality della cultura sono 
accorsi alia cliniea per ren-
dere omaggio alia salma. 

Sulle cause del grave ma
lore ci ha informato lo stesso 
figlio del poeta, giunto imme-
diatamente da Milano con la 
madre. « Mio padre era stato 
colpito tempo fa da un in-
farto — ci ha detto — e ul-
timamentR aveva la pressione 
niolto alta, fino a 180. Per cui 
era costretto a far uso di me
dicinal! anticoagulant!, dan-
nosi cioe per chi soffra di 
disturbi cardiaci». Quasimodo 
soffriva cioe di due mali le 
cui terapie contrastavano gra-
vemente fra di loro. Probabil-
mente le iatiche del viaggio 
da Milano ad Amain" hanno 
fatto il resto. 

Alle 18.30 di sabato la salma 
del poeta (alia quale a nome 
del PCI erano andati a ren-
dere omagg'o i compagni Pa
pa, Valenzi e Macchiaroli) ha 
lasciato la cliniea napoleta-
na su un furgone diretto a 
Milano (in un primo momen-
to si era detto che il trasfe
rimento sarebbe avvenuto in 
aereo). E ' giunta a Milano 
nella mattinata di oggi. I fu
nerali, come abbiamo detto, 
avranno luogo alle 15.45 a par-
tire dal Cimitero monumenta
le per la chiesa di San Sim-
pliciano. La salma di Qua
simodo sara inumata al Mo
numentale. 

f. p. 
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La Sidlia, la Grecia antica, la Resistenza 
queste le tappe del poeta e dell'uomo 

/ na difficile formuzione intellettuale e letteraria - Vermetismo e. la ricerca di un Un~ 
guaggio « essenziale » - Da « Solaria » alia lotta antifascista - Le traduzioni - Uatti-
vita politico-cultiirale del dopoguerra - Nel '59 il massimo riconoscimento: il Nobel 
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Sahature Quusimodo era 
uato a Siracusa il 20 agosto 
l'Ml. Figlio dt ferroviere. se
wn il jxidrc net trasferimenli 
da una stuzione all'altra, da 
una citta a un villuggto della 
Sicilia. E' la sua prima e piu 
profonda espcrienza: i rappor-
ti con la gente del popolo. i 
ricordi del terremoto di Mes
sina (il terremoto ribolle / da 
tre giorni.. ) . il panorama de
solate dell'tsola: La scienza 
del dolore mise verita e lame 

nei giochi dei bassopiani 
di malaria / gialla e terzana 
gonna di sangue. A queste 
csperienze umane si accom-
jrngna una difficile formazio-
ne intellettuale c letteraria. 
Da principio egli si avvia agti 
studi tecnici. Si propone di 
studiare ingegneria. e a IS an-
nt si trasferiscc a Roma iscri-
vendosi al Politecmco. Ma in-
tanto frequenta all'Univcrsita 
t corsi dt latino e di greco: lo 
studio dei poeii classici. in 
particolare dei lirici dell'an-
tica Grecia. diventa sin da 
quei tempi un termine di pa-
ragone costante per la sua ri
cerca personate. 

Di questa formazione uma-
na c poetica si trova un in-
treccio in tutta I'opera e in 
tutta la vita di Quasimodo. 
Poeticamente egli fu una sco-
perta di Solaria, la rivista fio-
rentina dote anche altri gio-
rani — Vittorini. Bilenchi. 
Pratolmi. Bo. Macr). Ferrata 
— pubbticarono i pnmi scrit-
ti Nelte edizioni della stes
so rirista. nel 1930. appariva. 
Acque e terre, volumetto di 
versi che fu subito segnala-
to dal «Premio Viareggio». 
Quasimodo s'insertra nel fl-
lone della nuova poesia im-
propriamente defimta <r erme-
tica ». nata da un'esigenza cri-
tiea dt rinnoramento espres-
stvo e in pieno conflitto con 
il prorincialismo estetizzante 
c le proposte spesso sterih — 
dal crepuscolarismo al fram-
mentismo — dell'imzto del no-
vecento. Ungaretti e Montale 
avevano gia aperto questa 
strada. tanto piu aspra nell'I-
talia egemomzzata dal fasci-
smo. St ebbe, di fatto. uno 
sdoppiamento culturale. La 
retorica naztonalistica dominb 
nftcialmente: dall'altra parte 
ifmonmento della nuova poe
sia richiamava le forze piu 
Qiorani e anche molti giova
ni antifascisti che nella nuo-
la poesia trorarano almeno 
un correttiro alia retorica. 

Quasimodo, partendo dagli 
studi classici. si orientb ver
so la ricerca di un Itnguaggio 
vuro. a essenziale» come si 

Teleqramma 
di Longo 

ROMA, 16 g.og-o 

Appena appresa la notizia 
della morte. il compagno Lui-
gi Longo ha inviato al figho 
del ooeta. SarKiro Quasimo
do. il seguente telegramma: 

«La scomparsa di Salvato
re Quasimodo, poeta della Re
sistenza, studioso ed interpre-
te della classicita, premio No
bel. cittadino illustre che ha 
onorato n t a l i a con la sua 
opera e con la sua lotta per 
la democrazia e la pace, ad-
dolora i comunisti italiani. 
Prego lei e la sua famiglia di 
accogliere i sentimenti del no-
Ktro profondo cordoglio - Lui-
gi Longo ». 

dtceuu allora, in cui cioe le 
parole potessero liberarsi da 
tutti gli equivoci dellabuso 
quotidiano per ritrovare il 
momento di poesia da cui era-
no nate. In lu'rsi aggiungeva 
un gusto « matematico» del
la parola. un rigore espressi-
vo meditato. calcolato. che 
manteneva intatte la sensuali-
ta, Vaffettivita. I'asprezza spes
so violenta con cui si istttui-
va il suo rapporto col mondo. 

II movimento. nel decennio 
fra il '30 e il '40, aveva accet-
tato la definizione di u erme-
tico » non senza un pizzico di 
ironia contro i critici che la 
avevano inventata in senso 
spregiativo. Ma di Quasimo
do, sin dalla seconda raccol-
ta. Oboe sommerso (1932), si 
disse ch'era al tempo stesso 
» ermet'tco » e a antt-ermeti-
co». In realta ogni sua com-
posizione si concludeca in una 
immagine chiarissima. come 
un'illuminazlone. Bastera ci-
tare i versi divenuti famosi: 
Ognuno sta solo sul cuor del
la terra / Trafitto da un rag-
gio di sole / ed e subito sera. 
Oppure quel Cigolio di trai-
ni / con le lanteme che oscil-
lano sparute, in cui I'esile at-
talena luminosa balena dal-
I'ombra attraverso la parola-
immagine « sparute » con im-
mediatezza. E cioe, di la da 
queste parole-immagini, si 
trova spesso un <r racconto » 
costruito nelle impressioni li-
riche immediate. 

Non sempre. perb. il poeta 
mette d'accordo Velemento li-
rico con la sua piu genuina 
forza di narratore. Ne prendc 
coscienza. e lo sforzo per do-
mare e risotvere questo con
flitto si trasforma in una spe
cie di combattimento contro 
se stesso, contro le ientazio-
ni di risolvere tutto nel mo-
do piu facile e spiegato. Vo-
lendo riferirci a Mallarme. 
potremmo dire che, durante 
lo sviluppo decisivo, (nel de-
cennu suddetto), il giovane 
poeta esita spesso fra torfl-
smo » e « narrativa omerica v. 
Ma, mentre ancora nel 1939 
egli atverte in se una tenden-
za * rerso I valori di quanta 
della parola assoluta». piu 
tardl egli sente Vattrazione 
verso una forma di «poesia 
sociale ». rerso il * sommo di-
scorso umuno* che in Italia 
aveva come precedente il 
grande esempio di Leopardt. 

Questi due momenti. come 
gia abbiamo sottoltneato. si 
ricollegano alia doppxa forma
zione umana (I'infanzia tristc 
in Sicilia/ e intellettuale <l'a-
spirazione alia hricita supre-
ma dei greci). A questo pun-
to. nella biografia di Quasimo
do. s'lnseriscono altre due c-
spertenze fondamentali. La 
prima e ancora di carattere 
culturale. Nel 1940 il poeta 
pvbblica le prime traduziom 
dei lirici greet, soprattutto da 
Safjo e da Alceo. La seconda 
e un'esperienza umana e so
ciale la Resistenza. Quasimo
do. il lirico « squisito », che 
pareva lontanissimo nei suoi 
« oscuri sensi» dalle lolte de-
gli altri uomini. rimane an
che uno dei poeti del movi
mento che ha combattuto con
tro gli occupanti. Fra la rac-
colta riassuntiva apparsa nel 
1942 sotto il titolo Ed e su
bito sera, con una bella intro-
duzione dt Sergio Solmi. c 
che comprendeva le composi-
zioni dal 1920 in poi, c Valtro 
volumetto Giorno dopo gior-
no (1947). intercorrono solo 
cinque anni. Propria allora 
c maturato il suo colloquio 

con gli uomini: Con nol la 
morte ha piu volte giocato / 
S'udiva nelFaria un battere 
monotono di foglie, / come 
nella brughiera se al vento 
di scirocco / la folaga palu-
stre sale sulla nube. 

Al «tempo dei versi d'amo-
re e solitudine » segue Vinter-
rogativo costante sulla a so-
litaria malinconia dei pove-
ri»: le raccolte del dopoguer-
ra. II falso e il vero verde 
(1949-1955): La terra impareg-
giabile fl955-'58), mostrano 
con chiarezza questo appro-
fondimento di temi umani. 
Anche i suoi ricordi stciliam 
si colorano in altro modo. Si 
pud dire che della sua gene-
razione letteraria egli e fra 
i primi a sentire la frattura 
che s'e prodotta nella stessa 
cultura del Paese attraverso 
gli ecenti resistenziali. Parol-
lelamente egli continua e ap-
profondisce i suoi studi: L'an-
tologia palatina, le Georgiche 
virgtliane, Eschilo. Shakespea
re, Neruda, Moliere, Ovidio 
trovano in lui. piu che un 
traduttore, un interprete poe-
tico. 

Anche lattivita politico, I'in-
segnamento, Vaiuto dato ai 
giovani sono momenti della 
sua biografia che vanno con-
siderati. Quasimodo partecipo 

con passione ai dibattiti po-
htico-culturali dell'immediate 
dopoguerra a Milano Dopo 
una nuova parentesi di soli
tudine in cut si allontanb dal 
nostro partito. egli collaborb 
attivamente al movimento del
ta pace, appoggio col nome 
e con I'esempio numerose ini-
ziative che tendevano ad av-
vicinare i popoli fra loro. Eb
be rapporti con poeti di ogni 
Paese. Nel 1957, a Roma, lesse 
la relazione introduttiva al 
« convegno » dei poeti italia
ni e sovietici. il primo che 
portasse a un riaviicinamen-
to fra le culture letteraric 
dei due popoli. Nel 1958. fi-
nalmente. gli fu attribuito // 
premio Viareggio e Vanno 
successive il Nobel 

Da allora la sua presetna 
non e mancata in numerose 
manifestazioni cui egli parte-
cipava come organizzalore o 
prestdente di giurie. preso da 
una tardiva esigenza di mon-
danita che un po' gli ripaga-
va la solitudine giovanile, un 
po' soddisfaceva la "sua solle-
citudine di aiutare i giovani. 
L'incontro con la morte c ar 
venuto durante uno di que 
ste ultime pcregrmaztom let-
terarie. 

m. r. 

Dopo le misure adottate dalla RDT per il traffico sul proprio territorio 

Fallita loffensiva diplomatica 
Bona minaccia provocazioni a Berlino 

II governo Kiesinger vorrebbe estendere la «legislazione di emergenza» anche ai settori occidentali dell'ex 
capitale - Preparate Hste di proscrizione - Si tratterebbe di una misura dalle conseguenze incalcolabili 

DAL CORRISPONDENTE 

BERLINO, 16 giugno 

Sei chilometri di code di 
automobili ai posti di con-
trollo delle autostrade per 
Berlino. Ore di attesa, cin
que per i camions, almeno 
due otre per le auto. I gior-
nalt occidentali cercano cu 
drammatizzare. Ma non sia-
mo piii ai tempi del «bloc-
co di Berlino» e del ponte 
aereo. Alia fine sono costret-
ti a fare due ammissioni: pri
mo, che le lungaggim nasco-
no dal fatto che i doganieri 
occidentali registrano tutti 
quelli che passano. Secondo, 
che nonostante tutte le mi-
sure o restrizioni, come usa-
no dire, l'afflusso del trafti-
co e in aumento. E lo e stato 
regolarmente da giovedi ad 
oggi. Chi aveva deciso di pas-
sure sulle autostrade per la 
line settimana lo ha fatto :if-
irontando anche le nuove pra-
tiche e la sosta maggiore ai 
posti di controllo Se il traf-
lico e uumentato. va progres-
sivamente smor7andosi la fre-
netica attivita diplomatica del 
governo di Bonn, davanti ad 
alleati che sentono poco. il 
goveino del cuncelliere Kie
singer ha tentato di trascinu-
re con se gli alleati, si e la
sciato andare a dichiarazioni 
altisonanti. ma non ha tro-
vato con se nemmeno tutto 
lo schieramento socialdemo-
cratico, mentre le tre potenze 
occidentali hanno inoltrato no
te di protesta dello stesso le-
nore di quelle usuah e tradi 
zionali, che consegnano aH'am-
basciatore sovietico quando il 
1° Maggio di ogni anno nella 
Berlino democratica awiene 
la sfilata dell'esercito popola-
re della Repubblica democra
tica tedesca. 

Le tre potenze occidentali 
hanno lasciato alia Francia il 
compito di rendere pubblica 
la dichiarazione alleata in cui 
si dice che le decisioni della 
RDT sono contrarie agli ac-
cordi ed alle pratiche stabi-
lite da lungo tempo. Ma la 
unica affermazione concreta 
e che <f i tre governi sono in 
consultazione con tl governo 
federate per stabilire lu mi-
gliore condolta da tenere nel
la situazione presente». Se 
questo e quanto ha ottenuto 
Kiesinger. si puo proprio di
re che la classe dirigente te
desca occidentale ha solo gel-
tato acqua nel mortaio. K 
Kiesinger, che aveva dichia-
rato d i volersi addirittura re-
care a Washington per discu-
tere col capo del Dipartimen-
to di Stato americano, Rusk. 
ha preferito alia fine, forse 
su consiglio degli stessi Sta-
ti Uniti, impugnare una mo-
desta peiuia e scrivere una 
letterina. 

Mentre Rusk a New York. 
alle Nazioni Unite, discuteva 
con il sovietico Dobrinin — 
nulla e trapelato da questo 
colloquio — e la stampa tc-
descooccidentale parla di uro-
testa, a Kiesinger non e rima-
sta che la consolazione di 
farsi ascoltare dal Senato di 
Berlino, riunitosi straordina-
riamente 

Egli ha promesso nuovi aiu-
ti finanziari che giungono an
che a compensare quanto do-
vra essere speso in piu per 
le nuove tariffe di passaggio 
stabilite dalla Repubblica de
mocratica tedesca. Natural-
mente sono giornate di appel-
li frenetici alia solidaneta con 
Berlino e in questo e mae
stro insuperato il borgomastro 
Schuetz, che approfitta di ogni 

Wo Wflfo o St. Vincent con la canzone «£i/gf/o» 

Riccardo Del Turco 
voce dell'estate '68 

ST. VINCENT — 
Riccardo M Turco 
•suits a bwon di
nt to- affcrmatoti 
quasi clandntina-
mente tre anni fa 
con «Frglio unieo* 
ha ottenuto. saba
to sera, la sua pri
ma vtttoria ufficia-
I* afgiudicandosi 
con la c a n z o n e 
« Lwglio » il « Di
sco per I'ostate » 
1968, cui l« giu
rie hanno assegna-
to 145 punti. Die-
tro questa canzone 
dal sapore popola-
resco si e piazzata, 
dittanziata, * Non 
illuderti mai » (99 
punti) presentata 
da Orietta Berti. 
Terzi Franco IV e 
Franco I con «Ho 
scritto I'amo sulla 
sabbia ». Non so
no m a n c a t e, in 
questa edizione, le 
sorprese: I' esclo-
sione dalla finalis-
sima di J i m m y 
Fontana, vincitore 
nel 1967, t di I n 
Zanicchi, mentre, 
nella serata finale, 
Gigiiola Cinquotti 
e arrhrata ultima 
con soli 13 punti 

BERLINO — La coda delle automobili al posto di controllo di Berlino-Heerstrasse. 

situazione per mostraisi alia 
televisione berlinese. La rispo-
sta a questi appelli pare una 
frase tolta dal Times- « E' in-
verosimile che il governo /•'-
derate riesca a com ulcere tj'i 
alleati occidentali ad appog 
giare contramisure drastichv. 
Gli alleati agiscono con mol 
ta prudenza pervhe rngliono 
ecilure una nuova c m ; dt 
Berlino. Ami gh amertcani 
desiderano proprio ara che *i 
riducano al mimmo le difn-
colta con l russi, duto che 
il trattato di non dissemtiia-
zione «• stato uviolto dalle 
Nuziont Unite ». 

In effetti. comunque si vo-
gliano vedere le misure di JO-
vranita m fatto di passaggi 
di merci o transito di perso-
ne nel territorio della Re
pubblica democratica tedesca. 
e il piii largo uso del passa-
porto con regolari visti, :1 
momento scelto ha messo m 
diffieolta il governo tedesco 
occidentale, le cui leggi di 
emergenza, d'miziativa demo-
cristiana. gia non avevano in-
contrato in Eurona che l'ade-
sione dei movimenti fascisti 
e nazisti. a ctu ora si aggiun-
ge questo tipo di risposta, 
venuto dalla Repubblica de 
mocratica tedesca, la quale 
riafferma la sua sovranita to 
tale. 

II giornale americano Eve
ning Star ha scritto che « per 
quanto queste misure siano 
spiacevolt. a considerarlc con 
precisione non sono tltegalt 
II diritto degli alleati at libero 
accesso da e per Berlino Ovest 
viene garuntito dal trattato di 
occupazione. II governo tede-
scoorientale non mette m can 
sa questo diritto. Del resto non 
esiste un altro trattato inter 
nazionalc the garantteca at tc 
deschi occidentali un libero 
passaggio attraverso il terri
torio ortentule» Purtroppo, 
nella Germania federale, nella 
Germania in cui a capo dello 
Stato si ritrova un uomo con 
quel passato di progettista di 
campi di concentramento che 
tutti sanno. non esiste un gior
nale illuminato che abbia il 
coraggio di dire queste co^e 
Chi ne approfitta e la destra. 
che s ta giocando il suo ruolo 
di provocatrice internaziona-
le e che tenta di ricostrutrsi 
una potenza gravemente in 
taccata nelle settimane di Pa-
squa dalle battaglie dell'op-
posizione extra-parlamentare 
per l'attentato a Dutschke. Co-
si domani a Berlino si terra 
un grande comizio e vi par 
teciperanno decine di mighaia 
di persone. e ci saranno ap-
plausi per tutti e l'ibrido schie
ramento che va dai social-
democratic! nazionalisti ai piu 
puri nazisti, si realizzera an
cora una volt a e si usera un 
linguaggio apocahttico di vn-
timismo. 

L'elemento preoccupante del 
la situazione e pero un ?ltro. 
e nguarda ancora le leggi 
eccezionah. Venerdi scorso. 14 
giugno. il Bundesrat. vale a 
dire la Camera Alta della 
Germania federale. ha appro-
vato definitivamente la legi
slazione di emergenza Pur 
troppo aU'unanimita. e in que
sta unammita ha avuto gio 
co la direzione socialdemocra 
tica. che e mtervenuta con 
massiccia pressione "^ugli ê  
sponenti di quegli Stati. a di 
rezione socialdemocratica e 
rappresentati al Bundesrat. 
contrari alle leggi. A subire 
queste pressiom sono sta'.i in 
particolare la Renania N'ord 
Westfalia. l'Assia e Brema. Ora 
le leggi attendono solo la fir-
ma del Presidente della Re
pubblica. e mai simili leggi 
ebbero ftrma piu appropnata 
di quella che avranno. 

Se allarmante e lapprova-
zione di queste leggi per la 
RFT. piu allarmante e anco
ra il fatto che si stia ten-
tando di estendere questa le
gislazione a Berlino Ovest. cne 
non fa parte della Repubblica 
federale. ma gode di uno sta-
tuto particolare. in cui non 
possono essere applicate le. 
leggi di Bonn. La dichiara
zione e stata fatta leri da 
uno dei piu autorevoh porta-

voce della cancellena Ahlers, 
il quale ha detto che e alio 
studio «la pianificazione dt 
emergenza per Berlino » 

Che non sia una minaccia 
e dimostrato dal fatto che la 
polizia pohtica di Berlino 
Ovest sta alacremente lavoran-
do alia compilazione di liste 
da usarsi come base di ap-
pucazione delle leggi eccezio-
nali. 

I.'Eitradienst. un giornale 
bisettimanale di Berlino Ovest 
che rarcoglie la voce della 
opposizione, ha scritto che 
queste liste sono state ordi
nate soprattutto per i casi 
di stato di emergenza «per 
procedere u restrizioni di sog-
giorno e di requtsizionc con
tro tutte le persone registra-
te » 

Se Tintenzione, a quanto si 
sa abbastanza reale, di ap-
plicare le leggi eccezionali a 
Berlino dovesse verificarsi, la 
tensione sarebbe, allora si . 
estremamente grave, perche 

significherebbe stracciare com-
pletamente i trattati usciti dal
la seconda guerra mondiale. 
Questo tipo di reazione te-
desco-occidentale alle decisio
ni della Repubblica democra
tica tedesca, di chiedere ai 
cittadini della Repubblica fe
derale il passaporto per il 
passaggio delle frontier?, non 
va certo nella direzione di 
una politica nuova verso 
l'Oriente. Brandt ha dichi.i-
rato a Vienna: t< lo non sono 
d'avviso che siamo arenati 
nella nostra jwlitica in dire
zione dell'Est » Ma non sem-
bra avere intorno a se molti 
compagni di partito della stes-
sa opinione. Un giornale finan-
ziario ha risposto: «Brandt 
ha m verita una pastzione 
molto poco tnvidiabilc». Ma 
questo dimostra anche che 
non tutta la socialdemocra-
zia, eccetto Wehner e il suo 
gruppo oltranzista. borgoma
stro di Berlino Ovest com-
preso, sembra aver seguito lo 

istenco atteggiamento del can-
celliere Kiesinger. Eppure la 
socialdemocrazia non sa usci-
re daH'ambiguita e viene tra-
scinata sulle posizioni comu-
ni alia destra d.c. E non val-
gono I tentativi di procrasti 
nazione di Brandt, che t m le 
iniziative piu concrete che ha 
annunciato ha messo quella 
di ripromettersi un colloquio 
col segretario di Stato ame
ricano Rusk in Islanda, il gior
no 24 giugno, in occasione del
la riunione dei ministri della 
NATO 

La stampa dei Paesi socia
list! ha commentdto con la-
vore le decisioni della RDT. 
La Tass ha scritto: « E' chta-
ro che Bonn non vuole tener 
conto della realta che la sua 
prctesa di rappresentare v-
sclusivamentc tl popolo tede
sco e di annettere Berlino 
Ovest sono assurde ed ingiu-
stificabili ». 

Adolfo Scalpel I i 

La questione dei doppiatori e gli altri problemi della categoria 

Nuove prospettive di lotta 
all'assemblea degli attori 

Vittoria 
ceca a 

Karlovy 
Vary 

II premio della critics 
diviso a pari merito 
tra un film cubano e 

uno jugoslavo 

KARLOVY VARY, i 6 g.-g-.o 

II film cubano Memorie del 
sottosuolo di Tomas Gutier
rez Alea e il film jugoslavo 
Quando sara morto e bianco 
di Zivojin Pavlovic hanno 
vinto. a pari m e m o , il pre
mio delia cntica al XVI Fe
stival di Karlovy Vary. Quat-
tordici giomalisti . cinemato-
granci di a l tmtan t i Paesi 
hanno concent rat o un egual 
numero di voti su ciascuna 
delle due opere citate dopo 
aver saputo che le tre giurie 
uffieiali — auton. tecnici e at
tori — avevano. invece. riser-
vato ben due dei Gran Pre-
mi a loro disposizione al film 
cecoslovacoo Estate capriccio-
sa di Jiri Menzei. Gli a l tn 
due Dremi delle giune uffieia
li sono toccati al sovietico 
Nikolai Plotnikov. che nel 
film // tuo contemporaneo di 
Raizman ha il ruolo di spal-
la del vecchio Iitigioso e spi-
ntoso professore calvo. e al-
lat t r ice inglese Carol White, 
protagonista del film Poor 
Cow MPovera vaccaa) del 
giovane regista Ken Loach. 

Contro lo statuto della com-
petizione, sono stati, poi, at-
tribuiti altri quattro «premi 
straordinari» (invece delle 
due menzioni previste) ai se-
guenti film, neirordlne: Quan
do sard morto e bianco (Ju
goslavia), Memorie del sotto-
sviluppo (Cuba) A sangue 
treddo (Stati Unitu e al film 
cileno // lungo vtaggto. 

Due ((osscrvulori)) delta SAI 
it \ vnezia per lu Bwnnule 

ROMA, 16 giugno 
• La questione dei doppiato
ri ha occupato la prima par
te deH'assemblea degli atto
ri indetta. questa mattina a 
Roma, dalla SAI per discute-
re i recenti avvenimenti del 
Festival di Pesaro e il « gene-
rale incontenibile fermento 
che mveste il mondo della 
cultura e dello spettacolo » e. 
m particolare, per «esami-
nare la situazione generale e 
le modalita di intervento nella 
lotta per la conquista della 
liberta espressiva e contro gli 
atti repressivi perpetrati dal 
potere politico ed economico». 

Per quanto nguarda il dop-
piaggio sono stati riassunti i 
termini del problema ed esa-
minato 1 atteggiamento del-
I'Anica, che si e awalsa del
le nchieste avanzate dai dop-
piaton alle societa e alle coo
perative, di cui fanno parte. 
al solo scopo di rompere le 
t rat tat ire che nguardano il 
contratto di lavoro degli at-
ton . 

In attesa di una risposta 
deK'Anica alle posizioni as
sume dalla SAI. ed espresse 
nel corso di una conferenza-
stampa svoltasi mercoledi 
scorso, e stato rivolto un in
vito a tutti gli atton-doppia-
tori affmche vigihno perche 
non si verifichino casi di cni-
miraggio. A questo proposito 
e stato reso noto che un'azio-
ne. in tal senso. e stata ini-
ziata da parte della RAI-TV. 

Latmosfera deirassemblea 
si e andata poi riscaldando, 
quando si e passati a discu-
tere dei problemi strettamen-
te connessi con la liberta di 
espressione. « Nostra preoccu-
pazione — ha detto l a w . Ar-
none, segretario della SAI — 
in occasione dei fatti di Pe
saro e stata quella che gli 
attori non restringano il loro 
impegno al campo sindacale, 
ma approfondiscano i proble
mi ideologici e culturali». 
Spetta all'assemblea decidere 
sulla linea da seguire. sulla 
necessita di trovare un colle-

gamento con auton e registl 
del cinema, del teatro, della 
televisione. Dagli mterventi 
che sono seguiti e apparso 
chiaro che un dialogo ci de-
ve essere. non limitato ad al-
cuni gruppi o associazioni, ma 
aperto a tutti e non sul pia
no formale. Non un abbrac-
cio nel momento del perico-
lo e del bisogno, ma un ltga-
mp civile e creativo. 

In attesa di una risposta 
dalle vane associazioni degli 
au ton (non tutte tapDresen-
tate stamattinai la discussio 
ne si e allargata alle vane 
forme di lotta e di contesta-
zione. Un delegato di Torino 
ha portato all'assemblea tin 
ordine del giorno. votato nel 
la citta piemontese alcuni 
giorni or sono da un comi-
tato di agitazione di cui fan-
no parte attori, registl, cn-
tici che nsiedono a Torino 
o che vi si trovano per mo 
tivi di lavoro L'imziativa to 
rinese si nallaccia alia crisi 
dello Stabile di quella citta. 
e nel document o e espresso 
chiaramente « il rifiuto totale 
del consigiio d'ammimstrazio 
ne di qualsiasi Teatro Stabi
le». Gli attori torinesi si pre-
parano. inoltre, a sviluppare 
im'azione risoluta per il rm-
novo dell'Ente teatrale cit
tadino 

Gh mterventi sono stati nu-
merosi e non sono mancate 
le voci dei giovanissimi, I 
quali hanno sottoltneato la 
necessita e di creare collega 
menti con gli operai. e di av-
valersi delle esperienze del 
Movimento studentesco, le 
quali possono essere utili per 
portare avanti un discorso e 
una battaglta sulla dignita e 
sul lavoro dell'attore. 

Al termine deH'assemblea e 
stato deciso di inviare a Ve-
nezia due attori, in quali ta di 
«osservatori », per prendere 
contatto con il Movimento stu
dentesco e con gli artisti m 
lotta per un nnnovamento ra-
dicale delle strutture della 
Biennale. 

/ 


