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Oggi ad Erfurt il primo inconfro 

al vertice tra i due Stali tedeschi 

Willi Stoph 
Alto di statura, sobrio ed elegante nel vestire, un 
largo sorriso, I'intertocutore di Willy Brandt e 
uomo politico forse poco noto nel mondo occiden
t a l , ma e un « personaggio» di primo piano 
nella RDT e cerlamente uno dei dirigenti pill 
idonei a condurre avanti un dialogo costruttivo 

Alto di statura viso dai 
hneamenti netti sobrio ed 
elegante nel vestire un lar 
go sorriso Willi Stoph, pre 
sidente del Consigho dei mi-
mstn della Repubbhca de 
mocratica tedesca, ispira 
simpatia a prima vista Nel 
giugno del 1964 gh chiesi 
un'intervlsta e presentai le 
domande per iscritto Andai 
airappaintamento per rice 
vere 11 testo delle nsposte 
pensando che 1'incontro si 
sarebbe concluso abbastanaa 
in fretta, forse appena il 
tempo strettamente necessa-
rlo per uno scambio di frasi 
piu o meno eonvenzionali e 
per dare al fotografo il tern 
po di seattare qualche foto 
grafia AUora Stoph non era 
ancora formal me nte primo 
mimstro, ma non era un se 
greto per nessuno che a cau 
sa delle condiziom di salute 
di Otto Grotewohl (che sa 
rebbe morto il 21 settembre 
successive), 1'intero peso 
della direzione del governo 
ricadeva sulle sue spalle 

Entral nel suo ufficio alle 
clngue del pomerlggio e ne 
uscii dopo le sette per oltre 
due ore ebb) la possibilita di 
porgll una serie di domande 
che esulavano dall'intervi 
sta vera e propria A tutte 
rispose con pazienza e pre 
cisione. Mi parlo del viaggio 
del compagno Walter Ul 
brlcht in Unione Sovietica, 
allnra In corso e che si sa 
rebbe concluso con la firma 
del noto trattato di recipro-
ea assistenza e collaborazio 
ne, del rapporti della Cina 
Popolare con la RFT (in 
quei gioroi oggetto di inte-
ressate speculaziom), dei la-

Wllli Stoph 

sciapassare per Berlino, dello 
sviluppo economico della 
RDT e delle sue difficolta, 
delle possibility di sviluppo 
dei rapporti con 1'Italia 

II tema specifico dell'in 
tervista era perd la lette 
ra che il presidente del Con 
siglio di Stato, Walter Ul-
bncht, un paio di settimane 
prima aveva indinzzato al 
l'allora cancelhere Ludwig 
Eihard Per 1'ennesima vol 
ta, in quella lettera la RDT 
aveva proposto miziative 
per giungere ad una « pohti 
ca di coesistenza pacifica 
fra i due stati tedeschi» A 
Bonn il cancelliere non ave 
va neppure aperto la lettera 
e Taveva nspedita al nut 
tente 

Da allora molta acqua e 
passata sotto i pont) della 
Sprea a Berlino e del Reno 
a Bonn La RDT non e < crol-
lata • come una pera matu 
ra, ne e stata « venduta», 
come si illudevano l revan 
sciti tedesco-occidentah, ma 
ei e affermata — con appe
na 17 mtliom di abitanti — 
come l'ottava o la nona po 
tenza industriale su scala 
mondiale, il suo sistema po 
lltico ha creato salde radici 
fra il popolo, la simpatia 
intern azionale intorno al 

f»nmo espenmento di soeia 
ismo sul suolo tedesco si e 

estesa Nessuno oggi, nep 
pure il piu pazzo dei provo 
caton, penserebbe piu di po 
ter risolvere il problema te 
desco con una piccola • pas 
seggiata militare» della Bun 
deswehr sul suolo della 
RDT Tutto cid ha portato 
ad una crisi della tradizio 
nale pohtiea democnstiana 
a Bonn, elaborata da Ade 
nauer e prosegulta da Erhard 
e Kiesinger e, anche in con 
seguenza di tale crisi, Tin 
terlocutore della RDT e di 
Willi Stoph a Bonn non si 
chiama piu Erhard e nep 
pure Kiesinger, ma Willy 
Brandt, presidente del par 
tato sooialdemocratico 

Chi e, dunque, Willi 
Stoph, I'uomo nuovo per il 
grande pubblico italiano 
eon 11 quale Brandt si misu 

rera oggi nell'* Hotel Erfur 
tehof •> di Erfurt' La sua 
biogratia non e forse cosl 
ncca di momenti spettacola 
n e drammatici come quel
la di Brandt — 1 attuale can 
celliere come si sa, all'av 
vento del nazismo fu costret 
to a fuggire in Norvegia e 
a cambiare nome, fu priva 
to della cittadinanza tede 
sea e nentro in Germama 
in divisa di ufficiale dei 
l'esercito norvegese — ma 
non e meno sigruficativa 
Nato il 9 lugho 1914 a Ber 
bno in una famiglia ope 
raia, Willi Stoph giovanissi 
mo fece il muratore e, stu 
diando per cornspondenza 
dive-nne perito edile Ancora 
oggi il suo viso tradisce 
1 origine operaia ed il suo 
mndo di parlare e ricco di 
piacevoli inflessiom e bat 
tute sareastiche propne del 
hnguaggio berhnese Nel 
1928 entro nell'organizzazio 
ne giovanile comunista e nel 
1931 nel partito Le biogra 
fie ufficiali affermano che 
« dopo la conquista del po-
tere da parte dei nazisti par 
tecipo attivamente al lavoro 
antifascist lllegale, anche 
durante il semzio obbliga 
torio nella Wehrmacht» 
La genencita di questa for 
mulazione ha fatto scatena 
re la fantasia dei giornahsti 
tedesco occidentali secondo i 
quali Stoph in realta «pre 
sto la sua collaborazione ai 
servizi di informazione so 
vietici », come se durante 
la guerra, lare comunque 
opera ai da am del nazismo 
non fosse azione antifascista 
delle piu mentevoli e pen-
colose La storia deU'antina 
zismo in Germama e ncca 
di teste cadute sotto la scu 
re del boia per aver naffer-
mato m questo modo il loro 
am ore per la hberta 

Alia sconfitta del nazi 
smo troviamo Stoph ancora 
in divisa della Wehrmacht 
con i gradi di caporale 
Undid anni dopo, quando 
divenne mimstro delJa Di-
fesa della RDT, fu nomina 
to generale di corpo d'arma 
ta, «reahzzando — sensse 
qualcuno — la camera piu 
rapida che sia mat stata 
fatta da un caporale » Scher 
zi a parte, con il 1945 (Stoph 
aveva 31 anni) eominciarono 
gli anni diFficili della rico 
struzione e della creazione 
delle basi per un regime so 
cialista sul suolo tedesco, an 
m in cm agh uomini ed ai 
politici si nchiedevano ol 
tre a fermezza ideale, dih 
genza, spinto di sacnficio, 
miziativa, modestia e capa 
cita organizzabve Sotto tut 
te doti di cui Stoph dimo 
strd di essere fornito in ab 
bondanza 

Nel 1946 48 Stoph fu re 
sponsabile di settore presso 
1 amministrazione centrale 
pei 1'industria e dal 1948 al 
1950 dingente delta sezione 
economica presso la direzio
ne della SED Le date sue 
cessive della sua ascesa si 
possono cosi sintetizzare dal 
1950 membro del Comitato 
centrale e della segretena 
della SED e membro della 
Camera popolare, 1952 '5b 
mimstro degh interm dal 
1953 membi o dell'Ufficio 
politico della SED, dal 1954 
vice primo mimstro 1956'60 
mimstro della Difesa, dal 
1962 primo \ice presidente 
del Consigho dei mimsrri 
dal 1963 membro del Consi 
gho di Stato e dal settembre 
1964 primo mimstro e vice 
presidente del Consiglio di 
Stato cioe, nell'apparato po 
litico dello Stato numero 
due dopo Walter Ulbricht 

La modestia a cui abbia 
mo accennato, non e venuta 
mai meno — della sua vita 
pnvata si sa solo che e spo 
sato, che la mogbe ha la sua 
stessa eta e che ha quattro 
figli — e forse anche per 
questo Stoph all'estero non 
e molto conosciuto E* n 
saputo che Stoph e ottimo 
organizzatore di qua^ri e che 
ha creato attorno a se nel 
governo iim oqnvpe di tec 
nici e - i rmdti prcpirati 
che ia\orano con efficienza 
ed entusiasmo II • leader » 
della RDT che Brandt si tro-
vera oggi da\anti ad Erfurt 
sara dunque un interlocuto 
re mflessibile nelle questio 
ni di pnncipio instancabile 
nel sostenere le proprie po-
smoni e di altissimo livello 
tecnico e politico In com 
penso Stoph ha pazienza e 
capacita di ascollare Non 
sara un interlocutore «fa 
ci!e » come ha dctto il can 
celliere federale Brandt nel 
la sua intemsta di ien alia 
Sueddent vche 7eitunq ma 
certamentt 6 uno dei di 
rigenti della RDT piu ido 
nei a con lurre avanti un 
dialogo costruttivo sempre 
che da parte di Bonn si in-
tenda vera men te apnre un 
dialogo costruttno 

Romoto Caccavale 

Sugls schermi il film di Bobgniui, dal romatizo di Prafolini 

Gli amori e le lotte 
ddP operaio Metello 

Una storia esemplare, e di attualissimo significato, sullo sfondo di Firenze a cavallo dei due 
secoli - Squisita ricostruzione figurativa e precis a prospettiva di ciasse - Vivida immagine dello 
scontro con i padroni e con lo Stato borghese, attraverso la vicenda d'un lungo sciopero degli edili 

TRE DRAMMI DELLA SCUOLA 

I RAGAZZINI PERICOLOSI 
II giovane che sviene mentre va a lezione, il disadattato, la punizione «educativa» 
Come la trasmissione televisiva «A-Z» ha affrontato problemi di fondo della societa 

«Vogho faie 1 operaio » co-
si ha nsposto all inter istato 
re della TV quel ragazzino 
mendionale che e svenuto 
perche aveva fame era lpo 
nutnto mentre peicorreva a 
piedi i chilometn che separa 
no la sua abitazione dalla 
scuola, a Cologno Monzese 
nella Lombardia industnale 

In queste parole dette da 
un ragazzino « vero » dal vol 
to mtelligente e tnste da 
« uomo grande » — tanto piu 
sincere di quelle dei ragazzi 
m a addomeshcati » che com 
paiono a questa o quella tra 
smissione della TV dei ra 
gazzi — sta il dramma at 
tuale delld scuola il dramma 
di decine e decine di mighdia 
di giovani di rich di opeiai 
e di contadini „ia predesti 
nan 

II meccamsmo dell i scuola 
di ciasse di cui ancor oggi 
sono pienamente validi i ter 

Al Teatro Eliseo 

Conferenza 

di Ernst Fischer 

sull'arte 
Conftienzd di I msl V I->L1ILI 

di maiterii letteian dell ACI 
(•\ssocia7ione cultuidle italia 
nd) II se'tmit mi filosofo au 
a ci t1 t n i b ittimente n 
liuU la quiliici di « piofes 
boiex- ha intirnJotlo il Tedtio 
11 seo un dibatl tn sul iuulo a 
Id funz one dell diU nella so 
c ttd modti iid Poll del cli 
scorbo dd un ldto il moudo 
ldlsificato delld societa Mil 
ultstica dall altro le clifficolla 
delle societd socialiile nspL' 
to alle quali hicondo Fischa 
la cieazione dtll nli?ti an 
ticipa un mondo nuo\o an 
piu ele\ati hvelli di libetla 

•\lld confcn.n?d e sLguito un 
dibattito nel coiso del qudc 
Fischer die c statn qualche 
tempo fa L »lpitu da un pioi 
\edimenlo di espul i int ddl 
paitito crminista austridco 
per le posi/iotu assunte dopo 
] mtei vento m Cecosluvacchid 
delle truppi del Patto di \ a i 
sai la ha piecisato le sue po 
sizioni dm dine politico e teo 
rico 

mini dell analisi giamsciana 
schiaccia il giovane Questo 
ragazzino mendionale \enuto 
su al Nord che ci ha mo 
strato sere fa la tiasmissione 
televisua « A Z », o"ni giorno 
de^e « marciare » per diversi 
chilometn per raggiungere la 
scuola — la sua famiglia non 
pu6 permetteisi il lusso del 
I abbonamento ad un r ezzo 
di trasporto — gli p iac stu 
diare vuole studidre, ma sa 
gia che fara 1 operaio che piu 
di li non potra andaie E di 
ce questo non con rassegna 
zione si badi bene ma con 
1 orgogho (oonsapevoie o no 
poco impoita) clit «farenrio 
I operaio » lavorera poln 
aiutare lj Famiglia cntia a 
far parte di una ciasse che e 
giande e foile 

IIo detto ma \a alM 
professurcssa — dice all inter 
\istatorc della TV un altro la 
gazzino — peiche anc e lei mi 
aveva pailato n modo a ar 
rogante » 

E tmito in pngione pr due 
gioim in Sardegna alia pen 
k m ci Cagliaii Foisc d\ ra 
anche oltcso in modo piu du 
rn t vnlgaic (come dice I m 
segmnte) avrd i ^ qualche 
paioliccia Ma e finito in gi 
let a per qutsto si badi bene 

Nelle sue parole il cliammi 
di allie mighaia e migliaia di 
ragaz/i considcrah « disadat 
tati » (tale cia questo lagiz 
zo saido) ma che in realta la 
societa non nesce "d educate 
perche li estranea h metle ai 
margini h vuole rcspingere 
perche sono i hgli di chi ogni 
giorno de\e •• fare sette CT 
mite pei manddre a\anti It 
tamiglia Sono disaditnti » 
perche la scuo e incapace 
di insegnate loro qudiche cn^a 
di \ahdo Pet un instgmnte 
che ha ttenta alunni ducnta 
un probkma statt dtctto ad 
ognuno Cd alloia fmiscono in 
una ciasse diTftienznlt » in 
un ghetto "ia mat huti se 
gnali a \ isn Loin sono i 

peitcolosi f i delinqucnti pn 
tenziah Pencolosi del re^to 
come i] ragazzino che o s\e 
nuto peiche ive\a fame pi r 
che le ioro parol sono una 
denuncia duia delle ingiusti/m 
di questa societa 

Occorrono pun ?iom (dun 
tive che vanno hno alh •=» 
spLnsione da tuttp ie scu 1 
d Itaha dice un preside il 
lmtmistatorc ridla T\ Ma 
{*aii i) caiceie c tioppi l i 
IO sono tagazzi & puicuosi * 

violenti ogm giorno dobbia 
mo sopportare qualche cosa 
offese minacce non abbiamo 
neppure il coraggio di paila 
re facendoci nptendere dalla 
Tv perche si potrebbero ave 
re rappresaghe Questo in 
sintesi dicono altri insegnanti 
cagharitaru 

Nelle loro parole il dramma 
di insegnanti mcapaci di ca 
pire, di vedeie piu in la del 
loro naso dei programmi mi 
nistenah II dramma di una 
s casta » (non facciamo peio 
generahz7aziom) che ceica di 
sfuggire alia lealla che muta 
al fatto che la scuoh oia 
giazie alle lotte combattute 
nel paese e dell obbhgo Non 
puo essere cioe per pochi elet 
ti per pochi lagazzi di fami 
glie bene senzd l oppi pro 
b'emi Ma e — peiloniLiui do 
\ rebbe essere — sr>pi Ututto 
dti figh degh iperii dt i con 
tadnu dti disotcupdti con il 
loro bagagiio ornaliero di 
dolon di angoscic di fame 
anche Non si vunle ennpren 
deie che educazione non e re 
pressione che insegnare n in 
e stare dietio la ciltedra pei 
essere i) i mostro sacro clit 
sa tutto che cde tutto cl e 
cnpisce tutto la essert « uno 
di loio» 

I it stout tie di it inn c lu 
Id Iv ci ha o h m (« 11 i 
le immagini sono t loquL nil 
parldno clu HO I \oil di qufi 
ragd77i con le loro tsptessi) 
ni dicono piu di milk pim 
teslano impiessi nella mcnlc 
del ttlespctlatrue 

Ma l hmiti e se \ogliamo 
anche le «pencolosin * di 
tiasmiissioni cntne q jr li 
stanno piopim nel fatto di 
non andare scav IU al Ion 
do di icstrire II t supcificn 
di fai appanif c >me * caso * 
cm che CP " ion o in n pi i 
blcma gentia t di fund > d< 1 
la socit 11 i la I HI 

Non si diet i s m n p r 
che un ! ig i//in s\ uit run 
tre \a a scuild ptichc ui 
hntscc « disadill ) pciclit 
il professore ivtnld simb ill 
di a repression? r di puni 
zioni educdti 1 non si 
puo nipputi Ian pi ibktii i 
particolare r1 quesli o quel 
pmfessore di < n — lot tur t 
tdmente — in-.tgii i nii i_ i 
tducd megho I a v a \r \a 
LI m occisinnt per n^liert 
dspelti diammahci dt 111 real 
ta del paese hll emigrazione 
che caccia c I Sud centinaia 
di miglnia di fami^lie man 
clind i!< i \ i \ t i nolle grdndi 

galcu kilt puifene delle 

citta industrial] al caos del 
la scuola che si esprime an 
che attiaverso la fine del 
« mito » dell insegnante « pa 
dretemo* ai rapporti impos 
si bill fia scuola e famiglia 
Al fatto che g'l stessi mse 
gnanti democratici che hanno 
preso coscienza di tutto cio 
voghono rompere la s casta » 
chiedono un nuovo tipo di re 
clutamento una nuova forma 
zione 

Quello che la TV non ha 
detto e msomma che quando 
si pongono certi pioblemi si 
cozza — dagh operai agh stu 
denti dai contadini agh inse 
gnanti — conlio il muio di 
quelle for7e conservdtnci the 
\ ogliono inantenere mtatte 
eerie strulture di ciasse ceiti 
privilegi Un muro pero che 
mnstia sempre piu vistose 
sciepolature perche la lotta 
unitdiia lascia i) segno 

Contio i puvilegi di ciasse 
che nella scuola si mostia 
no col loro volto piu crudo 
oggi si combdtte fmo da ia 
gd/zini Questa e la realta 

Questo il vero motive per cui 
l i agazzi sono « pencolosi » e 
lo saranno sempre di piu II 
fatto stesso che si debba n 
correre si sappia ricorrere 
solo alle «puniziom educati 
ve » e un segno di debolezza 
Ne e un esempio tipico 1'epi 
sodio awenuto in quella scuo 
la di Cosenza dove le studen 
tesse vojevano discutere in as 
semblea su quanto srrari 
Aggradi aveva detto alia TV 
a pioposito degh esami di sta 
to Volevano discutere appun 
to e sono state «punite in 
modo educativo » sosDese per 
un anno da scuola Perche 
dalla discussione Ferrari Ag 
giadi non sarebbe urcito trop 
pc bene 

Segno di debolezza e segno 
nello stebso t^mpo della for 
za e delle possibilita che ha 
oggi il movimento di massa 
per cambiare la scuola mu 
tarla dalle fondamenta E di 
questo movimento i «ragaz 
zi pencolosi -> possono e deb 
bono essere Parte integrante 

Alessandro Cardulli 

CHARRIERE AMMETTE: 

Papillon vero solo 
per i! 75 per cento 

I ! \ n a t m i n p i 
p ihb an i t auu 
\ ( l i e per n hi 

d Chd 

PAR101 17 
mi 7 ie Henn Chirneie ha amines 
die h sua autobograf a intitolata 
r quarto trutto delta tantasia 

c In Hiuln tin enorme sitcesso m Fran 
r i linli ehe no sono '-nte venciite pin di un m 1 one di cope 

i n o d ui m in In p'-so Chan ere ne\o a Id tondanna m 
flit t-1 npl DJl per un del Uo che sostiene di non a^er nidi 

i t 4i la tnrl / o e n< I i ol i ciol D avolo e la succcssi 
v t „ O ,̂. (In i UL ia tenu!o una conftien^a itampa per 

n rr 1 ate st rsolleril da due scntton Georges Me 
i „ r t (cnid de \ iliers ccondo cui il suo racconto non 
i [i i(t( i \onla cd egli fu in effetti un inioimatore della 
I l / i (narrnc I i amme ô che di quando in quando s e 
1 s io traspi rlare dill immaginazione ma ba aggmnto 
, p i it siir ui che il 7o ^p^ cento del hbto e perfettamen 
r- \ io I -li a Lneigitamtnle nbdd to di non a\er mai com 

< I ritlllt per cui tu eendannato ed ha smentito lac 
di a\<r Idtu I intormalore della pohzia 

De cdtlniiinis eta pre^ente m sala Georges Menager 
l u>-. nieit qnn l mai bellicoao e spalleggiato da alcu 

i srjsi ilc ^ puo ben cap re qu ndi perche la conferpn 
zi stam] a ^ " -i s\ )itd n una dlmostera mcandescente sfo 
nnrlo i u> si 1 dT pupi ai In pu oteasioii il duel o oiato 
r i fra le opposte schierc 1 a issunto dimensioni parossisticl e 
e nel ralore del d batl to gli antagonist) si sono piu \olte strap 
pan I microfono di mano 

II finale e stato dawero pirotecnico con plena soddisfa 
7 e de present aweiiari o no che fossero di Papillon 
p namentp sorid sfTtli di a\ rr partecipato a una nunione 
lclterai a di fattuia sqmsitomtnte pangma 

Cunosa e provvidenziale 
sorte del romanzo di Vasco 
Pratohni Metello edito tre lu 
stri or sono Tia recava. In 
fondo, la data 1952), fu og
getto di appassionato polemi 
che, e a qualcuno parve se 
gnare il passaggio dal neo 
realismo al reahsmo nella let 
teratura italiana contempora 
nea, cosl come s ipotizzava 
una parallela evoluzione In 
campo cinematografico Quel 
le generose lllusioni sono ca 
dute la strada del realismo 
si 6 svelata molto piu com 
plessa tortuosa e fitta d msi 
die di quanto non si credes 
se E Metello — che aveva 
attratto sin dal 1955 1 atten 
zione dei nostn registi — e 
gmnto soltanto adesso sullo 
schermo per mano di Mauro 
Bologmni il quale, dopo tan 
te recent] prove mediocri o 
pessime, ntrova la sua vena 
mighore e in pm una can 
ca d ispirazione « sociale » in 
lui smora sconosciuta o quasi 

La vicenda dell opera nar 
rativa e seguita nella sostan 
za, seppure con qualche ardi 
ta sintesi, e nngiovanendo il 
personaggio pnncipale Me 
tello Salam figlio d un «re 
naiolo » anarchico, orfano ben 
presto d entrambi 1 geniton, 
fattosi muratore sposatosi 
con la figlia dun compagno 
di lavoro morto precipitando 
dall impalcatura parteeipe e 
poi protagonista del grande 
sciopero che nel 1902, coin 
volse per vane settimane 1 
cantieri edili di Firenze fmo 
alia vittoria faticosa (e non 
senza sangue) degh operai 

Bologmni ha preservato an 
che 1 importanza dell elemen 
to « privato n accanto a quel 
lo « pubblico » ed ecco risal 
tare con pudica misura il 
primo amore di Metello 
avanti d andar soldato oer la 
bella vedova Viola Ed ecco 
abilmente intrecciarsi, al 
dramma dello sciopero la 
commedia dellevasione extra 
comugale di Metello con la 
provocante signora Idina, vi 
cina di casa Ed ecco soprat 
tutto disegnarsi la genuina 
violenza del senttmenlo che 
unisce Metello a sua moglie, 
la dolce e caparbia Eisitia 
Diremmo, anzi che Bologni 
ni — pur concedendo tutto il 
dovuto alle segrete inclinazio 
ni del cuore umano — abbia 
accentuato nel rapporto Ersi 
ha Mtlello Idim (p offrendo 
appe ia uno sc irtio del man 
to di cnsie l li t. mponente 
« di ciasse » cosicche 1 adul 
teno del giovane scioperante 
e cnticamente visto non se 
condo 1 ottica della ipocnta 
morale borghese o del disim 
pegnato erotismo e scettici 
smo dell mtellettuale ma nel 
la prospettiva di una nuova, 
acerba coscienza nroletaria 
La stessa risoluta carattenz 
zazione al di la di troppo in 
dulgenti sfumature psicologi 
che e ad esempio effettuata 
sul personaggio dell impresa 
no Badolati 

Ma il Metello dt Bologmni 
(il regista ha avuto per la 
scenegsmura la vahda col 
laborazione di Suso Cecchi 
D Amico Luigi Bazzoni Ugo 
Pirro) tocca I suoi momenti 
piu mtensi e commoventi nel 
ie scene dello scontio diretto 
aperto con l padroni e con lo 
Stato al loro servizio quando 
il funerale del gemtore dl Er 
silia, imbandierato di rosso e 
attaccato con ferocla dagh 
sbirn e quando Metello e i 
sum compagni travolgono a 
prezzo del sacnficio d uno dl 
essi la resistenza dei gendai 
mi schierali a sostegno degh 

siruttaton e simbolicamente 
spezzano anche 1 tntransigen 
za di questi ultimi 

Qui si avverte, con Hmpida 
evidenza, ma senza nessuna 
inutile sottohneatura, il lega 
me con altre lotte di ieri e ai 
oggi Sorte provvidenziale di 
un romanzo dicevamo all'tnt 
zio del quale il cinema fil 
tra, a distanza di tempo e 
venfica gli umori piu auten 
tici le hnee di forza 

La tensione delle battaglie 
smdacaii e pohtiche di que 
sti nostri anm innerva il de 
hcato tratteggio figuratwo e 
cromatico {splerdida la foto 
grafia a color! di Ennio Guar 
men) col quale Bologmni re 
stitmsce — sulla storta doi 
Macchiaioh ma anche dl pm 
immediate testwionmnze del 
1 epoca — la visione d Pi 
renze e della sua gente a ca 
vallo dei due secoli A volte 
1 immagine uschia d impre 
ziosirsi di raggelarsl in for 
me civettuole ma e un atti 
mo e la storia riprende tm 
pulsiva vigorosa si naggan 
eta a quellaltia Storia che « 
sospinge tutti come sospmge 
va altn prima di noi Ce 
forse nel film una sola lezio 
saggine ed e quel Hallo 
Excelsior che prende il posto 
della Tramata di Verdi nella 
serata all Opera IT vigilia 
dello sciopero Anche senza 
sromodare Gramsci si sa il 
significato che ha avuto il 
melodramma italiano nell'eai 
stenza e nella coscienza delle 
classi popohn 

Felice nella scelta degli am 
bienti dei costumi (supervi 
sore Fiero TosO il regista 
non lo e meno in quella de 
gh attori e nella loro guida 
Massimo Rmien cantante di 
successo ma di salda ladice 
plebea e un Metello sorpren 
dente per \enta e giustezza 
di torn Lucia Bose Ottavia 
Piccolo e Tira Aumont com 
pongono una squisita gallerh 
di ntrarti femminili E Pie 
ro Montagnani Manuela An 
drei Pino Coh?zi Luigl Di 
berti Missimo Rig llo Adolfo 
Oeri Corrado Gajpa Frank 
Wolff completano vividamente 
il quadro 

Aggeo Savioli 

Ungaretti 
malalo 

a New York 
NEW YORK 18 

Giuseppe li„neUi e malato 
Lunedi sen <j Ntw \ork di 
iitomo da Okldhonn City dove 
ave\T rtc\uio il prenno inter 
mzionale di letttratma s. Books 
Abroad * il pun i (he hi 82 
anm hi atcusito s ntomi dl 
si inche/73 L hi <ia«Lorso una 
notiL poco haiiquilla h stato 
\isitato maitedi mat Una da 
clue media che hanno nscon 
lute nel pa7iLiite una be\e 
eoi gest one bunco polmoiniic 
c in febbie e ne Innno consi 
i-bato il l ccnero nel « Picsbjte 
nan hospital * I ospcdalt. della 
tticolta rii mcdiLina della « Co 
lumhia Lnivcrsiti n 

Le condi/oni di Untjaretti 
sono serisih IniLiite mulioiate 
not cm so della goitnita di leji 
ô fii il p Lid tht lid i pnsato 
noi mai ntnie riurantt la notte 
ipparua sfebbiato e di buon 
umoie I medici curanti ftk 
hanno picscrtio un peuodo di 
assolulo nposo SUisci T gntngp 
i N(\̂  \ i k per assisteilo il 
mai lo dell imiia fislia del poe 
\-\ \ ion che vive a fiesta 
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