
I ' U n i t d / martecH 7 luglio 1970 

II secondo cenfenario delta nascita LA CASA DOVE NACQUE LENIN '»'«"<""''• ««w" cmmaU>srafKa 

poeta 
giacobino 

II dibattito e I'indagine critica nella RDT e nel-
la Germania di Bonn — L'unita Holderlin-
Marx come prodotto della dialettica delta storia 

Anno r]i cek'brnzinni, questo 
1970 E' i] clueccntesinio an 
niversnno della nascita di 
Reethovon, cli IlpgiO e (h Ilol 
rlcrlin. L'avvin 1'lia dnto Fno-
cinch Holderlin, il poeta gia-
cobmo. Ed e stato un avvio 
Olicp, all'insegna di una inda-
gine critica — p nutncntica — 
die ha mpsso in movimentu Ic 
forze cultural! nei due Slati 
tcdeschi alia ricerea di una 
interpi etazione .storicamente 
valida e capace di fare fiu-
.stizia delle falsificazioni e del-
le inlerprctaziom tenden/.iose 
di cm anche questo porta 6 
stato vittima negh anni dc! 

nazi.smo e, prima ancora, in 
quelli bismarckiani. 

II discor.so si 6 svollo su 
piani parallch — ma anche 
reeiprocamente polemici — a 
Weimar e a Stoccarda, rin\e 
Ilolderlin e stato «ricoitriu-
to •. in diverse interpretation], 
rispettivamente da Alexander 
Abuser), scnttore e vice presi-
dente del Consiglio della RDT, 
e da Martin VValspr 

It punto centrale di poleni'-
ca e stato il suo giacohini-
sm). « NOH e stato un ginco" 
bino t, ha scritto la Frank-
jur'er Allgemeine Zeitung nel 
tentativo di riassumc.j il si-
gnificato della celebrazione di 
Stoccarda. La tesi opposta e 
stata sostenuta dal Sonntag. 
il icUimanale culturale della 
RDT in un articolo di Peter 
Goldammer sulle eelebrazioni 
di Weimar, dove Abusch non 
soltanto ha parlato di « poeta 
giacobmo» ma anche di una 
« unita di Ilolderlin e Marx 
come prodolto della dialettica 
della storia ». 

Gia nel lontano 1943, nello 
esiho moscovita, il poeta Jo
hannes R. Becher — ehe piu 
tardi doveva divenire ministro 
della Cultura nella RDT -

aveva scritto sulla nvista In
ternationale Lileratur die 
quando gli antifascist! germa-
nici fanno appello « alia lotta 
sacra conlro i tiranni tede-
schi della patria tedesca, ciod 
alia lotta per la liberta die 
\1 poeta ha canlalo, essi scn-
vono sulle low bandiere an
che il nome di Hblderlin ». Di 
quell'Hblderlin che in una let-
tera del 1. gennaio 1799 ave
va espresso in questi termini 
il proprio impegno giacibino: 
«quando il regno dell\,scuri-
ta irrompe con violenza, noi 
gelliamo la penna sotto il ta-
volo ed accorriamo in nome 
di Dio dove la miseri i e piit 
grande e dove noi stessi sia-
mo piu necessari». 

Non che questo impegno sia 
stato negato da Martin Wal-
ser nel discorso celebrativo di 
Stoccarda. E' piuttosto vero 
l'opposto, nel senso die lo 
scnttore tedesco occidentale 
ha sostenuto che « solo can-
tando » Holderlin « era stato 
clalla parte della rivoluzione » 
che apriva, dalla Francia, una 
nuova epoca. Di qui il rihevj 
che a Walser 6 stato mosso 
— appunto dal Sonnlcj — di 
aver trascurato ile concrete 
condition! storiche» e, piu 
ancora, di aver indirettamcn-
te proiettato, nella ricostru-
zione della figura di Holder
lin, quella Heimatlosigkeit — 
cioe una condizione da apoli-
di — che carattenzza «"iia 
cerla " opposizione di sini
stra " della Germania del-
I'ovest isolata dalla classe 
operaia ». 

E' cioe una lematica di at-
tualita che ha finilo col pren-
dere il sopravvento, almeno 
sul piano della pubblicistica, 
anche in occasione di queste 
eelebrazioni. Non a dispetto 
della ricerea critica (a Berli-
no est YAujbau Verlag pub-
blichera in autunno, in quattro 
volumi, le opere complete di 
Holderlin, a cura di Gunter 

Ventidue fi lm 

IUI concorso a 

Karlovy Vary 
KARLOVY VARY, 6 

Ventidue film si contenderan-
no il «Globo di cristallo » del 
XVII Festival di Karlovy Va
ry, che si svolgera dal 15 al 
26 luglio prossimi. Al concorso 
partcciperanno solo lungomctrag-
gi a soggetto. 

La Cecoslovacchia presentera 
la commedia boema Ho ucciso 
Einstein, signori di Oldrich Lip-
sky e il film slovacco Torre di 
rame di Martin Holly, la Gran 
Bretagna presentera Kess di 
Kenneth Loach, l'Unione sovie-
tica Presso il logo di Serghei 
Gherassunov, l'ltalia Gott mil 
u?is di Giuliano Montaldo, la 
Germania federate Katzerma-
clier, la Repubblica democra-
tica tedesca Strada per Lenin, 
la Bulgaria Angeli nen: la Fran
cia sard in concorso con due 
film ancora da dofinire. Tra le 
manifcstazionj laterali b in pro-
gramma una « retrospettiva » di 
film dedicati alia lotta contro 
)! fascismo In onore di Jiri 
Trnka, il grande artista ceco-
slovarco scomparso nel ciicem-
hre .scoi'so. \erra allestita una 
rsaseicna tlci suoi film 

Mil 111. e anche nella Germa 
nn deH'ows! si annunciano 
ini'iahve --i.ilnghe) ma 
contend di quel c l)» -o r/i ve 
ntn » olio c,ii'aUeri//a altual-
DKnte, iiell'uno e neH'altro 
St.ilo tedesco. gli sfmvi della 
cultura piu ini|k'gnatd, alia 
ricerea di un ripensamnitn 
profondo di tutta la storia — 
non solo pohtica ma ai.Jie 
m lie e culturale — e di tutto 
il travagho germamco 

II rhiccenu snuo aniincrsa-
rio di Beethoven, ma sopiat-
lutto quello di Hegel, s.iranno 
di questa l i c rca — nel corso 
del 1970 — nomenti essenzia-
h di un confronto the p tra i 
fatti di maggior rihevo fh que 
sti ultimi mi'.si. 

i. r. 
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II nuovo romanzo di Soldati: «L'attore 

II vero e il falso vero 
dell'av ventura quotidiana 

Un'opera che riprende la strada della narrativa illuministica nell'indagine della tematica odierna e della sua complessita 

II mondn cambia, anche se 
tanti vi si oppongono. Ma co
me9 Nel corso di una stcssa 
esistenza umana i paesaggi, i 
ritmi, le abitudmi delle citti 
do\ e viviamo si sono profon-
damente trasformati. Fino a 
quale punto percepiamo que
sto mutamento, fino a quale 
punto lo dominiamo? L'orse 
sono queste, almeno in parte, 
le domande dalle quali Mario 
Soldati e partilo nel compor-
re I'ultimo suo romanzo, L'al-
tora (ed. Mondadon, pp. 2C4, 
L. 2.500). Difatti altri motivi 
si mescolano subito a quelli 
appena indicati, tanto ehe, a 
lettura ultimata, ci troviamo 
di fronte a un'opera composi 
ta e sottile che e difficile ap-
prtzzare senza penetrarne le 
intenzioni. 

I! romanzo e costrulto su 
analogie e contrasti. I con-
trasti si dichiarano gia nei 
personaggi, ma le loro radici 
sono visibili altrove. C'e un 
« narratore s>, il personaggio 
che racconta in prima perso
na, ed e egli stesso uno scnt
tore piuttosto affermato, col
laborator della TV, cineasla, 
ecc, die va di qua e di la in-
seguendo 1 suoi impegni, pas-
sando da un aereo all'altro, da 
Roma a Milano, da Cannes a 
Pangi alia Riviera ligure. In 
una serata romana che con
clude nell'apparente pl^naa 
un giorno convulso, egli rifkt-
te sulla differenza fra il mo-
do in cm la cittii ora si pre-
senta rispetto al 1942. Nella 
passeggiata sohtaria fra via 
Condotti e Piazza Ci\ Peiolo, 
sembra ch'egli debba cedere ai 
ricordi, i quaLi trovano il loro 
centra nella figura di un ami-
co, Enzo Melchiorn, attore ce-
leberrimo negh anni lontani, 
del quale egli ha avuto occa
sione di apprezzare h segreta 
generosita. In seguito Mel
chiorn si c allontanato dal 
teatro, quasi dileguato nello 
anonimo, e per un caso ro-
manzesco riappare proprio 
quella sera. Cosi siu ricordi si 
r -^s ta subito l 'av\ . i tura at-
tuale. 

Mclclnorri ha abbai. .,.iaio 
le scene, dove dotmnava con 
una sua arte c-triMii;' e 
controllata, im-nine da • i 
indulgeiiza gigionesca, per go-
dere di un meritato riposo in 
una bella villa sulla Riviera. 
Ma il suo propositc e falli-
to: sua moglie Licia continua 
la sua vita disordinata fre-
quentando le sale da gioco dei 
dintorni, fra Montecarlo e San 
Remo, e disperdendovi i ri-
sparmi e un'eredita del mari-
to. Anche questi non rinun-
cia ai suoi capricci: pur affer-
mando che Licia e la sua vera 
e unica donna, sente 1'attra-
zione di giovani C nestiche 
che si susseguono in casa, pri
ma una Gabriella contadma 
poi una Giovanna piu sofisti-
cata, una ragazza di origine 
corsa dietro la quale si muo-
ve un certo Argenta, play-boy, 
lestofante e pseudo-amico del-
l'attore. Fra Enzo, Licia e 
Giovanna si forma a poco a 
poco un sisLema di rapporti a 
tre sempre piii complicate, 
frustraztoni persecuzioni ed 
auto - umiliazioni, in un gro-
viglio di senlimenti contra-
stanti die portano alia trage-
dia. Giovanna muore in tin m-
cidente d'auto. Disgrazia? De-
htto? Alentre Enzo e a Roma, 
dove grazie al suo annco scut 
tore e stato chiornato pvr il 
prouno di im teledramma, 

Licia fugge a Trieste da una 
sua sorell , avvalorando so-
spetti piu o mono tondati su 
di lei. 

Come s'e visto, alia memo-
ria sbiadita del \ecchi tempi 
lo scnttore sovrappone subito 
il meccanismo di un'avventu-
ra quasi da romanzo giallo 
che, nella breve e-posizione 
precedente, sembrera mac-
clnnosa, mentre e abilmente 
animata e articolata dall'autJ-
re. Soldati fu a suo tempo uno 
del prinii lettori italiam di 
Proust: cede spesso aH'attra-
zione del ncordo, salvo poi a 
trovarsi a disagio nell'at-
mosfera estetizzante e con-
temjilativa della ^ ricerea & 
delle vecclne memorie. Trop-
po estroverso, troppo amante 
di invenzioni, per.smo fantaisi-
stc, egli sente di piii il gusto 
degh intrecci, delle trovate, 
dei colpi di scena o del gioco 
nel rapporto con il lettore. Pu 
re, egli mette tutto questo al 
servizio di un'anahsi che ha 
fondamento nella defimzjone 
di una moralita esislenziale, 

di un'mdagine sulle incer-
tezze, sulla dusgregazione ul
tima dell'io. Per cm se una 
citta nei mutamenti avvenu-
ti e irriconoscibile p-r la sua 
dmamica ma resiste nelle 
strutture ben delineate dei 
suoi contorni. altrettanto puo 
accadere, di nflesso, alia 
persona umana che gia con-
tiene (o contene\'a) le radici 
di un inestricabile conflitto 
fra verita e menzogna. Pro
prio per questo I'autore stes
so indica e denuncia la sua 
affinita con l'« attore » Quali 
possono essere le disunziom 
tra finzione scenica e fmzio-
ne nella vita? O. meg io. co-
sa opponiamo al disordine che 
preme sulla nostra ragione e 
ci condiziona tutti? Ci puo es
sere un abbandono irr.iziona 
le, ma anche l'eventu.ile at-
teggiamento <i diplomatico ». I 
lucidi compromessi cui ci sot-
toponiamo per auto - gover-
narci non basteranno eomun-
que a risolvere un problema 
che supera di gran lunga l'm-
dividuo singolo. 

Questo romanzo — uno dei 
nughori fra quelli scritti da 
Soldati — rimanc clnuso m 
una vecchia comenzione ro-
manzesca? E' un problema 
die si pone — ed e stato in-
fatti sollevaio — con riferi-
mento agh attuali dibattiti sul
la crisi della narrativa Lo 
scriltore accentua un po' trop
po I'indagine in cluave psicolo-
gica. in una cornice sociale 
(quella di una certa bo esia 
ai limiti del parassifismo) che 
apparc ben precisa, quindi h-
milativa. Ma non si puo sot-
tovalulare il coraggio dell'au 
tore che riprende decisamen-
te la grande strada della nar
rativa saggistica o illuministi
ca La novita non dipende qui 
tanto da una costruzione sim-
bolica negh schemi delle tec-
niche allusive quanto dalla 
individuazione lucida di una 
tematica odiema sulla «av-
ventura » umana e dalla de
nuncia della sua complessita. 

Michele Rago 

Un interessante lavoro di Enzo Santarelli 

« Dossier sulle region! 
II legame specifico tra la lotta per le autonomic regio-
nali, le lotte per il rinnovamento sociale e la storia 
nazionale . Intuizioni di Salvemini e la polemica attuale 

Non poteva essere piu fortu-
nata 1'uscita dl questo « Dos
sier sulle regioni » che Enzo 
Santarelli ha curato, con 
una sua ampia prefazione, per 
conto dell'editore De Donato 
(L. 2800). 

Anche questa volta l'angola-
zlone del lavoro del Santarel
li e « parzlalmente storica » e 
si pone «sul fllo della pro
gressiva scclta e costruzione 
regionalistica, lungo un ar-
co di tempo relativamente 
breve». Ma il fatto piu im-
portante e saltente del di
scorso che gli « atti » conte-
nuti in qucsto libro consen-
tono a chiunque voglla con-
sultarll, e che, «nel quadro 
della critica anticentralizzatn-
ce dl piii generazioni, viene 
emergendo il nesso costante 
fra la questione de'.lo Stato 
e la trasformazione del rap-
porti sociah e di produzione » 

Non si tratta, in sostanza, 
di una raccolba piu o meno 
compendiosa (e magarl ci noio-
sa», come puo acoadere) dl 
testimonianze e documenta-
ziont, ma della proposizione 
dl una serie di elementl, dl 
fatti storlcamente ben deter-
minati (anche quando si rife-
nscono alia recentisslmn bat-
tagha politica), attraverso 1 
quali si comprende che la lot
ta per I'istituzione dell'ordtna-
mento regionale, in Italia, non 
ha mal avuto caratterl pura-
mente e semphcemente am-
ministrativi e tecnicisttel, ma 
si e fondata e si e svilup-
pata essenzialmente su con-
tenuti e rivendicazionl poli
tico sociah. « L'attuaziono del-
l'ordinamento regionale — 
scrtve lo stesso E. S. — delle 
autonomic regionali, concepita 
dai suoi piu coerentl propu-
gnalori come un passaggio 
obbli^ato e prehmlnare verso 
un radicate rinnovamento so
ciale e amministiativo, trae 
onsiup d.il.a stoiia na/ion.Ue, 
e ui modo piu specifico da 

certe pecuhari forze popola-
n verso \\ decentiamento e 
l'autogoverno e presents lega-
mi organic! con l'ascesa del 
ceti subalterni sprovvistl dl 
potere politico ed economi-
co e con lo stesso movlmen-
to socialista ed operaio ». 

D'altra parte, gli avvenimen-
ti di questi ultlml anni e so-
prattutto la fase di acuto scon-
tro politico in atto sulle Re
gioni, dimostrano da soil che 
non e azzardato guardare alia 
battaglia regionalista come ad 
una componente, fittamente 
mtrecciata con tutto il resto, 
della lotta di r'asse. 

Ma la storia dl oggl non e 
un « tncidente » rispetto alia 
tradiziono e all'azioue dello 
forze democrattche itahane 
per I'istituzione delle regioni. 
La lotta dei partitl operai e 
delle forze popolari per dare 
all'istituto regionale un con-
tenuto democratlco avanzato, 
collegato a filo diretto con la 
grande battaglia In atto per 
le rlforme sociall, si lnsen-
see in una tradizione vivace 
e piuttosto ricca. Quando nel 
1096 l socialist! di Palermo 
si battono per la «autono-
mia regionale», non si lim-
tano a rivendicare una forma 
qualsiasi di decentramento 
burocratico, ma chtedono la 
abolizione del dazio sul con-
sumi, i'esenzione delle quote 
mlnime del focatico a Tele-
vazione delle quote massime, 
l'abollzlone delle tasse sugll 
animali da lavoro, la tassazio-
ne della « rendlta e del pro-
fltto, sgravando cib che e sem-
phce compenso del lavoro, 
I'istituzione dei problvlri per 
la fissazione dei patti agrari 
e del salari, l'espropriaziono 
delle miniere. 1'abollzione del 
eottimo e co nesso dello strut-
tamento infame del carusl, 
1'incoraggiamento dello coope
rative ». 

Sono rlvendloizionl sociall 
piuttosto avanzate, speclalmen-

te se riferlte a quell'epoca, 
e che comunque — come dl-
ia. il 4 luglio 1896 alia Came
ra Napoleone Colajanni — « si 
adattano all'indo'.e, alle tradl-
zioni, alle condizioni econo-
miche di un popolon. 

«La comunita reazionarla 
merldionale e la minoranza 
reazionana settentnonale — 
senvera nel 1900 Gaetano Sal
vemini, parlando di "questio
ne merldionale e federall-
smo" — somnumdosi nell'uni-
co Parlamento centrale, costi-
tuisce la maggioranza parla-
mentare reazionana, c h e 
schiaccia in tutte le occazio-
ni la minoranza popolare n. E 
questo perche «i moderatl 
del Nord hanno bisogno dei 
camoi risti del Sud per opprl-
mere i partiti democratici del 
Nord », mentre « l camornsti 
del Sud hanno bisogno dei 
model ati del Nord per oppri-
mere le plebi del Sud » 

Coni ro questa « alleanza » 
Salvemini Invocava un regime 
federatlvo, in ogni caso an-
tiacceitratore, forse con una 
impronta assal marcata dl ot-
timisno. Egli lntuisce, tutta-
via, che l'autogoverno locale 
poteva diventare stmmento dl 
lotta ''Ontro il latifondismo e 
per le « necessane trasforma-
zioni agncole e industrialiit. 

La rosta in gioco nelle Re
gion! 6 sempre quella Gil 
Entl -egionah possono diven
tare organistnl dl progresso, 
ma anche punti di reslsten-
za di'lle forze conservatrtcl. 
Sta di [atto che l'ordlnamento 
regionale e nato In Italia, an-
zl e stato imposto. attraverso 
una forte spinta di classe. Sta 
di falto che la sinistra Ita
lians le ha sempro conceplte 
come momenta dl scelta e dl 
decisione politica contro l'av-
versai io dl classe e che su 
questa base essa continued 
la sua 

A 200 anni 
dalla morte 

di Tiepolo 
a Udine 

La Dirpziono do! Musoo CiVico 
C!I Udme — affiancata dal Comi-
[ato coiiMiltuu pcnndiipiUo dol 
le Bicnnah, cm e stato chiamato 
a far parte anche i) prof. Fran
cesco Yaleantner. bopnnlonden-
te alle Gallenc di Yene/.ia — 
prosegue il laxoro preparatono 
delle manifcsta/iom celebiatne 
del bicentenano della morie 
del Tiepolo. 

II proftramma di quest'anno, 
perfczionato ed arncchilo, si 
articolcra come segue 

— agosto- puhhlica/ione di un 
volume di G. Kno\ su Gxamhut-
Usta e Damemco Tiepnlo roc-
co'ta di teste. Si tratta di una 
edizione cntica della nola sene 
di incisiom, che apnra la colla-
na di monogralic celebrativo. 

— 5 settembrc: inaugura/iore 
della Nostra delle acqueforti dei 
Txcvolo. VcriM espo.sto il 5 cor
pus » complcto dei lie arti.sti 
(42 fogh di Giambattisla, 177 di 
Domemco e 9 di Loren/o), con 
un catalogo ragionalo. L'esibi 
zione contemporanca di tutto il 
palnmonio incisono liopoleseo, 
che vienc fatta per la prima vol
ta, consentira di \enlicare 1 
giiidi/i controversi, puntuaii/,-
/ando sopratlutto la eronologia 
dell'opcra di GiambaUisU, 

— 28 settembre - 1> oltobre: 
Congresso Internazionalc di Stu-
di sul Tiepolo. 

KraUanlo, a cura doi tccmri 
dell'IstiUito Centrale del Restau-
ro di Roma, sono in covt>o 1 la-
\on di restrauro del ciclo del-
1 Arcivesco\ado, che consenti-
ranno una lettura piu agevole 
del faniobo complehho udinese. 

Sirio Sebastianell 

• D U E NUOVE r iv is te d l 
psiconnal is l sono apparse 
recentemente In F ranc ia . 
Del ia p r i m a , Eludes Freu-
diennes, segnal lamo il n. 1-
2 del novembre 1969, con 
saggi d l T . Reik , C. Dav id , 

C. Ste in, A. Green c a l t r i ; 
la par te centra le del fasc i -
colo d l pp. 283 6 dedicata 
a l l '« ordine p s k a n a l i l i c o n, 
cioe al ia fo rmaz ionc degl i 
ana l is t l e al ia anal is i didat-
t i ca . D i re t l a da Conrad 
Stein, la r iv ls ta 6 edlta da 
Denodl (14 rue Amel io . Pa
r is 7). Questo fascicolo costa 
21,80 F. L 'a l t ra r i v i s ta , pure 
al suo pr imo numero, ha un 
t l to lo t radiz ionale \ ' ( i u \e l lo 
Revue de Psyehanal;,so ed 
6 d i re t ta da J .B . Pon la l i s , 
I 'editore e Ga lUmard , i l prez-
zo 20 K Sotto |a cornice ge
nerate « Inc ldenre della psi-
canal ls i » v ! compalono sag
gi d l f rontal is , d l J . Staro-
b l nsk l , d i D. Fernandez, d l 
V. Smi rno f f , d l C. Le fo r t , d l 

D. A n J e u , d i M . Tor t . M a 
II pezzi* fo r te del numero so
no fe l i t t e r e di Fr<>ud adole-
scente, scr l t te t ra I! d ic las-
sottesli. io 0 II dlc ia moveslmo 
anno 11 suo o t n e o Eml l 
F luss, Ict tere f i iora ma l 
p u b b l l o t t . 

E c 
Festiva 
Le brutali pressionr attiericane contro il film antinazista ed antimperiall-
sta «0.K.» del tedesco-occidentale Verhoeven all'origine della crisi 
Vivaci manifestazioni di protesta di cineasti, giornalisti e student! 

BKRMNO OVF.ST. 15 
II Festival cinomatogral'ieo 

iiiUn'nazionale di lierluio 
Ovost 6 del'initivanienle cola-
to a piceo la I'ompclizione 
ml'atti e stata interrotla, la 
giuria non esiste piu, i previ-
sti premi not) saranno assc-
gnati e, anche se le proio'/joni 
coiitiiiueranno fino a domain, 
negli ultimi giorni non sono 
stati no saranno piu presen-
tati i film in concorso: tra 
le opere « vitlime » di questo 
anticipate deces^o della ras-
segna e anche l'ltaliano La 
ragatza di nome Giulio di To-
nino Valern. 

Che i festival cinematogra-
fici — specie quelli con for
mula competitiva — siano da 
tempo m crisi 6 tin fatto uni-
versalmentc accertato c la 
mainfesta/,ioiie berlinese non 
poteva sottrarsi alia regola; 
ma questa volta. a far anda-
K tutto per il peggio. si sono 
aggiunte brutali pressiom po-
litiche da parte dei sohti 
gruppi della destra ollran/i-
sta e industriale amencana, 
che hanno trovato in alcuni 
dirigenti herhnesi della mam-
festa/.ione e in alcuni membn 
della giuria pronti ed osse-
quienti eseculon. 

Tutta la polemica c sorta 
intorno ad un film, O. K. del 
giovane regista tedesco occi
dentale Michael Vehroeven, 
noto anche per essere il ma-
rito di Senta Berger. O K., 
narra, tra l'altro. la storia di 
quattro soldati americani che 
violentano e uccidono una ra
gazza vietnamita: ma denun
cia anche con forza l'appog-
gio finanziario fornito da al
cuni grossi industriali tedesco-
occidentali alle forma/ioni 
neonaziste che hanno in Ba-
viera numerosi campi di ad-
destr.imento al terrorismo II 
presidente della giuria, l'ame-
ricano Georges Stevens, non 
ha «gradito» O. K.; e ha 
scritto una lettera al diretlo-
rc del Festn'al, Alfred Bauer. 
chiedendo che il film fosse 
escluso dalla compcti/.ione 
perche « in contrasto con uno 
degli obicttivi della rassegna-
quello di promuovere l'amici-
zia tra i popoli ». 

I dirigenti del Festival e 
alcuni membn della giuria 
hanno ceduto al diktat di 
Mevens e hanno dichtarato 
ftiori concorso I'opera di Veh
roeven Ma il « giurato » ju-
goslavo Dusan MaUavciev lia 
proteslato apertamente e con 
forza anche a nome o"i altri 
suoi colleghi, contro la deci
sione. e i registi Guerra Lit 
tin e Capoviila (latino ameri
cani). Andersson e Bergen-
strahle (svedesi), Gall. Gass-
hmder o Vehroeven (tedesco-
occidentale) hanno minacciato 
il ritiro dei loro film dal Fe
stival qualora la giuria (che 
aveva dimostralo la propria 
incapacita a lavorare in au-
tononna e in sercnita di giu-

di/.io) non si fos^e subito di-
niessa. \ i-,ta I'lnipossihilita di 
nmettere insienie i cocci, 
Bauer e il direttore ammini-
sti'.itno, Walter Schmieding, 
hanno dicluarato decaduta la 
giuria e si sono dimessi dal
le loro cariche. Allora il pre
sidente del Festival, Warner 
Stein, (che e anche assessore 
alle Ait) nel Senato di Her 
lino Ovest) e intcrvenuto nel
la vertenza reinlegrando di 
autonta Stevens e compagni. 

Ma i cineasti democratici. 
spalleggiati da forti gruppi di 
student) clcH'Universita libera 
di Berlino Ovcst. hanno nii-
pedito che il dibattito e il 
confronto — che investivano 
problemi pohtici ed ideologi-
ci di grande rihevo — fosse-

ro strozzali dai provvedimen-
ti burocratici di Stein: essi 
sono intervenuti all'tiltima riu-
nione pubbhea dei giurati e 
hanno prescntato tin ordine 
del giorno che chiedeva le di-
missioni della giuria e di 
Bauer. 

Questo ordine del giorno, fi 
stato poi approvato a lar-
glussima maggioranza nel cor
so di una assemblea alia qua
le hanno partecipato quasi tut
ti i cineasti e i giornalisti pre
sent! a Berlino Ovest: dopo di 
che. ieri sera, il senatore 
Stein ha dichiarato chiusa In 
competizione con due giorni di 
anticipo sul previsto e la giu
ria ha annunciate la sua de
cisione di considerare csau-
rito il proprio mandato. 

Questa sem 

a 

Dal nostro corrispondente 
SPOLETO. 6 

Domani, alle ore 20 al Tea
tro Nuovo di Spoleto, nel qua
dro del XIII Festival dei Due 
Mondi, « prima » dei balletti 
della « Merce Cunningham 
and Dance Company ». s i trat-
Ui di uno degli spettacoli piu 
attesi di questo Festival per 
la personahla di Merce Cun-
ninghani. ballertno e coreogra-
fo, e per il posto di rihevo 
che egli, giunto alia scena 
ventisei anni fa con un me-
morabile programnia di dan-
ze solisliche e di musica per 
percussione itisictire con John 
Cage, occupa nella storia del
la danza teatrale degh ultimi 
trenla anni Sotto la dirczione 
di .Merce Cunningham, si esi-
biranno al Teatro N'ouovo nei 
cinque spettacoli m program-
ma sino al 12 luglio. i balleri-
ni Carol>'n Bi'own, Louise 
Burns. Douglas Dunn, Meg 
Harper. Ilaynian-Chalfey. San
dra NVpls. Chase Robinson, 
Valda Selterfield. Jeff Slay-
ton c Mel Wong che esegui-
ranno danze su musiche di 
John Cage David Tudor e 
Gordon Mumma 

Per domani il prigramma 
del Festival prevede anche 
un concerto da camera (ore 
12 al Caio Mehsso), una nuo
va replica della Medium e 
deH'Umcoriio, la Manticora e 
la Gorgona di Gian Carlo Me-
notti (ore 15 nello stesso tea
tro) ed un concerto dcll'orga-
nista inglose Paul Kcnion nel
la chiesa di San Domenico. 

g. t. 

I! settembre 
teatrale 

all'OHmpico 
dl Vicenza 

VICENZA, 6 
In occasione del venticin-

quesimo ciclo di spettacoli 
classici vicent.ini, sulla scena 
rinascimentale del Teatro 
Olimpico di Andrea Palladia. 
verranno presentate. dal 3 al 
27 settembre, prossimo. tre 
opere che. ad un considere-
vole impegno artistico. unisco-
no una I'unzione illustraliva 
della storia del teatro: Isabel
la, comica gelosa, tratta da 
un racconto di Vita Pandolfi 

— ispiratosi ad una vicen 11 
della commedia dell'arte alia 
Corte dei Gonzaga -- con la 
regia di Franco Fni'iquez: La 
opera del mendiennti di John 
Gay. con la regia di Giorgio 
Bandini, Caligola di Mbert Ca
mus. messa in scena da Gian 
carlo Sbragia. 

Con Isabella, comica gelo<a 
— che sara interprelata da 
Carla Gravina. Beppe Pam-
Wen. Adriana Innocemi. Pie 
ro Null e Tmo Carraro — 
il regisla ha inteso realizzfro 
una fantasioso kermesse sul 
mondo dei comici dell'arte 

L'onero dei mendicant! (The 
beggar's opera), melodramma 
in versi e prosa rappresenta-
to per la prima volta nel 
1728 con successo e scalpore 
a Londra. o una satira della 
societa corrotta dell'epoca 
Due secoli dopo, nel 1028, Ber-
toll Brecht ricav6 dal leslo 
di Gay. la sua famosa Opera 
da tre soldi. 

Caligola, espressione teatra
le dell'esistenzialisnio franco-
se, valida per i) suo content!-
lo attuale. ottenne vasti con-
sensi 26 anni fa. al Theatre 
Hebertot di Pangi. 

inartecli 
T v "a^onale 
16.15 Tour de France 

Arn\o dell'iindicesima tap-
pa: Duonne \JZS Bains-
Thonon Les Bains 

18,15 La TV dei raqazzi 
Profondita meno uno (pro-
granima dedicalo ai ragaz-
zi che van no al mare); U 
'sapone. la pislola, ecc; 
Gli eroi di cartone 

19,45 T e l e m o r n a l e s p o r t 

C r o n a c h e I t a l i ane 

O g g l at P a r l a m e n t o 

20,30 T e l e g i o r n a l o 

21,00 E s e r c i z i o 

a c i n q u e d i t n 

Commedia di Peter Scliaf-

fo r . f iogia d i Mar io Lan-

di. Interpreh: Rma Mo
rel'.] e Paolo Stoppa U la
voro presenta la viconda 
di iin giovano tedesco cmi-
Hrato m IngliiileiTa per 
sfuiigire alia bmlahta del 
padre, criminale nazista. 
Ospite, come istilutore, 
presso una tamiglia del
la borgliesia iondinesc, il 
g.ovane serve come tor-
mi'io di paraeone per sco-
pnre i liniiti e la grot-
tezia delta famiglia che 
Io ha accolto 

23,00 Talecjiomale 

TV Recondo 
21,00 Teiegiornale 

21,15 Persone 

22,05 Speoiale per voi 
II programnia condotto da 
Hen/.o A r bo re conclude sta-
sera le sue punfale con 
una Lrasmissione registra-
ta a Perugia, aJl'liniversi-
ih per stranien 

RIna M o r e l l 

Radio lc 

GIORNALE RADIO - Ore 7, 
8, 10, 12, 13, 14, I S , 17, 20 , 
23) 6: Mottut lno muslculst 
7,1 Oi Tocculno musicoki 7,30t 
Musica espresso; 7,45s lerl al 
Parlamento; 8,30: Lo contoul 
del mnttino; 9: Vol od (oi 
11,30: Volrino dl un disco per 
reslato; 12,10: Conlrappurilo; 
12,43: Quadritoallo: 13,15: 
Slemo slot) Inlormatl clio 4 
estate; 14: Btion pomerlgaio) 
16: Tul lo Beelhoveni 10,30[ 
Per vol slouaul • Estate) 18i 
ParatD di caiuoni; 18,15: So* 
rclin Radio) 18,45: Un quarto 
d'ora dt noultflj 19,OS: V B -
canre In musica; 19,30; Luna-
parlo 20,15: Ascolta, si to se
ra; 20,20: Asccso o coduta 
della cltlb dl Moliagorinyi 
22,25: Chlnra fontona. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ore 

6,25, 7,30, 8,30, 9,30, 10,30, 
11,30, 12,30, 13,30, 15,30, 
16,30, 17,30, 18,30, 19,30, 
22, 24f 6: II mottinlcrc; 7,43: 
Qiliardlno a tempo dl musical 
8,40: Una voce per vol; 9i 
Vctrino dl un disco per I'eata-
tej 10: Vldocq, amoro o\\o\ 
10,3S: Chinmatc Romo 3 1 3 1 : 
12,35) Alto gradlmentOj 13,45: 
Oundrantet 14,05: JuHe*boxi 
15,15: Pisto dl lanclo) 16i 
Ponieridianai Tra Ifi 17 e l« 
18 57. Tour do Trance; 17,55. 
Aperit ive In musica; 18,4Si 
Sul nostrl mcr«atii 19,05i Va> 
riabilo con br io; 19,55: Qua* 
drltoi j l ioi 20,10: II tormento-
nc; 21,15: No\rita t 21,40: La 
iiu'-fe canzonl; 22,10: Appun-
tarn ' " to con Buet; 22,43i De-
tlrdc-i 23,05: Musica leggert. 

Radio 3° 
Ore 10: Concerto In eportu* 

raj 11,15: MuMclio llali&no dl 
ogyh 12,20: Collcrio del mo-
lodramma; Luc la) 13: Inter* 
mcixoi 14,30: II disco In v«. 
trinat 15,30: Concerto alnlo-
ntcoi 17,40: Joit In mlcrosol-
co; 18: Notizlo del Tcr io ; 
18,45: Lo mlnoramo (n Ame
rica) 19,15: Concerto della ta
re; 20,20: Evaristo fellco dst-
I'Abaco) 2 1 : II Glornalo del 
Tcrzo) 21,30; Incontr) mu*4-
cali romatil 1970. 
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