
IL PREMIO. Ieri sera a Venezia la proclamazione del vincitore. Polemiche e qualche sorpresa 

«Autopromozione» 
Un'arte difficile 
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4 iVENEZIA. -II coraggio del pettiiosstn dl Maurizio 
Magglanl (Reltrinelli) ha vinto II33' Premio Campiel-
k), ottenendo 81 dei 256 voti espressi dalla giuria po-
polare. £ I" anno della Fellrinelli. che, con Maggiani. 
ha gia vinlo il Viareggio e con -Passaggb in ombia. 
della Di Lascia, lo Strega. Gia I' anno scorso, sempre 
Fellrinelll si era aggiudicalo il Campiello con -Sosliene 
Peralran di Tabucchi. Lo spoglta dei voti. che ha riser-
valo qualche sorpresa, nella cornice deil'lsote di San 
Giorgio, di frame a San Marco, ha poi visto piazzarsi 
secondo "Jack Fruscianle e uscito dal gruppo». del 
giovanlssimo Enrico Brizzi. la vera scoperta e il vero 
successo del premio (Baldlni e Castoldi) con SI voli; 
lerzo «ll bastone a cafce» di Virgilio Scapin (Neri Pot-
i a l con iM; quarto «L».casa,cQn le luci» di Paolo Bar-

baro (Bollali Boringhieri) con 43 e quihto il pid letle-
lario dei libri concorrenli. -Slaccando 1' ombra da ter
ra- diDaniele Del Giudice (Einaudi) con 37 (era con
siderate il lavorito). 

La cerimonia di premiazione, trasmessa in diretla 
rv. e stala aperta dal siniiaco di Venezia. Massimo 
Caccian, che in segno di solidanela ha accolio sul pal-
co il primociltadino di Saraiero, Tarik Kupuzovie. 

La vigilia del Premio era stala pariicolarmente movi-
mentala: le scelte della giuiia (presieduta come ogni 
anno da un -non tecnico», slavolla k> scenografo Pier 
Luigi PiaziJ hanno ratio mollo discutere. Infatti ollre a 
proclamare la cinquina dei finalistl i giurati si sono 
lanciati in unavalutazionecomplessivamentenegati-
va della stagione letteraria che ha lalto siorcere il naso 
amolli. 

Paoto Baitfaro Enrico Brizzi 
Ne «La casa con le luci» (Bollali 
Boringhieri) Paolo Barbara 
deacrlve I'incontro tra un 
glovane impegnato nel 
volonlariatoeunavecchia 
donne che vlve in una "casa* 
dimenllcata e quasi nascosta ai 
marglnl della societa della frella. 
La vita qucrtkllana del ragazzo 
via via perde soatanza e ragioni 
proprio nel confronto con la vila 
unpo'lrrealecheegliconosce 
dentro la «casa con le luci»: tanto 
che alia fine il tagazzo sara 
quasirisucchiatodall'"allravita-. 

H OMtDTf « «1MM Fwctonte* 
weltadwiiunao-
(BildMM*MoMI),M>maMO 
d'MonlodlEMMBriat.tllltta 
iMltltM*:)MieMjHh,ll 
ChKMilMa*l IMHotCMH 
Ptpp*r>. M aUundonalo la bwid 
aMImpnvvlMT QllMto a Mlo II 
primo d*l numwMl MairaiMM 
cha oompDnSomi U iwnanzo, ma 
•om tutta Ooatand* cM ripwtiM 
a un Mfco dubato: coma al Ia a 
tttmtm* aa atanl? P» I'amblanta 
• II |Mfo flpkamanM •gtawanllt-, 
qiwato * Matt pnuntato cana U 
lomanM di H M (anafaiiona. 

Virglllo Scapin 
11 mondo vlsto atlraverso «gli 
occhi'diunarislocralita villa 
veneta: questa. in eslrema 
sinlesi. la chiave di letlura de «ll 
baslone a calice" di Virgilio 
Scapin (NeriPozza).A 
conlronlo le avvenlure e i 
capricci dclle nobili pioprietarie 
e laquotidianita di govemanti, 
cuoche. lavandaiein una tipica 
villa veneta: tulto. 
rigorosamenie, al Itmminile, 
comcasollolineareaogni 
livello la profondita della 
tradizione matriarcaie della 
civiltadiquestoangolod'ltalia. 

MaurlzioMaggiani 
•» cwagglo del patttmaMr- dl 
MauriiM Magglani nueonls la 
•Madl Savarlo. fl|iO AeMN 
K*lanlln Egino. che part* alto 
vottadM dMMtodl Shriulla 
traces dalla propria bmtfiRa. Oa 
quotta pnmaaaa, raatare part* 
per compter* an vtosgdj ft« I kngM 
• I tampMla riccrca dl (tcchle • 
nuova Miulad, vacchla a IUMH< 
poMri. In qiwrto mondo fantaabco, 
la powla dl UneanM convlva con 
ItnqulalihHn ola fodanal Ratio 
dal -SlgnarCrtsto- con la tadtnal* 
nasdtadaHo atato patoadiMM. •» 
coragglo dal patUroaaO'. coma 
lata quail dl Maegianl. a m Hbro 
chenon •! prsoccupadl conaanan 
contalM cotilfmomitHmaiO* 
H »m> Ihiguagglo si farma dl IroMa 
BU'WCMIK daNa <tottaratun>-. 
Infatti, d vara * propria gtoco 
Mtararta si tratta, con lutto to aaa 
Ipartwll a la wa appsMntl 
(acongnnnza. Un romanio nal 
qaal* II tetton e chMnato a 
•ntrare f no in fondo laaeindotl 
traachara dalte tuggoMliml, dalla 
utopteadela •toHlxdaHaiinsaa: 
tutto con la •pnanca, iHa Una, di 
rftwaral a rtocnoacaral dtvoraL 
PabMlcato daNa FdtrkMH, qHcMn 
romanio ha gla vmto II PraMo 
Wareote Ma line del ghigno 
acono. 

• VENE2IA. Ci sono piu telelonini 
che uomini nello splendldo paiaj-
zo Mocenigo dove si svolge I'in-
contro della stamps con i vincitari 
del -Premio Selezkine Campiello 
1995.. Gli imeiventi degli autori so
no continuamenle intramezzali da 
Irilli e voci roche e ilautate che co-
munkano con Imdsibiti interlocu-
tori. I icolpevoii', colli in flagrante 
da qualche occhiala smartita del 
capo ufdcio stamps del premio o 
del presidente, si abbassanocontl-
nuando (ultavia imperterriri a dia-
logare chini come marmocchi a 
scuola che brigano solto al banco. 
A ognl modo i cinque Rnausti del 
Supercampiello non si scoraggia-
no. Tutl'altro. Sembrano anzi per-
feltamente a loro agiq.nel palchet-
to approntato nella sala gremita di 
giontalistl. Una sala sonhiosamen-
te aBrescata in ogni parete, anche 
nel sofWto, dal quale pendono 
splendidi lampadari <ll aistalto s«t-
lecenieschi. Ci sono voluli ben sei 
miliatdi per restaurare questo pa-
lazzo: lutti qualulni sbossati, mi di-
cono. dai munilici indusniali wneil 
patrocinatoh del premie, 

Psifino il giovane Brizzi se la ca
va benone. Snocciola l^'sueconsi-
derazioni sul significato del pro
prio romanio, dello scrivere in ge-
nere, dosando sapienlemenle si-
curezza ed umiHa. Ironizza sulla 
sua camicia gialla da bowling che 
imflo, assieme al pizzetlo, alia 
faccia scanzonata da ragazzoao di 
provincia, fa un bel conlrasto con 
la hgura severa e compassata dei 
suo vicino Paolo Barbara, anchW 
gli nella rosa dei cmque tlnalisu, 
cbe anagraficamente polrebbe es-
sere suo nonno, e tale sembra. 

Ma andiamo per otdine. II primo 
a padare $ II presidente della Fon-
dazione •!! Campielk-1 della * e -
deraziwie dell'industria del Vene-
to>, Mario Carraio. II prlncipe dei 
rratlori. La scheda biografica ci in-
forma che <ome presidente ed 
Amminlstratore delegate della 
"Canaro' d i un impulso panicola-
re alia introduzione di nuove tec-
nobgle e ad uno suiluppo organiz-
zativo nel segno della Qualita Tota-
ie.-°. L'omonimia, iitsieme alia Ca-
rica die ricopre e a quesri .poeilciii 
riferimenti prolesskmali, mi inor-
gogliscono. Ascolto dunque raptlo 
la sua appassionata inttoduziorie, 
in cui esalta il nolo del premio 
"Campiello" nella Cultura italiana, 
i! suo lenile rapporto con il pubbli-
co dei lertori grazle ai trecento giu-
rati anonimi che b rapnresentano. 

Preannuncia poi la soeuacolare 
cerimonia serale teletrasmessa su 
Raidue, ospitala dalla -Fondazione 
Cini» nelllsola di San Gioiglo, co
me alle origini del Premio, nel [On
tario 1962. E inflne fa qualche rile-
rimenio ai vindtori e rmalisti e ai lo
ro libri, dkJiiarandosi da sempre 
un appassionato lettore e amante 
dell arte. 

Dopo il presidente. & la volta de
gli scrittori, Paolo Barbara inco-
mincia la sua prolusbne e la termi-
na evocando la moglie limasta as-
sai stupita dapprincipio dalla sue 
idea di traslerire in un libro la pro
pria esperienza nel volontariato. 
Ma poi del tutto >convinta e soddi-
sfatta> a lavoro finito. Di Brizzi gia 
s'e detto. Quanlo a Del Giudice. 
descrive il suo rapporto con •ilvo-
lo» e la sua esperienza di «pilola 
con gli occhialk Maggiani raccon-
ta un eplsodio tagliato dal suo libro 
e coca invano di polemizzare con 
un gtomalista presente in sala: ma 
lo^etlo del contendere resla 
oscuoio perche il presidente. sen-
tendo aria di marelta, gli toglie con 
garbo. ma pure con eslrema pron-
tezza, la paiola di bocca. iccla-
mando ! ultimo inlervento, quello 
dl Virgilio Scapin, uno scritlore ve-
neto che di professione Ea il libraio. 
Costui delinisce il proprio mestiere 
assai simile a quelto dei necrolori, 
lisle le miserabili peicenluali sulla 
lettura nel nostra paese Elogia 
quindl con enfasi il mob di premi 
come il Camplelb cbe aumentano 
le tirature {e le vendite) dei libri. 

InTme, le domande dei gbmali-
sn. Quasi tutte a Brlzzl. la vera star 
della gbmata. C'e chl vuol sapere 
quakosa di piu intimo sul suo 
Alex, ricevendo dl rimando una ri-
sposta davwero impeccablle: «Voi 
gortiallsrf teVidete semp*. specie 
net'libri conwirmio, aidenttllcare 
lo sclinbre'con II suo erae. Niente 
di piu sbaglialo. Lo scrittore quasi 
sempre, preferisce nascondersi, al
ia Hitchcock, nei panni d'un perso-
naggio minotes. Un modo mollo 
elegante, insomma. per dare al 
gkimallsta deir-impiccione«. A un 
certo punto, per6, anche lui perde 
un poco il controllo. quando una 
donna, con Imbarazzante seriosi-
la, gli chiede: «Caio Brizzi, vorrei da 
lei un identikit delb scazzalo tar-
do-ado!escienziak>. E lui. sbuflan-
do: •£ perehf. scusi?-. Uscendo gli 
srringo la mano e mi congratulo. 
Mi fa: "PerO qui & pioprio una pac-
chia: & la terza none che sbato al 
Danieli, e gli ho azzeiato il Irigo-
bar«. 

LA MOSTRA. Si e aperta la grande esposizione sui rapporti cultural! fra le due capital] del Novecento 

«Berlino-Mosca», tragedia e speranza della modernita 
m BGRLINQ La tragedia deiis rno-
demita: II fllo rosso e questo. E non 
puuebbe essere diverso, n e t f l * 
questo due cltta, Berllrto eMoki , ! 
hanno incamato I limit) assotuti del 
Venteslmo secolo.' capital!., quin-
teasenze. dl Imperi che hanno por' 
lata lo spirito del unodemo» lino 
alle eslreme e pifl catastroflche 
conseguenze. Si puo vedere in 
questa otKca la giande e ricchlssi-
ma mostra aperta ieri I'aBro in an-
teprlma per «autorli(i- e giomalisti 
al MflrUn-GropiusSau dl Beriino, e 
che da oggl. si prevede. dovra rea-
gere all'assalto dl un pubblieo da 
record. 

Altenzlone. pero. non e una 
chiave dl letlura sconsolata come 
pub sernbrare, Ne la vlslta dell'e-
sposlztone. cbe e solo una parte 
delle fisfiixjctei berlinesl que-
st'anno tutte dedicate alle irelazlo-
nl ipeclall. tra le due metropoll, si 
lascia dominate, tiel complcsso, 
dagli stall d'aninio lugubri che in-
voce sono Insinuatl, e a trottl *1o-
lentemcnle imposli, dalla seztone 
sulle art! dl rcainw. quellu nazista 
(In cni molte cose sono esposle ul 
publico |>cr la prima voltn dopo la 
line della guerra) c quella stalmi-
stn. In reallA. come ha cercalo di 
splegare Daniel Libesklnd, I'atcbi-
teltu ebrco americano cui si devc 
la sliipenda sistemarinne del Gm-
plua-Bau (due enormi «vele» asim-
nwtriche, una rossii e una ncra a 
scnmlire le due ldcok«lo padrone 
delta prima nwta del secobl, II 
conlronm tra Beriino c MOK» 6 an 
die un mt'ssugglo rii s|K>ranzn 

• rfetch^? In che senso' Forse per
che la s|ona che la mostra raccon-

)(a e in qualche modo ancora in 
IfirtBredlie, anche se le lestimo-
.nlanzeraccollesfermanoal 1950 
Oggi le due meuopoli sembrano 
•tomato proprio alia «febbre» degli 
anni Venti, ambedue caottamen-
te in cKscita, proiettaie verso il lu-
turo e propense a frequentarsi 
moMo inllmamente, e questo crea 
nel visitalore della mostra i'irapres-
sione che esista una continuita di 
londo, una specie di etemo rap-
potto tra questi due luoghi del 
mondo. Che si possa percio iran-
quillameute riprendere il discorso 
interrotlo negh anni Tretita, come 
se nazismo e stalinismo, e poi 
guerra e guerra fredda fosseio state 
parentesi, incubi. rovlnosl scivobni 
della Storia. E come se la tragedia 
scaturila dal -tallimento della mo-
demila« fosse in qualche modo re
vocable, si facesseconsiderare un 
capltolu chiuso. Certo. sapplamo 
che non e allatlo cosl, meno die 
mai in Germania. Sappiamo che 
Hitlere Stalin rappresentarono del
le irolture-. ma sappiamo pure che 
la tiama delle bro awenlure era 
sciilla gia in quel tempo fascinoso, 
nelle debotezze della Rcpubblica 
di Weimar e nell'Urss degli anni 
poslrivoluzionari, quelli di Lenin. 
dolla Ncp e degli entusinsmi degli 
Inlelletluali. Eppure la la suggesho-
iiedeH'atluahtflelortF. Equalcosa 
di iniHim/iriWJixYr/p vemo iciu6 
come st* fra quel tempo e il noslro 
non fosse acenduto nulla) quel 
che ci amwi dalcalderouc di avan-

l rapporti cultural!, per identity e contrasti, tra le due ca
pital! delle ideologie che hanno dominato la prima me-
ta del secolo sono al centro della mostra «Berlino-Mo-
sca», aperta al Martin-Gropius-Bau di Beriino, all'allesti-
mento della quale hanno lavorato per anni la Berlini-
sche Galerie, il museo Puskin di Mosca e tame allre isti-
luzioni. Dall'espresstonismo alle arti di regime attraver-
so la straordinaria slagione degli anni Venti. 

^ ^ DAI. UOSTHO COBRtSPOUDE HTE 
P M M M U M N I 

guanlia e cosmopolitismo. di enga
gement e di autoironico elitdrismo 
che fuFono La Beriino ̂ doi mssî  (li
no a cinquecentomila ce ne abita-
rono. in una titta che superava di 
poco i 4 milioni) e la Mosca apetta 
a lutte le intluenze artistiche e cul-
lurali tedesche: le capital! lontane 
in cui si alfermavano, come se vi-
wssero proprio una accanlo all'al-
tra. le slessc iendenze nelb slesso 
munienb. gli slessi urogetli. e i gu-
iii, i vezzi, in cui si viveva con lo 
stesse mode c in cui sicorapivano 
le medesime provocazioni. 3 primi 
scambi -uf!k;iali» tra il mondo arli-
sLco beriinese e quello moscovita 
avM;nnero, con due grosse e reci-
proche mostre. Ira il '22 e il 24, ma 
le opere esposie al Gropius-Rau te-
slimoniano con molla chiarczza la 
nascita. fin dai primi anni del seco-
b e |K>i (paradossalmente) altra-
verso la prima guerra mondialc, di 
una specie di humus comune. fol
io di interessi. Iincc di tendenza, 
stilemi. Quatosii che restcra. «"n-

za spczzaisi del tulto neppure ne-
gli anni delle <lue dittature, pur se 
allora î mamfestera negh aspetti 
piu dcteriori 

Nel tentanvo di totcare questo 
-humus*, la moslra e organizzala 
su un ifaccialo parallelo, in cui le 
opeie Cquadn, sculture. progetti 
aTChiletlonici. bozzettl leatrali, libri. 
spa rtili) sono pretentaie nelle 37 
sale del Gropius-Bau senza dislin-
zioni di nazionalila e con una 
scansions cionologica di imroe-
diata lettura La sezbne lino alia 
prima guerra mondialc racconta i 
pnmi conlalli Ira gli ambienlt tea-
uuli russi o ledeschi intorno a Ko-
stantin Stanislawski c Mas Rei-
nhardt. inentrc nel ^ampo delle ar-
li figurative. In cui gli scambi sono 
pressoche inesistenti. colpiscono 
le analogic con tin vanno affer-
mandosi le prime correnli esfjrcs-
siouistichc: Cnagall, Knildisky, Na
talia GonciaiiA'a. Vladimir e David 
Burijiik. pur operando inunpaese 
aili:i>rrf liirgamenle conladino. 

Otto Dli-Aorta Bartm-

esprimono mso I'urbanesirno e le 
trasforma/ioni sociall le stessesen-
sibilita di un Ernst Ludwig Kaehnet, 
di un Marc, di un Heckel. La Kv-o-
luzione d'ottobre e la guerra civile 
segnano linizb della grande im-
migrazione: tra il '20 e il '33 a Berii
no, concentrati soprattuho nel 
quartiere di Charbttenburg (ribat-
lezzato Charloltengrad) vivranno 
fino a cinquecentomila persone 
provenientl dall'Urss. AU'inizio so
no gli -emigrali bianchl> e gli ebrei 
poveri tuggiti dalle zone di guerra, 
poi una emlgraztone favorevole al 
nuovo regime sovietlco. in preva-
lenza inlellettuale. L'elenco degli 
artisti mssi che risiedono. stabil-
mente o per periodi piil o meno 
lunghi, in quegli anni a Beriino e 
Impressbnante: non manca nell'e-
lenco nessun nome che contl, tra i 
pittori (tra gli ahri Lissitzky. Male-
vie. Naum Gabo). gliscrihori (Eh-
renburg, Nabokov. Pasternak), gli 
scultori. i muslcisti. gli archiMii 
(Tranin. Lerman), gli uomini di ci
nema (Eisenstein) e di teatro. Dal-
lambizia e la collaborazbne con i 
tedeschi, Otto Dtx, Grosz, John 
Heartfield. Buchholz. Kalhe Koll-
wilz, nasce un milieu ben presto 
mollo omogeneo. VinteHigemija 
russo-tedesca di Beriino e favore
vole all'Uiss e alia Terza Interna-
zbnale: sulla Piscalor-fklhne si 
mettono in scena dramml politici e 
opere di Gorki, gli aichitetti progel-
laivo monumenli luturisti alia rivo-
luzione mondiale, sedi di partito e 
quartieri per il riscalto del prolpta-
rialo. Ma imanlo si prepara la tra

gedia: all'awento del nazismo gli 
uttimi artisti russi hanno gi4 lascia-
to Beriino e negli anni successive 
I'emigrazlone si invenirft di segr.j, 
Ma i tedeschi che per lesilio see-
qlieranno Mosca avranno la vita 
difflcltissima. Nella sezione sulle 
due dittature si puo k^gere una let-
tera (mai spedlta; In cui Brechl 
chiede a Diminofl notizie dei 
compagni scomparsi». Sono molti 
e non tutti ricompariranno. 

Hitler e Stalin, Tagbgrafia del 
poteve, un monumentalismo senza 
Ireni, linsopportabile retorica del 
•sacrilicio per I Wea» (ma basta 
una parete di manifest! di film di 
propaganda antbemita a renders 
ragione della giustezza della guer
ra antilascista): il periodo in cui 
Mosca e Beriino si pariano sob 
con le ami e ben rappresentatoed 
e chiuso dalle fob dell'occupazio-
ne russa. C'e stato un altrocapitob 
nellhevoluzione dello -spirilO" di 
Mosca e Beriino. quello die la ca
pitate tedesca ha vissuto doppla-
menie eche cominciocon ledih-
cazbne di quella >piccola Mosca-
clie e (ancora) Vex Stalin-Allee al-
I'est e alia quale ad orea si rispoie 
con la trasformazbne •amertcana-
del quartiere delta Zoo, ma 6 una 
materia molto. molto difficile an
che per organizzatori cosl bravi 
(olnetutto a lavortnie per la mostra 
si e cominciato quando e'erano 
ancora la Rdt e I'Urss). Adesso se 
nesta apiendo uno nuovo, di tapi-
lolo. poche i russi •tomano» o son 
gia pid di centomila. Echissu se sa
ra facile o difficile, da raccontare. 


