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Dibattiti 

Antrto co«freflto di idee nell'incoirtro ol 

Un rapporto nuovo 
tra istituzioni 
e spinte sociali 

Lombardi: coinvolgere tutte le forze interessate nella strategic 
riformatrice - Gli interventi di Napolitano, Chiaromonte, Barca, 
Natoli, Perna, Pintor, Magri e Modica • Le conclusion! di Ingrao 

Lettera da Masca 

TJ dibattito seguito alia in-
troduzione di Ingrao sul tema 
«Verso una nuova fase co-
stituente? ». nel corso dell'in-
contro di martedi all'Istituto 
Gramsci. ha messo a fuoco 
alcuni punti fondamentali di 
ricerca e di azione politica per 
la costruzione di una strate
gic della sinistra. E' un di
battito. come lo stesso com-
pagno Ingrao ha sottolincato 
nella sua replica, chc rest a 
ovviamente aperto: ma sareb-
be difficile sottovalutare I'im-
portanza delie convergenze 
gia emerse in questo approc-
CTO — che ha avuto anche 
voci di diffidenza e dissenso 
- e i l significato politico po-
sitivo della presenza di inter
locutor] non comunisti (tra gli 
altri i compagni Lombardi. 
Caasota, CiechHto e Signo-
rile del PSI. Basso e Libertini 
del PSIUP. TulJia Carettoni 
della € sinistra indipenderite », 
De Mita. Galloni e Granelli 
della sinistra dc. Paolo Ungari 
del PRI. e la prof. Lidia Me-
napace). 

Le grosse implicazioni di 
questo dibattito sono state col-
te con particolare lucidita 
neu'intervento di LOMBARDI. 
partito dajraffermazione che 
la crisi del riformismo non 
consiste piu oggi sol tan to nel
la indisponibilita di margini 
di riforma da parte della clas-
se dirigente. ma nel fatto che 
essa non e piu in grado di 
amministrare decentemente le 
risorse disponibili. Col supe-
ramento definitivo dell'espe 
rienza < frontista ». ha detto 
Lombardi, il problems della 
ristrutturazione dei rapporti 
fra le sinistre comincia a usci-
re dal vago. L'abbandono del
la « delimitazione della mag-
gioranza » non dove significa-
re solo instaurazione d'un <cor-
retto eomportaroento » nei rap-
porti con ropposizione: si trat-
ta invece — e qui Lombardi si 
e riferito al nolo doeumento da 
lui sottoscriUo insieroe a San-
ti e CodignoLa — di < coinvol
gere » tutte le forze sociali 
(e politiche) interessate nella 
strategia riformatrice (non 
riformista). E ci6 ha tut-
t 'altro senso, ovviamente, che 
quello di voler « coinvolgere » 
11 PCI nello schieramento go-
vernativo. 

Per le sinistre vi sono impc-
gni immediati e comuni: uno 
deve essere quello di dissipa-
re alcune mistificazioni sui 
processi sociali in corso. com-
piendo uno sforzo collettivo in 
quests direzione. Una risposta 
ancora da dare resta peral-
tro quella relative alia dimen-
sione internazionale dei pro
blem!. sulla possibility di roa-
lizzare un ipotesi socialists 
neU'Europa occidentale, Un 
altro socialista, Fabrizio 
CICCHITTO. ha ripreso il di
scorso di Lombardi, affcr-
mando che senza I'intervento 
delle forze politiche la so-
cieta civile non riuseira da 
sola a trovare sbocchi alio 
tensioni sociali. aprendo il ri-
schio degli estremismi da una 
parte, della lassegnazinne 
dall'altra. 

A giudizio del compagno 
Giorgio NAPOLITANO. il sen 
so politico reale della propo-
sta t nuova fase costituente » 
sta nella tenden/a di rvrte 
forze, che pur non si ricono-
•cono nella pros-peUiv a di una 
nuova maggioranza, n cercare 
un rapporto coi comunisti sul 
terreno dello s\ iluppo e del 
rinnovamento della democra-
zia in It.ilii. I! richiamo alia 
Costituzionc, l'ancoraggio alia 
sua linea c all'esigcnza della 
sua attuazione, ha aurora un 
grande valore politico. L'e-
lemento di novita o piuttosto 
I'esigcnza di riconsiderare l'in-
tieme fra p!i istjtuti previsti 
dalla Caitituzione, o fra que-
•ti e le spir.te che si svilup 

rno nella societa civile. Vi 
un problema di metodo. di 

« clima». di un nuovo rap
porto fra maggioranza e op 
posizione, rra istituzioni e 
movimenti reali. di una nuo 
»a dialettica in Parlamento. 
Tra la creazione di questo 
nuovo clima e la formazione 
di un programma comune 
(non ancora matura oggi). 
vi sono j nodi piu urgenti da 
•ffrontare in modo aperto. tra 
1 quali quelli delle Regioni e 
tjclla iifwrma univc-rsitaria 
(•cadenze ormai vicine). i te-
mi della condizione operaia. 
del Mezzogiorno. dpi funzio-
namento della Camera e altri 
da far emergere e matura re 
rapidamente. 

Cid che caratterizza il no-
stro atteggiamento, ha detto 
il compagno PERNA. e una 
concezione « dinamica » del
la Costituzionc e degli ordi-
•amenti politici ed istituzio-

ohe na derivano. Ma 

dobbiamo rcspingere sia la 
tesi the ritienc ormai irrea-
liz/abile la carta co&tituzio-
nale. sia la tesi che. in se
guito alia mancata attuazio
ne delle sue parti piu impe-
gnative. operiamo oggi in uno 
schema tradizionale, di tipo 
liberale. dei rapporti politici. 

Perplessita e dissenso so
no stati espressi dal compa
gno MAGRI circa il terreno 
sul quale il dialogo e stato 
aperto. La crisi delle istitu
zioni politiche e riconducibi-
le a| fatto che il capitalismo 
maturo distrugge la possibi-
lita di mediazione political 
le spinte innovatrici che si 
sviluppano sono immediata-
mente contestative del pote-
re capitalistico. e non me-
diabili. E assurda l'idea di 
formare un raggruppamento 
di forze politiche alternative. 
senza aver prima proceduto 
alia < rifondazione» dall'in-
terno delle stesse forze po
litiche. La proposta della 
< nuova fase costituente >, se-
condo il compagno PINTOR, 
si svolge sul terreno perlco-
loso del discorso riformista. 
In sostanza. si vuole colmare 
U distacco dalle masse con un 
ammodernamento del sistema 
e con un allargamento fino 
al PCI delle forze politiche 
che lo gestiscono. II dialogo 
e indispensabile. ma solo in 
funziooe di un piu acuto 

scontro sociale. 

CHIAROMONTE ha negato 
che nella soeieta italiana non 
vi sia piu la possibility di me-
diazioni politiche. Un rappor
to nuovo tra le forze demo-
cratiche e reso oggi possi-
bile dalla situazione interna 
del PSI e della stessa DC. La 
nuova fase costituente deve 
significare la ricerca di un 
accordo fra forze sociali e 
politiche diverse, anche se 
diverso dal « frontismo >. Del 
resto. la prima fase costi
tuente non fu un'esperienza 
frontista, fu un patto fra 
forze politiche c sociali di
verse per far andare avanti 
in Italia il processo democra-
tico. Quello che ora occorre 
e riempire questo discorso 
con precisi contenuti politici. 
partendo dalla csigenza co
mune di uno sbocco domo-
cratico, chc riteniamo r*°s-
sibile. alia crisi attuale. 

La nostra risposta alia « di-
varicazione > tra societa po-
litica c soeieta civile, ha 
detto BARCA. deve far leva 
sulle spinte nuove clw emer-
gono ed essere una risposta 
polities generale, al livello 
di tutta la societa. Condizioni 
per la « nuova fase costi
tuente >: da una parte il re-
cupero dei jwrtiti di massa, 
inteso come rinnovamento e 
sviluppo della partecipazione 
e del consenso di base, dal
l'altra la costruzione di una 
democrazia articolata. e de-
centrata. garantendo un pro
cesso di » ininterrotta » fon-
dazione del potepe. S«)lo cosi 
il Parlamento puo diventarc 
specchio vero del pueso. Per 
il compagno MOOirA. I'ispi-
razione del discorso e non 
solo strategica. di lungo re-
spiro. ma politica, riguania 
il gnvcrno. le scelte imme
diate. L'attuale macchina 
statale non e utiliz/ahile per 
il rinnovamento. Avviare la 
« fase costituente » e percio 
anche introdurrc elemciiti di 
rottura con la istitu/ione dei 
Consigli regionali. per i quali 
esiste un preciso impegno di 
fronte al pacsc. Va dunque 
denunciata la manovra chc 
tende al rinvio delle elezioni 
fissate per il prossimo autun-
no; su questo, come sul tipo 
dj Regioni che si vuole fare. 
occorre discutere in coiu'reto. 

11 compagno NATOLI ha neo 
nosciuto il valore positno del-
l'in;ziativa della sinistra dc c 
la nceessita di darle una ri
sposta, ma ha manifestato dif-
iiden/.i per il tenia in discus 
sione. II (liscofS4i \.i eolleg.ito 
al movimento e alia lo'.ta <lelle 
mas>M> e con |e tor/.e politi
che che si rivolgono a noi 
deve essere un discorso che 
affronti i temi della costru
zione del socialismo in Ita
lia e nell'occidente capitali
stico. 

NH dirviHito .soon mtervo-
nuti moltre il r<»pubblica-
r»o UNGARI (« rapporti in 
telhgenti » tra sinistra di go 
verno e sinistra di opposi-
zione), il ciHnpagno CAV'INA 
(segretarin deH'Kmilia Roma 
gna) sulle recenti posizioni 
della DC nella sua regione, 
MACCARRONE (sulla esigen-
za di una piu articolata dia
lettica parlamentare), PE-
TRUCCIOLI (un diverso rap
porto con U pot ere) . 

INGRAO, nel suo interven 
to conclusivo, prima di tutto 
ha richiamato alcune valuta-
zioni su cuj era impostata la 
sua relazione introduttiva- Ta
le relaziooe partiva da un giu
dizio secondo cui il c sommo-
vimento» in atto nella socie
ta civile aveva dato vita non 
a generiche spinte eversive, 
fossero pure le piu aspre, ma 
a movimenti di lotta qualifica-
ti. fondati su definite piatta-
forme di riforme strutturali e 
mutamenti di rapporti di po 
tere. Replicando a Magri, In
grao ha ricordato che gia nel 
convegno di Ariccia affermam-
mo che questa erescita delle 
JoUe di massa non era a w e 
rnita al di fuori del movimen-
to sindacale organizzato e dei 
paxtiti operai e popolarj. an 
che se spesso ha espresso cri-
tiehe verso i loro ritardi e an
che se oggj I'esperienza delle 
forze di classe e popolarj tro-
va anche altri canali oltre 
quelli delle organizzazioni par-
titiche e sindacali tradiziona-
li. E. in linea generaJe. non 
sembra accettabile una sepa-
razione schematica tra jl < po
litico » e il € sociale >: una n-
flessione sulla esperienza del
la III Internazionale se mai 
mette in guardia eontro la sot-
tovalutazione delta « durata * 
che nello sviluppo del movi-
mento di classe hanno deter
minate ideologie e forze noli 
tiche. In ogni modo l'analisi 
concreta dello sviluppo delle 
lotte politiche e sociali di que-
sti mesi. secondo Ingrao. con-
ferrna questo ruoln delle forze 
politiche e sindacali tradizlo-
nali. comprendendo in esse an
che alcune di matrice non co-
muni sta. E' in ragione di que
sta visione deH'intreccio fra 
politico e sociale. che noi ab-
biamo spinto perohe partecipi-
no alia costruzione del nuovo 
< blocco storico » forze catto-
liehe e forze socialiste. come 
espressione storica di gruppi 
sociali che noi vogliamo coin
volgere nel processo di lotta 
per la democrazia e pep il so
cialismo. proprio per attinge-
re I traguardi nuovi di sooie 
ta socialista che dohbiamo pro-
porci oggi nei Paesi di capi
talismo maturo. 

E' da qucste impostazioni 
strategiche e valutazinni pc>l\-
tiche concrete che muoveva la 
proposta politica contenuta 
nella relazione e orientata in 
tre direzioni: 1) determinare 
una dialettica nuova fra mo-
menti d| poteie da costruire 
nella societa e una t-rasforma-
zione del ruolo e del funzio-
namento delle assemblee elet-
tive; 2) lavorare perche. nel 
vivo di questa dialettica c nel
lo sviluppo di movimenti uni-
tari di riforma strutturalo. si 
compia uno spastamento e una 
trasformazione delle forze po
litiche a base popolare. sotto-
lineando che questa tTasfor-
mazione e € ristrutturazione » 
della sinistra pud avvenire so 
lo mediante un impegno comu
ne nella lotta: .1) impostare 
un'azione della sinistra te.sa 
3fj tiniflcare politicamente i 
movimentj di riforma, secon
do un disegno stratcgico che 
seleziona gli obiettivi e l'arti-
eolazione delle lotte in base 
ad un piano di attaeco. che 
prevode e sa frontegciare le 
crisi e !e rotture degli equili 
bri che lo scontro provoca: in 
questo modo la sintesi j»litI-
ca. che deve guidare la « stra
tegia delle r'.forme». si pre
sents non come progetto in 
tellettuale o una imposizione 
dall'alto. ma come una etvstru-
zione reale che si com pie tra 
le masse mediante la qualifl 
ca7ione. 1'artipolazione. la ce 
rarchia dei mvimpnti di lot
ta. Qui e il vero barh.v> di pro 
va per la sinistra italiana. 

Corto si pongono. dinanzi a 
cio. problemi di ritardi seri 
delle forze politiche, di « tem
pi » rispetto aU'it>calr.are dei 
compiti e delle situazioni. di 
strumentj nuovi da ereare. che 
eonsentano a tutta la sinistra 
dj portare avanti, nella reci 
proca autonomia. tale elaho-
razione comune. 

Qui e la effettiva ricerca 
eritica da compiere, per ve-
riflcare il modo con eui •! par
tito e le forze della sli.istra 
fan no fronte a qiie»t| eofiipiti 
nuovi e quindi f*1" calare nel 
concreto la strategia delle ri
forme. Questo dibattito ci ha 
dato contributi per una ulte
rior* riflessionc e per uno svi 
luppo dei rapporti tra le forze 
di sinistra: e l«i presenza. a 
questo nostro dibattito — ha 
eonoluao Ingrao — di uomitvi 
e gruppi della sinistra italia
na non comunisti e il segno 
che matura la ooscietiza della 
urgenza a della gravita delle 
•cadenze. 

La Russia tra il XIV e il XV secolo vista 
con gli occhi di un grande pittore 

II messaggio di Rubljov 
in un film di Tarkovski 
« Girato » nel 1966, entra ora nel circuito 
cinematografico dell'Unione Sovieiica 
Poiemiche intorno a questa nuova opera 
del regista dell1* Infanzia di Ivan » - I 
sostenitori della «linea amministrati-
va » e dei film che aspirano air« Oscar » 
hanno dovuto cedere - La novita e le 

risonanze del discorso di Tarkovski 

Rai-Tv 

Dalla oottra redazioae 
MOSCA. maggio 

Tarkovski ha tinito d» girare 
il Him su Andrei Rubljov, il 
grande pittore russo vissqto 
fra la fine del Trecento e la 
terza decade del Quattrocen
to, nel 1966 e subito coloro 
che hanno potuto vedere l'o-
pera nelle salette della Mos 
Film, hanno parlato di «ca-
polavoro». Altri. gli incalliti 
burocrati e gli stanchi pater-
nalisti, hanno detto che nel 
film vi erano troppe scene di 
violenza e sono giunti a par-
lare anche di «falsificazionl 
della storia». Cosi due anni 
orsono al Festival di Mosea 
e stato presentato. e premiato 
poi da una giuria internazio
nale. il mediocre e ambiguo 
Giornalista di Gherassimov, 
mentre nei mesi successive 
Guerra e pace e poi YAnna 
Karenina hanno iniziato la 
marcia verso il mercato nujn-
diale meritandosi elogi non 
sempre confortanti (« Bellissi-
mo! Sembra un film di Holly
wood »), ed il Rubljov. il film 
piu importante girato nel-
l'URSS in quest! ultimi anni, 
un'opera che onora il paese e 
la einematografia sovietica, e 
rlmasto in un canto, dimen-
tieato. 

Ma poi, come nel Bagno dl 
Majakovskij, la ragione rivo-
luzionaria ha vlnto: gli av-
versari del Rubljov, i soste-
nitori della «linea amminl-
strativa », per i quali il mas 
simo premio al quale dovreb-
be aspirare un him soviet ico 
dovrebbe essere l'« Oscar », so
no rimasti a terra a gam be 
all'aria ed il Rubljov e entrato 
nei clrcoli operai (not lo ab-
biamo visto alcuni giorni orso
no nella sala della Casa della 
cultura della Pravda) e fra p o 
co sara distribuito nelle sale 
normali. 

L'uscita del Rubljov e un 
awenimento di una certa im-
portanza, una prova di vita
lity del cinema sovietico, di 
quello antentico che non cer-
ca rifugio ne nelle punzecchia-
ture della realta delle com-
mediole di costume, ne nel
le « co-produzioni economico-
ideologiche » tipo Waterloo, r\6 
nel seno della « santa madre 
Russia >» di Tolstoi, Turghe-
niev e Dostoiewski ffacendo 
per6 attenzione. a non utiliz-
zare i classiei per portare a-
vanti un discorso attuale). 

Tarkovski e invere un regi
sta deirimpegno, la negazione 
dello scettieismo e della spo-
liticizzazione, il recupero pie-
no dl una roncezione del ci
nema che e st at a alia base di 
tutte le grandi opere del pas-
sato. Ma Tarkovski — convie-
ne subito agRiungere — non 
e un solitario. Le leggl del 
mercato, dominate dai distri
butor! americani. e anche j 
freni posti dai burocrati, han
no impedito ai molti amici che 
il cinema sovietico ha In tutto 
11 mondo, di prendere contat-
to con alcune delle opere piu 
significative di questi anni. 
Citiamo alia rinfusa: // 6 hi-
glio di Sciatrov e Karassik, 
// tuo contemporanca di Rais-
man, Pioqgiu di luglio di Kut 
zeev, // presidcnti' di Saltjkov, 
I,a feliata th Arm. di Koncia-
lovski. Him dwersi per i temi 
trattafi. gli orientamenti de
gli artisti, i risultati ottenuti. 
ma che sono — insieme alle 
opere n"i Buhuel, Reruman. 
Antonioni, Fellini e Pasolini 
che sono con Dov^enko l re-
gist i piu stimati da Tarkovski) 
— il retrotfrra di questo 
splendido Rubljov. 

Tarkovski e con quest'opera 
al suo secondo film. Col pri-
mo, L'infanzia di Ivan, aveva 
vinto il Leone d'Oro a Venezia 
nel 1962, susritando un dibat
tito che doveva diventare pre
sto — con gli interventi di 
Sartre e di Alicata — una di-
scussione sul contributo che 
l'artista sovietico pub e deve 
dare al movimento progressi-
sta mondiale, sul tipo di im
pegno cioe che e doveroso at-
tendersi da un artista del-
l'URSS. A qualche anno di 
distanza da quella discussio 
ne, parlando con un giornali
sta italiano, Giorgio Carpi di 
Realta Sovietica, Tarkovski si 
e dichiarato d'accordo in gran 
parte coi suol critici. « L'infan-
sia di Ivan — ha detto — mi 
sembra oggi innaturale e fal-
so. Alcune parti per la verita 
mi piacciono ancora, ma tutto 
il resto l*ho rivisto con gran
de fatica ». 

Ma al di la delle parole, a 
dimostrare il cammino per-
corso dal regista e'e il nuovo 
film: nel primo vi era una 
straordinaria antologia di mez-
zi espressivi imposta e so-
vrapposta ad un racconto tra
dizionale per cui I'opera par-
lava una lingua splendida... 

ma senza perb dire nulla. Nel 
Rubljov, invece, la fusione e 
perfetta e il regista, padrone 
dei mezzi espressivi. par la a 
voce spiegata e affronta di pet
to proprio la questione cen-
trale: il ruolo e la condizione 
dell'intellettuale. Rubljov e 
dunque anche un pretesto. La 
scelta stessa compiuta dal re
gista lo sottolinea. 

Di Rubljov, di preciso. si sa 
del resto pochissimo. Neppu-
re l'anno della nascita e quel
lo della morte. II suo nome 
e uscito in parte dalla leggen-
da soltanto quando, nel 1904. 
durante i lavori di restauro 
della chiesa della Trinita, 
grattando vecchie croste, so
no riapparse le sue splendide 
icone. Tarkovski ha avuto 
quindi la possibilita di lavo
rare di immaKinazione: ma 
tuttavia e stato attento a 
non darci semplicemente una 
lpotetica biografia di Rubljov. 
Nel film, il pittore, piu che un 
protagonists e un osservatore, 
un testimone costantemente 
presente per comunicarvi la 
sua visione della realta. La 
grande trovata di Tarkovski e 
qui: nel film noi vediamo la 
Russia a cavallo fra il XIV e 
il XV secolo con gli occhi 

Nelle foto; due inquadrature dtl film di Tarkovski 

Schede 

II pellegrino appassionato 
1 (Hinti c h i n iti immoduta-

mente turn I'-nitriie. IKV tele-
fono) sono: primo che \x*r J.i-
mes (llcnm Jamrs r I'ltnlm di 
I'nstm.i l i iotvell i , Konu . Ed. 
(ii ston.i t> li'tier.it ira) il l>>l 
\ i a c o out una pat via mmovc 
(ns|M>tt(). (Iii'i.imo. alia Kr.inciii 
!• .iH'Iiifiliillerr i) . v, >,t-v-(iii(io. 
che era una pal l ia r inutruita 
iu'1 lalwManiv.o del le ;>-.)Mi:wii>-
ni. Per c l i . anre : Janves M ri-
racev.i. MIII.I si'orta di a k u n i 
inonninenti ile'la cultura. a un 
tipo di )>a^ato. a volte rina-
M inK-iiiaie. a vol ie caranH"llo-
50, rhc «li pci incttcva di isti-
tuire un primitivo rapix»i-<o dia-
leUico tra civilta e cultura, e 
sulla cui i|M>ti|K>.M I'KII indiigid 
con soli'ario roinpi.iciinento. 

Ma tutto C16 nschierehhe di 
convert ire Paiuiiisi in un pro 
ce s so al le inten/ioni. s en /a te-
ner eonto dell'tiso che J a m e s 
teee dvU'aceidente storico ere-
ditato, a lmcno in parte, c o m e 
antitesi hiolorfiCH. e colt ivato 
con una pa.ssione che cre sceva 
di pari pa.sso con l'invenzione 
del dato • fino a ekider* d da

to si('s.-.o. C'ol che si viene ad 
atTenn.iif rhe. in fatto d'aite, 
.1 nu^to d» ()nesto pioniere del 
ivalKiiiit pMcologico ha p : \ t i -
M> ,tNi't<iiden/.e (Ku^kin. |H*r 
eMMiipio. ed e la CJiori'PlIi. mi 
pave, la prima a metterlo 111 
nl ievo) . m.» anche che la te 
m.itu',1 del dames non e MMJI 
pl i ivmcntf vKHolata da csinen-
/ e eeoloniehe (di d iscr imma/uv 
ne) e etie. per lo mono, tali 
e s i gen / f vengono progressiva-
mente trasgredite in fnnzione 
di una oil) ricca ai^>ereptti\itA 
e.siston/i.ile. 

Se (iunque I'ltalia era il pac-
s*» in eui J a m e s veniva piu a 
h m a i e che a scrivere, cssa era 
altre^i la eripla in cui lo sent-
tore veuivd a fare vendemmia 
di omhre ivirticolarmcnte adat-
te a .so^tan/iare un discorso 
da cui. in tiltimissim.i analisi , 
restavano escluse . II sense ve
to di quest'esujedenza italiana 
e quindi un fllo eurioso, tcnace-
mente ela.stioo d i e non sparti-
s t e , nia osmotn-'arnente aeco-
S'ae \A f o iM del iiotipero e 
quella deilla metamorfoAi m vi
sta di un risultato autologico. 

11 iie--iin int^res^e o ()ua.»i. 
| H T I'ltalia I'onteniixir.iniM. e 
addinHuia |x>. la iettora'uia 
iMliana tso «i tofil.e il P'An-
i m n r o elu Jamt-s lej/tieva c on 
fatica mnOM'cndo niolto male 
1'ilaliano. e >;ul quale comnn 
que vonl lco c e i t e MK* pii'.lile 
/loni dcsci i t t i \ e i te^timnira an 
coi a una volla che 11 main ip.i 
zione narrat iva iK\ . lames non 
i v r c a a -sud del le Alp' la |>'<v 
p n a identitii. ma. con 1'istinto 
de l lnrcheo logo , j»li e lementi 
•sen^ibih di un cetitrappunto 
c h e una sort a di platomca mc-
rnoria n\i aveva nve la to come 
in sonno (o attraverso un pano 
rama di Kirenzo del Cole, e 
una sctMia camix ' s t i e del I-efe 
\ re, che stavanu appeM nel 
salotto della c a s a nuovayorche 
s e dove lo scntto i e v isse da 
bambino). Frutto di una ricor. 
c a minu/ ioM e condotto sul fl 
lo del ras«;o inel sen^o che lo 
argomento ste-.s»i non tollera 
pe,-anti snttohneature) Henry 
James e I'ltalia e letteralmen-
te a^sahto dalle noti / ie . 

Controcanale 

I. b. 

di Rubljov, dell'intellettuale 
presentato come specchio, co
me eoscienza della realta, fino 
a che Rubljov, travolto dalla 
ondata di violenza che si ab-
batteva attorno al suo mo-
nastero, crolla impotente, e 
questa sua crisi diventa essa 
stessa un aspetto della realta, 
un dato quindi oggettivo. 

II dramma del film e il ma-
turare della crisi di Rubljov. 
educato da una eccezionale fi-
gura di religioso, Sergio Ro-
donievski, che in una Russia 
nelle mani di principi avidi e 
inetti, invasa da mongoli e 
tartari, aveva predicato eon
tro la ricchezza. imposto ai 
frati di lavorare la terra e si 
era battuto per 1'unita di tut-
ti i principati eontro i mon
goli, Rubljov si sentiva dalla 
parte giusta della storia e 
aveva un suo messagjiio di 
fraternita e di amore da co-
municare al mondo. 

Ma questa sua visione della 
vita era astratta e falsa: era 
il frutto di un insegnamento 
esterno, della lotta e della 
esperienza di altri. Qualcosa 
insomma che doveva, per di
ventare autentica concezione 
del mondo, cristianesimo vis-
suto, per non diventare con-
formismo e maniera (oggi di-
remmo opportunismo e bu-
rocratismo), entrare in rap
porto con la realta. riscoprir-
la. tendere a modificarla. II 
crollo si verificb appunto per
che l'impianto ideologico di 
Rubljov, sufficiente in una 
discussione a sostenere le ra-
gioni di un impegno artistico 
e religioso eontro lo scettiei
smo di un grande maestro di 
Bisanzio, Teofane il Greco, e. 
perb in realta cosi fragile da 
non resistere allorche in sce-
na intervengono la violenza, 
1'annullamento dell'uomo, il 
sonno della ragione. 

Cosi, quando con l'aiuto del 
fratello del principe di Vla
dimir, i tartari raggiungono 
la citta. la devastano. distruj*-
gono il suo «Giudizio uni
versale », massacrano i conta-
dini e i frati, Rubljov smar-
rito e disarmato, finisce per 
cercare la salvezza nel mondo 
di Teofane il Greco, e decide 
di tacere e di non dipingere 
piu. 

La seconda parte del film 
e la riconquista da parte del-
l'artista, delle antiche posizio
ni ideali, non piu viste perb 
come verita rivelate, ma co 
.me strumentn di liberazione e 
atto di fiducia negli ucmini. 
Cosi Rubljov torna a dipin
gere e il film si chiude con un 
vero e proprio documentario 
sulle icone del grande artista. 

L'opera si articola in sette 
episodi: non tutti sono alio 
stesso livello ma soprattutto 
nelle scene di violenza He 
erocifissioni, l'accecamento dei 
costruttori del palazzo del 
principe, l'assalto dei tartari, 
le torture) ed in alcune sce
ne di vita paesana ti riti not-
turni di una comunita religio-
sa, il lavoro — sotto la dire-
zione di un ragazzo che ha nel 
film un ruolo importante, pa-
rallelo a quello di Rubljov — 
per al?are da terra una gran
de campana) Tarkovski, coo 
l'aiuto di un operatore ecce
zionale, Jusov. mostra di ave-
re le unghie del leone. L'in. 
terprete principale e un at-
tore del teatro di Sverdlovsk. 
Solonitzin; gli altri atton so
no Burljaiev, Lopikov e la 
inoglie del regista, Ira Tar-
kovska che e una splendida 
« durocka », la scema del vil-
laggio. 

Questo in breve H film e in
sieme una chiave di lettuia 
che pub essere utile per co-
gliere l'attualita e la novita 
del discorso di Tarkovski. E ' 
davvero irr.possibile infatti 
non collocare il film nel con-
testo di certe spinte, di certe 
tensioni e anche di certi « ca-
si» (vedi Soizhenitsyn) pre
sent! nell'Unione Sovietica di 
oggi. Tuttavia sbaglierebbe a 
nostro parere chi si servisse 
di questa chiave di lettura per 
giungere all'aflrettata conclu-
sione che il Rubljov di Tar
kovski sia una specie di Sol-
7henitsyn e che il regista si sia 
limitato a fare opera di de-
nuncia o a prendere posizio
ne per il diritto degli intellet-
tuali di esprimersi liberamen-
te. Nel film tutto questo e'e 
ma lungo una linea che va 
in una direzione ben diversa 
e ben piu significativa. Tar
kovski rivolge infatti il suo 
discorso critico prima di tut
to proprio agli intellettuali in-
vitandoU non solo a parlare 
ma a nscoprire nel contatto 
con la realta e nella parteci
pazione alia vita la loro fun-
zione e la loro responsabthta. 
e anche — giacche dl questo 
si tratta — la validita di una 
concezione del mondo, quel
la materialistica. superando 
cost la crisi delle ideologie 
imparate a scuola e che per 
diventare verita devono ap
punto cessare di essere scien-
za infusa. II discorso e nuo
vo ed e signiflcativo che giun-
ga dall'Unlone Sovietica, oggi. 

Adriano Gu«rra 

L \ CICLf) IS UTILE - Adt-
N« the ii Ciflrj -,u( r film m! 
mare » e terminate, huoaneni 
che (I'.ialcuno sptvi/lu pervht 
wit la HAl TV iuA sf/recatu 
'luattro 1 prime serale» ri 1 
fro^?nl••M0ne per maiidare in 
onda qunUro t/ellictjlt' il cui <a-
'.ore ctnematwraftcu comple-
i iro e r.iAevolmenle basso. Son 
c ptissdt'le che si voaha due-
rem credere chc opere come 
Siiuri umani di Leotirmla. rf 
film trasmesso wrt sera, ah 
biano una qualche utilttu sto 
rica <) cultural?' e daccero 
usurda appare l'r;>ofe<i che 
^ fraffi di tin umauwo i>o*tu 
mo alle olnrte della Vanna 
italiana Se davvero a qut*te 
j lorie >i rolera fare rifertmen 
to, infatti, non e certo al'a 
RAI-TV che aarebbero man 
rati mezzi ed idee per scnl 
•fere il tema con altri e piu 
orqantn strumenti (pensiamo 
ad e*empio alle sene storico 
•locumentarie di cui abbonda-
no 1 NO-;tri proqrammt). 

Resta, dunque, aoltanto il 
can.iueto discorso sulla super-
fiaalitd con cut la RAI-TV al 
'.e.stwe cicli cosiddetti <ttonci 
iqual e quello, altrettanto su 
perfluo che va in onda d lune-
;h sera, dedicate ad Amedeo 
Sazzari). cedendo eventual-
mente a pre.ssioni di parte che 
non dorrebbero nemmeno «\> 
sere prese in considerazmnc. 
Se si esamma Vintern ciclo. 
nifatti. si vedra oltrctutto die 
1 primi tre film, prodotti dalla 
propaaanda fa.scista. avevano 
almeno un valore di documen 
lazione di una « cultura * mi 
norc italiana di trent'anni fu 
(come del resto ha sottolmeato 
Di Giammatteo nelle sue pre 
scntazioni): mentre H fdm di 
Lenneiola non ogre nemmeno 
questo meritn documentario. 
Son a caso. del resto. lo ste.-,-

-o Di Giammatteo ha rmun-
'••a'n a M.O tempo a preten-
Uire proprio <IIU--.'M pelbcola 
'a cut introtluzione »u o'.Sda'n 

- quando, un mete addietro, 
If presentanom furono reo' 
-trate — a! comandante Mar 
c'Antorro Braqailin. Gli effett: 
di que*ta scelta abh*iitan:a 
'iiicutib'le, del resto. si sono 
'ncoltati ten sera: macch<> 
Hra<4<vl;n. oniamente. M e !>• 
trvtato ad un discorso a<<oluta 
mente di superticie (non .*a 
rebhe stato put utile, semma'. 
nenrrere ad una pn'i virnc 
•nterris'a? 1: la t pre^entaz'n-
ne -. infatti. si e ridotta a po 
cite qenenche ira<i e*rttatorie 
nelle quali M i> accuratamentr 
•>i 'tato nam cenno che andasse 
il di In delta cronaca helhca 
per far.'i interpretazione stori 
ca (fmo al puntn dt indicare 
come * spureto helhco > le cen
sure prnpaoandritiche che an< 
mavo i pnmi film del ciclo). 

Quanto alia pellicola tra*me* 
<a ten sera, sard stato facile 
cn.tatare come Leonviola ah 
hia badato soprmttjtto a ricol 
tare la tecnica di tanti aenr-
net film di querra. ma senza 
nemmeno riusare a raqaiun 
<iere una vera -uspense varm 
tna. Silun imiani. pur nutntr* 
'la un noterole cast di attor< 
die coiiprende fra gli altr-
Raj Vallone. Franco I'abriz< 

e Knnco Maria Salerno, e 
un'opera narratiramente lenta 
"icapace di enstruire 1 suo< 
liersonano'i' i quali. infatti. re 
^lan»^» tuttt al livello di stere*-
tipe tnaschere senza alciina sto
ria individual^. Anche enme film 
d'avt en'ura tradizionale. in-
-omma. una vera mediocrito 
K' poss'hilc sperare che. nel 
futuro, la RA1TV traana le 
:>one dalla tnconsi.ttenza di 
questo cido? 

vice 

Programmi 

Tele visione 1* 
12,30 8APKRE 

« I popoli prlmitivl ». a cura di Fnlco Qutlicl (4» puntata> 

M.ao IN AUTO 
Sono In programma tre tervlz i : Sonno al v o U n t e . Occhlo 
al cruscotto, II semaforo inuti le 

13,30 TELEGIORNALE 

17.00 II. TEATRINO DFX GIOVEDI' 
Nicola e 1 dischi volanti . fiaha di f iuino S tacnam 

17.30 TLLEGIORNALE 

17.45 I.A TV DEI RAGAZZI 
Teleset 

18,15 QLATTROST \GIONI 
E' in programma un servlzio sul tahacr" * I pmblrml 
del l ' industria del seHnre 

19,13 S A P E R E 
Dalla materia alia vita, a cura dl Giancarlo Magtini (quaria 
punta(a) 

19.1i TEI.F.GIORNALE SPORT. Cronache italiane. Oftgi a| par
lamento 

20,30 TELEGIORNALE 

L'1.00 QUEL NEGOZIO PI PIAZZA NAVONA 
Ha inUlo una nuova serlr di telef i lm, impermata sulle 
vicendp di piccoll I'o'mmrrclanti romani. II sof;f;ettn e la 
srrnrgclatura sono di Age e Scarpelll . la regta e rH Mino 
f.tirrrlnl. Tra RII interpret): Maria Grazia Hianchi. Giu-
liana Rivera. Luca De Fil lppo 

TRIBl.'NA SINDACALE 
Conferenza s tampa delta CGlL 

22.110 

2.J.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2" 
13,00 SVPERL 

Corso di i rdcsro 
2I.<MI TELEGIORNALE 
21.15 A CHE GIOCO G M U H l \ M O ? 

Quiz presentato da Corrado. Osplte di stasera * Dalida 
22.30 ORIZ/.ONTl DELI.X SCIENZV 

Continua 1'inihiesia sulle n u o i e . e peraltro contras t* ) ' 
forme dl rura. adot ta ie In Italia per I malatt dl mentf . 
Cni tro dr l l i i i rh lcs ia c la cl inica Villa Serena. 

Radio 
NAZIONALL 

(JIORNALL K M i l O ; ore «. «. 
10, U, 13, IS. 17. 20. 23 

6,00 t o r s o di l ingua frant tsr 
7.10 Musica stop 
8,10 Le canzuni del matt ino 
9,06 • M a d i m a Kutterfly *. dl 

G. Puccini (a t to tcrro) 
I DOS La Radio per le Sruole 
III..IS Le ore della musica 
ll.mi La nostra salute 
11.08 I n disro per Testate 
11.30 t 'olonna muslcale 
I2.0S Contrappunto 
11,15 La rorrida 
11,00 Trasmtsslnnl reftionali 
IMS Zihaldone Italiano 
IS.-IS I nostri success! 
Ifi.OO Programma per I raRazri 
IS..10 S iamo fattl cosi 
17,OS Per vol Kiovani 
is.13 Gli ultimi Riorni dl P o m -

pel 
IS.30 Luna-park 
20.IS I'M disco per Testate 
21,00 Concerto 
21.IS Mil Parade de la chanson 
22.00 Trlhuna sindacali-: riinfe-

rrn/a stampa della ( t i l l . 

SECONDO 
l i l O H N M . t : RXI1IO: ore 6.30. 

7,10, 8.10. 9.30, 10.30, 11.10. 
12, IS, 13,30, 14.30. IS. 10. 
16.30. 17.30, 18.30. 19.30, 
22. ii 

s.oo Prima dl romlnclare 
7.10 I n diftco per Testate 
7 41 n i l iardlno a tempo di 

musica 
8.40 t'n disco per Testate 
9.IS Romantica 
9.t« l m e r l u d l o 

10,00 II pi t tore dt santt 
10.40 C h U m a t e Roma 3131 
12.20 Trasmlssinnl ref lonal l 
l l . M Parollficin G Ji G. 
II,IS Partita doppia 
11,00 J u k e - b o x 
I4.4S Su e Rlii per II penta-

gramtna 

I'viM) |.,i r.Csrcna del d i t t o 
IS.18 Appuutamrnto con Bttet 
i s is ituipic e moiurl 
IH.IIO Mrridlanu dt Roma 
1 ti t.'i Musica -r Tt-atrn 
17.10 t'n disco per Te>tate 
17. is Clastic uulca 
18 no Aperit ivo in musica 
19.INI I n cantante tra la foil a 
19.so Piinto e viraola 
20,01 Fiioriffloco 
2n II c a r c i a alia voce 
21.00 Italia che tavora 
21.10 La val le della luna 
22.10 Parolif iclo G. A G. 
22,40 Appuntamento con N o n -

i l o Rotondo 
23.00 Cronache del M c « n f i o r » o 

TERZO 
9.10 c . Ralrit-Siaens 

lii.oo Concerto di apertura 
11, IS Tastlere 
I1.2S I Poeml sinfonlrl di Ri

chard Strauss 
12.10 in ivcrMM internazionale 
12.20 ( i v l l l . i s trumentale Ita

liana 
12.Si Intermezzo 
I t.SS Yuri di lerl e di ocffl 
14.30 U disco in vetrlna 
i s 20 \ . casella 
IS.30 Concerto del Quartette 

Italiano 
lfi.lS Muslchr rioggl 
16.JJ l„ Bocrherlnl 
I 7 M Le opinionl degli altri 
17.24 Corso dl lln/ru* franeese 
I7.4S P. Cretton 
18.00 Notlzle del Tfr to 
18,is Quadrantr ernnnmieo 
18.10 Musica l e f f era 
18.4V P a t i n a aperta 
19,IS Concerto dl ognl sera 
20.15 In Italia e ail estero 
20.30 « Cosi fan tutte -. musi

ca di » \ Mozart, dir 
Peter M « * K 

23,00 | | Ginrnale del Trrzo 

VI 8EGNALIAMO: « Cosi fan t u t t e . dl VAotftana Amedeo Mo
zart (Radio, Terzo, ore 20.10). . L'opera e diretta da Peter 
Maaf. Tra ffll Interpret!: Teresa Stlch-RandalL J an is Martla, 
Vletor Conrad Braua, Adrian* Martin*. 
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