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L'OSCAR A ELIO PETRI 
Premiati «Patton» e gli attori 
George C. Scott e Glenda Jackson 

HOLLYWOOD, 16 
Ecco l'elenco del Premi 

Oscar che sono stati assegna-
ti la scorsa notte nel corso 
della cerimonla svoltasl al 
Music Center di Hollywood: 
— Premlo per il miglior film 

del 1970 a Patton di Fran
klin J. Schaffner (USA); 

— Premio per il mlgliore 
attore protagonista a Geor
ge C. Scott (USA) per 
Patton; 

— Premio per la mlgliore 
attrice protagonista a Glen
da Jackson (Gran Breta-
gna) per Women in love 
(«Donne In amore»); 

— Premio per il mlgliore 
attore non protagonista a 
John Mills (Gran Breta-
gna) per La figlia di Ryan. 

— Premio per la mlgliore 
attrice non protagonista a 
Helen Hayes (USA) per 
Airport; 

— Premio per il miglior film 
in lingua straniera a Inda-
gine su un cittadino al di 
sopra di ogni sospetto di 
Elio Petri (Italia); 

— Premio per la mlgliore 
sceneggiatura origlnale a 
Francis Ford Coppola e 
Edmund North per Pat
ton (USA); 

— Premio per la mlgliore 
sceneggiatura di un sog-
getto non scritto dlretta-
mente per lo schermo a 
Ring Lardner jr. per MASH 
(USA); 

— Premio per la mlgliore 
colonna sonora a Douglas 
Williams e Don Bassman 
per Patton (USA); 

— Premio per la mlgliore 
fotografia a Fred A. Young 
(Gran Bretagna) per La 
figlia di Ryan; 

— Premio per i migliori ef-
fettl special! a A. D. Flo
wers e L. B. Abbott (USA) 
per Toral Tora! Tora!; 

— Premio per i migliori co-
stumi aU'italiano Nino No-
varese per Cromwell (Gran 
Bretagna): 

— Premio per il miglior do
cumentary di lungo me-
tragglo a Bob Maurice 
(USA) per Woodstock; 

— Premio per il miglior do
cumentary di corto me-
tragglo a Joseph Strick 
(USA) per Interviste con 
i veterani di My Lai 
(USA); 

— Premio per il miglior mon-
taggio a Hugh F. Fowler 
per Patton (USA); 

— Premio per 11 miglior cor-
tometragglo a The resur
rection of Broncho Billy 
(USA); 

— Premio per 11 miglior dl-
segno animato a Is it al
ways right to be right? 
(USA) prodotto da Nick 
Bosustow; 

— Premio per la mlgliore sce-
nografia a Urie McLeary e 
a Gil Arrondo (USA) per 
Patton; 

— Premio per II miglior com-
mento musicale di un film 
non musicale al francese 
Francis Lai per Love Sto
ry (USA); 

— Premio per la mlgliore can
zone origlnale di un film 
musicale ai Beatles per Let 
it be (Gran Bretagna); 

— Premio per la miglior can
zone di un film non musi
cale a Fred Karlin. Robb 
Wilson e Arthur James 
per For all we know com-
posta per Lowers and 
others strangers (USA); 

— Premio per la mlgliore dl-
rezlone sul set a Antonio 
Mateos e Pierre Louis The-
venet per Patton (USA). 

Premi special! sono stati at-
tribuiti a Frank Sinatra « per 
la sua umanita». a Lillian 
Gish. a Ingmar Bergman e a 
Orson Welles « per la sua ge-
nialita ». 

Vecchie glorie 
e nuovi fermenti 
Ha ragtone Elio Petri di di

re che i premi Oscar destinati 
al «miglior film in lingua 
straniera» sono attribuitt (in 
generate, aggiungiamo, poiche 
le eccezioni negative non man-
cano) quasi come rivalsa ver
so il carattere marcatamente 
pubbttcitarto e mercantile del-
la manifestazione holly woodia-
no. Cosicchi, fermo restando 
il giudizto complessivo su di 
essa, penstamo che molti, an-
che dorse in primo luogo) tra 
i nostti lettort, proveranno 
una legtttima e stncera soddi-
sfazione per il riconoscimento 
toccato a Indagine su un cit
tadino al di sopra di ogni so
spetto. Lo slesso regista, nel-
Vampia dtchiarazione che ri-
portiamo gut accanto. illumi-
na bene t limiti, ma anche il 
valore « strumentale » e « sin-
tomatico » dt questo premio a 
Indagine; il quale dimostra 
tra Valtro che il problema dei 
(ictttadtni al di sopra di ogni 
sospetto» & aperto e cocenle, 
negli Stati Unitt, non meno 
che in Italia E ha parlato in 
modo specifico, il nostro regi
sta, del « caso Calley ». 

II rifertmento al a caso Cal
ley », contenuto anche in una 
dichiaraztone di Petri al gior-
nale radio, & stato tolto via di 
netto dai redallori dell'emit-
tente (giornalisti. o censori?). 
Git ascoltatori non devono sa-
pere come la pensa Petri sulla 
politico dt Nixon Eppure, se 
il regista non st i recato dt 
persona a ncevere la statuet-
ta dorata. oltre oceano. cib si 
deve non solo a ragwni dt la-
voro: ma anche alia sua giu-
stittcata rtpugnanza all'tdea dt 
dover strtngere, accanto alte 
mam dei rappresentantt del-
l'a altra America » (ce ne so
no. come e nolo, tra queglt 
uomini dt cinema, in buon nu-
mero). anche la mano. per 
esempto. del fasctsta Reagan, 
ooremalore della California. 

A not preme sottolineare 
questo aspetto non trascura-
bile della vicenda: come ci 
place rilevare Vnmaggio calo-
roso che il cineasta ttaliano 
ha voluto rendere al grande 
maestro Luis Bunuel e al suo 
capolavoro Ttistana (destina-
tiglt dalla sorte capnccwsa 
quali concorrentii. E. se ci e 
consentito un brtctolo dt « pa-
triottismo di testata*. voglia-
mo ricordare, accanto all'im-
pegno mililante dell'autore 
Elio Petri — oggl alle prese 
col difficile tema della condi-

zlone operaia, nel suo nuovo 
film — la sua presenza di 
collaborator e di «vice n ci-
nematografico nella redazione 
dell'Umth, in anni ormai lon-
tant, ma non dimenticati ne" 
da lui ne" da not 

Per il rimanente, gli Oscar 
sembrano tornati alia consue-
tudine di concenlrare in modo 
massiccto il loro peso e la loro 
sptnta su un determtnato pro
dotto. E il neo-sentimentali-
smo di Love Story i apparso 
scon fit to dall'imponenza spet-
tacolare di Patton; uno degli 
otto laureati per quest'ultnno 
film, il protagonista George 
C. Scott, ha comunque con-
testato, e da tempo, cost il 
premio assegnatogli come la 
manifestazione nel suo insieme. 

Bisogna osservare tuttavia 
che Patton, amputato nella 
versione italiana d'una parte 
importante. risuttava, nell'ori-
gtnale. assai piu critico e me
no encomtastico nei confronti 
della figura del a generate 
d'acciaio ». e delle sue recenti 
controfigure. II regista Fran
klin J. Schaffner e lo sceneg-
giatore Francis Ford Coppola 
(del primo e pure il notevole 
pamphlet kennedyano L'ama-
ro sapore del potere^ hanno 
tnstnuato tnfatti, nel ritratto 
del a condottiero », non scarsi 
veleni attuali. 

I nuovi fermenti del cinema 
americano sono stati pero, tut-
to sommato. sottaciutt. Mentre 
non sono mancate le menzioni 
per le « vecchie glorie». Tra 
le quali st pud perfino collo-
care, accanto alia venerabile 
Helen Hayes e alia non meno 
venerabile Lillian Gish, lo sce-
neggiatore di MASH, Ring 
Lardner jr. (ma quanti lo ram-
mentano come uno dei perse-
guitali dal maccartismo, nel-
Vimmediato dopoguerra?). 

Per concludere. e a propost-
to sempre dt «cittadint al di 
sopra di ogni sospetto ». Forse 
Veccellente attrice inglese Glen
da Jackson, premtata per la 
sua tnlerpretaztone di Donne 
in amore. ignora che il film 
di Ken Russell (dal romanzo 
di D. H Lawrence) e stato se
questrate in Italia, quasi un 
anno fa, da noslri solertissimi 
magistrate e successivamente 
m condannato». Se Donne in 
amore uscira dt nuovo sugli 
schermt, sard a prezzo di ta-
gli e manipolazioni, essi si 
dawero tosceni*. 

ag. sa. 

Pirro: anche negli USA si 

feme il potere della polizia 
Ugo Pirro. coautore con Elio 

Petri del soggetto #» delia sce
neggiatura d: < indagine su un 
cittadino al di sopra di ogni so
spetto ». ha dichiarato a propo-
sito deH'Oscar: 

« II nostro film, a mio giudi-
Z70, ha avuto tanti rieonosci-
menti anche in America pro-
pno perche anche negli Stati 
Uniti. come in Italia, non esiste 
un controllo democratic© delta 
polizia Del resto molti metotli 
della polizia italiana sono im 
portati dagli Stati Uniti. cosi 
come sono importati i sistemi di 
vendita. la pubhlicita e i servizi 
di informazione. 

€per qucsta ragione la parte 

piu sensibile deH'opinione pub-
blica americana ha letto nel film 
una serie di analogie con la si-
tuazione statunitense. In altri 
termini il film rompe un tabu. 
la polizia! In America si sono 
fatti molti film critici sulla po
lizia. ma mai I'attacco e stato 
cosi frontale come in "Indagi
ne"*. 

« Piu importante dell'Oscar e 
tuttavia — ha detto Pirro — il 
consenso che il film di Petri ri-
scuote in tutto il mondo. L'O 
scar pud essere. infatti. mano-
vrato dalle compagnie cinema -
tografiche. ma per fortuna nes-
suna "major company" ha tale 
potenza da poter orchestrare il 
consenso in tutto il mondo >. 

II regista dichiara: 

«I1 caso Calley 
conferma la tesi 

del mio film» 
Un riconoscimento al 
cinema italiano e a tut-
ti coloro che hanno col
laborate alia realizza-
zione della polemica 
opera - Omaggio al 

maestro Bunuel 

«Non ho fatto nulla ne 
per ottenerlo, ne per rifiu-
tarlo. L'oblettivo che ogni au-
tore si preflgge realizzando 
un film e quello di cercare 
dl diffondere il piu possibi-
le la propria opera e le idee 
che in essa sono espresse. 
Non si pub negare, qulndl, 
che 1 premi in genere, e lo 
Oscar in particolare, contrl-
bulscano enormemente al rag-
glungimento di questo tra-
guardon. Cosi si e espresso 
11 regista Elio Petri commen-
tando 1'Oscar attrlbultogll per 
11 film Indagine su un citta
dino al dt sopra di ogni so
spetto. 

« Occorre ' per6 anche dire 
— ha aggiunto 11 regista — 
che la notizia riguardante la 
vittoria di un premio come 
questo provoca in chi lo ri-
ceve una gioia in parte pueri
le. Ci si sente un po* torna-
re bambini, e come se si ri-
cevesse un gran sorriso per 
essere stati tanto buoni e tan-
to bravi. In questo senso dun-
que il premio pu6 trasformar-
si In un pericoloso veicolo dl 
quello splrito individualista che 
nella societa assume forme 
gravl di competitivita, a sca-
pito delld splrito dl fratel-
lanza Sotto questo punto dl 
vista 1 premi denunciano la 
loro arretratezza e costituisco-
no 11 simbolo di un modo di 
vivere e di concepire 1 rap-

fiorti soclall tra individuo ed 
ndividuo dl stampo autorita-

rio-paternalistico ». 
aVincere un Oscar, consi-

derando la struttura delPam-
biente In cui esso viene at-
tribuito — ha detto ancora il 
regista — pub gettare anche 
delle ombre su un film co
me Indagine, che e stato ri-
tenuto avanzato e di denun-
cia polemica nei confronti di 
un certo tipo dl societa. Tut
tavia, non posso assumere un 
atteggiamento cosi intransi-
gente, quando penso che II pre
mio al mio film e stato at-
tribuito da migliala di cinea-
stl e tecnici del cinema ame
ricano. Evidentemente, l'espe-
rienza, 1 fatti narratl da Inda
gine sono condivisi da un 
largo strata della societa ame
ricana, evidentemente anche 
negli Stati Uniti 11 problema 
degli "Uomini al di sopra di 
ogni sospetto" e fortemente 
sentito. Del resto, 11 "caso Cal
ley" 6 un episodlo esempla-
re di questo problema. Non 
si deve, inoltre, neppure di-
menticare che i giuratl del
l'Oscar, sebbene, come 1 com
ponent! di tutte le giurie, ven-
gano spesso condizionat! nel
la scelta del film da premia-
re da mille ragioni, politlche 
e commerciali. hanno sempre 
avuto un atteggiamento mol 
to diverso nell'assegnare lo 
Oscar ai film stranieri. In 
fondo, considerando i premi 
attribuiti in passato ai film 
non di lingua inglese. la gen-
te del cinema americano ha 
sempre cercato di premiare 
opere d'avanguardia e di rot-
tura. Una specie di rivalsa 
su una posizione che. sempre 
ed ovunque. le giurie, anche 
inconsapevolmente finiscono 
per assumere In difesa di 
esigenze che nulla hanno a che 
vedere col cinema di idee*. 

«Bisogna inoltre conside-
rare — ha continuato Petri 

— che I'Oscar assegnato ad 
Indagine e un premio che 
va al cinema italiano, un ri
conoscimento ad una clnema-
tografia che nessuno riesce 
ad uccidere e che e sempre piu 
viva e presente sulla nbal-
ta nazionale e intemazlonale 
come testimone d'accusa del 
problem! della societa italia
na. Lt)scar attribuito al mio 
film non riguarda soltanto me 
personalmente. ma tuttl colo
ro che vi hanno coHaborato, 
dallo sceneggiatore Ugo Pirro, 
agl! attori Gianmaria Volon-
te. Plorinda Bolkan. Gianni 
Santuccio e Salvo Randone. 
da! produttori Marina Clco-
gna e Danfele Senatore al 
montatore Ruggero Mastro-
ianni, dal direttore della fo
tografia Kuveiller ai tecnici 
Terzano. Annunziata, Emidi 
e Colettan. 

«Considerando questo a-
spetto del premio — ha con-
cluso Elio Petri — non pos
so non essere sinceramente 
felice della vittoria perche e 
11 successo dl una profonda 
opera di collaborazione porta-
ta avanti a tuttl ! livelli ne] 
corso della realizzazlone del 
film ». 

In competlzione con Inda
gine e'era anche Ttistana, nel
la rosa per I film in lingua 
straniera. A questo proposito 
il regista Italiano ha dichia
rato: « Sono sinceramente im-
harazzato, perche sono con-
vinto che BuAuel meritava 
plO di me I'Oscar, per avercl 
saputo dare que) film straor-
dinario che e Ttistana e che 
costituisce. a mio awlso, una 
specie dl testamento d'arte e 
di vita di questo Maestro*. 

Most re d'arte: Ugo Attardi a Roma 

Gli oppressori 
si fondano su 
diecimila anni 
Con il gruppo di statue dell'« Arrivo di Pizarro » 
I'artlsta rappresenta la violenza borghese e im-
perialista come la forza negativa della storia che 

si tira dietro una matta bestiality di secoli 

HOLLYWOOD — L'attrlce Le
slie Caron ritira il Premio 
Oscar per conto di Elio Petri 

UGO ATTARDI - Roma; galle-
rla < II Gabblano • (via della 
Frezza 51); 16-30 aprile; ore 
10-13 e 17-20,30. 

Novlta nell'ambiente artisti-
co romano: Ugo Attardi si 
presenta come sculture con 
un grande gruppo di statue 
lignee, « L'arrivo di Pizarro », 
al quale ha lavorato negli 
ultim! due anni con limlta-
zione radicale della produzio-
ne pittorica. In catalogo so
no note degli amici pittori 
Sergio Vacchi e Renzo Ve-
spignani. 

La novita sta. di certo. nel 
fatto che un artista il quale 
aveva fatto una sua tipica 
esperienza come pittore della 
violenza borghese e imperia-
lista — e poteva ben conti-
nuare secondo una buona ma-
niera e un riconosciuto stan
dard di gusto — abbia rinno-
vato e concentrato sensi, pen-
sieri e mezzi plastic! nella 
scultura della violenza. 

Ma la novlta vera sta nel 
punto di vista. Nel '68. in
fatti, In una mostra di pit-
tura tenuta In questa stessa 
galleria figuravano alcuni 
bassorilievi dipintl dei quali 
II piu tipico era quello mo-
numentale In morte di Er
nesto «Che» Guevara. Ma, 
allora. da artista umanista 
socialista. di fronte alia vio
lenza Attardi ancora si stupi-
va che fosse possibile. e si 
adlrava e piangeva e conte-
stava da pittore. Oggi a un 
mondo violento risponde con 

le prime 
Musica 

Trio italiano 
d'archi 

II Trio italiano d'archi (Fran
co Gulli. violino; Bruno Giu-
ranna, viola; Giacinto Cara-
mia, violoncello) ha messo al 
centro del suo concerto del-
l'altra sera aU'Olimpico • il 
Trio op. 45 per archi di 
Schoenberg, un'opera altissi-
ma che. anche per i suoi rife-
rimenti biografici. ha affatica-
to parecchio la critlca. Questo 
Trio fu scritto infatti in cir-
costanze eccezionali, nel 1946, 
qualche tempo dopo che il mu-
sicista, vittima dl un collasso 
in seguito al quale 11 suo cuo-
re si era fermato alcune ore, 
era stato riportato in vita con 
la tecnica della rianimazione. 

Alia coscienza e al pensie-
ro del musicista — impron-
tati, com'e noto. al piu rigo-
roso idealismo religioso — si 
posero subito tutti i problemi 
(e, forse. i dubbi) sollevati 
da questo periodo dl perma-
nenza nel tutto-nulla («Do-
v'ero sempre stato e dove an-
drd in etemo» aveva detto 
Tristano) e, come sempre in 
Schoenberg, essi divennero un 
tutt'uno con 1 problemi del 
suo linguaggio di artista: da
re una voce al suo «non. es
sere» significava per 11 com-
positore riproporsi in termini 
piu che mai immediati il com-
pito di scrivere una musica 
assoluta. libera da vincoli fisi-
ci e temporali (che avesse in 
se il passato. che fosse scritta 
nel presente e che contenesse 
in se tutti i germi del futuro), 
una musica che. in definitiva, 
riuscisse ad esprimere quel 
che trascende resperlenza 
umana tanto da essere ine-
sprimibile. 

Basta pensare al Most e 
Aronne per rendersl conto 
che ci si trova ancora una vol-
ta di fronte a tutte le ragioni 
che d'anno una giustificazione 
ideale e morale all'abbando-
no del linguaggio tonale e alia 
codificazione della serialita. 
Ma anche nell'ascoltatore igna-
ro di tutto 11 retroscena ideo-
loglco che lo condiziona, 11 
Trio op. 45 (il quale, aperto 
com'e ad una cantabilita non 
troppo consueta in Schoen
berg. potrebbe perfino essere 
definite piacevole) produce in 
ogni caso un'emozione Inten-
sa che sconfina di frequente 
nello sgomento. 

L'aver affrontato con eccel-
lenti risultati un'opera cosi 
ardua, e probante testimo-
nianza del valore di Gulli, 
Giuranna e Caramia, 1 quali 
hanno raccolto una copiosa 
messe di consensi misurando-
si anche con Mozart, prima in 
veste di trascrittore di Bach 
(Tre preludi e ire fughe K. 
404 dal Clavicembalo ben tem-
perato) e poi di autore del de-
lizioso Divertimento in mi be-
motte maggiore K. 563. . 

vice 

« l l farmacista» 
di Haydn 
a Bregenz 

VIENNA, i; 
Un'opera di Joseph Haydn 

recentemente scoperta, Il far-
macista, composta sulla trac-
da di una commedia di Carlo 
Goldoni. verra rappresentata 
in cdizione complcta nel ca-
stello rinasdmentale di Hohe-
nems (Vorarlberg), sotto la dl-
rezione del maestro Milziade 
Caridis, nel quadro del prossi-
mo Festival di Bregenz, in co-
produzione con l'ente radio-
televisivo austriaco. 

Teatro 
L'assedio 

Con L'Assedio — una «me-
ditazione» su alcuni temi che 
sorreggono la struttura del-
l'Assedio di Numanzia di Cer
vantes. proposta dal Gruppo 
milanese di «Teatro Uomo» 
— il tono rosa genericamente 
d'« avanguardia» della rasse-
gna In corso al Centrale si ac-
cende improvvisamente di ros
so. Lo spettacolo a cura di 
Virgilio Bardella (uno spetta
colo tuttavia « voluto » e por-
tato a termlne, come anche 
la stesura del testo conside-
rato quale strumento di lavo-
ro teatrale, da tutto il Gruppo 
che ha collaborato attivamen-
te a ogni fase della produzio-
ne teatrale) e tra i piu stimo-
lanti non solo della rassegna 
ETT, ma soprattutto della non 
troppo felice stagione teatrale 
di quest'anno. E L'Assedio ci 
colpisce innanzitutto per l'uni-
ta e 1'organicita del Gruppo 
che lo ha realizzato. un Grup
po che porta avanti da un 
paio d'annl una ricerca este-
tico-llngulstica — «in pover-
ta», come scrive Bardella — 
sulle possibilita del «coro» 
come elemento essenziale del 
lavoro teatrale: e « coro » vuol 
dire, naturalmente. comunita, 
vedere il teatro come aweni-
mento collettivo che rispec-
chia la realta sociale contem-
poranea, come a una strada 
per contribuire alia lotta». 

Abbiamo accennato al ri-
specchiamento sociale, e que
sta dimensione ci e offerta 
attraverso una integrate atra-
scrizione » del testo di Cervan
tes, violentato quel tanto da 
permettere una trasposizione 
in chiave contemporanea del 
suo tema centrale: il suicidio 
collettivo dei numantini che 
non vogliono capitolare di 
fronte alle annate di Scipione 
e un atteggiamento rivisto dal 
suo intemo e criticato radical-
mente in funzione di una Nu
manzia di oggi che somiglia 
molto a una citta del Vietnam. 
Se Cervantes ammirava con 
il cervello Scipione. oggi i 
nuovi Scipioni deH'imperiali-
smo bianco non possono esse
re ammirati e imitati per l'ef-
ficienza tecnica della loro 
strategia, ma combattuti da 
vivi senza gesta «eroiche». 

Quello che ci ha interessato 
di p:u e stato proprio questo 
approccio critico al testo di 
Cervantes, un atteggiamento 
intellettuale e ideologico mol
to \icino a quel comportamen-
to dl fronte ai « classici» tan
to raccomandato da BrechL 
Ne L'Assedio lo straniamento 
sembra scaturire ugualmente 
dalla dimensione gestuale del
la rappresentazione, tesa ad 
un rigore anche vocale diffl-
cilmente riscontrabile nel tea
tro italiano. Straordinarie le 
composizioni e le scomposi-
zioni sceniche del Gruppo, 
l'espressivita e la purezza li-
rica dei movimenti appena ri-
schiarati da una luce tenue 
sospesa al centro del palco-
scenico, «chiuso» nei tre lati 
da una barriera concentrazio-
naria. Gli attori. impegnati 
sino alio spasimo nell'articola-
zlone dei suonl, delle figura-
zioni e delle battute « corali», 
sono da citare tutti per 1'omo-
geneita dell'ottimo livello 
espressivo raggiunto colletti-
vamente: Rossana BassanI, 
Claudio Briganti, Carlo Car-
tier, Antonello Catacchlo. Ro-
sabianca Criado, Adriano Pu-
ria, Piorenzo Grass!, Massimo 
Jose, Ernies Lasagni. Massi
mo Mirani, Martinc Mouron, 
Giullana Rapino e Enzo Ric-
ceri. Caloroso successo e ap-
plausl cordialissimi. Si repli
ca flno al 25 aprile. 

vice i 

un'arte violenta e che attac-
ca sul terreno sociale come 
su quello pslchlco. 

La scultura, per materia 
tecnica e forme, gli consen-
te proprio quella durezza 
senza patetico, quella neces-
sarla potatura del sentimen-
to e del superfluo illustrati-
vo, quella evldenza statuaria 
del contenuti che la pittura 
non gli consentiva fino al li-
mite delle possibilita della 
immaginazlone e del mate
rial!. 

« L'arrivo dl Pizarro » e im-
maginato e costruito con 
quattro statue grandi quasi 
due volte il vero, con un 
pulplto-trono dal quale agget-
tano due delle statue e che 
e istoriato nei grossi zocco-
li che lo sostengono. Una 
grande mano mozza (mano 
del trucidati di Gericault, 
mano senza piu spada da 
Guernica di Picasso) sta sul 
pulpito-trono a « parlare » per 
tutti quelli che non figurano 
nel gruppo statuario ma fan-
no To spazio terrlflcante e 
buio dal quale esce e avanza. 

Primo e Pizarro, 11 soldato 
conquistatore con la croce-
spada. Dietro, sul pulplto-
trono, siede l'uomo che ha 
il potere anche su Pizarro, 
leva una croce ed e la sor-
gente del movimento del grup
po. Piu alta dl tutte le fi
gure, come un Idolo. sta la 
donna rldente sulle sue stes-
se mutilazlonl e deformazio-
nl mostruose che, del resto, 
anche le altre figure portano 
con assoluta naturalezza. In
tegra e puro di forme, a la-
to, sta un crociflsso, monito 
a chi si rivolta. 

II gruppo e aperto ad al
tre composizioni e pu6 com-
prendere altre statue. L'ef-
fetto plastico vlsionario pud 
essere variato come si varias-
se una situazione storica ma 
resta sempre fondato sull'in-
venzione poetica di un Pizar
ro che e tra di noi, dentro 
di noi. 

Le statue sono repellenti e 
attraent! assieme: sono scol* 
pite come una specie dl mu
tant! mostruosi di una specie 
che fu bella e umana, greca, 
rinasdmentale. Portano In gi
ro 11 loro fanatismo assassi-
no con fredda naturalezza. 
Anzl, sulla naturalezza del fa
natismo e costruito il loro 
potere erotico e ambiguo. 

La macchina della violenza 
e costruita come un ballet-
to: titanici che siano quest! 
conquistatori hanno, nella 
forma maschile, quel non so 
che di femminile che sempre 
entra a fare parte del corpo 
di un danzatore. 

Le figure non hanno attri-
buti storici illustrativi se non 
nella croce. La violenza dei 
conquistatori spagnoli. si ri-
cordera. e stata dipinta dai 
messicani Orozco. Rivera e 
Siqueiros. Attardi, invece, si 
serve di Pizarro come una 
eco della storia che amplifi-
ca i contenuti contemporanei. 
Dietro la violenza borghese e 
imperialista muove un eserci-
to di violent! di ogni tempo: 
violent! storici della societa 
divisa in class! e violent! fan-
tasmi dell'io profondo. Lui, 
Pizarro. e anche un cosmo-
nauta nella fortissima testa 
bestiale e corazzata. 

Anticipazloni di queste fi
gure non sono nella pittura 
di Attardi ma in una serie 
di disegni che fu pubblicata, 
nel '68. sotto il titolo « Questo 
matto mondo assassino* e 
con un saggio critico di chi 
scrive questa cronaca. Ora, 
naturalmente con l'esperienza 
nuovissima delle sculture li
gnee. l'immaginazione violenta 
di que! disegni toma in una 
serie di grandi acqueforti co
me in quelle che Attardi ha 
Inciso per illustrare il suo 
romanzo autobiografico sulla 
violenza «L'erede selvaggion 
dato alle stampe alia fine 
del 70 e che ha contato. 
io credo, - non tanto come 
esperienza di altri segni quan-
to come organizzazione e ra-
zionalizzazione di tutta una 
esperienza di pittore che. per 
essere fatta, aveva bisogno 
della parola. 

L'invenzione delle figure In
dividuate non sarebbe basta-
ta, perd, a creare tale imma-
gine visionaria e violenta se 
Attardi non avesse avuto an
che l'invenzione di questo spa
zio ambiguo che trapassa nel
la strada e si insinua nel 
compatto spessore dei nostri 
sensi e ricordi e pensieri. 
Dal Sacro Monte di Varallo 
alia strada dei barocchi, Par
te italiana e europea ha mol
to fantasticato su tale trapas-
so. L'esperienza «pop» ame
ricana « tutto il neo-dada han
no sentito Io spazio modemo 
come trapasso nei materiall 
della citta capitalista flno al-
I'annullamento umano nei ma-
teriali stessi. 

Ugo Attardi. ml sembra, rl-
conduce alia forma umana. e 
la registra fino aH'ossessio-
ne anatomica (formalmente 
qualcosa di altemativo all'os-
sessione dada. e «pop» per 
1 materiali della citU). una 
situazione contemporanea di 
violenza, terrlbile ipoteca sul 
nostro futuro, che e una si
tuazione di rapport! dl classe. 
Gli oppressori si fondano su 
diecimila anni — scriveva 
Brecht —. Uno scultore come 
Attardi vede e figura il loro 
potere anche nell'Io profondo 
e neU'eros degli uomini. Au-
guriamocl che 11 suo allarme 
non sla addormentato dal 
troppl «tranqulllanti» del no
stri glornl. 

Cinque film 
ifalioni 

al Festival 
di Cannes 

Ben cinque film Italian! par-
teciperanno al proximo Festi
val intemazlonale di Cannes. 
La manifestazione si aprira la 
sera del 12 maggio con il film 
Anonimo veneziano dl Enri
co Maria Salerno, prolettato 
a favore dl Venezla fuorl con-
corso. 

Gli altri film Italian! In con-
corso sono, per ordlne dl pr«-
sentazione, 1 seguenti: La Ca-
liffa d! Alberto Bevllacqua 
che sara presentato la sera 
del 14; Per grazia ricevuta 
di Nino Manfred! (21 mag
gio); Morte a Venezia di Lu-
chlno ViscontI (23 sera); Sac~ 
co e Vanzetti dl Giuliano 
Montaldo. film ufficiale italia
no, che sara presentato la se
ra del 26. 

Un particolare dell'«Arrivo di Pizarro t di Ugo Attardi 

Si indebolisce 
la posizione di 
Darryl Zanuck 

alia Fox 
NEW YORK, 16 

Darryl Zanuck ha lasclato 
la direzione effettiva della 
20th Century Fox, restando 
pero presidente del consiglio 
d' amministrazione. Zanuck. 
che ha 68 anni, si dedichera 
soprattutto all* attivitA cine-
matografica della Fox. II nuo
vo presidente, Dennis Stan-
fill, si occuperi Invece doi 
problemi amministrativi e or-
ganizzativi general! della so
cieta, senza perd invadere 11 
settore strettamente cinemato-
grafico. 
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RADIOCORRIER 
1 . « 

per lui, per lei, per loro 

La fortuna ha un numero. Lo scoprire-
te acquistando subito il Radiocorriere 
TV. Ogni settimana potete vincere 
cento gettoni d'oro per un milione di 
lire e 20 altri ricchi premi. 
Partecipate anche voi al nuovo con-
corso del Radiocorriere TV. 
Questa settimana il Radiocorriere TV 
vi presenta il nuovo teleromanzo a 
puntate II Mulino del Po e le prime 
immagini a colori di Nino Manfredi, 
Geppetto televisivo 
Con il Radiocorriere TV potete vin
cere milioni e conoscere tutto e prima 
sui programmi della Radio e della 
televisione. 

il settimanale 
radiotelevisivo 

per lai famiglia italiana 

Dirio Micicchi • •.*.•-•.•-•-•-•-•, 
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