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SI APRE OGGIA MOSCA LA GRANDE MOSTRA ANTOLOGICA 

II segno 
di Guttuso 
Una ricca rassegna che presenta tutto I'arco delNtinerario artistico del 
pittore fino alle opere di piu vasto respiro degli ultimi anni - «II tune-
rale di Togliatti»: una composizione ne celebrativa n6 di compianto che 
esprime in forma attiva e attuale il senso dei nostri problemi e prospettive 

Renato Guttuso - « II funerale dl Togliatti » 

Si apre quest'oggi a Mosca, 
nelle sale dell'Accademia del-
le Belle Arti dell'URSS la 
grande mostra antologica dl 
Guttuso. Una duplice occasio-
ne ne ha promosso l'irdziati-
va: i sessant'anni dell'arti-
sta e la consegna del Premio 
Lenin. Non e la prima vol-
ta che Guttuso espone a Mo
sca, ma indubbiamente la ric
ca rassegna delle sue opere 
ordinata nella circostanza at
tuale acquista un particolare 
rilievo e significato. Si trat-
ta di una mostra dove, ac-
canto a una scelta di qua-
dri che segnano i momenti sa-
lienti dell'intero itinerario 
espressivo di Guttuso, figura 
soprattutto la produzione di 
questi anni piu recenti, con la 
inclusione di tutte o quasi le 
composizioni di piu vasto re
spiro che egli e andato dipin-
gendo almeno da cinque an
ni a questa parte. Cos! a 
questa rassegna, i moscoviti 
potranno vedere Donne, pae-
saggi, stanze e oggetti, Le vi
sit e, La notte di Gibellina, Le 

Due film di Bunuel e Bertolucci hanno chiuso il Festival di New York 

RIVOLTA CONTRO LA VITA BORGHESE 
Entusiastiche accoglienze all'ultimo lavoro del grande 
regista aragonese, che continua ad essere schedato come 
« comunista » negli Stati Uniti, e a «I/ultimo tango a Parigi», 
del giovane autore italiano: un'opera dalla problematica 
esistenziale ma con penetranti rif erimenti alia societa e alia storia 

Da « L'ultimo tango a Parigi », il nuovo film di Bernardo Bertolucci, con Marlon Brando e Maria Schneider 

Dal nostro inviato 
NEW YORK, ottobre. 

AH'ingresso del Lincoln 
Center, una ragazza distribui 
•ce volantini che invitano ad 
assistere, domenica 22 ottobre. 
a un concerto del Quartetto 
Guarneri e del pianista Pe
ter Serkin: il ricavato andra 
• favore delta campagna elet-
torale di McGovern e Shri-
ver. E' sabato sera. 14 otto
bre, inizio di un weekend, 
prolungato dalio spostamento 
del Columbus day da giove-
di 12 al Iunedi successivo. 
Il Lincoln Center, che acco-
glie nel pieno di New York. 
in un complesso architettoni-
co funzionale e mtelligente. 
diverse sale destinate al cine
ma. alia musica (qui si trova 
anche la nuova sede del Me
tropolitan), al teatro. e af-
follatissimo di speltatori, so
prattutto giovani. e molti por
ta no all'occhiello il distinti-
vo del candidato democratico 
alia presidenza. L'atmosfe-
ra del Festival cinematogra-
fico intemazionale di New 
York che si svolge in uno di 
questi edifici, e che ha tocca 
to nel 1972 il suo decimo an
no. e aperta. illuminaLi. pro 
gressista: potrebbe .iridic in 
durre a considerazioni ecces-
sivamente ottimistiche MJIIO 
esito delle elezioni del 7 no 
vembre; si sa. del resto. che 
la maggioranza degli intellet-
tuali americam e contro Ni
xon e per McGovern. 

Forse pei un caso, ma forse 
no. a eoncluriere in bellezza 
il Festival newyorkese sono 
gtati comunque due auton per 

, i quali la defimzione di c libe-
rale» (che in America ha 
| l ogni modo un significato 
lltamente positivo) sarebbe 

davvero troppo blanda: Luis 
Bunuel e Bernardo Bertoluc
ci. L'anziano maestro spagno-
lo — ma quanto fresco e 
vivace nel portamento, nelle 
idee, nell'opera — e stato pre-
sente all'anteprima america-
na del suo recentissimo Char-
me discret de la bourgeoi
sie, uscito sugli schermi pa-
rigini il mese scorso. c Che 
volete, sono vecchio. faccio 
sempre Io stesso film > dice; 
ma quelli che hanno visto 71 
fascino discreto della borghe-
sia (noi, purtroppo. non siamo 
arrivati in tempo) ne parlano 
con entusiasmo. ai limiti del 
delirio. «E' il piu giovane 
di tutti. ci insegna qualcosa 
a tutti sempre > dice com 
mosso Bertolucci: ed ecco. a 
conferma della posizione di 
punta che Bunuel continua ad 
avere nel cinema, nella cultu-
ra mondiale. la notizia se-
condo cui il suo soggiorno ne
gli Stati Uniti pud avere solo 
breve durata: egli seguita in-
fatti ad essere schedato, a 
Washington, quale c comuni
sta ». Onore a lui. e ver-
gogna agh spioni. ai poliziotti. 
ai militari. alle autorita in 
divisa e senza, tante volte e 
con tanta efficacia sbeffeggia-
ti peraltro dal grande regista 
aragonese. 

Paul 
. e Jeanne 

Bunuel e nato all'alba del 
secolo, il 22 febbraio 1900. 
Bertolucci ha superato di pa 
co la trentina H critico del 
New Ynrk Times lo dipinge 
come < un esuberante giova
ne marxista i che. se doves-
se scrivere qualcosa su Rosa 
Luxemburg, . . a d • esemplo, 

< comporrebbe probabilmente 
un sonetto d'amore ». La defi-
nizione. tra ironica e affettuo-
sa, non manca di una sua 
perspicacia. Ma alio stima-
to collega Vincent Canby sfug-
ge «probabilmente» il rap-
porto che pud esserci tra rim-
pegno politico, la dichiarata 
milizia comunista. e la iiberta. 
Tautonomia di una ricerca e 
di una creazione artistica vol
te a esplorare l'uomo nella 
sua interezza. spregiudicata-
mente Un rapporto certo non 
idilliaco. anzi difficile, anche 
tormentoso. da venficare gior-
no per giorno. dialettico. . 

L'ultimo tango a Parigi, se-
sto lungometraggio di Bernar
do Bertolucci. e un film di 
amore; anzi un film suU'amo-
re. E sul sesso. E sulla mor-
te. Grandi e ardui temi. ela-
borati in un racconto (sce-
neggiatura dello stesso Berto
lucci e di Franco Arcalli. che 
ha pure curato il montaggio) 
dalle apparenze sea me. ma 
ricco di implicazioni. di cor-
relazioni. di richiami, di sug-
gerimenti. 

Un uomo tra i quaranta e i 
cinquanta. Paul, un amencano 
che ha fatto le esperienze piu 
diverse, e che si e pot insab-
biato a Parigi. sposando la 
bella padrona di un albergo 
di dubbia fama. resta vedovo 
d'improvviso: Rosa, la mo-
glie. si e tolta la vita 
in maniera atroce. e per mo-
tivi sconosciuti. Dal mondo 
« relativo > ne] quale ha tro
va to posto finora, il protago-
nista viene d'un tratto sbal-
zato al cospetto dell'« assolu 
to > Tentato anche lui dalla 
idea del suicidio, e privo. di-
remmo, di un retroterra cul-
turale cui appoggiarsi. Paul 
fa appello alia propria virili-

ta come aU'unico potere ri-
mastogli, all'unica grandezza, 
all'unica difesa. Con Jeanne, 
una ragazza sui venti anni, 
che lo ha incontrato casual-
mente e ne e affascinata, co-
struisce un connubio segreto, 
nascosto agli occhi di tutti. 
consumato in periodiche se-
gregazioni. secondo riti di 
mano in mano piu feroci. 

I due. per volonta soprattut
to di Paul, non si dicono 
nemmeno i Ioro nomi. c Fuo-
ri > hanno tuttavia una Ioro 
realta ufficiale. pubblica, ci
vile: Jeanne, in particolare. 
e fidanzata con un giovane. 
ambizioso regista, Tom. e ac-
cetta di sposarlo. Ma e an
che Paul, a questo punto, 
che le propone di codifican; la 
Ioro relazione, di essere in
somnia fra gli altri. come gli 
altri. Jeanne rifiuta, e. alle in-
sistenze di lui. finisce per uc-
ciderlo. preparandosi poi ad 
affermare di avere voluto re-
sistere alle minacce di un 
bruto. 

In questo gesto e'e senza 
dubbio il compimento distrut-
tivo di una lunga < lotta col 
padre >: secondo la prospettt-
va psicanalitica, Jeanne iden 
tifica in Paul, tanto piu ma
ture di lei. I'immagine odia 
ta e amata del genitore (un 
colonnello razzista, morto in 
Algeria nel 1958). E, restan-
do in questo ambito. e possi-
bile rilevare nel forsennato 
erotismo dell'uomo una for
te components sadomasochi-
stica. con venature assai am 
bigue. Ma il discorso di Ber
tolucci pare a noi maggior-
mente articolato e, pur dipa-
nando una problematica di 
stampo esistenziale, ci sem-
bra che tocchi il tasto della 
societa e della storia piu di 

quanto non risulti forse a una 
prima Iettura. L'incubo della 
morte. del disfacimento. della 
rovina fisica, che assilla i 
momenti principali della nar-
razione. con « segnali > di no-
tevole efficacia plastica, si 
intreccia e fa blocco. quasi. 
con l'incubo della vita bor-
ghese; e che questa ultima 
sia rappresentata anche da 
Tom, il giovane cineasta piu 
o meno sedicente di avan-
guardia, e solo una prova di 
piu della sua perversa tena-
cia. «Tutta la societa bor-
ghese e in preda alia morte. 
E' questa una delle ragioni 
che rendono il suo dominio 
intollerabile >: sono parole di 
Paul Nizan scritte nel 1933 a 
illustrazione del suo Anloine 
Bloyi; e ci tornavano in men
te durante la visione dell'UI-
timo tango a Parigi. 

Sull'orlo 
dell'abisso 

Ma la rivolta di Paul e, per 
suo conto. di Jeanne contro 
la morte e contro la vita 
borghese e una rivolta solita-
ria (solitario e pure, si di-
rebbe, il piacere' che essi 
prendono I'uno deU'altra). do-
mestica, privata, assurda, vo-
tata alia sconfitta. Le pilture 
di Francis Bacon, scelte da 
Bertolucci per i titoli di te
sta, prefigurano gia in que
sta direzione il senso e il to-
no del dramma cinematogra-
fico: che svicola talvolta in 
situazioni minori, in notazio-
ni polemiche di carattere un 
po' «Interoo» e comunque 
marginali (la gustosa parodia 
del t cinema verita* e dei 
suoi sacerdoti), in omaggi e 
citazioni talora distraenti dal-

l'argomento principale. Ma ha 
poi compattezza e rigore e vi-
gore nelle sequenze fonda-
mentali, sino - alia scena 
straordinaria del ballo, con 
quelle coppie spettrali. quasi 
di manichini o di fantocci, che 
danzano come sull'orlo di un 
abisso invisibile: un pezzo me-
morabile, dove, tra l'altro. il 
talento di Marlon Brando, gia 
dispiegato in precedenza an
che nelle occasion i piu sca-
brose. e con una varieta ec-
cezionale di timbri. trova il 
suo compendio piu felice. (Ma 
qui cade anche opportuno un 
elogio a Vittorio Storaro. per 
il magistrate impasto della fo-
tografia a colori). 

Magnifico altore. Marlon 
Brando, quando crede in cid 
che fa. Peccato che non fos
se a New York sabato sera 
(cera invece l'esordiente Ma
ria Schneider, una piccola au-
tentica rjvelazione). per spar-
tire il successo con Bertoluc
ci. La cui popolarita in Ame
rica, dopo le strepitose acco
glienze fatte nel 1970 al Con-
formista, e in crescendo. Qui, 
negli Stati Uniti. Bertolucci 
vorrebbe realizzare uno dei 
progetti che piu gli stanno a 
cuore: una versione per Io 
schermo del romanzo di Da-
shiell Hammett Raccollo ros
so, sulle lotte sociali negli 
anni precedenti la grande cri-
si. Ma, nel suo prossimo ca-
Iendario di attivit&, e'e anche 
Novecento: le storie parallele 
di un padrone e di un con-
tadino del Parmense, nati con 
temporanea mente e a breve 
distanza, all'alba del secolo. 
Un film, ci dice Bertolucci, 
sulla c agonia della cultura 
agraria emiliana*. . 

Aggeo Savioli 

notizie... Sono opere note che 
pero neppure noi abbiamo 
mai visto raccolte tutte insie-
me in una sola esposizione. 
Ma e'e di piu: i moscoviti, 
cioe, potranno vedere anche 
una opera di capitale impor-
tanza nella biografia artistica 
di Guttuso e ancora inedita 
in Italia: il Funerale di To
gliatti. 

Guttuso ha lavorato inten-
samente a questa opera dal
la fine di luglio alia fine di 
settembre nel suo studio di 
Velate presso Varese. Vi ha 
lavorato anche otto, nove ore 
al giorno. Voleva assoluta-
mente portarla a termine in 
tempo utile per inviarla al
ia mostra di Mosca. La prima 
idea dell'opera tuttavia risa-
le addirittura a sette anni fa, 
a quando cioe egli ha fatto 
un disegno sul tema dei fune
ral! di Togliatti, nel primo 
anniversario della morte, per 
un numero di «Rinascita >. 
Quel disegno era l'inizio di un 
processo creativo che solo ora 
e giunto alia sua compiuta 
conclusions Guttuso ha matu-
rato il tema lentamente. l'ha 
sentito crescere e arricchirsi 
dentro di se. decidendosi pe-
rd ad affrontarlo risolutamen-
te solo in questa ultima 
estate. 

La genesi dell'opera non e 
stata lineare. Guttuso ha ri-
preso ad aggredire il tema 
con una serie di disegni, poi 
si e messo a fare degli ac-
quarelli. Infine, di qui, e scat-
tata I'immagine base della 
opera finale. E' scattata pro-
prio dagli acquarelli. Guttu
so cioe nel corso di questo 
lavoro, ha cominciato a pen-
sare ad una composizione che 
fosse eseguita come un gran
de acquarello, che dell'acqua-
rello conservasse la freschez-
za, rimraediatezza. Ed e ap-
punto con tale convinzione che 
egli ha intrapreso l'opera che 
ora e esposta a Mosca. 

Se l'idea perd di una imma-
gine tenuta sui toni chiari a 
guisa di un vasto disegno ac-
quarellato e apparsa a Guttu
so persuasiva e affascinante 
i modi per realizzarla gli 
sembrarono al tempo stesso ir-
ti di difflcolta. Si pensi soltan-
to alle misure della opera: 
quattro metri e quaranta di 
base per tre e quaranta di al-
tezza. Far vivere plastica-
mente una simile superficie 
con mezzi « poveri» spogli di 
ogni pittoricismo, non era cer
to facile. E d'altra parte la 
composizione non poteva non 
avere un impianto corale, fol-
to, carico. Far coincidere 
questi due dati e risolverli 
nell'unita detl'immagine non 
era dunque impresa da po-
co. Ora, dopo aver visto que
sta grande composizione nel 
suo studio di Velate, prima 
che venisse sistemata sul fur-
gone venuto appositamente da 
Mosca per il trasporto, devo 
dire che Guttuso ha risolto 
il problema, creando un'ope
ra di eccezionale singolarita. 

Nel quadro vi sono circa 
150 figure e sessanta bandie-
re. II tessuto generale della 
opera e di un grigio-chiaro 
omogeneo. costituito dal dise
gno dei personaggi, mentre i 
temi di colore sono pratica-
tnente due: il cielo al centra 
in alto, e i fiori. con le ban-
diere. Direi quasi che si trat-
ta di pure citazioni di colo
re. in quanto e un colore che 
non si diffonde. che non cir-
cola. ma resta nitido e stret-
to nella propria definizione. 
Questo colore perd introduce 
oel quadro un ritmo strut-
turale di accenti ben scan-
diti che imprimono alia descri-
zione della folia una energi-
ca liricita. 

Non e semplice, dunque, 
chiudere quest'opera in una 
enunciazione critica univoca. 
Guttuso ha dispiegato in es> 
sa le sue doti prCi sicure di 
sintesi e di narrazione, di fan
tasia plastica e. per cos] di
re, di fantasia ideologica. Nel 
quadro vi sono almeno tren-
ta ritratti. ritratti di dirigen-
ti politici viventi e scompar-
si coi quali si e intrecciata 
la vita di Togliatti: tutti stan
no intorno alia bara, da cui. 
tra la corona di fiori. il voi-
to di Togliatti emerge di pro
file Ce il ritratto di Gram 
sci, Longo, Di Vittorio, A1I-
cata, Dimitrov, Stalin, la Pas-
sionaria, Breznev, i ritratti di 
Pajetta, Ingrao, Amendola, e 
Berlinguer, Trombadori; e poi 
i ritratti di un gruppo di in-
tellettuali: Quasimodo. Vitto-
rini, Levi, Neruda. Cartre. E 
ci sono anche Papa Cervi. An
gela Davis, e altri ancora. 

Ma in mezzo alia folia di 
popolo, di operai e contadi-
ni, di donne che piangono, di 
ragazxi • di ragazze che salu-

tano col pugno chiuso, ecco 
apparire per cinque volte, in 
vari punti del quadro, il vol-
to di Lenin: e una presenza 
che si identifica con la folia 
come la presenza di un pen-
siero comune. la presenza 
stessa della idea socialista, di 
un socialismo che si svolge 
e precede nella storia con 
uomini diversi, in situazioni 
diverse, anche contraddittorie, 
ma che procede unito nella 
sua complessita proprio come 
nel quadro la struttura spic-
cante delle bandiere rosse tie-
ne insieme l'intero movimento 
delta grande composizione. 

Non e dunque una opera 
celebrativa quella che Guttu
so ha dipinto e neppure e 
una opera di lutto, di com
pianto. E' al contrario, come 
doveva essere, una opera che 
esprime in forma attiva e at
tuale il senso dei nostri pro
blemi e delle nostre prospet
tive. E forse e anche per que
sto che Guttuso l'ha dipinta, 
pur nella sua complessita in 
un modo cosi diretto, cost 
« semplice > e vivo. I c mez
zi » stessi che ha scelto ap-
paiono percid interni e fun-
zionali a questa concezione. 

Ecco dunque il quadro che 
oggi, insieme con tante altre 
opere, i moscoviti vedranno 
nelle sale della Accademia 
dell'URSS, dove andranno per 
rendere omaggio all'artista 
italiano e al militante co
munista. 

Mario De Michel! 

Dichiarazioni 
del pittore 
a Mosca 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 18 
Le died sale dell'Accademia 

delle Belle Arti che ospitano 
da oggi la mostra delle opere 
di Guttuso accoglieranno, nel 
giro di tre settirnane, decine 
di migiiaia di visitatori appas-
sionati deirarte, che giunge-
ranno da ogni parte delTUnio-
ne sovietica. Ma vi saranno 
anche molti italiani (che in que
sti giorni affollano la capitale 
in vista delle manifestazioni 
del 7 novembre) che coglie-
ranno l'occasione per osserva-
re l'ultimo lavoro del pittore, e 
cioe il quadro dedicato ai fu-
nerali di Togliatti. 

Dopo Mosca. l'esposizione si 
spostera a Leningrado nelle sa
le deU'Ermitage. L'awenimen-
to e. quindi, di grande inte-
resse ed e destinato ad assu-
mere, nel giro dei prossimi 
giorni. una portata eccezionale: 
radio, televisione e giornali 
hanno annunciato servizi, repor
tages e interviste con il pittore. 
AU'esposizione si guarda quindi 
come a uno degli avvenimenti 
piu significativi delta vita cul
tural sovietica. 

€ Questa mostra dei miei di-
pinti — ha dichiarato Guttu
so — e la piu completa che si 
tenga netrURSS: Faltra, quel
la del 1961. era infatti meno 
ampia ed escludeva la parte re-
trospettiva. Ora. invece, ho por-
tato quadri che comprendono 
un arco molto vasto del mio la
voro. Ce. addirittura. un mio 
ritratto del 1931 quando avevo 
19 anni e c*e, infine. il dipin
to piu recente: quello fatto 
questa estate e dedicato, co
me e noto. ai funerali di To
gliatti >. 

Guttuso ha parlato dell'orga-
nizzazione deU'esposizione e 
dell'invito rivoltogli dall'Acca-
demia delle Belle arti del
l'URSS. «Ho acoettato con pia
cere la proposta di tenere que
sta mostra in occasione dei 
miei GO anni e ho risposto al-
1'invito nel modo piu esaurien-
te. senza nascondere nessun a-
spetto del mio lavoro e senza 
avere compiuto particolari 
scelte nei confronti di un pub-
blico molto diverso da quello cui 
sono abituato- In questa mostra 
moscovita e leningradese mi si 
vedra come sono. Certo — pro-
segue Guttuso — la mia posi
zione e difficile in quanto io 
sono un pittore che oerca la 
semplicita e la comunicazione 
piu completa. Ma e anche evi-
dente che io appartengo a un 
"certo" tipo di cultura: ho avu-
to una "certa" formazione. 
E questo avrebbe anche potu-
to costituire ragione di preoc-
cupazione. Ma devo dire che 
in tutti i contatti che ho avu-
to con i compagni sovietici ho 
notato che questa mia preoc-
cupazione era eccessiva per
ch^ ho sempre trovato buona 
volonta e ho sempre avuto mo
do di discutere ed esaminare 
le varie questioni. Posso quin
di dire, per concludere, che 
quando un comunista viene nel-
1'URSS viene per capire e im-
parare. Viene perd anche a 
portare qualcosa. Ed e questo 
il mio caso: io vengo per im-
parare e a portare quel che 
ho fatto >. 

Carlo Benedetti 
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ZANICHELU 
CONSULTAZIONE 
II nuovo grande 
Zingarelli 

moderno 
rielaborato a cura 
di 109 specialist! 
di 80 discipline 
neologismi 
abbreviazioni, sigle 
e simboli 

ricco 
118.000 vocaboli 
2096 pagine 
57 tavole 
di nomenclatura 
3200 illustrazioni 

t 

esauriente 
trascrizione fonetica 
etimologia 
indicazioni di ortografla 
e di pronunzia 
L. 8.800 

Dizionari inglesi 
Ragazzini maggiore 
Ragazzini-Biagi 
« concise » 

*&" 

Dizionario 
inglese e italiano 

Kalian and English 
Dictionary 

Z,nichetf/LDngmi'1.. 

« up-to-date » 
neologismi, tecnicismi 
e americanismi, 
toponimi, verbi irregolarl,' 
abbreviazioni, sigle 

precisi 
indicazione 
della pronunzia 
ricchezza fraseologica 

sicuri 
abbondanza degli 
equivalenti suggeritt 
qualificazione 
del livedo d'uso 
segnalazione delle 
irregolarita grammaticali 

Ed. maggiore: 1.896 pagine, 
oltre100.000voci,L 8.800 

Ed.«concise»:1.150 pagine, 
75.000 voci, L. 2.700 

II nuovo Atlanta 
Zanichelli 

ATUNTE 
GEOGRAFICO 

GENERALE 
ZANICHELU 

I V - -

51 
t ? 

evidente 
rappresentazione 
tridimensionale del rilievo 
individuazione immediate 
dei centri urbani 

completo 
71 tavole geografiche 
21 tavole di carte 
tematiche 
50 illustrazioni a colori . 
con schede di Iettura 
guida alia pronunzia 
dei nomi stranieri 

attuale 
geografia, climatologia, 
geologia, antropologia 
228 pagine, L. 3.400 
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