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Le mani 
di Agnelli 

sul cinema: 
i 

ora controlla 
* 

la Titanus 
La famlglla Agnelli, portan-

do avanti la sua polltlca dl 
espansione nell'lndustria cul-
turale, ha messo le manl an-
che sul cinema. La Titanus. 
prlnclpale socleta Italians dl 
dlstribuzione clnematograflca, 
e passata infattl sotto 11 con-
trollo della Socleta Acqua Pia 
Antica Marcla, che ha acqul-
stato 11 51 per cento del capl-
tale soclale della dltta dl Qof-
fredo Lombardo. L/Acqua Mar
cla, a sua volta, appartiene 
oggl sostanzialmente all'IPI, 
l'istituto finanziarlo cul fan-
no capo le varle attivlta dl 
casa Agnelli, FIAT compresa. 
Come e noto. la potente con-
sorterla torinese ha accentua-
to negll ultiml tempi la sua 

eresenza nel settore dell'edl-
)rla. Ora e la volta del cine

ma e, presumlbilmente, dl tut-
to il campo degli «audiovisi-
vi» (cinevideocassette, ecc). 

II dr. Aldo Rossi e il dr. Ni
cola Caiola. rispettivamente 
vice presidente e consigliere 
delegato dell'Acqua Marcla, 
sono entratl nel Consiglio dl 
amminlstrazlone della ((Tita
nus dlstribuzione s.p.a.»: In 
seno al quale e stato declso — 
informa VADNKronos — dl 
convocare l'assemblea slraor-
dinaria degli azionistl per pro-
porre «in conslderazlone del 
buon andamento degli affarl 
e delle prospettlve future, sia 
nel quadro nazlonale sia in 
auello intemazlonale» l'au-
mento del capitale sociale da 
300 milioni a un mlliardo e 
mezzo di lire. 

Secondo i datl della staglo-
ne corrente, la Titanus si col-
loca al terzo posto nella gra-
duatoria degli incassl reglstra-
tl dalle societa di dlstribuzio
ne clnematograflca in Italia, 
preceduta solo da due compa-
gnie amerlcane (la Cinema In
ternational Corporation e la 
Dear international). Alcuni 
annl or sono, la socleta. che 
e la piu antica fra quante so
no attive nel cinema del no-
stro paese, si era invece tro-
vata In gravi difficolta, tanto 
da rlschiare il fallimento. Ban-
ca Nazlonale del Lavoro ed 
Edison (pol Montedison) ne 
asslcurarono 11 salvataggio. 
Quindi c*e stata una crescen-
te ripresa. 

L'ingresso In forze degli 
Agnelli nell'industria dello 
spettacolo plu popolare (TV 
a parte) non restera certo sen-
za effetto, a breve o a lunga 
scadenza. Esso sottolinea a 
ognl modo la necessita impel-
lente, per lo Stato, di dare un 
carattere organic© e qualifl-
cato al proprio intervento nel 
settore, attraverso l'azione di 
quel gruppo clnematografico 
pubblico, le cul travagliose vl-
cende sono ben note. 

« 

E# morto 
Kid Ory 
pioniere 

del «dixie » 

HONOLULU, 24. 
Edward aKid» Ory, figura 

leggendaria del jazz acaldon 
del primo novecento, si e 
spento a Honolulu all'eta di 
86 annl. Da due settimane il 
oelebre suonatore di trombo
ne — che viveva alle Hawal 
dal 1966 — era stato ricoverato 
In una clinica perchfi sofferen-
te di polmonite. 

Ory nacque il giorno di Na-
tale del 1886 a La Place (Loui
siana) e, poco piu che venten-
ne, si trasferl a New Orleans, 
la citta dalle nmille luci», 
capitale « amorale » degli Sta-
ti Unit! d'Arnerica. II succes-
so di Ory, trombonlsta alle 
prime arml. fu dawero stu-
pefacente. In breve tempo, il 
giovane aKid» divenne un 
astro del dixie, tanto che fu 
proprio lui ad offrire il tram-
polino della celebrita al gran-
de Armstrong e a King Oli
ver. In un secondo tempo, 
«Satchmo» gli restitui il fa-
vore, incidendo con i suoi 
• Hot Five» Muskat Ramble, 
un brano di Ory che proprio 
per questo acquisto le propor-
zioni di un hit intemazionale. 
Antesignano del dixieland, 
Edward Ory subl un frettolo-
so declino, quando i musicisti 
negri abbandonarono in mas-
sa New Orleans per trasferir-
si al nord, verso nuove forme 
sonore e problematiche piu in
cisive. 

« Kid » non era un virtuoso 
e neppure un musicista in 
grado di ridimensionare le 
proprie tradizioni linguistiche-
era nato con il dixie e questi 
si era affermato grazie alle 
sue interpretazioni Ecco per-
che egli fu uno del pochi a 
rimanere al sud. anche quan
do la grand iosa epopea orlean-
siana trovd la sua derinitiva 
decadenza. 

Uno strano 
equivoco , 

L'ordine di sospenstone in 
tre cinema romanl della *pre-
tentczione » del film Vogliamo 
loolonnelli dt Mario Momcelh 
# stato revocato Al ministero 
dcllo Spettacolo ci si e giu 
itiflcati dicendo che si e trat-
tato di un equivoco. Meno 
male. Ha che itrano equivoco. 

La protesta del regista 

Delon taglia il 
film di Zurlini 

« La prima notte di quiete » presentato in Fran-
cia mutilato e manomesso dall'attore, che e an
che coproduttore dell'opera cinematografica 

Valerlo Zurlini si e lncon-
trato ieri a Roma con i gior-
nalistl per denunciare quan-
to e avvenuto in Franc I a alia 
sua recente fatica cinemato
grafica, La prima notte di 
quiete, presentata oltralpe co
me Le professeur. 

Del film e protagonlsta. 
nonche coproduttore per la 
Francia, Alain Delon. Zurlini 
ha consegnato al giornallstl 
una lettera, indlrlzzata alia 
stampa italiana e francese. 
nella quale asserisce che la 
versione francese del suo film 
« e volgarmente irriconosclbl-
le. Con tagli dl circa ventl 
minutl — agglunge Zurlini —, 
molte scene fondamentali sop-
presse, il personaggio car-
dine interpretato da Lea Mas-
sari incomprensiblle e rldot-
to al ruolo di una comparsa, 
il finale capovolto nel suo si-
gnificato, tutte ie Implicazio-
ni spirituali del film brutal-
mente cancellate, io veramen-
te non capisco che cosa il pub
blico francese abbia potuto 
vedere e capire del mio la
voro di due anni». 

Dopo aver rilevato di esse-
re stato preparato « a talune 
lievl e Inevitablli modifiche, 
soprattutto di dialogo», ma 
confidando «nel senso di re-
sponsabilita di chi pure aveva 
Interesse al successo del film», 
Zurlini afferma che quello 
che e stato presentato in 
Francia e negll altri paesl di 
lingua francese e «un altro 

film da quello da lui dlret-
to». Ed aggiunge: «se ad un 
film francese fosse successa 
la stessa cosa In Italia, ne 
sarebbe nato un grande scan-
dalo ». 

Zurlini. che si e appena ri-
messo da una lunga mulat-
tia, ha dato mandato al suol 
avvocatl dl Inizlare un'azlo-
ne legale per tentarc dl far 
sospendere le prolezionl In 
Francia della Prima notte di 
quiete, nonche un'azione per 
dannl. 

Ai giornallstl 11 regista ha 
indlcato minuzlosamente la 
serie di tagli e di mutamen-
tl apportati da Delon al film, 
tagli e mutamenti che ap-
paiono, in verita. abbastanza 
insplegabill. Si pu6 forse 
avanzare l'ipotesi che, essen-
do la Massarl una attrice og-
gi molto stimata e ricercata 
in Francia, Delon abbia volu-
to tagliarle le gambe. L'atto-
re francese non e, Infattl, 
nuovo a episodl del genere. 

Comunque la morale che 
pu6 trarsi da un simile eplso-
dio e che le coproduzloni con 
l'estero, le quail solitamente 
nascono secondo criteri bas-
samente commercial! e specu
lative non garantiscono da 
manomlssloni nemmeno film 
di impegno artlstico e cultu-
rale. Questi, anzi. possono es-
sere mandati addirittura al
io sbaraglio 

m. ac. 

Una ragazzina 
cresciuta bene 

Marisol, I'ex ragauina prodigio dello schermo e della canzone 
spagnolr, crescendo ha consolidafo la sua fama. Ora, a venli-
due anni, vuole imporsi anche fuori delle frontiere del suo 
paese: e sa che un film girato a Roma pud essere molto utile 
alio scopo. Sembra che Damiano Damiani abbia deciso di 
accontentarla, offrendole una parte di primo piano in t Agonia », 
II film con Mastroianni che II regista si accinge a realizzare 

Nel mese di marzo 

Rassegna a Roma 
di musica popolare 
Dal 7 ali'll marzo a Roma 

si svolgera la prima rassegna 
di musica popolare. una ma 
nifesiazione orgamzzata da 
Ezto Radaeili per conto del 
1 EVAS (ente valonzzazione 
spettacolo) La rassegna. che 
si svolge praticamenle negli 
stessi giorni de! Festival di 
Sanremo. sara suddivisa ed 
arttcolata tn quattro sezioni 
musica leggera avanguardia e 
nuove tendenze. folk cabaret 
I quattro tipi di spettacolo si 
svolgeranno ozn: sera in con 
temporaries e gli spettatorl. 
pagando un solo bigltetto di 
ingrenso. potranno spostarsi 
da un settore all'altrn see 
gitendo il genere che olu 1) 
interessa 

, Per il seiiore della musica 
leiz/era Radaelli ha detto che 
saranno tnvitati I piu notl 
cantanti del momento Per 
quanto nguarda la musica di 
a vanguard ia sono stati fatti I 
nomi di Lucio Battlstl. Clau 
dio Baglionl, Mia Martini, 
An to nel lo Venditti, Francesco 
Oucclni, Alan Sorrentl, « del 

complessi Osanna. Delirium 
Premiata Fomeria Marconi, 
New Trolls, Banco del Mutuo 
Soccorso. per gli italiam e dei 
Jethro Tull. Traffic. Cat Ste 
vens. Elton jDhn. John Len 
non e Yoko Ono. per gli stra 
men 

Per II cabaret dovrebbero 
partecipare Enzo Jannacci, Co 
chi e Renato. Lino Toffolo. 
Paolo Villaggio. i Gatti di Vi 
colo Miracoli. Roberto Brlvlo. 
Enrico Montesano 

Per 11 folk sono probabili gli 
tnterventt di Gabrlella Ferrt 
I Vianella Giorgio Gaber, Fa 
bnzio de Andre. Maria Carta. 
Otello Profazio. Tony San 
tagata. Elena Caliva e Maria 
Monti, per gli Italian); di 
Joan Baez. Donovan, Aretha 
Franklin, Stephen Stills, e 
Amaiia Rodrigues, per gli stra-
nieri 

Gli organlzzatorl hanno det
to che non consentiranno le 
riprese televlslve della mani-
festazlone che non slano dl 
carattere giornallstlco ed In-
formativo. 

le prime 
, Musica 

John Lill al 
S. Leone Magno 
L'istituzlone universltaria ha 

presentato l'altra sera, all'Au-
dltorlo del San Leone Magno, 
John LIU, lnteressante capofi-
la del planismo britannlco. 
Nato nel 1944 a Londra, Lill, 
che due annl or sono risulto 
primo al Concorso Clalkovski 
di Mosca, insegna attualmente 
al Royal College of Music, do
ve era entrato giovanissimo, 
preceduto da una fama dl ra-
gazzo-prodigio, e dove ha ter-
minato gli studi. 

A quel che ci e parso, Lill 
e veramente un musicista di 
vaglia, 11 quale unisce ad una 
analitica precislone (per lui 
nessuna nota e scrltta invano) 
una capaclta di sintesl uni-
Beatrice, che restltulsce nella 
sua globalita l'opera interpre-
tata. II bagaglio tecnico e dl 
prlm'ordlne: rlteniamo soltan-
to che egli manchl dl un po' 
dl forza, se e vero che per ot-
tenere sonorita corpose e co-
stretto ad allargare 1 tempi e 
a Irrigldiro senslbilmente 11 
fraseggio, come talvolta gli e 
accaduto neW'Allegro assai 
della beethovenlana Appassio
nato. La, delicatezza del toc-
co gli permette, invece, eccel-
lenti exploit, come nell'Adagto 
della Sonata K 576 di Mozart 
(11 cui primo movimento, pe-
raltro, cl e sembrato viziato 
da una certa scolastlca metico-
losita). 

Uno Chopin {Quarta ballata, 
tre Studi dell'op. 25 e Scherzo 
n. 1 op. 31), efficace e ripullto 
di ognl scoria di sentlmentali-
smo, ha definitlvamente assicu-
rato al pianista, nel finale del
la serate, il caloroso consenso 
di un pubblico abbastanza 
folto. 

vice 

Teatro 

Un baba per sette 
Recentemente e apparsa be

ne impaginata sul « Secolo d'l-
talia » una foto di Carlo Dap-
porto con una dedica affet-
tuosamente ideologica. Appe
na dieci giorni fa e apparsa 
anche un'altra foto, quella del 
senatore della destra naziona-
le Armando Plebe, ideatore 
del Congresso dl Torino per 
la difesa della «cultural, 
quella dl destra s'intende. No-
nostante l'apparenza, tra It 
due immagtn! e possibile sta-
bilire. In senso elsenstelniano, 
un rapporto di « montaggio ». 
per cui il senso del tutto si 
rivela in una terza immagi 
ne che, nella fattispecie, e 
l'immagine di quella cultura 
di destra, «non asservitaw al 
la «sinistra)), che 1 neo-fa 
scisti tentano pateticamente 
dl « popolafizzare ». 

E Un baba per sette di Ca 
staldo e Faele avrebbe po
tuto trionfalmente chiudere 
In bellezza 11 Convegno di To
rino, riscattarlo da quell'as-
senza totale di umorismo che 
e stata la sua piu evidente 
caratteristica. Per esempio, i\ 
dot tor Bartolomeo («Baba»), 
impegnato per conto della te-
levisione in una inchiesta sul 
la prostituzlone (alia fine, si 
scoprira che anche Jli alti 
funzionari sono « uomini», co
me i sacerdotl. e che e im 
possibile sottrarsi alle tent a 
zioni postribolari del sesso. 
e che si tratta, insomma, sol-
tanto di salvare la rispettabi-
lita). dira alia sua goveman 
te petulante: aSempre uova 
per colazione: ma in questa 
casa e Pasqua tutto l'anno! ». 
Questa battuta e la plu umo-
rlstica che abbiamo ascolta-
to l'altra sera al Teatro Pa-
rioli, luogo d'incontro della 
destra a bene n. 

Tuttavia. e da citare un'al
tra battuta di Dapporto (or-
mal sul punto di affrontare 
in profondita rinchiesta), 
«t Chiamami conservatore, spor-
co reazionario, ma a me pla
ce ancora il letton, una bat
tuta che non sapremmo se 
attribuire al personaggio o al-
l'attore. La puerile idiozia del
la « commedia » e soltanto di-
rettamente proporzionale alia 
volgarita conservatrice dell'as-
sunto, orchestrato da Carlet-
to Colombo. Tra gli interpre-
ti, oltre a Dapporto, Wanda 
Benedetti. Milla Sannoner, 
Adriano Micantoni, Nelide 
Giammarco. Si replica. 

vice 

Cinema 

La mazurca 
le svedesi la 

ballano a letto 
A differenza dei oomo-film 

nostrani, quelli nordici sono 
spesso incentrati sulla figura 
del buon ragazzo vergine, del 
tutto digiuno di pratiche ero-
tiche, che, attraverso un cor-
so accelerato di aeducazione 
sessuale* pqrtato a termine 
da ninfomani e da maggiora-
te, finisce per rivelarsl, alia 
fine del film, un perfetto man-
dnllo. 

E' il caso di questa pellicola 
scandinava a colori di John 
Hilbard — interpretata da An
nie Birgit, Nadia Gunilla, Pau
la Hagen e Greta Nissen; il 
nome del protagonlsta, l'inge-
nuo. non menta nemmeno di 
essere citato nella pubbheita 
— ambientata in un collegio 
frequentato da ragazzi «mo-
derni», tra l'altro ruffiani e 
dall'ideologia piuttosto confu-
sa. Vittima della ruffianeria 
dei collegiali sara un giovane 
professore, naturalmente ver
gine, futuro preside soltanto 
se riuscira a sposarsi entro un 
mese. E ci penseranno i suoi 
alunni, che lo adorano, a far-
gli conoscere i piaceri del 
sesso. 

Forse e Inutile sottollneare 
che I'erotismo di bassa lega 
profuso da John Hilbard mal 
nasconde 11 gofTo marchlnge-
gno narratlvo, privo, soprat
tutto di ironla e di aatira, no-
nostante qualche tentatlvo vel-
kltark) degli sceneggiatorl. 

vice 

Mostre d'arte a Roma 

Allarme e panico 
di Sergio Vacchi 

REU v!7 

Una lettera 
di Guiotto 

da New York 
Paolo Gutotto - Rorna; galle-
ria « Giulia », via Giulia 148; 
fino al 12 febbralo; ore 11-13 
e 16,30-20,30. 

E* dal 1970 che Paolo Guiot
to, veneto, trentottenne, gla 
personalita artistlca dl punta, 
nell'ambiente romano, per 
pitture e disegni di realismo 
freddo e analitico con qualche 
radice nel Quattrocento ita-
llano costruttivo e lumlnlstt-
co e qualche legame con la 
metafisica di Fabrizio Clericl, 
ha avviato una ricerca appas-
sionata di scultore. 

In questa mostra a Roma. 
dove non esponeva dal 1968, 
Guiotto presenta una scultura 
monumentale In marmo, Vuo-
mo assente, una scultura dl 
ambiente in divers! material!, 
La porta, e una serie di Aste 
segnaletiche per New York, 
piu alcune varlanti di queste 
sculture tra il 1970 e il 1972 e 
una ricca serie dl tempere-
assemblages prodotte dopo un 
recente viagglo a New York. 

L'uomo assente (1970) e una 
scultura metafisica di fredda. 
ossesslva malinconia: un cap-
potto due volte 11 vero e sen-
za un corpo che lo port! ma 
che serba, nella forma, Ia 
presenza dl quel corpo. Come 
forma e 11 punto d'arrlvo di 
tantl studi fatti da Guiotto 
sul fratello morto nel pieno 
della giovinezza: e la forma 
dl una lotta intellettuale con
tra la morte e poeticamente 
e cosa originate che tale dia
logo con la morte abbia por-
tato a una forma molto. co-
struttiva, a una specie dl diga 
lirlca dell'eros contro 11 dls-
solvimento. 

Nella serie di Aste, nella 
Porta e nelle tempere-assem-
blages su New York, Guiotto 
ha rapidamente maturato al
cune idee plastiche sulla vio-
lenza e sulla morte come con-
dizione d! un slstema e di un 
modo di vita borghesi, una 
condizione cosl strutturata e 
dominante che lo scultore non 
ci vede liberazlone. E proprio 
nella scena urbana, nelle nuo
ve ambiziose piramidi di una 
cittA come New York, lo scul
tore vede I segn! piu tlpicl 
della vtolenza e della morte. 

" L'immaginazione di Guiotto 
aderisce in modo impresslo-
nante al material! e alia tec-
nologia della citta moderna 
ma ne rovescla 1 valori portan-
tl e l'apologia del capltallsmo 
In valori funebri e di assas-
slnlo. Le sculture plu orlglna-
11 sono le Aste fillforml che 
sono grand! segnall dl allar
me pensatl e disegnatl tra i 
tanti segnall della citta. L'asta 
in ferro, che pub essere alza-
ta fin quasi a tre metri, por
ta In cima una specie dl ca-
sco da glocatore dl baseball, 
una gabbia con dentro un 
volto umano che urla dlspe-
ratamente (la bocca con 1 
denti sembra un calco dal 
vero e deriva da certi calchl 
dl Ipousteguy). 

Formalmente cl sono affi-
nita con la primizla metafisi
ca (plu Carra che De Chlrlco), 
con la rruova metafisica dl 
Clericl, col surreallsmo esl-
stenziale dl Glacometti, con 
I'erotismo funebre dl Trub-
bianl. Con la sua plastica fred
da, Guiotto sembra continua-
re a disegnare nello spazio, 
tanto le sue figure sono fili
form! oppure tubolari indu
strial!. II disegno ha voluta-
mente un segno da archltet-
to, da Ingegnere per oerte 
parti dell'lmmagine; mentre e 
sanguigno e sanguinante per 
certl frammenti umani o or
ganic!. Tra i disegni piu belli 
e terribili sono vari studi su 
un cuore umano come fonta-
na per una mostruosa citta. 
II viaggio a New York deve 
avere sconvolto il giovane 
Guiotto: la sua forte imma-
ginazione ha sublto un urto 
vlolento e ne e stata assai 
attivata nel suo potere uma-
nistico e di contestazione del 
slstema. Guiotto e appena al 
principio dl una esperienza 
dura e complessa della scena 
urbana con i suoi conflitti di 
classe; ma come scultore della 
violenza ejli e gla al Uvello 
del migliori risultatl poetic! dl 
Valeriano Trubbian! le cui im-
magini della violenza e del po
tere da due tre anni rappre-
sentano una nuova via per la 
scultura italiana. 

da. mi. 

La lunga estate di 
Emanueie Floridia 

Emanuel* Floridia - Roma; 
galkrta « Sirio », via A. Bru-
netti, 14; fino at S febbralo; 
feriali 10,3013 e 1M9-2I. 

Pittore della luce mediter-
ranea, positlvo e costruttivo, 
Emanueie Floridia vivee lavora 
a Roma dov'e legato alia ricer
ca dei realist! a freddi» che 
fanno una - piccola, originate 
«scuola romana dello sguar-
do». E" suo, anche se muove 
da certo ltrismo mediterra-
neo di Cremonini e dell'amico 
Gianluigi Mattia, U penslero 
dominante di un llrlsrno mi-
tografico della tenuta uma-
na nello spazio e dl un luo
go del nostra present* dove 
un'estate col sole a picco du
ra oltre la stagione ed e una 
metafora dl uno spazio uma-
namente abitabite, chiaro in 
ognl punto e illuminate co
sl intensamente che nessuna 
situazlone. nessun gesto pos
sono trovare zone d'ombra. 

Le immaginl medlterranee 
e feriali di Floridia non han
no racconto: sono costruzlonl 
su attlmi dl vita, su gesti 
dl glooo e dl Individuate ar-
monia terrestre o dl improv-
visa sottlle paura. 

Dentro l'lmmaflne el 

forme come pletrificate e al-
tre che sembrano soffiate nel 

vetro, trasparenti. Talora la gio
vinezza delle figure umane 
mentre viene avanti si di
spone come un bersagllo (il 
cielo stranamente fa sangue 
con scoppi di uccelli o di 
aerei). Alio stesso momento 
la gioia d'una camicia bianca 
al sole passa come una vela, e 
il sole esalta la carne. I ge
sti delle figure sono ben co-

struiti, ritmati e distribuiti nel
la profondita dello spazio co
me per un racconto di pit-
tura quattrocentesca: invece, 
«dicono» soltanto di attimi 
dl pagana felicita domenica-
Ie e di un blsogno dl vita 
chlara. tlluminata bene. Se da 
un quadro a l'altro e'e di
scontinuity di resa formale, 
questa linea dl ricerca dl pit 
tura di luce si rivela lnte
ressante quanto piu eviden-
zia valori umani dl costru-
zlone e dl trasparenza della 
azlone. Importante sara, nello 
sviluppo della ricerca, rag-
giungere il massimo dl coe-
renza tra 11 colore-luce e la 
forma, tra la forma e lo spazio. 

da. mi. 

Sergio Vacchi - Roma; galle-
ria « II Gabbianos, via della 
Frezza, 51; fino al 10 feb
bralo; ore 10/13 e 17/20. 

Al centro dl questa mostra 
di Sergio Vacchi a Roma (In 
catalogo scrltti dl Del Guer-
clo, DI Genova, Gasslot-Tala-
bot e Guttuso) e un quadro 
dl 4 metrl di base per 2, Fi-
nisterre, cul e rlferlblle una 
serie dl disegni sullo stesso 
tema. Dopo l'esperlenza lnfor-
male degli anni cinquanta, la 
ricerca dl Vacchi ha sempre 
avuto un quadro grande co
me punto di partenza o di ar-
rivo; cosl e stato per Ia mo
derna ricerca d'una plttura 
d! storia centrata In tre qua-
dri grandl accompagnati da 
moltissime variantl: Concilio 
Vaticano II (1960), Morte di 
Federico II di Hohenstaufen 
• Notturno Italiano (1966) e 
Galileo Galilei Semper - RU 
cerca e Distruzione (1967-68). 
II quadro ultimo non e una 
pittura di storia ma un'im-
maglne lirlca ambigua, vlta-
le e funerea assieme, e non 
e facile dire se apra una ri
cerca nuova oppure chiuda 
quella fatta. negli ultiml tre 
annl, con una ricca serie neo-
metafisica e neosurreallsta dl 
spiagge mediterranee dove, 
sul fare d'una sera temporale-
sca, una coppia dl amantl at-
tende un accadimento straor-
dinario che ma! si verifl-
chera. 

L'immagine dl Ftnistene e 
un'immagine di panico e dl 
allarme costruita col tremo-
re e l'inquietudine dl una 
mandria di cavalli che sente 
arrlvare qualcosa dl terribl-
le sulla desolata splaggia roe-
diterranea, in contrasto con 
1'insensibilita dl due donne 
blonde ignude che si guarda-
no freddamente a specchlo e 
dl un uomo dl spalle che cer
ca dl tenere buonl gli anima-
11. II colore e serale, tempo-
ralesco, con lamp! metallicl 
di rame, argento e oro. La 
composizione, tutta in primo 
piano, vive plasticamente del
la sensibilita animale e del 
desiderio del lontano. La dl
stribuzione del pieno rispet-
to al vuoto ha qualche affi-
nita con quella di quadri lta-
lianl o tedeschi tra Quattro
cento e Seicento (rivisitatl 
da un pittore che ama i mo
dern! Friedrich, Dix e Rad-
ziwill). 

Vacchi e cosl passato da 
immaginl popolate al vuoto 
e alia solitudine; dalla presen
za attiva della storia e delle 
idee di classe nella storia a 
un brivido animalesco am-
monitore; da una luce intel
lettuale che illumlnava le fi
gure della storia a una luce 
Informale che lllumlna una 
terra desolata e un eras spen
to. Una cosl allannata ener-
gia dl preflgurazione Vacchi 
non l*ha mal avuta; ma die-
tro un'immagine cosl malin-
conica deve esserci una spe-
ranza delusa per tutto cid 
che, nella socleta, egli pensa-
va che rapidamente poteva es
sere e non e stato: di qui, 
credo, 11 rabbioso, erotico 
confldare attuale nel sensL 

Nei precedent! quadri dl 
storia, Vacchi comunicava per 
metafore e simboll e spesso 
il dare forma politicamente 
rendeva le figure meno san-
guigne e concrete ma plu tl-
piche. Con 1 cavalli dl Fi-
nisterre. Vacchi e tomato 
sanguigno come al tempi del-
rimmersione informale; ma 
sembra premiere una pericolo-
sa distanza dal conflitti attua-
11 oppure sembra volerli me-
diare troppo Individualistica-
mente, Certo, e bene che le 
forme della pittura slano 
quelle di cid che dawero un 
pittore sente e vede: se Vac
chi sente oggl il panico e la 
morte, e bene che dipinga pa
nico e morte di cul ha espe
rienza: pud anche alutarci a 
capire dove stiamo e dove 
andiamo; ma se dovesse spez-
zare la relazione col conflitti 
del mondo presente e perde-
re la cosclenza del caratte
re di classe di essl, 11 suo 
senso di panico e di morte, 
mutilato neU'esperienza per 
quanto schletto, restrlngereb-
be assai il valore moderno 
della comunlcazlone e del 
messaggio . 

Dario Micacchi 
NELLA FOTO: «Primo stu

dio per FinisterreB di Sergio 
Vacchi (1972). 

controcanale 
UN VIAGGIATORE IN CI-

NA — Dopo oltre venti anni, 
Antonioni e tomato al suo pri
mo amore cinematografico, ri-
scoprendo quell'occhio docu-
mentario che — prima ancora 
del suo esordio nel lungome-
traggio — ne aveva fatto uno 
degli autori piU interessanti del 
nostra cinema. Questo ritorno 
d segnato u/flcialmente dal de-
butto in televisione: ma si 
tratta di un debutto piu appa-
rente che reale, giacchd Clung-
Kuo (il suo documentario di 
viaggio dedicato alia Cina di 
cui ieri sera d andata in onda 
la prima delle tre puntate) e 
realizzato con mezzi cinema-
tograjici e offre una versione 
<ttelevisiva» che si discosta 
assai dall'usuale e, forse, dal 
lecito; proponendo in defini-
tiva un metodo narrativo assai 
personate, probabilmente piu 
prossimo ad un « cinema d'au 
toren che non ad una ricerca 
destinata a comunicare a mi
lioni di telespettatori, almeno 
una certa realta delta Cina. 

Questo giudizio non riguar-
da soltanto la prima ora di 
trasmissione, bensl Varco com-
plessivo degli appuntl dl viag
gio di Antonioni, grazie alia 
RAI che ha offerto 1'occasio-
ne anticipata di una visione 
complessiva di Ciung-Kuo, e 
su schermo a colori. Emerge 
infatti dall'insieme della tra
smissione (e vedremo poi di 
verificare nuovamente questo 
giudizio nell'arco delle prossi-
me serate) una sensaziane 
complessiva, resa esplicita del 
resto dalle dichiarazioni rila-
sciate a piu riprese dallo stes
so Antonioni: che il suo lungo 
filmato sia soltanto una roc-
colta di emozioni assai perso-
nali; quasi la somma delle 
sensazioni che un viaggiatore, 
assai sensibile ma imprepa-
rato, pub cogliere traversando 
un paese sconosciuto di cui 
non intende la lingua e le ra-
gioni sloriche. Tl viaggiatore si 
limita dunque a curiosare do
ve sa e dove pud: una strada, 
una piazza, un fiume, un risto-
rante, un monumento celebre. 
Viaggiatore sensibile, abbiamo 
detto: che dunque scruti an-
siosamente i volti, studi le mo-
venze, cerchi di farsi una ra-
gione attraverso un dettaglio. 
una bizzarria di costume, un 
sorriso, il gesto di una fatica 
sconosciuta, uno spettacolo 
scelto a caso, un paesaggio 
Dall'insieme di questi dati, 
illuminati soltanto da una 
antica consuetudine a cogliere 
in un particolare Veco di una 
storia, questo viaggiatore cer
ca di farsi strada verso una 
verita piu profonda: ma non e 
detto, naturalmente. che vi 
riesca, n&, tantomeno. che sia 
in grado di comunicarla quan
do I'abbia eventualmente rag-
giunta. 

Questo, ci sembra, 6 succes
so ad Antonioni; il quale del 
resto sembra riconoscere la 
sua sconfitta quando cita — a 
conclusione della terza punta-

ta — questa antica massima 
cinese: «Puol disegnare la 
pelle dl una tigre ma non le 
sue ossa; puol disegnare 11 vi-
so dl un uomo ma non 11 suo 
cuore ». E" il cuore della Cina 
che & sfuggito ad Antonioni? 

Al «disegno del volto», co
munque, il regista si e indub-
biamente mosso con una sag-
gia preoccupazione (che tutta
via deve essersi incontrata con 
ben altre «preoccupazioni» 
della Rai-TV): dare il massi
mo spazio alle immagini e ri-
durre nei limiti itidispensabili 
il commento parlato (curato, 
per I'occasione, da Andrea Bar-
bato). Le immagini, infattl. 
acquistano decisivo e prepon-
derante risalto fin dalla prima 
puntata; diremmo, anzi, fin 
dalla prima sconcertante te-
quenza che mostra, con inattc-
so coraggio televisivo, un par-
to cesareo condotto senza ane-
stesia tradizionale e con ago-
puntura. L'apparente brutale 
conctsione di questa sequenza 
6 tuttavia una indicazione di 
prospettiva: Antonioni vuol 
frugare fra le pieghe vive del
la carne quotidiana della Cina, 
per mostrare il suo volto dt 
ogni giorno, lo scorrere minu-
to della vita dei suoi abitanti. 
Ma le immagini, pur affasci-
nanti, appaiono insufficienti 
fin da questa prima battuta. 
Tace, o quasi, il commento, e 
le ragioni storiche e scientlfi-
che dell'agopuntura restano 
un punto interrogativo senza 
risposta (e lo resteranno an
che pin tardi, quando se ne 
parlera soltanto come del frut-
to di una « medicina povera »). 
La realtd, comincia subito a 
nascondersi, anzich6 svelarsi 
dietro la composta bellezza 
formale della sequenza. 

II metodo infatti si ripete 
anche quando si passa ad una 
piu quieta normalita. Un'altra 
sequenza — ad esempio — mo
stra un gruppo di giovani che 
sfila per quattro, zappa in 
spalla, per le vie di Pechino; 
cantano agli ordini di un capo-
squadra. Che cosa cantano? 
Chi sono? Dove vanno e donde 
vengono? Antonioni e Barbato 
tacciono: resta l'immagine, 
colta dall'occhio fugace di un 
viaggiatore incapace di capire 
(non vogliamo dire: che non 
vuole raccontare). Si procede 
cosl, per lampi emotivi (vedi 
le ripetute carrellate sui volti. 
la ginnastica all'aperto. la bel-
lissima sequenza al mercato) 
Solo a tratti la suggestione ce
de il posto e lascia spazio ad 
una ormai inattesa documen-
tazlone. come nella rapida e 
felicissima sequenza in un ap-
partamento operaio dl Pechi
no. Ma sono momenti fugaci 
II viaggio di Antonioni (che 
nella prossima puntata si spo 
etera dalla citta alia campa-
gna) continua, ma la realta 
della Cina, la realta del suo 
essere il primo paese sociali-
sta dell'Asia, continua a resto
re lontano. 

vice 

oggi vedremo 
STORIE DELL'ANNO MILLE 
(1°, ore 21) 

Va in onda questa sera il terzo eplsodio del film televisivo 
diretto dal compianto Franco Indovina. Nella seconda pun
tata, i tre protagonisti si erano rifugiatl in una botfce per 
scampare ad un nuovo massacro: la botte ruzzola in un fiume 
e, trascinata dalla corrente, finisce contro le pale dl un mu-
llno sfasclandosl. Fortunato, Carestla e Pannoochia se la ca-
vano senza dannl e vengono catapultati nella farina. Riavutisi 
dallo spavento, riescono a fuggire ma vengono presto cattu-
rati da un'orda di scalmanati che darmo la caccia al diavolo.. 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,35) 
n campione in carica Domenlco Glacomlno Piovano sara 

sfidato questa sera dal giovanissimo Angelo Bausone (che si 
presenta per la storia e la filosofia greca) e dall'insegnante 
Santa Mirone. esperta del cinema italiano dal 1943 ad oggi. 

programmi 
TV nazionale 

M5 Trasmissioni scola-
sriche 

12,30 Sapere 
13,00 Nord chiama Sud 
13.30 Telegiomale 
14.00 Cronache italiane 
15,00 Trasmissioni scola-

s tiche 
17,00 L'albcro prlgionlero 
17,30 Telegiomale 
17,45 La TV dei ragazzi 
1845 Sapere 
19.15 Turno C 
1945 Telegiomale sport -

Cronache italiane 
20,30 Telegiomale 
21,00 Tribuna sindacale 

Radio 1° 
GlORNAlE RADIO . Ora 7. 
S, 12, 13, 14, 15, 17. 20, 
21. 23; fe Mattntino msicaM; 
6,27: Cone pratke « lit 
•paaftMa; 6,42: All 
6.47: Coma • pcrcke; 7,45: I art 
al PaHamente; 8.30: La caa>-
cool 4al OMttiae; »s le • «fl 
autori; t .15: Vol e4 ie; 10> 
Special* GR; 11.30: Via eel 
disco!; 12,44: Mao* la ItaJn 
13,15: II fliomtfi; 14s Oear> 
to presrwraw; 15,10* Par vet 
giovani; 16,40: ProaraauM ear 
I rasazxi: 17.05: II oiraaolat 
1»,5S: latarrano wwicala; 
19,10: Italia eke laverat 19,25» 
II tieco eatta parti; 20,20: 
Andata a ritorao; 21,15: TrK 
bona politic*; 21,45: La «*• 
rilta eella cattaerali; 32,15* 
Mwiea 7; 23.20: Coeioite • » 
clarlcemealifti^ Laeiaae Sgrisl 
v Hwvtttv OfvynMu 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore 0,30, 
7,30. »,30. 9,30, 10,30. 11.30, 
12^0. 1340, 15.30, 1a^30, 
17,30. 1S.30, 22.30. 24; * 
II HMttlalerei 7.40: laeaflot* 
nei 1,14: Tra ewrhrl ear ta| 
t,40t Snonl e color! M T e f 

21.30 Storie dell'anno 
Mille 
Terzo eplsodio. 

22,45 Maschere e tortile-
gi dl Venezia 

23,00 Telegiomale 

TV secondo 
18,30 Protestantesimo 
1&V45 Sorgente di vita 
21,00 Telegiomale 
21,20 E ora dove sono? 

• Polidor, la parola 
di un clowns, di 
Ennlo Plaiano. 

21^5 Rischiatutto 
22,50 AU'ultimo mlnuto 

cL'altlma cifraa. 
Originale televisivo 

cbestra; 0,59: Prima el • 
•are; 9,35: Una nwska ia 
aostra; 9,50: Storia el 
caplaara. 10,05* Cawroai 
tatti; 1045s Dalla rostra 
12,10: Trasaiissieei rtaiooali; 
12,40: Alto eraelaMnto; 1345: 
Passcejiaaeo fra le oota; 1340: 
Coet* * percM; 14: Se « siri; 
1440* TrasatisskMri reejooalh 
15: Paato latatioeaUro; 15,40: 
CararaJ) 1740: Spcciele GR; 
1740: Seeciale GR; 17.45: 
Caiasnata ROOM 3131; 19.30* 
Reiiosan; 1945: Caazoai aea-
ta eawHeri; 20;i0s Formate Na-
poih 2040: Sep«nonic; 22,43: 
II liacre a. 13; 23.05^ Too-
ioen Paris: 23.25: Musica le* 
tera. 

Radio 3° 
ORE 10* Concerto al aeartura, 
11* La Reale ear le Sceete-, 
1140* Masiche italiana 4'o«fi; 
12,15* La musica ntl teaipe-. 
13,30: lata*mane; 1440: Con-
carte aiatenice; 1640: II •eaza-
titotoi 17.20: Clasaa anica; 
17,35: Appentamanto cow Nan-
lie Rotoaeoi 1»: Notixia eel 
Tenet 19,15: Concerto 4i eanl 
a m 20* L'aator aeteato; 21* 
I I tjoraale eel Terte 
Srtfte 


