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Interrogate sulX Congresso del PC cinese 

Dopo Lin Piao 
Le modifiche introdotte nello sfatuto - II ruolo del portito 
nelle dichiarazioni di Ciu En-lai e Wang Hung-wen - La par-
ticolare attenzione dedicata alle questioni dell'economia 

Troppo frettolosamente i 
resoconti di stampa sul X 
congresso del Partito comu
nista cinese si sono limitati 
a segnalare, a proposito dei 
cambiamenti apportati alio 
statuto, che si era sempli-
cemente soppresso il pas-
saggio di csaltazione dedi
cate a Lin Piao nel testo 
precedente. E' vero che 
questo 6 stato del tutto can-
cellato. Non si tratta perd 
del solo emendamento e, 
poiche anche gli altri sono 
einersi da un congresso, im-
pegnato proprio a trarre le-
zioni dalla vicenda di Lin 
Piao, ci pare che tutti meri-
tino di essere segnalati ed 
esaminati, tralasciando sol-
tanto quelle che, almeno a 
distanza, appaiono correzio-
ni minime. Essi possono for-
se avvicinarci un poco ai 
termini reali dei dibattiti in 
corso. 

Una f rase 
soppressa 

E* stata cosl soppressa la 
frase in cui, dopo aver asseri-
to che il marxismo-leninismo-
pensiero di Mao e l'ideolo-
gia del partito, si diceva: 
«II pensiero di Mao Tse-
tung e il marxismo-lenini-
smo dell'era in cui l'impe-
rialismo va verso il crollo 
totale e il socialismo avan-
za verso la vittoria mon-
diale ». Non si tratta di una 
correzione secondaria. Lo ha 
confermato indirettamente 
Ciu En-lai, quando ha di-
chiarato: «Stalin disse che 
il leninismo e il marxismo 
dell'era deirimperialismo e 
della rivoluzione proletaria. 
Cio e del tutto giusto. Dal
la morte di Lenin la situa-
zione del mondo ha cono-
sciuto molti cambiamenti, 
ma l'era non e mutata ». Ora, 
la frase scomparsa era una 
di quelle che avevano susci-
tato a suo tempo (essa ve-
niva ripetuta assai spesso e 
non solo scritta nello statu-

• to) piu polemiche e conte-
stazioni internazionali. 

Ugualmente cancellate 
sono state altre frasi di per-
sonale esaltazione di Mao, 
cosi come un'affermazione 
giudicata immodesta in quel-
la sede, secondo cui il partito 
cinese e «un grande, glo-
rioso e giusto partito ». Ma 
tutti questi passaggi sono 
stati, a differenza di quello 
di cui si parlava prima, let-
teralmente ripresi nei discor-
si dell'uno o dell'altro re-
latore. Sarebbe quindi sba-
gliato trarre conclusioni af-
frcttate da tali cambiamenti. 
Da tempo i visitatori della 
Cina avevano potuto osser-
vare una certa attenuazione 
dellc manifestazioni piu 
iperboliche di « culto », og
gi associate addirittura al 
comportamento di Lin Piao, 
tanto che Ciu En-lai ha po
tuto ripetere una frase sar-
castica (di chi?) per rim-
proverare al dirigente scom-
parso di « non andare mai 
in giro senza una copia di 
"citazioni" e di non aprire 
mai bocca senza gridare 
"viva" ». L'allusione al «li
bretto rosso » e chiara. 

Tutto cio non ha impedito 
al congresso di porsi nel 
modo piu esplicito sotto la 
guida indiscussa di Mao, di 
tributargli omaggi molto sot-
tolineati e di segnalare come 
alia sua personate ispirazione 
fossero dovuti tutti i docu-
menti, che i delegati avreb-
bero approvato. Detto que
sto, uno sforzo di spersona-
lizzazione dello statuto resta 
comunque palesc; cosi 6 da 
rilevare la tcndenza. emersa 
anche nei due discorsi, a 
sottolineare di piu una con
tinuity col precedente pen
siero marxista, sia pure iden-
tificato con la sola linea 
Marx - Engels - Lenin - Sta
lin - Mao. 

Con la sparizione delle 
frasi di personate esaltazio
ne di Mao e stato tolto dallo 
statuto anche l'unico accen-
no in esso contenuto al mo-
vimento comunista interna-
zionale, la dove si sottoli-
ncavano appunto i meriti del 
presidente nella guida del
la «grande lotta del movi-
mento comunista internazio-
nalc contemporaneo contro 
rimperialismo, il revisioni-
smo moderno e i reazionari 
dei vari paesi ». Tate espres-
sione non e stata neppure 
raccolta dai due rclatori. 

Nuovo spazio e stato dato 
Invece ai doveri morali dei 
comunisti. cosi come erano 
stati enunciati sia da Ciu 
En-lai, che da Wang Hung-
wen, ivi ccompreso il «co-
raggio di andare contro cor-
rente », anche se poi non si 
dice come sia possibile far-
Io. Nuove aspre lotte sono 
considerate comunque ine-
vitabili. Ciu En-lai ha spe-
cificato che esse si ripete-
ranno «dieci, venti, tren-
ta volte», e che «appari-
ranno altri Lin Piao ». Nello 
statuto si e quindi aggiunto 

che «rivoluzioni» come 
quella culturale « dovranno 
essere effettuate piu volte 
in futuro». 

Al posto del criticato con
cetto d i . un < successors > 
di Mao — ed e questa una 
delle innovazioni piu inte-
ressanti — e stato intro-
dotto quello di < milioni di 
suocessori >, cioe, in sostan-
za, quello del partito come 
corpo collettivo, destinato a 
raccogliere e garantire l'ere-
dita rivoluzionaria. E' un pro
posito su cui entrambi i re-
latori si sono soffermati con 
notevole insistenza. Wang 
ha detto esplicitamente: 
« Noi dobbiamo educare mi
lioni di successori per la 
causa della rivoluzione pro
letaria nel corso delle lotte 
di massa... Quelle che vanno 
educate non sono appena 
una o due persone, ma mi
lioni. Tale compito nop puo 
essere risolto, se l'intero 
partito non vi dedica im-
portanza ». Sembra cosl scar-
tata l'idea stessa che possa 
esservi un solo erede. Nello 
stesso tempo si ritorna ad 
affermare una continuity del 
partito, che sembrava — al
meno dall'esterno — essere 
stata contestata nel periodo 
piu aspro della rivoluzione 
culturale. Lo conferma la 
correzione apportata all'ar-
ticolo dello statuto concer-
nente gli organismi dirigen-
ti: la dove si diceva che 
essi vanno «eletti mediante 
consultazione democratica », 
si e aggiunto il « principio 
di combinare i vecchi, i gio-
vani e i compagni di eta 
media ». 

L'altra innovazione di ri-
lievo e la marcata afferma-
zione della «direzione cen-
tralizzata del partito» su 
tutti gli altri momenti del
la vita pubblica. II nuovo 
statuto elenca a questo pro
posito anche una serie di 
organizzazioni, che all'epo-
ca del precedente congresso 
in massima parte non esiste-
vano piu. Lo fa con un suo 
nuovo articolo, che dice: 
«Gli organi statali, 1'eser-
cito di liberazione popola-
re e la milizia, i sinda-
cati, le associazioni di con-
tadini poveri e medi, le fe-
derazioni femminili, la lega 
della gioventu comunista, le 
guardie rosse e le piccole 
guardie rosse devono tutti 
accettare la direzione cen-
tralizzata del partito. Co-
mitati o gruppi dirigenti di 
partito possono essere in-
sediati negli organi statali 
e nelle organizzazioni popo-
lari >. 

II problema 
della direzione 

Tale principio e stato ap-
poggiato sia da Ciu che da 
Wang con una frase di Mao: 
« Dei sette settori — indu-
stria, agricoltura, commer-
cio, educazione e cultura, 
esercito, governo e partito 
—e il partito che esercita 
la direzione su tutti >. Wang 
ha poi aggiunto: «II par
tito non e parallelo agli al
tri e ancor meno sotto la 
direzione di qualunque al-
tro». Ciu ha precisato che 
cio va inteso « a tutti i 
livelli»: la direzione deve 
essere «ideologica, organiz-
zativa ed effettuata pure 
mediante norme e regola-
menti». II principio vale 
anche per l'esercito e per i 
comitati rivoluzionari, cui va 
tiittavia assicurata la possi-
bilita di « esercitare appieno 
il loro ruolo », cosi come va 
fatto con tutti gli altri or
ganismi dirctti dal partito. 

Per lo statuto questo e 
tutto. Qualche altra utile os-
servazione puo essere fatta 
nella lettura dei passaggi 
(assai esigui) dei documen-
ti congressuali, dedicati ai 
problemi dell'economia. Una 

« Caravaggeschi 
francesi» i i 

ma mtstra a Rama 
L« mottra c l Caravame-

schi Francesi» sara alle-
stita a Villa Medici a Roma 
dal 15 novembra 1f73 al M 

. gennaio 1974 c saccesshra-
mente al Grand Palais a 
Parigi dallt febbraia a i n 
aprile 1*74. 

Scope della rassagna, che 
comprende circa 7$ dipinti, 
e di rhralcriizara la ftflwra 
di Valentin da Bavlegnc a 
dare •n'ifnfnagine piu pre
cise dei gievani pitferl fran-
cesi che tra il H » e il I tM 
visscre a Rema dove col-
sera in tntta le sua anv 
pietza la portafa della rive-
laxione carava«9esca. Artt-
sli ifavangwanfia, Valentin, 
Simon Vowel, Nicolas Tovr-
nier, Gaode VHjnon, Nico
las Regnier, seppera rkma-
vare Carte francesa nel me
mento stesso in cut si spa-
gneva il manierismo di Fen-
tainebleaa. 

annotazlone di tutti i visita
tori della Cina negli ultimi 
anni riguarda infatti lo 
sviluppo economico del pae-
se e l'attenzione dedicata 
ai suoi problemi. Ora a que
sto proposito emergono gli 
elementi di una discussione 
e di un contrasto. 

Nella piu circostanziata 
accusa politica rivolta a Lin 
Piao, Ciu En-lai gli ha rim-
proverato di avere sostenu-
to alia vigilia del preceden
te, nono, congresso, che il 
compito principale era ormai 
non quello di «continuare 
la rivoluzione», ma quello 
dji «sviluppare la produ-
zione». Per la verita, nulla 
del genere si riscontra nel 
rapporto letto da Lin Piao 
nel 1969. Al contrario, era 
stato lui ad accusare Liu 
Sciao-ci di avere seminato 
« un vento controrivoluzio-
nario di economismo », col 
pretesto di € impugnare la 
produzione ». Per quanto ri
guarda l'economia, Lin Piao 
aveva sostenuto invece la 
priorita assoluta della poli
tica, la necessita di «impu
gnare la rivoluzione », la po
litica essendo « espressione 
concentrata dell'economia». 
Cio — egli aveva precisato, 
quasi rispondendo ad una 
critica sottintesa — c non si-
gnifica sostituire la produ
zione con la rivoluzione, ma 
usare la rivoluzione per diri-
gere la produzione, promuo-
verla e portarla avanti ». E' 
vero che da quanto ci viene 
detto oggi noi non possia-
mo piu sapere che cosa in 
quel rapporto fosse di Lin 
Piao e che cosa no. Sappia-
mo pero da tutta la storia 
della rivoluzione culturale 
come questo nodo di proble
mi sia da anni dibattuto nel 
partito cinese. 

Priorita 
della politica 
Al decimo congresso Ciu 

En-lai ha ribadito - la prio
rita della politica e ha ripe-
tuto, circa lo sviluppo eco
nomico del paese, alcuni 
principi generali, del tutto 
correnti in Cina, che gia era-
no stati sostenuti dal prece
dente congresso e che ven-
gono attribuiti direttamente 
a Mao, quali: < camminare 
su due gambe >, < contare su 
se stessi », « Tagricoltura e 
la base e l'industria il fatto-
re dirigente », «lavorare du-
ro, con diligenza e fruga
lity >, « mirare alto ed otte-
nere risultati piu grandi, piu 
rapidi, migliori e piu eco-
nomici nella costruzione del 
socialismo >. Nello stesso 
tempo egli ha pero aggiunto 
alcune indicazioni, che man-
cavano invece nel congres
so precedente e che sara be
ne citare testualmente. 

« Noi dobbiamo — egli ha 
detto — continuare a mettere 
la politica proletaria al co-
mando, lanciare vigorosi mo-
vimenti di massa e dare am-
pio spazio all'entusiasmo, al
ia saggezza e alia creativita 
delle masse >. < Su questa 
base — ha aggiunto subito 
dopo — pianificazione e coor-
dinamento vanno rafforzati, 
norme e regolamenti razio-
nali vanno migliorati e 1'ini-
ziativa, sia locate che cen-
trale, deve entrare maggior-
mente in campo. Le orga
nizzazioni di partito devono 
prestare rigorosa attenzione 
alle questioni di politica eco-
nomica, preoccuparsi del be-
nessere delle masse, svolge-
re un buon lavoro di inda-
gine e di studio, battersi 
realmente per eseguire e su-
perare i piani statali al fine 
di sviluppare l'economia na-
zionale in modo che la no
stra economia socialista pos
sa fare progress"! ancora piu 
grandi >. - Come si vede, le 
dure esigenze economiche 
non vengono accantonate, 
ma al contrario ottengono 
un'attenzione piu sensibile 
di quanto non avessero avu-
to al precedente congresso. 

Rappresentano alcuni di 
questi problemi — la preoc-
cupazione per lo sviluppo de-
gli awenimenti dopo l'uma-
namente prevedibile scom
parsa di Mao, il continuo 
proporsi di gravi scontri 
politic! di vertice, il rapporto 
fra partito ed esercito, par
tito e stato, partito e yec-
chie o nuove organizzazioni 
(guardie rosse e comitati ri
voluzionari compresi), infine 
il tipo e l'intensita dell'at-
tenzione da dedicare ai pro
blemi economic! — temi cor
renti di una lotta politica, di 
cui noi veniamo a conoscere 
solo le manifestazioni extre
me. Si intrecciano essi anche 
a divergenze sulla politica in-
temazionale? Sembra lecito 
dedurlo. Ma i documenti fi-
nora messi a nostra disposi-
zione sono ben lontani dal 
consentire una risposta af-
fermativa in un senso o nel-
1'altro. 

. Giuseppe Boffa 

Anna Magnani, un'attrice che lascia un segno nella storia del cinema 

II volto di «Roma citta aperta» 
Fiero e dolente, il suo viso sara sempre tutt'uno con quello della protagonista, magistralmente interpretata, 
del grande film di Roberto Rossellini — Dalle esperienze nella prosa e nella rivista alPincontro con i nostri 
maggiori registi — Non sempre la nostra cinematografia e stata capace di offrirle il posto che le spettava 

Per centinaia di milioni di 
spettatori, in tutto il mondo, 
il volto fiero e dolente di An
na Magnani sara sempre tut-
t'uno con quello della prota
gonista jemminile di Roma 
citta aperta, il grande film di 
Roberto Rossellini, che nel 
1945, a guerra non ancora 
conclusa, lanciava dall'ltalia 
il messaggio arthtico, umano 
e politico del neorealismo: di 
quel messaggio, nei panni del
ta popolana che il piombo na-
zista jalciava durante un ra-
strellamento, mentre lei cor-
reva disperata in aiuto del 
suo compagno, Anna Magnani 
fu una incarnazione sconvol-
gente proprio per la sua im-
mediata fisicita, per la sua 
sanguigna concretezza. 

Qualche anno prima, alia 
stessa attrice era stato of-
ferto il personaggio centrale 
di Ossessione, ma non aveva 
potuto accettarlo; era infatti 
in attesa del suo unico figlio. 
Ossessione fu interpretato da 
Clara Calamai; ma con Luchi-
no Visconti «Nannarella» 
(ormai cosi, affettuosamente, 
Vaveva ribattezzata il suo 
pubblico) avrebbe avuto egual-
mente, piu tardi, un incontrb 
importante, Bellissima. A com-
pletare il quadra del suo so-
dalizio con i « padrt > del nuo
vo cinema italiano, non si pud 
non ricordare il pungente ri-
tralto di una «romana de 
Roma » che ella disegnava in 
una delle prime, ma gia si
gnificative prove registiche di 
Vittorio De Ska, Teresa Ve-
nerdi (1941). 

Prima di allora, le appari-
zioni della Magnani sullo 
schermo erano state poche e 
soprattutto marginali. Nata a 
Roma il 7 marzo 1908 aveva 
studiato recitazione presso la 
scuola annessa all'Accademia 
di Santa Cecilia; il suo esor-
dio avvenne sulle scene, fra 
il 1929 e il 1932: ma dalla 
«prosa», pur non abbando-
nandola completamente, Vat-
trice passo ben presto alia 
€ rivista >, dove, a fianco di 
attori come i De Rege e, poi, 
Toto, e di un teatrante d'in-
gegno assai versato in quel 
« genere > a torto considerato 
minore, Mtchele Gdldieri, eb-
be modo d'imporre la sua co-
micita vigorosa e plebea, le 
sue doti canore, il suo origi-
nale temperamento. Bisogne-
ra almeno ricordare, degli 
spettacoli in cui spiced la sua 
presenza, fra il 1938 e il 1945, 
Disse una. volta un biglietto 
da mille, Quando meno te 
l'aspetti, Orlando curioso, Vo-
lumineide, Che ti sei messo in 
testa?. Con un palmo di naso. 
e inoltre Cantachiaro, Canta-
chiaro numero 2, Soffia so', 

' che, dopo la liberazione di 
Roma, si giovarono della ri-
nata possibilitd di una satira 
politica diretta. 

1 contatti di Anna Magnani 
col cinema, iniziati nel 1934 
(La cieca di Sorrento), ebbe-
TO il loro primo momento je-
lice, come accennavamo, in 
Teresa Venerdi, cui segui-
rono Campo de' fiori (1943) 
e L'ultima carrozzella (1944): 
film di modesto rilievo, 
nei quali tuttavia, facen-
do coppia con Aldo Fdbri-
zi, Vattrice confermava la sua 
naturale capacita di schizzare 
alia brava un tipico < caratte-
re* romano. impastato d'iro-
nia e di cordialita, di sfron-
tatezza e di buon senso. 

Venne quindi €Roma citta 
aperta »: quanto poteva esser
vi dt facile, di corrivo, nel 
talento della Magnani si bru-
cio al fuoco di una interpre-
tazione magistrate, sorretta da 
una guida registica in stato di 
grazia: la Roma straziata ma 
indomita dei nove mesi d'occu-
pazione nazista e fascista si 
ritrovb tutta in quella faccia 
plena a"amore e dTodio (amo-
re per U compagno di vita e 
di lotta, odio per gli oppres-
sori), nei grandi occhi scu-
ri, nella chioma ribeUe, in 
quel corpo ancora giovane'ma 
gia piegato dalla fatica, dalla 
sofferenza, che si scagliava in-
conlro al nemico. 

Le prove 
teatrali 

AU'esplosione di Roma cit
ta aperta si accompagnano 
anche le piu mature prove 
teatrali di Anna Magnani, fra 
il 1944 e a 1946: come Egor 
Buliciov e altri di Gorki (re-
gia di Pandolfi) e Anna Chri
stie di O'Neill (regia di Costa). 
Poi il cinema la catlura, ma 
non offrendole sempre (ami 
offrendole sempre meno) gli 
argomenti giusti. In Abbasso 
la miseria (1945) e in Abbas
so la ricchezza (1947) di Gen-
naro RigheUi, come in altri 
sottoprodotti di quel periodo, 
Vattrice sembra quasi costret-
la a replicare e a volgarizza-

I messaggi 
di cordogEio 

Anna Magnani in una scena del f i lm piu importa nte della sua camera, « Roma citta aperta » di Ro
berto Rossellini. E' stato il f i lm che, oltre a segnare un'epoca per il cinema italiano, I'ha fatta cono
scere al piu grande pubblico 

re il suo personaggio. Ma nel 
Bandito di Alberto Lattuada 
(1946), neH'Onorevole Angeli
na di Luigi Zampa (1947), in 
Molti sogni per le strade 
(1948) di Mario Camerini, le 
figure incarnate dalla Magna
ni, seppure volte in maggiore 
o minor proporzione verso un 
neorealismo «di consumo >, 
conservano sprazzi notevoli di 
autenticita: basta a volte un 
gesto,'uno sguardo, uno seat-
to della voce a ridarci la mi-
sura del vero. 

Esperienze 
sfortunate 

Nel 1948 si conclude il lega-
me, anche sentimentale, di 
Anna Magnani e Roberto Ros
sellini. Si conclude con il dit-
tico Amore: nella prima parte, 
interpretando il celeberrimo 
monologo di Jean Cocteau La 
voce umana, classico *pezzo 
di bravura » per attrice soli-
sta, ella fornisce un esempio 
di raw virtuosismo; ma for-
se, a una rilettura, appare piu 
interessante la seconda parte, 
II miracolo. storia inlrisa di 
una religiosita eterodossa, nel
la quale si avverte Vinflusso 
di Fellini, stretto collaborato-
re del regista per quell'epi-
sodio. 

II distacco da Rossellini si
gnified, per Nannarella, Vini-
zio d'una serie di esperienze 
varie e stravaganti, talora 
sfortunate: oltre Vulcano 
(1950; di William Dieterle, che 

voleva essere una dispettosa 
risposta a Stromboli (realiz-
zato da Rossellini per la sua 
nuova compagno, Ingrid Berg
man), sono da ricordare il pa-
sticciato Camicie Rosse di 

.Goffredo Alessandrini (Anna 
Magnani era qui Anita Ga
ribaldi, e La carrozza d'oro 
di Jean Renoir, considerevole 
per la sua raffinatezza for
mate, e tuttavia mancato nel
la sostanza. Entrambe queste 
opere recano, come data di 
edizione, quella del 1952; 
nello stesso anno Anna Ma
gnani ha un magnifico ritor-
no con Bellissima di Luchino 
Visconti, dando al suo perso
naggio, e anche al di la dei 
limiti moralistici dell'apologo 
(una donna del popolo stra-
vede per la figlioletta, pate-
tica e bruttina, e vorrebbe 
farle fare Vattrice, ma non 
vi riesce, ed e un bene) un 
eccezionale peso di umanita. 
Ma le accoglienze assai ca-
lorose della critica non valgo-
no ad assicurare a Nannarel
la il posto che le spetterebbe 
nella cinematografia naziona-
le, travolta peraltro in quegli 
anni da una delle sue ricor-
renti crisi strutturali e ideali. 
Dopo un garbato episodio per 
Siamo donne (1953), diretto 
sempre da Visconti, e che rie~ 
vocava la sua carriera di sou-
brette, Vattrice accetta di an
dare negli Stati VniH: Vin-
terpretazlone delta Rosa ta-
tuata (1959) di Daniel Mann, 
dal dramma di Tennessee Wil
liams, le vale VOscar e Vami-
cizia del commediografo ame-
ricano, di cui porta sulio 

schermo piu. tardi Orpheus de
scending (Pelle di serpente, 
1960) per la regia di Sidney 
Lumet e al fianco di Marlon 
Brando. In quel tempo, la 
Magnani si divide tra Ame
rica e Italia: di la dell'ocea-
,no e Veroina del mediocre 
Selvaggio e il - vento (1957) 
di George Cukor; di qua, do
po il fuggevole Suor Letizia 
(1956) di Camerini, raggiun-

,ge un risultato diversamente 
memorabile in Nella citta l'in-
ferno (1959) di Renato Castel-
lani. L'c inferno » e il carce-
re femminile: impersonando 
una delle figure piu rilevanti 
di questo dramma corale, la 
Magnani perviene di nuovo ad 
estrone Unfa aspra e mor-
dente dalle sue radici < roma
n o . 

Uincontro 
con Pasolini 
Nel 1962, Pasolini le affida 

il suo secondo lungometrag-
gio, Mamma Roma (e'era sta
to, prima, nel 1960, Risate di 
gioia di Monicelli, con Totd): 
Vincontro del regista-scrittore, 
nutrito di cultura ma attento 
investigatore della realta del 
suburbia della capitate, e Vat
trice, il cui mito si confon-
de quasi con quello della no
stra antica citta, si risolve in 
senso fondamentalmente po-
sitivo. Ma, ancora una volta, 
Anna Magnani si ritrova ai 
margini. Delle sue prove ci-
nematografiche ultime (Vita-
to-francese La pila della Pep-

pa. 1964, e Vinfelice Segreto di 
Santa Vittoria. 1969, di Stan
ley Kramer) forse e da ram-
mentare solo un breve episo
dio di Made in Italy di Nanni 
Loy (1965), per il suo valore 
malinconicamente emblemati-
co: Vattrice vi mostra un vi
so sofferto, segnato, in una 
Roma devastata non piu dal
lo straniero invasore, ma da 
un traffico automobilistico mo-
struoso, schiacciante come una 
calamita... 

Di recente, comunque, Anna 
Magnani era tornata al tea-
tro, con ottimo successo nella 
Lupa di Verga, nonostante la 
discussa e discutibile regia di 
Zeffirelli (1965 66), con esito 
piu incerto nella Medea di 
AnouiUi (196647, regista Gian-
carlo Menotti). Ma occorre da
re alio alia televisione italia
no di aver saputo recuperare, 
e riproporre ad un vastissimo 
pubblico, in questo che dove-
va essere, purtroppo, lo scor-
cio finale della sua esistenza, 
la grande Nannarella. Nel 
1971 ella interpreta, per la 
regia di Alfredo Giannetti. 
quattro incisivi ritratti di 
donne, situati in periodi cru-
ciali della nostra storia. Sono 
La sciantosa: 1943: Un incon-
tro; L'automobile; e 1870, che, 
proiettato prima nelle sale ci-
nematografiche, veniva an
nunciate proprio ieri sera per 
il pubblico del piccolo scher
mo. Una triste coincidenza ha 
fatto st che la sua presenta-
zione assumesse il sapore di 
un postumo omaggio alia 
scomparsa. 

ieo Savioli Agg< 

Non appena si e diffusa la 
notizia della scomparsa di An
na Magnani, personalita della 
politica, della cultura, dello 
spettacolo hanno espresso il 
loro cordoglio cor. dichiarazio
ni o con messaggi. 

II presidente della Repub-
blica Leone ha detto tra l'al-
tro che « nel nostro ricco mon
do d'artisti del teatro e del 
cinema Anna Magnani fu una 
delle piu genuine e illustri 
figure per vigoria di espres
sione, per potenza di inter-
pretazione che raggiunse il 
culmlne della coscienza popo-
laro ». 

II presidente della Camera 
Pertini ha inviato un tele-
gramma al figlio dell'attrice, 
Luca, nel quale si esprime 
dolore e commozione per la 
scomparsa. 

II compagno Giorgio Napo-
litano anche a nome della 
commissione culturale del PCI 
ha cosl telegrafato alia fa-
miglia: «Vivamente colpito 
xepentina scomparsa Anna 
Magnani, protagonista indi-
menticabile grande stagione 
cinema democratico del do-
poguerra e forte interprete 
teatro italiano, esprimovi mia 
e nostra profonda commo
zione ». 

Anche il presidente del 
Consiglio Rumor ha inviato 
un telegramma alia famiglia 
affermando che « con la scom
parsa dolorosa e immatura 
della signora Anna Magnani 
un grave lutto colpisce il tea
tro e il cin:ma italiani, che 
1?. ebbpro inimitabile e indi-
menticabile interprete ». 

Le Associazioni degli autori 
cinematografici (ANAC-AACI) 
hanno emesso un comunicato 
nel quale affermano: «Gli 
autori del cinema italiano han
no accolto con profonda com
mozione la notizia della mor
te di Anna Magnani. La sua 
morte non significa pero la 
sua scomparsa perche Anna 
Magnani restera per sempre 
nella storia del nostro cine
ma come 1'espressione piu au-
tentica delle capacita di sa-
crificio, di lotta. delle capacita 
di a mare della donna Ita
lians ». 

Enzo Bruno, segretario ge
nerate della Societa attori ita-
liani a sua volta ha rilascia-
to questa dichiarazione: « Ab-
biamo sempre apprezzato An
na Magnani come una delle 
nostre piu brave e sensibili 
interpreti. La sua bravura. 
che e stata di esempio a mol
ti colleghi, e sempre stata 
unita anche ad una carica 
umana non comune. Anna e 
stata sempre con noi, ed ha 
seguito da vicino i nostri pro
blemi e le nostre battaglie, 
senza esitare quando e stato 
necessario, a scendere in 
piazza ». 

Dichiarazioni commosse han
no rilasciato lo sceneggiatore 
Cesare Zavattini, i registi De 
Sica e Zampa, gli attori Gior
gio Albertazzi e Paola Borboni 
che hanno lavorato con la 
grande attrice. 

Anche il Consiglio comuna-
le di Roma ha reso omaggio 
alia memoria di Anna Ma
gnani. Mentre tutti i consi
gner! si alzavano in piedi il 
sindaco Darida ha detto: « Le 
doti umane di Anna Magna
ni, la sua capacity di espri-
mere l'animo del popolo di 
Roma non saranno mai di-
menticati. Sparisce con lei 
non solo una grande artista 
ma una delle espressioni piu 
nobili del nostro popolo». 

Una donna che recitava per identificare la vita, non solo per rappresentarla 

L'espressione di una grande umanita 
Raccoglieva la cultura di Roma: Cellini, Belli e Petrolini - La complessita della sua persona nella 
coesistenza di una profonda malinconia trincerata dietro la risata con cui riempiva lo schermo 

Anna non era un angelo. 
Ma la sua bonta e la sua uma
nita non avevano limite. Per-
cid, a tutto diritto, si pud 
dire che con lei d morta una 
donna che, non soltanto nel 
linguaggio e nei modi che la 
resero celebre e amata, si 
era venuta impastando con la 
citta di Roma. Era alia Ro
ma non angelica, impura an-
zi di tutte le impurita e le 
miserie della vita, ma aper
ta come le braccia del colon-
nato del Bernini alia piu totale 
tolleranza e comprensione, 
che Anna aveva ispirato la 
sua arte drammatica. 

Sicche\ nella finzione della 
bonta sapeva trarre il suono 
di tutte le corde della mali-
zia, e nella finzione della ma-
lizia il suono di tutte quelle 
della bonta. Occorre andare 
molto lontano nelle viscere di 
Roma per trovare le radici 
deH'umanita totale di Anna. 
L'inizio potrebbe collocarsi 
nell'aura cupa e nei barlumi 
di sangue e d'oro dell'auto-
biografia celliniana. II vilup-
po centrale nella vita stessa 
e neU'arte di Giuseppe Gioa-
chino Belli: nella contraddi-
zione - che fu tipica di quel 

grandissimo tra i poeti italiani, 
fra aspirazkme alia salvezza e 
predestinazione al nulla. 

Le f ronde si conf ondono con 
la risata (l'autoironia atroce 
e sbilenca, simile a quella 
dei nrimi di Plauto) di Etto-
re Petrolini, spezzata in tron-
co da «Sor Nonno co* la 
farce >, mentre proprio piu 
fitta e matura andava facen-
dosi nel tempo buio del fa-
scismo. - • 

Le vette delle fronde non 
hanno luguale. poiche" e ad 
Anna stessa che si deve il 
loro verde perenne in questa 
dura stagione (ahi, quanto bre
ve, ma quanto lunga. anche, 
se si tien conto delTobho die 
il consumismo trionfante ave
va decretato da qualche tem
po al suo valore!) che Ilia 
vista andarsene via cosi. sen
za aver forse nemmeno il 
tempo di gettare tutto intie-
ro, sul secolo irriverente, il 
suo amaro e filosofico sber-
leffo. Ma non e difficile im-
maginarlo. questo, con tutta 
la oscenita di prammatica co
me avrebbero fatto. prevari-
cando il momento della pau-
ra, certo, e deH'orrore del 
vuoto, le fonti e i maestri di 

cui s'e detto: Cellini, Belli, 
Petrolini. 

Quante volte, nella sua ca-
sa occulta di Palazzo Altieri. 
non nelle serate piu loquaci 
e di mondo (un mondo assai 
ristreUo di amid, peraltro), 
ma in quelle in cui soli, per 
anni e anni, parlammo dei 
casi amari dellesistenza. e 
della lotta dell'uomo per af-
francarsi dalla servitu e dal 
bisogno. e delle nostre stesse 
personali angustie, quando 
giungevamo al quia della pos-
sfbilita per il mondo di riscat-
tarsi dawero. Anna armava 
quel suo mutismo inquieto co
me di nube carica di bufera 
e poi, con un sorriso che 
strappava le lacrime, diceva: 
« Ma tu, ce credi? Davero? >-

Ho nelle orecchie e nel 
cuore il dubitativo concerta-
to di tutte le sue passioni di 
vita, la sua volonta di affer-
rarsi alia certezza delle cose, 
la sua diffidenza quasi con
genita, il suo represso biso
gno d'amore. la sua esplosio-
ne di umanita cosi ricca. co
sl ricca da far intendere tut
to intiero il processo psicolo-
gico della sua formazione di 
attrice: la coesistenza. nella 

stessa persona, di due spinte 
opposte e complementary 
quella deU'avarizia e - del 
possesso — quella della pro-
digalita e deH'abbandono di 
tutto ci6 che le apparteneva. 
Una grande attrice tragica. 
all'italiana, quale Anna fu. 
essendo interamente impasta-
ta nella realta specifica d'un 
luogo e d'una cultura. 

II luogo per l'appunto fu 
Roma c citta di sempre so-
lenne ricordanza > secondo 
quanto il Poeta afferma nel
la sua introduzione ai «So-
netti>. E non e a caso che 
i due ritratti piu emozionan-
U di se medesima e di Roma, 
Anna li abbia dati in due 
film che al nome di Roma si 
richiamano: Roma citta aper
ta e Mamma Roma. 

Chiudete un momento gli 
occhi. Di Anna vi troverete 
sicuramente impressa l'im-
magine sua propria, di se 
medesima seduta sulle scale 
della casa di via Tiburtina. 
mentre chiacchiera d'amore 
con l'operaio romano che, 
poco dopo, nel rombo confu-
so delle urla dei tedeschi e 
del suo grido disperato. sara 
portato via. E, assieme a que

sta. l'immagine sua propria. 
di c mater dolorosa > che fa 
danzare al figlio il tango col 
casche nella Roma di oggi. 
amara di queH'amaro e amo-
rosa di queH'amore che e'e 
nei libri primi di Pier Paolo. 
E' una immagine. al tempo 
stesso. da teatro dialettale e 
da tragedia universale. 

Perchd ad Anna va reso 
finalmente tutt'intero il me-
rito di non aver mai tradito. 
nel cinematografo. il suo ve
ro volto. di grande costruttri-
ce della commedia. di artista 
del dramma, che redta a tut
to tondo. e per lunga gittata. 
che recita per identificare la 
vita, non soltanto per rap
presentarla. Forse Federico 
Fellini e. pur non avendola 
mai avuta nei suoi film, quel
lo che con Rossellini e Pa
solini se ne e accorto meglio 
e di piu, in quella intervista 
lampo del suo film Romu, do
ve la risata di Anna riempie 
quasi lo schermo e i suoi 
occhi, poi, si rabbuiano con 
una malinconia e una ansia 
d'amore che non e possibile 
dimenticare. 

Antonello Trombadori 


