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gran gala 
per il film 

«La famiglia» 
presto sugli 

schermi. 
La parola a 
Ettore Scola 

Anteprima tutta in famìglia 
Dui neutro Inviato 

Fini N«: - Como si la a 
rinfuriare uno famiglia? 
Ai I la famiglili ! Ettore 
Stt la ci ha provato con un 
Hlm Appunto ! a famiglia, 
pn •.« n ut ta Ieri sera In prima 
rts vinta ali Odeon di Firen
ze da Haluno I ente produt-
lorr e dalle Mediateca He-
gieimlriovcana l organismo 
i lielm latto gli onori di casa 
JVr II mumtnto non daremo 
ah una valutatone iiecltlca 
w ijufiia pellicola (In uscita 
nitri wllanlo a Flreme) per 
rinviare ogni meditalo giù-
dltiot rttko In occasione del
l' <u« normale programma-
l cw la settimana prossi
ma CI premi invece, rac
contare come Scola medesi
ma particolarmente affabile 
ewlntoso ha voluto parlare 
del suo nuora tllm, della pic
cola tolta di attori, di attrici 
eh? in esso hanno significa
tivi (MOll 

U> scorcio del Salone del 
rkiecpnta. a Palazzo Vec
chio appariva Ieri, nella tar

da mattinata, perlomeno In
consueto Niente valletti In 
pompa, pochi e sobri l di
scorsi delle autorità locali 
Tutto per lasciare spazio e 
agio a Ettore Scola e a tutu I 
suol di chiacchierare In tono 
semiserio con I numerosi 
cronisti e Invitati È Scola 
medesimo che, adrammatlz-
randa le cose per se stesse 
neanche troppo drammati
che, propizia II dia/ora pro
mettendo al presenti 'qual
che ora ancora di autono
mia, prima di dover dire che 
La famiglio è un capolavo
ro' Sull'onda della scherzo 
viene a dire, perciò, che II 
film in questione non si sa 
bene cosa possa essere Forse 
un film d avventure ambien
tato nelle Impervie contrade 
del Mato Crosso E, per giun
ta, Interpretato da Athlna 
Cenci nell'Insolito ruoto di 
una temeraria cavallerizza e 
la giovane Jo Champa, Inve
ce, nella parte Improbabile 
di una Ispirata poetessa, ecc 
ecc 

Naturalmente, si ride, si 

sorride con ravvivata cordia
lità Anche perchè, frattanto, 
messo da parte lo schcizo ti 
cineasta racconta spiega, 
£ recisa cos è com è dai vero 

a famiglia Assente giu
stificato Il mattatore princi
pe Vittorio Oassman — in 
Francia In questi giorni col 
figlio per alcune recite pari
gine di Af tabulazione — non 
manca all'appuntamento 
quasi nessuno del molteplici 
Interpreti del film Ettore 
Scola II presenta ad uno ad 
uno attribuendo loro, di vol
ta In volta, un carattere, una 
particolarità che ne spiega
no anche la fisionomia mo
rale Sfilano così, In una pas
serella Ideale, Fanny Ar-
dant, donna fatale, amante 

S rotblta, passione segreta, e 
tetanta Sandrelll, moglie 

devota, angelo del focolare, 
la morale costituita, poi via 
via Athlna Cenci, Monica 
Scatttnl, Alessandra Panelli, 
le tre attempate, patetiche 
zie, coscienza critica e Insie
me memoria storica della 
classica Iconografia familia

re, Meme Perllnl, nonno biz
zarro e dagli estri artistici 
frustrati tutti ruotanti at
torno al problematici, ricor
renti cast della vita con cui 
viene a misurarsi II volitivo 
resoluto Carlo 11 personag
gio centrale Incarnato ap
punto da Gassman nelle va
rie tasi della maturità, e per 
Il resto Interpretato da altri 
attori più giovani 

Ovviamente, lutto ciò non 
risulta che II prologo di una 
riflessione In pubblico di 
quel che sostanzia e anima 
l'opera In questione E qui 
Scola svela 1 suol intenti più 
ambiziosi »l,a famiglia non 
segue una successione cro
nologica rigorosa, pur se 
personaggi ed eventi In essa 
evocati sì riferiscono ad un 
arco che va dal primo Nove 
cento al giorni nostri Direi, 
in particolare, che 11 film si 
articola nel suo progressivo 
sviluppo In otto momenti, 
otto situazioni esemplari 
Tanto, cioè, da far affiorare) 
rapporti, gli stati d'animo, I 
sentimenti che Intercorrono 

tra le varie figure, più che 
una vicenda unitaria Inol
tre pur ambientata a Roma, 
La famiglia fa intravvedere 
poco delia città dei suoi luo
ghi caratteristici L'ambien
tazione, anzi, come spesso 
accade nel miei lavori equa-
si tutta in Interni, proprio 
per avere con I personaggi 1 
casi narrati un controllo più 
ravvicinato un approccio 
più intenso* 

Una cosa comunque ù si
cura La famiglia non è né 
un film tranquillizzante, né 
d'altronde un'opera troppo 
malinconica Fulcro e pro
posito principali della nuova 
fatica di Scola sono verosl-
mflmentel tentativi, tramite 
appunto vicende e tipi ben 
caratterizzati, di muovere 
una serra ta critica aliatami-
glia arcaica, intesa come 
'alibi alle proprie vigliacche
rie 

SI Intende, senza far la 
predica a nessuno Ettore 
Scola precisa. Infatti, che 11 
tono del suo film non è a ri
gore stretto, esilarante -A 

dire il vero, è pensoso senza 
essere corrucciato serio sen
za essere pessimista Ecco, si 
tratta di una mescolanza di 
gioco e di riflessione Non 
per indulgere ad alcuna no
stalgia reazionaria quanto 
per coltivare net giusto senso 
la memoria delle buone cose 
Una memoria non lamento
sa ma un tantino ottimista, 
nel senso proprio di la vorare 
sempre e comunque perchè 
domani possa essere miglio
re di oggi» 

Del resto non è difficile 
capire quel che Scola vuol di
re Le sue apparentemente 
svagate parole tradiscono 
bene ciò che 11 suo cinema da 
sempre va suggerendo con 
civile spirito dì tolleranza 
Da C'eravamo tanto amati a 
Una giornata particolare 
continua a parlare solo ed 
esclusivamente di sé, di noi, 
di come sia triste a volte ed a 
volte bello stare al mondo, 
stare Insieme Magari anche 
In famiglia 

Sauro Borelli 

POMA — iQuando nel 1962 lui vinse II Leone d'oro con 
L Infanzia dlhan lo ero un giovane studente proprio qui, 
al Ut litro sperimentale Quando nel 1880 mi proposero di 
incontrarlo perche c'era la possibilità che mi scegllcsse 
iwne direttore della fotografia per Nostalgia, rimasi di 
wv\ ci vedemmo, prendemmo il tè insieme n piazza 
Navona Nulla di speciale, ma fu emozionante» E toccato 
proprio a un allievo del Centro, Il bravo operatore Giu
seppe Lanci, ricordare con tono commosso Andrei Tar
kovskli alla fine del breve convegno che la più prestigiosa 
citile scuole di cinema Italiane na voluto dedicare al ci
neasta scomparso 

Un convegno dal tempi un po' rapidi, purtroppo due 
ore di relazioni, molto .a caldo», e sotto l'Impressione di 
una morte cosi vicina e dolorosa Ma anche un convegno 
Intercssantcner come I cinque relatori si sono sforzati di 
non piegare Tarkovskli al proprio mondo, ma di Inqua
drarlo ni quella cultura russa è sovietica al di fuori della 
quale — checché se ne dica — la sua opera risulterebbe 
del tutto Incomprensibile Interessante per come Cesare 
De M eheils ha situato Tarkovskli dentrole lotte cultura-
)t i politiche dell'Urss cominciò a far cinema all'Inizio 
di> li anni Sessanta, durante li disgelo, Insieme a una 
cavala di cineasti e di scrittori (Sukstn, Evtuscenko, 
Altmatov, Trltonov, Rasputln) il cui trucco, come disse 
lljn Fhrenburg, tu quello «di essere nati qualche anno 
dopo, rispetto alle generazioni che vissero la guerra e le 

i pui « He staliniane, ma 11 suo cinema cosi poco legato alle 
^avanguardie storiche gli procurò critiche di •passati
s m o » le stesse allora rivolte al Dottor Zivago (e allora 

non sarà un caso che Tarkovskli e Fasternak vengano 
OKEI per vie diverse, «rivalutati» insieme) 

intéressante, 11 convegno, per come Giovanni Buttata
vi. ha ripercorso 11 rapporto fra TarkovsklJ e la critica 
Sovietica, che negli anni Sessanta lo portava In palmo di 
mano (era 11 «glovln poeta» da esibire all'estero) ma che 
da Lo specchio In poi stese su di lui II velo del silenzio, per 
recuperarlo solo ora, posi mottetti O per come Mino 
Argentieri ha collegato I suol film (la sua doveva essere 
la relazione più "cinematografica») alle Istanze più alte, 
definendo II suo credo di cineasta .un'esigenza di libertà 
illimitata, senza condizioni, scandalosa in Urss come in 
f> tidontc», e vedendo nella sua fede nell'energia rellglo-

, MI del popolo un legame con la filosofia mistica di Ber-
1 Più tecniche, per cosi dire, le relazioni di Nicoletta Mi

ster, sulle Influenze pittoriche nel suol film (non solo le 
i< «ne, com'è ovvio, né gli Italiani rinascimentali di No-
tmlgla, ma anche grandi paesaggisti russi come Kuzne-
cov e Levitar» in un quadro dì quest'ultimo, L'eterno 
riposo, e è una casetta sull'isola di un fiume che ricorda 

Il regista, i film, 
l'Urss: un convegno a Roma 

Tarkovskij, 
lo scandalo 
e il disgelo 

— o anticipa? — Incredibilmente II finale di Solarlo) e di 
Tomàs Spldlek, sulla religiosità (affascinante la lettura 
del cinema di Tarkovskij come liturgia «I russi amano la 
liturgia perché In essa c'è la visione dell'Invisibile La 
chiesa ortodossa è contemplativa E il cinema di Tarko
vskij è visionarlo e contemplativo») Anche se Guido Ari
starco, In una breve comunicazione, ha voluto corregge
re lievemente il tiro delle letture eccessivamente misti
che iTarkovskiJ non era un mistico La costante del suol 
film è la coscienza di essere stati abbandonati da un 
essere supremo, che e era ma che ora non c'è più Non a 
caso tutti 1 suol personaggi sono orfani Questa, e non 
altro, è la vera nostalgia» 

Abbiamo lasciato ilocall del Centro coscienti che in 
Tarkovskij e è ancora molto da scoprire I suoi film, solo 
otto In una carriera durata 25 anni, sono una miniera di 
stimoli e di riferimenti culturali In cui gli studiosi po
tranno scavare proficuamente per molti anni Magari 
ricordando, a mo' di vademecum, la battuta finale di 
Giuseppe Lanci «Cominciammo le riprese di Nostalgia 
nell'autunno dell 82 Cercai di essergli molto vicino uma
namente perché era l'unico modo driavorare con lui No, 
non mi spiegò mal come voleva la fotografia del film 
Non dava Indicazioni * tecniche" L'unico modo di capir
lo, era conoscerlo» 

Anche Baryshnikov 
ritorna in Urss 

ma solo per ballare 
NEW YORK — Il ballerino IMikhall Baryshni
kov che era fuggito dall Unione So\ letica nel 
1974 ritornerà a ballare nel proprio paese Lo 
ha annunciato Ieri a New York il direttore arti* 
stico del balletto del Bolscioi turi Grigotovic 
-Ilo incontrato Bar>shnikov e danzerà a) tea 
tro Boiscfoi a Mosca E ne sono felice» ha di-
chtarato Grigorovic in una conferenza stampa 
di presentazione della tournée che il D olscioi 
effettuerà negli Stati Uniti la prossima estate 
Grigorovic ha precisato comunque di non poter 
fornire altri dettagli a questo proposito Diret
tore artistico dell American Bai!et Theater dal 
1980 Baryshnikov ha ottenuto la nazionalità 
americana il 3 giugno scorso a New \ork nel 
corso delle cerimonie per il centenario della 
statua della Liberta. 

«Amerìka», la serie 
della Abc, alla 

televisione sovietica? 
MOSCI — Il Cremlino \uotc acquistare 11 se
rial tele\ isivo «Amerika» (che illustra lo scena
rio futuribile dell occupazione degli Stati Uniti 
da parte dell armata rossa) per mostrare al cit
tadini dell Urss qual è l immagine che gli ame
ricani si fanno di loro lo ha reso noto Gennady 
Gcrastmov porta\oce del ministero degli Esto
ri sovietica -Questo consentirà ai cittadini so* 
vietici di giudicare da sol) in che modo viene 
rappresentato negli Stali Uniti il popolo del-
1 Urss-, ha spiegato il portavoce, precisando che 
la Gostelcradto (lente statale radiotelevisivo) 
ha già avviato trattative con ta rete televisiva 
Abc che però non ha ancora dato una risposta. 
La protesta delle autorità di Mosca, che consi
derano ami sovietica la serie televisiva ameri
cana ha fatto rimandare di un anno la metaa 
in onda del programma 

Alberto Crespi Un inquadratura del film dì Tarkovskij «Stalker» 

Il convegno 

Chi vuole 
fermare 
il teatro 

che nasce 
a Napoli? 

ROMA — Da Raffaele Viviani 
a Eduardo in avanti la dram 
maturgia di nascita napoletana 
è andata via via consolidandosi 
come fenomeno nazionale, nel 
senso di extra regionale e per 
ciò capace di riflettere vizi abi 
tudmi, problemi e manie di tut 
ti A questo lento e sicuro svi 
luppo (e soprattutto alle sue 
propaggini di oggi, che vedono 
gli autori di nascita napoletana 
come gli unici tesponentii di 
una possibile drammaturgia 
italiano) il Teatro di Roma con 
ta collaborazione dell Associa 
zione nazionale dei critici di 
teatro ha dedicato un interes 
sante incontro inserito nell am 
bito delle inflative di studio 
parallele ali esposizione cen 
trata sulla vita e le opere di 
Eduardo che proprio in questi 
giorni occupa il palcoscenico, la 
platea e altri spazi del romano 
Teatro Argentina 

L incontro condotto da Ag
geo Savioh — che ha anche in 
trodotto il problema, soffer 
mandoBi tanto sul recente svi 
luppo repentino di questa tra 
dizione partenopea quanto sul 
le difficoltà che pure questi au 
ton incontrano nel portare *in 
giro» gli allestimenti dei propri 
testi — ha visto la partecipa
zione di parecchi teatranti e 
appassionati, mentre sono in 
tervenuti, fra gli altri autori 
come Manlio Santanetli e Enzo 
Moscato, attori come Isa Da 
meli, organizzatori come Mau 
ro Carbonoli e critici come Giù 
ho Baffi 

Se da una parte è stato mes 
so in risalto lo strano rapporto 
che lega 1 ambigua e «difficile* 
città di Napoli alla ricchezza 
creativa degli autori dei tea 
trenti che proprio da questa 
complessa realtà traggono 
spunto, dati altra si e messo 
I accento sui problemi di mer 
calo (produzione e distribuzio 
ne) legati olla messinscena di 
novità di autore italiano e in 
special modo di provenienza 
partenopea L opposizione (di 
fatto) di tante istutuzioni pub 
bliche alla presenza nei propri 
cartelloni di «novità* (s e fatto 
in particolare il caso di Ferdi 
nando di Annibale Ruccello) 

drammaturgia 
Di chi e la colpa in particola 

re7 Dell Eti, probabilmente 
dei teatri stabili (pubblici o pn 
vati che siano) questi gli ipote 
tici imputati ai quali si e fatto 
riferimento nel corso dell in 
contro ali Argentina. Del resto 
non e un caso che proprio Fer 
amando di Annibale Ruccello 
(premiato per altro dai critici 
teatrali) sia costretto in questa 
stagione a girare ai margini dei 
grandi circuiti O che Regina 
madre di Manlio Santanetli 
(premiato dal) Idi) nella scorsa 
stagione abbia dovuto accori 
tentarsi di poche piazze Come 
al solito allora anche in questo 
caso lo sviluppo difficile e di 
sorticolato del nostro teatro 

insomma, risulta ancora oggi 
I ostacolo maggiore ad un deh 
nitivo decollo della nuova 

f 
^ . 

la strage 
L'allo d'accusa 

dei giudici di Bologna 
t W A / A / v iln'ìt*]'»! ut! m \ t 

I l / j . i . » » r / «. < l i 

I • „ . I III « 1 II 1 

a cura di Giuseppe De Lut 5 
prefazione di Norberto Bobbio 

Un processo che ricompone in un quadro 
intellegibile gli spezzoni di inchieste — dal 

caso Sitar Di Lorenzo ali Italicus — 
inquinale per anni da pesami ingerenze e 

deviazioni 

Lire 20 000 

Editori Riuniti 

scaturisce da una pessima ce 
sitane del mercato da parte del 
le grandi istituzioni 

n. fa. 

Libri di Base 
Collana diretta da Tullio De Mauro 

otto sezioni 
per ogni campo di interesse 

1 J 
CITTÀ 

DI SETTIMO TORINESE 
PROVINCIA DI TORINO 

Bando c//gara (leggo e/8/1977 n S84i 
Lavori di costruzioni collettori est fognatura comunali • 2* lotto 
I lavori dovranno eseguirsi entro 365 giorni risultanti dal program 
ma lavori L appalto 4 In lotto unico dell Importo bau di 
L 1 6S1 14S 520 
Procedura di aggiudicazione in basa al combinato disposto dall art 24 
comma a) della legga 6/8/1977 rt 584 e dall art 1 .onora a) della 
legge 2/2/1973 0 14 Si precisa che non saranno ammesse offerte in 
aumento 
Saranno ammesse alla gara le Impreso Iscr tta ali Anc categoria 10/a 
par un importo minimo di iscrittone di l I 500 000 000 
L opera vorrà finanz aia dalla Cassa depos ti e prestiti con J tondi del 
risparmio postale 
Par poter essere invitati alla 1 e fazione occorrerà presentar» domanda in 
Carli legale indirizzata alla Città di Seti mo Torinese piana della Ubarti 
4 entro il termine di 30 gorni dalla data edema rivendo questa 
•Ammmistrailone inviato ali Ufficio delle Pubbi canoro ufficiali della Co* 
munite europea il presente bando di gara 
Nelle richieste di partec pai one alla gara gli interessati dovranno dichia
rare ed indicare I iscrizione alla CCIAA o I iscr zione del Reg stro proles 
stonale dello Simo di residenza nonché I iscrizione sii Albo professioni! 
le costruttori contenente categoria ed importo o ali Albo corrispondente 
dallo Stato di residenza 
Ciascun aspirante dovrà includere nella domanda di partecipammo la 
indicazioni colto torma di dich arazioni successiva verificabili nguar 
danti la situazione in ordine alla propria capacità tecnica economica t 
finanziar a 
La capacità economica e finanziaria deli imprenditore dovrà essere prò* 
vata mediante idonee referenze bancar e 
La capacità tecnica dell aspirante dovrà essere provata meo"ante: 
I I I elenco dei lavori esegu ti negli ult mi 5 anni corredato di certificati 

di buona esecuzione dei lavori p u importanti indicanti I importo il 
periodo ed il luogo di esecuz one dei lavori stessi e precisanti se essi 
furono effettuati a regola d arte e con buon es to fra I lavori 
eseguiti dovrà essere elencato almeno un lavoro di importo « 
•caraneristiche analoghe a quello in oggetto precisando I an
ta appaltante il luogo ed il tempo di esecuzione 

21 una d eh arai: one e rea I attrezzai .ira > mejn d opera e I equipaggia
mento tecnico di cui si disporrà per I esecuz one dell Appalto 

Sono ammesse a presentare offerte imprese riunite e consorzi di coope 
rative 
Neil appalto al che trattasi non vi sono parti dell opera scorporabiTi, 
La richiesta di invito non vincola I Amministrai one la quale può esclu
dere dal concorrere ali appalto ind pendentemente da quanto previsto 
dagfl arti 20 e 21 della legge 10/2/1962 n 5? ogni concorrente ti 
quale si trovi nelle cond i oni di escìus one previste dati art 13 della 
surripatuta legge 8/8/1977 n 684 
Settimo Torinese 21 gannao 1987 

IL SINDACO Teobaldo Fenogllo 

Editori Riuniti Riviste .' . .fiat', .i ??',[."..' vi *j,< I ù*4 
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polit i la 

ed economia 
/pflrfiflnW mi 
ififct i d$ t Pesiti» 
ffjW t ni A Adornerò 
y Anin fi M Mirimi 
iati* rr /n f m I 

atto M mio annui 

riforma 
della scuola 
/ondala nel I9SS da Dina 
Berton Jo\tne e Lucio 
Lombardo Radict 
direna da T De Mauro 
C Bernardini A Oliverio 

mensile 
abbonamento annuo 
L 32 000 
(csiero l 50 000) 

critica 
marxista 
fondata net 1963 
diretta da A Zanardo 

bimcsinle 
abbonamento annuo 
L 32 000 
(estero L 44 000) 

donne 

e politica 
fondala nel 1969 
direna da L Turco 

bimestrale 
abbonamento annuo 
L 18 000 
(estero L 23 000) 

l>> 
>vx ' democrazia 

e diritto 
fondata nel I960 
diretta da P Barcellona 
(direnarci L Balbo 
F Bossanm) M Brutti 
G Ferrara G Pav/uino 
S Cinese G lacca 
bimestrale 
abbonamento annuo 
L 32 000 
(estero L 44 000) 

studi 

storici 
fondata nel 1959 
dm tta da F Barbagatlo 
(direnare) G Barone 
H Comba G Dona 
t Ciani na L Martgom 

u fticuptratt 
ir mwraie 
abbonamento annuo 
l 32 000 
(estero L 44 000) 

nuova rivista 

internazionale 
fondata nel 1958 
diretta da B Bernardini 

mensile 
abbonamento annuo 
L 38 000 
(estero L 52 000) 

Tutu coloro che si abbineranno o rinnoveranno l abbonamento 
entro e non oltre il 31 gennaio 1987 potranno acquietare i libri 
del catalogo Fdilori Riuniti con lo sconto del 20̂ » (contributo 
fisso alle spese di spedizione L 2 000) Il listino con la cedola 
d ordinazione prestampata verrà invidio a tutti gli abbonati del 
1986 1 nuovi abbonali potranno richiederlo scrivendo a Editori 
Riunii Rivi le Via Serchio 9/11 0019*! Roma 
L offerta è valida solo pir I Ualia fino al 31 marzo 198? 
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