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^ 3 Saggi 

Un'antologia del cattivo gusto 

L'universo Kitsch 
Ad un espcrto dl cstc-

tica e di cstelichc conteni-
poraiu'c, scmprc notcvol-
mcnto informalo e non 
senza amabile c intelligen-
te civcllcria immaneabil-
mcntc wp to dale, come 
Gillo Dorflcs, Pargomento 
del Kitsch, cosl saturo di 
implicazioni sociolotfico-cul-
turali dictro i suoi falsi 
contrafTorti teoricoestctici , 
non polcva non tornare 
qunnto mai conijciniale. In 
qucsta « antologia del cat
tivo gusto», statnpata con 
un'ampia scrie di Illustra-
zioni dall 'cditorc Mazzotta 
Ul Kitsch, Milano, pp. 313) 
Gillo Dorflcs ci presenta 
un quadro clinico-documen-
tario abbastanza esauricntc 
c in ogni caso assai slimo-
lante di qucsto fenomeno 
caratterizzato (InH'inKcnua 
riproduzione semantieamen-
te deformante c dalla tri-
viale contrafTazione di un 
linguaggio artistico, appog-
jjiate a giustapposizioiii 
fantastico-vellcitaric di de-
tenninat i contenuti (poli
tic!, relifliosi, cultural! rcc.) 
mistificati sia in funzionc 
pscudoartistica, sia in fun
zionc fumettistica, pubbli-
citaria, turistica, pornofira-
fica, politico-propagandisti-
ca ccc. 

Dal monumento del legio-
nario fascista ai Promessi 
sposi in fumctti, dai cu
rious turistici di tipo agio-
Krafico e pseudosimbolico-
devozionalc, al nudo-Ki-
tsch dclla fanciulla in ba-
by-doll chc suona il violi-
no, alio opcrazioui styling 
compiutc suj»li clottrodo-
mcslici o siigli accessor! 
per auto, siamo in pre-
senza di un vasto pacsaR-
Rio ncl quale Ic liuec dclla 
civilta delle macchine e 
del sentimentalismo refou-
le, della repressionc e del-
la resurrezione di oscurc 
potenze mit ico-ancestral i 
sembrano strananicnte in-
trecciarsi alia sagoma pe-
tulantc e grottesca di un 
« universo-Kit-sc/i». 

Sotto il profilo di una ne-
cessaria distinzionc trn un 
Kitsch legato ai cliches 
piccolo-borghesi dclla sdol-
cinatura patctica, dcllo 
pseudoritualismo mortuario 
e delle mitologie politichc, 
divistichc o pubblicitaric c 
un Kitsch nato con intcn-
zioni vagamente artistichc 
(Kitsch antiquario, archi-
tcttonico, dccoralivo, mo-
numcnlalc, lettcrario, cine-
matografico, teatrale e c c ) , 
I'antologia del Dorflcs non 
ricscc tuttavia a darci una 
approfondita analisi. A par
te 1'csclusione programma-
tica del Kitsch • lettcrario 
da qucsto panorama < in-
ternazionale » — della qua
le ci viene data una giusti-
ficazione non troppo con-
vincente — ci sembra chc 
una siffatta documentazione 
debba comunquc riporlarsi 
ad una prcliminarc fonda-
zione critica del proble-
ma dei limiti c delle con-
notazioni fcnomenologico-
strut tural i del Kitsch; in 
qucsto ambito e chiaro chc 
non possiamo sfuggire al
ia necessita di dcterminarc 
con csattezza le diverse 
« provincic » politichc, cul
t u r a l , pubblicitaric, reli
giose ccc. del fenomeno in 
rapporto ai diversi livelli 
di mistificazione. 

Se il Kitsch come csem-
plare mistificazione artisti-
ca pu6 estendersi da Wa
gner c Ciaikovskij (sccondo 
la radicalc c quasi fana
tics condanna espressa dai 
moralismo mctafisico bro-
chiano) allc attuali neo 
avanguardic, qucsto tipo di 
mistificazione dovTa esserc 
tcnuto ncccssariamentc di-
stinto dalle forme volgari 
del Kitsch, a i r in te rno del
le quali si produce 1'inne-
sto dell 'industria culturale 
sui miti consumistici e pseu-
doestctici dell 'opera d'arte 
c su qucgli altri modi di 
deritualizzazionc e di deco-
dificazione dei linguaggi ar-
tistici che sono strcttamen-
te intrccciati al filistcismo 
meta-idcologico dell ' intel-
Icltualc borghese c alia in-
ccntivazione pubblicitaria 
dei consumi da parte del 
capitalismo i n d u s t r i a l . 

Prcscindendo dai limite 
mctodologico deH'indagine, 
1'opcra del Dorflcs si rac-
comanda per la vastita del
la documentazione e per 
1'acutezza di certe osserva-
zioni, specie per quanto ri-
guarda il capitolo « Mito e 
Kitsch», dove opportuna-
mente e messo in luce il 
carat tere di fcticcio pro
prio dell ' inautenticita « mi-
tagogica » (in antitcsi ad 
una autenticita « mitopoie-
toca ») del Kitsch, « tenden-
te a dar valore miUco e 
rituale a d e m e n t i , fatti, 
personaggi cui tale valore 
non s'addice o che male 
possono sopportarlo e che 
r.on dovrebbcTo csserne in-
vcstiti ». Con felice scelta 
Dorfles ci npropone, tra i 
van contributi a qucsto li-
Lro. i due stupendi saggi 
di Hermann Broch. appar-
ci rispcttivamente nel 1933 
Q aal 1950-'51, in cui Tana-

lisi del Kitscli romanlico-
borghesc viene originalmen-
tc approfondita alia luce 
di una svaluta/ionc glolialu 
dell 'arle romantie.i conce-
pita come « sisteina-K'tt-
sc/t »„ 

II discgno ncl quale 
Broch inserisce il proble-
ma dclla genesi del Kitsch, 
inteso come sublitnazione 
borghese falsameutc nsccti-
ca c quiruii come assolutiz-
zazionc individualislico-moii-
dana degli idcali estctici 
cortigiano-fcudali, ha avuto 
indtibbiamcnte il mcrito di 
aprire una prospcttiva sto-
rico-socialc di importanza 
non trascurablie, ad onta 
dei suoi risvolti teologiz-
zanti, in ordinc ad tin pro-
blcma la . cui componenti 
sono troppo complessc per 
non dovcr csscre individua
te aU'intcrno del quadro 
istituzionalc della socicta 
borghese e cioc sotto il pro
filo dei suoi ristagni cultu
ral), della sua barbarizza-
zionc (vedi fascismo) e 
della sua dccoinposizione 

cstetica. 
Tra gli altri contributi 

saggistici figura un inlorcs 
sante articolo di Vittorio 
Grcgotti {Kitsch e archi-
te t tura) , nonche gli scrit-
ti di John AlcIIalc sul « Far-
tcnonc plastico », di Lutl-
wig Gics/. sull'« uoino Kit
sch come turista ». di Lot
to II. Eisner sul « Kitsch 
cinematografico ») e di U. 
Volli su « porncgrafia o 
pornokitsch >. C lem e n t 
Greenberg nel suo saggio 
«Avanguardia c Kitsch» 
indulge in manicra abba
stanza superficiale e acri-
tica all'cquivalenza « Hi
tler (Mussolini)-Stalin », a 
tut to vantaggio di un genc-

I rico schematismo rcaziona-
rio tendenziosarncnte accol-
to per incapsulare fonda-
meutali distanze stoncu po
litichc in comode formule 
d'accatto. Ma non e qucsto 
un modo indirctto per di-
mostrare involontariamente 
la possibilita di un Kitsch 
storiograiico? D'altra parte 
nnrhc Dorfles alTerma. for-

se troppo scmplicisticamen-
te, • che qtfando I'arte de-
vc sottostare alia polilica 
— o in genere a una (|iial-
che ideologia — niii^.ui 
religiosa — si trasforma 
ipso facto in Kitsch », di-
menlicando non so!'J la im
plicit;! coniifssione con la 
politica propria de i ra r le 
come tale, inn anclie il fat-
to che proprio un'arle • in 
se », cioe artiliciosameiite 
<• illii.sorianieiite depurata 
ilal suo siibstrato ideologi-
co, rispondc. per I'appunto, 
proprio a quel • vuoto > di 
realta in cm si sviluppa e 
prospera il Kitsch 

Kiucrgc cliiaramentc* dai 
iiotevolc matcriale illustra 
tivo che arrurhi.sce il volu
me la saldatura fondaiiien-
talu tra la prodii/ionc Kit-
silt e le leggi del mercato 
neH'ecououiia capitalist ica, 
alia stregua delle qtiali il 
Kitsch stcsso divenla espres-
sione di quel sottobosco 
culturale ncl quale Ic esi-
genze cstetico- voluttuarie 
dell'iiomo-Kif.srh — sotlo-
prodotlo dcll'iiomn alicnato 
— ricevono una parvenza 
di dignita, ora morhos-'iincn-
te patctica, ora squallida-
menlL' csaltante in una sor-
ta di narci.sisino tecnologi-
co, che tanto piu le degra-
da quanto piu risultano as-
servite alia manipolazione 
abcrrante del gusto (bene 
parla Vittorio Grcgotti di 
« spia/zamento », rispetto 
al rcale, dcH'oggetto Kit
sch), pcrseguita in funzio
nc <lella massimi/zazionc 
dei prulitti c del consiimo 
di mas.sa. 

Signilicativ;i ci sembra a 
qucsto proposito la conclu
sion'.' del bel saggio di 
Grcgotti: • [ . . . ! il K'i(.<rcii 
non e nolle cose che 1'intcl-
ligenza ha dimostrato sem-
pre ricuperabili, almeno 
come inateriali, orientabili 
ad nitre intenzioni; il Kit
scli e in voce ncl meccani-
smi sociologici cd estctici 
inautentici di produzionc c 
di fruizionc delle cose. Es-
si hanno il proprio fonda-
mento neirinautenticita del 
rapporto socialc e noirin-
trasparenza verso la pro
pria soggettivita: cio (...] 
non puo che csprimersi at-
traverso il Kitsch, che non 
accetta la natura rlello co
se. per quanto esse criti-
cano o aggrediscono rive-
lando. ma per quanto co-
prono e proteggono, per 
quanto allontanano c con-
solano ». 

Ferruccio Masini 

Sfilala dl «llltorl > al tempi del fascismo 

Pedagogia 

Tempo libero dei ragazzi 
Raffat'lo La porta ticd:oa il s^o 

iLtlmo Iibro (11 tcmr>a libera dai 
set agli undxci annx. L» Niwva 
ItaLa. pp. 17-1. L. 1000) ai fjn-
ciulh di Roccamoaa e 3 t-i'.ti 
fdi a!tn ch<? con ;<• !or\> f.inv.-
jdx? partiV!pa««» n«-l ni.ir/o 
del 1967 a:b M.irr«i per !.i Si 
ciiia (Xx:;drtiJaIe. La Manci.i — 
nco.-da Lapi^.t.i — 'Orvv. a a 
cin«torf joa tr.iNf<>—iia7:,̂ v rz 
dcaie doi'.c con.i:/.t*i: tV'«it>.T»j 
chc sociab ed.icat.\e. INT '.a 
scuo'.a ch:t>krva !.i i ^ m w r w 
do'.l analfab-.t.^io. il Arn^'.^o 
iocfcLsfacimfTito .WFo^bluo. la 
u îtuHiXW <t scuo'.o matonio J: 
Scito n ui'.ti i cwn'«u. 

Per il tempo Is hero non cti:o-
de-.a nulia. e Lapi">rt.i ot.i 'a 
sp.e^az-.ooo «li qje.-ta lacuna da 
t-a da Lo^nzo H.»rbera: Dulro 
l'espres*ior.e t tempo libero > .sf.i 
una cor.ccz-.onc di lavoio e scu> 

la come c tempo schiavo »... 
troppo lacitamente accettata... 
Sc non e libero il tempo di 
scuola e il tempo di lavoro il 
resto del tempo sara jortcmen-
te conduxonato. 

Par parl.indo e.^clii^ivamente 
dd t re-»to d<H tempo » L3 porta 
ha propno pre^on'e q'ie?ta li-
boraz,ofie clohale do'l'Thinnduo. 
la f>rftxi di pi\i>t>> )̂ di tutto il 
p-iV*io tempo. ( ? K ^ , I iiberta 
(one wo! dire aoche cap.iata 
di iibert.i e q-Jinda educa&.o'ie 
a"a !;berta) non e la Mtiuz:o 
«>e d:ciamo Ci>=i « n.vorale > del 
banitxno nel'a soc:cta itahana 
cvnt«iv»r^tiea: neila sua atten 
ta .?nali<i iei modi e delle v-V-
tu7 oni de! tempo l.bero :nfan 
l:',c. Raffaele Lip>-»rta constats 
*.wtan".tnr!tT>te acvan'.o a'.le ?••«-
;:h.!.t.i di cui poirvbivro OZH 
zodeze i bambut. I a i.tuacone 

coocreta fatta di ^v^ifficenze. 
di procar.eta. di diffuVta. o di 
vere e propne storture. 

Pur non CMndiv:<ktKk> tutte !« 
anaJtsi e le affermanoni di 
Laporta (ad es. non r;u.*ciamo 
a capire perche fapproccio en-
Uco alia realtA pi>^a o debba 
av-it'tTje :n forme tenderKive 
e di coriierv^o part\z:3J» nei 
t ttTojx) libero». ed :n forme 
•ol.'eranti e <± d.«««.4i'> ra?:o 
nato nei t tempo -vo!a*t:co >). 
q lesta ;ua n K>V.I opera ci ap 
pire Cixoo JCI no-e\\Ve cvntn 
boto a q.iel!a ,tefniz:one de; 
c d.ntti dtS fancMlIo » de!!a en 
affermjz:«Tie l'opmone laica e 
demoa-aticd >en;e s^rmpre p u 
I'ess^enza e vtr^o i a'Oli arv 
p-ire ancora estromamente sor 
da (a parte pli afj formali) la 
soc.eta dominante. 

Lucio Del Corno 

# Tr« II 27 tebbralo o II 
10 mjr io . •U'alb«rgo C i v * 
lierl Hilton dl Rom*, avr* 
luogo Is vendil* al l 'at l* 
della pinacoleca, degli anti 
chl mirml e iculture « del-
I'inlero arredamento del ca-
slello di Torre Alfina, Or-
wteto. Saranno pretenlate 
pltture di Andrea del Sartc, 
Bonifacio Veronese, Inno-
cento da Imola, Agottlno 
Carraccl, Glullo Romano, 
Maitelletta, Ruben*, Van 

Dyck, Sustermann. Oah*l. 
solimena, De Malteis, Pielro 
Liben. Morian. De Caro, Ian 
van Bloemen, Vigee-Lebrun, 
ecc. La pinacoleca %*r* com-
plelala da una terle dl araz 
ti comprendente un przzo 
del Quattrocento portoghese, 
a r a u l dl Bruxelles dl H.H. 
Mallheus • dei Gobelin*. Sa
ranno In moilra anche un 
prezloM gruppo dl anllche 
tculture di marmo, un *ar-
cofago etrutco dl terracotta, 

statue e rilievt del Rinascl-
mento ilaliano. Saranno inol-
Ire pre*entati mobili con l*c-
che e intagii veneziani, lac-
che napolelane, argenterie, 
tappeti persiani, avorl, ecc. 

0 Mercoledl 26, a Palazzo 
Bratchl, a Roma, sono stall 
presentatl I oriml tre voluml 
del < Dlzionario enclclopedi 
co dl architetlura e urbanl-
slica > dell'lstituto Editoriale 
Romano. 

Poesia 

"Ccthier grec» per il poeta greco 

Omaggio 
a Ritsos 

Jacques Gaucneron ha pub 
bllcato recentemente un qua-
derno dl vers), scrittl In omag-
glo dl Ritsos (1) 

Chl e Itttsos? Un poeta gre 
co che merita di esspre cono-
scluto. In Italia la sua fortu 
na ft ancora limltata a c«r-
chle rlstrette dl nopp.ssiona 
tl; rna tl suo norne ^ molto 
plh popolare in Francia dove 
s| sono gift pulihlirafe tre sue 
raccolte poetichc Xjuut'iome 
dimension. Scyhi-rs I'dn '/'«* 
motgnarjes, ibidem ltt'Jli. /-a 
matson est A loner, Fditeurs 
Prnnralscs (tennis l!i(>7) flove 
le sue poesie sono rompar^e 
su rlvlslc lotlerario (« 1-es I,et-
'.rcs Prancaiscs», 2H marzo 
l!»i:t e 27 nprlle I!»i7) dove e 
stlrnato da scritlori critlrl. let-
tori. 

Ritsos t' nato il 1" rnaKKio 
1!KM) Provlene dn un "ant Ica fa-
iniKllii che risi<'deva in una 
cittadella dl origme venezia-
na. II poeta ha filtrnto da 
(juell'nnibiente tin s»'nso dram-
matlco di iivvicendamento e 
stratificazione di uorntnl e co
se. Ed eg" rleorderfi suecessl-
vamente le os<sa dei Greet, del 
venezinnl. del Franehi. dei Tur 
clit sntterrate, sotto monta-
qne dl ttnni e di terra. 

Sulla sua famlRliu si abbat-
te presto la dinrnzla: mlscrla. 
pnzzla, tubercolosl II poeta 
stesso e contaglato dalla tu 
bercolosi e conoscerft vnrl sa-
nnton. SI Inslnua cosl In lul 
11 senso della pa lira, paura 
per troppo nmore della vi
ta. Quando git tiomlni si sen-
tono nfferrare dalla paura, 
egll dice, s'afferrnno alle don-
ne, come ci si afferra ai ra
mi o alle radici di un a I bo
no sul bordo dl un preclplzln. 

Non ha avuto mat una dl-
mora fissa: passato dalla for-
tezza venezlana a Micene in 
giovanissima eta, arrive ad 
Atene a dlciassette annt e nel-
la capitale si trova un lavo
ro per vlvere. Va a Creta per 
ragionl dl salute. Pol vengo-
no tutte le traversle della 

gnerra e della Resistenza. Dal 
4R al "52 subisce la deporta-

zione in vane isole, o que-
sta triste esperlonza col re
gime dei ti colonnelli ». Questo 
doloroso pellegrmaKRio lascia 
le trncce nclla sua poesta, che 
e sotfusa dl tristezza per le 
case che si vtiotano e per gli 
uomim che raccolgono le lo-
ro povere cose e se ne van-
no pensando chtssa. quanto 
tempo qucsta casa restera sen
za affitluarto o se crollera ncl
la soJifudtne senza che nes-
suno vi venga ad abitarc. 

La sua formazlone lettera-
ria richlama la generazione 
degll anni Trenta, contrasse-
gnata dalla crist che pervase 
la Grecla dopo la dlsfat 
ta (1922) In Asia Minora. Su 
questo gruppo ebbe influenza 
la rivoluztone comunista e tl 
surrealismo 

Le sue prime esperlenze 
poetiche nvelano delicatezza e 
dolcezza di temperamento ma 
non vanno piii in lh, sono 
esercitazioni Nel "36 senve 
Epitaffto che piu tardl viene 
mtisicato da Theodorakis e 
procura grande popolanta al-
l'autore E' una poesia che st 
Ispira ad un fat to accaduto a 
Salonlcco, la morte di un glo-
vane ucciso durante una ma-
nifcstazione. 

Si impone come poeta In pa-
tna con il Canto di mia so-
rella (1937) dove non manca 
una certa rlcchezza dl Imma-
gini. ma c'fc ancora una cer
ta gracilita L'orcasione, per 
uscire dai lirismo giovanile 
e per lrrobustire l'ispirazione 
gH viene dalla Resistenza. Ne-
gli annt successivl tl poeta 
medita sutla condiztone uma-
na e in questo lavoro di pe-
netrazione e di scavo ha mo
do dt approdare at nsultatl 
piii alti della sua tspirazione. 
Io credo che tl megllo dl 
Ritsos sia tn Eserclzi (Atene, 
1965) e in Testimomanze se 
conda serte (Atene 1966). 

II slmbo!o p:ii eloquente 
della poesia di Rttsos e la 
donna, che se talvolta conser-
va le complieazionl dell'idea 
surreahsta. spesso st concre-
ta in figure vive che affon 
dano le radici nella terra gre 
ca. Sono donne dai somso 
trnsptirente nelle sere roxsa-
stre dell'antunno. fiere nella 
loro modestia quando devono 
abbas«are gli occhi. che fan 
no 5v»!'.re un'ertorme nnda scu 
ra attomo ai fianehi degli 
uomini. che conoscono la 
scienza delta durata. e del si 
lenzio. che quando nel cortt-
!P puliscono la batterta dt cu-
cina con la terra brillano nel 
trtonto della loro eocmonta 
xanli alia tmppa muta del
le eotc chiuse. 

Lo sfondo dl queste crea-

Notizie 
% In via Monte della Fari
na, a Roma, presso la sede 
delle ACLI ha avuto luogo 
una lavola rotonda sull* • po 
litica icolastlca oggl ». II di-
battito, promoiso dalle riviste 
i Riforma della scuola », 
i Scuola e cltla * e « Forma
zlone e lavoro >, e stato In-
Irodotto dai professor Lucio 
Lombardo Radlce, dai senato
rs Tristano Codignota e dai 
professor Giovanni Gozzer. 

lure e costjtulto da unit na 
tura trepida u mlsura umana 
E" come il canto de) marina! 
del Filottete, un canto p a 
polnre pieno dt temphcita. dl 
corde. di albert, dl rcml. dt 
stcllc. di moltn amarezza. di 
torza e pazlenza. 

L'impresn tcntata da Jao 
ques Oaucheron nel suo Co
ttier grec e stata quella dl atr 
iraversare la terra dl Ritsos, 
con gli orrhi P 1) cuore dl un 
fratello 

Oaucheron e autore dt varle 
raccolte In versl e autore an

che di Lcs canuts, un libret
to per opera mustcato da J. 
Kostna tspirato alia rlvolta 
popolare del 1 a.'il degli opera) 
di Lione, rnesso in scena a 
Iscrlmo, Budapest, Praga. 

L'ispirazione del poeta Iran 
cese in questo quaderno e co
me sempre molto sempllce e 
nelle Parole d'oracolo ml pa
re che trovl del puntt dl In-
contro con II Ritsos di Bser-
azl e dl Testimontanze per 
quell'affabilita colloquiale, per 
quella trepldazlone, dl fron 
te alia fragility della vita per 
quell'ansia dl purezza. e dt 
gioia. come nel versl. 

Viandanto, mendicante d'av-
venire/ 11 pi(i pesante dei far-
delli/ domant sara la dlspe-
razione./ Gettalo se puol pri
ma dl sera. 

Ugo Piscopo 
(1) JACQUES GAUCHERON. 

Cahlcr grec, EPR, Paris. 196a. 

Riviste 

Profeti 
al 

«Mulino» 
Leggcndo anche con la ml-

gliore distX)>izione d'animo que
sto fascicolo de « II Mulino» 
(n. 1% retibraio 1%'J Bologna) 
non si pu6 non provare un senso 
di fastidio di fronte a tan'a si-
cumera nformistica tecnocrati-
ca, specie se dl torn profetid 
dotata quella stevsa che voleva 
il nostro partito sp.icciato alle 
eleziom e nel paese. quella 
stessa che ntcneva di esse re 
molto d la pane agli inizi degh 
anni CO per riproporre. in se 
diceslmo. I'espenenza kennedia-
na. con tiille le <ue pretese cul
tura I i 

Giorgio Gain, segnalata la ca-
renza nformatnee della classe 
politica italiana spr«Mia la so-
cialdemocra7ia italiana... a es-
sere pirt socialdemocratica: non 
si capisce poi in nome di che 
se non della consueta arr»ganza 
^ociologica al di wpra delle par
ti (s'intende): e lanciandosi per 
di r>iii m nuove profezie seguito 
in questo da ^Itiero Spmelli. dai 
quale apprendiamn non so!o il 
futuro assetlo tra Est ed Ovest 
ma (•') anche che nell'HRSS 
sono assai protiabih colpi dt 
stato o nvoluzioni politiche 
(simili a quella france«p de! 
IR'lO) ». dai quali blsogna atten 
dere grandi carnhiamenti 

C'e poi quella perla di Hnezza 
che e la « lettera aperta al 
signor Palach » di Giovanni Pel-
lizzi. il cui tono da apprendista 
llbertjno che vuol appanre ci-
nico b btmti per nascondere un 
ben provinciale sostrato. racco-
mandiarno a tutli I no*tri lettori 
di tenere bene a mente. 

Segue un articolo di Vittorio 
Mathieu su Lo fine dcH'utopio 
dl Herbert Marcuse. con alcu-
ne osservazioni interpssanti. co
me quelle che eollegano la 
* ragione negativa » del filoso^ 
fo te<lesco amencano a una 
conce/ione in qualche moflo de-
nvabjle dai giusnaturahsmo: 
osservaziom e datl utili possono 
anche trovarsj negh articoli di 
Alhertom e S?eao sulla cihcrne-
tica e le sue applicazmni so 
ciall. 

Riccardo Fiorito 

Mostre 

Riproposta a Roma la scultura 
informale di Leoncillo 

La cenere 
delle cose 

Leoneillo: t Racconto di nolle > 

La gaUeria c Senior » (Babui-
no Il-i") npropone a Roma. aJ-
cone s:gmficati\ie sculture. x\ 
ccramica colorata. reahzzate da 
IvPoncilJo nelia sua tipica ma-
niera expression i_sta informale: 
Ore d'insonnia. Al limite della 
nolle. Luce cruda. Cuore rosso. 
Taabo ncro e Fraltura dd '5»: 
Tflobo bianco. Taalio grande e 
Vento ros<o del 'M9: huce per-
duta A-A '60: Racconto di noffe 
e Snn Sebnstiano dot '61. Le o/ 
fimtti potetiche del '62 e Taalio 
bmnco del '63. L'emonone. a 
nve^lere q ieste sculture. e for 
te e immed.3ta. S.ira anche per 
iwia raCione sen':men!a!e !e-za 
t-i ancora al panico che a ?re-
se. e re<ta. qi.indo restate 
sco-sa. IWI SOTTX) di settembre. 
a c:'n=e notina de<!a morte di 
I.eorK-iL'o 

Innannrutto. <q oxiferma !a 
ba-'X~ca «izcps{-one cfie e ne!!a 
t«vn:cn di q-»ste scu'.ture. tec 
n;ca che ha re^fctuito moioaia 
be-l̂ ezzj r>!ait'oa a una Tiaena 
cosi ilo-iivsamente ant:ca. com? 
e ceram:ca. e che fa d: Leon 
cJ'.o un -nrvvva,'Ve a! !>ari + 
a.^sti eurmpe: che I'hanno u*ata 
come il rj.s?o Vmbei. il nostro 
Martini, e Picasso. Lc^er. Ma 
us>e. 

Ma 1'emozKvoe na una dura 
ta. si nuu-e di un al:mento f̂ ô  
t-ist-co cfie v:ene prnpr^o da 
q ie>te for-ne d'un moodo fran 
t-i-nito -ncener.to. fa"o Tf<>r 
m.i> NeJ fo-no vleilo scu!*ore 
n,m e bruciata una materia e 
ba<ta* S'lno br-jciaft vntmenti. 
idee, r.o-ni e g:om: di vita 1 
prezo?i -*naJti di LeonciL'o ?o 
no tn5otvaratr.il dai senso de< 
franvnen'O carbonizzato La 
e.»prft>sione e c-.ipa. nottuma 
funebre E' neHa trad.cone. 
tura attuale. dê .Ia ciHC-.enzj 
deJ.'e ceoen che faceva scruvr* 
a Bertolt Bivcht d: un uomo 
d quale se ne andava tn giro 
coo un mattone per trKHtrare 
a Uittj com'era fattj un tempo 
la sua cisa. 

G'a occhj il posano suL'e oe-

nen di un mondo Aa no: molto 
amato ma che non fummo ca-
paci di sal vane Nella materia, 
fu*a e rappreAa. gli occhi si 
sforzano di nconoscere le for
me di un uomo. d'una panta. 
d'tan oijetto no'o e caro. 

Un'immane fomaee ha Tuso 
avieme la fisr.ira deil'ihimo e 
la figura deH'albero Sembra 
di muo-.-ersi ŝ illa terra smos^a. 
come arata. da iwi fur;oso pas-
5a^r:o di fuoeo de-.astatore: fra 
!e z.>i;e .sVendono (Mpamente 
?occe di lagnme e taneue ve-
tnficate (>uern-ca era stato un 
rmito fermo nel penodo cubi-
*ta: 'o r:cordo Roberto l>xi2h] 
•n una mooozra fia fonda men 
ta.'e Ma anche nvmona deUa 
:cns:one barocca vsl fi!o detla 
Ttor'.e e del!a vis:.T>e: st. me 
rnona della Heata Luo\>irTCa A! 
bertrcii de! Bemni della Santa 
recil a do» Ma.+emo. 

S: ?)6 immaSTiare. al t;mite. 
che iia sib tanea vampa s-'o-
r.ca abba fiso qjtKI'oro b;an 
c<-» -k-',!a ce-ramica che veniva 
r»-ofu.«o. net sa:ott3 ro-roco. a 
fn^ere pastoral: paradLT ter-

i t.o'i e ffuit-i L'tiven-,— J. e . t->* i i u 
zore lecorativa d: Leoncrl'o. 
TI «<>stan7a ha d « res.p-.ro » Ijn 
eo e profondo. s» fa fo*te di 
med-a7:on: storche ptire nella 
sua crncretezz,! oxitOTinoranea 
Da q-.iesto pun'o d- vnta. ann. 
m: terb-,1 cbe debba evere 
o>rr. s.-vt:o!-nea*a ramr>'!f'cazro 
ne t-'.onco-TormVe che I^eoocillo 
ha fatto di una c Imea » deila 
p-ttura italiana. e etirooea. eti* 
va da Sc:rrore e Mafai a Bum. 
Poche >>s.eervar:oni di cronacn. 
e per di p:o oomn»sse. non 
fanno in ptifilo crrfco di l̂ eoo 
ci!!o e della sua ftsoerrenza w 
forma !e: oon c'e d.ibb-o. perd. 
che la r.proposta di qje.st* 
scsilture vale anche come solle-
citaEone a una vaJutaziooe en-
t:ca dell'arte mforma.'e diver t 
da quella di gusto e dl oonsu 
mo sinora eorrentement* for-
n:ta daJ mercato d'erte. 

Dario Micacchi 

Rai-Tv 

Controcanale 
UN RICORUO MKDIOCRK -
Chissa che fiiuilmenle non ci 
si voglia arviare verso unu 
rielaboruziom' delle intiotlu-
^loiii «i /tlir.s: Id vrewntuzio 
ne di Enrico Itowttt p:'r la 
brevisxnna senc Ricordo di 
Mumphicy Bon.ut 'due films) 
putrehbe jurlo si.ernre. litis-
••elti, utjatti. non si e Inni 
tato alia consueta cwicersa-
zione: lia costruito un rapttio 
monUmm" nel quale le nil 
mauim biofiraliche di llogait 
si succederano a strain di 
suoi films. Ne e venuto fuori 
un profilo vivace, anclie se 
non tufficientemente preciso 
circa I'impi'ono umano e ci 
rile del grande altnre scorn-
IHirso. VmUoppo. il primo 
dei din' films - Solo chi cade 
lino risorjjere — era men chc 
mediocre: un macrlnnota *fu 
melton, nltrctutto pcaniorato 
da una turammnticata Iradu 
zione dei diuloahi c da tin 
doppiatifiio non butmo I te 
lespeltatori hanno potato solo 
frame la confer mn dcllo sti 
le dt lionart: uno stile che riii-
sciva a conferire eredibilitri e 
dit/nita anche a personapoi 
coMi-ciirioiiuli imiiuv.si in vi 
cende per/inn h'ulacche. 

• • • 
I T I F O * K SPORT - Almeno 
dai punto di vista teenicn. la 
rubrica Xoi c <ih altri rn r.» 
gistrando qualche miglinrn-
mcnto. Quest'ultimu trasmis 
siouc dedicata al c tifo » era 
abbastanza onlmata: inlerri 
ste e squarei di taalio croni 
stico riuscivano a coauqularsi 
attorna a due momenti fonda 
menfoft - ta discussione tra 
i giornalisti e il thscorso del 
sociologo Ferrarotti. Inoltrc. 
guesta volta anche lo intervi 
ste erano castrttile con note-
vole efficada. in modo do of 
frire anche ulcum scorci d'am 
biente (ma. certo. i crnmsti 
erano favoriti anche dall'im 
viediata vtidenza che le ma-
nifestaziont di i ttfo» ocr/ui 
stano neiiti stadi c fuori). 

Souosliintc <iue-ti nnr/hoia 
mcnti. liittiivta. nt.n si pun 
ihre chc N'oi e «li nit * i olilmi 
perdulo del tutto d <im from 
rnciilisriifr anche m i/ni'.-lu 
ountata molti t-mio stall ah 
siiunti sollevali e rapidameitlc 
ablMindonati per pm^ure art 
'tllro Certe oiusle o.iserrazin 
m dt Ferrarotti std costume 
o di qualche interristalo sul 
rorescio ujctale dellntdu strut 
sporUra. ad esemp'io. sono 
stale la.sciale snspesc a mc 
z'aria. e. comunque. rrnlto in 
ramenle si e passatt. come 
'tl solito. dalla demweia a 
dalla d'">'rrizioiif> dei jennmr 
ni (mercilicazioiie dcllo sport. 
divisino. malco^tume). alio rt 
area delle cause e alio ana 
lisi delle respnnsalnlit'i Snlo 
verso la fine. C.hirclli '<a com 
piuto una prima sommarui 
analisi stnrtca dvUo '•port .n 
Italia (disciititide. ma :ion ba 
nale). e c'e stata qunlehe pre 
visa citazione di nrmii nel 
eampo ilella specntazione c'.et 
torale (ma e tanto facile fare 
il nome dt iMiiro!) lnleres-
sante. ipiesla volta. e stato 
anche tl conlrouto con i WICM 
slranieri. in particnlare eon 
I'llSS. nella quale la situarin 
ne — ancora dtven.a da quella 
del nostra e dealt altri pnr-^i 
co|)i(nli.s|tci - membra naa'i 
denunciare alcnnc tendenre 
profondamente ncuaticc. sc 
condo quanta ho rit-ordatn d 
carrispondente delle Nvestia. 

In complessn. peid non si 
<> detto quasi nulla di nunvo 
netnmeno rispetto a nuello che 
altre volte ci <> stata delta 
anche dai video In teU'visione 
e questo uno dei quat: si ri-
rnmincm sempre daccapo " st 
affrontano tilth gli a^m-tti tl< 
un argomento ~ ? cosl si fi 
msec per rtntancre sen.pre 
quasi al punto di partenza. 

g. c 

Programmi 

Televisione 1* 
12.30 SAFE RE 

« Gil adolescentl », a cura d | Asstinto quadrlo (2. punl.ua> 

13.00 OGCI CARTON I ANIMATI 

13,30 TEI.EGIORNALE 

17.00 CENTOSTOHIF. 
« Arnlirlla caprlcclosa », favola dl Teresa HoiiRlorno 

17.30 T E L E G l O n N A L E 

17.13 I - \ TV DEI RAGAZZI 
OgRl sono In pmcrainni.-i la second* puntata del l i lm • I .i 
F a v e t t e - per la si-rle . roni . i f l lm • e II Uorum.nian'i . 
canaclese . Un v l l lacc lo | r a I ulilacrl • dl John Eeeni> 

18.13 LA KEOE OGGI e Conversazioni dl P. Mariano 

19.15 SAPERE 
• L'eta d| m e z z o » . a cura dl Renalo s icurtn (2- pinu.it .n 

19.«i TKI.KG1URNA1.K SPOUT. Cronache l ial lane. UKlii al I'ar-
lamenio 

20.30 TFXEGIORNALE 

21.00 I, ONOHKVOLK IHCI1I.F. MAI.I.X 1(1)1 
Conimedia til Giuseppe Glacusa ltei;la dl E<l«n» M-nuRllfi 
Tia qll Imerprel i : Lulcl Vaniiiicclil. NUolet ia l .aucuasro. 
II lesm, d i e fa p a n e del cirlo tledlraiu .il learnt \i-n>l.-i 
liallitiu). e tra I meno noil dl Glarosa Narra la Simla ill 
un arUlnrratlcn ehc. per arquls lare presOelo nella niiii\.i 
sucli-la Imrshese, - si b u n a » In pulil lra. Iturlsandu anrhr 
sulla pelle del proprl familiari II laKlli. III-IIH roniim-dia 
e hnrfihese: Inlerrssanle puo risiiliare. Millavl.i la ilesrrl-
zlnne del mudn In cut una classe ormal s t o r l r a m m i r supr-
raia. I lrlviuvr.i;l.i . eerca dl s lahl l lre un nimpnintrs^i roil 
la n u o t a classe al pulrre. la horchesia • as^nrhemlnne . i 
valorl e I melnili 

ii.ii A J I A Z Z O M A INKSPl.OlI.xT \ 
K' la prima puniaia dl un Inlrressanie durunu-iiiarin eliio-
IORICII sulla vita dl una trlbii dl Indins che vivo nrll.i 
Ciuncla \ l n g a . nella parte centrale del Hrasile. N'e i-
aiilure Jesco Von Pul tkamer 

23.00 TEI.EGIORNAI.E 

Televisione 2* 
19.00 SAPERE 

Corso dl ledesco 

21.00 TKI.FGIORN U.K 

21.15 CORD1AI.MF.NTE 
F.' In programma una h r e \ e Indacine sulla condlzlnne rnn-
tadlna in l la l la Cnme dl consueln. >.i iraiterA dl una 
Inrhlesia-lampn. datl I l imit! della ruhrica: speriamn chr 
nun vi si ripeiann snltanto le cose che ahblamo ql.i l a m e 
vol te asrnl laio in TV. 

22.15 m s r o vriitiF. 
Accanlo alle consue le eslhlzlonl dl cantantl e ill rnmpless! 
as«isieremu a una seenet ia Ispirata alia e iornaia di an 
Impieeaio: ne sara protagonista it ctovanc at lore Ton> 
Fusaro. 

Radio 
NWZIONALF. 

GIORNAI.E RADIO: ore 7. 8, 
10. 12. 13. 15, 17. 20. 2J 

6,Ji Corso di l lnfua inclese 
7.10 Muslra s lop 
8.JO i .e eanzoni del matt ino 
9 0CCoIanna mustr l l e 

10.05 La Radio per le scuole 
10.35 Le ore della muslca 
11.00 I J nostra sa lnle 
11.20 L'esperienza cristlana 
11.30 Peter Glossop 
12.05 Conlrappnnto 
13.15 Giallo su Ktalln 
13.30 Le place II rlasslco ? 
11.00 Trasmlssloni recinnali 
IJ.45 Zihaldnne Italiano 
I5.-I5 I n q n a n o d'ora dl no-

v i ia 
16.00 Procramma per I ragazzi 
Ifi 10 | | saltnarin 
17.05 Per vol Rlovanl 
1*08 Snl nostrl mereatl 
19.13 • La pmdiirlnta \ i t a dl 

Gloacchino Rossini 
i^.io Luna-park 
20.15 « Beatrice ei nenedic i •. 

opera in due at ti di Hec
tor Berlin* 

22 30 Muslra leggera da Vienna 

STCONDO 
OIORWI.F . RMIIO: ore BJO 

7,30. 8.10. 9 30. 10.30, I1J0. 
12.15. 13.30. 1L30. 15 30. 
I«3« I7J0. IS.30. 19.30. 
22. 24 

6 00 Prima dl comlnclare 
7.13 Riliardino a tempo dl 

mustra 
8.40 Sl innri Torrhestra 

10.00 t.'nomo che amo (Vita dl 
George Gershwin^ 

10.40 Chiamaie Roma 3131 
13.00 IJI chlaeehlerina 
13.35 II senzatl lotn 
14.00 JnJie-hox 
14.15 RI halt a dl success! 
15.15 Glovanl cantantl Uriel 

15.31 Serxizin speciale del Gmi-
nale Radio 

16.00 C'oncorso t'ncla per eaa-
zont nuove 

I6.J5 I.o sparto muslcale 
17.10 I.e canzoni ill Sanremn 

1969 
17.35 Classe L'nlea 
18.00 % peril Ho In muslea 
19.00 Plnc-pong 
19.50 Punto e vlrRola 
20 0 | Frrma la muslea 
21.00 La voce dei lavoraton 
21.10 • I due fanclulll . . ta-

manzo di Marino Moretti 
21.45 Intervallo musirale 
21.55 Bniiettlno per i navicantl 
22.10 La rh iacrh ienna 
22.40 Nasr l ia di una muslea 
23.00 Cronache del Mezzoeiorm-

TERZO 
9.30 1 J Radio per le Scuole 

ln.00 Concerto di aperltira 
11.15 Muslche per strumrnli • 

flato 
li .-ij f a n l J l r <!l Alessandrc 

Scarlatti 
12.20 Mnsirhe Italiane ri orrl 
12.35 Intermezzo 
13,45 I.'opera serla del Seite-

rento 
11.30 II n i sco In vetrina 
15.10 I Albenlz: • F.spana » 
1540 Concerto s lnfonieo dlret-

to da Fncene Ormini l \ 
17.00 l e opinion! deel l altri 
17.20 Corso di lingua inclete 
17.45 G. Petrassi 
18 00 N'ntlzle del Terzo 
18.15 Quadrantc economico 
18.30 Mnsica leccera 
18.15 Cosa maneeremo nel due-

mlla 
19.15 Concerto dl oenl sera 
20.15 Celehrazlonl rnssiniane 
20 30 Dicl.innnve sonai ine di 

Kuhlau 
21 oo Mustra fuori schema 
22.00 II Giomale del Terzo 

VI S E G N A M A M O : « IJI prodlgtosa vita dl Gloacehlnn Rossini », 
dl Ednardo Anton (Nazlonale . ore 19.131 F." nnn s c e n e j e t a i o 
ehe ripercorre la blorrafla del irrande mnslrlsta italiano. La 
reirla e dl f m h e r t o Benedetto . Tra nil Interpret!: Ernesto Calln-
drl. Mario Plsu. Cesare Potacco. Quello dl stasera *• II prtmo 
eplsodlo della serle. 
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