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^ 
Mostre a Roma 

Una drammatica immagine dell'uomo nelle 
sculture recenti di Nicolas Schbffer, Luciano 
Minguzzi, Kengiro Azuma e Augusto Perez 

Una citta 
inabitabile 

Espongono in questi gior-
ni, ? Roma, quattro sculto-
rt la cui proiluzione 6 cost 
tipica chc slimola alcunc 
consideraziont stilla funzio-
ne sociale della scultura: 
Nicolas Schoffer (« Studio 
F a r n e s c » ) , Luciano Min
guzzi (« La Borgognona »), 
Augusto Perez (« I I fantc 
di spade »), Kengiro Azu
ma («Ton ine l l i» ) . 

Presentando le sculture 
einetiche di SchofTer, pri-
mo premio alia Biennale di 
Venezia nel '08, Giulio Car
lo Argan scrive: «...Qual
siasi cosa l'uomo faccia, fa 
la citta; e la citta non e 
fioltanto il sito, ma lo stru-
mento dell'esistonza, !'e-
stensione e la fenomenizza-
2ione del dinamismo del-
1'essere umano. Oggi gli uo-
mini non sono felici nolle 
citta, aspirano invano a ri-
trovare un ambiente natu-
ra le . E' assurdo: il ri torno 
alia natura, sc inai fosse 
possibile, eliminerebbe il 
problema senza risolverlo. 
E eliminerebbe, insieme, la 
civilta. Bisogna invece ri-
muovcre ci6 chc Tambien-
te urbano ha di mortifi-
cante, la sua incrzia c il 
suo disordine; c saturarlo 
di fenomeni stimolanti c 
s t rut turant i della esperien-
za ». 

Argan ricorda come lo 
scultore francese si sia av-
vicinato alia scienza senza 
complcssi di inferiority par-
tendo dalla poctica costrut-
tivista e neoplastica e co
me, analizzando le struttu-
r e dinamiche del tempo e 
dello spazio nonchc le infi
ni te possibili varianti del 
loro rapporto sccondo le 
infinite possibility combi-
natorie della cibernetica, 
abbla realizzato, negli ulli-
mi vent 'anni, una serie di 
inserimenti monumental! 
nel contcsto urbano. 

P e r Argan la torre di 
Liegi (la scultura astratta, 
alta 52 metri , munita di 
60 specchi rotanti e di 120 
proiettori multicolori rego-
lati elettronicamente, e 
stata realizzata da SchofTer 
nel '61) 6 la ripresa in 
chiave non simbolica ma 
operativa della «colonna 
infinita» di Brancusi: ge
nera uno spazio, ma 6 an-
che il pr imo oggetto di 
quello spazio, 1'oggetlo che 

Nicolas SchbHer: « La Torre 
di Parlgi», progetto per il 1972 

si fa forte di scienza e tec
nologia), 

lo sono convinto che nel
le citta oggi gli uomini sia-
no infclici non per la per-
dita dell 'ambiente natura-
rale ma essenzialmente per
che non hanno potere uma
no e socialista- Chc lo sap-
piano o no, si t rat ta di una 
questione di potere umano 
(art ist icamente d'una que
stione di lotta contro l'im-
poverimento umano) . 

Anche Luciano Minguzzi 
con la sua plastica realista 
espressionista concorda che 
qualsiasi cosa faccia l'uo
mo, fa la citta; eppure 1'im-
magine dcM'uomo che egli 
da nello spazio e dramma-
ticamente opposta a quclla 
di SchofTer. Le opere piti 
recenti come Uomini, Fiori 
chiari c Fiori osctiri del 
19(i7-'G8 danno forma a una 
altra citta: nel fasto tcc-
nologico il dinamismo uma
no 6 ridotto al minimo, 1'e-
nergia umanu e ingahhiata 
dal ter rore atomieo e dalla 
memoria dei lager (si guar-
di quanto 6 vero il passag-
gio plastico realizzato da 
Minguzzi fra le sculture 
della serie «Memoria del-
l'uomo del lager » e le scul
ture cori gli uomini tccno-
logici). Quello che era I'al-
larmc esistenziale, negli 
anni '50, dei suoi animali, 
dei boschi, dei cani fra le 
canne — un allarme inglc-

Augusto Perez: c Monuments a Lulgi XIV >, 1968. 

fiiu naturalmentc vi si col-
oca. A mio avviso si trat

ta, invece, della ripresa 
edonistica, con 1'aiuto del
la tecnologia c dei mate-
riali nuovi, del monumento 
alia III Internazionalc di 
Tallin e di altre idee co-
struttivistiche monumenta-
li-funzionali di occupazio-
ne umana socialista dcllo 
spazio in armonia con la 
ccienza e con la tecnica. 

Ma, nel discorso che fa 
Argan, piu che la valuta-
zione positiva dei tentativi 
fatti da Schoffer per rimuo-
vere cid che l 'ambiente ur
bano ha di mortificantc, in-
teressa 1'affermazione della 
storicita del fare artistico 
e del dare forma: qualsiasi 
cosa l 'uomo faccia, fa la 
citta. Sono d'accordo con 
tale affermazione e con la 
sottolineatura del momento 
della scienza. Ma darei 
un 'a l t ra aper tura aU'affer-
mazione: l 'uomo, nel no-
stro presente, non solo fa 
U cilia Hid la u i suuggc 
gecondo un programma ra-
Bitalista e iraperialista (che 

se « alia Sutherland » — e 
diventato, in pochi anni, lo 
inscrimento nel contcsto ur
bano di un monumento al 
terrore e alle ccneri. 

La luce in movimento di 
Schoffer, vista in rclazionc 
con le forme statiche di 
Minguzzi, fa la parte di quei 
rifletton che tagliavano, e 
tagliano, r i tmicamente lo 
spazio dei lager. Per Min-
Kuzzi la citta e fatta di mol-
ta cencrc e la scienza c am-
bigua. Da un punto di vi
sta tecnico e stilistico l'c-
spenenza «informale > ha 
potenziato nella sua plasti
ca il senso apocalittico del
ta combustione. Certo Min
guzzi tonda la sua plastica 
sul vitahsmo: c'e qualcosa 
di autoparallizzante in ci6. 
Nelle immagini che chiama 
« fiori chiari e fiori oscuri » 
ci troviamo ad osservare de-
gii schermi televisivi con le 
immagini fossili di forme 
d'uomini c cose d'un piane-
ta morto. 

Minguzzi via »orn"iS vc-ri-
ticra a una citta rovinata 
ma dove l'eros umano non 

6 stato vinto; e, per lui, la 
sola speran/a- II suo limite 
sta, per ora, non tanto in 
un vitalismo disarmato quan
to nel disinteresse ideologi-
co per il potere nella citta, 
quel potere che un Scho/Tcr 
identifica, con Utopia inte-
grata, nella tecnologia (piu 
che nella scienza). Nel giap-
ponese Kengiro Azuma non 
e piu questione di disinte
resse ideologico: siamo alia 
decorazione spiritualistica, 
neomistica, con segnali fu-
nerari fra i piu preziosi og
gi de l l ' a r t e « informale ». 
Questa e archeologia del fu-
turo, e la citta e la necro-
poli dei rifugi alomici dei 
potcnti (arredati magari sc
condo il gusto della tomba 
antica fra cgiziana e giap-
ponese). 

Azuma sta lavorando co
me scultore per un conven-
to di Sion in Svizzera, pro-
gettato daU'architetto Ra-
vanne, dove lavorano alle 
vetrate Alberto Burri e An
tonio Tapies. Sara curioso 
vedere cosa verra fuori da 
questa collaborazionc « in
formale » in chiave neomi
stica. 

Uno scultore, invece, os-
sessionato per il dominio 
che I'immagine del potere 
ha suH'immagine dell'uo-
mo, e Augusto Peres. II 
suo Monumento a Luiqi 
XIV del 'C8 e un anti-mo 
muncnto, una delle piu 
singolari invenzioni reali-
stichc della scultura italia-
na d'oggi. Ma anche le al
tre sculture di questa mo-
stra: Dafnc e Apollo del 
'fi7, Edipo c la sfinge e 
Grande sfinge del '68 sono 
una continua interrogazio-
ne che l'uomo fa a sc stes-
so, alia propria storia, ai 
propri miti, al proprio 
cros. II motivo plastico del 
monarca alio specchio, co-
si prediletto da Perez in 
questi anni, e stato portato 
a un verticc emblematico: 
nella concretezza del ri-
flesso il potere svela una 
totale ustira umana-

II simbolo storico del po
tere e * pescato » da Perez 
nella grande iconografia 
barocca del potere in Eu-
ropa: la figura di Luigi 
XIV, glorificata dalla pla
stica barocca, viene mum-
mificata proprio come im
magine del potere. II famo-
so busto di Luigi XIV ope
ra del Bernini (pure con 
l'aggiiinta della testa del 
cavallo dal berniniano mo
numento a Costantino in 
«an Pietro) e ridotto a un 
grumo esistenziale, rat trap-
pito in una smorfia «sto-
rica » con un gusto della 
crudelta «alia Francis Ba
con ». C'e, anzi, in tutta la 
plastica attuale di Perez 
un'estesa metafora barocca 
del potere che viene rea
lizzata fino al grottesco pla
stico della statua-mobile in 
« stile Luigi XIV ». 

II punto piu basso di di
namismo umano, dice Pe
rez, e toccato dall'iiomo nel 
delirio assolutistico e anti-
democratico del potere. Pe
rez arriva assai vicino alia 
frantumazionc deH'immagi-
ne antropomorfica: della fi
gura umana salva quel tan-
to chc gli basta a costruire 
una figura umana mozza 
ma che scmhra capace di 
reintegrare le distruzioni 
per una segreta energia 
nella vita- Senza dubbio la 
forza plastica di Perez sta 
in questo sguardo allucina-
to ma profondo nello spec
chio della storia. II suo li
mite e il radicalismo esi
stenziale, troppo isolato 
dall ' esperienza collettiva. 
Anche Perez d i forma, in 
contrasto con SchofTer, a 
una citta inabitabile nella 
quale la faccia del potere 
ha cancellato la faccia del-
I'uomo. Una mela o una 
spiga, tut tc quelle piccole 
cose che Perez usa depor-
re, come ciottoli dentro il 
corso d'un fiume, ai piedi 
deU'immagine del potere. 
hanno una concretezza chc 
le figure umano cariche di 
mito non hanno. E c'e la 
concretezza ag^hiacciante 
dcH'osso umano ai piedi 
della grande sfinge dai se-
ni turgidi o inutili: qui Pc 
rez svela il suo gusto per 
il dialogo col teschio alia 
manicra esistenziale degli 
artisti caravaggeschi e ba-
rocchi-

Dal lavoro rcccnte di 
SchofTer, Minguzzi, Perez e 
Azuma viene certo la con-
ferma che qualsiasi cosa 
faccia l'uomo, fa la citta — 
come dice Argan — ma 
anche la distrugge. Comun-
que risulta citta mahitahi 
le; non d strumento della 
esistenza in mano a un po
tere umano; e non so quan
to serva rimuovere esteti-
camente cid che e mortifi-

Fotografia 

II racconto per immagini di Luciano D'AIessandro 
sulla vita in un manicomio italiano di oggi 

II «vuoto totale» 
II « racconto fotografico» 

di Luciano D'AIessandro. ap-
parso di rcccnte in una edi-
zimie de * II DiaTramma », e 
un libro di grande valore do-
cumentario. II giovane foto-
grafo napoletano ha registra-
to, nel corso degli ultimi tre 
anni, una serie di immagini 
che ritraggono la vita e la 
tragica realta quotidiana dei 
malati mentali ospiti di ui\ 
osjK'dale psichiatrico. E gli 
ospedali p'dchiatrici proprio 
in questi giorni sono al centro 
di accesi dihattiti di stampa 
tra scienziati e uomini di cul-
tura. dopo l'improvviso licen-
zinmento. <k\ parte dei pro-
prietari del nosocomio di No 
cera Superiore (perche si 
tratta di un ospedale pri\-alo!) 
del professor Sergio Piro. col-

pevole di aver sperimentato. 
con successo, mctodi di cura 
moderni e umani sui suoi am-
malati. liberandoli. o tentan-
do di liberarli. dalla loro ter-
nbile condizionc di esclusi. 
di vittime di una violenza 
« ra7/iale». che li isola. <la 
secoli. in un t vuoto totale >. 

Le immagini del D'AIessan
dro. davvero eccezionali dal 
punto di vista tccnieo. della 
penetrazione psicologica. per 
rigore ed essenzialita figura-
tiva e per la commozione e il 
senso di solidarieta che le 
pervade, costittiiscono un atto 
di accusa che investe. insie
me ai mctodi barbarici di 
«cura > praticati nei nostri 
ospedali psichiatrici. e dentin-
ziati con corageio e alto senso 
civico dal professor Piro. la 

Sociologia 

Gli agenti 
educatori 

Per oflrire una rapida, pro-
blematica e al contempo suf-
ficiente informazione su quel 
campo della sociologia della 
educazione che si rilensce 
flgli « agenti » (strutture. con-
dizionl e direzloni) dell'educa-
zione, • 'a via da seguire po-
teva e-«' ."e quella di offrire 
un'essenziale panoramlca del
la letteratura In proposito: e 
la via seguita da Enea Cer-
quetti con l'utile antologia So 
aolOQia dcll'cducazione (Fran
co Anceli Editore. pp. 389. 
L. 5000). 

La scelta del titoll (e de^ii 
autori) e senz'altro corretta 
(fmo ad essere scontata>: ta-
mtqha e gruppo rfci part a> 
mc pre-requtsttt del suroi-sso 
scolasttco (in questa sezione e 
particolarmente interessante U 

babile raglone della confu-
sione sta forse nel fatto che 
non viene chiarita la dlstm-
zione fra societa circostante 
ancora percepiblle daU'indlvi-
duo e su di lui direuamente 
operante. societa politica e so
cieta mternazionale; 6 ben 
centrato invece il metodo di 
indagme sul rapporto fra Isti-
tuzioni scolastiche e gli altn 
apparsti di formazione — del
le Chiese. dei partiti, del sin-
dacati. dell'esercito delle lm-
prese della pubblica ammini-
stra2ione ecc. — o la societa 
nel suo complesso: «Gli scar-
ti di carattere cognitivo pos-
sono rendere la scuola poco 
efficiente verso quelle Istitu-
7.;oni, ma gli scarti nelle n-
chieste di personality creano 
problemi delicati, come quel-

Dario Micacchi 

capitolo di B. Bernstein: Clas-
si sociah e svtluppo tingut 
stico. una tcorui dell'appren-
dtmento soctalc); le tsliluzio-
m scolastiche (neU'mtroduzio-
ne a que>ta sezione Enea 
Cerquetti opponunamente no-
ta come a in quasi time le n-
cerche soc:ologiche sc:entiticA-
mente (ondate lidea piii dit-
fusa e accettara e oggi quel
la deila nece^sita di ricerca-
re le condizioni effettive della 
eguaghanza delle opportunita 
e ci6 ha fatto comp!eta.mente 
tramontare il vecchio concet
to di mento scolast:co, inteso 
come un dono o una colpa de. 
tutto individuaJi »); comumca-
ziont rfi massa e associastctm 
rolontarte nella dtmensto-
ne del tempo libero (questa 
terza sezione risulta pnittosto 
Mrozzata. ignorando rad:o. ci
nema. televisione, teatro. pub-
bliata. ecc. nonche le forme 
di organizzazione dal basso 
per una contro-informazione 
attraverso gli stessi strumen-
ti tecniciV, scuola e societa 
(questa quarts parte dell'an-
tologia e la piu ricca ma an
che la piii confusa; una pro-

Si dell'autonomis della scuo
la nspeito al'.e nchieste dl 
personaiita degli a l tn orgaru-
smi o del suo asservunento 
a qualcuno. 

II d:battito pedagogico, al-
aieno nel nostro paese, ha il 
difetto di essere centrato qua
si esduMvamente sui bamo:-
ni e sulie scuole elementan, 
perdendo cosi ogni connes-
sione col mondo adulto e col 
le immagini deiruomo piii au-
spirabili come nsultato dell'm-
uero processo educativo. Gli 
studi su auionta e libcrta nei 
processi educativi getterebbe-
ro molta luce sul travaso di 
metodi e ideologic ad esem-
pio, dalle azipnde alle scuole, 
dallesercito alia scuola. dal
la chiesa alia scuola e via dl-
cendo. Ne uscirebbe una luce 
s.ngoiare sulla potenzA delle 
az:om formative m senso de-
mocratico o autontano degli 
adulti che vivono entro la no
stra organizzazione sociale e 
che sono i prodottl finiti o 1 
modelli ai quail occorre sem-
pre nferirsi». 

Lucio Del Corn6 

condanna di una societa nella 
quale quel dramma trova il 
suo naturale inserimento. Que
sto libro — afferma il Piro 
—, e un documento della vio 
lenza. e cosi prosegue: «II 
vuoto (On vuoto totale. cosi 
aveva definito la propria con
dizionc umana un malato men-
tale) e stato pienamente colto 
nelle immagini di Luciano 
D'Alcssaudro: ma questo non 
e il vuoto della malaltia come 
ineluttabile condanna biologi 
ca. e invece il vuoto che l'apa-
tia. I'inerzia e l'abbandono 
hanno creato in coloro che 
sono esclusi da qualunque mo
vimento e da qualsiasi dina-
mica. Se gia lo spazio dell'uo-
mo era ristretto dalla sua 
alienazione. esso viene ulte 
riormente ristretto dalla vio 
lenza e dall'abbandono». 11 
D'AIessandro del resto si era 
avvicinato al mondo allucinan-
tc degli ospedali psichiatrici 
con la piena consapevolczza 
del valore della sua denunzia 
e della sua documenUizione: 
< Colsi — egli scrisse. presen
tando un primo gruppo di 
queste fotografie, pubblicate. 
nel 1967. su " Popular Photo
graphy " — quello che a mio 
avviso era l'argomento di que
sto racconto fotografico: la 
solitudine del malato menta-
le >. Partendo da questa in 
tuizione, che e, ad un tem
po. poetica e clinica. l'occhio 
fotografico non si perse die-
tro le facili suggestioni della 
forma ma miro aU'esscnziale. 
cogliendo con pietosa spieta-
tezza (chiedo scusa del bistic-
cio) i momenti silenziosi e 
maledetti della lunga giornata 
degli «esclusi >: di quegh 
c esclusi > che certe pubbli-
che amministrazioni affidano 
cinicamente < in appalto > a 
privati speculatori. proprietari 
di ospedali psichiatrici, corri-
spondendo loro. per ogni sin-
golo malato, una certa som-
ma di danaro dalla quale, do-
vra sortire l'utile per gh 
speculatori. 

U racconto del D'AIessandro 
si apre con una vastj panora-
mica sul cortile interno dello 
ospedale. in cui passegaiano o 
so.->tano. seduti sugh acanru 
di ferro. decinc di malati. Nel
la folia, nessu.-x) di questi uo
mini si rivolge ad un altro. 
> .i p u r e -M>.(I > . m o n . - •• 
Non c'e. tra loro. conversazio
ne o intesa di sorta: ognuno 
e chiuso nel proprio dolore. 
nella propria rabbia. II rac
conto poi si dipana, isolando, 
dalla folia. %olta a volta. pic-
coli emppi e poi singole per-
sone. sulle quali l'occhio indu-
gia attento e commosso. per 
rivclarne il chiuso fantasti-
care. che tracparc dai sorn-i 
cnigmatici e dagli sguardi per-
duti nel vuoto. U di«cor>o ora 
si spoMa s.:!le mani degl: 
«esclu;i»; mani che si mi>o-
\ono freneticamente. che com-
piono cesti bre\i nc-r\o«i. nt-
m:ci. inompren-;ibilr. mani gio 
\an;I: ma cia fl.iccido o incar-
tapeconto perche non hanno 
mai cono-ciuto il la\oro. la 
felieita di tin gesto t nece^^a 
rio >. umano. Si sposta succes-
?i\amcnte sncli sguardi stu-
pofatti. innocenti. intcrrogan-
ti dei malati legati nelle ca-
micie di forza: strumenli di 
tortura modioevali. pieni di 
fibbie. lacci. rinforzi motalli-
ci che 'Orebbero ridicoli se 
non foment tragici. cn:deli. 

La quaht.i deU'immagine e 
di straordmaria beilezza: il 
nomc che rxorre sr»nt-3neo 
alia menle b Cartier-Bresson. 
Ma il D'AIessandro ha un pro
prio personale accento reali-
stico. una capacita scrutatri-
ce forse piu analitica. che gli 
deriva da una ricca e com-

plessa esperienza culturale e 
soprattutto da un impegno 
umano e civile che lo spinge 
ad affrontare ccrti temi della 
societa contemporanea con 
l'occhio sgombro da equivoci 
estetizzanti e da fumisterie 
esistenziali. Fanno ridere quei 
contestatori delle immagini 
mercifieate i quali. al fine di 
rihutarle. si accontentano di 
riproporle. ingigantendole e 
* ironi/zandole »: svuotandole 
— s'illudono —. cosi, di ogni 
loro contenuto persuasixo. Con 
questo splendido libro il D'A
Iessandro dimostra la straor-
dinaria \italita e insostituibi-
lita del mezzo fotografico co
me strumento di indagine sul 
reale. nonostante la sua mas-
siccia utilizzazione. per fini 
alienanti ed oppressivi. da 
parte della societa consu-
mistica. 

Paolo Ricci 

Notizie 

% II totale delle ope re pro-
dolle nel 1967, secondo I'istat, 
e risullato di 15.119 unila per 
complessivi 102.4 milioni di 
esemplarl, 

II 53,0% delle ope re pub
blicate e cosliluilo da prime 
ediiioni o da edizioni succes
sive, che raggiungono, come 
numero di copie slampale, 
circa i due terzi della pro-
duzione complessiva. 

Nella distribuzione secon
do la materia Iratlala gli 
esemplari stamps!! risullano 
piii numerosi nelle catego
ric seguenli: la letteratura, 
sia classica che moderna, 
che raggiunge i 33^ milioni 
di esemplari (pari al 32,5°,o 
della tiratura complessiva), 
le arl i . con 9,9 milioni di 
esemplari (9,6%); seguono 
le opere di didatlica, peda-
gogia ed educazione, con 9,2 
milioni di esemplari (8.90

6) , 
la storia e le biografie, con 
6,9 milioni di esemplari (6,7 
per cento) e la religione e 
teologia con 5,1 milioni di 
esemplari (5,0%). 

Per quanto concerne le ope
re ariginali, gli esemplari 
stampati risullano piii nu-
merosi per la categoria ro-
manzi e racconli (8,8 milioni 
di esemplari), a pari livel-
lo con didatlica, pedagogia, 
educazione; seguono, subilo 
dopo. le arti (8,1 milioni di 
esemplari) e, a maggiore di-
stanza, le altre categoric. 

La tiratura delle opere fra-
dolle e particolarmente ele-
vata per ?'«:»~ cctegorie, 
come ,*v.r I romanzi e raccon-
t i , dove si raggiungono 10,2 
milioni di esemplari (pari al 
3S^°-o degli esemplari stam
pati di tutte le traduzioni) 
e per i libri di awenture e 
gialli, dove si superano i 6 
milioni di esemplari (pari al 
I i .O'e) . Seguono, con livelll 
piu bassi, la storia, le bio
grafie e le arti. 

Infine i libri scolastici rap 
presentano circa il 33*o del 
totale delle opere prodotle 
nel 1967: la stessa percen
t i l e , all'incirca, si rileva 
anche per la loro tiratura 
complessiva. 

Gli esemplari stampati dei 
libri scolastici risullano parti
colarmente numerosl per la 
didattica, pedagogia, educa
zione (23,75o del totale): se
gue la filologia e linguistica 
(12,4%); la letteratura clas
sica ( 7 4 % ) , ia matematica 

,(6,7%) e le scienze natural! 
( 6 3 % ) . 

Quanto alia tiratura me
dia, essa raggiunge i 21.059 
esemplari nella categoria 
moda ed economia domesti-
ca. i 15.203 nella didattica 
e pedagogia, i 13.912 nella 
religione e teologia, gli 8.523 
esemplari nei romanzi e rac-
conti. 

Rai- Tv 

Controcanale 
SKORTL'NA SENZA SPEKAN 
ZA — Andrzej Munk. autori' 
del secondo film della serie 
dedicata al cinema polacco, e 
nolo al imhbhco italiano .sol 
tanto attraverso La passeggt* 
ra: tin film, per d\ piii. nt 
cofTipinfo. I'er f/uanti conoaco 
no questa opera fortemente 
drammatica. sard stata forse 
sorprendente la mione di L'n 
uomo fortunato (1960) die xi 
affula invece sostanzialmente 
ad una vena satirica. giocata 
perfino — come e stato del 
to — .sui toni di un Clair o di 
Chaplin. Tutlavia. ad un csa 
me appena piu atferifo il film 
presentato teri sera scopre im 
mediatatnente i torn di una di 
sperazione assoluta: tanto die 
e proprio Id dove Munk ab-
bandona le jnii ctidcnti i.tpi 
raziom fanesche die il film 
ranaiuii(ie i suoi moment! piu 
persuasivi e la sua opera as 
sume la dimensione dt un mes 
saqqio die va ben oltre i h-
miti dell'esperienza di un in 
tellettuale polacco depli anm 
della destalinizzazwne. 

Un uomo fortunato e. per 
citarc la troppo breve introdu 
zione di Cavallaro. la vicen 
da di tin individuo j)t*r il «juti 
le * tl mondo e il suo vero 
carcere t. II protai/oni^ta. in 
fatti, e un piccolo borahesi 
passato attraverso le espe 
rienze nazionalisle prebelliclie. 
attraverso I'tnvasione nazi^ta. 
la vicenda della Resistenza. i 
primi anni del sociatiimo. 
Quest'uomo - - die Munk ci 
delinea con impietosa ironia 
fin dall'amara infanzia osses 
sionata dallo sforbicio del pa 
dre sarto —- e infalti un <•> 
sere awolutamente disadatta 
to: iticapace di trovare la bat 
tuta giusta in qual.firo0lia 
svolta della storia sua e del 
I'umanitd. l'n uomo. per dir 
ne una. che veste la divisa 
milttare quando altri la spo 
aliano: e die riesce a farsi 
acacciare ora in quanto cbrer, 
sospetto, ora in quanto accu 

^ato di antisemttiitno. A que 
sta assoluta incapacitd di in 
n'rimeitto. I'eroe di Munk n 
ipunde sempre c soltanto con 
una disperata accetta:\onc 
acntica di tutto quel die i/ 
mowio ph impone (o euh ere 
de f/li venqa impo-tto). Piszc 
;vck (questo il difficile nom( 
del protaiionvita) non e tutta 
via un conformista. nel senso 
piu deoradante della parola: 
prova ne sia die eqli non rir 
see mat ad accattivarsi real 
mente la simpatia di quanti 
lo circoudano (vale a dire: del 
potere); ma esce scoufttto da 
oqm inenntro. La s tor ia die 
Munk ci racconta. infalti. non 
e quella della mediocnta 
trionfante: bensi un apolopr. 
sulla condizwiw dell'uomo con 
lemporaiuo tncapace di trova 
re la mnura qiusta in un nwn 
do che non gli consente mar 
ami di .-itabilita specie (piandr. 
edit non ablna altro da of 
frire die una tremehonda in 
c/i'iiuita die div.ene sovente 
coiisatH'vole viqhaccheria. 

Un film amaro. miomma. Di 
sperato, se si bada alia con 
clu-iione die vede il protaao 
invta scacciato perfino dal car 
cere dove invano chxede di 
rr .sfarc. Ma. anche. un film 
die csprime una condanna ( 
lascia dunque mtendcre la 
possibility di una d>ver*a r 
meno infehce condizionc mo 
rale. 

Malf/rado L'n uomo fortunatr. 
sia un film \pe*so troppo pri 
vo di equilibria per risultarr 
cnnvincente: malarado i trm\ 
specie nella prima parte, sia 
no troppo forzati e lo stesto 
BoQiimil Kobiela %-ia a ssa i di 
<iiOuale. c'e tutlavia quanto 
ha.-.ta per far mtendere (<;pe 
cie se riaccostato a La pa* 
^rCKcra* quanto Munk avreh 
be potuto dare al cinema enn 
temporaneo se. un anno dopo 
questo film, non Jotse prema 
turamente scomparso. 

vice 

Programmi 

Televisione 1 
12.30 SAPKKF. 

• Oil adnlrscrnti . . a cura di Assunto Qu. idno (Si puntftt*> 

13.00 OGGI CARTONI ANIMATI 

13.30 TF.I.F.GIORNAI.E 

17.00 CKVTOSTOKIE 

« I tre re di Pinir Toni» Pe • dl Alessandrn BrKsoni 

17.30 TKLEGIORN'AI.E 

17.45 I.A TV DEI RAGAZ2I 
a ) « Panorama del le najinnl: l'Anstralia •: h) « Le Ktrade 
del folk ». canti popular! di ni l t i i Paesl 

18.50 I.A FEDE. OGGI e Corn ensa/lnnl dl padre Mariano 

19,20 SAPERE 

1,'rta dl mezzo, a rura di Rrnatn Sicurla <j> puntata i 

19,15 TEI.EGIORNAI.E SPORT. Cronache i tal ianc. Ojtfii al Par-
lamrnto 

20.30 TEt.EGIORNALF. 

21,00 INCII1F.NTE A VICIIV 
Dramma di Arthur Miller. RrRia dl Marco I.eto Tra pit 
Interpret!: Paolo Graziosi. Renato De Carmine Questo 
dramma. scrlttn da Miller nel '64. fu rappresrntatn per 
la prima volta al Piccolo di Gennva per la rcgia di Paolo 
Gturanna II dramma e amhi in ta to a Vlch>. in Kranii.i. 
durante 1'occupazione na/iMa. Attra\-frso le \ i c c n d e ili un 
gruppo d| prrNone arres iato per opera di una • \1-Ie7ione 
ttcRli rhrei >. l'autnre arTrrma, in ch iave « umanitaria » la 
responsabil i ta col le t t iva nei confront! de iranl isemii i<mo 
I.'opera e pluttnsto deliole. tra le minori del drammaturRo 
americano 

22,35 I . \ r t T T . V NEI. S - \ f ! A R \ 
E" tin Inconsueto documrntarin di Alberto Nicolr l lo (opr-
ratore Marco I .ombardi) sul la traversata del deserto eom-
piuta da un gruppo dl torinrsl 

23.00 TELEGIORVM.E 

Televisione 2* 
10.00 Film (Per Roma e zone co l lesate i 

19.00 SAPERE 
Corso dl t c r i c c n 

21.00 TEI.EGIORNAI.E 

21.15 CORDIAI.MF.NTE 
Si conrliidr la s tac ione della rubrica curata da Massimo 
l ie Marchis e I.uiRi I.nratelli. Per questa *rra e in pto-
t ramma, tra l a l t r o . un servirio dedicato all'attivita rfella 
pol i / ia nelle citta ital iane 

22 IS SPECI \I.F. PFR VOI 
I.'nricinale programma prcsentato da Renro Arbore. nsrt-
tera i jtiovanl prcsenti in studio a ronfronto con Catherine 
Spaak. I.lno Toffolo e it d isrenalore Gtndo Crepax. As to l -
teremo anche il cantante Barr> R \ a n 

Radio 
NXZIONAI.E 

OIORNXI.E RXDIO: ore '. 8, 
10. 12. 13, 15. 17. 20. 23; 

R.30 Corso di l incua inclf<e 
7.10 Musira stop 
S..0 I.e canzoni del m a n i n o 
9 08 Colonna muslcale 

10 05 I.a Radio per le Scuole 
10.35 I.e ore della musiea 
11.GO I.a nostra salute 
11.30 Tenore Giuseppe Baranl 
12.05 Contrappuntn 
13.15 Giallo su ^jallo 
13.30 I.e piace il punto? 
11 00 Trasmissioni rrcionali 
11.45 Zibaldone italiano 
15.45 l 'n quarto cl ora di rmsita 
IS.00 Programma per i racazzi 
16 30 II saltuario 
17.05 Per vol ( i o w n i 
19.13 l a prodtt i .ua \ i i a dl 

G i n i r r h i n o Rossini 
19.30 t .una-park 
20 15 Frnanl 
22 20 Fantas ia muslcale 

SECONDO 

GIORNM.E RADIO: ore 6,30. 
7JO. 8.30. 9.30. 10.30 11.30. 
12.15. 13.30. 14.30. 15.30. 
16.30. 17.30. 18J0. 19.30. 
22. 24 

fi 00 Prima di cominclare 
7.30 ni l iardinn a tempo di mu

sira 
lAoo Fahiola 
10 10 Chiamate Roma 313! 
12.20 Tra-smissionl regional! 

1.1.00 I.a chiacchlerina 
13.35 II Senzatitolo 
14.00 J u k e - b o x 
11.45 Rihalta dl succesal 
15 15 Mezzosoprano Bruna Ba-

«lioni 
15.35 Servlz io speciale a irura 

del Giornale Radio 
lfi 00 Pomeridiana 
17.35 Classe tinira 
18.00 Aperit ivn in musira 
|9 00 P in«-Pong 
20 01 Ferma Ia musira 
21 00 I a v o c e del lasorAtori 
21.10 Col fuoro non sj icherza 
22 10 IJI chiarchirrina 

TFRZO 

9.30 l a Radio per le Scuole 
10,00 Concerto di apertura 
11 15 Musiche per strumrntl a 

Dato 
II.J5 l . irirhe da camera Ita

liane 
12.20 Musiche italiane d nc«l 
12.55 Intermezzo 
13.55 Itlnerarl operls;i 
14.30 II disco In vrtr ina 
14.55 Pairine pianist irhe 
15.30 Concerto .slnfonico 
17.20 Corso dl l incua ingles* 
18.00 Notiz ie del Ter»o 
IS.45 A che punto r la flsici 

i tal iana 
19 15 Concerto di o ? n | sera 
20.30 Dirlannove sonaune di F 

Kuhlau 
21 00 Musiea fuori schema 
22.00 II Giornale del Terzo 

VI SEGNAI.IAMO: « A che punto e la flslra italiana . (Terzo. 
ore 18.45). E' un n u o \ o ricio di trasmissioni ruratn da Fran
cesco d'Arcalt. II tern* delta prima trasmUs.l<me, stasera^ 6 i l l 
"scuola romana " decl i anni trrata •. 
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