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Narrativa 

« Genus » di Franco Cordero 

Fra buona 
virtu e cattiva 

coscienza 
Opera di un intellettuaie cattolico, il racconto j 
sottspone ad una spietata analisi lo motivaztoni 
psicoJofiche e f l i aHbl rolif iosi degli uomini 
chhisi nella comizione dcll'attiiale sottogoverno 

Per secoli . all ' intemo del
l s religione cnstiana. s'e di-
• cusso intorno al tema della 
« v i r t u » . Come mai e stato 
poKSibil« arnvare a una mo
rale intossicata per cui l'au-
toritfc che un tempo veniva 
a t t n b u i U alia speculazione 
toologica e alia ricerca di Dio 
ha oettuto ai compromessi 
continui con le forme di po-
tere piu corrotte? Ma in che 
m o d o a w e n g o n o questi com-
p r a n e s s i nell'intimo dell'uomo 
questi adattamenti per cui i 
eonfinj fra bene e male di 
ventano nebbiosi? E' un in-
tellettuale cattolico, Franco 
Cordero, che ci suggerisce 
queste domande. E ad esse egli 
tenta di dare una risposta at-
traverso le immagini di un 
racconto che segue di volta 
m volta due persanaggi del
lo stesso ambient*, quello del
la borghesia milanese di « buo
na virtu a. legata per tradizio-
ne al cattolicesimo del luogo. 

In realta questi due « p r o 
tagonist ia si muovono nella 
dinamica della ottta contem-
poranea, m a jntimamente so-
n o chiusi in un reticolo di 
compromessi e di accomoda-
menti ipocriti. Pur essendo 
divers! fra loro. l'atmosfera in 
cui sono li rende opachi. Non 
mancano di kvtelligenza. So
no attivi in pubblico e in pri
vate. Organizzano corsi e con-
ferenze. Conducono un'azione 
in difesa deila « v e r a religio
ne ». Eppure danno l'impres-
akxie di lottare, quasi con di-
sperazione, per sopravvivere in 
un equilibrio precario, aempre 
aotto la minaccia dello scan-
dalo che da un momento al-
l'altro pub intervenire e di-
atruggere la paxtonte eostmi-
rione di una carriera meti-
colosamente sviluppata fino 
a poaizionl di primo piano, 
Dal libro di Cordero, Genus 
( ed . De Donato, pp. 142, Li
re 1.500). risulta che nell'in-
treccio fra le due scale di va
lor! — quella della virtu reli-
g iosa e quella utilitaria della 
poaizione economico-sodale — 
11 oedimento awiene di soli-
t o a favore della seconda: la 
prima attraverso la sua casi-
stioa offre all'alt, ra continui 
e lement! giustificatori e asso-
lutort. 

o 
U racconto impostato sull'al-

ternarsi in scene dei due 
protagonist! nel corso dl una 
intera giornata, si svolge sul-
lo afondo dl un vasto retro-
terra culturale. Cordero inse-
gna diritto presso lUndversita 
Cattolica di Milano. Nelle sue 
pagine egli compie — quasi 
In funztone di esperimento — 
una penetrante analisi di que
sti due uomini, Teo e Armo-
nio. Entrambi temono piu di 
eutto idee e uomini nuovi: 
una diversa coscienza o una 
diverse cultura. Chiararoente. 
sono in crisi, ad esempio, di 
fronte all'apparizlone di un 
movimento legato ai risultati 
oonciiiari. Questi abHanti del 
quartiere Sant'Ambrogdo e din-
torni, sono i can! da guardia 
dell'antica e barocca conce-
zione piramidale che per 
quattro secoli e stata impost* 
dalla controriforma al postn 
dell'idea evangelic* di ugua-
glianza. 

Come tutti l cam ria guar 
dia, i loro oompensi sarebbe-
ro abbastanza soddis/acenti. 
fra presidenze di alti isMfuti 
• di enti pubblici. se non fos-
eero poi awelenaU come in 
tutte le situaziom paternalist i-
ehe , da un'ansia sottile che in
vade 1 pensien oegrett e per-
aino i sogni di una massa 
viscida: « come se tutta la ma
teria del mondo st fosse cor-
rotta». Hanno un bel giustl-
ficarsi. pensare che le brutture 
de l m o n d o « d e v o n o esserci; 
se no manchcrebbe qualco-
M ». E' immancabile, a un 
cer to punto, il senso di vivere 
c o m e In una oesta di crosta-
ee l , taslandosl e mordendosi, 
attrlbuendo agll altri le pro-
prie intenztoni e i propri ri-
pieghi, umikando irmooenrt o 
•ddJrUtura oalpestandoli.... Ma 
possono anche avvertire il di 
•ag io — come accade a Teo 
nel le ore che precedono lo 
• s t r e m o sfacelo della morte — 
non appena riflettono sulle re 
gole della « Corporazione » o 
del «cap i to lo» . II giooo del-
)e diifidenze e del continuo 
oalcolo delle mosse da fare, 
torn* allora come una cate 
iw che comporta il controllo 
continuo di paroJe, gesti, sorri-
• i . Anche un movimento de! 
muflcoli facciali pub easere 
ZtnimssAo ideojogico. Ms, ncl 
e a m p o della falsa coscienza, 
tfw accompagna ogn. prevari-
cat iooa oarrieristki, le ideolo
gic si equivalgono e vantio 
aempfe combeitute m nome di 
una prospettiva coerente di n-
vendloaziooe umana. 

proprio questo e 11 senso 
dell'analisi compiuta da Cor-
dero. II narratore ha voluto e 
aaputo penetrare le motivazio-
nj dei personaggi, darci un 
quadro critico della frazione 
ONi ratriva a potent* degli 

« anticonciliari ». E' un saggio 
articolaCb in un racconto. Ma 
e raro d a w e r o trovare un 
racconto che dai presupposti 
saggistici sappia trarre ele
ment! narrativi cosl nitidi, ca-
paci di recuperare gesti. paro
le. inoerteaze, terrori- Com-
portamento esterno e intimi 
m o d psicologici. tutto viene 
trascritto sullo spazio dl un 
paeaaggio grigio dove ometti 
opachi. fieri della loro colloca-
zione, si muovono senza tro
vare caJore di umanita. In es-
si a malapena penetra il dub-
b i o tsul fatto che il nodo del 
nostra mistero sta nella Ira-
smisiione sessuale del peccato 
d'oriQxne ». E' il paesaggio im
mobile che fa da sfondo a 
chi nega la possibility storica 
dell'azione umana intesa a su-
perare le antiohe miserie sen
za cercare rifugi e alibi con
formant* nella inesorabilita del
le condanne divine. 

La Vrtlanza del eetere, a Ihrelle dello stermi-
nii di massa, e it tema dei tuadri recentt del-
I'artista spafeelo che venfene presentati 

dalla galleria Martboreufli a Roma 

La «pittura-
occhio» 

di Genoves 

M i c h e l e R a g O j u a n Genoves: « Due stradt » 

Lavoro 

« La salute nelle fabbriche » di Giovanni Berlin guer 

Sessantamila chili 
sulle braccia in 8 ore 

« I n orto ore un operaio 
solleva 400 pezzi stampati per 
320 quinnili. I due addetti al
ia tranciatura dei fondi della 
<« 124» sj passano nelle otto 
ore 61 mila chili, oltre 300 
quintal! a testa; 44 mila al pa-
diglioni della « 850 »; 30 mila 
alle f iancate della K 500 ». So
no decine, rentinaia di quinta 
li che ogni otto ore passann 
sulle braccia degli operai. Ai 
fornd e'e da orepare. Ogni tur 
no mi tocca infornare 3500 
pezzi di un peso variante dai 
7 ai 9 chili, uno ogni 8 secon 
di. Dopo 8 ore mi sono passa 
ti sulle braccia quasi 250 quin
tal! di materiale. Poi e'e il 
ralorp infemale, il puzzo dei 
solventi, 1'ammoniaca... E* 
quindi un mito, una favolet-
ta per bambini che il pro-
gresso abbia diminuito la fa-
tica degli operai ». 

Quest a testimonianza viene 
dalla Fiat Mirafiori, una del
le fabbriche piii moderne e 
piii efficienti d'Europa. Gio
vanni Berlinguer, docent* di 
lgiene e medicina sociale al-
l'Universita di Roma, che ha 
curato insieme con altri il vo
lume « Salute nelle fabbriche » 
edito da D P Donato, lTia in-
serito in uno studio pTezioso: 
non solo e non tanto perehe 
il libro espone denunoe e « ca-
s i » , ma soprattutto perehe 
apre uno squarcio drammati-
co nella condizione dei lavo-
ratori italiani. 

Certo, quella della Mirafiori 
non e la sola denunoia che il 
libro documents. E non e 
neppure la piii grave. Essa ha 
tuttavia un valore esemplare. 
Non s<iamo lnfarti di fronte ad 
una fabbrica arret rata, dotata 
di impiant i e macchinuri su-
neratt (obsoleti, come direb-
be uno specialiMa) e pereib 
non probante ai fini della de-
senzione della sittiazione in 
cui jjli operai sono costretti 
a vivere e a lavorare. Eppure 
la fatica fisica dei lavoratori ^ 
insopportabile, i ritrni sono 

estenuanti, il lngorio e ecces-
sJvo. 

C'e solo da domandarsl, a 
quesi'o punto, come saranno 
le condizioni di lavoro nelle 
tabbni'he piii vecchie e meno 

organizzate. E del resto il li
bro, fornendo una documen-
tazione abbastanza vana ed 
ampia riferentesi a numerose 
.i/.iende da una risposta an
che a quest a domanda. Leggia-
mo fra i « ca<:i » elencati dalla 
inchiesta promossa dai PCI 
— di cui si sostanzia il volu
me curato da Berlinguer — 
alcune altre testimonianze 
brucianti; «La polvere rende 
irrespirabiJe l'ana dell'ambien-
te in cui kivoriamo. La malat-
tia che colpisce noi del setto-
re cotoniero e una speoie di 
« silicosi » dei tessili. La cau
sa di questa malattia nsiede 
nella enorme quantita di pol
vere esistentte nell'ambiente in 
oui lavoriamo» (operaie del
la Wild di Novara). « La la-
vanderia e la stireria sono in-
vase da vapori di tnelina; <e-
centemente c'e stata una m-
tossicazione che ha colpito 
tre operaie » (lavorat rici del 
Maglificio Zemar di Manto-
va). « La legge fissa la quan
tita di toluolo nella misura 
del 45 per cento del totale 

dei prodotto: la maggior par
te delle vernici, per essere 
•idoperata, necessita dl una 
percentuale piii alta. Alio sta
to pratico delle cose, la ditta 
che produce il prodotto appli-
ca la legRe e impone la scel-
ta dell'aggiunta al lavoratore, 
cosicche 1 "operaio non solo b 
costretto a respirare le esala-
/i,>m. nia K'1 viene anche ad-
dohitafa la trasgressione alia 
legge» (operai Asgen di Ge-

nova). « Anni fa si e fatto tan-
to scandalo perehe alia Mon-
tecatini di Spinetta dl Ma
rengo veniva utilizzato un ca-
nanno per segnalare eventua-
li fughe di gas. Ebbene, qui 
da noi all'Azoto, la Montedi
son nsparmia anche i soldi 
per il canarino: e il naso del-
1'operaio che deve avvertire 
in tempo la pencolosa msi-
d ia» (Montedison Azoto di 
Novara). 

Si pub discuteie a lungo su 
queste cose. C'e una scienza 
moderna, anzi. che studia le 
condizioni del la^-oro nelle fab
briche e piii precisamente l'a-
dattamento delle macchine al-
l'uomo (la ergonomia) che do-
vrebbe difendere i lavoratorl 
dall'organizzaaione scientifica 
dello sfruttamento e dell'attac-
co continuo portato nelle fab
briche alia loro salute. Ma fi-
nora — e bisogna pur dirlo 
con franchezza, anche per sti-
molare lo sviluppo della lot-
ta organizzaca in questa dire-
zione — le cose sono andate 
avanti in modo del tutto di
verse: finora gli « scienziati » 
al servizio del capitale hanno 
sol tanto affinato le tecniche 
dello sfruttamento, perehe lo 
operaio rendesse sempre piii 
e costasse (al padrone) sem
pre di meno, senza considera-
re in alcun modo la sua con
dizione, le sue esigenze, la sua 
integrita fisica, la sua salute, 
la sua liberra. E' stata questa 
offensiva dello sfruttamento, 
questa aggression© sistemati-
ca contro la vita stessa dei la-
voratori, che nelle fabbriche 
ha raggiunto « l e dimensioni 
di una guerra». Non slamo 
noi a dirlo. E non sono nep
pure gli autori del libro jn 
quest ione. L'espres.,ione e del 
presidente dell'INAIL, dot tor 
Andreis. il quale ha voluto 
commenfare in tal modo le 
cifre relative apli infortuni sul 
lavoro verificatisi nel 1367 (\in 
milione e mezzo, un morto per 
ogni ora di lavoro, un ferito 
ogni sei second]). 

Naturalmente, non vi e nul
la di straordinario in questa 
scoperta. Gia un secolo fa. Car
lo Marx — come ncorda Gio
vanni Berlinguer — scrlveva 
che « i l capitale scavalca non 
soltanto i luniti massimi mora-
li della giornata lavorativa, ma 
anche quelli puramente fisl-
ci. Usurpa il tempo necessa-
rio per la cresoita, lo svilup
po e la sana conservazione 
del corpo. Ruba il tempo ne-
cessario per consumare aria 
libera e luce solare. Lesina sul 
tempo dei p a s t ! Riduce il son-
no a tante ore di torpore quan-

te ne rende indispensabili il 
rawivamento di un organl-
smo assolutamente esaunto ». 
Ma e passato un secolo dalla 
invettiva mandana. Un secolo 
durante il quale i capitalist! 
hanno un poco rinnovato le 
macchine ma soprattutao ra-
zionalizzato le tecniche della 
produttivita, ossia dello sfrut
tamento. Per questo, i mor-
ti, i fenti, i malati nelle fabbri
che costituiscono oggi il bilan-
cio di una vera e propria 
guerra. 

Ma « la coscienza di essere 
sfruttata appunto — come os-
serva Berlinguer — ed il ri-
fiuto di sentirsi integrati si 
espnmono in un Invito ad una 
lotta di class? pill pungente 
e piii puntuale ». Le iniziative 
in atto per difendere la salute, 
per contrattare ogni momen
to ttella prestazione operaia, 
per la nduzione dell'orario di 
lavoro, per la liberta nelle 
agendo, sono la piii ohiara 
testimonianza della volonta di 
nbellarsi che anima oggi i la-
voratori. 

Sirio Sebastianelli 

Schede 

La tragedia dei Catari 
II movimcnfo religioso che 

alimento di forti tensioni ere 
ticali e antiecclesiastiche il 
dodicesimo secolo vide sorge-
re nel su« seno van gruppi 
di tipo radicale i cm prmci 
pi chiamavano in causa t fon 
damenti stessi della societa 
feudale e del l i Chiesa roma-
n&. F M I gruppi piii « perico-
losi N si devono collocare 1 
C*f»ri <tlf' g ieco kainaros, 
puro), vert e propri rivolu-
zdonari rispetto aU'epoca e al-
l'ldeologia domuiante. 

La storia della loro «liqui-
duziine ». awenuta defmitiva-
mente con la cosiddetta c r o 
ciata degli Albigesi (1207-1329) 
che por'o ailo sterminlo indl« 
s e n m m a t o di decine di mi-
gllaia di abitanti della Lui-
guadora e della Provenza, e 
narrata ora da E Fornairon 
(La tragedia del Catari, Su
gar editore, Milano 1969, pa-

pine 288. L. 2000) in un volu
me su cui ci sarebbe da sol-
levare da! punto di vista del-
1'impostazione stonografica 
piii di un* nserva, ma che e 
romunque utno sul piano di-
vulgativo 

L'eresia cataia ebbe come 
centri principal! la Provenza 
e la I.innuadoea, neila Fran-
cia meridionale. Nel Sud del
la Francia, sotto la protezio-
ne di Raimondo VI di Tolo-
sa, si sviluppo, per interno 
sviluppo e m contrasto con 
la Chiesa di Roma, una vera 
a propria chiesa catara, con 
propri dogmi e una propria 
gerarjhia. II movimento si 
fondava sul pnnctpio rnani-
cheo del I J presenza di due 
forze inronciliabili, il bene e 
i) ma!?, iMo e Sar»na. II mon-
du, 1'uonio e la Chiesa crano 
per i C a U n creaaioni di Sa-
tana o ar.davano pertanto ri-

fiutati nella loro totalita. 
11 Fornairon esalta 1 valorl 

di rinnovamcr.to spirituale e 
di tensione morale del movi
mento, ma ne ignora le con-
nessioni SOCIRII e in parte an
che le implicaz\oiu ecclesiaU 
e ideologiche. La condanna 
della sociitfi umana da par
te dei Catari e lmarm condan
na d.>iii» «<»/-*f?i eer.tempcrti-
nea, cioe della societa feuda
le, la cui fine era auspicata 
e sollecitata con proposte ra
dical!, come la rinuncia a pro-
creare, pnve di sboceo posi-
tivo per l'immaturita delle 
condizioni. Se e vera, co
in unque, che l'eresia catara si 
sviluppo in tutte le classi so
cial) e (rul di larghi appog-
gi da parte delta nobilta del
la Fr.incia meridionale, e an
che vero ciie furono confiadf 
ni, operai tessil: e artigiani 
a dare una base di massa al 

movimento, cioc quelle classi 
o quei ceii cha, attraver&o la 
ribellione rehgiosa, miravano 
\n quatchc mode a contrasta-
re sia il dominio feudale in 
crisi sia certi aspetti dei co-
stumi deUa nascente borghe
sia. 

Sono nott t massacri dei 
crociati. Nel luglio del 1209 
piescro Bezierf e uccisero 
settemili domic, bambini e 
vecchi che si erano rlrugiati in 
una chiesa Ma anche il re
sto della popolazione fu de
c i m a l . Si parlb di quaranta-
mila morti. 

La * crociata » terminb nel 
122D con il trattato di Parigi. 
Prom«»ssa d:il papato, procu-
rb sul piano politico soprat
tutto un cios«;o vantaggio al
ia monarchi.i fraiicese d i e in-
corporo la regione. 

g. b*. 

La pallet ia Marlborough 
pre^enu a Roma (via Grego-
nana b: ore lu-U e 17-20) una 
serie di quadn dipmU da 
Juan Genoves tra il 1968 e l 
primi meai del '69. E' una mo-
stra che conferma la grande 
fertilita poetica del punto di 
vista sul ia realta di oggi con-
qmstato da Genoves il quale 
e nato a Valencia, nel 1930, 
e vive a Madr.d. Amst i co
me Canogar. Millares e Saura 
rappreseiuano una tipica ge-
nerozione spagnola la quale 
ha regi3trato poeticamente, 
con la gesiuahta deH'Iniorma-
lismo pittorico, un disadatia-
mento esistenamale, un forte 
dissenso anche, nei confronti 
del pot ere e della sua violen-
za fascista. Ma si e tractato, 
credo, da un disattamento e 
di un dissonso legal! a una 
specie di sgomentc disarma-
to per 1'arte nei confronti del
le question! e dei fatti che ri-
guarddno le grand! masse 
umane e la lotta di classe, 
piii esattamente nei confronti 
del npo di violenza che pra-
tica U capitalismo, col contri-
buto deuisivo della tecnolc-
gta, sia neila nuove guerre 
imoerialiste sia nella vita quo-
tidiana delle metropoh tra-
slormate in immensi agglo-
merati umam che consumano. 

Con artiSti come Genoves, 
negli anni 60. sj fa avanti una 
nuova generazione artistica 
spagnola la quale impegna 
anch'essa i m e u i dell'arte, an-
tichi e nuovi, per la conquista 
di un punto di vista sul la real
ta che consenta di hssare lo 
sguardo e dare forma plasti
e s proprio a quei problenu e 
a quei fatM che producevano 
U diwi'l^itamento esistenziale 
e il paii^^ poetico degli arti
st! informali. 

Tutti i 17 quadn espostl da 
Genoves sono immagini che 
nguardano giandi masse uma
ne in movimento nelle citta. 

Lo sguardo del pittore su 
queste masse in movimento 
nella citta potrebbe dirsi lo 
sguardo freddo e documenta-
rio di un «voyeur» storico: 
U potere non 1'ha invitato cer
to ma egli qui s i trova, con 
tutti i suoi mezzi ideologici e 
pitflorici, in forza di quella 
esatta capacita di prefigurazio-
ne e di premonizione che sem
pre possiede un artista vero 
con una espenenza vera di vi
ta e di cultura. Genoves ve-
de grand! masse umane che 
subiscono un massacro siste-
matico nel movimento ma che 
inesaurinilmente tornano a 
gremire lo spazio Queste 
masse sono lanciate, con ml-
steriosa energia collettiva, al
ia conqinsta d: qualcosa ul 
essenziale. e su spazi ster-
minati. 

II pittore non dipinge ae-
teggiamenii individual! dentro 
questo movmiento, non da cir-
costanziate indicazioni di luo
go e di tempo, non figura spe
cific! fatti di violenza del po
tere borghese. Ogn*. immagine 
sembra costruita pittorica-
mente su un ritmo dt conqui-
sta della vita e di cancella-
zione da essa che potrebbe 
dirsi un ritmo di sistole-dia-
stole. 

Non vengono date, si e det-
to, indicazioni di luogo e dl 
tempo: eppure si prova la sen-
sazione vivissima dl trovars! 
davantl all'immagine di un 
concreto oonflitto e nel qua
le si sia fatta esperienza del
ta violenza del potere. Que
sto denva, oredo. dai fatto 
ideologioo - poetico che Ge
noves non si ltmlta a guar-
dare ma vuole insegnarci a 
vedere, e a vedere nella vita 
di tutti i glorr.i e in ci6 che 
e lontano da noi. 

Cosl Genoves arnplifica tn 
un emblems contemporaneo 
ii singolo evento del quale 
pub avere avuto esperieoea 
diretta o informazione attra
verso fotografia, cinema e te
levision* 

11 realismo freddo e allar-
mistico di Genovds e cosGrui-
to su uno straordinario po
tere visionario dello sguardo 
sensibile all'aspetto figurativo 
deUa realta (al suo signifies" 
to) secondo tempt di eapo-
siaione e diaframmi e movi-
menti propri alia fotografia, 
al cinema e alia televiaione. 
L'evidenza tattile della pittu-
ra di Genoves sarebbe inim-
maglnabile senza 1'ottica del 
fotogramma e della sequenza. 
II suo stesso colore scolora-
to del mondo (ottenuto con 
un magistrate uso dei color* 
acrilici) mentre segna una 
adesnone alle moderne tecni
che di informazione dl massa 
costituisce una mampolazio 
ne poetioa di quelle informa-
zioni chiaramente antagonistl-
ca della manipo)»izione tran-
quillante che ne fa il potere. 

Sulla qualiia ottios delle im-
mafinn rti nenoves vanno ac-
o e m a t e delle precisazioni. In-
nanzitutto non c'e nessuna 
n traduzione » e riporto mec-
canico di tecniche fotografi-
che e cinem&tografiche: si 
trarta di un punto di vista 
pittorico, dl uno sguardo che 
opera tdeologicamente e pit-
toricamente sui tempi, per co
sl dire, di scrittura di luce 
dl 1/1 !5 1/500, 1/1000 oppu-
re sui lunghl tempi di posa. 
Il primo eftetto che ottiene 
CJenoves e dl evitare che il 
mondo si metta in pos t da-
TtsnCi s i pittore come la cop-

pietta di innamorati, il bam-
binello, la famighoU b>irghe.->e 
cosl carl, in fondo, a tanta 
parte della pittura dalle buo-
ne intenziooi reaHste. E cio 
che e fulmlneo viene rallen-
tato. fermato. Cib che e sta-
tico viene mossc . Quanto al-
l'uso apparente di tecniche da 
cinepresa (sequenza, rallenta-
mento, accelerazione, zoom e 
diversi cam pi e piani) e al 
fatto plastico che una pittu-
ra di Genoves si presenta co
me un fotogranuna o una se
quenza, si puc accennare a 
cib che un critico come Wal
ter Benjamin senveva nel *36 
nella • Piccola storia della 
fotografia» col suo bea fan-
dato entusiasmo per il film 
per Chariot e per il film so-
vietico interpretato e propo-
sto come forma di un'arte 
collettjva rivoluzionaria. 

Diceva il Benjamin che la 
fotografia aveva liberato il 
personaggio dall'« aura »; che 
la natura che parlava alia ci
nepresa era diversa da quella 
che parlava all'occhio per il 
fatto che al posto dello spa
zio elaborato dalla coscienza 
dell'uomo interveniva uno spa
zio elaborato inconsciametite: 
e soctolineava che del eam
po stermuiato dell'« incon-
scio ottico » sappiamo qualco
sa soltanto grazie alia cine
presa come dell'inconsoio 
istintivo grazie alia psicanali-
si. Ml sembra che le questio-
nl dell'" aur* » e dell'« incon-
sclo ottico > riguardmo molto 
da vicmo il modo di dare 
forma di Genoves. E' poi 
clamoroso h riferimento al 
film sovietico, come forma ri
voluzionaria dello grandi mas-
SP umane in movimento Le 
masse rivoiuzionane e la cit
ta. La citra del « Cinema Oc-
chlo * e del « Cinema Verita * 
di Dziga Vertov; la citta, in 
«La fine di S. Pietroburgo» 
di Pudovkin dove il contadi-
no povero fa esperienza della 
rivoluzione *•• diventa padrone 
della citta; la citta di Odes
sa, ancora In a L'mcrociatore 
Potemkin» di Eisenstein con 
quella sequenza del massacro 
sulla scalinata che e per Ge
noves ia decisive rivelazione 
figurativa confemporanea del
la violenza dei potere (e del 
rovesciamento che pub fame 
I'energia rivoluzionaria). Que
sto e il tempo del massacro 
programmato che mostra Ge
noves con la sua « Plttura-Oc-
chio », la sua « Pittura-Verita » 
in quadri indimenticabili come 
Las Ombras. Ftla Rota. El Sol-
dato. Las Victimas, Amenaza, 
Final, El Brazo, Testigos, Las 
Flechas. El Hombre, El De-
tenldo, Dos Camtnos e Cinco 
Minutos. 

Ora blsognera vedere (nel
la vita bisognera fare in mo
do che, per la pittura di 
Genoves e di tanti altri) se i 
Ieoni di pietra si leveranno 
sulle zamoe e se ci sara una 
bordata liberatrice dl un al-
tro incrocir.tore Potemkin. 

Dario Micacchi 

Morto 
a Firenze 
il poeta 
Sitwell 

FIRENZL. 5. 
Sella sua abitazione di Ki-

reoze e morto ieri per un 
attdeco di c.iore il poeta, &<*£• 
pi>t^ e roTMiuieie innle.-c Mr 
Ohbert Sitwell. fratello doll<i 
poetes.sa Edith Sitwell. A\c\a 
76 anni. 

Notizie 
% Esce In quetll giornl per 
It edition! Tindalo, un libro 
di Rtnato NIcoUl, intitolalo 
i II MacMa » • dedicate alia 
vila • alle vicUtltudlnl po-
llllche dl Nlccol* MachUval-
li( il cut quinlo centenario 
della naicita rlcorra appun
to ojucfti'anno. II libro, con 
profaiiono di Gabrial* Pe-
p«, comprtnde un taggio »ul 
f machiavollitmo » t un am 
pio racconto sulla vita, con 
nuovi document! tulle proba-
blli cauta della morte del 
Sagretario florcntino. II li
bro eica in concomitama 
con una Initiative cinema-
togratka *u Niccold Machia-
vclll. 

t ) E' aperta, a Roma, a 
Palauo Can>*gna (Plana 
dtll'Accitdomia dl San Lu-
ca 77) la moatra 41 pittura 
dl Oomonko Cantatoro, Urn-
barta Lllloni, Carlo Mattio-
tl, Emilio MoHa • Aligl 
Saaau, 

Ot»»tl artlatl tono atatl 
nominal! racentemanta Ac-
cadamicl di San Luca a la 
Accadamla ha voluto ordl-
nara quatta mottra par of-
frlra al pubblico una >ln-
tatlca panoramlca dalla loro 
produdona artlatlca. 

RaUTv 

Controcanale 
DJS.VSTIA \ MKTA - Du-

l»j uu sern;io aMxittanza >ti-
fxT/ieiale iu(la \nrte tlel frai«.o 
france-ie dopo De (jaulle. O n 
to pt-r cento ha pre'-enlato «ri 
icra un'ampia documeniaztone 
-n'la famiaha Krupp. Hollo il 
'ito<o 1 liarooi deiracciato. \ HTI 
PtHiyiah ed Kmidio Gneco han 
no effettuato una carrellata. i>er 
c?rtt versi interes.\ante, sulla 
'jranrie famiqha industrial? te 
'le^ca la cui .storia f -.trctta 
me-ilr intrrccta'a alle i iceu'ie 
'lella Cerma'iia moderna U te 
ma. e quasi inutile sot toll near 
'o. st pre<toi'Q ad uno woltji 
mento altamenW spetlQcolare vd 
intormatuo: aiacehe la (amtglia 
Krupp impersona. Quasi emble 
mattcamente. uU stretti leyamt 
die iiitervorrnno fro le urawli 
concentration! dt capitale prua 
to e fill slxx-chi autontari delle 
moderne societa capitaltste. Son 
n ca>o, iniatti. la storia dei 
KrttDp e storia del militari^mo 
tedesco: e l'e$pan&ione delle 
icctaierie. e un momento essen
ziale deliespanswne imperiali 
^tica oermanlica. prima, duran 
te e dopo Hitler. 

Sarrando la storia di questa 
famicjlia, dunque. veniva quasi 
spontanea una lezione storico-
politico: e una lezione ahamen-
te xpettacolare. PoaataU e Gne
co. tuttavia. non hanno avuto 
il coraggio — o la voglia — di 
portare il loro discorso fino in 
fondo: coti hanno impartito una 
lezione a meta puntando piii sul
le vicende personal! che sul rea 
le sigmficato della storia della 
dmastia. Pni precisamente, rfi 
remmo che il serrtzio AUI Krupp 
«* una mapnifica dimostrazione 
della democrazia retrospettira 
della nostra TV: sui Krupp. in 
fatti. abhiamo saputa quasi tut 
to Uessenziale finclie si e trat
tato di delmeare uli anni cul
minant! con la fine della secon
da puerra mondiale e la di<fat 
ta del vazismo. Con inattesa 
spregiudicatezza. Cento per ten 

tu ha anche -^.eyato che i 
Krupi> Jurono fru i primi finan 
zia'ori dl Hitler, e >>a ricor-
daw che Vultimo M'red della 
'tmaslia era sfH'o condannato 
'tal tribuna'e di \nnmherua. 
Detto questo. pero. il ^ervizio 
ha allcyramcn'p sonolatn vui 
inouvi che *pnisero uli allea 
ti J occidentali a re'nteurare t 
Krupp tu'Ue loro propneta. a 
Uberare Vei crimmaU' di guer 
ra. a tiiiaitziare a loro inlta 
y.'i ex tinanziaion d; H-tler An 
:i laddoie non *• c taenia e 
'•eiiihralo jicrfiuo che vi iolcs*e 
tar ricadere sui soviettci le re 
^pon^abihta di mer ^pin'o uh 
occidentali a tollecitare la rin 
uoiata r.iict-cifa deUa dina^tia 
La concUi-io'ie e the I'anal'-i 
cconomico ixilitica dei rappnru 
tra capitale pnrata e la poll 
ttca a<jorc<sti(i dello lmpi'rtali 
>rn« -•' e d'-w.ta nel nulla 
'aH-iaiiiu> lo w i ,a:ione die la 
cattirrrui dei Krupp •'ta •'tata 
queitinne itersonale e. per rfi 
piii. appartenente al oassato. 

* • • 

B \ S T \ V \ l"N\ SELKZIOSK 
— Sul prima cariale e pro**-
auita la rasseona dei Him dt-
•r.cali ad Amedca Sazzari. E' 
stato presentato S?arpe jsro ŝai 
(ream di Dino Falcons, anno 
l*Wi del quale M pur, dire che 
•a r o w mighore sia stata la 
pre 'cntazione-niteri-tsta efjet-
tiiata da Gianlmpi Rondi inste 
me alio stesso . \a- jori . Franca-
mente: non -JI comprende perchi 
la TV obbliahi alt spettatori a 
lorbtrsi queste rievocaziotii dei-
'a ^torin minore del cinpma ita 
liano. Per opere dt questo tipo 
oastcrchhe - e sarebbe put ef-
ficace — soltanto una ^elezinne 
delle sequenze piu nitprps'soiifi. 
In mi IKIIO f/i aerate si t>nirehbe 
co"i shr'nare un proaramma 
che. in ventti. minaccia dt an-
dar troppo per le lunahe. 

vice 

Programmi 

Televisione 1 
12,M 

13.00 
13.30 
17,B* 

17.3* 
17,45 

li.lS 
19, li 

19,4$ 

29.30 

b) L# sirade del 

Mariano 

2i-00 

32.30 

23.00 

SAPERE 
• Gil adolescrnti », a rura dl Assunto Quadrto (in< puniatn) 
OCIGI CARTONI ANIMATI 
TtXKGIORNALE 
CES'TOSTORIE 
« II vrstito ., flaba di Gianni Pollone 
TEI.EGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
a) Panorama delle nazjoni: I'Australia; 
folk: canti di cronaca c d| loKRFnda 
L,\ KE11E, OGGI e Conversazioni di P. 
SAPERE 
« Gli anni piu lunghl •, a cuia dl Ren«ti> Si^uTta (4< puntata) 
TELEGIORNALE SPORT, Cronache italiane, Oggi al P«r-
lamento 
TELEGIORNALE 
UNA SERATA FUORI 
Cnmmedia dl Harold Pinter Rcgla dl Edmi» FrnoElin Tra 
i protagonist!: Franco Sportelli. Elsa Mrrlini, Manna ( n 
mo. Pinter e senza duhbio uno rirgli anion put intrrrs-
santl del teatro inglrsr rontrmporanen (ha scriilo HII.II" 
un teledramma. < L'aminie », multo acutiv e a^s:u lien 
reallzzato. che probahilmente I telespeltatorl italiani vv-
dranno tra qualche decina d'anni). Questa mmmrdia <1l 
stasera e imperniata, sull'autoritarlo e ricattatorio ;tmnre 
c|| una madre verso II flglio, simbnlo de| ncaiti viscrriilf 
e delle violence che pesano sull'iiomn nella nostra sot-lelA 
PERCHE" ? 
Tre tem! nella nihrlca curata da \ndrea Pittirtiti: II ritorim 
del " canzonettari > al repertorlo (-U<«sico. il n»li)re drj 
capelll delle donnc, gli esami di maturita Ce n-* per tudl 
i susti. 
ITINERARI 
• \ caccia dot pesce parlante », documeniann A\ David Lfl«i»\ 
TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
19.00 SAPERE 

Corso di tedesco 
?1.00 TELEGIORNALE 
•1.15 EMILIANO ZAPATA 

Nuova puntata della serle « I.a vera storia di .. . II pro-
gramma curato da Mino Monlcelll e Silvio Maestranri eei-ia 
dl approfondlre I'autentlea persnnalita del grande rtvolu-
Ti.mario messicano, 11 piu avanzato e co»rienie iapn nei 
cinitadinl p«\eri as«etati dt glustlzia. 

32.10 SPECIALS PER VOI 
L'ospite di stasera * Ugo Tognazzl 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7. 8. 
10. 12. 13. 15. 17, 2». 21 

6.30 Cors«o dl lingua ing'ese 
7.10 Musica stop 
8,30 Le ranzoni del niattino 
9.06 « Madama Butterfly >, di 

G. Puccini (atto 1") 
10.15 La Radio per le Scuole 
10.45 Duo planlstU'O 
11.00 I.a nostra salute 
11.08 t n disco per Testate 
11.10 Colonna mustcale 
12,oi Contrappunto 
13.15 I numerl uno: Al Bano 
11.00 Tr.ismissionl regional! 
MAs Zlhaldone Itatiino 
IS.iS l'n quarto d'ora di no-

vtta 
16.00 « Ma che storia 6 que

sta? » 
18.30 II saltuario 
17.«\ Per voi giovanl 
19.13 Gil ultimi ginriii dl Pom-

pel 
19 30 Luna-park 
20,15 « Sigfrido •, dl Richard 

Uagner (aim ter/o) 
21.50 Fantasia musical* 

SECONDO 
GIORNALE RAIHO: ore fi V}, 

7.30, 8.30. 9,30. 10.30. 11.10. 
12.15. 13.30, 14.30, 15,10, 
Itf.JO. 17,30, 18.30. 19.10, 
22. 24 

6.00 Prima dl cominelare 
7,10 l'n disco per Testate 
7,43 Biliardlno a tempo di mu

sica 
8.40 l'n disco per Testate 
9.15 Rnmantica 
9.40 Interludio 

10,00 I meravlgliosl anni venti 
10.40 Chiamate Roma 3111 
12.20 Trasmlsslonl regional! 
13.00 l n disco per Testate 

I3.(.) I! M'li/Jtitolo 
II.OH Juke-hux 
14,45 Appuniamentn con le »«-

stre caiizom 
IS.18 Giovani cantant! Uric! 
15,35 Servi/io spec, del Gior-

nale Radio 
16,(10 li bamhulto 
16.15 L'approdo musicale 
17.10 Pomeridiana 
1".»5 Classe unlca 
18.(M) Aperitlvo in musica 
IH.HO Ping-pong 
IM.MI Punto e virgoU 
20.01 Ferma la musica 
»l IK) l a Mire dei Irtsciraiorl 
21.10 La \alh- della tuna 
2>.lo Rapsodia 
22 III Nascita ill una music* 
21,00 CroiLichc del Merzoglnrno 

TF.RZO 
9 10 I.a Radio per le Scuole 

in IN) Concert" di apertura 
H.I5 ..iiisiche per strumentl a 

flato 
II 10 Archivio del disco 
12.20 Musiche Kaliane d'oggi 
12."»5 Intermezzo 
11,55 ltlnerari operlstlcl: da 

Weher a Wagner 
1V30 U disco In vetrina 
15.50 Concerto sinfonlco dirat-

to da Rudolf Kempt 
17.00 Le opinion! degli altri 
17.20 Corso dl lingua ingleae 
17.45 M Blavet 
18,00 Noti7le del Ter/o 
18.15 Quadrante eronomleo 
18,30 Musica leggera 
18.45 A che pumo * la Aslca 

In Italia 
19.15 Concerto di ogni sera, 
20.30 Dodicl tril di Carlo An

tonio camploni 
2l.no Musira fuorl schema 
22 00 II Ginrnaie del Terto 

VI SEGNM.IAMO: • La valle della luna », adatt.imento flrl 
romanzo di Jack London (Radio i«. ore 2l.l0> • Cominvla ron 
questa puntata la ridii7ione ra(llr»tnnlca (dntuta a \ntu I.ulsa 
Meneshlnii del romanro dl London impernlaio <u una a«pra 
rritira. anche se In chlave dl nostalgia per \,\ \ ita del rampi. 
della ginngla metropnlllana errata dai capltalismo industriale. 

Mel protfimo numero di 

R i n a s c i t a 
Dossier NATO 

Un i n s e r t o sper ia l e «ul Pat to a t lan t i co : la sto
ria, T o r g a n i z z a s i o n e , la s truttura e c o n o m i c a , 
T integraz ione mi l i tare , le o o n s c g u e n z e «ul n o -
ntro pae«e e t u l P E u r o p a . 

Unn documentazione indhpensabile per 
la propaganda e la lotta contro la SATO 

Organizzate la diffusione ! 
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