
PAG. 10 / c u l t u r e 1 'Un i t A / vMMidi 21 nevMibi* 1969 

Terzo mondo 

Us Itbfo di Ndabanigi Sfteole 
tra Mdobiografia e saggio politico 

Nazionalismo 
africano 

H «leader* iMes iaM the si treva nelle pri-
i M u l rtgfaM razzfeta di Jaa Sv'rtti son si li-
• ita a «ettare ta avidaaza |H aspetti pia dram* 
aiatici dal razzfeaii au etfife i rfcwffl patarna-
listici delta « amrtaHU delta sapreaiazia kiaaca » 

DeaaismciziMM del defter Schweitzer 

Ndabanlgl Sitfjole * un* 
delle piu noblli figure afri
cano ed e uno del leaders 
naxionaListi rhodeadani che 
languono nelle prigioni del 
regime rasista di Jin South. 
L'imputazione 4 quell* di 
«Lndtamento aU'assasstnlo*: 
in realta Sithole e soltanto 
• colpevole • di batters! eon-
tro la diaeriminaxioae rax-
oale, o meglio eantro la se> 
gregazione feroee ebe carat-
terizza U dominio del colon! 
• delle grandi societa domi-
nanti quel territorio africa
no. Si potrebbe ancbe ag-
glungere che Sithole appare 
ben lootano — per la mo-
derazione delle sue poeizio-
ni — da altri leader* afriea-
ni, e d o rival* ancor pia 1* 
nature del regime rhodesJa-
no, analogo a quello del Sud 
Africa. 

Partendo dalla tragica 
realta rhodeeiana, e dalla at-
tualita della lotta Uggiu in 
corso, 1'editore Sanson! ha 
opportunamente pubblicato 
1'opera principale di Sithole 
(Naxionalismo africano, Fi-
renze 1860, pp. 202, L, 2300) 
che si presta ad alcune Into-
reseant) rifleefioni che van-
no oltre la vicenda rbodesia-
na. 0 Ubro e a meta tra 
rautobfografia e il saggio po
litico sulla lotta politica nel 
suo paeee e piu in generate 
nell* Africa, e cottitulaee per* 
dd on utile eoctributo in 
piu direzioni La prima e 
piu pregnante a indubbia-
mente la teetimoniansa che 
Sithole porta non aolo aulle 
naxattertstiche del regime 
ramla|«, « a sulk flloaofla 
cbe lo presiede. Tem* per-
sino fadle si dML Ma l'auto-
re seava in profondita e non 
si Hmita a mettere in evi-
denza gli aspetti piu appari-
scenti e drammaticl del raz-
zismo. La sua analisi va ol-

jLvtkm 
tre e coglie i rtsvoiti pater-
naJJatid della cmentalltt del-
la supremazia bianca ». 

Le pagine sul dottor 
Schweitzer sono in questo 
senso tra le piu acute che sia 
dato dj leggere. La demUtif t 
cazione ebe Sithole compie 
d d prindpi caritatlvi e as-
sistenziaU, del concetto mis-
sionario che fu proprio di 
Schweitzer (la salute indi-
viduale di alcune migliala di 
afrieani in una vLdone che 
condannava e mortificava 
1'Africa in una zona pri mi-
tiva fuori della storia) e ra-
dicale e per molti verri defi-
nitiva. Emerge inaomma dal
le pagine di questo Ubro una 
robust* tennone moralo e 
intellettuale, rose possibile 
da un preciso ideale nazio-
nalista che e proprio deU'au-
tore. 

Sithole, come tanti altri, 
riscopre l'autentidta e Fori-
ginalitl della personality e 
della storia africana, e la ri
scopre proprio filtrandola at
traverso U Upo di domJna-
zlone bianca subita nel suo 
paeae. E qui e la forxa prin-
dpale del Ubro. Ma questo e 
ancbe U suo Umite in dire-
done deirapprofondimento e 
dello sviluppo del pensiero 
nazionaUsta africano. L'an-
golazione particolare rhode-
siana — eon queUa contrap-
poaizione brutale tra !w*gri e 
bisnchi voluta dal razzisti 
europel — domlna in realta 
ancbe la orospettiva piu ge
nerale che Sithole tracda 
per lo svolghnento del pro-
cessf di emandpazlone a 11-
vello continental. E a sua 
volta difeate un elemento 
dl debolezza della stessa lot
ta rhodedsna. 

Sithole in realta appare, 
nel panorama nazionalista 
africano, come un uomo po
litico pin che moderato tra
ditional*. V veto che questo 
auo Ubro e stato seritto dle-
d ann) orsono, ma l'edidone 
lUHane « frutto dl una rie-
laboradoM compluta aoltan
to un anno fa (edudooe ln-
gleae del 1006) e non d puo, 
rrancamente, dire cbe Sitho
le abbia tatrato eonto della 
eeneriensa pratiea e Ideale, 
dd succeed ma ancbe delle 
econfltt* e soorattutto detla 
crid attuale del pendero (« 
qulndt delta pelitiea) nado-
nallsta. II punto dl partenca 
del leader rhodedeno e In-
fattl anenra quello dl una so-
efeta africana Indifferendata 
ebe d eentreppone alia de-
- - — ' — eoleaiale. ' 

done tipica del cosiddetto 
« socialismo africano > che 
poi d e owiamente arenato 
sugU wogU d d neocoloniaU-
amo. Di quests societa ancbe 
alio stato determinate) dal 
razziamo bianco in Rhodesia 
(che agisce certamente come 
UveUatore della condidone 
negra) manca una qualsiad 
analid odginde. Mentre e 
preeente una lunga quanto 
superflua descrizione-ipotesi 
circa il regime politico (e le 
sue forme) dei giovani suti 
indipendentL 

Priva del supporto sociale 
— che e invece proprio alle 
ricerche e aUa elaborazio-
ne deli'attuale nazionalismo 
africano, proprio a ridosso 
della dura eaperienza neoco-
lonide — l'analid di Sithole 
d perd* in una astratta con-
trappoBidone concettude tra 
sooialiamo e capitalismo, tra 
profitto e dottrinarismo au-
toritario (per quanto 1'autore 
rifiuti decisamente la via ca-
pitalistica per l'Afriea), con 
un punto di approdo che e 
dubbio sul piano teoretico, 
indefinlto su quello politico 
e perdente su quello econo-
mico: il ritorno ad un*Africa 
del passato, col suo ordine e 
la sua drilta, con i suoi va-
lori e le sue tradizioni. 

Quasi che U colonialismo 
non abbia violentemente stu-
prato questa realta, introdu-
cendo dl prepotenze nuove 
condirioni e nuovi rapporti 
produttivi, a loro volta mu-
tati dalla penetradone neo-
colonide. Per intenderci Si
thole appare piu vidno al 
tradidonalismo di Kenya tta 
che a) tentativo progressists 
di Seku Ture, per non parla-
re dd procesd original! 
aperti alia rivoludone afri
cana dal PAIGC e da AmU-
car Cabril. 

Non e un caso perdd che 
pur neUa sua alta uobilta e 
n d sacrificio, neUa morall-
ta e nell'intransigenza di Si
thole cbe lo coUocano BU un 
piano umano e politico de-
gno del masdmo rispetto, 
vi da poi una debolezza di 
adone e di lotta nei confron-
ti dello stesso regime razzi
sta di Smith. Visto con 1'otti-
ca di un confUtto tra blan
ch! e negri soltanto, consi-
derato U razdsmo rnodesia-
no come un retaggio del vec-
chio colonialismo tout court, gudicata la societa africana 

imobUe, la orospettiva che 
ne viene e queUa di uno 
scontro che non riesce mai a 
ealare neU'insieme della vi
cenda ddl'Africa australe, 

Uno icontro cloi in cui 1 
vecchi colon! raraisti d sal-
dano al neocolonialismo del 
grandi trusts (diamanti, ra-
me, e ora perdno petro-
lio), trasformando l'« impero 
bianco > deU'Africa australe 
non nell'ultlma riserva dd 
colonialismo ma nel bastione 
della controrivolurione afri
cana. E anche uno scontro 
che comlnds a passare al-
l'lnterno della stessa sodeti 
africana solleritando forze 
dla lotta e respingendone 
altre. sulla base non certo di 
una dialettica dl classe defi
nite, ma almeno di una dif-
ferendadone dl cetl e grup-
pi I eul interesd cominciano 
a essere divergent!. Non a 
caso I movimenti di lotta pit) 
recentl che sono apparsi in 
Rhodesia, dan do vigore e 
miova Unfa al nadonallsmo 
di quel paese, pur vedendo 
giustamente in Sithole una 
grsnde fieura della causa 
deU'emancipaTlone, hattono 
altre vie di Invpegno e dl ri-
eerca Ideale. 

Romano Ledda 

Important* testimonialize delParte tardo-medioevale 
venute alia luce durante una campagna di scavi 

II Palazzo dei Normanni 
rivela i suoi segreti 

L'Mtica pratfMtfo d Palazu 6H NtnMiwtl (HcMtruzhHW IdaaU 
dl F. ValMti). Da dc«tr* >i natana la tarra Ptaana, giunta quasi 
indamia tiaa al noatrl otorni; la Jaaria; la CWrlmM- II cawala»«a 
dalla Cappalla PalaNna (*oerm la areata); a eirWrama aiaiatra 
la terra Graca. 

Uno acorcla dl Palano dal Normanni coma t l presanta ogoh la tuna della larga facciata set* 
canfasca (dletro la quala >l naacondono gll alamenti madioevall a la Cappalla Palatina) * canclusa 
dalla terra Pisana, I'unlca dalla quattra quail intaMa. 

Mostre a Parigi 

La piu complete rassegna delle opere del grande artista 

Giacometti 
alPOrangerie 

PARIGI, novembre 
Conoentrata e solltarla, l'av-

ventura arnetica di Alberto 
GiucometU al svolae al di fuo
ri dl oeni « movimento a, e, 
salvo la sua breve partecipa-
sione al Surrealiamo, da ognl 
< avanguardia a artistlca. Po
trebbe easere definlto un 
« granae solitarlo » dell'arte at
tuale (un po' oocoe Morandi 
in Italia) se non sonaase stra-
no per un artista che eaerci-
t6 un'imluenza di pruno pia
no in oerti momeml dell'arte 
figurattva (del depoguerra ID 
particolare). Anche le ootua-
oration* e le oelebraslonl uffl-
ciail cbe puntegglano la sua 
lunga carriera arUatlca sono 
ecoeslonalmente aearae: le 

Grime grandi « personail» del-
i sua opera furono organia-

sate in America e non m Euro-
pa; aolamente nel 1962 la Bien-
nale dl Venezia gH dedicd 
una sala complete (il *Gran 
Premloa della scultura); le 
piu complete retroapettive fu
rono quelle del 1965 — un an
no prima della sua morte — 
organlzzata a Londra, New 
York e Basilea. 

L'esposizione inauguratasi 
poohi gionri fa al Museo del-
rOrangerie a Parigi (aara chlu-
sa il 15 gennaio 1970) e for-
se la piii complete rassegna 
della sua opera: e pero uno 
del tanti ritardatl « omaggi uf-
ficlalla dei'̂ . cultura francese 
verso un artista conslderato — 
e pTOClamato — francese d'a-
docione. Giacometti, natc a 
Stamps nella ^vizzera Italia-
na, si stablll a Parigi nel 
1922, e per oltre trent'arml la-
vorb nel leggendario atelier 
situato In un vicoletto dl 
Monbparnasse. 

Tra strati dl polvere (quel-
la aatrana farina» che Sa^ 
tre deflnl «la poussi^re d'e • 
space») e l'incrediblle disor-
dlne di ogKBtti, per oitre tren-
t'annl Giacometti, con 1'ostina-
ta tenacia dl un artigiano — 
o dl un •brlcoteura mania-
co — porto avanti la sua 
riceroa one, movendo dalla 
premessa d'una conqulsta 

Notizie 
• A MOSCA, I'organo dal-
I'UnteM daoll acrittorl « Ll-
taralumala Oatiala> ha pub-
Mlcate una Krltto nel quala 
al rlcawaaca la necaMlla dl 
ttudtera li »aaamaea palca-
eellsl. per II falte ateaaa cha 
4 tanto dMwaa le Oeddtwte. 
L'artlesle a InfMalete a Nate 
dl una scrUtore sul fraudl-
ame ceetemparanaa a. L'au-
tere del teelatlva dl «ana-
Hal dalla palcanalWt pren-
da le mum da un sua vleo-
gte le Italia, camphrte par 
altri aaatlvl, dava era la car-
aa ua Caafraaaa Intamaite. 
«*te dl pateanaHal. I t * l M 
oaaalateti cesl llmpartaiua 
dl qwaafuHtaM nella vHa 
deif OccMeate a be avute 
e a^nnjajiafqjBm^eqBqieBB qap^np • • B B V anee 

M I tnaeva reHoteaea^ II 

a ael-

I'autoauggaatlone, « mazxl af -
Acad a da aampra uaatl nal-
la praaal ptlcalarapautlca ». 

L'artkolltta paraltro note: 
a Saconda ma la matBteran-
la dagll MienilatI aevlatlcl 
non * molte bane Infarmata 
dl caaa sla II fraudtewa can-

la pakanallal dl 
cala fa, quanda la teorla 
treadlana nan era die una 
dal matodl apaclall dalla me
dicine, par dl pto dl duubla 
reputattena. TuNevIa malte 
caaa sena camblate da al
tera. La pakanallal si * tra-
(formate In una dal fatN pit 
Important! dalla vita spirt-
tuale dal mende eeddentale 
a he acqutelte una nette Ma
la Idailsolta ». Per tell mo-
tivl la pateanallal nan pua 
aaaara Ignereta a dave —• 
sera critkemente aaamlnata 
dalla actensa sovtettea. 

Giacometti: • La madra dal-
I'artlita a, ItSO 

oomplf>ta della realta (• affer-
rare l'insieme di una figu-
ra », come diceva Giacometti), 
giunse alia conqulsta di un 
universe immaginario tra 1 
piu ricchl e complessi del no
stra tempo. 

E' merito deH'attuaie espo-
sizione offrirci, forse per la 
prima volta in modo eeauri^n-
te e completo, 11 percorso ar-
tistlco di Giacometti, pre&en-
tando una scelta ampia di 
opere dei period! meno noti 
— e piu problematic! — del
la sua carriera: ad eaempio 
quello cubista (quando Gia
cometti, tra 11 1922 e 11 "25 la-
vorb aWatelier dl Bourdelle), 
o quello dl «aJHneamento a 
col Movimento surrealista (so
no presenti alcune rare scul-
ture e c oggetti a direttamente 
parteclpl di questa poetica). 
Attraverso una soelta dl ol
tre trecento pent (tra acul-
ture, dtpinti, dlsegnl) e pos
sibile seguire passo per pas-
so, le varie fasi dl questa ec-
cezlonale vicenda che impe-
(?nb con ram corrispondenwi 
l'artlsta e l'uomo. Non e infat-
tl per caso che, ancor prima 
che I criticl d'arte «proves-
sionall», alia figure dl Otaco-
metti si interessarono acritto
rl e letteratl: baatl penaare 
a Sartre, a Jean Genet o Mi
chel Leirta che aerisaero su 
dl lul aloune pactne parttco-
larmente acute. 

La prima opera preaentaU. 
fl « Busto dl Diego a esegutto 
nel 1914, all'ett di 13 annl. e 
l'eoceslonale eaempio di un 
precoce talento, ma e con 
l'arrlvo a Parigi nel *22 e con 
le prune ricerche •Watelier di 
Bourdelle che mlsib la lunga 
ricerca: ten tatoirxant h at-
traper dtm$ le vide le *il blanc 
du merveiUevx ». Bd e m que
sto momento one awlene U 
prtono, rmererudale approocto 
col ffveroa, quando aneora a 
Pailgi dtvampavano 1 roghl 
leoooclasti deaii ulttanl Dedal-
sti. Ma, alio steaeo tempo, B 

PALERMO, novembre 

Nella stessa sede del parlamento in cui svolge 
la sua attivita politica (senza evidentemente metter 
da canto certi suoi vecchi, stimolanti e non comuni 
interessi culturali), un deputato siciliano cornunista, 

Rosario La Duca, ha guidato al successo una cam
pagna di scavi che ha portatc alia scoperto di impor
tant] testimooianze dell'arte tardo-rnedioevale. Grazie a queste 
scoperte e finalmente possibile completare la radiografia di 
una grande opera architettonica — il Palazzo cosiddetto dei 
Normanni. a Palermo — che un travagliato millennio di storia 
ha caricato di tali v tanti element! sovrastrutturalj sino a 
cancellare molte trac e della fabbrica originate ma insieme 

a fame uno specchw sorpren-
dentemente verace delle cento 
mani che nan tenjto la Sicilia. 
All'origine degli scavi e delle 
scoperte e una circostanza 
fortuita. La necessita di eli-
minare 1'iimiditA in un passaggio 
sotterraneo che sotto il cinque-
centesco Cortile della Fontana 
mette in comunicazione alcuni 
uffici. aveva spinto quest'estate 
ia presidenza dcll'Assemblea re-
gionale ad effettuare alcuni la-
vori di assestamento del sotto-
suolo. Eliminate rapidamente 
l'inconveniente. al Cortile sareb-
bero state subito restituite le 
sue *raghe forme se ad un certo 
punto. e proprio mentre il can-
tiere stava per essere smobUi-
tato, non fossero affiorati segni 
inequivod cbe U sotto si na-
scondeva un piccolo segreto in 
tuito per cinque secoli ma sino 
ad ora oosl geksamente custo-
dito da trarre vent'anni fa in 
inganno persino un aoprintenden-
Ut alle antichita. 

Prima dei frammenti di cera
mics. dunQue: poi tre gradini 
monolitiei oriental in modo tale 
(in direzione cioe delta celebre 
Cappella Palatina) da conferma-
re l'esattezza di talune ricostru-
zioni ideali: poi aneora delle 
spesse roura d'ambito fornivano 
infatti la prova tanto faticosa-
n-iente rioercaia: giustc dove 
ora si slarga il cortile. un tem
po si affacdava snella » forte 
La Chirimbi. l'unica delle quat-
tro torn nonnanne che anima-
vano l'antica ma non originaria 
struttura nonnanna dcll'edificio 
di cui ognl traccia sembrava 
perduta. lm ricoraposrzteoe di 
questo compUcato mosaioo che 
& il Palazzo cbe fu dei re (e 
che fu sede poeo dopo 0 1100 
del nrimo « parlamento > di Upo 
moderrio) poteva dirai cost fi
nalmente completata. 

Le prime teasere di questo mo
saioo sono di marca fenicia, 
punice. greoa e romana: il piu 
antico nucleo di Palermo marl-
nara e appunto nell'entroterra. 
nel luogo piu alto delta citta, 
che gli arabi chtameranno piu 
tardi kasr. La probabile deri-
vazione di questo termine dal 
latino castrum varrebbe d'aKra 
parte a confermare come sin 
dall'origine l'area in cui insi
st* l'attuale palazzo ha mante-
nuto nel tempo la stessa sostan-
xiale funxione. 

Ma e solo tntorno al mule 
che roriginarta e gia comporita 
fabbrica acquista coi normanni 
la flstanomta di un edifido dl 
tmponeoti e variegate propor-
xioni che articola i suoi corpl 
pia consistent! tra cortifl'. bas
se cortine murarie e loggia ti. 
mentre su tutto dominano la 
Cappella Palatina (1131. altera e 
aneora per quattrocent'anni, ben 
vistbUe dall'esterno) e le quattro 
torri merlate volute dai due 
Guglielmi: la Pisana, che e l'uni
ca quasi del tutto conservata. la 
Joaria. ta Greoa (ne rimane solo 
la struttura basamentale, sfre-
giata assai piu tardi daU'impian-
to di un'anonima ata), e infine 
appunto ta Chirimbi, attraverso 
la quale un tempo si raggiun-
geva ta Cappella. 

Solo con l'epoca dei vicere. 
il complesso acquistera nella se
conds meta del cinquecento e 
coi primi del sekento. dopo un 
lungo periodo di retativo abban-
dono. 1'aspetto chtuso cbe cono-
sciamo. Si pone infatti mano al 
«restauro» delta fabbriche ca-
denti, si aggiunge ta targe fac
ciata che nascondera ta Pala
tine, si taglta ta Chirimbi sino 
alta base — e Marc*Antonio Co-
lonna che sfrutta l'area di ri-
suite per crearvi il cortile del
ta fontana e un loggiato di for
ma rinascimentale —. si demo-
liscono le elevazioni superiori 
della Greca e della Joaria (al-
l'interno di quest'ultima saran-
no fortunatsmente conservati 
quel due gioielli ambienteli che 
sono la Stanza di Ruggero e ta 
Sala dei Venti). Si rfimova an
che, e si affresoa — d tavorera 
a lungo 11 Vetaecruef —. la gran
de Sala d'Grcota dove 1'arabo 
Edrisi dissertava sul suo trat-
tato di geogretta con Ruggero 
11 normanoo e Federico di Sve-
via radunava poeti e trovatori. 
matematici e fitasofi. e dove og-
gi si riunisce 1'Assemblea re-
gionale. 

E' proprio il parlamento sicl-
liano che si asaumera ora il 
compito sta di valorissare i re
cent! scavi (pur gia restituita 
•1 cortue ta sua ftakoomia. gli 
ainbtaud softostaufi sono ora 
tapestendbui) e sta dl dare una 
sMeuntica oidtnaiiene a tutte 
le twtmjontanze delta storia ar-
chitettonsoa del Palano. Per 
questa aorta dl piccolo museo, 
La Duca ha indicate una sede 
felloe: quelle teoria di dementi 
simmetrici (il c rimessone ») che 
si sviluppano al piano terreno e 
che dl volta In volta ospitanmo 
il corpo di guardta spagnolo, ta 
scuderie. dormitori. Con il che 
un altro nittero di Palermo aa
ra svetato a tutti sensa perdere 
nulla del suo faedno. 

disagio per 1'msufflcienza di 
tale poeaesao della realta: 
a Impoasibile de soiair Z'en-
semble d'une figure... Kois si, 
par eontre, on conunenetztf 
par analyser un detail, le bout 
du nez, par exempie, on 6tc.il 
perdu... La forme se <Ufatt,.. 
La distance entre une aiie du 
nez et I'autre est comme le 
Sahara, pas de limite, risn a 
rixer, tout ichappe*. 

Per auperare questo umt-
te: le eaperienae cubiste (e 
quiodi la aerie di sculture in 
out le forme « pure a rldDtte 
a poohi motlvi onaemtnll so
no paste a emtaurere lo apa-
atoa, con eatremo rigore ma 
anche con sottUe senso d'iro-
nu.); poi. dopo 11 1830, la par-
tecipaaione al Surrealismo. Da 
quelia one lo stesso Giaoamet-
tl definl la sua « prigionlu ba* 
bilonesea, ta BaoiTonsa del 
surrealismo, derlvb un'opera 
come la (Table surreai*ste» 
(1933), dove gli oggetti emble-
matlci (M torso femmmile, la 
mano staocata appogfiatl aul
la atavolaa) nanoono dajlo 
stesso « clima » ossesalvp, e da 
quel rtferimentl tatterari ca
rl a un Breton. Ma subito do
po. per Giacometti. a Surrea
lismo viene filtrato e rinter-
pretato in modo libera e per-
sonale, spogliato d'ognl ele
mento letterario o tntellettua-
listico. Nascono la serle delle 
«Gabble > aeree, trapassate 
e divorate dallo spasio, e le 
figure umane rldotte a poco 
a poco aU'eseenzlale: esili, sea-
vato nel gesso o perdute nel
le profondita abissali delle te
le grigie. 

Le mlnuscole figurine del 
1945*47 (alcune eJte circa 3 
centimetri) coal piccole che, 
come diceva Giacometti a spes-
so con ujn ultimo colpo di 
coltello, sparivano in polve-
re» conservano esattamente 
le steese proporsioni, la stes
sa « frontallta.» delle figure 
giganti scolpite alounl annl 
piu tardi. Una nuova relaaio-
ne viene create tra spettato-
re e oggetto: la distanaa che 
lo separa datl'immegine rap. 
preaentata non e piu una di
stanaa « flstca », oggetttvamen 
te reale, ma prattoato una di-
•tanza « soggettlva », peicologi-
ca e Interiors. La rie^nqutata 
delta realta avrtene per Gia
cometti conoenUando 0 pro
prio mondo poetlco su un 
univereo 'amiliare e dome-
stico: ta mogne Annette, 11 
fraiello Diego sono al centro 
di questa ricerca. La stessa 
umanita profonda, spoglla pe
ril d'ognl elemento aneddoti-
co o sentimentaJe, si ritrova 
nelle figure piu anodtae e nel 
rttrattt, scospiti oplti speaao 
dtpinti, dove i modem noti a 
familiar! vengono pit volte 
rtpreei, soavatl, misuratl ki 
una dimensione ad un tempo 
flsjca e psicologtca. 

Vtate attraverso a dlafram-
ma delta distanaa, tali figure 
vengono a prendere una nuo
va dimensione: sottllt, fUtfor-
ml, al Mmite di rottura tra 
male e immaginario, ease pelo-
no nasosre dalla nostalgia 
della realta e dalla coaolenaa 
della dtfflcolta a posaaderu. 

Uwra Malvano | Giorgio Fratca Polar* 

Programmi Rai-Tv 

Televisione 1 
9.M LEZIONI 

France**; Educazfone ctvica; Edncaxiana taka; Saarla dal-
farta; Chanka 

12-M COftSO Dl INCLESE 

114S GLI UOMINI COM LE ALI 
Saarla 

Contro 
canale 

1$.a| REPLICA OKI P a a O r m s m i SCOLASTICI 

17.PJ LAMTEIUU HAC4CA 

17JS TtUIOKMtHALE 

t7.4S LA TV DEI RACAZZI 
a) Panorama dalla nazioni: II Ghana; b) All e II 

11.45 CONCERTO 
La Caaaereta Neva dl Praoa, dircHa da ~ — • » « < » « , 
nHnkaa rinasclnwitali di Gabriall, GaataWi, VaccM 

19.15 SAPERE 
t Vtta in URS8 »: nueve cicia a cura di Salvatare Brmm. Can-
•wleAsa di Enza BarHza. Ragia dl GkiUe MaraHi: 1* punlata 

19.45 TELCdORNALE SPORT 

Cranacna Hellana - Ogpi al Parlaaaaaaa 

UM TELEGMMtNALE 

11JS FACCIA A FACCIA 
2Z.M IL *9t 

Scanaggiato tratfa dal romanxo di Vktar Hufla. Ragia di 
Alain 9oudat 

23.SS TELEGIORNALE 

Televisione 2" 
MM TVM 

21M TELEGIORNALE 

21.15 LA DONNA Ol CUORI 
Talagiallo dl Cacacci a Ciambrkce, Intarpratala da UbaJdo 
Lay. Quint* a ultima puntata 

22.15 SINCRO 
Saria curata da Sergio BerrelM, Quasta prima puntata al 
occupa dei libra bianco seritto da Alekaandnr Ginzburg MJI 
procasao a Daniel a Siniavtkl 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, i . 
IS, 12, 13, 15, 17. 20, 23; * , » 
Mattutlno muaicala; 7,10 Mu*l-
ca atop; 7,4S lari al Parlamen
to; 1,30 La canzoni del martino; 
1M Calonna muaicala; 1045 La 
Radio par la Scuole; 1S,J5 La 
are dalla mualca; 11J0 Una 
voce per vol; 12,05 Contrap-
punto; MM Letter* aparta; 
12^2 Glorno par giorno; 13,15 
Appuntamento can Dan Backy; 
14 Trauniialoni ragianaii; 14,45 
Zibaidana italiana; 15.M Chio-
aco; 15#4S Programme par I ra-
gazzl; H^O L'approdo muilca-
la.- 1745 Par vol giovani; 19.13 
Koenigamark; 19,30 Luna-park; 
20,15 Garusalamma ' libarata; 
20̂ 45 Tanla case caal; 21,15 Con
certo elnfenlco, 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore MO, 

7^0, 8,3», 9,30,10,3S. 11,30,12.15, 
13,30. 14,30, 15^0, H^0, 17^0, 
11,20, 19,30, 22, 24; » Svegllat! 
a canla; 7/U Blllardino a tem
po di music*; t ,1l Pari a di
spart; 9,05 Com* a percU; 9,15 
Romentlca; 9/40 Interiudio; 10 II 
cappello dal prete; 10,40 Chla-
mal* Rama 2131; 12^0 Trasmls-

sionl raglonali; 13 Hit Parade; 
13,35 Una commadia in front* 
minuti; 14,10 Juko^Mx; 14,45 
Par gli amid del disco; 15 
Quindlci minuti con la canzoni; 
15,11 Pianist* Christaph Eschen-
b*ch; 1* Pamaridiaiui; 17^5 
Classa unlca- I t Aperitive In 
mwsica; 19 Alia ricerca dai cat-
fa perdutf; 19,50 Punto a vir-
gola; 20,tl lo a la muskca; 28,45 
Passaporto; 21 Italia cha la-
vora; 21,1* LIbrl-staaara; 22,10 
II meledranwna In dlscaleca. 

TERZO 
Ora 10 Concerto dl aperhira; 

10/45 Musics a Immaglnl; 11,10 
Concert* dall'organisla Marcel 
Dupra; 11/40 Mustehe Italiana 
ifoggl; 12.20 L'epoca dal pia
noforte; 1235 Intermezzo; 1345 
Fuori repartorlo; 14JO Heltor 
VIHa-Lebos; 15,15 San Giovanni 
Battista; 1(^5 L. Oharublni; 
17,40 Jazz aggi; 11 Notizla dal 
Tarzo; 11,15 Quadrant* aeono-
mico; 10,30 Musica leggara; 
10^5 Pkcolo planeta; 19,15 Con
certo dl ognl aara; 20,30 Da 
Cuvlar a Theilhard da Chardln; 
21 La macchina a l'uomo; 22 II 
Glornak del Tarzo; 22^0 Idea 
a fatti della musica; 22,40 Poo-
sia nai mondo. 

VI SEGNALIAMO: « La macchina a l'uomo > (Radio 9* ora 21). 
Programme dl Tito Guerrini su Hany Ford a la rivoiuziona 
industrial*, con brani sceneggiati. 

US OMAGGIO? - Che 
ha avuto lo scenegguxto btoara-
fico Eleonora Duse tcrttto da 
Gilberio Laverto e Chtara Se-
rtno? Son era una biografta 
erittca: maneava, mfattt. una 
rteattruzione deU'ambiente eul-
turale ael quota Eleonora Duse 
opero; maneava anche una ana
lisi at quel trtjvaglio speciAco 
del mondo teotrale nel quale la 
attrice av vert tea. came e stato 
accenmato, una esiatmza di rm-
novamento: maneava, infine. 
qualsiasi tentativo di definite. 
anche viswamente. aali oeehi 
del pubblieo di ogai i tratti del
l'arte scernca deUa Duse e le 
motivazioni storiette del suo 
successo. Nessumo potrd certo 
affermare che, su questo pia
no, semplici aUusioni, come 
queUa a Gordon Craig, o lunghe 
cttazioni di brani laudatwi (co
me auelli di D'Amico. di Shno 
ni e di Shaw), fossero in arado 
di fomire ai telespettatort au-
tenttci elemenh di giudizio. Da 
altra parte, la totale assenza 
di qualsiasi termine di con-
fronto rendeva praticamente 
impossible la collocaztone stc-
rko-cnUca della figura della 
Duse in quanto donna di teatro. 

Non si puo dire nemmeno 
che lo sceneggvato tendesse a 
tracciare un rttratto psicoloai-
co e di costume: in reaitd. 
specie neUa seconda puntata, 
abbiamo assistito a una som-
maria elencazione di episodi. 
nessuno dei quali possedeva 
tanla forza da rappresentare 
un momento d\ sintesi; per di 
piu. alcune scene, come queUa 
dedicata a D'Annunzio «poeto 
dicitore», probabUmente desti-
nate nelle intenztoni degli auto-
rt od evocare un clima, rasen-
tavano il ridicolo. Del resto. 
anche un < ritratto». per ae-
quistare un senso al di Id della 
pura rievocazione, avrebbe ao-
vuto essere veicolo di un dt-
scorso culturale sul teatro e 
sui suoi mtti, almeno. 

E dunque? Forse, possiamo 
considerate questo programma 
come un < omaggio» alia me-
moria delta Duse. alia manie-
ra di certe serate celebrative 
ormai cadute in disuso, Questi 
* omaggi », purtroppo, non man-
cavano mai di cedere, almeno 
in parte, alia convenzione: e 
questo scenegg'tato non ha fat-
to eccezione alia regola. Ab-
bondantemente convenzionali 
erano molte battute del dialo-
go (alcune delle quali addirit-
tura imperdonabUi. come quel 
c Benedetti ragazzi! Sono alle-
gti! * indjrizzato ai soldati in 
procinto di ripartire per il 
frante), e dolcemente adagiaia 
nella convenzione (fino al pro
gressiva spegnersi delle luci. 
nell'ultima scena) era la regia 
di Ftaminio BoHini, continua-
mente tentata dal melodramma. 

In questo contesto, anche una 
attrice inteUigente come Lilla 
Brignone ha finito per offrirci 
una recitazione di maniera, che 
e rmscita a risollevarsi soltan
to in qualche momenta della 
ultima parte e, in particolare. 
nella scena del coUoquio-con-
fessione con la figlia. Qui la 
Brignone ha conferito al per-
sonaggio una asciutta amarez-
za, una dignitosa modestia che, 
forse, non saranno state pro-
prie delta « divina Eleonora », 
ma che, comunque, costituiva-
no certo I'unico aspetto valido 
dello sceneggiato. 

a. e. 

LAV0RAT0RE ABB0NATI AL 
TU0 GIORNALE 

Abbonamento 

Abbonamento 

Abbonamento 

Abbonamento 

Abbonamento 

Abbonamento 

Abbonamento 

sostenitore L. 30 .000 

annuo ( a 7 numer i ) L. 21 .000 

annuo ( a 6 numer i ) L. 18.000 

annuo ( • 5 numer i ) L. 15.000 

semestrale ( • 7 numer i ) L. 10.850 

semestrale (a 6 numer i ) L. 9 .350 

semestrale (a 5 numer i ) L. 7 .830 
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