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Mentre il cinema aspetta 

Vanno in fumo 
i soldi per 

I'Ente Gestione 
Bloccata la legge finanziaria — Dissidi 
tra DC e PSI — II metodo adottato dal 

governo ha portato alia paralisi 

«Garantire al cinema una li-
berta creativa che l'iniziativa 
privata non e sempre in grado 
di assicurare >. « La presenza 
delle imprese pubbliche nel cam-
po cinematograflco deve essere 
rivolta a fornire, stabilmente 
e continuativamente. un'alterna-
tiva al cinema cosiddetto mer
cantile e mercificato ». c Assicu
rare che 1'intervento statale ab-
bia una dimensione e un peso 
determinante, mentre ('mora e 
risultato cornice >. Queste for-
mulazioni sono racchiuse nella 
relazdone. a titolo informativo. 
svolta dal ministro Piccoli alia 
Camera dei deputati, nonche 
nella nota introduttiva alia leg
ge per il finanziamento delle so
cieta cinematograflche statali, 
ancora alio stadio di bozza e 
lungi dall "essere trasmessa al 
Consiglio dei ministri. 

Ammettiamo che le parole 
spese dal ministro sono diverse 
da quelle con cui. sei mesi fa. 
egli illustrava !a prima stesura 
di uno striminzito decretino cir-
coscritto alia modinca della com
posizione di un consiglio di am-
ministrazione. Segno questo che 
qualcosa e stato recepito in se-
guito a battagiie, proteste, scio-
peri e polemiche giornalistiche. 
Tuttavia. si accerta un divario 
fra restrema genericita degli 
articoli enucleafi nel decretino 
Piccoy-Finocchiaro e nel pro-
getto di legge finanziaria, e al-
cune delucia'azioni di ordine pro-
gTammatico da cui peraltro si 
desume che l'iniziativa pubbli-
ca, pur predisponendosi — in 
via di principle — a sostenere 
nuovi istituti produttivi (le coo
perative) e nuovi strumenti di 
comunicazione, porgera il suo 
braccio airindustria. 

Si rileva, inoltre. che nelle 
dichiarazioni di Piocoli e nella 
prolusione al testo della legge 
finanziaria. l'aspetto chiave del 
circuito culturale e trattato elu-
sivamente. rinviandone la defl-
nizione a studi da compiere. In-
somma, non si assume alcun im-
pegno precise 

La contraddizione piu vistosa 
balza, pero. tra i fatti e le pro-
messe. Si annuncia un finan-
ziamento di quaranta miliardi, 
suddiviso. neH'arco di un quin-
quennio, fra il ministero delle 
Partecipazioni statali (25 miliar
di) e il ministero dello Spet-
tacolo (15 miliardi). La prima 
fetta dovrebbe servire alia ri-
strutturazione e al risanamento 
del complesso Dubblico. mentre 
la seconda consentirebbe «una 
piu efficace attivita diretta alia 
promozione. alio sviluppo e alia 
diffusione di una produzione 
particolarmente qualiflcata sotto 
il profilo culturale e artistico ». 

Sulla base di questa riparti-
zione. si awerte che le valu-
tazioni esposte dai rappresen-
tanti governativi non combacia-
no. A detta di Finoechiaro. rid 
esempio. i 25 miliardi del mini
stero delle Partecipazioni non 
comprenderebbero la liquidazio-
ne degli oneri relativi al deficit 
in cui versano Cinecitta e il 
Luce, mentre, stando a Piccoli, 
e in questo ambito ftnanziarl.i 
che andrebbero eliminate, seb-
bene per gradi. le passivita del-
l'impresa cinematografica pub-
blica. La discordanza non e di 
poco conto. 

Oltre al bisticcio constatato. 
leggendo la bozza della legge 
finanziaria, si apprende che i 
programmi. concernenti Pattivi-
ta produttiva. vanno sottoposti 
aH'approvazione del ministero 
dello Spettacolo. di concerto con 
il ministero delle Partecipazio
ni statali. In altri termini, si 
introduce una prassi pericolo-
sissima. che attribuisce ai mi-
nisteri competenti funzioni di 
controllo sui contenuti dei pro-
getti proposti. L'ombra sinistra 
del Minculpop si riaffaccia aiki 
ribalta, previo una misura cne 
attenta anche alia codificata au-
tonomia dell'Ente di gestione. 

Ma non e tutto. I quaranta 
miliardi, di cui tanto si parla, 
al giorno d'oggi non d sono 
piu. Questo almeno si deduce 
da un documento della com-
missione cinema del PSI, pub-
blicato venerdi scorso e che ha 
acceso una diatriba fra demo-
cristiani e socialist: In b*se 
alle informazioni in nostro pos-
sesso. siamo in grado di affer-
mare che 1'allusione delVAvanU! 
ha un fondamento-

Quale causa ha determinato 
I'insicurezza lamentata dai so-
cialisti insieme alia mancata 
contestualita deH'approva7ione 
del decretino Piccoli Finoechia
ro e dei prowedimenti finan 
ziari? E* difficile supporre che. 
d'un colpo. k> Stato non nesca 
a racimolare una somma sulla 
cui entita e disponibilita esis:.e-
va il pieno consenso del quairi-
partito e di Ferrari-ARgraii. 
Siamo invece propensi a con-
nettere il repentino voltafaccia 
alia rissa per la spartinone del
le leve di comando. che prose 
gue in un clima sempre p»u 
teso. Lo stesso ritardo de'.Ia 
pubblicazione del decretino Pic-
coh-Fioocchiaro sulla Gazzetta 
ufficiale accredita 1'ipotesi che 
verrebbero frapposti intrala di 
varia indole, al fine di tirare 
i tempi alia lunga. sino al mo-
mento in cui i partiU governa
tivi avranno raggunto una in-
tesa. (Fretta ne na dimostrata 
Piccoli solamente ordinando di 
indire le elezioni nelle azici»de 
e rimantfianriotsi poi la disposi-
zione data) Si ha. comunque, 
la sensazione che i soldi pro-
messi *iano una sorta ,1: pelle 
di Zicnno. che si accorrm o v 
allnn^a o ^compare iffitto in 
sintoni.i i-on le oanltdature pre 
valen'.i All 'ncorte/za e al d:-
sai-cordn IUI nom: fa ecu I'in-
certe//a *na\. «>npntamonti e 
sui programmi 

Finalmenle. anche i COTI;M 
gni socialisti nanuc deciso di 
pubbUcJzzare il dLssntio coi la 
DC. che si estende sino alia 
quortione della Mostra di Vc-

nezia e del papabile Gian Lui-
gi Rondi, al quale si d detto 
€ no», provocando ira e riscn-
timento nelle file democristiane. 
Tuttavia. una reticenza e in-
giustiflcata nel documento del 
PSI ed essa investe il mani:o 
della controversia. Non accen-
nando. nemmeno vagamente. a'-
la pregiudiziale della democra-
tizzazione e del metodo con cui 
si 6 affrontato l'intiero p^ble-
ma degli enti statali, i compa-
gni socialisti finiscono per pian-
gere sui latte versato, spnza 
capire che i contrast! e gll at-
triti esplosi sono la conseguen-
za diretta di un'azione politica, 
a chiacchiere protesa verso il 
futuro. ma sostanzialmente im-
brigliata nella logica e na'le 
praliche del passato. 

Spetta ora ai socialisti usv'ire 
dagli equivoci per operare, al-
1'insegna della coerenza. nella 
direzione di un rinnovanricnto 
reale. Questo chiarimento lo in* 
vocano i lavoratori. gli auiori, 
i critici. le organizzaziom cul
tural! .allorche volgono I'atlen-
zione al Parlamento afilnche in 
questa sede e al piu presto s:a 
sviscerata una materia, che e 
stata sottratta (con esitl peno-
si e inconcludenti) a una ve-
rifica dialettica e aperta ad ap-
porti non condizionati da ri-
strette fonti aecisionall e da 
interessi precostituiti. 

m. ar. 

LA SCOMPARSA DI HAROLD LLOYD 

Fu un «eroe» con il 
viso da impiegato 

A colloquio con il regista 

La violenza 
filo rosso dei 
film di Penn 

Quello che pensa del cinema americano - I I« po-
tere » ha imboccato la strada del romanticismo 

Arthur Penn $ a Roma per 
supervedere il doppiaggio in 
italiano del suo ultimo film, 
II piccolo grande uomo. di 
cui e protagonista, nel ruolo 
di un € viso pallida ^ adottato 
dagli indiani. Dustin Hoffman, 
I'interprete del Laureato e il 
« sozzo > di Un uomo da mar-
ciapiede. Penn spiega di esse
re venuto in Italia perchi sia 
lui. sia Warren Beatty, ri-
masero assai insoddisfatti di 
come Ju tradotto, nella no
stra lingua. Gangster story. 

Ma I'incontro con il regista, 
non si e limitato alia storia 
del generale Custer, della bat-
taglia di Little Big Horn e 
del massacro di Washita, an
che se visti con gli occhi de
gli anni '70. Rimandiamo il 
giudizio sui film al critico; a 
titolo di curiosita bastera di
re che Dustin Hoffman avra. 
all'imzio del film. 121 anni. 

Penn e Vautore di film che 
hanno avuto, nel nostro Pae-
se, esiti diversi. Dopo il suc-
cesso di Gangster story i ve
nuto. per esempio, Vinsucces-
so — almeno commerciale — 
del Ristorante di Alice, c E' 
questo un film diverso dagli 
altri miei — dice Penn — per
chi ero interessato, in tale 
caso, a studiare la societa 
dei giovani. Nel Ristorante di 
Alice e'e, e vero, il tema del-
Vamore dei giovani, ma c'i 
anche la violenza emotiva. po-
sitiva e negative. e la barrie-
ra che si crea tra i giovani 
che vogliono vicere d'amore 
e la societa dalla quale, in 
fondo. dipendono ». 

Violenza: per Penn & un 
TTiofiro ricorrente dei suoi 
film. Violenza positive — co
me in Anna dei miracoli — 
e violenza negativa come in 
Gangster story o nella Cac-
cia con Marlon Brando. 

Viene chiesto a Penn che 
ensa pensi del t nuoro cine
ma americano > e sopratlut-
to se ritenpa che esista un 
< nuovo cinema americano». 
€ 11 cinema indipendente — di
ce il regista — si contrappo-
ne al cinema industriale. ma 
ora la sc'tssione tra questi due 
filoni produttivi non e piu co-
si netta — agqiunge — per
chi la recessione. la crisi 
dell'industria cinematografica 
americano, e piuttosto forte*. 
Qualcuno insiste e Penn am-
mette che si, c'i una batta-
alia tra la coscienza degli 
autori e il potere ». 71 c pofe 
re» — cioe gli industrial! ci-
nematografici — ha imbocca
to ora la strada del romanti
cismo e della melenxaagine: 
e it caso di Î ove Story. Che 
cosa pensa Penn di questo 
film? t Non Vho visto — ri-
sponde —. Comunque posso 
dire che i critici amehcani 
sono molto preoccupati del 
Jenomeno che si allarga a 

macchia d'olio. 1 produttori 
chiedono agli autori solo ro
manticismo e vogliono metter-
10 anche net luoghi piu stra-
ni. Se fosse possibile fareb-
hero innamorare il cow-boy 
del proprio cavallo che muo-
re > risponde con una battuta 
non nuova, ma pertinente. 

Per ora Arthur Penn non ha 
altri progetti di lavoro. Si 
vuole riposare anche perchi 
11 piccolo grande uomo gli ha 
portato via due anni di tem
po. II discorso scivola sui re-
gisti che Penn preferisce e 
a cui si sente piu vicino — Qr~ 
son Welles e Truffaut — e fi-
nisce sull'incontro tra Cassius 
Clay e Trazier. Penn ha tifa-
to per Classius Clay, ma & 
pieno di tristezza perchi — di
ce — ha dovuto costatare che 
Clay ha passato il punto piu 
alto della sua parabola, c l/no 
o due anni fa sarebbe stato 
tutto un altro incontro — com-
menta — anche perche Fra-
zier — bisogna dirlo — non 
e un gran combattente, non e 
Rocky Marcianoy. 

Mirella Acconciamessa 

Una nuovo 
composizione di 

Sciostakovic 
MOSCA, 9 

Fra le piii recenti « prime » 
musicali a Mosca, particolare 
interesse ha destato una nuo
va composizione corale di Di-
mitri Sciostakovic. E* intitola-
ta Fedelta ed e composta di 
otto ballate su versi di Ev-
gheni Dolmatovski: essa e sta
ta eseguita per la prima volta 
nell'Aula Magna del Conser-
vatorio delta capitate sovieti-
ca dal Coro maschile estone. 
airetto da Gustav Ernesax. 

n nuovo lavoro di Sciosta
kovic e dedicato a Lenin e al 
Partito comimista. 

Negli anni venti I'attore comico era stato piu popolare perfino 
di Chaplin e di Keaton - Artisticamente non sopravvisse alia 

grande crisi - l/ottimo artigianato dei suoi esilaranti film 

HOLLYWOOD, 9. 
Harold Lloyd 6 morto ieri 

nella sua villa di Beverly 
Hills. II popolare attore — 
che aveva quasi 78 anni essen-
do nato a Burchard nel Nebra
ska il 20 aprile 1893 — soffriva 
da tempo di un male incura-
bile e otto mesi or sono era 
stato sottoposto ad un inter-
vento chirurgico ai reni. Le 
esequie si svolgeranno nella 
mattinata di giovedl 

Popolare negli anni ventl 
piu di Buster Keaton e ad-
dlrittura piu dello stesso Cha
plin (pare che, nel 1925. The 
freshman ovvero Viva lo 
sport avesse incassato anco
ra piu soldi della Febbre del-
I'oro), Harold Lloyd era 11 
piu dimentlcato del tre gran-
di comlci dell'eta d'oro ame-
ricana. Mentre Keaton, e in 
minor misura Harry Lang-
don (ch'era, a molta dlstan-
za, il quarto), sono statl riva-
lutatl in questi ultimi anni, 
su Harold Lloyd, nonostante 
1 suoi personal! tentativl con 
due antologle dl suoi pezzi 
sceltl, e da decennl calato lo 
oblio. 

Ne avemrno una prima im-
pressione nel maggio del '62 
al Festival dl Cannes, allor-
che l'anziano e rlcchissimo 
uomo d'affari In cui s'era tra-
sformato l'antlco «uomo da
gli occhiali dl tartaruga» — 
azionista della Paramount, 
proprietario d'una catena te-
levisiva, presidents dl un 
ospedale per malattie infan-
tili. e a tempo perso foto-
grafo. archeologo. entomologo 
e bocciofilo — venne a pre-
sentarvi il suo World of co
medy. il suo «Mondo comi
co» che poi, sui nostri scher-
ml, avrebbe assunto 11 titolo 
A rotta di collo ch'era gia 
stato. all'epoca bella dei suoi 
trionfi, quello italiano d'uno 
dei suoi film piu famosi, 
Speedy, del 1928. Ebbene, in 
quell'occasione, ci furono de
gli inviati speciall che tradu-
cendo maldestramente II fran-
cese canotier, lo de3crissero 
come 11 tipo dalla «canottle-
ra» invece che dalla celebre 
apaglietta», come se Harold, 
ch'era sempre dignitosamen-
te vestito nei suoi film, che 
era anzi un elegantone del 
ceto impiegatlzio, si fosse mai 
vestito come uno scaricatore 
di portol 

Al termlne della proiezio-
ne di quel prezioso florilegio, 
riaccese le luci, 11 pubblico dl 
Cannes, che usciva dalla lun
ga, alluclnante, spasmodica 
sequenza del grattacielo (uno 
del branl magistrali di Ha
rold. piu volte ripetuto nelle 
sue comiche. anche col sono-
ro), url6 e rise di nuovo per
che il sessantanovenne attore, 
presente al Palais du Festi
val, fece l'atto dl scavalca-
re la balconata, trasmetten-
do, per scherzo, l'ultimo bri-
vido alia platea. 

Ma sara perche non e'era 
lul (tra l'altro. In Francla, 11 
personaggio fu proprio sem
pre chiamato «lui», come 
Keaton era «Malec» e Cha
plin «Chariot») a fingere dl 
scavalcar balconate nei cine-
matografi itallani. fatto sta 
che le riprese delle sue due 
antologie retrospettive (e an
che se la seconda alludeva 
fin dal titolo al Lato comico 
della vita) non ebbero quasi 
alcun successo. Come si pud 
spiegare questo passagglo dal
la popolarita piu incredibile 
alia dimenticanza piu ingiu-
sta? Lo si spiega — pur se, 
ripetiamo, non lo si giustlfi-
ca interamente — con un rl-
lievo di carattere storlco-so-
ciologico. Piu dei suoi colle-
ghi-rivali, Harold era stretta-
mente legato al decennio suo. 
Le awenture o disawenture 
comiche, sempre francamen-
te ottimiste, sempre corona
te dal lieto fine, che Harold 
viveva nei suoi film d'azione 
con la timidezza, il garbo, la 
confusione e 1'ostinazione dl 
un tipico cittadino medio, dal 
normali appetiti e dalle co-
muni fantasie. riflettevano una 
America altrettanto spen-
sierata e gioconda. ricalcava-
no e accontentavano la fac-
cia di una societa ben lonta-
na dairimmaginarsi la gran
de crisi che i'avrebbe attesa 
al varco Come Douglas Fair
banks senior sui piano del 
film d'awentura e di cappa 
e spada, sorridente Zorro o 
agilissimo pi rata in nero. Ha
rold era. a modo suo. un eroe 
del successo: un eroe piu 
quotidiano e borghese, natu-
ralmente. ma capace anche 
lui dl sopravanzare ogni dif-
ficolta, di irridere a ogni insi-

C in breve 
Nuovo film dl Newman con Rosenberg 

HOLLYWOOD, 9 
Steve McQueen si e associato aUa compagnia di produzione 

c Fu*st Artists Production Co.», formata da Paul Newman. Bar-
bra Streisand e Sidney Poitier. II primo Aim di questa compagnia 
comincera a meta del mese prossimo nel Nuovo Messico e nel-
I'Arizooa. Si inUtolera Jim Kane, e ne sara protagonista Paul 
Newman, con la regia di Stuart Rosenberg. 

« Abelardo e Eloisa » sullo schermo 
HOLLYWOOD. 9 • 

ta c Universal > ha concluso un accordo col produttore in-
glese John Woolf e col regista Fred Zinnemann. per la realizza-
zione di due film, Abelardo e Eloua. che ripropone la storia del-
l'amore infehce tra il filosofo medievale e la sua discepola. e 
II giorno dello sciacallo, da un romanzo di Frederick Fortyth. I 
film saranno girati entro quest'anno. in Francis e ki Inghilterra. 

dia, di arrivare in porto ((fre
sco come una rosa» dopo 
aver scavalcato ogni barriera. 
Si trattava dl giungere In 
tempo a impedire che la «sua» 
ragazza impalmasse un poco 
di buono? Harold si servlva 
d'ogni mezzo, di un'automobl-
le come dl un tram, dl una 
blcicletta con sopra un pop-
pante come dl un carro a ca-
valli, delle due assi rimaste 
inforcate a gulsa di scl, co
me dl un monopattino... Era 
una cavalcata fantastica che 
non aveva nulla da invldla-
re a Douglas sui tappeto vo-
lante. E il mister della squa-
dra di rugby non lo voleva 
assolutamente In campo, per 
via degli occhiali e di quel 
suo fislco gracilino? Ma quan-
do lui scende sui terreno di 
gioco, non ha nessuna pau-
ra dei «mostri» del «pac-
chetto» avversarlo: sempllce-
mente, con il lacclo elastlco 
che servlva a chiuderla, ado-
pera la palla ovale come se 
fosse il passatempo allora di 
moda, la tira a se e la al-
lontana a piacere come uno 
yo-yo, lasciando esterrefatti 1 
giganti nemici. 

C'e chl ha raccontato co
me awenivano, in California, 
le riprese dei grattacieli new-
yorkesl. Grazie agli scenogra-
f 1 e al trucchl dl fotografia, 
Harold non era affatto appe-
so pericolosamente al coral-
cioni, mentre un Colombo sce-
glieva proprio quella sua po-
sizione per venirgli a fare 1 
bisognini in testa, o le lan-
cette enorml di un orologio-
ne lo urtavano ad ogni mi-
nuto; no, lui stava tranquillo 
a mezzo metro da terra, e la 
angoscia che comunlcava alio 
spettatore era tutta un pro-
dotto di alto artigianato. 

Ma questo artigianato, che 
costava tra l'altro fior di quat-
trinl, era alia base della co-
micita ben fatta di allora. 
Quando negli anni della pri
ma guerra mondiale Harold 
era ancora al servizlo di al

tri (di Hal Roach e di Mack 
Sennett) e il suo personaggio 
dl campagnolo che venlva in 
citta si chiamava Willie Work 
(Guglielmino-lavora) o Lone
some Luke (Luca 11 solita-
rlo), la sua comlcita era quel
la disordinata e buffonesca 
di quegli allegroni intruppatl, 
esercitata e perfezlonata In 
quasi duecento cortometraggi, 
ma che non raggiunse mal 
la completezza tecnlca del 
suoi died lungometraggi mu
ll e dl qualcuno dei suoi sei 
film sonorl. Come Chaplin, co
me Keaton, Lloyd dovette ren
ders! Indlpendente e padro
ne dl se stesso, dovette fon-
dare una propria compapnla 
dl produzione e rischlare in 
essa ogni suo avere, per ot-
tenere quel risultati amblen-
tali, quel ritmo perfetto. quel
la straordlnaria naturalezza 
dei dettagli, su cui si basa-
va tutto il suo mestiere 

Qui e anche la raglone del
la sua lmmensa fama. che sol-
tanto con la scoperta cultu
rale del valor! piu solid! e 
permanent! espressi dai suoi 
competitorl-poeti si sarebbe 
attenuata, fin quasi a scom-
parire del tutto. E qui e an
che la lezione piu valida che 
Harold Lloyd, 11 comico di 
Preferisco I'ascensore che a-
veva l'aspetto di un Impiega
to d! banca (o di un banchle-
re), potrebbe offrire ai pro
duttori dei film comlci odler-
nl, se i produttori avessero 
1'abitudine di frequentare le 
cineteche. Ma essi non soltan-
to si rifiutano di Imparare 
da chicchessia, sono anche 
condizionati dai tempi in cui 
viviamo. Non ci sono piu i 
grand! film comici dell'eta 
d'oro, anche perche non si 
spendono piu, con audacia, 
que! quattrini che il film co
mico richiede, ma ci si ac-
contenta di guadagnare (quan
do ci si riesce) sulle barzel-
lette e sui dialetto. 

Ugo Casiraghi 

« » 

Mostre d'arte a Roma 

Un americano fuori 
dal mito americano 

JAMES MCGARRELL - Galle-
ria «I I fanle dl spade» (via 
Ripelta 254). 

Delia generazione artistica 
americana che rifiuta il mito 
americano e la propaganda 
plastica fattane dagli artisti 
< pop» James McGarrell e co-
nosciuto, in Italia e in Europa, 
come il pittore piu poetico e 
umanamente intransigente. Que
sti quadri, datati 1968-1969, so
no la conferma di una posizio-
ne pittorica assai difficile da 
tenere. McGarrell insiste a di-
pingere quadri sulla propria vi
ta di pittore, sull'amore fami-
liare, sull'amicizia; e fa que
sto come se fosse la cosa piu 
importante del mondo. II suo 
sguardo cerca fin dove i sensi 
umani sono antichi. riscatta la 
vecchiaia. fa un monumento li-
rioo all'intimita e aU'amore. 
Introduce ansia e oggetti allar-
mistici nei suoi quadri di vita 
quotidiana ma nulla sembra 
poter alterare la sostanziale 
solidita degli uomini e dei rap-
porti pacifici tra di Ioro. Per 
non essere divorato dalla cul-
tura plastica americana che 
propaganda il «modo di vita 
americano* McGarrell si fece 
pittore europeizzante: prese le 
sue distanze dagli Stati Uniti. 
alia fine degli anni 30, «rivi-
sitando > la pittura francese 
tra Gauguin. Bonnard e Matis
se. Nei quadri ultimi il <bon-
nardismo » e ridimensionato ma 
la coscienza della cultura euro-
pea sembra ancor piu. per Mc 
Garretl. la condizione essenzia-
le per essere pittore americano 
sensibile alia storia. alia lot-
ta di classe e al tragico al-
larme che esse portano nella 
vita quotidiana. neH'amore e 
nel mestiere stesso del pittore. 
Si pud amare l'America amo-
rosa e inquieta che da luce e 
colore umani alle Manze di 
e Double Double Portrait Ti
na >. di < Double Double Por
trait Linda >. d' * Double Dou
ble Portraif Gail*, di tTor
toise » e di « Bison » Lo stesso 
erotismo abbuiato. la stessa 
malinconia che viene d3l'a co 
scienza di una vita difficile da 
tenere in pu^no sono epntimen-
ti preziosi per la pittura di og-
gi. E il decadentismo scoporto. 
quasi oggettivato. alia fine aiu-
ta a capirp in modi pittorici 
molto umani e tipici. 

Di la della siepe 
ERNESTO TRECCANI - Gelle-

rla cDon Chlscloftes (via A. 
Brunetti, 21a). 

Le pitture recenti esposte a 
Roma sono un tentativo pitto-
rico di coinvolgere liricamen-
te le forme di natura — sie
pe, giardino, foresta. fiore. 
stagiom. notte. giorno. ecc. — 
nei conflitU e nei problemi del 
presente deU'uomo. La natu
ra prende senso e gesto uma
ni. Si tratta di una naturalez
za pittorica non < Candida * ma 
conquistata e costruita come 
essenziale schema figurativo. 
Dentro le forme naturali o del
la figura umana. tra tin ta qua
si fosse fiore, awengono scop-

pi ed eruzioni di colore che. 
torrenziale, rompe le forme 
chiuse del disegno oggettivo e 
veristioo per rendere manife
sto un lirismo profondo. ansio-
so e c notturno >, anche quan
do c'e il sole a picco. Per 
una piu esatta valutazione di 
questo tormentato momento li-
rico di Treccani va ricordata la 
rilettura che egli ha fatto. da 
pittore, della poesia di Pave-
se e, piu recentemente, degli 
Idilli di Leopard! che ha illu
strate con acquaforti a colori 
per i tipi grafici di Cantini. 
La tensione. l'ansia. la gra-
zia e l'amore con cui Trecca
ni guarda. oggi. al mondo di 
la dalla siepe leopardiana ri-
cordano per l'energia del se
gno e della materia certi ri
sultati di Giacometti e di Wols. 
Per quanto sia gracilissima. 
1'immaginazione lirica prende 
avvio dal fatto umano e poe
tico che Treccani vede una 
trasparenza del mondo (dal 
punto di vista tecnico fa te 
soro della pittura cinese) lad-
dove altri vedono una crosta 
spessa e impenetrabile. 

Rieti e Visconti 
FABIO RIETI - Galleria e l l 

gabbtano» (via della Frcz-
za 51); 6-13 marzo. 

Disegnatore esatto. pittore 
sensibile. capace di cogbere. 
con la geometria del segno, it 
«clima » decadente di un am-
biente sociale e proprio dietro 
schemi figurativi «pop >. tec-
nologici e consumistici. Fabio 
Rieti ha dipinto una serie di 
quadri in omaggio al Visconti 
di « Morte a Venezia >. La pit
tura tradisce un'emozione pro-
fonda per la potenza figurativa 
emblematica del film. Emozio-
ne giustificata da una tensione 
lirico-storica quale Visconti non 
aveva piu toccato. forse, dai 
giorm di c Ossessione >. Ma 
Rieti ha fatto un errore di ti
midezza come pittore limitan-
dosi a illustrare 1'intervento 
di Visconti sui racconto di 
Mann. Ha fatto cosi dei quadn 
molto limpidi. dei ritratti molto 
somiglianti e intelligent! ma 
gli e sfuggito il «clima > di tra-
gedia europea attuale e^ anche 
il ffnnde oaniro che c'e die 
tro la vecchiaia • e l'erotismo. 
Soltanlo ne!!e immagini di Ve 
nezia autunnale e appestata 
si e awicinato a Visconti: qui 
il graftsmo gracilissimo di Rie
ti. che precede per hnee oriz-
zontali a costruire l'immagine 
come fosse fotogramma del vi
deo. traduce bene il dissolvi-
mento stonco e biologico. I so-
migliantissimi Gustav von As-
chenbach e Tadzio sono rima-
sti, nei quadri. dei buoni vil-
leggianti e la passione loro e 
una piccolezza privata. In un 
quadra, invece, c'e 1'invenzio-
ne che. sviluppata pittorica-
mente, avrebbe giustificato la 
s^ie: la dove la figura di Vi
sconti si sostituisoe a quella di 
Aschenbach e si fa protagoni
sta di una crisi storica. 

Dario Micacchi 

Antigone 
di Sofocle al 
Festival dei 
Due Mondi 

. SPOLETO, 9. 
VAntigone di Sofocle ed un 

lavoro di Pierre Carlet de 
Marivaux dovrebbero costitui-
re, a quanto apprendiamo, i 
cardini del programma di 
prosa del prossimo Festival 
dei Due Mondi di Spoleto. 

Come e nella tradizione del
la manifestazione spoletina, le 
notizie sui programma filtra-
no goccia a goccia dalle stan-
ze della direzione artistica che, 
impegnata a definire il ca-
lendario degli spettacoli ed il 
cast degli artisti, non c esce > 
con comunicati ufficiali. Sup-
pliscono a questi le indiscre-
zioni di buona fonte, secondo 
le quali. appunto, VAntigone 
di Sofocle sarebbe messa in 
scena con la regia di Fran
co Zeffirelli ed avrebbe come 
interprete principale Barbra 
Streisand. 

Quanto al lavoro di Mari
vaux, esso sarebbe affidato al
ia regia di Patrice Chereau, il 
giovane regista francese che 
fu gia a Spoleto qualche anno 
fa per la direzione di una 
edizione dell7/aliana in Algeri 

g. t. 

F2BI \0 

le prime 
Teatro 

Guernica 
e Orazione 

Prosegue al Teatro Centrale 
la rassegna del teatro « d'avan-
guardia» promossa dall'ETI. 
Sui limiti dell'iniziativa abbia-
tno gia detto, e una conferma 
delle contraddizioni inerenti al 
concetto prefabbricato dl < tea
tro d'avanguardia» italiano e 
lo spettacolo presentato dal 
cCentro Teatrale Esse* diret-
to da Gianroberto Cavalli. An
cora una volta non siamo d'ac-
cordo sulla scelta dei testi: Ca
valli ha voluto offrirci due atti 
unici di Fernando Arrabal. 
Guernica e Orazione, nelle ri-
spettive traduzioni di Dino De-
siata-Gianroberto Cavalli e Ro
berto Lerici. Col passare del 
tempo ci si rende sempre piu 
conto dei limiti non certo mar
ginal! della poetica di Arra
bal, un autore intorno al quale 
la critica, in particolare quella 
francese, ha confezionato 
ua'alone mitico, un'aura d'in-
teressi creati piu che sostan-
ziati da giustificazioni ideologi-
co4inguistiche. E di questo cre-
diamo che il regista Cavalli si 
renda perfettamente conto in 
alcune sue note di regia. 

Guernica e certo una «clow-
nerie tragica», un dialogo fra 
due vecchi contadini baschi sor-
presi nella loro casa dal primo 
bombardamento, ma vuole es
sere soprattutto una paradossa-
le demistificazione di una ipo-
tetica retorica < tipica > del po-
polo basco colto nell'atto di 
leccarsi le proprie ferite. L'a-
pologo e. certo. sempre sospeso 
sui filo di una tragica ironia, 
ma questo non basta a riscat-
tarlo da un'ambiguita e da una 
gratuita di fondo che rivelano 
non solo il limitato angolo vi-
suale dell'autore ma soprattut
to una mancaiua di maturita 
espressiva: il grottesco sopra-
vanza la verita della tragedia 
in atto. una tragedia storica 
che e particolare prima di es
sere generica e universale. 

In Orazione il grottesco si 
colora ancor piu di spunti ca-
bareUistkd, mentre la trovata 
iniziale (Adamo ed Eva deci-
dono di diventare improwisa-
mente «buoni >, stimolati in 
questo dal serpente piu angelo 
che demonio) si stempera nella 
banalita e ov\ieta dello svol-
gimento drammaturgico. Tutta
via, sono da citare gli inter-
preti. i quali, tutti. hanno ten-
tato (riuscendovi in gran par
te) di conferire corposita e 
sangue a personaggi-simboli 
piuttosto anemici: Dino Desia-
ta. Imelde Marani e Cicci Man-
gione. Le scene e i costurai so
no di Leopoldo Mastelloni. Ap-
plausi cordiali, e si replica. 

vice 

Cinema 

Le foto proibite 
di una signora 

per bene 
Minue e la giovane e bella 

moglie di Pierre, un industria
le in diffkolta finanziarie. Una 
sera la donna viene aggredita 
da un maniaco sessuale: se 
lei non non gli si concedera, lui 
denuncera Pierre come assas-
sino. Infatti. possiede le prove 
che un noto finanziere, morto 
in circostanze poco chiare, e 
stato ucciso da Pierre. Minue, 
per salvare il marito. cede al
le voglie dello sconosciuto. I 
loro amptessi vengono pero fo-
tografati e con questa nuova 
arma (nel frattempo si viene 
a sapere che Pierre non ha 
ammazzato nessuno) il pazzo 
continuera a tormentare la po-
vcretta. La quale, ridotta alia 
disperazione e su consiglio di 
un'amica di famiglia. nvela 
tutto al marito. Interviene la 
polizia c il maniaco. come d'in-
canto, sparisce. Tutti allora 
credono che a Minue. colpita 
da un forte esaurimento. vacil-
li atquanto il ctrvello. 

- Lo spettatore per6 capisce 
gia dall'inizio che il pasticcio-
ne giallo-erotico e stato archi-
tettato da qualcuno motto vi
cino alia protagonista. E regi
sta Luciano Ercoli, ci mette 
anche qualche impegno forma-
le per reggere il mistero flno 
alia fine, ma attori e atmosfe-
ra sono tanto scialbi e consuen 
che il colpo di scena conclusi
ve lascia piuttosto dclusi. Tra 
gli interpreti: Dagmar Lassan-
der. Pierpaoio Cappom e Su
san Scott. Colore, schermo 
largo. 

vice 

controcanale 
ATOMO BONACCIONE - Boo
merang ha impostato la prima 
delle sue serate su tre servlzi, 
uno dei quali destinato alia di-
scussione televisiva di giovedl. 
Si tratta del servizio intitolato 
Atomo senza pace, firmato da 
Bellini e Morini. Tuttavia non 
si pud dire che il servizio of-
fra ampio materiale di discus-
sione, a meno che non ci si 
accontenti di vaghi accenni, che 
per di piii eliminano alcuni 
passaggi fondamentali. Atomo 
senza pace, infatti, muove — 
con eccessiva ovvicta — ricor-
dando la bomba di Hiroshima 
e indicando subito, attraverso 
brevi interviste di revertorio 
con Edtvard Teller e Linus 
Pauling, la possibilifd di un 
uso pacifico dell'atomo. Sem
bra infatti che gli autori ab-
biano deliberatamente rifiutato 
di compiere una scelta. in mo
do da indicare al dibattito sol-
tanti alcuni elementi-chiave di 
discussione: in realta, tuttavia, 
una scelta la operano. Infatti 
nel corso del servizio — che 
avrebbe lunghezza sufficiente 
per porre problemi meno su-
perficiali di quanto abbia fat
to — non appare mai. nemme
no di sfuggita, un qualsiasi col-
legamento fra ricerca e appli-
cazione scientifica e socield (o 
meglio, struttura sociale) nella 
quale Vuna e I'altra si mani-
festano. Cos'e, ad esempio, che 
impedisce una utilizzazione pa-
cifica dell'atomo? Perche la 
scienza procede su una strada 
sulla quale ad ogni scoperta 
manca la garanzia immediata 
del suo controllo? Questi temi. 
che investono evidentemente un 
giudizio politico e una scelta 
ideologica sono assolutamente 
carenti. Ci sarebbe da sperare 
che il dibattito imminente ser
vo a metterli in luce, elimi-
namlo cosi quella astrazione 

programmalica che fa della 
scienza una sorta di *fanta-
sma» senza alcun riferimen-
to con la nostra realta sociale 
quotidiana e, quindi, dello scien-
ziato e deU'industria scientifica 
entita prive di esperienza con-
creta e quindi estranee all'uo-
mo comune (il quale, quindi, 
non potrebbe intervenire a mo-
dificarle). 

• • * 
DIALOGO QUOTIDIANO — Per 
la serie Spazio per due e an-
dato in onda I'unico originale 
televisivo italiano, Dialogo, scrit-
to da Natalia Ginzburg e in
terpretato da Renzo Montagna-
ni e Paola Pitagora. E' una 
storia die dietro I'apparente 
semplicita vuole mosirare il 
profondo, latente senso di pre-
carietd che esiste in un qual
siasi rapporto di coppia. E' una 
coppia, infatti. la protagoniita 
del breve lavoro: ed e colta in 
una mattina qualsiasi, al ri-
sveglio, durante una conversa
zione qualsiasi che dovrebbe 
trasformarsi nell'acquisizione co-
sciente della crisi del ra\rpor-
to. L'intento sarebbe lodevole 
se in realta la situazione che 
il dialogo viene delincando non 
fosse affatto una situazione 
« qualsiasi >; se la coppia fosse 
meno astratta di quella che ci 
viene prescntata (c. quindi, i 
suoi problemi fossero meno 
generici e meglio storicamente 
determinabili). Nella mancanza 
di queste condizioni, il proble-
ma amoroso di Marta e Fran
cesco lascia piuttosto indiffe-
renti, annullando cosi anche gli 
sforzi delta Pitagora e di Mon-
tagnani costretti — con inutile 
cattiveria formalistica — a re-
citare nella costante, gratuita 
(e alia fin fine noiosa) dimen
sione narrativa del primo piano. 

vice 

oggi vedremo 
SENZA PIETA' 
(2°, ore 21,15) 

Questo e il primo film di un ennesimo, sconclusionato ciclo 
genericamente dedicato a c Momenti del cinema italiano >, che 
verra presentato dal critico cinematograflco Fernaldo di Giam-
matteo. L'inizio, comunque, e di notevole interesse: giacche 
Senza pietd e stato firmato da Alberto Lattuada oel 1948. un 
anno cioe di fondamentale importanza per il cinema italiano nel 
quale si registra una clamorosa conferma del neorealismo (e 
l'anno. infatti, di La terra trema di Visconti, di Ladri di bid-
clette di Vittorio De Sica, di Germania anno zero di Rossellini 
e Anni difficili di Lirigi Zampa). Senza pietd si ispira alia 
drammatica realta di Tombolo, la pineta toscana dove si rifug-
giarono centinaia di disertori americani e le loro donne, che 
divenne un simbolo del caos nazionale del dopoguerra. Lattuada 
affronta la scottante tematica avendo alle spalle (malgrado i 
suoi trentaquattro anni) una lunga esperienza cinematografica: 
e si conferma regista di sicuro mestiere, anche se spesso il film 
slitta in un simbolismo letterario che mistifica situazioni e per-
sonaggi. Ottima, comunque, e l'interpretazione di Carla Del 
Poggio. John Kitzmiller, Giulietta Masina, Folco Lulli, Pierre 
Claude. 

ORIZZONTI GIOVANI 
(1°, ore 17,45) 

Tre gruppi di student! assistono alia spiegazione (svolta attra
verso esperimenti di laboratorio ed appropriate animazioni) del 
piu essenziale elemento della vita terrestre: l'acqua, considerata 
ŝotto il profilo chimico e biologico. La «spiegazione > sara inte-
grata. com'e nella struttura di questa rubiica di Giulio Macchi, 
da un dialogo fra student! e docenti. 

CALCIO: AIAX-CELTIC 
(1°, ore 21,10) 

Un altro appuntamento di notevole interesse sportivo, grazie 
al quale tuttavia i programmatori televisivi hanno trovato il 
pretesto per spostare in seconda ora uno scottante dibattito •ol-
i'educazione sessuale. In collegamento fra le reti dell'Eurovi-
sione. viene trasmessa da Amsterdam una sintesi dell'incontro 
di calcio fra Aiax e Celtic, valevole per i quarti di finale della 
Coppa dei Campioni. 

programmi 
TV nazionale 
1230 Sapere 
13,00 Nord chlama Sud 
1330 Telegiornale 
15.00 Ciclismo. sport In-

vernall 
Da Fiuggt amvo del
la prima lappa della 
corsa Tirreiio-Adna-
tico: dall'Abetooe: 
coppa del mondo fem-
minile di discesa e 
slalom 

%7J00 II gioco delle cose 
1730 Telegiornale 
17,45 La TV del ragazzl 

Onzzonb-giovani 
1845 Incontro 8 tre 
19.15 £apere 

D mmore e ta legge 
1945 Telegiornale sport 

Cronache del lavoro 
e deU'economia 
Oggi al Parlamento 

2030 Telegiornale 
21.10 Mercoledi sport 

Ripresa diretta della 
partita Aiax-CelUc 

22.00 Sotto processo 
L'educazione sessualt 

23JQ0 Telegiornale 

TV secondo 
21J00 Telegiornale 
21.15 Momenti del cine

ma italiano 
D film m programmi 
stasera e Senza ptefd 
di Alberto Lattuada. 
interpretato da Carla 
Del Poggio 

2245 L'approdo 
0 numero odiemo, 
curato da Walter P%-
dulla e Giorgio Ro
mano. & dedicato a 
Euo Vittonm. uno 
scnttore e un orga-
nizzatore di cultura 
cne influenzo una m-
tera generaziooe dl 
giovani. nel dopoguer
ra. e per primo. for
se. si pose il probte-
ma della fun zione 
della letteratura * 
una societa industria
le capitalistica 

Radio 1° 
Giornftle r»4io Or* 7, S, 

12. 13. 14. I S . 17. 20. 
£3. IQ; S: Mattutino mosics-
>e; 6.54: AlmaiMCCO; 7,1 Or 
ftegtoni M D O prtmo-. 7.2S: 
LC nestrc orchestre di mosic» 
•e^gera; 8.30: Le canzom del 
nattmo; 9: Ou«dr«nte: 9,15: 
Vot cd to-. 10: Speti»ie CR; 
11.30: Gallena del M M * ' 
Jrtmmti 21,10: La canzoni dl 
ianremo 1971 ; 12.31: Federt-
'ico eccetera etcetera-. 
18.30: I tarocchi; 13.45: Cro-
lache del Menogiorno; 19: In
terpreti a controttto. Johan S. 
3»ch, Aria dalla Suite n. 3 la 
*• ma99iore: 19.30: Musical; 
20,15: Aacolta. *i la «<ra; 
20.20: Rianlone tradiztonaie. 
Cemmedia in doe atti di Victor 
"tozor; 21.15: Concerto dei 
^remlatl del «otKor«o interna. 
nonile dl cnitarra 1970 • or-

imzzato dalla ORTF >; 22,20: 
• iirasketche* 

Radio 2° 
jiornale radio Or* to.2 5: 

JO. S.30. 9.30. 10.30. 
1.30. 12.30. 13 30. 15.30. 
6.30. 17.30. 19 30. 22.30. 

M ; • : . II mattlniera: 7.40: 
duonstorno con Chico flaren* 
(>• Hollanda • CM Stiowmen; 
•,14< Mnaica t t p n u o i S,40t 

Soonl • colori d«ir< 
9,14: I tarocchi 9 ,50; Ua • > 
bcro cresce a Brooklyn, di Bat
ty Smith; 10,05: Canzoni par 
tutti; 10,35: Chiamate Roma 
3 1 3 1 ; 12,10: TrasmiMioal ra> 
siooali; 12,35: Foramla 
13.4S: Quadrant*; 14: 
• perch*-, 14.05: 5« « f M | 
15.40: Pomeridiana: 
19.02: Recital con Faoxto O 
gliano * Mano Caasi; 1 9 ^ 9 : 
Qaadrifoslio; 21,10: I I moaao 
deiropera; 21t Invito alia aa> 
ra; 21.55: Parliamo d i _ aa-
tichita romana a Colooia; 22> 
Poltronitsima; 22 ,40: La par-
fatrie* di pan*. 

Radio 3° 
Or* 10: Concerto dl apar-

tora; 1 1 : Concert! di Johana 
Sebastian Bach; 11.40: MuaK 
che italiane d'o*4i; 12: L'ia-
tortnatore etnomo*icolo«icei 
12.20: Motiche parallele; 13« 
Intermezzo; 14: Pezzo dl Or*. 
<ntr*-. 14.30: Opera In slnt*> 
ft. Pande ed Elena. Melodraia-
m i in cinque atti di Ranieii da* 
Cattabigi. Muttca di Chrittoph 
vVilhbalo Glucki 
18,45: Piccolo pianeta; 19,15i 
Concerto di ogni tera; 20,1 Si 
La *trtitturt Ideoiosicbo 
Statl Uniti d'Amarlca • 
•ervatorismo a radkanaaaa, • 
cure dl Cianfrawca 


