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Convegno per la 

riforma a Torino 

AllaRAI 
seicento 

dirigenti e 
un deficit 

« misterioso » 
Dalla nostra redazione 

TORINO, 10 
«La RAI-TV e I'ente piu 

controllato d'ltalia. Percio fa... 

3uel che vuo]e, tanto che e 
ifficlle sapere, ufficlalmente, 

perche, da una sltuazione dl 
paregglo nel 1968 si abbla IJ 
deficit attuale, e si paghino 
Interessl passivi per un mi-
liardo con un capitate dl die-
oi. Questo mentre gli abbonatl 
dal due milioni del '61 sal-
gono al nove milioni del 1969 
con un aumento dl entrate 
che passa da 58 a 138 ml-
liardi. Certo, si awlcina la 
riforma dell'En te su cui tuttl 
— a parole — sono d'accor-
do e qui sta l'origine delle 
grandi manovre cui asslstla-
mo, comprese le sortite anti-
monopolistiche di De Feo». 

L'on. Vito Damico, del Co-
mitato parlamentare di vigi-
lanza sulla RAI-TV, dlceva 
queste cose l'altra sera alia 
Camera del lavoro, durante 
un'assemblea organizzata dal
la Sezlone sindacale torinese 
della FILS-CGIL (Federazio-
ne lavoratori dello spettacolo) 
e dal Sindacato lavoratori del-
la RAI-TV. Col parlamentare 
comunista sono intervenuti 11 
sen. Franco Antonicelli, anche 
egli del Comitato parlamen
tare di vigilanza, Ton. Fausto 
Amodel (PSIUP), firmatario 
del progetto dl legge ARCI 
per la riforma della RAI-TV, 
e 11 dr. Massimo Flchera (PSD 
del Consigllo dl amministra-
zlone della RAI. Argomento 
dell'assemblea, appunto la ri
forma dell'Ente radlotelevl-
slvo.' 

La dlscusslone ha lnvestlto 
tutto 11 processo dl informa
zione dell'opinione pubblica e 
la manipolazione che la RAI-
TV (con la grande magglo-
ranza dei giornali) sviluppa. 

Per quanto rlguarda la ri
forma dell'Ente radlotelevislvo 
esistono le posizlonl assunte 
dai sindacati RAI che Ayas-
sot della FILS-CGIL torinese 
ha ricordato nel corso della 
assemblea. Nel progetto dl 
legge delPARCl, Damico ha 
sottolineato gll elementl rela-
tlvi ad una struttura aziendale 
che garantisca, con criteri dl 
autogestione, dai ritornl alia 
plramlde burocratlca. 

E' venuto pol 11 quadra cui 
si accennava aH'Inizio, con 1 
« misterl », che sembrano tall 
anche per 11 governo. II mlnl-
stro Togni al Senato, a di-
stanza di poche ore, ha parlato 
prima di 580 poi di 522 diri
genti. La RAI. Invece, sostiene 
di averne duecento. In realta 
i dirigenti dell'Ente superano 
gia i 600. Quanti dipendenti 
dirigono? Non pochi: undici-
mila, cui si agglungono qual-
cosa come diciannovemlla acol-
laboratori esternln. La «lie-
vitazione» negli ultiml anni 
e stata fortissima. 

A questa sltuazione quale 
contributo ha date 11 profes
sor Sandulll, amico dell'on. La 
Malfa? Piti o meno intenzlo-
nalmente, l'ex presidente della 
Corte costltuzionale ha alutato 
la caduta di un mlto, quello 
del n garante»; la sua «fu-
ga» dalla RAI e stata un al-
tro colpo serio per questa ca-
tegoria cara alia pubblicistica 
repubblicana. 

La riforma deve garantlre 
al cittadlno che egll non solo 
avra un servizio mlgliore ma 
che lo «paghera una sola 
volta». Oggi, infattl, egli lo 
paga tre volte: come canone, 
come tasse che lo Stato ver
sa alia RAI, come pubblicita 
dl cui la RAI ha gll introlti 
e lul — 1'utente — solo 11 
fastldio; senza contare 11 tem
po portato via dai vari « Caro-
selliB alle programmazionl for-
mative-informatlve. 

Necessario, quindi, l'lnter-
vento non solo dei lavoratori 
della RAI (che gia c'e e si 
estende) ma del lavoratori 
tuttl. nel la loro quanta di 
utenti. Necessario e urgente. 
Non c'e tempo da perdere 
— ha detto 11 sen. Antonicel
li — poichfe la riforma della 
RAI-TV corrispondera, nel "73. 
a quella che not tuttl, • oggi », 
sapremo lmpostare ed im-
porre. 

La riforma deve affermare 
il crlterio della informazione 
come servizio sociale Oggi — 
ha affermato Ton. Arnodei — 
Informazione, ricreazlone, cui-
tura sono per la RAI tre modi 
di tendere ad un unico fine: 
Imporre punti di vista pa-
dronali. autoritarl. oorghesi 

La RAI e un servizio pub-
bllco particolare, cipace di 
condizinnare in modo pesante 
lo stesso sviluppo democratl-
co del paese. Pur nel con-
fronto di strategic che la ri
forma consente — ha aggiunto 
Fichera — il problema che 
stiamo affrontando e una 
grande occasione per una pro-
posta unitaria della sinistra. 

Nel dibattito sono interve
nuti dipendenti della RAI e 
sindacalistt della FILS mlla-
nese. Entro 1'autunno sara pro-
babilmente indetto un conve
gno nazionale sulle llnee gene
ral] della riforma 

Andrea Liberator! 

Serata 
sudamericana 
al Folkstudio 

Oggi a He ore 22 il Folkstudio. 
in collaborazione con l'lmpresa 
rio Robbe, presenta una serata 
dedicata alia musica sudameri
cana. 11 piccolo palcosccnico di 
via Garibaldi ospitera i migliori 
artisti della colonia sudameri
cana di Roma i quah oiTriranno 
un'immagine sonora del folklore 
dett'Argentina, del Brasilc e 
ckflla Bolivia. 

// cartellone della rassegna primaverik internazionale 

Esotismo e parzialita 
del«Premio Roma 71» 
Un fatale 
concerto 

Discutibile scelta degli spettacoli e dei complessi 
La manifestazione dal 21 aprile al 2 giugno 

PARIGI — Maurice Ronet abbraccia I'attrice Jugoslavs Neda 
Arneric in una scena di « Un peu, beaucoup, passionnement > 
(« Un poco, molto, appassionatamenle») II nuovo film di Ro
bert Enrico: in esso si racconta la storia di un fiautisfa fran-
cese, regolarmenie sposato, che recatosl a Belgrado per un 
concerto, si innamora di una ragazxa Jugoslav*. Questo amore 
sara causa di una serie di incredibili complication!. 

Personalmente lo spettaco
lo che piu attendiamo di que
sta terza edizione del Premio 
Roma — festival internazio
nale delle arti dello spetta
colo — e l'ultimo, quello di 
chiusura: un recital di Eduar-
do che si intitola Di giorno 
in giorno, dai pari ai dispari. 
Sara una sintesi poetica del 
grande autore-attore napole-
tano, della personalita tea-
trale piu importante che an
no veri, oggi, il nostra paese. 

L'annuncio e stato dato, ieri 
mattina, nel corso della con-
ferenza-stampa tenuta da Ge-
rardo Guerrieri che, insieme 
con sua moglie Anna d'Arbe-
loff, e il «gestore» della mani
festazione primaverile romana, 
la quale avra inizio. come al 
solito. il 21 aprile. e si conclu
d e d il 2 giugno. 

Cercheremo. qui. di dare un 
elenco U piu completo possi-
bile delle rappresentazioni cui 
sara dato assistere. Premet-
tiamo che gli spettacoli in 
programma sono diciotto, pro-
venienti da tredici paesi: uno 
dalla Danimarca, due dagli 
Stati Uniti. uno dal Giappo-
ne, uno della Malesia, unc 
dail'Indonesia, uno dalla Tur-
chia, uno dall'URSS. uno dal
la Gran Bretagna. uno dalla 
Spagna, uno dal Brasile, 
quattro dalla Francia, uno 
dal Congo e due italiani. 

Gli spettacoli si terranno al-
1'Eliseo, al Piper, alia Galle-
ria nazionale d'arte moderna; 
uno solo si svolgera, invece, 
in un circo. 

Aprira il balletto reale da-
nese, che presentera Conser-
vatorio, balletto in un atto di 
August Bournonville. musiche 
di H. S. Paulli; Tango Chika-
ne, coreografie di Flemming 
Flindt, musica di Per Noer-
gard e Jacob Gade; La lezio-
ne. balletto in un atto di 
Flemming Flindt (da Ionesco), 
musiche di Georges Delerue 
e. infine 71 lupo, balletto in 
un atto con la coreografia di 
Flemming Flindt, musiche di 
Henri Dutilleux (21. 22. 23 e 
24 aprile. aH'Eliseo). 

In un circo. «come luogo 
di passaggio», il regista ita-
liano Mario Missiroli ha ara-
bientato Eva Peron del dise-
gnatore satirico argentino Co-
pi. Interprete principale sara 
Adriana Asti (22, 23 aprile). 

D teatro giovane giappone-
se portera al Premio Roma La 
Mama Tokio o The Kid Bra

ce Prima » italiana del dramma di Gombrowicz 

Passione e morte 
dell'apatica Iwona 

La scoperta dell'avanguardia polacca nel nostro paese — Colo-
rita evidenza dello spettacolo realizzato da un gruppo del 

«Teatro Libera », con la regia di Armando Pugliese 

Generalmente ritardatario, U 
nostro teatro si e accorto ab-
bastanza in tempo dell'esisten-
za di Witold Gombrowicz. lo 
scrittore e drammaturgo polac-
co scomparso qualche anno fa 
e che. con Witkiewicz e con 
Bruno Schulz. fu, gia neH'ante-
guerra. uno dei «tre moschet-
tieri » dell'avanguardia Iettera-
ria del suo paese. Si e in Italia 
rappresentato, nelle recenti sta; 
gioni. 71 matrimonio (regia di 
Mario Missiroli), cui h3 fatto 
seguito Operetta (regia di An
tonio Calenda. per lo Stabile 
dell'Aquila). Ora tocca a Iwo
na. principessa di Borgogna, 
che si da a Romr, al Tordino-
na. sotto 1'insegna del Teatro 
Libera: giovane formazione or-
mai nota nel mondo grazie <J 
suo Orlando furioso. e un al 
tro distaccamento della quale 
sta preparando per il Festival 
di Parigi (superate le prime 
difficolta burocratiche) uno 
spettacolo tutto nuovo. 

Iwona e la piu antica. fra le 
creauoni di Gombrovicz desti-
nate alia scena; rsale infatti 
come scr.ttura. al 1935. e, co 
me pubhlicazione. al l£W. Pro 
tagomsta. o megho elemento 
catalizzaTore del dramma. una 
ragazza aj^iUca. nel pieno sen 
so — anche filosofico — del 
terminer distaccata da perso 
ne e cose, apparentemente 
amorfa e inerte. ma car-ace di 
repliche nette e sincere agli 
stimolt di un'*imamta che pu 
re le e estranea In un clima 

di favola crurtele. il Re Igna 
.zio, la Regina Marghenta. il 
principe Filippo loro figlio. i 
cortigiam e le cortigiane fan 
no di Iwona il loro ziml>ello: il 
pnncipe si fi.lanza addiriltura 
con lei. un po" per burla un 
po' per afTermare paradossal 
mente la propria supenonta. 
ma e spaventato quando erode 
che Iwona si sia innamorata 
di lui Man ma no la ragaz?a 
con la sua provocatona inno 
cenza. con la sua indifesa do 
cilita. ma anche con la sua 
perdurante separazione dagli 
altn. finisce per dtventare un 
ingombro. un motivo di turba 
menlo; e dunque verra sacri 
ficata. 

Si e riconosciuto in Gombro

wicz un dissidio ricorrente: 
quello tra maturita e immatu-
rita; crescere vuol dire anche 
adeguarsi alle leggi. alle re-
gole. alle convenzioni II laconi-
co rifiuto che Iwona oppone agli 
sforzi per renderla simile a 
quanti la circondano signiflca 
quindi un acerbo disdegno per 
la societa degli < adulti». piu 
che per una struttura sociale e 
politica determinata: quantun-
que non sia poi del tutto Ule-
gittimo vedere nel testo di 
Gombrowicz (e al di la. maga-
ri. d'ogni sua dichiarata inten-
zione) il riflesso metaforico di 
situazioni autoritarie molto pre-

Conferenza-stampa 

di sei cineasti 

francesi per I'AIACE 
I registi Jean-Luc Godard. Re

ne Alfao. Paula Delsol. Robert 
Lapoujade, Louis Malle e Alain 
Tanner partccipano oggi alle 19 
a una conferenza-stampa. orga
nizzata dall'AIACE. presso la 
Associazione della Stampa Este-
ra in Italia. I sei registi venuti 
in Italia su invito dell'AIACE 
per presentare le loro opere piu 
recenti. parleranno sul tema: 
< Una sempre piu proncua col-
laborazione internazionale tra 
le forze culturali. per 1'affer-
mazione del cinema d'essai >. 

Alia conferenza-stampa sono 
stati invitati a partecipare i 
giomalisU italiani e strameri 
present! a Roma e numerose 
personalita del mondo cinema-
tograflco e culturaie. Godard: 
Allio. Delsol. Lapoujade e Tan
ner partiranno. poi. rispettiva-
mente per Torino. Milano. Na-
poli. Genova. Bologna dove 
presenteranno i loro film Le oai 
savolr. La vieille dame indigne. 
Une fille a \a derive, Le So-
crate e Charles, mort ou vif e 
avranno incontri con la stampa 
e il pubblico del cinema d'es
sai. Louis Malle restcra a Ro
ma per la presentazionc di 
c Calcutta ». 

cise. La regia di Armando Pu
gliese (anche mediante tagli 

effettuati sul copione. o sotto-
lineature di certi particolari) 
non tende comunque a una 
esterna storicizzazione. quanto 
piuttosto a mettere in rilievo 
la violenza essenziale di cui 
e vittima Iwona sin dall'inizio; 
raa senza dimenticare. anzi e-
saltando. il lato eomico dell'a-
zione drammatica. La quale. 
dopo un avvio quasi didascali-
co. non privo d'indugi e di 
vuoti. acquista ritmo e spedi-
tezza. consegoendo nei suoi 
momenti culminant! quel carat-
tere «musicale> che era un 
po' I'ossessione di Gombrowicz: 
cosi. la fase suprema di questa 
Iwona si traduce quasi in un 
concertalo da opera buffa. che 
illumina vieppiu la ferocia di 
quella eongiura dei potenti. dei 
« normali *. contro l'« anorma-
Ie» minacciante il loro ordine. 

Tema non nuovo. nemmeno 
all'epoca in cui Gombrowicz 
scriveva (si pensi solo a Pi
randello): ma disck)!to in uno 
stile freneticamente * teatra-
le>. che offre al regista ottimi 
spunti per colorite invenzioni 
plasticne e vocali. sia pure in 
brevissimo spazio (e la sceno-
graha di Bruno Garofalo accen-
tua spintosamentr le elemen-
tari ristretteTze del teatro dei 
burattini. mentre i costumi ap-
paiono intonate a) gusto delle 
illustrazioni < galanti »). La re-
citazione e. si capisce, tutta 
t sopra le righe». con la giu-
sta eccezione di Renata Za-
mengo. una Iwona ben cali-
brata. d'intema espressivita 
mimica. La miglior tnisura. nel-
la voluta esagitazione. ci sem 
bra la raggiunga Lombardo 
Fomara. che e il principe Fi
lippo: efficaci anche Gaetano 
Cempisi (il Re) e Aldo Miran 
da (il Ciambellano). piu osciJ 
lante il rendimento degli altri 
interpret] — Anna Rossini. Al-
tea De Nicola. Loredana Mar
tinez, Nino Bignamini, Vittorlo 
De Bisogno —, e forse bisogno-
90 di piu accurata registrazio-
ne. Comunque, il succesao e 
stato cordialissimo. e di Ueto 
auspicio per le repliche. 

Aggeo Savioli 

thers, che proporranno Nan-
sosatomi-Hakkenden, «la sto
ria degli otto cani >, un testo 
famoso rielaborato con inten-
dimenti moderni (al Piper, 
26, 27. 28. 29 aprile). 

Deafman glance (« quel che 
vede un sordo - l'occhio. lo 
sguardo del sordo»), e lo 
spettacolo d'avanguardia di 
Robert Wilson che giungera 
dall'America. (27 e 28 aprile, 
all'Eliseo). 

Unico dei paesi socialist! in-
vitato al Premio Roma e, que-
st'anno. 1'URSS. con uno spet
tacolo di canzoni, o meglio di 
canzonette. Nientc di c impe-
gnato ». quindi, ma forse sara 
curioso ascoltare cantanti sco-
nosciuti nel nostro paese. I 
nomi in programma sono quel-
li di Eduard Khil. Nina Pa-
khomenko. Brigwazze, Bogati-
ko. Lo spettacolo verra dato 
il 29 e il 30 aH'Eliseo. ma sara 
replicato, poi, in teatri perife-
rici romani. Di dubbio gusto 
e fuori del tempo la presenta-
zione che di questo spettacolo 
si fa nel programma, dove si 
parla ancora di csipario di 
ferro >. 

Dei quattro spettacoli fran-
cesi due sono di danza e pre-
cisamente Atmospheres, quat
tro balletti della Compagnia 
di Anne Beranger e Joseph 
Russillo (3, 4 maggio aH'Eli
seo), Ecce homo e Lescaut 
presentati dal Theatre fran-
caise de la danse (15. 16. 17 
maggio aH'Eliseo). 

La Francia porta ancora: 
La vie offerte, che vede riu-
nita finalmente una grande 
coppia di attori francesi: Jean 
Louis Barrault e Madeleine 
Renaud, in un recital apposi-
tamente composto per la ras
segna romana (Eliseo 12, 13 e 
14 maggio) e Le balcon di 
Jean Genet. Mai rappresenta
to in Italia, ci viene proposto 
dal regista Antoine Bourseil-
ler con la compagnia de l'Ac-
tion Culturelle du Sud-Est. D 
testo e stato rielaborato da 
Bourseiller in coUaborazione 
con lo stesso autore (Eliseo, 
28, 29. 30 e 31 maggio). 

H Teatro Arena di San Pao
lo del Brasile, diretto da Au-
gusto Boal, presenta Arena 
Conta Zumbi, uno spettacolo 
musicale autoctono (Piper 4, 
5, 6 maggio). 

Danze. farse, canti daUa 
Turchia, che portera a Roma 
Una storia di Istanbul, messa 
in scena dalla compagnia 
Dormen di Ankara (Eliseo 5, 
6, 7 maggio). 

Dal Congo-Kinshasa Le jeu 
des vivants (cU gioco dei vi* 
vi>) sulla condizione del ne
gro in Africa, presentato dal 
Gruppo espressione del Con-
servatorio (Piper. 7. 8. 9 
maggio). 

Dagli USA arriveranno i 
Black Gospel di Eddie Haw
kins (Eliseo. 8. 9, 10 maggio). 

Dalla Malesia il Teatro 
Wayang Kulit (Teatro d'om-
bre) del Kelenta porta Stone 
del Ramayana (alia Galleria 
nazionale d'arte moderna, il 
13. 14. 15 e 16 maggio). Da 
Giava (Indonesia) giunge il 
Balletto reale del Sultano di 
Jogjakarta (19. 20, 21 maggio. 
ailEliseo). 

La Spagna sara presente 
una sola serata (il 18 maggio 
aH'Eliseo) con un recital del 
cantante Raimon. 

Dall'Inghilterra, I n f i n e , 
giunge una nuova versione di 
Amleto, neUa messa in scena 
della Prospect Theatre Com
pany di Londra, diretta da 
Toby Robertson. La parte del 
principe di Danimarca. qui 
visto come un giovane nel 
mondo politico di oggi. e affi-
data a Ian McKellen (28, 29, 
30 e 31 maggio aH'Eliseo). 

Di Eduardo abbiamo detto. 
Degli spettacoli giudiche-

ranno i critici di volta in vol-
ta. QueUo che emerge sin 
d'ora dal programma e una 
estrema varieta e anche ete-
rogeneita di temi e di scelte. 

Stupisce anche l'assenxa. a 
parte I'URSS. dei paesi so-
dalisti e di quelli di nuova 
indipendenza della vlcina 
Africa (con una sola eccezio
ne). Gerardo Guerrieri ha par
lato di difficolta incontrate nei 
contatti con I'Unione Sovieti-
ca. ma non ha spiegato per-
che mancano altri paesi. Ep-
pure alcuni di essi — Ceco-
slovacchia. Polonia. Algeria. 
Cuba — sono present! alia 
Rassegna degli Stabili che si 
svolgera a Firenze. Anche fl 
tanto (e giustamente) conte-
stato Festival del La prosa di 
Venezia ha «aperto > ad Est 
da molti anni. 

Sarerno maligni. ma ci ser
ge il dubbio che il Premio Ro
ma 71 sia non a caso di tutto 
riposo e piuttosto incline al-
I'esotico. quasi non voglia di
sturbs re la campagna eletto-
rale per le elezioni ammini-
strative - romane: campagna 
che. guarda un po*. coincide 
largamente con il calendario 
della Rassegna. 

Anche quest'anno, comun
que, 0 Premio Roma si rivol-
ge al pubblico dei giovani, of-
frendo loro prezzi di favore: 
da sei a otto mila lire per sei 
spettacoli. 

Mirella AcconciamesM 

Mostre d'arte a Roma 

Baratella e Saliola: 
due volti della violenza 

W 

PAOLO BARATELLA, ANTO
NIO SALIOLA - Galleria iClak» 
(via A. Brunettl 49); flno al 
16 marzo. ' 
Le pitture politiche dl Bara

tella sono realizzate con un for
te dinamismo di idee che muo-
ve le Igure nei modi plastic! 
di una sequenza cinematografica 
che si sia scomposta nei suoi 
fotogrammi. II modo di far ve
dere e comunicare e didascali-
co, ideologico. di un romantici-
smo rivoluzionario ironizzato e 
schematizzato in atletica dal Li
ving Theatre. E' una pittura co-
struita con procedimento « foto-
grafico > che rifluta i segni fl-
gurativi della pittura colta e 
dell'eredita artistica per farsi 
documento, < pittura-occhio > e 
«pittura-verita >. L'eredita ar
tistica e citata nel suo momen
ta ideologico o storico, mai sti-
listico. La citazione piu clamo-
rosa e quella di Marat assassi-
nato nel bagno che fu dipinto 
da David. Ma citazione e anche 
il « clima > romantico rivoluzio
nario dei quadri col mare che 
potrebbe dirsi quello della Fran
cia dipinta da Gericault neUa 
c Zattera della Medusa >. La ca
duta dei segni della pittura col
ta in favore dell'evidenza docu-
mentaria e della sequenza psico-
logico-pob'tica e una scelta ri-
schiosa ma fertile almeno in 
questi quadri: da < Rosso per 
J.P. Marat > a c ...Come se mi 
alzassi e prendessl coscienza... >, 
a < Happiness >. II « clima » poe-
tico combattente sottintende la 
esperienza culturaie dei confiitti 
di classe. tra il 1967 e il 1970. a 
Berlino. Parigi, Milano e Roma. 

Nelle immagini piu tipiche di 
Baratella e il pittore stesso che 
da la sua flgura alia coscienza 
della violenza borghese. Una fl
gura che prima e ferma nel-
1'abitudine professionals poi si 
desta neU'esperienza e, quando 
subisce violenza, scatta nell'urlo 
e neUa rivolta. L'interesse pitto-
rico deU'autoritratto sta nella 
sua qualita plastica di fotogram-
ma, dj «scrittura di luce*, che 
sembra il risvolto ideologico di 
classe del dinamismo dl t For
me unicbe della continuita oeUo 

Incidente alia 

Scerrino: sospeso 

« Manifesto dal 

carcere» 
Le rappresentazioni di Mani

festo dal carcere di Dacia Ma-
raini. che erano cominciate lu-
nedl sera al Circolo culturaie 
Centocelle. sono state interrotte 
in seguito ad un infortunio 
occorso all'attrice Rosabianca 
Scerrino. L'attrice e. infatti, ca
duta l'altra sera durante lo 
spettacolo. Questo e stato por
tato a termine egualmente. ma 
poi la Scerrino e dovuta ricor-
rere alle cure dei medici per 
un forte dolore e gonflore ad 
un ginocchio. I sanitari hanno 
ordinato all'attrice alcuni giorni 
di riposo. Si spera. comunque. 
che Manifesto dal carcere possa 
tomare in scena la prossima 
settimana. 

spazio > dl Boccioni e del <Nu-
do che scende le scale > di Du-
champ. II moto della coscienza 
scomposto nei vari momenti e vi
sto dal pittore come invertibile 
— proprio come una sequenza 
che torna indietro —, comunque 
non definitive I timbri tragici 
del colore e la materia pittorica 
trasparente alludono a una pre-
carieta della coscienza. senza la 
continuita di una posizione com
battente. rispetto ai fatti sei-
vaggi. tmplacabili e assassini 
della violenza borghese. 

Ad Antonio Saliola riesce una 
impresa pittorica piu sottile e. 
forse. piu difficile: smascherare 
la violenza con la favola e il sor 
riso. Tutti quadri recenti anche 
questi di Saliola. Sono ritratti 
di famiglie e di riti familiari-
religiosi. in uno stile fotografico 
finto antico. L'abbigliamento e 
retrodatabile al 1900-1930: la po-
sa e quella consegnataci da foto 
vecchie e ingiallite; l'ambiente 
e quello quotidiano familiare. 
Saliola fa di questi ritratti di 
gruppo dei c trompe-l'oeil > psi-
cologici e ideologici. Si muove 
nell'aria ipocrita di festa come 
un fanciullo annoiato e assai 
sensibile che di ognuno della fa-
miglia, alia fine, conosce il vizio 
e la violenza segreti. I fanciulli 
hanno una parte pittorica domi-
nante in questi grolteschi: o so
no gia dei mostri e dei vio-
lenti che fanno paura o sono 
emarginan' perche non piacciono 
al slstema. n gioco della fan
tasia con i fanciulli e raffor-
zato da un modo di dise-
gnare e di figurare che. con mol
to «humour*, si rifa alle illu
strazioni dei libri di favole per 
ragazzi dove, e noto, animal! 
di ogni specie prestano le for
me loro ai caratterj umani per 
rendere credibili le situazioni 
piu favolistiche e surreali. Cos! 
a pittura-fotogramma scattata 
molte teste sono saltate via. al 
padre, alia madre. ai convitati, 
agli sposi. ecc, per essere so-
stituite da teste di animali. 

n clima familiare finto anti
co e fuori moda serve a Saliola 
per la credibilita del groltesco 
e della favola sociale. E' un pro
cedimento mentale-pittorico che 
viene dal surrealismo dl Marx 
Ernst e di Rene Magritte gran
di maestri di tecnica < trompe-
l'oeil >. Ritrattista esatto e cru-
dele Saliola ama la forma del 
volto umaoo portata a una tl-
picita assoluta di maschera. 
Anzi, direi che pochi pittori co
me lui conoscono i volti dei fan
ciulli, pochi come lul sanno ve-
derci quella carica di violenza 
e di mostruosita che poi esplo-
dera nella societa. Anzi, la fa-
miglia sembra un grosso corpo 
con teste intercambiabili, buone 
secondo U ruob autoritario e 
repressivo. Dietro I'idiUio c'e la 
stupidita, dietro la stupidita la 
tragedia. Lo spazio e quasi 
sempre uno stupido fondale tra 
paesano e piccolo-borgbese. un 
surrogato di natura, un concen-
trato del tempo c pittato» alia 
brava con stile da cartolina il-
lustrata. Saliola. pittore raro 
per sornso e umorismo. e un 
narratore che potra dird molto 
sul modo di vita borghese in 
Italia. 

Dario Micacchi 
NELLA FOTO; e Rosso per 

J. P. Marat* (1970) di Ba
ratella. 

r in breve 
Spettacolo contro la Grecia dei colonnelli 

BRESOA. 10 
Un notevoie successo sta ottenendo. specie tra i giovani. lo 

spettacolo Oggi in Grecia, domant dove? che s: rappresenta al 
Teatro Comunale Santa Chiara. ad mi/iaUva della Compagnia della 
Loggetta Si tratta di una proposta scemca di Gatta e Sbaraini 
contro il rascismo e i cofonnelu greci e presentata in forma di 
uno spettacolo fondato sullathialila ed aperto ai problemi pobtici 
del moment. 

Al termine dello spettacolo. che si avvale anche delle musiche 
di Mikis Theodorakis. si apre un dibattito al quale prendono parte 
gli spettatori. La realizzazione di Oggi in Grecia, domoni dove? 
e frutto di un cotlettivo di lavoro. 

Intenso lavoro per Segal produttore 
NEW YORK. 10. 

La societa produUrice dell'a i tore George Segal e di Jerry 
Tokofsky ha in programma. per i prassimi dodia mesi. quattro 
film, tre del quah saranno gû ati a New York e uno a Holl>wood 

Piu in la. nell'estate del 1972. la societa girera un film all'este 
ro. dal romanzo di John Irving Seifino tree the bears, del quale 
dovrebbe essere protagonusta Helmut Rerger Per quanto r;guarda 
I prossimi quattro film, uno dei quah in stato di avanzata lavo 
razione. tre avranno come protagomsta George Segal. 11 piu im 
pegnato sara Kool aid Kelly, dal libro di Howard Fast. 

Continua I'atthriti dello studio Tmka 
PRAGA. 10. 

La morte dl Jlrl Tmka non ha fermtto I'atUvita dello stu
dio che porta il suo Dome, dove e stato recentemente realiz-
uti Vn weekend incompiuto. con la regia di Vaclav Bedrich. 1 
pupazzi. tanto cart a Tmka, servono qui per descrivere una 
vioeoda awenturosa ambienuta in una sUudona mootaaa. 

controcanale 
IL SESSO NASCOSTO — Regi-
strato da tempo ma messo a 
punto soltanto poche ore prima 
della trasmissione e andato in 
onda, con molti timori. il Sotto 
processo sul tema deH'educa-
zione sessuale (che, ultima pre-
cauzione, i programmatori han
no sistemato dopo il Mercoledl 
sport che abitualmente gli fa 
seguito). E comunque: malgrado 
le precauzioni la RAI-TV pud 
dire di aver affrontato con un 
dibattito organico uno dei suoi 
temi tabu, col quale ha sempre 
cercato di evitare ogni serio 
contatto. Qual e tuttavia il ri-
sultato? II lungo programma ha 
avuto, non v'e dubbio, un solo 
valido esponente: il prof. Cesa-
re Musatti; mentre ha offerto 
sull'altro piatto della bilaqcia 
un contraddittore e una parte 
civile che hanno fatto unico 
corpo. dandosi mono a vicenda: 
don Giulio Madurini e il giorna-
lista Giovanni Mosca. 

71 nostro non vuole essere un 
giudizio partigiano: piu sempli-
cemente vogliamo dire che sol
tanto da parte di Musatti la di-
scussione ha avuto — quando 
e entrata nella sua fase piii im-
pegnativa — il sostegno di una 
argomentazione scientifica (la 
quale, non a caso. e coincisa 
con la difesa di una libertd ses
suale che diventa anche giudizio 
negativo sulla societa capitali-
sta). Non e il caso di entrare 
nel merito della discussione: 
ma va comunque rilevato che 
il dibattito lia avuto solo una 

fase, inevitabile, di convergenza 
ed e quando tutti hanno conve-
nuto che d necessario spiegare 
ai bambini come si procrea; ed 
hanno in buona sostanza con-
cordato che questo e un compito 
sociale e non soltanto privato. 

Quando invece il problema si 
e esteso (e questa estensione 
e stata merito del prof. Mu
satti) i ruoli si sono precisati; 
e Vinsieme della trasmissione 
ha finito col gravitare, da un 
punto di vista quantitativo. suite 
test di don Madurini e di Mosca. 
Nel momento in cui si e giunti 
alle soglie di un discorso che,In-
vesle i temi della pornografia, 
dell'aborto, dei metodi anticon-
cezionali il dibattito si e come 
arenato d'incanto. Chiaren-
do come assai piu comples-
sa e articolala dovrebbe es
sere una discussione che non 

voglia fermarsi su generiche 
questioni di principio (o di mo
rale), ma voglia invece affron-
tare i nodi reali di un problema, 
individuare le responsabilitd di 
coloro che lo fanno permanere, 
indicarp le soluzioni. Se questo 
non si fa — e Sotto processo 
nori Vha fatto — I'intera tra
smissione rischia piii che di es
sere inutile, di essere pericolo-
sa: creando infatti nel telespet-
tatore false attese su falsi pro
blemi che gli impediscono di 
concentrare Vattenzione su quil-
li reali. 

vice 

oggi vedremo 
IO COMPRO, TU COMPRI 
(1°, ore 13) 

La rubrica curata da Roberto Bencivenga affronta il tema 
del costo dei pezzi di ricambio per automobili: con 1'intento di 
mettere in discussione U sistema della distribuzione e un gene-
rale caos di vendita che torna a danno degli acquirenti non 
competenti. • D servizio e costruito attraverso interviste con ri-
venditori e. nella seconda parte, attraverso colloqui con dirigenti 
di grandi case automobilistiche. 

CICLISMO: TIRRENO-ADRIATICO 
(1°, ore 15) 

Telecronaca diretta da Pescasseroli deH'arrivo della seconda 
tappa, partita da Fiuggi, della gara ciclistica Tirreno-Adriatico 
che si svolge in cinque tappe. 

DIVERSA DAGLI ALTRI 
(1°, ore 21,30) 

Al termine della Tribuna Sindacale (Incontro-stampa con l'ln-
tersind) va in onda questo originate televisivo scritto, per la 
serie dl cStorie italiano, da Paolo Poeti, Silvia Silvani e Lulgi 
Perelli. L'intento di questa serie e quello di presentare squarci 
di vita nazionale, attraverso casi particolari che possano tuttavia 
consentire giudizi critici piu general!: il taglio, tuttavia, e gene
ralmente di tipo accomodante, in modo da smussare gli angoli 
piu spigolosi del problemi affrontati. E* que] che accade anche 
in questo Diversa dagli altri, che e la storia di una operaia di 
trentacinque anni dimessa da un ospedale psichiatrico e quindi 
delle difficolta incontrate per reinserirsi nella societa. La prota-
gonista e Elena Cotta; al suo fianco sono Franco Mazzieri, Laura 
De Marchi. Gabriella Pallotta. La regia e di Luigi Perelli. 

BOOMERANG 
(2° ore 22,30) 

Seconda serata della « rioerca in due tempi ^ di Luigi Pedrazzi. 
Questa sera verra discusso in studio il servizio presentato martedl 
scorso da Virgilio Bettini e Mario Morini, dal titolo Atomi senza 
pace sui pericoli che possono derivare daU'utilizzazione dell'ener-
gia nucleare anche per scopi pacificL 

programmi 
TV nazionale 
12^0 Sapere 

L'uomo e fl lavoro 
13,00 lo compro. tu con> 

prt 
13^0 Teleglomalo 
14.00 Una lingua per tutti 
iSJOO Ciclismo, sport in-

vernall 
Da Pescasseroli: ar-
nvo della seconda 
tappa della corsa Tir-
reno - Adnatico; dal-
rAbetone: coppa del 
mondo fenunlmle di 
discesa e slalom 

HJ0Q Per I piu plccinl 
Fotostone, I doni del 
ventodeJ Nord 

17^0 Teleglomalo 
17>I5 U TV dei ragazzi 

1 forti <b Porte co-
raggio: Racconta la 
tua stona 

18>15 Turno C 

19,15 Sapere 
Pranchiamo uno 

19̂ 45 Teleglomalo sport 
Cronache italiana 
Oggi al Pariamento 

20^0 Teleglomalo 
ZtfiO Tribuna sindacale 
21,30 Storie Itallane 

Diversa dagli altri e 
U titolo del telefilm 
di stasera. mterpre-
tato da Elena Car
ta e diretto da 
Luigi PereUi. 

22,30 Hockey su ghiacdo 
Dalla Svizzera va ia 
onda la partita Italia-
Germania Est 

23J00 Tetegiomale 

TV secondo 
21,00 Teleglomalo 
21.30 Rischlatutto 
2230 Boomerang 

Radio 1° 
C I W I I I I tm*to • Or* 7. • , 

12. I S , 14. 15, 17. 20 , 
23,10; 6J Maninine iMSicaict 
6.30» Corao « l iaflM rrMK» 
M ; S,S4i AlMMMCcet 7.4 Si 
Ian al ParUflMnto; 0,JO; tm 
C I I M I I «4l aMtt iM; ».1St VM 
• 4 to: I O J SBVCMI* G R I l l ^ O t 
GalMrto 441 M U r t r w i i 
12.10: SatMkl OiKM • C44ac 

12,311 
tmtwi i : 

tef lMi 13.1 St I I f4o*«4i| 
1S.30: I tarvccMi 1S.4S. I t » 
lia cka laroraj IS* PHaw r*4-
no, a cara 4i C H M 4 I O Caaml. 
Lrvra Ve« Matacici IS.JOi 
Vallato 41 ROMWI 20.1 St 
Aatelta. M ta aara. 4lvafwie-
m maicali 41 Gierile Oaora-
to • Gino Coate-. 20.20: Aa-
••ntamaiito con Al •»•©» 211 
Tri»«n» Stn4acata. Incenlre cow 
la ttamaa Int«r*m4; 21.30r La 
ttattanat 21.45; Taatro anno 
25» 22.10: Oiraliora. RapMai 
Kaa«liki 

Radio 2° 
Gloraata r«4le • Or* 0 ,25, 

7.30. •.SO, ».30. 1 0 ^ 0 . 
11,30, 12.30. 1 3 ^ 0 . 1 3 ^ 0 . 
10,30, 17,30. I t J O . 32 ,30 . 
24i f t I I •urtlatarai 7^0> 
•aaas»arr»4 C44) MilHey ~ 

aipnaio. S,40i Sooal • cotorl 
•aU'crcbMtra) 9.14: I tare*. 
cki; S.SOj Un albcro cratca • 
•rooklya, dl Satty SoMtSa 
10.SS: Cbiamata ttomm 3 1 3 1 | 
1 2 ^ 5 : Alto flradiaMato; 13^45* 
Cotna a pare** 14.0S* l» 
canxoai 41 Saiaaaio 1 9 7 1 | 
1C.05i Po*Mri4i4M l t , O t t 
Co*M * a m M 18,19 L4*» 
Hmjinn 18,30: I n d i a «a«rt| 
18,55: Gvadrifoalio; 21.18* 
•raccio 41 Farro; 21i Maaka 
7i 22t I I disconarloi 22y40i 
La aortatrica 41 

Radio 3° 
Or* 10: Cowcarto 41 

rsra? 11,15: Tastlarai 11,30i 
I I Novaccnto stoiico; 12,20t 
I moastri d a l l ' l a f r p r a f io—. 
Violinitla Jacqwas Tribau4| 13s 
Inlarmano; 14: Osa r o d . 4aa 
•poena. Baritonl Lcon«r4 War
ren a Sbarril Milnaai 14.30t 
I I 4itco in vatrina. 
18.45: Storia 4*1 Toatro 4*1 
Novacanto: L'aaaonclo • Ma
ria. Un aroloflo a qvattro attl 
4i r w l CI«o4al| 21.10s U 
Gtomai* 4*1 Tarse: 2 1 ^ 0 i 
Goarra a Pat*. Opara M t r * 4 M 
4*a4ri 41 S*r*a| Prokoflav • 
Mlra Manovraaaj. * * | f44aaaaa> 
41 Laon* ToMol • Van**** ) 
ritmlca 41 Anton 
• M l . Moaka a l 


