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Abolire la 
censura e 
affrancare 
il cinema 

Stando al varl disegnl legi
slative che glacciono alia Ca
mera doi deputati, e a un ab-
bozzo di legge compllato dal 
Mlnlstro dello Spettacolo, ono-
revole Matteottl, si dlrebbe 
che tuttl gli schieramentl po-
Jitici siano propensi a sop-
prlmere la censura ammini
strativa e a mantenere un 
controllo per ci6 che attlene 
alia tutela del minori. Tutta-
vla, l'apparenza Inganna. Le 
dlfferenze piu profonde sorgo-
no in merlto al periodo succes
sive alia eventuate e relativa 
liberalizzazione e concernono i 
posslblli interventi dell'autorl-
ta gludiziarla. C'e chl rltiene 
che la soluzione Ideale consi-
sterebbe nel concentrare in 
un'unica sede, a Roma, il va-
glio delle controversle legal), 
e chi invoca una rapida e 
snella procedura e che la com-
petenza sla attribuita al glu-
dice della localita ove il film 
e stato proiettato per la pri
ma volta. La diversity dl opi
nion! non e di scarso momen-
to, giacche mentre In un caso 
si finirebbe per creare un ve-
ro e proprio tribunale specials 
per 1 reati cinematograficl, 
nell'altro si tende a garantire 
piu ampl margin! dl dialettica 
al giudizio. 

Su questo aspetto esistono 
divergenze difficllmente com-
poniblll, ma altrl punti di con
trasts sono rawisabili allor-
che si risale alia matrice po-
litica del problema. 

La censura, qualsiasi tipo di 
censura e in s6 antidemocra-
tica, In quanto nasce da un 
intento paternallstlco e da una 
istituzionalizzata sfiducia ver
so 1 cittadinl, considerati alia 
pari di una grande massa dl 
infant!. Essa rappresenta un 
grave limite posto alia liberta 
d'espressione e dl comunica-
zlone e colplsce 1 produttorl 
delle Idee e 11 pubblico. E non 
e — non cl siamo stancati 
dl precisarlo — Tunica forma 
dl repressione da cul difen-
dersi. 

I priml attentat! alia liber
ta di espressione e di comuni-
cazlone si verlficano al livello 
del possesso discrimlnato de-
gli strumenti per il tramite 
del quali 11 cinema diventa 
una realta concreta. In que
sta area vige la legge del pro-
fitto e nel suo nome tutto e 
lecito: privare gli spettatori 
del diritto alia conoscenza del 
film piii significatlvl che si 
Tealizzano nel mondo, cosl co
me lasciar languire nei cas-
settl qualsiasi progetto che, 
per le sue particolari caratte-
ristiche, non garantisca, al-
meno sulla carta, un guada-
gno al finanzlatori; cosl come 
condannare alia clandestinita 
le opere dl valore artistico e 
culturale che non indulgono 
alle formule di piu facile 
presa. 

Chiunque si professl aman-
te della liberta, se Intende 
persuadere, non ha alcun mo-
tivo per ignorare questa fac-
cia della questione. lnsepara-
bile dall'altra. Dunque, se si 
desidera operare per un au-
mento della liberta, non e le
cito scindere i due corn!. Per-
cib non basta pronunciarsl a 
favore della fine della censura 
amministrativa, ma occorre 
perseguire una politlca e pre-
disporre strutture che consen-
tano dl decondizionare 1'atti-
vita cinematografica e di af-
francarla da ipoteche di ogni 
specie. 

Ed e qui che 1 contt non 
tornano piii e si chlarlsce la 
vera natura delle proposte 
avanzate. Per esemplificare, 
fra i dc vi sono forze che 
auspicano il superamento del
la censura amministrativa so
lo perche I censon delia Fer-
ratella si sarebbero rivelatl 
troppo tollerantl. Cioe, vl sono 
forze che vagheggiano una 
nuova censura affidata al po-
tere giudiziario. 

Quando ci si accinge a rior-
dinare le socleta cinemato-
grafiche statali nei modi che 
sappiamo; quando 1 ministerl 
dello Spettacolo e delle Par
ted pazioni pretendono dl ap-
provare o no i programmi 
deintalnoleggio, dell'Istituto 
Luce e di Cinecitta; quando si 
rifiuta la costituzione dl un 
circuito pubblico a carattere 
culturale; quando si evita, nel-
le formulazionl legislative, di 
assumere precisi impegni cir
ca la funzione alternativa del-
l'intervento statale nella cine-
matografia; quando si e ostili 
alle istanze di democratizza-
zione; quando autorevoli per
sonaggi della DC, In camera 
charitatis, palesano il loro di-
sappunto perche la socle
ta statale di noleggio distri-
buisce Sacco e Vanzetti In luo-
go dl film anticomunisti; 
quando si ritarda e si procra-
atina la elaborazione di una 
nuova legge organica del cine
ma, si dimostra di non mi ra
re a un allargamento della li
berta. 

Questo e anche il senso che 
si ricava dalla bozza della 
legge che il ministro Matteot
tl ha approntato per discipli-
nare il regime del pubblicl 
spettacoli cinematograficl e 
teatrali nei confront! del mi-
norennl. Bitorneremo presto e 
dettagliatamente sul testo an-
cora alio stadio dl concept-
mento, ma intanto e doveroso 
opporgli un'obiezione pregiudi-
ziale. Se veramente si desl-
derasse venire incontro alle 
esigenze della lnfanzia, degli 
adolescent! e del giovanissimi, 
non a una ennesima regola-
mentazione di stampo repres-
sivo si dovrebbe giungere, 
bensl sarebbe opportuno deli-
bcrare prowedimenti costrut-
tlvi. Tuttavia, anziche istitui-
re sale per 1 ragazzi, produr-
re film per i piii piccoli, dif-
fondere il buon cinema nelle 
scuole. si ricorre al peggior 
e un.co rimedie che da noi si 
pratica- quello delle proibizio 
ni Censono permane. qumdi. 
Jo spirito con cui st affronta-
no questioni urgenti e s e a 
tanti. avendo cura di sepa 
rare anello da anello. si da 
permettere che prevalgano an-

crlter! borbonici. 

m. ar. 

BB contro 

Pele 

schierata 

al centro 

dell'attacco 

Domani I'anteprima nazionale 

«Nostra fratello 
donna» prende 
il via a Torino 

PARIGI — Brigitte Bardot si e schierata a! centro dell'atfacco 
della squadra dl calcio mista St. Etienne-Marsiglia che ha 
affrontato I'altra sera alio stadio di Colombes il Santos di Pele. 
Dato il calcio d'inizio, per i , la bella attrlce ha abbandonato 
II campo e ha raggiunto in tribuna il suo nuovo accompagnatore 
Christian Kalt. La partita era a beneficio della Leg a francese 
contro II cancro. NELLA FOTO: B.B. saluta Pele e i cal-
ciatorl del Santos 

le prime 
Teatro 

L'avventura 
di un povero 

cristiano 
L'avventura di un povero 

cristiano di Ignazlo Silone 
ebbe alcune repllche a San 
Miniato. al primi dell'agosto 
1969, neU'allestimento dello 
Stabile dell'Aqulla. Ora lo ri-
propone a Roma, in una nuo
va edizione, la Compagnla 
della Giostra, II « povero cri
stiano » del tltolo e 11 frate 
abruzzese Pietro Angelerlo del 
Morrone, fatto papa sul finire 
del Duecento, e divenuto per-
ci6 Celestino V. Il suo pon-
tificato. come tutti sanno, du-
ro pochl mesi, e termind <ca-
so unico, nella vicenda mil-
lenaria della Chiesa) con le 
dimissioni dall'alto incarico. 

Ignazio Silone rivaluta pie-
namente la figura di Fra Pie
tro. La linea e il significato 
del dramma si accentrano su 
quest! episodi fondamentali: 
l'umile religioso viene eletto 
per compromesso, dopo oltre 
due annl d'un Conclave dlla-
niato dalla lotta tra le grand! 
famiglie romane e gravato da! 
pesanti interventi della dina-
stia francese regnante a Na-
poli. Ma egli ha l'appoggio 
dei suol compagni «spiri
tual! » francescanl, gia og-
getto di persecuzlone; e ha 
11 favore del popolo minuto. 
Celestino V tenta dunque di 
ricondurre la Chiesa alia ca
sta nudita primltiva. Falllsce 
lo scopo, e abbandona 11 tro-
no papale, ma continua a 
batters! per i suoi ideali, rl-
schiando pure di essere stru-
mentalizzato da! francesl. II 
nuovo papa, Bonifacio VIII, 
cerca anche lui di recuperar-
10 a! propri fini; non riuscen-
dovl. lo fa sopprimere. 

Silone vagheggia un «cri-
stianesimo demitizzato, ridot-
to alia sua sostanza morale ». 
11 dissidio ch'egli agita (senza 
troppe scosse, comunque) nel 
lavoro teatrale ha quindi una 
staticita di fondo, e scarse 
rispondenze attuali: e arduo 
stabiiire connessioni tra la 
predicazione ascetica ed evan-
gelica dl Celestino V, da un 
lato. e l'operosita tutta terre-
stre d'un Giovanni XXIII, 
daH'altro. U problema reale 
essendo sempre quello non 
del disimpegno della Chiesa 
dal « mondo*. ma d'un di-
verso tipo d'impegno. Rile-
vammo gia, in occasione del
le rappresentazioni sanminia-
tesi. come i dialoghi tra Ce
lestino e il cardinale Caeta-
ni, il futuro Bonifacio VIII, 
si risolvano, sotto questo pro-
filo, in un colloquio tra sor-
di. e come le tensioni efTet-
tive del nostra tempo, den-
tro e fuori la Chiesa, vl si 
riflettano in misura molto 
modesta. I riferimenti al pre-
sente sono, semmai, di specie 
aneddotica, e quasi pettegola: 
servono a suscitare risaline, 
tra scandahzzate e compia-
c'ute. nel pubblico borghese, 
ma non tufbano dawero nes-
suna coscienza. 

Per nulla inquietante e, del 
resto, lo spettacolo. La regla 
di Sergio Bargone segue da 
presso il testo e, con qualche 
attenuazione. Ie sue prolissi-
ta; la recltazione degli attorl 
si adegua al clima oratoriale, 
sollevandosi di rado dal livel
lo della sempiice correttezza. 
Antonio Crast e Celestino V, 
Carlo Hintermann e Bonifa
cio VIII. In parti diverse, 
con varlo merito. appaiono 
Carlo Tamberlani, Lino Sola-
ri, Paolo Todlsco, Giovanni 

Conforti. Mariapia Nardon, 
Giulio Girola, Gianni Conver-
sano, Vincenzo Ferro. Aldo 
Rendlne. Scene e costuml dl 

Sllvano Fallen!, muslche da 
cantl gregorianl. E applausi, 
a! Valle, dove sono comin-
ciate le repllche. 

ag. sa. 

Cinema 

I killers della 
luna di miele 

«Opera prima» cinemato
grafica d'un compositore di 
musica «seria», Leonard 
Kastle. I killers della luna 
di miele fu visto alia Mostra 
di Pesaro, nel settembre scor-
so, e riscosse giusta atten-
zione. Ispirato a fatti real!, 
accaduti negli ann! del dopo-
guerra in America, il film 
narra la storia d'una singo-
lare coppia di assassin!, Mar
tha Beck e Raymond Fernan
dez: lei un'infermiera ciccio-
na, lui un amaschio latino» 
sfruttatore di donne. I due 
s'incontrano tramite un'agen-
zia per a cuori solitari», e di-
ventano amanti; ma lui conti
nua a sposare le altre: zitel-
le, ragazze madri. vedove an-
ziane o ancora giovanl. Lei, 
flngendosi sua sorella, gli e 
complice nell'intrappolare, nel 
derubare e, se le clrcostanze 
lo Impongono, nel sopprimere 
quelle sventurate. II patto e, 
perd, che Raymond non con-
sumi nessuno dei suoi nume-
rosi matrimoni. Quando, una 
volta, Martha si scopre in-
gannata, denuncia alia poll-
zia 1'ultimo e il peggiore dei 
crimini commessi. La dida-
scalia finale ci Informa che 
entrambi i killers f urono mes-
si a morte nel 1951; ma, per 
quanto sembra, seguitando ad 
amarsi. 

Del resto. il genere di rap-
porto tra i sessi che il regista 
cl propone, in questa sua 
«cronaca-commedia di delit-
tl». e tale da glustificare il 
piu atroce dei sodalizi. E* 
una specie di bestiario fem-
minile, ottuso affamato e pi-
golante, quello nel quale 11 
«bel» Raymond si aggira, 
come un osceno gallinaccio. 
Ma la sferzante qualiflcazione 
borghese e patriottica di alcu
ne, almeno, delle vittime 
(quella matura damigella che 
intona America America nel 
bagno prenuziale. quella ve-
dova di guerra afflitta da ne-
vrosi celebrativa) sottollnea 
la mostruosita dl tutto un 
mondo, del quale Raymond e 
Martha costituiscono Ie punte 
estreme. tuttavia non immoti-
vate. Certo. siamo lontani dal
la lucida metafora del Mon
sieur Verdoux chapliniano. 
Pure, nel suo premeditato 
squallore. la rappresentazione 
che Leonard Kastle cl offre. 
in uno spqglio «bianco e ne-
ro», raggiunge notevole In
tensity. Fbrmidabile la prota-
gonista, Shirley Stoler. effica-
ci Tony Lo Bianco e gli altri. 

ag. sa. 

II pubblico potro- vede-
re lo spettacolo inter-
pretato da Adriana e 
Miranda Martino, no-
nostante la censura del 
Comunale di Firenze 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 1. 

Finalmente, in barba a « no
stra sorella censura », lo spet-
tacolo-recltal di polemica im-
postazione storico - politlca, 
Nostro fratello donna, dopo 
circa sette mesl dalla sua 
realizzazione, commissionata 
a suo tempo dal Teatro Co
munale dl Firenze, verra rap-
presentato in «anteprima na
zionale » a Torino, sotto la 
cupola in plastlca del quar-
tiere periferlco Le Valletta 
alle 21 di sabato e di dome-
nlca prossimi. L'iniziativa e 
partita dal locale comitato di 
quartiere e si varra dell'orga-
nizzazlone del Teatro Stabile 
cittadino. Lo spettacolo, nato 
e reallzzato nell'ambito di un 
lavoro di Gquipe, e interpre-
tato da Adriana e Miranda 
Martino e da Roberto Pistone; 
dl Virginio Puecher la regia e 
l'impianto scenico; i testi e i 
numerosi document!, che ne 
costituiscono una componen-
te essenziale, sono a cura dl 
Onorio Dolcetti; le muslche 
originali di Benedetto Ghiglia, 
che ha anche curato le ricer-
che e gli arrangiamenti di 
circa una sessantina di can-
zoni, altra componente fon-
damentale di questa storia dl 
musical-politico; di Vladimiro 
Settimelll 11 commento vlsl-
vo, basato su di una serie di 
diapositive, illustrant! la con-
dizione della donna daii'epoca 
della famiglia patriarcale al 
nostri giorni. 

Come si pu6 gia Intuire da 
questi pochi cenni informati-
vi, si tratta di uno spettacolo 
composito, la cul impostazlo-
ne a piii pianl rappresentatl-
vi e comunicanti, strettamen-
te integrantisi a vicenda, si 
ripropone — come ci ha pre-
cisato Adriana Martino, so
rella di Miranda — di mette-
re a fuoco la condlzlone del
la donna, il difficile, trava-
gliato iter della sua emanci-
pazione, In rapporto con i tes-
sutl social! che da sempre 
l'hanno condizionata, tentan-
do nello stesso tempo di su-
perare certe sterili quanto 
anacronistiche impostazioni 
femministe di tipo quasi raz-
zista, che vorrebbero contrap-
porla astoricamente ed apoli-
ticamente al «nemico» ma-
schio. Emancipazione quindi 
aposta non in termini dl fe
licity, bensl in quell! dl li
berta » secondo quanto pre
cise l'autore del testi Onorio 
Dolcetti. a La donna, come 11 
proletario (...) e sfruttata 
piu del proletario, poiche In 
cambio della sua liberta le 
si fa dono degli ingannevoli 
tesorl della sua femminllita ». 
da cui la magglor (fatica — 
sono ancora parole di Dolcetti 
— a prendere coscienza e a 
trovare il posto giusto nella 
lotta per una nuova societav. 

Si e accennato. agli inlzi, 
dei borbonici interventi cen-
sori che bloccarono lo spetta
colo, sin dall'ottobre dello 
scorso anno, alia vigilia della 
sua andata in scena al Teatro 
Metropolitan di Piombino, su 
decisione dei dirigentl del 
Teatro Comunale di Firenze, 
che in precedenza l'avevano 
commissionato. su Idea e inl-
ziativa di Adriana Martino e 
di alcuni esponenti dl sini
stra dell'ente teatrale fioren-
tino. L'assurdo quanto in-
tollerante provvedlmento. pro-
vocato dall'ala piii reaziona-
ria e codina della DC fioren-
tina, determinb dimissioni va-
rie, interpellanze e discussio-
ni negli enti local! toscani, 
prese di posizione nel mondo 
teatrale italiano, iniziative 
sindacall e interrogazloni par-
lamentari. Ora, neutralizzatl. 
almeno per 11 momento. i di-
sgustosi pruriti di «madama 
Anastasia*. lo spettacolo po-
tra finalmente essere propo-
sto al giudizio di un vasto 
pubblico. prevalentemente po-
polare. Dopo le due rappre
sentazioni torinesi, Nostro 
fratello donna far& un giro 
ATER: II 5 aprile sara In Ro-
magna, a Bagnacavallo; il 6 
a Carpi; il 7 a Modena; 1*B a 
Resglo Emilia; il 13 a Massa 
Flscaglia ed il 14 a Capparo 
In provincia di Ferrara. ed 
il 15 e 16 nel capoluogo fer-
rarese. ner concludere questa 
sua prima tournie, II 17 a 
Prato Non resta che aufrurar-
gll un'ottima partenza da To
rino. 

Nino Ferrero 

Un ciclo di film 

del neoreolismo 

ol Circolo Flaminio 
Al Circolo Culturale Sportl-

vo Flaminio (piazza Perin Del 
Vaga, 4 • Scala D) verra pre 
sentato un breve ciclo di film 
del neorealismo italiano. Oggi 
e in programma Achtung, ban
ditti di Carlo Lizzanl; venerdl 
9 sara la volta dl Morte di un 
amico di Franco Rossi; vener
dl 16 sara proiettato 71 sole 
sorge ancora di Aldo Verg\no; 
concludera 11 ciclo. venerdl 23, 
Sciuscia dl Vlttorlo De Sica. 
Le proiezionl avranno inizio 
alle ore 21, e ad esse segulra 
un pubblico dibattlto. L'lngres-
so e gratuito. 

«Diario di classe» 

oggi 

all'Adriacine 
L'ARCI di Roma replica due 

volte oggi, venerdl 2 apri
le, all'Adriacine (via del Forte 
Trionfa'e. 4) lo spettacolo 
Diario di classe di Vittorio 
Franceschi, con il collettivo 
di « Nuova Scena ». 

L'iniziativa e stata press 
in collaborazione con gruppi 
dl student! del Liceo Castel-
nuovo e di altre scuole. Alia 
rappresentazione delle ore 16 
parteclpera una delegazlone 
della Pantanelia occupata. II 
secondo spettacolo s'lniziera 
alle ore 21. 

Mostre d'arte: Vespignani 

Colore e verifica 
dell'autobiografia 

Esposte alia Promotrice di Torino le pitture dei ci-
cli «Imbarco per Citera » e « Album di Famiglia » 

Dal nostro inviato 
TORINO, 1. 

Renzo Vespignani • Torino; 
Socleta Promotrice Belle Ar-
tl; 15 marzo-7 aprile. 

Dal 1967 a oggi, Renzo Ve
spignani ha lavorato a due 
cicli organicl di pitture, ora 
qui esposti: «Imbarco per 
Citera », gia noto per mostre 
a Milano e a Ferrara, che 
comprende 28 quadrl datatl 
1967-1969 ed e presentato da 
Giovanni Testori; «Album dl 
famiglia» che comprende 25 
quadrl datatl 1969-1971 ed e 
presentato da Michel Sager. 
Quantl sono rimastl turbatl 
dalla terribile malinconla del
la vecchiaia d'Europa che VI-
sconti in Morte a Venezia, ha 
figurato nel tipo di von As-
chenbach. cosl inevltabilmen-
te travolto dal panico della 
decadenza e della morte ma 
anche cosl proiettato verso la 
giovinezza, piii grande turba-
mento proveranno dl fronte 
a questi due- cicll che, per 
essere ossessivamente costrui-
ti con i personaggi del pitto-
re, della sua donna, del fl-
gll e di pochlssimi amici, por-
tano all*1 estreme conseguen-
ze di significato e di linguag-
gio le possibility liriche e co-
noscitive d'una pittura reali-
sta della vita contemporanea 
fondata sull'autobiografia. Nel 
'67, dopo una lunga ricerca 
pittorica di grand! anatomie 
come simboli e metamorfosi 
della violenza contemporanea, 
Vespignani si chiude tra quat-
tro paret! d'una stanza un 
po' come von Aschenbach*Vl-
sconti scende al Lido di Ve-
nezia. Fuori della stanza au-
tobiograflca Vespignani lascla 
tutte le posslblli ampllflcazio-
ni che 11 linguaggio potrebbe 
fare della realta. Del potere 
della immaginazione sembra 
diffidare: si fida deH'occhio, 
dello specchio e del riflesso. 
II suo anti-avanguardismo si 
fa radicale posizione « natura-
lista » intellettuale. Sulla opel-
le » della propria pittura, cer
ca di provocare una vera e 
propria caduta dei segni pla-
stici colti. 

Nel ciclo «Imbarco per Ci
tera », pittore della violenza 
ma incapace dl violenza, Ve
spignani dipinge un dlssolvl-
mento di un gruppo sociale 
tra feste. cene, torte In fac-
cla, moda, erotismo e un ne-
vrotico ridere nella stanza 
coloratisslma. II dissolvlmen-
to del clan e dipinto come 
grottesco dl quello sprofonda-
mento storico che figurb 
Watteau nell'erotlco Imbarco 
del cortigianl per l'lsola dl 
Citera. Una volta serrate por-
te e finestre della stanza del
la pittura, nel tentativo di te-
nere fuori per un certo tem
po fatti e idee della storia, 
Vespignani si accanisce sul 
comportamento dl violenza o 
di amore dei suol personag
gi, 11 fa attorl, 11 fa clowns, 
in un crescendo dl lsterismo 
e di egoismo — se salva qual-
cuno, e il piu derelitto, 11 piu 
• umiliato e offesos come 
quel vecchlo Franz per 11 qua
le i color! del mondo sono 
ancora quelli della ghlrlanda 
che cingeva la fronte del gio-
vinetto « rosa » di Picasso. Ma 
la storia cacciata dalla porta 
rientra dalla finestra: il pitto
re — non l'aveva previsto al-
l'inizio dell'autobiografia — fa 
lui stesso da ncavallo di 
Troia» alia storia, la Intro
duce nella stanza con 1 suol 
pensierl piii profond! e du
re voll. Cosl, mentre esaurisce 
tutte le possibility dl una pittu
ra del teatro della morte e 
del dlssolvimento dl gruppo 
sociale, e di clan borghese-in-
tellettuale, fa concreta espe-
rienza pittorica che l'occhio 
non realizza un sostanzlale 
awicinamento alia vita e che 
1'immagine stessa del dlssol
vimento opulento e ridente 
non risulta cosl globale e ti-
pica. 

Direl, anzi, che resta mol
to difficile costruire una 
tale immagine contemporanea 
con tipi umani che sulle gra-
cili spalle loro portano cosl 
pochi significati del mondo e 
dei suoi conflitti. La pittura 
di Vespignani trova il suo 
maggiore splendore non nei 
personaggi recitanti dell'« Im
barco per Citera». ma nei 
personaggi dolenti. • poveri », 
patetici per come sono inna-
morati delta vita, per come 
sono segnati da) costo uma-
no di un comportamento uma-
no nella vita (il pittore stes
so quando recita meno. Franz 
e Titina figurata in ritratti 
memorabili per il fiato gms-
so e la malinconla) E' su 
questa esperienza finale del 
primo ciclo che Vespignani 
cambia direzione dello sguar-
do e, fondandosl sui risulta-
ti assai tipici dei ritratti di 
figure sole, dipinge i primi 
quadrl del ciclo «Album di 
famiglia». Rimane la stanza 
ma e quella della vita quoti
dians e aperta alle luci del 
giomo e della notte. La pic-
cola folia dei cortiglani e usci-
ta di scena e si e portata 
via I troppi color!, il troppo 
trucoo, la cagnara che ma-
schera la paura. II « clima ». 
ora, e piii vicino a quello 
della stanza di Bunuel in 
L'angelo slerminatore. Tutto 
11 ciclo e una grande sequen-
za di ritratti (la madre e II 
padre, la moglie Netta, I figll 
Alessandro e Marta) e dl au-
toritratt!. Ritoma la primiti-
va anatomla come veriflca. nel
la figura greclzzante, della 
violenza. della paura ma an
che della bellezza di vlvere. 

L'occhio. nel ritratti del gent-
tori, in quelli dl Netta incin-
ta con I figll e nel ritratti 
del figll, si e molto awlclna-
to alia vita. Qui l'autobiogra-
fia si apre, si rompe: 1 per
sonaggi familiarl non sono *i-

Renzo Vespignani: « Ritratto dl Villler 

ducibili alia autobiografia, so
no altri e di altra oggettivl-
ta, sono forme anche di una 
costruzione della vita che ha 
altri sensi, altri problem!, al
tra direzione. Con questi ri
tratti mi sembra che Vespi
gnani ritrovi una ricchezza di 
senso umano della vita. I co
lor! del mondo sono al limi
te del bianco e nero, molto 
ascluttl e severi, con durezze 
vitree e metalliche dl cui fu 
maestrc il Pontormo: la pittu
ra sta al necessario senza sen-
timentalismi e sbavature. II 
colore ha straordinarl timbrl 
Uric! ora notturni ora mattu-
tini; il « clima » e stanco, fa-
ticato ma chiaro e sereno. Le 
figure della donna e dei fan-
ciulli stanno sempre su una 
soglia come per 11 saluto del
la notte o l'apparizione del 
mattino. 

Ci sono ancora momen-
ti recitanti per Vespigna
ni che rifa il grottesco, que
sta volta al suo mestiere dl 
pittore, nei panni di van 
Gogh, di Lautrec e dell'ere-
tico che non crede all'avan-
guardia dl Duchamp. Cib che 
h importante in questi quadri 
di «mascherate» e il pro-
gressivo awicinars! dl un mu-
ro poco avanti l*uscita di sce
na del • pittore: e la totale 
consumazione dello spazio per 
lo spettacolo della vita. L'ap
parizione del muro, graffito, 
scrltto, di stanza umanamen-
te abitata da chl lavorl, con 
piccoli chiodl che segnano sot-
till ombre alio sclvolo della 
luce dl mattino vero, segna, 
forse, l'esaurlmento dell'espe-
rienza pittorica autobiografica. 

II grande quadro, poi, con la 
giacca grigioverde e il filo di 
ferro appesi al chiodo .e la 
riconquista, da parte di Vespi
gnani, delle cose vere che con-
tano nella vita: come una 
crescita su quel senso uma
no popolano che era II filo 
costruttore dei tanti disegnl 
del dopoguerra. Un quadro du-
ro, necessario. esatto come II 
tempo richiede. 

Dario Micacchi 

Una lettera 

del servizio 

stampa 

della RAI-TV 
II capo del servizio stampa 

della RAI, Glan Paolo CrescI, 
cl ha inviato questa lettera, 
in relazione ad alcuni articoli 
da noi pubblicati nei giorni 
scorsi, che ben volentieri ri-
portiamo integralmente. Gli 
articoli in questione. del resto, 
non avevano alcuna intenzio-
ne, ne alcun «sapore» scan-
dalistlci, ma tenevano, come 
sempre, a ribadire la posizio
ne nostra, del PCI, sui fon
damentali problem! della ri-
forma della RAI-TV. Posizio-
ni che proprio oggi vengono 
esposte anche dal corapagno 
on. Carlo Galluzzi in altra par
te del giornale. H richiamo al-
l'articolo 8 della legge sulla 
stampa fatto da Glan Paolo 
CrescI ci sembra, quindi, af-
fatto superfluo. Ma ecco 11 
testo della sua lettera: 

aEgregio Direttore, 
a a proposito delle notizie 

pubblicate sui nn. 89 e 90 del 
Suo giornale dei giorni 31 mar-
zo e 1. aprile, a norma dell'ar-
ticoto 8 della legge sulla stam
pa, la prego di pubblicare la 
seguente rettiflca. 

« Nessuna comunicazione, n£ 
orate n6 scritta, e stata rice-
vuta da amministratori, diri-
genti e funzionari dell'Ente ra-
diotelevisivo che fosse inviata 
dalla Procura della Repubblt-
ca o da qualsiasi altro ordine 
della magistratura. 

a Con I'occasione dobbiamo 
precisare anche che le noti
zie riguardanti la gestione del-
la RAI sono inesatte. 

aCordiali satuti. 
Glan Paolo CrescI (Capo 

Servizio Stampa RAI)». 

Siete cambiati 
Siamo cambiati 

RSI \jf 

e il settimanale 
dei tempi nuovi 

Da questo numero 
piii pagine 

piu fatti 
piii Inchieste 

nuove flrme e un nuovo inserto 
una nuova veste 

controcanale 
UNA PROPOSTA SBAGLIATA 
Si pud ricercare I'utopia di 
una fratellanza fra gli uomini 
all'interno di questa socleta, 
prima ancora di mutare que
sta socicta? Tale, se non ab-
biamo inteso male, e la do-
manda che si pone Utopia, il 
film scritto, sceneggiato e di-
retto da Toni De Gregorio 
che affronta — con aperto 
spirito cattollco — il tema di 
Nomadelfia: cioe di quella 
citta cattolica che tenta di 
recuperare lo a spirito cristia
no » autentico, fatto di amore 
fra gli uomini e di eguaglian-
sa. Diciamo subito che questo 
film e condotto con un taglio 
critico sollecitante che, se non 
pregiudica il giudizio finale 
negattvo, costruisce certamen-
te una gabbia narrativa assai 
moderna, agile ed a tratti af-
fascinante. Facendo ricorso, 
in fatti, alle piii moderne tec-
niche narrative cinematogra-
fiche Toni De Gregorio rie-
see a dare alia sua opera — 
ottimamente interpretata da 
Lou Castel, ma piu ancora 
da Anna Bonasso e Paolo 
Graziosi — un senso ambi-
guo che sollecita ripetutamen-
te Vattenzione critica del te-
tespettatore: ed a questa, an
zi, va incontro rispondendo 
alle sue domande (almeno ad 
alcune) via via che si pon-
gono, II rapporto tra I'espe-
rienza di Nomadelfia e il 
mondo, fra problematica in
dividuate e problematica so
ciale, fra Utopia della vita 
sempiice e necessita di sfrut-
tare certi meccanismi della 
societa dei consumi, sono sol-
levati lungo tutto I'arco del 
film: cosl che un certo tipo 
di spettatore «critico» pub 
avere I'impressione di vedersi 
tagliare tutta una serie di ar-
gomenti, fino a dover concor-
dare almeno sull'interrogativo 
finale: Vesperienza costruita 
da don Zeno a Nomadelfia e 
dawero una « Utopia »? 

Toni De Gregorio, oltretut-
to, raggiunge questa stimolan-
te ambiguita costruendo tutto 
il film sulle reticenze «in-
tellettuali» di un giovane re
gista che vorrebbe svolgere 
un film su questa esperienza 

ma senza credervi: fino alia 
svolta finale, appunto, in cui 
viene colto dal salutare dub-
bio. Il regista, ovviamente, sta 
in luogo dello spettatore sma-
liziato dei giorni nostri il qua
le, tanto per fare un esem-
pio illuminante, si scontra e 
discute perfino sulla possibi-
litaimpossibilitd di una azio-
ne sindacale. 

Ma qui, appunto, e I'ingun-
no — o Vequivoco doloroso 
— del film e del suo regista. 
In effetti nessuno dei prota-
gonisti di Utopia affronta, sia 
pure per un momento, il pro-
blema dello scontro di clas
se: e quindi non esamina, sta 
pure Ui termini cattolici che 
certamente non mancano di 
elementi critici, il problema 
delta « ingiustizia» di questa 
societa sotto il segno del
lo sfruttamento dell'uomo sul-
I'uomo determinato da un ai-
sterna sociale fondato sul piu-
svalore e sul profitto. Sotto 
questo aspetto, anzi, diremmo 
che la «modernita» lingui-
stica di Utopia e da assimi-
tare a quella di certo film 
underground (cinema d'avan-
guardia) che eleva, ad esem-
pio, I'utopia degli hippies a 
scelta politica: una scelta che, 
come e noto, non disturba 
i realt centri di potere della 
societa capitalistica, ma che 
anzi torna a questa di como-
do come sfogatoio di possibi-
U e intollerabili rivolte. Con 
questa carenza di fondo — 
che, se non altro, rischia di 
essere carenza culturale, giac
che' il marxismo e componen
te essenziale anche della piu 
vivace cultura cattolica — il 
messaggio di generica denun
cia di Utopia finisce con Ves-
sere innocuo, malgrado ta sua 
altrettanto generica buona vo-
lonta. Ed e un peccato, per-
ch& gli spunti critici non man
cano, mentre invece I'insie-
me sembra ridursi ad un pro
blema di coscienza individua
te che fa sorridere chi sappia 
quanto sia storicamente inno-
cua (anzi, in fin dei conti, 
rassicurante per il sistema di 
potere) questo tipo di rivolta. 

vice 

oggi vedremo 
LA TERZA ETA' (1°, ore 13) 

La trasmissione di Marcello Perez e Guido Gianni do
vrebbe affrontare il problema degli anziani nella nostra so
cleta: ma si chiude sempre su moralistic! consign personal!, 
cosl come sembra lntenzionata a fare in questa puntata dove 
11 tema della convivenza fra giovanl e anziani viene affron
tato attraverso il racconto in prima persona di una anziana 
slgnora che, dopo aver lavorato in una famiglia accudendo 
ai bambini, viene allontanata e cacciata in manicomio. Con 
questa confessione si vorrebbe dimostrare che l'anziano «do
vrebbe dilatare 1 propri Interessi sull'intera societa umana», 
varcando «i limit! del ristretto cerchio faml.'iare». 

SPAZIO MUSICALE (1°, ore 18,45) 
La quarta puntata della rubrica di Gino Negri mette 

a confronto musica sacra e musica profana, non esclusa la 
esperienza della musica «beat» in chiesa. Quest'ultima parte 
e affidata al complesso a Formula 3» che esegulra 11 Dies 
Irae, un pezzo beat dl accompagnamento alia Messa. Segulra 

Suindl un dibattlto con un gruppo di giovanl sulla portata 
1 questo genere musicale e verra quindi illustrate il con-

trasto fra bene e male (cosl almeno annunciano i comuni-
cati ufficiali) nella lirica: in pratica verranno eseguiti YAve 
Maria e il Credo dall'Otello, ponendoli a confronto con la 
strega Ulrica di Un ballo in maschera e con Azucena del 
Trovatore. 

«DANZA DI MORTE» (2°, ore 21,20) 
Dramma dl August Strindberg, rappresentato per la pri

ma volta nel 1900. L'opera segna il passaggio dallo Strind
berg naturalistico a quello impegnato in una ricerca sul 
rapporto fra simbolc e realta; una ricerca che pone il 
drammaturgo svedese fra gli autori contemporanei piu sen-
siblll alio sviluppo di una problematica destinata ad influen-
zare profondamente un largo settore della cultura del nove-
cento, fino ai nostri giorni. La vicenda di Danza di morte 
si svolee Infatti su un'isola dove, chiusa praticamente In 
una torre, vive una coppia che rifiuta qualsiasi contatto 
con il resto dell'umanita, ed e rinserrata nel ricordo astioso 
del propri falllmenti. A questo isolamento si oppone un vec
chlo amico dl famiglia: e 11 suo intervento, anche se pare 
fallire, provoca invece una scossa che sembra poter ricon
durre I due protagonistl a riprendere contatto con la realta, 
Svolgimento e conclusione, tuttavia, sono sempre ambigui: 
come aopunto vuol essere ambiEUO. per Strindberg, 11 rap
porto fra sogno e realta. Gli interpreti di questa versione 
televisiva. diretta da Sandro Sequl. sono Lilla Brlgnone, 
Gianni Santuccio, Achllle Millo e Rachele GhersL 

program mi 
TV nazionale 
10.00 Film 

(Per Roma e zone col-
legate) 

12,30 Sapere 
Questa nostra Italia 

13.00 La terza eta 

13,30 Telegiomale 
14,00 Una lingua per tutt i 

17,00 Uno, due e ~ tre 

17,30 Telegiomale 
17,45 La TV dei ragazzi 

L'amico libro. Bac-
chett? tnagica. Vange-
k) vivo 

18,45 Spazio musicale 
19.15 Sapere 

La pubblica ammini-
strazione 

19.45 Telegiomale sport « 
Cronache Italians • 
Oggi al Parlamsnto 

2030 Telegiomale 
21.00 TV 7 
22.15 Milledlschl 
23.00 Telegiomale 

TV secondo 
21.00 Telegiomale 
21,20 Danza di morte 

di August Strindbarf 

Radio 1° 
Ora 6: MUttvtme 

Granule ratfio ora: 7. S, 12. 13. 
14. I S . 17, 20 . 23.05; 7.45? 
I«n M PartMwnto; S.3(h l « 
CMXofti «ci mattino: 9,15: V M 
M •©-. 10: Special* Gft: 11.30: 
Gatlena 4*1 milaji—inta; 12 
• 10 SnunM Disclii • cetpo 
fK»rfr. 12.31: F*4*rico ecca-
tcra *cc«t*ra; 13.15: I tarolo-
sn Frank Sinatra 13.27: Una 
com«M4ia >n tranta rninoti. 
Cianm lanracoo in • XX S«-
coio • 4i ten Hcctit • Charm 
Mac Artkor; 14.15: Boon po-
mti iH 'O; 16: • m a m «cll« 
Rcfioni; 1S.20: *er »oi §io-
vani; 19,45: Italia tlM lavora: 
19: Controaarata. 19.30: Coun
try ft Wastarn Voct • motin 
« • ! ratk amficano 1 9 ^ 1 : S«i 
w—HI nwrcati: 20.20: Un claa-
alco airanno. It principe fa-
Motto Lattnra oal Decameron 
•1 Craranni Soccaccio-. 211 I 
Concarti di Milano. Oirattora 
AI4e Caccato: 22.40: Chiara 

Radio 2° 
Ort • • !• mattiniera; Cior 

naia radio ora: 0.25. 7.30 
t . 3 0 . 9.30. 10.30. 11.30. 
12.30. 13,30. 15.30. 10,30. 

17.30. 19.30. 22.30. 24; 7.40i 
Boongioroo con Nicola Di Ba-
n • I Four Kents; 8.40: Soo-
ni a colon oVcH'orchestra; 9 ,50: 
•arabba di Pir laowlnriitt 
10.05: Canzoni per ttrtti; 10,35: 
Cliiamate Roma 3 1 3 1 ; 12,10: 
Trasmissioni regfonali; 12,35: 
Noi. I Beatles; 13: Hit farad*; 
15.15: Lona Fiaytn*: 1 8 3 0 : 
Special* GR; 19.02: Moraodi 
•era; 19.55: Ouadrifoajio; 2 0 
a 10: Indianapolis; 2 1 : Libri-
ttasera; 21.45: Novita disco-
•ralichr h-ancesh 22: I I aensa-
titolo: 22.40: Erol per aioco, 
Orifinsle radiotonico di Roberto 
Mazmcco: 23.05: Mosica too-
fei a. 

Radio 3° 
Ore 10: Concerto dl aper

ture; 1 1 : Musica a poesia; 12 
* 20: I maestri dell Interpre
tation*: Soprano Maria Cellesi 
13: Intermeuo; 14,30: La So
nata di Geora Fnedrich Haen-
del; 15. II protagonist*. Opera 
•n un alto di Geora Raiser. 
Musica di Kurt Weill; 17.20: 
Foqli d'aibum; 17.35: lazz 
o«ji . 18: Notizie del terzoi 
18.45: Piccolo pianela; 19,15: 
lotto Beethoven Opere *ari*j 
20.15 La chimica at servisio 
dell'uomo: 2 1 : Giornale d*l 
terzo-. 21.30: II mestiere «af-
I'atente segrelo. Un prOfrMinw 
di Nino Lille. 
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