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La discussione 

sulla legge Matteotti 

Censura: progetto 
non al di sopra 
di ogni sospetto 
II progetto Matteotti per la 

disciplina del pubblici spetta-
coli cinematografici e teatra-
li, tuttora in corso dl elabo-
razione, prevede la scompar-
sa della censura amministra-
tiva sui film destlnati al pub-
blico degli adulti. Una settl-
mana fa, vagliando i suol pre-
suppostl, ne abbiamo Indica-
to le piu evident! incongruen-
ze che, in definltiva, tali in 
effetti non sono giacche di-
scendono da una logica nega-
tiva, vale a dire da proposi
ti tesi a reprimere anziche 
a creare condizioni per un 
reale sviluppo del cinema dl 
idee e per una crescita del-
la llberta. A grandi linee, la 
legge Matteotti e suddivisa in 
due parti, una delle quali ten-
denzialmente rassicurante Ci 
rifenamo ai capitoli che, ds 
mandando la cognizione del 
reati commessi con 11 mezzo 
cinematografico al tribunale 
o alia Corte d'Assise della lo
cality ove per la prima voltn 
6 awenuta la rappresentazio-
ne del film o dell'opera tea-
trale, fugano la minaccia che 
si determini unavunica e cen-
tralizzata sede di giudizio. 
Anche in merito alia rapid!-
ta della procedura, 11 proget
to Matteotti segna un passo in 
avanti rispetto alia sltuazio-
ne odierna. Tuttavia, seri dub-
bl si affacciano allorche si 
considera che alia proposta 
del ministro Matteotti manca 
una gamba, appurato che non 
basta predisporre snelli mec-
canismi giudiziari, ma occor-
rerebbe al oontempo modlfl-
care 11 codice penale per 
quanto concerne i coslddetti 
reati dl opinione 

Se ci si inoltra nell'esame 
del progetto Matteotti, le riser-
ve non diminuiscono ma au-
mentano I punti in questio-
ne. sebbene circoscritti a una 
censura volta alia tutela del 
mmorenni, sono Important! e 
delicatl. Comlnciamo dal 11-
mite del 18 anni fissato per 
definire il confine oltre il 
quale non si giustificherebbe 
piu l'mtervento dell'autorita 
amministrativa. E' questo un 
limite eccessivo e che potreb-
be essere ridotto tranqullla-
mente al 16 anni, tenuto con 
to che 1 giovanl di oggi sono 
piu maturi di quanto non lo 
fossero nel passato, e che se 
a quests eta e Iecito sposar-
si e vendere la propria forza-
lavoro. non si vede per quale 
motivo non dovrebbe esser 
consentito dl recarsi libera-
mente al cinematografo. 

Semmai, al di sotto del IB 
anni, noi non cl accontente-
remmo di una valutazione *?-
mi-indiscriminata dei prodot> 
ti. ma distingueremmo i film 

{Der accertare, in rapporto al-
e diverse fasi evolutive, se 

siano o no adatti agli spetta-
tori piii piccoli. 

Altro appunto. SI accentua-
no le penalita per gli eser-
centi, che non si attengano 
scrupolosamente al dettato le
gislative Come non esse
re d'accordo? Ma parimemi 
per quale ragione non con-
venire che un minorenne, q'ia-
lora fosse accompagnato da 
un suo genitore, avrebbe di-
ntto dl assistere anche a un 
film o a un lavoro teatra'a 
vietato? Perche si continua a 
privare i padrl e le madri 
di una potesta sui loro figli 
che. soprattutto in una mate
ria qual e quella cinemato-
grafica o teatrale, riceve con-
forto dalla diretta e profonda 
conoscenza dei singoli sogget 
ti e dal tipo di educazione 
lmpartita In seno alia fa-
miglia? 

Questl Interrogativl, II pro-
get;o Matteotti li elude, trince-
randosl dietro criteri di vaglio 
assai elastlcl, quali sono ap
punto quell! attinenti ai film 
che turberebbero m la sensi-

billta partlcolare dell'eta evo-
lutiva» o che inciderebbero 
«negatlvamente sulla forma-
zlone psichlca e morale »; for-
mulazione questa ultima am-
bigua e onnicomprenslva, a'> 
bracclando alia categoria della 
morale un po' di tutto e for-
nendo il destro a insidiosl 
sconfinamentl in altrl campi. 
II peggio, tuttavia, cl atten-
de al prossimo varco ed e 
contenuto in un articolo gra-
visslmo, dl cui pochi si sono 
accorti, che suona testual-
mente: «Le opere cinemato-
grafiche o teatrall vietate at 
minor! non possono essere 
diffuse per radio o per tel-5-
visione». La pretesa e assur-
da e indifendibile. polche con 
un colpo di penna si equl-
parano i telespettatori mag-
giorenni ai minorenni, laddo-
ve sarebbe piii che sufficien-
te prescrivere l'obbligatorid-
ta, per le emittenti televisl-
ve, di awisare il pubbllco 
ogni qualvolta siano trasmes-
si film o spettacoli non adat
ti ai ragazzi. 

Infine, il castello delle com
mission!, che setacciano la 
firoduzione cinematografica e 
eatrale. Chi sarebbero i giu-

dici? Un magistrate di Cas-
sazione designato, su richie-
sta del ministro di Grazla e 
Glustizia, dal Consigllo Supe-
riore della Magistratura; tre 
docenti universitari rispetM-
vamente in sociologia, in psl-
cologia e in filosofia mora
le, nonche un insegnante (dl 
ruolo) dl pedagogia negli Istl-
tutl magistral! o un insegnan
te della scuola media, scelti 
su terne designate dal Mini
stro della Pubblica Istruzio-
ne; un crltico cinematografi
co scelto su terne designate 
dalle associazloni dei registi 
e dei giornalisti cinematogra
fici; un funzionarlo del Mini-
stero del Turismo e dello 
Spettacolo appartenente alia 
carriera direttiva. 

Tre sono le princlpall obie-
zioni che eleviamo a un or-
ganigramma siffatto. Circa 11 
metodo. Soprawive il slstema 
delle nomine ministerial!, de-
cretate dall'alto e insindacabl-
li. Ma soprawive anche il sl
stema delle competenze dub 
bie. Per esempllficare: 11 do-
cente in filosofia morale e'en-
tra come il cavolo a meren* 
da e tanto meno si giustifl-
ca l'operato dl jnsegnanti che 
non abbiano alcuna correla-
zione con l'esperienza cinema
tografica e teatrale. Dove In-
tendlamo arrivare? Intendia-
mo sostenere che se e giu-
sto affidare la selezlone dei 
film e dei testi teatrali anche 
a psicologl e a pedagoghl, e 
altresl ragionevole esigere an-
zitutto che essi non siano di-
giuni di cinema e di teatro 
e che la loro deslgnazione 
sla effettuata non dalla buro-
crazia ministerlale ma per II 
tramite di quegll istituti uni
versitari (le facolta dl psico-
logia delle comunicazionl dl 
massa, ad esempio) e d! que
gll organism! che attivamente 
si occitpano dei problem! in-
teressanti i rapport! fra 11 
pubblico minorile e 1 film 
e lo spettacolo in genere, 

Infine, il progetto Matteotti 
elimina la possibility di una 
seconda verifies, contemplan-
do soltantc il ricorso al Con-
siglio di Stato; ricorso che ha 
ritmi lunghi ed estenuanti di 
gestazione e pertanto serve 
a complicare anziche a sno-
dare rapidamente le contro-
versle sui terreno pratico. Sa
rebbe Invece preferibile Istl-
tuire un organo superiore di 
appello. Per tirare le conclu
sion!: 11 progetto Matteotti e 
lungi dall 'essere impeccablle 
e al di sopra di ogni sospetto. 
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ma, sui quale avevamo espres
so. a suo tempo, le nostre ri-
serve, ha sublto mutamentl do-
vutl a vari motivl. Avevamo 
gia annunciato che nel calen-
darlo era stato incluso Re Lear 
nella messinscena del Teatro 
nazionale dl Bucarest e per la 
regla di Radu Penciulescu In 
sostituzione del Balcon di 
Genfit che doveva essere pre-
sentato dalla Compagnia 
Action Culturelle du Sud-Est. 
Re Lear verra dato, per una 
sola sera, il 25 aprile, al-
l'Ellseo. 

E' stato. Invece, cancellato 
dal calendarlo II concerto 
Black Gospel degli Edwin 
Hawkins Singers (8 9 10 mag-
gio all'Ellseo) che sara, pro-
babllmente, sostituito da una 
rappresentazlone della troupe 
dell'Unlversita di Ife della Ni
geria la quale presentera un 
dance-dama dal titolo Alatan-
gana. 

Con ogni probability, inoltre, 
lo spettacolo di samba brasi-
liano Arena Conta Zumbi non 
potra venire in Italia* dal Bra-
slle e giunta. infatti. notizia 
che II regista Augusto Boal e 
stato arrestato per motivi po
litic! dal governo del gene
ral!. Si attende da San Paolo 
una conferma: forse al posto 
dei brasiliani verra, dal Vene
zuela, il gruppo Metamorpho
sis, di Caracas. 

Infine 1'itallano Eva Peron 
dl Cop!, nell'interpretazione di 
Adriana Asti e per la regla 
di Mario Missiroli, che dove
va andare in scena 11 22 e il 
23 aprile. e stato spostato al 6 
e 7 magglo. Eva Peron si svol-
gera nel circo Demar. 

«XX» al Teat re des Nations di Parigi 

Alveare di stanze per un 
mosaico sulla dittatura 

II debole testo di Wilcock, realizzato sulla scena da Luca Ronconi, appare spropor-
zionafo per difetfo all'impianto spettacolare e tinge di equivoco tutta I'operazione 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 14. 

Cera grande attesa per que
sto nuovissimo spettacolo dl 
Luca Ronconi e del suo Tea
tro Libero di Roma, alleatl-
si per l'occasione alia france-
se Action Culturelle du Sud-
est, diretta da Antoine Bour-
seiller, e chiamati ad aprire 
l'edizione 1971 del Theatre des 
Nations, aU'Oddon. La vetusta 
sala e stata, come si sa, com-
pletamente rlfatta per l'occa
sione: scomparsi platea e pal-
coscenico, lo spazio e occupa-
to da un'incastellatura di tu-
bolarl e pannelli di legno 
(opera dello scenografo uru-
guayano Nestor de Arzadun), 
che dellmita venti stanze, di-
sposte su due plan!, collega-
ti fra loro da scale interne. 
li titolo della rappresentazlo
ne, al cui testo ha lavorato 
lo scrittore angloltaloargentl-
no Rodolfo J. Wilcock, e co-
stltuito da una doppia X ma-
luscola: Insomma, a parte 
ogni altra possibile alluslone, 
si tratta del numero romano 
che indica la cifra dl venti. 

In ciascuna di queste ven
ti stanze sono lnvitati a fer-
marsi qualche declna dl spet-

Giglio con i 
polsi legati 

PARIGI — La gfovane attrice Carole Andre (nella foto) ha 
terminato da poco le riprese del film c Lis de mer » (« Giglio 
di mare •, di cui e protagonista con la regia di Jacqueline 
Audry. Nel f i lm, tratfo daH'omonimo romanzo di Andr* Pierye 
de Mandiargues, Carole e Vanina, una sensibile adolescente 
che passa le vacanze estive in Sardegna. II mare, I'incontro 
con un giovane ragarzo sardo inducono Vanina a pensare che 
sia finalmente venuto « i l grande momento *, ma la glovane 
e fin froppo inibita e frustrata per guardare aD'amore con 
semplicita e fenerezza. Infatti, Vanina si offrira come una 
schiava, i polsi legati, abbandonando subito dopo e per sempre 
Cuomo. 

Lufto dell'arte sovietica 

E morto Tattore 

Sergbei Zakariadze 
MOSCA. 14 

H nolo attore sovietico di 
teatro e di cinema Serghei 
Zakariadze e deceduto all'eta 
di 58 anni. 

Nato in Georgia, egli aveva 
cominciato la sua carriera ar-
tistica nel 1926. indirizzando 
la sua attivita principalmente 
alia costituzione e alio svi
luppo di quelli che sarebbero 
poi diventati i piu importanti 
collettivi teatrah" della repub-
blica caucasica. Le sue qua
nta di animatore lo avevano 
portato. negli ultimi anni. alia 
direzione del Teatro aecademi-
co Rustaveli di Tiflis. Nella 
sua lunga carriera aveva in-
terpretato numerosi film: la 
parte che piu delle altre gli 
diede notorieta intemazionale 
fu quella del colcosiano Gheor-
ghi Makarascvili nel Padre 
del soJdato di Rezo Ckheidze. 

Zakariadze era deputato al 

Soviet supremo dell'URSS. era 
stato insignito dell'Ordine di 
Lenin e dell'Ordine della Ban-
diera rossa del lavoro: nel 
1958 gli era stato conferito il 
titolo di artista del popok) del
l'URSS. 

II necrologio per la morte 
di Zakariadze e firmato da 
Brezniev, da Podgorny. da al-
tri noti dirigenti del partito 
e del governo. da noti artisti. 
scrittori e compositori: « L'ap-
passionato interesse per le aor-
ti dell'arte nazionale — e 
scritto in esso — la tesa at
tivita creativa permeata dalle 
idee e dalk) spirito del Par
tito. dall'umanesimo rivolu-
zionario, furono prodigati a 
coloro per i quali visse e la
voro questo meraviglioso ar
tista: al popolo lavoratore del
la Georgia, e tutta la nostra 
patria ». 

tatorl: li accoglle un attore, 
o un'attrice, che, compluta la 
sua esibizione, passa a ripe-
terla nella stanza vlcina, e vie-
ne sostituito da un altro at
tore o attrice (talvolta due). 
Da stanza a stanza, tuttavia, 
cambiano gli oggetti dl scena, 
cosl come non tutte le izionl 
accadono in tutte le stanze. 
In una visita preventlva ab
biamo annotato: vasche da ba-
gno, tavoll da gioco, una ri-
produzione in miniatura de-
f'edificio teatrale, un grosso 
pupazzo dl materia plastlca, 
contestato dal pompieri per
che Infiammabile. e perclb 
messo parzialmente fuori 
uso... 

A noi, nella stanza dove ci 
hanno rlnchiuso. sono tocca-
ti. all'inizio, solo un palo di 
anell! da ginnastlca e un po' 
di corda. Ma e bastato aspet-
tare: ed ecco glungere, succes-
sivamente una motocicletta; 
una custodla da violoncello; 
una serle di bare, di gran-
dezza decrescente, e quindi 
contenlbill l'una dentro l'altra; 
una specie di palco da comi-
zlo blindato e semovente. Da 
prlncipio, una donna dall'e-
spresslone feroce cl ha illu
strate col commento di un ma-
gnetofono. una strage di bam
bini innocent!, e ha tentato an
che. con scarso successo, di 
farci confessare le nostre 'n-
clinazioni zoofile. Pol un bar-
but o atleta, tra una corsetta 
e l'altra, cl ha fornito uno 
squarcio di oratoria olimplco-
fasclsta. Un ragazzo vestito da 
centauro, trascinando a ma-
no la sua motocicletta. ci ha 
parlato della sua fuga dal 
manlcomio e pol dal carcere. 
Una distinta signora in abl-
to da sera, brandendo un mi-
tra estratto dalla custodla da 
violoncello gia citata. ci ha te
nuto una lezione — usando 
come zimbello un riccioluto 
giovanotto — sulla maniera 
dl rlconoscere e provocare I 
provocatori. costrlngendoli a' 
scoprirsl. Un travestito. con 
1'aluto riottoso d! un anzla-
notto barbone - capellone. ha 
officiato una a messa nera ». 
un rlto di « magia politlca ». 
Quindi siamo stati arrlngati 
in nome dell'ordine, dello Sta
to. deH'autorita. e messl In 
guardia dal loro contrarl. Nel 
frattempo. alcune paretl venl-
vano abbattute: di due stan
ze, o tre, se ne faceva una. 
E dopo un'ora e un quarto ci 
si ritrovava. se pure ammon-
ticchiati alia megllo, tra un 
piano e l'altro. suite scale, in 
una zona comune. mentre dal
l'alto si Innegelava alia «de-
lazlone generales e alia pre» 
sa del potere da parte del ca
po della polizla. 

Questo XX e nato — dice 
Ronconi In un'intervista ri-
{)Ortata nel programma — dal-
a cossessione dl una strut-
tura». Che e poi. in sostan-
za. quella del finale dell 'Or
lando furtoso, II clablrinton 
nel quale i personaggi via 
via si rinserravano: solo che 
qui il processo e Inverso. H 
« contenuto » del dramma (se 
cosl vogliamo definirlo) e na
to dunque dopo, come qual-
cosa da versare entro uno 
stampo gia fissato. Ma le due 
cose legano male: il linguag-
glo dl Wilcock, per esaspera-

le prime 
Musica 

Ghilels a 
Santa Cecilia 

E' stato tutto d'ecceziorje — 
Interprete, pubblico, successo 
— al concerto di Emil Ghilels, 
l'altra sera, nella Sala acca-
demica di Santa Cecilia. 

II pianista sovietico ha co
minciato la serata con la So
nata in la minore op. 143 di 
Schubert, di cui ci ha dato 
un'mterpretazione affatto in-
consueta: il volume sonoro & 
stato in media abbastanza ele-
vato e la dolcezza e la tene-
rezza del Hrismo schubertiano 
sono stati resi, piu che con 
il ricorso ai «pianissimo», 
con un fraseggio semplice, ma 
sempre fremente e luminoso. 
Uno Schubert senza svenevo-
lezze, dunque, e che proprio 
per questo d si i rivelato 
come non mai in tutta la sua 
statura di precursore di tanto 
pianismo eroico e romantico 
a venire. 

I set Momenti musicali op 
94, sempre di Schubert, nan-
no un po' attenuato questa 
nostra impressione, poichfe so
no stati eseguiti splendida-
mente, ma secondo canoni in-
terpretativi piu tradizionali. 
II concerto si e concluso con 

la Sonata in si minore di 
Liszt: un incandescente tor-
rente di suoni (non sempre 
pulitissimi, per la venta) il 
cui fluire e stato per6 regola-
to dall'artista sovietico — che 
conosce come pochi l'arte di 
far ruggire il pianoforte, ma 
anche di farlo nobilmente can-
tare — negli argini posUgli 
dalle Intlme ragioni e dalla 
consapevole logica ordinatrice 
dell'autore. 

Alia fine le ovazion! e la se-
rie dei bis sono stati interrot-
ti — assai gentllmente, del re-
sto — da Ghilels perche 11 
pubblico entusiasta non sem-
brava dawero ansioso dl tor-
narsene a casa. 

vice 

to e aggressivo che sembrl, 
tende di continuo, e nono 
stante tagli e rimaneggiamen 
ti, a ricreare una dimensio-
ne scenica tradizionale, tanto 
che dmanzi ai piedi degli 
attori par dl vedere rlflorire, 
a momenti, le detestate luci 
della ribaita. Donde una sen-
sazione di frlgido, di artifl-
cioso, anche in questa dentin-
cla del modo come, da casi 
particolari e in apparenza tra-
scurablli, da una serie di pic-
cole costrizioni e frustrazfoni 
e violenze reciproche, nasce-
rebbe il meccanismo dl una 
dittatura. 

In cio dovrebbe consistere, 
se abbiamo capito bene, il 
significato principale di XX. 
Tuttavia, dall'uno all'altro 
elemento della macchina che 
si vorrebbe Infernale, non e'e 
progressione drammatlca. II 
gioco e scoperto subito e lo 
stesso pubblico (questo succe-
deva, almeno, ierl sera, alia 
«prima» assoluta) reagisce 
con 1'atteggiamento peggiore: 
passando dislnvoltamente e 
rumorosamente da una stan
za all'altra, incuriosito, pette-
golo, nlent'affatto allarmato. 
Sara pure che il testo di Wil
cock. intriso dl un anarchl-
smo piccolo-borghese da ma-
nuale (si pensa alio Ionesco 
del Rinoceronte), appare spro-
porzionato per difetto all'im
pianto spettacolare, e tinge di 
equivoco tutta roperazione. 

Chissa perche, leggendo nel 
giomall francesi qualche an-
ticipazione su XX, ce ne era-
vamo fatt! un'Idea diversa. Cl 
attendevamo di esser sotto-
posti a una pressione piu sot-
tile e Inquletante: parole, vo-
ci. suonl. rumorl. pest! della 
vita di tuttl 1 glornl. Vuma 
no che dlventa via via ditu 
mano; un salotto borghese 
che si muta In una camera 
di tortura. Invece slamo 
piombatl tra l'armamentarlo 
piu smaccato e prevedlbije. e 
abbiamo soerato invano che. 
dalla custodla piu volte ram-

memorata, usclsse dawero 
un violoncello, e non un ml-
tra. Sarebbe stata questa la 
sorpresa piu agghlacclante. 

Degli attori, posslamo c I ta
re Anna Nogara, Gabriele Toz-
zi, Giancarlo Pratl, Michelle 
Marquais. Maurice Benlchou, 
G6rard Desarthe, Barbara Val-
morin. E cl scusiamo con 
quelli che per le condizioni 
accennate prima, non abbia
mo vlsto al lavoro In misu-
ra sufficiente. Lo spettacolo. 
a Parigi, si dara sino alia fi
ne del mese. Le accoglienze 
alia « prima » non sono state 
prive dl contrastl, quantun-
que nell'lnsieme favorevoll. 
Noi, con tutte le nostre per-
plesslta e riserve, giudlchla-
mo Importante che il festival 
parigino abbla dato libero 
campo alia sperimentazione; 
e seguitiamo a credere che 
Ronconi possleda talento da 
vendere, anche se, stavolta, 
non lo ha sneso forse nella 
direzione giusta. 

Aggeo Savioli 

Alberto D'Amico 
e Dody Moscati 
al Folkstudio 

Questa sera e domani il Folk-
studio ospitera Alberto D'A
mico e Dody Moscati in un 
programma di canzoni che si 
collocano in modo origlnale 
nel panorama attuale del 
folklore. D'Amico, autore di 
Giudecca nostra abbandonata 
e una voce autentica della Ve-
nezia dei pescatori, della zona 
Industriale, dei lavoratori in 
lotta; la Moscati presentera 
Udite la novella, una serie di 
ballate alia maniera dei can-
tastorie. 

raai ^ 

Mostre: Ciai a Roma 

Luce di vita 
quotidiana 

Valeriano Ciai • Roma; galle-
ria < I I Capitello • (v ia del 
Corso 259); 14-31 apri le; ore 
10/13 e 16/20. 

Tra 1 glovani pittori della 
realta attivi a Roma si e af-
fermata una corrente di pit-
tura della luce della vita quo
tidiana che, oggi. ha pari for-
za che la corrente di arte po-
litica. Airavanguardla di que
sta ricerca luministica e og-
gettiva ci sono pittori come 
Ciai, Gucclone, Guida, Guiot-
to, Mattia, Samari. Tornabuo-
nl e Verrusio. 

II culto plastico della luce 
ha caratteri assai tipicl, con 
recuperi divisionisti (da Seu-
rat al primo Balla), metafl-
sici (il primo De Chirico e 
Melli). simbollsti (i Nabis e 
Bonnard). Ci sono punti 
di contatto con la pittura del
la vita urbana della Maselli e 
con la pittura del ciclo auto-
biografico di Vespignani. Per 
i piu oggettivi di quest! glova
ni, alia radlce storica e'e un 
pittore dello sguardo come Zi-
veri; per 1 coloristl piii Uriel 
un pittore di Roma come Ma-
fal. 

Pifi degli altri erede della 
moderna tradizione romana. 
Valeriano Ciai e. forse, quegli 
che ha portato piii avanti nel 
colore e nel metodo la poetica 
della luce della vita quotidia
na. E reredita del colore Iiri-
co di Mafai fe stata portata a 
quella soglia, su cui tanto la
voro un De Stael, dove la ma
teria degli oggetti si dissolve 
in un Ousso informale di ener-
gia. 

In questa serie pittorica, da-
tata 1970-71, il motivo reale o 
paesistico si e fatto ancora piii 
esiguo mentre c'fe stata una 
crescita fantastica delle va 
nazioni di luce dei timbn del 
colore. Quest! i motivi cari e 
variati: Roma dal Giamcolo. 
le case di Trastevere, le 
spiagge, e poi «incontri», 
« attese », c massacri » e «11-
berazioni ». 

La luce non e quella d"un 
giomo solo e nemmeno di una 
stagione sola. E' la luce dl un 
tempo Iungo, vista giorno per 
giomo e poi fantasticata in 
armonia o in urto con sensl e 
pensien piii intimi e durevoli; 
una luce come polvere cosmi-
ca che smussa tutu gli spigoll 
della realta quotidiana. oppu 
re una luce come un ltquido 
che sommerge gli oggetti e U 
Iascia vedere in plena traspa-
renza. 

Alia tine, quadro dopo qua 
dro, la pittura sembra met-
tere le cose della v iu quoti
diana alia prova di un tempo 
sterminato. Le cose, per Ciai, 
durano finche 1 sens! piii ric 
chi e la coscienza piii Intran-
slgente le fanno durare: ecco. 
to credo. II perche dell'ardito 
e rischioso dipingere la real 
ta su quella soglia che tor-
mento De Stael 

La quallta pittorica essen-
ziale dl Ciai e frutto di un 
grande potere seiettlvo, nel 
tempo, del valor! di luce del 
colore. L'energia poetica del 

suo metodo liricamente anall-
tico e sintetico arriva. poi, a 
un'immagine che 6 costruzio-
ne e durata nello spazio. Spes-
so anche una costruzione della 
memoria fitta dl mediazioni 
esistenziali e storiche forse 
piii vive delle sensazioni im
mediate e concrete E, t-ra i 
giovanl Uriel romani, non e'e 
nessuno capace di tali traspa-
renze della vita quotidiana; e 
nessuno capace di farla sent!-
re cosl come un riflesso della 
came femminile in un duro 
specchio metallico. 

Omaggio 
a Balla 

Giacomo Balla - Roma; Studio 
« SM 13 » (via Margutta 18 c). 
Per 11 centenario della na-

scita di Giacomo Balla (To
rino 1871 - Roma 1958) e sta
ta allestita questa antologia di 
disegnl, studi e bozzetti, in 
gran parte inediti e prove-
nient! dal fondo delle figlie del 
pittore. Luce e Elica. La mo-
stra segue le mostre di un an
no dedicate a Balla dalla gal-
leria «L*Obelisco» ed 6 un 
piccolo anticipo della grande 
mostra che h in corso di pre-
parazione alia Galleria Na
zionale d'Arte Modema. 

I < pezzl» scelti sono un 
centinaio e vanno dal 1897 al 
1958 ben distribuitt net perto-
di di maggiore attivita di Bal
la e nelle diverse maniere: 
naturalista, divtslonlsta, futu-
rista e di nuovo naturalista, 
dopo 11 "25. 

In una mostra come que
sta. fitta di curiosita pittorl-
che a livello di appunto dl 
tante e tante Idee, dopo ave-
re segnalato tutto il gruppo 
dei disegnl futurtsti tra il 1911 
e il 1920. si possono fare al
cune osservazionl. Prima sui 
piano pslcologlco: tutta la 
grande vicenda plasties divl-
sionista e futurista non basta 
a Balla per evitare 11 ritorno 
al naturalismo che t anche 
un ritorno senza un «salto» 
culturale rispetto alia prlmiti-
va posizione naturalista socla-
le a cavallo del 1900 

Sui piano plastico ha gran
de evidenza la potenza artl-
gianale dl Balla alle cui Idee 
e appuntl di • design » hanno 
attinto e attingono leglonl dl 
disegnatori industriali e pub-
blicitari. Inline, tantl di que
stl appunti smentiscono la te
si corrente di un Balla tra 
i a padrl » dell'astrattlsmo: le 
sue piii astratte variazionl pla-
stlche sulla luce e sui movi-
mento sono, Invece. variazio
nl (dlvlsioniste e futuriste) 
suU'energia della materia e 
della vita ancora secondo una 
cultura artlstlca de] grande 
naturalismo europeo Ma e un 
tlpo dl discorso. questo, che 
va svlluppato per la grande 
retrospettlva dl Roma. 

Dario Micacchi 

controcanale 
CRONACHE ANTIPASCISTE 
— Cronache dl poveri amanti, 
di Carlo Ltesani, e un film che, 
a circa venti anni di distanza 
dalla sua prima apparizione, 
conserva intatto il suo spirito: 
limiti e pregi erano gia eviden-
ti nel '54, e nello stesso spirito 
si ripresenta, oggi, ai nostri 
occhi. L'abbiamo potuto con-
statare in occasione del suo ri
torno (che non e il primo) sui 
nostri teleschermi. Lizzani non 
e piii riuscito a fare un film 
come questo, costruito in mo
do da sollecitare i sentimenti 
piu elementari del pubblico 
(con una costante vena pateti-
ca fin troppo scoperta) e, tut
tavia, capace di riprodurre con 
impegno una certa atmosfera 
popolare degli anni di ascesa 
del fascismo e di inizio della 
resistenza anti/ascista. Il ten-
tativo piu interessante compiu-
to da Lizzani sulla scorta del 
romanzo di Pratolini e forse 
quello volto a fondere le vicen-
de politiche con i casi privati 
dei personaggi: un tentativo 
abbastanza raro nel cinema 
italiano, e quasi mai riuscito. 

In Cronache di poveri aman
ti, il risultato e positivo: Liz
zani riesce a realizzare, in buo-
na parte, I'equilibrio tra vita 
pubblica e privata proprio in 
quella dimensione corale che 
trasforma ogni avvenimento di 
via del Corno in un fatto di 
partecipazione collettiva. Da 
qui emerge quel clima di so-
lidarieta popolare che e il dato 
migliore del film, quello che 
ancora oqgi ne regge I'ossatura 
per tanti versi, invece, con-
venzionale. 

L'INQUINAMENTO — Alia 
sua quarta puntata, I'inchiesta 
L'ultimo pianeta continua a 
fornirci una messe di informa-
zioni, di grandissimo interes
se, a ritmo serrato. Merito, 
certo, degli autori: ma anche 
testimonianza della gravita e 
della estensione dei problemi 

relativt all'inquinamento del-
Vambiente in cui viviamo. Ab
biamo detto e ripetuto che 
questo programma avrebbe 
meritato una televisione meno 
gretta e asservita, una collo-
cazione diversa: il fatto che 
esso sia stato posto in alterna-
tiva al film, conferma quale 
concezione i programmatori 
abbiano degli interessi del 
pubblico, e quale funzione es
si pensano debba assolvere 
la TV. 

In questa ultima puntata si 
e parlato della soflsticazione 
dei cibi e si & accennato al 
problema dei medicinali: i da-
ti citati erano impressionanti, 
e non si mancava. nemmeno 
questa volta, di richiamare 
chiaramente gli interessi eco-
nomici che spingono verso un 
sempre maggior inquinamento 
della Terra e degli uomini che 
la abitano. Nelle ultime battu-
te, I'inchiesta accennava ad 
un problema capitate: quello 
che nasce dalle possibility 
moderne dell'uomo di control-
lore e modlficare la natura. 
Un problema che chiama in 
causa, direttamente, i sistemi 
politicosociali che governano 
i diversi paesi e il rapporto 
fra scienza e tecnica da una 
parte, e potere economico e 
politico dall'altra Finora si e 
parlato esclusivamente degli 
Stati Uniti perchd in quel Pae-
se I'inchiesta e ambientata: 
ma quasi tutte le immagini 
mostrate e le cose dette, in 
realta, potevano suggerire og-
gettivamente analogie con la 
situazione italiana. Analogie 
che, perb, non sono mai state 
esplicitate. E' in fondo, pro
prio in questo astenersi da 
confronti — che avrebbero po
tuto rendere Vinjormazwne e 
I'analisi piit direttampnfe utttl 
per i telespettatori italiani — 
che I'inchiesta trova il suo li
mite maggiore. 

g. e. 

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

L'italiano al self-service per colazione: questo 11 tema del 
servizio principale odierno realizzato da Gabriele Palmier!. II 
tema trattato in studio dalla Rivelli (attraverso alcune do-
mande a due scienziati) e quello del colorant! aggiuntl ai 
prodotti alimentari. 

PROGETTO NORIMBERGA 
(1°, ore 21) 

Seconda parte dell'originale televislvo scritto da Pabrizlo 
Onofri e realizzato da Massimo San) per la serie dl «Teatro* 
Inchiesta». Non si tratta di una semplice rievocazlone cele-
brativa del processo contro I criminal! nazisti dl guerra. bensl 
di un oculato dibattito — ricco di suspense e ottimamente 
narrato — sui retroscena del processo Onofri e Sam hanno 
fermato la loro attenzione sui modo in cui viene lentamente 
emergendo e precisandos! storicamente il concetto stesso dl 
acriminale di guerra» con tutte le lnevltablll lmplicazlonl 
sui piano della responsabilita individuate e. soprattutto. poll-
tica e sociale. La prima serata e stata piu che soddlsfacente. 
specie per gli inevitablli parallell che si vengono a determl-
nare con altri piu recenti casi di criminalita (gli USA nel 
Vietnam). Progetto Norimberga 6 ottimamente in terpretato 
da Sergio Rossi. Giampiero Albertinl. Renato Mori. Angela 
Goodwin. 

RISCHIATUTTO 
(2°, ore 21,20) 

n telequlz che si trova in alternatlva all'ottimo lavoro del 
primo, esibisce questa sera una nuova campionessa Bruna 
Francioni. di 21 anni. che giovedl scorso ha sporiestato la 
Casalvolone. La ragazza — che ha vlnto soltanto il get tone dl 
presenza — affronta questa seta un impiegato postale di 31 
anni (che rlsponde sui cinema americano sonoro) e un me
dico di 45 anni (esperto di calcio). 

SENZA TANTI COMPLIMENTI 
(2°, ore 22,15) 

Spettacolo musicale che ha come protagonista Donatella 
Moretti in veste di cantante, pianista e presentatrice Vi at-
ranno due ospiti d'onore: Gino Paoli e 11 pianista Stelvlo 
Cipriani. 

program mi 
TV nazionale 
10.00 

12.10 

12.30 

13.00 
13,30 
14.00 
17.00 
17,15 
17.30 
17.45 
18.45 
19.15 

Film (Per Milano e 
zone collegate) 
Cerimonla funebre 
per Stravinskl 
Sapere 
Vita in Giappone 
lo compro. tu comprl 
Telegiornale 
Una lingua per tuttl 
Fotostorie 
L'orsacchiotto 
Telegiornale 
La TV dei ragazzi 
Tumo C 
Sapere 
Dalla bomba atoml-
ca all'energia nu-
cleare 

19/45 Telegiornale sport • 
Cronache italiane -
Oggi al Parlamento 

20.30 Telegiornale 
21.00 Teatro inchlesta 

N. 29 
Seconda parte dello 
scenegglato dedicate 
al processo di No
rimberga. 

22.15 Senza tantl compil-
menti 

Spettacolo musical* 
23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21.00 Telegiornale 
21.10 Rischiatutto 
2220 Boomerang 

Radio 1° 
Gtonwto radio: era 7 , 8 , 

12, 13 , 14, 15. 17 . 20 , 23 ; 
6: MMtatino musical*; 6 ,30: 
Cone di lioflus franco*; 6.54t 
Almanacco; 7.45: l*rt al Par-
lamwtto; 8 ,30: L* canzeni d*l 
RtMtinO; 9s Qwdranle; 9,15i 
Vot * d le; 10: Special* OR; 
11.30: Galteria del m*lodram-
ma; 12,10: Ccrimonia runcbra 
p*r Stravinski; 12 .31 : FedariSO 
•ccatara etcetera; 12.44: Ona-
drifeelio: 13.15: I I f ievedl; 
14.15: Boon pomtiei iO; I d 
pie*iaanna par I piccoli « Per
ch* ai dice >; 18.20: Per vol 
tiovani; 18 : Un diace per 
1'estate; 18.45: Italia che le
ver*; 19: Prime plane; 19.30: 
Vellate dl Roma; 20 ,15: Ascel-
ta, ef fa sera; 20.20: Appen-
tamento con Mkne l * ; 2 1 : Bert 
Keampfart e la see orchestra; 
21,25: Le statletta; 21.45: Me
dici scrittori: Francesco Rabe
lais; 22,10: Oirattor* Redoll 
Kemp*, con la partecipazione 
del violinista Christian ferrasj 

Radio 2° 
Glomal* redtoi era 8 ,25, 

7.30, 8 ,30. 9 .30. 10.30. 
11,30, 12 ,30 . 13 .30 . 15.30, 
18,30. 17,30, 19.30. 22.30, 

24; « : I I martial***; 7,48» 
Beongierne coe Joes relkie-
no • I Oik Oik; 8 .40: Seoni e 
colori deU'oschestra; 9 ^ 0 t 
Chi * Jonathan? di 
Dm ei idee; 10,05: Un 
per restate; 10.35: 
Roma 3 1 3 1 ; 12.10: Tr 
sioni reeioeali; 1 2 ^ 5 : Arto 
•radimento; 13,45: Oeedrae-
te; 14,05: Un disco per resta
te; 14.30: Trasmissleni regie-
nMh 15,15: Le rainena del 
disco; 15.40: Class* anlce; 
2 1 : Musics 7; 22 : I l discone-
rio-, 22.40: Eeeenta Grandet, 
di Honor* de Baltac; 23.05: 
Musica lesser*. 

Radio 3rf 

Or* 10: Concerto dl *p*rta> 
re; 11,15: Tastiere; 12,20: I 
maestri deH'Intei pi H s u r le-
lenceliista Creeor Piatl«orskh 
13: Intei meuo; 14* Pane dl 
eiarata; 14,30: I I disco hi 
vsliina. aBsoosoprane Teresa 
Bereansa • soprano Sylvia 
Gesztyi 15.30: Concerto del 
Settetto d'srchi Chieianej 
16,25- Moeiche Italian* d"oe-
fli; 17.20: roeli d'aleam; I S i 
Notixie del rerroj 18.45: Ste-
ria del Teatro del Novecente. 
Uomo massa, dl 8rnet Tollerj 
21,30: Ortes *d feridice. 
ra In tre am dl 
Cattahlel. Mestca dl 
•her WIllleaM Gleck. 

; tb t&LlL ^ ^jS&Sffll 


