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II problema 

del sequestra 
dei film oggi 

alia Corte 
costituzionale 

La Corte costituzionale af-
fronta oggi in camera dl con-
slglio 11 problema della le-
glttimlta della confisca del 
film, 1 cui autori — anche 
se assolti in varle istanze — 
siano sottoposti a procedi-
mento penale non ancora to-
talmente esaurltosi. Com'e 
noto, le Procure della Repub-
blica dl alcune cltta hanno dl-
sposto 11 sequestro dl film 
imputatl, In genere, dl osce-
nita o dl vlllpendio, conslde-
randoli alia stregua dl verl 
e proprl corpl dl reato. e so-
stenendo che condlzlone per 
un loro sblocco dovrebbe es-
sere una sentenza Irrevocabl-
le di prosciogllmento. 

Le associazioni del cineastl, 
1 produttori e le forze demo-
cratiche del lavoro, della po-
lltica e della cultura sosten-
gono Invece che 11 richlamo, 
da parte dl alcuni magistrati, 
agll artlcoll 622 e 640 del Co-
dice penale e in contrasto con 
la Costltuzione e lede, In so-
stanza, la liberta dl espres-
slone e dl pensiero. 

In camera dl consiglio sara 
ascoltata una relazione intro-
duttlva del giudlce Benedet-
tl; l'Avvocatura dello Stato 
non si e — com'e noto — 
costitulta In giudizlo. 

Noti docenti 
a fianco 

della FiLS 
del Comunale 

di Firenze 
FIRENZE, 17 

Tredici professorl del Con-
servatorio «Cherubini» di Fi
renze hanno preso posizione 
sulla dibattuta vicenda della 
dtfezlone artlstica del Teatro -
Comunale e sulla rlforma de-, 
gli entl Uriel con la seguente 
dlchiarazione: i 

«Recentemente al Conser
vators "Luigi Cherubini" dl 
Firenze, si e svolta un'azlone 
tesa verso 11 consegulmento di 
principl democratic! di gestlo-
ne e di conduzione. ritenuti 
fondamentali per lo svlluppo 
stesso dell'Istituto awalendosi 
del principlo delTeleggibillta 
del direttore operante in 
stretta collaborazione con le 
forze vive dell'istituto. Azio-
ne non fine a se stessa, ma 
protesa verso un radicale rin-
novamento che dovra colle-
garsi con tutte le iniziative 
relative alia riforma di tutte 
le altre istituzioni culturali, 
Entl lirici compresi. 

a Chi e stato sensibile a 
questa scelta di conduzione 
segue adesso con viva e cre-
scente preoccupazione il di-
battito tra le forze sindacali 
aH'intemo del Teatro Comu
nale: le federazioni FULS-
CISL e UIL-Spettacolo, che 
hanno bloccato i lavori insor-
gendo contro la recente no-
mlna del direttore artistico, 
sono promotrici di una lotta 
in cui sostengono il ruolo di 
canal! politic! per una poli-
tica conservatrice contraria 
ai progetti di riforma. che 
prevedono la neoessita di par-
tecipazione sull'orientamento 
e sulle scelte di programma 
di tutta la collettivita, fa-
cendola responsabile insieme 
con gli esperti del settore e 
con 1 lavoratori dell*Ente. 

«I sottoscritti professor! 
del Conservatorio esprimono 
quindi la loro solidarieta con 
i lavoratori dell'Ente appar-
tenenti al sindacato FILS-
CGIL. sindacato che non en-
tra nella Iogica partitica, ma 
garantisce con atteggiamento 
serio e responsabile una ri-
cerca unitaria con gli altri, 
e aderisce con impegno alia 
lotta per 1'urgente riforma, 
trascurando meschme polemi-
che riguardanti le nchieste 
del direttore artistico. A que-
sto proposito ricord'.amo, per 
chi fosse male informato, che 
i precedenti direttori artistici 
disponevano non solo di se-
gretarie e di automobile, stru-
menti necessari per il lavoro 
da svolgere, ma di ben altri 
e piu congrui appannaggi men-
sili; appare quindi fin troppo 
chiaro che te difficolta sor-
gono improwisamente laddo-
ve si profilano situazioni in 
cui si desidera e si opera per 
nnnovare e ristruUurare vec-
chi sistemi di conduzione or-
mai logon e consunti». 
' II documento e firmato da 
Gabnella Barsottt, Aldo Ben-
nici, Angek) Cavallaro. Piero 
Farulh, Alessandro Speech!, 
Romano Pezzati, Lydia Roc-
chetti, Marisa Terzi, Giorgio 
Sacchetti, Franco Rosi, Li-
liana Poli. Maria Tipo e Giu-
liana Zaccagruni. Successiva-
mente hanno sottoscritto la 
dlchiarazione anche i seguen 
tl professor! del Conservato 
rio « Martini » di Bologna: Ro-
aamita Racugno Vavolo, Pao
lo Berdardi Perrotti, Rossana 
Dal Monte, Giorgio Zagnoni, 
Arrigo Benvenuti, Gino Bran-

, di, Giacomo Manzoni e Ma
rl* Pascoli. 

Il convegno di studi a Bologna 

Che significa 
I' Eros nel film 

Dal dibattito — che si e avvalso del contri
bute di autori, giuristi, sociologhi e psicana-
listi — sono emerse utrli indicazioni per la 
prossima edizione della Mostra di Porretta 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 17. 

Cinema politico ierl, cine
ma erotlco oggi. II discorso 
sui signlficati emersi dalla 
cultura contestativa degli ul-
timi anni a partlre del '68 
contlnua. Tra contestazlone e 
consumo lerl, tra everslone e 
mercificazione oggi. E' la 
stessa cosa in fondo. e un'al-
tra faccla dello stesso pro
blema. 

A distanza di un anno, la 
medesima elegante Sala-blbllo-
teca di Palazzo Montanari, do
ve ha sede la Cineteca comu
nale, ha ospitato un secondo 
convegno di studio, organlz-
zato dalla Commlssione cine
ma del Comune di Bologna 
in stretto accordo con la Mo
stra internazionale del cine
ma libero dl Porretta Terme. 
Con una differenza. per6: che 
mentre l'lncontro sul cinema 
politico italiano si era avuto 
dopo la mostra di film poli
tic! internazionali avvenuta a 
Porretta attraverso le scelte 
di quattro rivlste cinemato-
graflche francesl, questo su 
a Erotismo eversione merce ». 
che si e chiuso stamane con 
una discusslone generate do
po due plenissime glornate dl 
relazioni, comunicazionl e in-
terventi, e senza la proie-
zione dl un solo film (quello 
annunciato non e giunto in 
tempo), voleva servire da pre-
parazione teorica, e forse piu 
da orizzonte che da inqua-
dramento. alia prossima espo-
slzione di Porretta che avra 
luogo nella tarda primavera. 

Diciamo subito che, a parte 
la scelta dell'argomento. la 
cui importanza politico-cultu-
rale e evidente, anche la data 
del convegno non poteva ca-
dere piu opportuna e signifi-
cante. E' imminente Infatti 
(questione dl glornl e anzi 
di ore) quello che Callisto 
Cosulich nella sua relazione 
intitolata «II cinema italiano 
tra la scalata erotica e la 
controscalata repressiva» ha 
definito «un vero e proprio 
show-down tra il potere giu-
diziario e l'esercizio della li
berta d'espresslone ». La Cor
te costituzionale prima, la 
Corte di Cassazlone poi, do-
vranno ametter giii» le loro 
carte a proposito dei ben not! 
casl riguardanti I racconti di 
Canterbury di Pasolini e Ul
timo tango a Parigi dl Berto-
luccj, i l . primo sequestra to,, 
sebbene assolto. come corpo 
di reato. il secondo condan-
nato per oscenlta in appello, 
dopo una prima assoluzione. 

- Bertolucci non era presente 
a Bologna ma Pasolini si. e ha 
detto: «La censura. che un 
tempo censurava un seno sco-
perto. ora e giunta a lasciar 
passare !1 dettaglio di un ses-
so in primo piano; e la ma-
gistratura, che un tempo con-
dannava per una semplice il-
lazione, oggi e costretta a 
rendere molto piu elastica la 
nozione sacra del "comune 
senso del pudore". C'e in que
st! mesi, e vero, la minaccia 
di un ritorno all'ordine Ma io 
penso che cib che si e sta-
bilizzato si sia stabilizzato. 
cid che e passato sia passato. 
Se non fosse cos!, ebbene, chi 
ha lottato. lottera ancora: ma 
per difendere le ultime posi-
zioni raggiunte. E* ragione-
volmente da escludere che si 
debba ricominciare a lottare 
per difendere posizioni piii 
arretrate ». 

Piu cauti e meno speranzosl 
i giuristi. a cominciare da] 
professor Giuseppe Branca, 
che ha tenuto, su a Erotismo 
e repressione penale ». la pri
ma relazione del convegno e 
che. avendo presieduto per di-
versi anni la Corte costitu
zionale. conosce. per cosi dire. 
i suoi polli e, come il suo 
allievo Lulgi Vecch!. nutre 
maggiori preoccupazioni sulla 
disponibilita dei poter! giudi-
ziari alia comprensione. che 
sarebbe tra raltro nel loro 
interesse. degli sviluppi della 
societa civile. 

Rispondendo a Nanni Loy. 
intervenuto a sostenere il pun-
to di vista degli autori di ci
nema. favorevoli ogei. come 
del resto gran parte della cri-
tica, alia liberalizzazione com-
pleta, Branca si e d'ehiarato 
d'accordo con la prospettiva 

Morto Don Ruggini 
animotore 

dell'Istituto del 
dramma popolare 

SAN MINIATO, 17 
Don Giancarlo Ruggini. uno 

dei fondaton dell'Istituto del 
dramma popolare di San Mima-
to. e morto raltro len, colpito 
da improwiso malore mentre 
faceva lezione al liceo scicnti-
fico. 

Xato nel 1920. Don Giancarlo 
Ruggini era stato ordinato sa-
cerdote nel 1947. In quelk) 
stesso anno contribui alia crea-
zione dell'Istituto del dramma 
popolare. di cui fu direttore ar
tistico per un quarto di seco-
Io. fino al 1971 Sotto la sua 
guida ebbe svi'uppo 1'iniziativa 
annuale della * Festa del tea
tro». che proponeva ogni esta
te opere italiane e straniere 
(spesso in «prima assoluta») 
d'ispirazione religiosa. in senso 
lato. Colto e illuminato. Don 
Ruggini si sforzo. incontrando 
notevoli difficolta. ma con un 
certo succcsso complessivo. di 
togliere alia mamfestazione 
sanminiatese qualsiasi etichet-
ta confessionale. e di aprirla 
invece al dialogo e al dibattito 
sui problcmi dell'individuo e 
della societa. espressi in tcsti 
sovente prcge\oli. e in spetta
coli dcgni di ricordo. 

teorica, che 6 la sola glusta 
e morale, ma awertendo nel 
contempo che, a suo awiso, la 
battaglia da condurre sul pia
no glurldlco passa ancora at
traverso momentl di retro-
guardla come, per esempio, il 
concetto dl opera d'arte che 
pud servire (e non senza re-
slstenze, come si vede nella 
caslstlca reale) da salvaguar-
dia ad alcuni film, anche se 
si oppone alia liberta di co-
munlcazlone, che dovrebbe 
essere indivisibile. 

Ma il convegno. da un lato 
saldamente ancorato all'attua-
llta e alia storia (cui hanno 
recato notevoli contrlbutl gli 
speclallstl Cosulich sul qua-
drante Italiano, Ado Kyrou su 
quello internazionale con elo
quent! parentesl fuorl testo 
sulla sltuazione greca contem-
poranea, e lo stesso Pasolini, 
protagonista In prima persona 
che, pur assumendosl 11 me-
rlto di una certa liberalizza
zione nostrana, ne ha rawl-
sato onestamente e acuta-
mente i gravl limit! mercifi-
canti), dall'altro ha glusta-
mente privllegiato, anche nel
la scelta del relator!. Telabo-
razione teorica. Tunica In gra-
do, oltretutto, dl esamlnare 
piu a fondo la funzlone so-
clale dsJl'Eros e la struttura 
del dralderio. 

Piu che di cinema, dunque, 
si e parlato di Marx e dl 
Freud, di Adorno e di Mar-
cuse, di industria culturale e 
dl «luddlsmo ». di societa uto-
plche e dl « macchlne deslde-
ranti». Tra le piu attese la 
relazione dl Felix Guattari, 
che in coppia con Deleuze ha 
portato avantl l'insegnamento 
di Lacan e, parlando sul te-
ma «01tre il significante», po-
stula per II cinema, mediante 
la spinta rivoluzionaria dl 
flussl di Desiderlo da Id! de-
finlti a a-slgnlficanti », una se-
rie di infrazioni ed eversioni 
alia pratica del « signif icante » 
organizzata, dominata o dl-
gerita dal potere. 

La « macchlna deslderante » 
di Guattari. In funzlone antl-
edipica cioe antlautoritaria e 
quindi liberatorla, e verosl-
mllmente dl orlgine surreall-
sta come, del resto. rimpian-
to storicistico dell'altro fran-
cese Kyrou. si opporrebbe al 
versante o, come si e espresso 
il professor Pietro Bonfiglioli. 
che ha presieduto' il conve
gno, alPaltro binarlo dl psi-
coanalisi piu ortodossa, che 
per esempio vede Eros in pe-
renne dlalettica con Thanatos, 
ossia II senso della vita con 
quello della morte, oppure 
vede il cinema nel senso a ero-
tico» di Bataille (come oc-
chio che guard a se stesso ed 
e Insieme guardato dall'oc-
chio del « padre Edipo », cioe 
dell'autorita); binario lungo il 
quale, senza che noi si possa 
intervenlre nel dilemma, si 
sarebbe mossa la teorizzazione 
contrapposta di altri oratori. 
tra cui vorremmo citare, an
che per la forte carica di 
esperienze Intel lettuali auto-
biografiche. sia la lucida 
ed emozionante. specialmente 
apertissima, relazione del 
marxista cristiano Ambrogio 
Valsecchi (a Interpretazione 
etico-politica dell'erotismo nel
la societa contemporanea»). 
sia quella. forse un po' trop
po compiacluta in civetterie 
dialettiche, ma ossai stimolan-
te, specie nello studio del rap-
porto tra Marx e Freud, di 
Gianni Scalia (a sensibilmente 
sovrasensibile »). 

Di fronte alia serieta e alia 
ricchezza di apporti, occorre 
naturalmente un'adeguata ri-
flessione. Per quanto riuscia-
mo a intrawedere ora. ci sem-
bra che il convegno si sia arti-
colato su linee assai preziose, 
e che i material! da esso rac-
colti potranno - essere di 
estremo giovamento alia pre-
parazlone di una mostra del
l'erotismo cinematografico (o 
del cinema delPEros) che co-
stituisca non un motivo di 
scandalo, ma una tappa di 
cultura e di lotta ideale. 

Pasolini ha ribadito anche 
in questa occasione come il 
recupero del corpo umano 
nella sua intierezza, dettaglio 
del sesso compreso. gli sia 
servita per la sua personate 
battaglia artistica. stimolan-
do anche altri (da Bertolucci 
a Ferrer!). Ma certuni vanno 
piu avanti, postulando Io 
stesso cinema come erotismo 
globale. Citando Platone e 
Marx. Giacomo Leopard! e 
Antonin Artaud, Walter Benja
min e Atekseiev. la relazione 
di Gianni Toti. provocatoria 
nel contenuto assai piii che 
nella forma gustosamente pa
rol ibera, si muove appunto nel 
verso di un'erotica totale del 
cinema. E la comunlcazione, 
letta a quattro voci e art!-
colata come un manifesto di 
Dziga Vertov. del gruppo mi-
lanese «Cmegramma ». giun-
ge paradossalmente a «Iegge-
re» un film politico ctessico, 
come II recchio e il nuovo, 
owero La Unea generate di 
Ejienstem (e segnatamente la 
sequenza della scrematrice), 
quale espressione diretta e 
non mediata di erotismo. 

A questo punto di tensione 
immaginifica, la stoncizzazio-
ne, cacciata dalla porta, do
vrebbe nentrare dalla fine-
stra. Solo cos! il tiro potrebbe 
essere obiettivamente aggiu-
stato. solo cosi potrebbe forse 
converge re la dicotomia (an
che teorica) del convegno. non 
certo par arretrare su posi
zioni superate, ma, al con-
trario, per spingersi piii avan
ti. nella dlrezione piu auten-
ticamente liberatoria. Non 
vorremmo illuderci. ma ci 
sembra tale l'impegno che, 
una volta meditati, come rl-
chiedono di essere, i docu
ment! dl quest! giorni, stara 
di fronte agli animator! dl 
Porretta 1974. 

Riproposfo 
sulla scena 

(maperche?) 
il Grand 

i 

Guianol 
la. pubbllcazlone. un anno 

fa, dell"antologla Teatro del 
Grand Guignol non ooteva re-
stare senza conseguenze. n 
volumn (a cura dl Corrado 
Auglas. edltore Elnaudl). la 
cui tettura comunque racco-
mandlamo a chi s'lnteressl al-
rargomento, ha comlnclato a 
essere oggetto dl sacchegglo. 
C'e gla stato uno spettacolo 
a Mllano. ora ce n'e uno al 
Teatrlno dl Roma, che reca 
la flrma del reglsta Marcello 
Aste e 11 titolo Aaaaaaahhht 
ovvero Evviva il Grand Gui
gnol 

Sono cucltl Insieme. e libe
ra mente manlpolatl nella rap-
prescntazione, cinque test!: 
Ruu-idl ammazzamentl. acce-
camentl. mortl apparentl che 
d:ventano atrocl mortl effet-
tlve. stuorl, ecc. costltulscono 
11 repertorlo del «genere». 
Ma polche In ogni tragedia 
qualcho personagglo. ancorche 
ma'conclo, soprawlve, si * 
pensato dl creare un flttizlo 
legame dall'una all'altra sltua
zione con 11 tramlte dl que-
stl poch< superstlti, destlnatl 
peraltro a una sorta dl eca-
tombe finale. 

U senso complessivo delta 
proposta rimane oscuro. Da 
una breve nota allegata alia 
locandlna. sembra doversl de-
sumerc un tentatlvo dl 
«sdrammatizzare» la realta 
stessa mostrandone il rifles-
so eccesslvo e dlstorto che 
se ne ha In certe forme mi
nor] della letteratura e delle 
alire discipline artistlche; un 
tentativo, anche, d'ironizzare 
le teorie (e forse 1 mitu della 
vioienza e dell'erotismo. Ma 
luiio ci6 non risulta; quello 
che appare e un insieme piuv 
loaUi raflazzonato dl mate
rial! gla (tdegradati» di per 
se, e ulterior mente avvllltl 
daula nuncanza o dalla mo-
destia dei truccnl tmentru, 
stanao alle testimonlanze del-
1 epoca, aimeno su quesio pia
no 11 Grand Guignol faceva 
niiracolij. 

Stesau discorso per gli at-
ton in Italia 11 teatro del-
l'orrore ha una lontana ma 
illustM tradizione, si valeva 
d'interpreu come il Salnatl « 
la Starace Salruti, lodatlsslml 
da Gramsci. Roberto Antonel-
li, Paolo Granata, Isabella Gul-
dotti, Guido Marohl, Bed! Mo-
raui, che ihcarnano le varie 
figure di questo Aaaaaaahtihl, 
s'ltnpegnano volonterosamen-
t9 nel complto ad essl asse-
gnato. ma, nel caso d'un paio 
di loro (Antonelli, la Guidot-
ti) nor: manifestano il me-
gllo delle proprle posslbillta, 
e negl: altri casl blsogna dire 
che tal posslbillta sono scar-
se o nulle. 

Abbastanza adeguata la sce
na dt Emlliano Tolve. Alia 
• prima >, cl dicono, la plcco-
la sals era plena e 11 successo 
e stato cordiale. Nol, stavolta, 
siamo andati alia asecondas, 
e 11 numero degli spettatori 
i\ collocava tra i died e I 
qulndicl. plaudentl, tutlavla. 

ag. sa. 

le prime 
i A t 

i 1 Musica ; 

Igor Markevic 
alPAuditorio 

II concerto, anziche alle 21, 
e incominclato lerl, all'Audl-
torio, alle 21,20. Igor Mar
kevic alle 21,18, sallto sul po-
dio, ha Invitato pubblico e or
chestra ad un minuto dl rac-
coglimento, In segno dl lutto 
per la tragedla dl Flumlclno. 
Pol avrebbe voluto che non 
fossero applaudite le esecuzio-
nl, a lncomlnclare con quella 
dl tre branl dalla Turandot 
dl Busoni, brillantemente pul-
santl e apparsl ben degnl del-
l'attenzione che vl dedlcarc-
no, nel 1910, Gustav Mahler 
e, nel 1911, 11 famoso reglsta 
Max Relnhardt. 

Dopo un breve lntervallo, 
necessarlo per sfoltlre l'or-
chestra. si e ascoltato 11 Con
certo K. 299, dl Mozart, per 
flauto e arpa con orchestra, 
magico 11 primo (Conrad 
Klemm), Incantevole Taltra 
(Claudia Antonelli), mlrabil! 
ciascuno nel proprio stile e 
Impegno vlrtuoslstlco, ma so-
prattutto palpitant! nelle « ca-
denze», 60spese nel clima dl 
una consapevole estasl fonlca. 

Gil applausi sono sgorgati, 
ma 11 «Duo » non e tomato 
al podlo, per rlspondere alle 
chlamate. 

Nuova nel programml del-
1'Accademia, Markevic — che 
l'aveva diretta nel 1952, a Pa
rigi — ha presentato una 
Cantata di Gian Francesco 
Malipiero. La Terra, per coro 
e piccola orchestra (ma l'uno 
e l'altra hanno, Invece, par-
tecipato in massa all'esecu-
zlone, appesantendo l'ascolto), 
utilizzante una cinquantina di 
vers! dal primo libra delle 
Georgiche di Vlrglllo. Fluente 
un po' plzzettlanamente -e 
coinvolgente anche Puccini, 
la Cantata inslste in un va
cuo, occaslonale amblto agre-
ste. E' stato flnalmente il pez-
zo della serata — conclusa 
dalle danze del Principe Igor, 
di Borodin — che non ab-
bia creato difficolta, nel pub
blico, ad assecondare, dopo 
Tesecuzione, la rlchiesta dl 
silenzlo, suggerita dal diret
tore. 

e. v. 

Teatro 

Dove vai Rosalia 
piena 

di fantasia? 
Ormai da tre ' anni 11 

«Gruppo del Sole» (Anna 
Boldi, Simonetta Centl, Ma
ria Ciambella, Franoesca Di-
letti, Rossana Ferretti, San-
dro Giuliani, Siivana Krieg, 
Mariolina Mallo, Aldo Marti
ni, Alberto Panza, Franco 
Plol e Giampiero Spadoni, 
guldati da Roberto Galve) 
conduce nel suo alaborato-
rio» una intensa attivlta per 
fondare una «metodologla 
della educazdone non autori-
tarias per i ragazzi, in pole-
mica diretta con il tipo dl 
rapport! umani instaurato 
nella scuola. nella famiglia e 
fuori, nella societa. Accanto 
all'attivita del « laboratorio B 
(presso il Centra sociale Tu-
scolano, Largo Spartaoo 13), 
assolutamente gratuita e in-
dipendente (c'e da sottolinea-
re che i component! del 
Gruppo vivono con un lavoro 
retribulto esterno) il «Grup-
po del Soles e impegnato in 
una serie di aincontri tea-
trail» in tutti i quartleri dl 
Roma, e dobbiamo riconosce-
re che questo teatro per I 
ragazzi, forse l'unico esisten-
te in Italia, comporte sacrificl 

non indifferentl e una fede 
Incrollabile nella sua utilita 
sociale e culturale pedago-
glca. i 

Domenlca scorsa 11 Gruppo 
ha Inviato i K quattro strac-
ciaroli» al Teatro La Comu-
nlta per rappresentare una 
novita assoluta dl Roberto 
Galve, Dove vai Rosalia pie
na di fantasia?, un testo co-
strulto appositamente perche 
temi impegnatlvl come 1'eml-
grazlone, 11 lavoro alia cate
na dl montagglo, la burocra-
zia statale (11 grande verme) 
e la sopravvlvenza possano 
essere compresi e asslmllati 
dal pubblico del ragazzi. Piu 
che di uno «spettacolo tea-
trale» in senso tradlzlonale 
si tratta dl un dialogo tra 1 
quattro personaggl, gli «strac-
ciaroli», che spesso obbando-
nano la pedana per scendere 
In platea. e 1 plccoll spetta
tori che seguono con estrema 
attenzion# 11 fllo della favo-
la Ideologlca. E nelle rispo-
ste del ragazzi spesso si co-
glle l'edurazione del grandl, 
con tutte le contraddlzionl 
della coltura borghese. Ma, 
alia fine, come si augurano 
gli animatorl del Gruppo, 
con grande probability «11 
bambino scopre se stesso man 
mano ch/ scopre tutti noi e 
tutti I suoi compagni e co-
mincia ad avere una visione 
crltlca della propria esisten-
za ». E' gift qualcosa In « una 
societa Inglusta travestlta dl 
benessere ». 

Tre pezzi vocali 
e consonanti 

E' proseguita al «Beat 72» 
la «Staglone delle nuove pro-
poste di sperimentazione » con 
lo «spettacolo» presentato da 
Bruno Mazzali Tre pezzi voca
li e consonanti, un titolo che 
raccoglie Insulti al pubblico 
e Profezia dl Peter Handke, 
Come se fosse un ritmo trat-
to da Cara dl Antonio Porta. 
Se 1 primi due test! di Hand
ke sono 1 due scritti piu anti-
teatrall del dopoguerra. il 
terzo e un testo llrlco che 
nulla ha a che fare con 11 
teatro. 

Insulti al pubblico e, come 
e noto, un manifesto non so
lo contro il teatro borghese. 
ma contro l'idea stessa dl tea
tro che soprawlve all'interno 
della societa capitalistlca. Al 
llmite, Insultt al pubblico pa
radossalmente si nega come 
teatro, e si afferma sol tan to 
come «insulto » urlato o sus-
surrato contro le platee del 
grandl teatri, dove la sua pro-
vocazione assoluta potrebbe 
forse essere produttlva e dlf-
ficllmente Integrablle. Ma gli 
« Insulti» lanciatl — tra l'altra 
con poca efflcacla, e soprat-
tutto filtratl con poco co-
strutto attraverso un mon
tagglo inteilettuallstlco, gra-
tuito e monotono reaJIzzato 
tra la parole e la musica — 
all'interno della cantlna del 
a Beat 72» cl sono apparsl 
non solo ridicoli ma soprat-
tutto mistiflcatoii, carich! di 
una Insopportabile presunzlo-
ne nel momento stesso in cui 
la regla tentava di realizzare, 
in teatro, uno «spettacolo» 
teatrale modestamente avan-
guardistico. 

Mistiflcatorio e inutile cl e 
parso anche l'esercizio d'orto-
fonla sul testo del Porta per 
cui — sul fllo di quel malin-
teso estetico per cui la mu
sica si possa confondere con 
la letteratura — II pubblico 
e stato costretto ad ascoltare 
un informe e insopportabile 
vocalizzo che a tratti segulva 
generiche e imprecisate for
me ritmlche. 

Nonostante siamo tra 1 pri
mi a riconoscere e a difende
re il lento progresso del tea
tro sperimentale a Roma, og
gi siamo costretti a registra-
re In cert! gruppi una perl-

colosa lnvoluzlone formallstl-
ca e quindi evaalva, e nel ca
so del Patagruppo (oggi rl-
battezzato «La forma del ca-
volo») dl Bruno Mazzali una 
chlara lnvoluzlone decadente 
proprio nel suo pieno e pro-
fondo slgniflcato storlco-este-
tico: bastl pensare, all'lmpor-
tanza che 1 deoadentl confe-
rlvano e conferlscono alia 
«musicalita» dejle parole e 
del verso. 

Gli «insulti» sono statl 
«letti» da Rosa Di Lucia con 
pervicace monotonia, come 
voleva la regla. Tuttavla, agll 
«Insulti n U pubblico ha rl-
sposto con gli applausi... 

r. a. 

Cinema italiano 

di animazione 

a Vienna 
VIENNA. 17 

Una «settimana del cinema 
di animazione Italiano » e sta-
ta inaugurata a Vienna nel-
l'lstltuto ItaJlpiw dl cultura. 
Sono statl e contlnueranno ad 
essere prolettatl film dl Boz-
zetto. Cavandoli, Manfredl, 
Piccardo, Demas, Gelmetti, 
Bigoardl. Musslo, Mastrolan-
nl, Glaninl e Luzzati, Bendaz-
zl e Lagana. Vlllanl-Yusaki-
Marcenaro. 

Mostre a Roma 

Pitture di 

Elena 
Braccialini 

Elena Braccialini ha espo-
sto a Roma, alia galleria «II 
Grifon, pitture che sono va-
riazioni figurative su vers! di 
Pablo Neruda e sono datate 
1969-1973. 

Neruda, si sa, e lirico di 
immagini molto ricche che 
sembrano crescere a eco l'una 
sull'altra, anche in pochi ver-
si. La Braccialini sembra es
sere stata colpita profonda-
mente da questo potere Unco 

di rlmando dell'lmmagine e dal 
vitalismo che cosi comunlcano 
le immagini organlche e me* 
tamorfiche di Neruda. I qua-
dri sono quasi sempre di 
grandl dimensionl, dl un na-
turalismo eloquente, patetico, 
sensibile. II volto, il corpo 
umano escono-entrano nella 
imrnagine affondando o affio-
rando dalla terra e dal mare. 

Il risultato pittorlco e al-
terno: sobrio in certe meta-
morfosi del volto umano; re-
torico in certe composizioni 
piu simboliche perch6, ci sem
bra, e difficile assai, se non 
impossibile, amplificare senti-
mentalmente un'lmmagine di 
Neruda: semmai, Neruda va 
letto nel grembo dei sens! e 
signlficati delle parole, nella 
sua energia profonda, e non 
nel suono delle parole. 

Tra 1 quadn piii interessan-
ti, quello col volto di giova-
ne donna tra 1 rami e l'altro 
titolato o Donne un soldatoo. 

da. mi. 

Rai %} 

Sappiate 
dove 
mettetei ^i 

Ugo Casiraghi 

Chi sa dove mettere i piedi li mette in un paio 
di scarpe con la suola di cuoio. 
Con il cuoio i piedi non soffocano 
perche il cuoio, e soltanto il 
cuoio, consente la libera 
naturale respirazione. 
Camminate sul cuoio: 

cuoio e salute, 
cuoio e benessere, 

cuoio e eleganza. 

o 
3 
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& 
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controcanale 
L'ABIEZIONE — ' Lenta-

mente, ma non certo jmpre^ 
vedtbilmente, dot teleromanzo 
di Tullio Pinelll e Silverlo 
Blast, la figura della prota
gonista, Eleonora, sta emer-
gendo come I'unlca davvero 
degna di ftducia e di rispet-
to. Tra il brutale impegno 
affaristico e i biechi pregiu-
dlzi della borghesla industria-
le e I'egoismo irresponsabile 
degli artisti «scaplgliati >,, 
Eleonora & la creatura che, 
accettando la realta e nascon-
dendo preoccupazioni e dolo-
rl nel fondo del suo cuore 
(finchi pub, naturalmente, dal 
momento che la lacrima le 
urge ininterrottamente sul ci-
glio), attende vigile, con for-
za solidale, sosttene e pro-
tegge, madre sollecita e coin-
pagna comprensiva anche 
quando non capisce. Perche" 
lo fa? Per vocazione, si di-
rebbe, nonostante, all'inizio, 
non fosse preparata a questo 
tipo di vita. Ma, ormai, di-
venta sempre piu chiaro, Eleo
nora e a la donna », forza in-
vincibile della natura, che, 
pur tncapace di cogliere a 
fondo le leggl che governano 
il mondo che la circonda, as-
sicura la sopravvivenza della 
specie (curando i figll e of-
frendo tutto quello che ha al 
loro padre), solida nella sua 
rassegnazione o, se si vuole, 
rassegnata nella sua solidita. 
E' una concezione della con-
dizione del ruolo della donna 
che ben conosciamo: ed & si-
gnificativo che la televisione 
ce la riproponga proprio di 
questi tempi N6 si pub dire, 
ci pare, che questa sia sol
tanto una componenle del te
leromanzo: perchi il resto, il 
quadro storico e sociale e, 
tutto sommato, abbastanza ge-
nerico e pallida e convenzio-
nale, e, comunque, e debcritto 
tutto in funzione del .perso-
naggio centrale. D'allfa parte, 
sceneggiatura e recitazione 
della protagonista — ma non 
solo della protagonista — sono 
perfettamente omogenee alia 
tradizione dalla quale quella 

concezione e tratta: siamo 
injtres'enza dt un afumetto», 
che evlta le forti tinte e ai 
avvale di una attenta rico-
struzione fisica degli amblen-
ti, ma non per questo muta 
nella sostanza. Si pensi al 
fatto che gli attori hanno per-
manentemente sulle labbra 
battute lapidarle; si pensi 
alia convenzionalita di certe 
scene (come quella tra Eleo
nora e la contessa:> due donne 
che fanno a gara per <tsul-
varen Vuomo che e causa del 
loro dolori); si pensi, infine, 
al compiaclmento sentimenta-
le di talune composizioni fi
gurative (come I'ultima: il 
lento uscir di scena della ma
dre circondata dalla prole). 

In queste condizioni — e 
Vabbiamo gla rilevato — la 
compostezza e la misura del 
racconto flniscono per avere 
un effetto negativo: una cer
ta vioienza delle immagini e 
delle situazioni, aimeno, a-
vrebbe potuto infrangere la 
atmosfera sottilmente pateti-
ca del racconto e avrebbe 
potuto infondere un po' di 
sangue nella vicenda. Ma, 
d'altra parte, pub aver sangue 
e vita, oggi, una vicenda st-
mile? Sta di fatto che in 
questa puntata, sostanzial-
mente dedicata all'abiezione 
degli « scapigliati» e alia loro 
individualistica dtsperazione, 
anche Vavvilimento e I'appren-
sione avevano una patina 
idilliaca: basta ricordare la 
scena della cerimonia aneran 
attorno a Mose (che somiglia-
va a una recita da oratorio), 
e la rappresentazione della 
«schiavitit della carne» sof-
ferta da Andrea. 

Giulio Brogi tenta, in ve-
rita, di infondere un po'-di 
vigore nel suo personaggio: 
ma come pub farto, con quel
le battute e in quelle situa
zioni? A muoversi come un 
pesce nell'acqua, invece, & 
Giulietta Masina.'la cui im-
mobilita espressiva e la sin-
test perfetta dello spirito del 
teleromanzo. 

g. e. 

oggi vedremo 
NASCITA DI UN DIVO (2°, ore 19) 

Nel quadro della rassegna dedicata a Douglas Fairbanks 
senior va in onda stasera una antologia curata d Luciano 
Mlchettl Rlccl, che comprende alcuni tra 1 prim! film 
lnterpretati dal grande attore statunitense: si tratta dei 
cortometraggi The lamb — «L'agnelIo» (1916): questo mm 
segna l'esordlo del giovane Fairbanks — The matrimaniac 

(«I1 matrimaniaco». 1916) e A modern musketteer (aUn 
moderno moschettlere». 1918). 

RAPIDO 416 (i°, ore 20,45) 
Lucilla Morlacchl, Mario Feliolani, Elena Sedlak, Doro-

tea Aslamldls. Enrico Lazzareschl, Roberto Pescara, Zoe 
Ricalzone sono gli lnterpreti dl questo originate televislvo 
scritto da Enrico Roda e diretto da Flaminio BollInL 

SULLA ROTTA DI MAGELLANO 
(2°, ore 21) 

La terza puntata del programma-inchiesta realizzato da 
Giorgio Moser contlnua a rlpercorrere 11 viaggio intomo al 
mondo de] circumnavigatore Magellano. La troupe guldata 
da Moser attraversa a cavallo alcune region! brasiiiane, 
per lmbarcarsi di nuovo e raggiungere cosi le acque terri
torial! argentine, rispettando scrupolosamente l'ltinerario 
descritto nel famoso cdiariou della spedizione di Magellano 

QUEL GIORNO (1°, ore 21,15) 
D servizio dl questa sera del programma curato da An

drea Barbato e Aldo Rizzo si Intitola URSS- il potere e la 
cultura e prendendo le masse dall'episodio del conferimento 
del Premio Nobel a Solgenltzln, si propone di esamlnare il 
problema del adissensos dl alcuni intellettuall nell'Unlone 
Sovietlca. 

programmi 

TV nazionale 
9.30 

12.30 
13.00 

1330 
14.10 

14.40 

15.00 

17.00 
17.15 
17.45 
18.45 
19.15 
20.00 
20.45 

Trasmissioni scola-
stiche 
Sapere 
Oggi disegnl ani-
mati 
Telegiornale 
Trasmissioni scola-
stiche 
Assegnazione del 
Premio letterario 
Etna-Taormina 
Trasmissioni scola-
stiche 
Telegiornale 
Pan Tau 
La TV del ragazzi 
Sapere 
La fede oggi 
Telegiornale 
Rapido 416 

21,15 Quel glorno 
«URSS: 11 potere e 
la cultura ». 

22.30 Teleglomale 

TV secondo 
18.00 TVE 
18,15 Notizie TG 
18.25 Nuovl alfabeti 
18,45 Teleglomale sport 
19,00 Nascita dl un divo 

a Douglas Fairbanks 
senior ». 
Ore 20 20,00 

20.30 
21.00 

Telegiornale 
Sulla rotta di Ma
gellano 

22,00 Le mie storie 
Incontro con il cu> 
tautore Tony Cuc-
chiara. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Om 7, 
8, 12. I S , 1« . I S , 17. 19. 
21 • 22,50; 6.05: Maltutitto 
mouc*m 6 ,50: Almaoacco; 

• 7.45: lerl U Partamento; 8,30: 
Cancans; 9? I I sriilo cantan-
t*; 9,15: Vol ed io; 10: Spe
cial* CR; 11,20: Rlcerca ao-
tomatica; 11,30: Quarto pro-
•ramma; 12,44: S*tta nota 
sette; 13,20: Una commedia 
hi 3 0 minotf, • f u li d*arta », 
4i D. Fakbn; 14,09: I l discon
tinue; 14.45: Madra Cabnni; 
15,10: Per vol fiovani; 16: I I 
•jrasote; 17,05: Poaacridiana; 
17,30: Prosraaimi per I rasa*-
si; 16; PooMndianaj 16.25: 
CaozanUslma '73 ; 16.45: Ita
lia cat lavorai 19,20: La • • o -
«* caRzoni Italian*; 19,50: In-
tervalio •MSicaie; 20: La oat-
ta«na dl Lemano, m«sica dl 
GioMpo* Verdi; 21.15: la 
ceipaia ia di Serajo Man—•• 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO - Ore 6.30. 
7.30. 6.30. 9 ,30, 10,30. 11.30. 
12.30, 13,30, 15,30 16,30. 
16,30, 19,30 e 22,30: 6: I I 
mattielarei 7,40: Ouonflloroo; 
6,14: Eire come rhythmand-
Moet; 6,40: Com* e perch*; 

6,55: Suont e colori; 9,10: 
Prima di tpendere; 9,35: Ri-
balta; 9,50: « I tre tnoscnet-
tiert », di A. Dnmas; 10.05: 
Canxoni per tutti; 10,35: Dal
la vostra parte; 12,10: Regio-
nali; 12.40: Alto gradimento; 
13,35: Le belle caiuonl d'amo-
re; 13,50: Come e perche; 14: 
So di si l l ; 14,30: Reeionali; 
15: Punto interroeathro; 15,40: 
Cararai; 17,30: Special* CR; 
17,50: Chiaraate Roma 3 1 3 1 ; 
19,55: Mafia daU'orchestra; 
20,10: Supersonic; 21.20: Dl-
eooo di loij 21 ,25: Pop-off; 

Radio 3'1 

ORE 7,05: Trasmissioni spe
cial!; 6.05: Filotnusica; 9,30: 
Concetti di Tartinl; 10: Con
certo; 1 1 : Radioscoola; 11.40: 
Musicn* di C F. Haendel; 
12,20: Moslch* Italiane d'of-
gi; 13: La musica nal tempo; 
14,30: Concerto aintonico. di
rettore W . Menyelbere; 16,10: 
Ltedertstica; 16,30: Pajine 
pianlstiche; 17.20: Fofll d'ai-
bom; 17,35: lasx oeei; 16: La 
stafretta; 16,20: Mosica le»-
eera; 16,45: Chi lavora la 
terra; 19,1 Si Concerto aerate; 
20.15: L'arte dei dinfere; 211 
Ciornale dei Tcrxoi 21,30: Set
timana Internazionale di mest-
ca di f.ecerna 1973 , 
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