
•Otasoa A» 
su Raiuno si parla di adozioni un film tv 
racconta la storia 
amara di una bambina e delle sue due madri 

cora 
grande teatro sovietico al festival di Parma 
Dalla Lituania arriva 
una splendida edizione di «Zio Vania» di Cechov 

CULTURAeSPETTACOLI 

l'arte dimezzata 
0 * 1 NOSTRO INVIATO 
D A M O MICACCHI 

H I VENEZIA Chissà se questa mostra rimarrà 
nelle cronache giornalistiche per il giallo del 
•falso- De Chirico, destinato a provocate un 
mezzo terremoto tra I collezionisti de) grande 
pittore metafisico già cosi provati In rudi questi 
anni dalle mille vicende giudiziari di copie pia 
0 meno fasulle La disputa Ira Calvesi e Fagiolo 
dà motivo a buoni titoli sui giornali Eppure 
questa rassegna di Palazzo Grassi potrebbe su
scitate approfondite discussioni e penino aspri 
i spirasi! se solo si guardasse al contenuto, an» 
< he senza .gialli. E allora proviamoci, comin
ciando da alcune constatazioni preliminari 

Non esiste In Italia, una galleria nazionale 
«l'arte moderna elje Offro al pubblico una do-
cumulazione e una visione ilorico-crilka nel 
la qualità e nella quantità per personalità e 
per gruppi di artisti, dello sviluppo dell aite ita
liana ne) nostro secolo Le ragioni sono molte 
la politica culturale dello stato unitario prima 
ed II regime fascista poi il particolare tipo di 
collezionismo Italiano la cronica povertà dei 
mezzi economici delle istituzioni pubbliche 
per I arte al fini dell acquisto delle opere dagli 
artisti e dal collezionisti e al line di competere 
nello aste nazionali e internazionali, il settari. 
smo culturale delle gallene pubbliche che ha 
linciato spazi larghissimi alla rapacità culturale 
ed economica degli stranieri con la conse 
gitani» che tanta parte degli autori e delle 
opere del Futurismo e della Metafisica sta negli 
Lisa e in Germania 

Cosi si deve ali Iniziativa di palazzo Grassi, 
se da oggi al 5 novembre (orarlo tutti | giorni 
10/19 biglietto lire 8000, catalogo monumen
tale edito da Bompiani L 40 000) si può vede 
re perla prima volta un grande panorama del-
1 arte moderna Italiana nella mostra 'Arte ita. 
litirta Presenze 1800.1945» curata da Pprttuj 
I lulten e Germano Cejant e pestila, cM\ «Ire» 
ano o p m e molti documenti, nei due piani del 
palWifq Scopo della mostra, dice Ponte HuU 
ii;n è quello di "tracciare un disegno storteci « 
critico delle vkm<kdelta pittura e della scultu
ra Italiana sttriverao le presenze salienti di mo-
vintemi « personalità, di SmPP'B * tendenze, 
che hanno trasformato il divenire dell'arte mo
derna dal IIOOTII 1945 e sono cardini presenti 
per l'arte d oggi» in catalogo oltre i saggi dei 
curatori ci sono'contnbutl tra gli altri 4lBarllli, 
Betì lL Sitanti, Ca,lvesj, C|air, Crispoltl, Pai 
Co'TOfnpIa Faglotó Bel Arco, Foswtl, O 
tosso Casotti, Migliorini e Siciliano 

Accojrtamente. IHIIoto della mostra recita 
«Arte ltail«n»f>rùeW>» 1900*1945., Dunque 
presenze e non una documentazlona quanto 
più possibile completa. Nella selezione delle 
oneret ad wenww, <** Chirjro.h» 88 dipinti 
«Mandi ffl^àtffii H WltVl2, Bortoni 13, 
Barra 18. Stoni flt Oiito%ssl 2ì e ou| comin
cia un» brusca Scivolata Scipione 5, Mafai 4, 
Ì»n5tl3iWtttJi»*iì,r1ranWlfr2 Presenze vuol 
Ar^aWjhEtsselWJMOnto molle, f«>ppé,N61 
«imo »i i |ò i^dpwi i i (ó ief fecole, rio» tfe 
«irgli» Ouidl, «compir» GtMt«»»ro Jeoj» \ tuoi 
f M t « , le sue mofreì'flOB ci sono tcultofi co-

, rie BHolll e Wì lS l ioporn» Sartorio * Se» 
'dlryi i^n,jijW|o PÌitbJopH evieni nmci 

* *iìt«Br«8l^t»rtVa|or(j[aMi 
' tìPndiTremftantwwbtouna tremenda 
itàtsra Mancano'Levi « I Sei di Torio, non 
s'Spazzapan. non e'e^Funi, non ci sono I 
ilafis,tl fotnbfrdj Roma eMiUtno hanno subì 
u«« potaturàttm l'accetta che modifica la 

tei toMtaMH •nniWnt»' non «town* 
"gliVMeWKnghl e Zlverl. Fa«lnl e Cavalli. 
jMgrossi e Ianni. Fenazzl e Francalancia, e 

C6trelìt«f,*Mllatw,«atatasaticel-
„ .,„„ . >IW m|i alititi Mortotti, CassInarJ, 
»u. wscesni, Fàfewtln, Pirojlì e l inceo in 
j p * te « s i » ewt»loglcamente e «tisiic». 
in» non chiude SI « latta un* "letla degli 
fuRpidopo £ 4 5 con Burri ? Fontana, ma 
òcubtemo é Fronte Nuovo delle Arti non so* 

tvlluppi? E cosi astrattismo e realismo so. 
lista? Perché mal Gultuso sfa cWusq «à II 

ìm e il 1942, tra -Piiga dat" -»!»•"» •?!»<#•* 
sljme. e non «riva alle stupende naiurftmfìrte 

Jel dtejhl ie l te ratine e degl um»la« ol 
del giovanissimo Vesplgnani 1943-1945 e 
cosi ontano da «Roma città aperta» del 
« n i 1945' 

J i gli assenti »l vede si potrebbe fare un al. 
mostra Non e era posto per loro non rlsul 

.uno presenze diranno Hulten e Celant Ma 
, poi davvero giusto dare 20 dipinti a Morandl 
cancellare tanta parte dell arte Italiana fino al 
B E , poi anche per I primi veni anni del se. 
ilo e giusto dare a Balla 12 pezzi e a Boccioni 
rispètto al 18 di Carrà e ai 17 di Sironi? lo 

in saprei dire se le potature sono dovute a 
m conoscenza o a occultamento di tenden 
, personalità e gruppi e è da augurarsi che si 
Ita di non conoscenza perché si puà sero-

migliorare Certo è che il panorama dì tulio 

A Venezia la megamostra Futurismo e Metafisica 
di palazzo Grassi la fanno da leoni mentre 

su «Presenze 1900-1945» scompare il legame 
ma quante assenze! coi fermenti della società 

«Il vàllclnatore» (1916) di Giorgio ite Chirico e, In «Ite «Futurlioecdata» (1917) di Giacomo Balli 

E Balla toma in palcoscenico 
H i Volevano un teatro 
«pratico» che servisse a di 
venire Un teatro «inventivo» 
che non cadesse bella noia 
della ripetizione Un teatro 
«meraviglioso» frutto dei 
meccanismi moderni e del 
cinema Lo volevano fortissi 
inamente Mannelli e i futuri 
sii tutti 

Il «meraviglioso» teatrale 
becchettava qua e là Pren 
deva dalla caricatura dal ri 
dteoto dalla satira dai suq 
ni dai rurnon dalla luce e 
dal dinamismo 

Quanto al dinamismo Ec
colo trionfante nel quadro di 
•Un cane al guinzaglio» Il «fu 
Balla» si trasforma allora in 
Giacomo Balla futurista Co 
me ogni futurista che si ri 
spetti dentro fino al collo nel 
gioco teatrale Quel gioco 
che richiedeva gentilmente 
ma fermamente la parteci 
pazlone del pubblico E per 
atton preferiti aveva Fregoli 
e Petrollri E suggeriva di n 
dune Shakespeare a un solo 
atto far recitare Emani da 
atton chiusi in sacchi fino al 

LITUCIA PAOLOZZI 

collo 
DunqUe su il sipano Si 

potrà vedere dal 3 al 18 
maggio, a Roma da Auste 
rity via Mecenate 59/a la 
«Ripresa del Bai Tic Tac» 
Hanno reso possibile la mo 
stra e la serata tratta da una 
festa ali insegna della libera 
invenzione data da Giaco 
mo Balla nel 1918 nella sua 
casa di via Porpora la Nou-
velie Dag e la critica Maria 
Grazia Indnmi 

Tra le opere multiple del 
lanista sarà presentato II 
teatrino futurista, ricostruito 
dalla scenografia che Urti 
sta ideò per i balletti di Dia 
gfulev sulla musica di Stra 
vmskyFeu darttfice 

12 aprile 1917 Al teatro 
Costanzi, ora teatro dell O-
pera Stravinsky dinge lor 
chestra e Balla aziona le luci 
mediante una tastiera Di 
questa collaborazione tra. 
Futurismo russo e italiano n 
mane anche un carteggio tra 

Diaghilev e Balla D altron
de negli anni a cavallo della 
prima guerra mondiale non 
solo si predicava una inter 
nazionalizzazione del futun 
smo Si teorizzava (e si pra 
ricava) anche la <ompene 
trazione» Infatti quel teatro 
antiteatrale si serviva del 
•complesso plastico» mentre 
Anton Giulio Bragaglla che 
imperava sul Teatro degli In 
dipendenti in via degli Avi 
gnonesi, era felice di chiede 
re aiuto as' «scenoarchitet 
ti» 

«Scenoarchitetto» ^>nche, 
sicuramente Giacomo bf'>a 
il cui movimento «crono-fo
tografico» si avvicinava stret 
tamente alle (biodinamiche 
di Bragaglia Tutto si tiene O 
si teneva in tempi futuristi 

Tra il 1967 e il 1968 la 
Galleria I Obelisco di Gaspe 
ro del Corso dedicò un ciclo 
annuale di mostre a Balla 
Per la prima volta in quel pe 
nodo fu esposto il teatrino 
modello ricostruito da Elio 

Marchegiani e Paolo Melo
dia usando le note e le sca 
le del disegni di Balla e rea 
lizzato in nove esemplan 
dalla ditta Ubalplex 

Un esemplare e qui ac 
canto ai fion futunsti multi 
pli di legno editi nel 1968 
sempre dalla Galleria 1 Obe 
lisco su prototipi eseguiti 
dall artista tra il 16 e il 30 
forniti dalle figlie Luce e Eli 
ca Potrebbero coglierli que 
su don le ballerine del Bai 
Tic Tac ligure di balletto 
realizzate In profilato d otto
ne cromato (ah la passione 
di Balla per I matenali più 
diversi1) 

Direte luogo inconsueto 
""Austenty, come sede di una 

mostra ma le tre socie han 
no voluto questo negozio 
non negozio anche per de 
pistare per rovesciare le 
aspettative di chi presumes 
se di comprarci unicamente 
abiti e arredi Le tre signore 
sono in linea con i futuristi e 
con il loro fondamentale 
precetto >L universo va nco 
struito rallegrandolo-

li secondo piano di palazzo Grassi risulla gra 
veniente alterato E, nel catalogo, coni è ormai 
consuetudine gli storici e i cnUci d arte fanno 
discorsi pensati a parte e che non hanno rela 
zione alcuna con le scelte reali degli autori e 
delle opere Certo, i curatori delta mostra han 
no fatto la loro mostra albi I avrebbero fatta di 
versamente Ma ì tagli e le potature radicali 
hanno smussato troppi spigoli e creato un «eli 
ma» di sviluppo troppo tranquillo e omogeneo 
mentre nel formarsi deli arte italiana moderna 
con due guerre con il Fascismo, e con la Resi
stenza ci sono state rotture, contrasti veri e 
propri conflitti di idee e di uomini ntomi ali or
dine e nuove eversioni, con contrapposizioni 
di idee politiche e sociali oltre che di idee arti
stiche Se ne possono dare valutazioni diverse 
e anche opposte ma in Italia e un fatto che le 
idee politiche e sociali hanno agito profonda
mente sul progetto e sul fare dell arte Questo 
vale per tutto il percorso 1900 1945 ma diventa 
una chiave per capire a fondo gli anni 20-40 
dell arte italiana con le idee del regime fascista 
prima e con quelle antifasciste poi Tanto più 
che sovente la nausea e 1 eversione delia pittu
ra muovono propno dall interno del fascismo e 
della sua politica culturale Si pensi anche al-
1 importanza dei grandi concorsi che in Italia 
cominciano con le demolizioni e le costruzioni 
dello Stato unitario e proseguono con le de
molizioni e le costruzioni del regime fascista 

Giustamente la mostra si apre con .Fiuma 
na» di Pellizza da Volpedo col suo divisionismo 
che cerca di afferrare la luce e di fissarla - fu 
fondamentale anche per i futun Balla e Boccio
ni - e incontra la classe dei proletan il movi 
mento socialista e con alcune sculture di Me-
dardo Rosso che concentra la ricerca della tu 
ce sull esistenza quotidiana e sulle figure pò 
poiane Io credo pere che se ci fosse stato un 
grande quadro del dannunziano Anstide Sarto-
no lo scarto luminoso pnma di Pellizza e poi 
di Balla e Boccioni fino al capolavoro supremo 
della «Città che sale» sarebbe risultato assai 
più violento e rivelatore anziché una pacifica 
transizione divisionista da Pellizza al primo 
Balla e al primo Boccioni E questo vale per la 
scultura se ci fossero staU un Bistolfi e un Wildt 

L arte italiana dunque é ben lungi dall essere 
storicizzata fino al 1345 Lo sviluppo della mo 
demità nell arte del nostro paese è sempre una 
linea di rotture e ricomposizioni mai una linea 
retta Del resto lo si vede subito con la meravi 
gliosa accelerazione impressa dai futunsU da 
Balla e da Boccioni in particolare e con la con 
temporanea brusca frenata della melanconia 
metafisica di Giorgio de Chirico nei confronti 
del dinamismo della macchina e delle magni 
fiche sorti e progressive Tale carattere pittori 
co tra accelerazioni e frenate è molto italiano 
soltanto italiano ali inizio àvanguardlstìco del 
secolo Tra Futurismo e Metafisica I arte Italia 
na pone subito una priorità rispetto alle situa 
zioni francese russo sovietica tedesca ingle 
se dell arte del Novecento 

Un giusto mento lo ha questa mostra di pa 
lazzo Grassi che unisce tante opere per la pn 
ma volta quello di mostrare una identità e una 
luminosità dell arte italiana che la pone a livel 
lo più atto tra le espenenze europee e amen 
cane per Originalità e continuità torse in qual 
che penodo al pnmo posto Divisionismo Fu 
tunsmo Metafisica e Surrealismo Novecento 
Valon Plastici Realismo Magico Scuola Roma 
na Astrattismo Lombardo Nuovo Realismo ed 
Espresiiomsmo di rivolta contro il fascismo e la 
guerra sono denominazioni e e è ne sono altre 
di tendenze che uniscono tanti artisti italiani 
ma a guardare bene la mostra si scopre o si ri 
scopre la qualità strepitosa degli artisti italiani 
uno per uno e il loro spessore culturale quan 
do fanno tendenze e quando sono solitari co
me Modigliani e Morandl C è chi 1 Europa 1 ha 
frequentata ed ha fatto la spola mediatrice tra 
Parigi Milano Roma Venezia Firenze Tonno 
e chi no Per un Morandl che si chiude a for 
tezza per difendere gli oggetti della sua esisten 
za ed è alla fine un italiano europeo che salva 
valon veri in tempi tremendi dell Italia e l Euro 
pa e è uno Scipione malato che fa della sua 
malattia una possente metafora della malattia 
d Italia e d Europa 

Eppoi ci sono grandi pttton come Mano Si 
reni passati dalla solitudine metafisica della 
città alla salute del fascismo a) quale credette 
davvero ma che quando dipinge addensa su 
quelli che dovrebbero essere gli uomini nuovi 
e sani una maledizione e un carico d ombre 
che li trasforma in forcati della salute fascista 
Dire che il dolore la povertà la sofferenza e la 
privazione di libertà abbiano aiutato 1 arte ita 
liana i crescere e a tornare europea forse 
può sembrare esagerato certo è che nella si 
tuazione più oppressiva chiusa e solitana 
molti italiani hanno avuto idee e progetti di re 
spiro intemazionale e hanno dipinto e scolpito 
opere di straordinaria bellezza e modernità 
che oggi si svela opere anche di un sorpren 
dente desiderio di liberazione che è ancora at 
luale 

Oliver North 
eroe 
di un serial 
televisivo 

Oliver Horth (nella loto), da dieci giorni aspetta la senten
za definitiva sull frangale Ma Intanto la televisione sembra 
volergli dare una mano Negli Usa sta per andare in onda, 
infatti in due puntate sulla Cbs un miniserial dedicato al 
famoso colonnello La prima puntata per la precisione an
drà in onda stasera Guts and Clory «Coraggio e glona» é 
interpretato da David Keith ed è tratto dal libro del giornali
sta Ben Bradlee ritenuto abbastanza obiettivo II senal però 
è molto indulgente con North, che viene descritto come un 
militare tutto d un pezzo attaccato al senso del dovere e al 
propno paese fino al sacrificio di sé e della famiglia Sarà 
un programma che farà discutere 

Graham Greene 
al cinema 
Tutti I film 
a Milano 

Per ricordare un avventura 
contrassegnata da disagi 
incomprensioni, disprezzo e 
poche attestazioni di stima 
(dagli strali si salva solo Ca
ro! Reed, I autore del Terzo 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ uomo) Il Comune di Mila 
" ^ < ^ ~ ~ ~ m m m n 0 dajjcdert dal 2 al 7 
maggio una rassegna al tema «Graham Greene e II cinema» 
Ali organizzazione hanno anche partecipato 1 Aiace e 11 Bn-
tish Council Tra le chicche de) cartellone due Inediti. The 
human /odor diretto da Otto Preminger e Bnghlon Rock 
(1947) di John Boulting 

Licenza premio 
al carcerato 
James Brown per 
firmare autografi 

Nonostante il parere contra
rio della direzione del car 
cere il tnbunale ha consen
tito al cantante James 
Brown, condannato a sei 
anni per violenza e reststen 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ za a pubblico ufficiale di la* 
• ^ ^ " • " ^ " ^ " • ^ ™ " " " ^ sciare per qualche ora la 
cella del carcere per recarsi in tribunale a firmare autografi 
Il direttore del carcere é invece molto contrariato «Sono 
stupefatto - ha detto - una cosa del genere non si era mai 
vista» 

Omaggio a 
Reiner Moritz 
produttore 
tedesco 

L Accademia di Francia a 
Roma dal 2 ali 8 maggio 
renderà omaggio al grande 
produttore Reiner Moritz E 
il secondo omaggio di que-
sto tipo organizzato dall A c 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cademla dopo que'lo dedi 
"*•-•'--«•*-----»•»•••••----«•••• calo a Serge Sllbermann 
Reiner Moritz h i dedicato tutte le sue energie alla realizza
zione video sulla musica, la danza l'arte, il design Tra I 
suoi programmi più famosi quello dedicato a Margot Fon 
tevn al New York City Ballci quello su Oauguln, Oison 
Welles. Maria Callas. 

Princeton 
ricorda 
lo scrittore 
Primo Levi 

L Università di Princeton de
dica un seminario a Primo 
Levi «una delle maggiori li 
cure dell Italia letteraria del 
900» Parteciperanno critici, 
letterati e testimoni che co 

_——.^_———__ nobbero Levi Giulio Elnau-
^ ^ " l ^ * " ^ 1 ^ ^ * di racconterà la sua espe* 
riertza di editore che ha edito tutta 1 opera dello scrittore 
ebreo pur avendo «peno» il primo libro .Se questo è un no-
mar Cases parlerà di Levi chimico Inteiverranno anche Ce
sare Segre, Franco Ferrucci e il traduttore americano Ray
mond Rosenthal 

Inaugurato 
il Centro 
d'informazione 
di Prato 

Nel Centro per lane con 
temporanea «Luigi Pecci» di 
Prato 4 stato Inaugurato un 
Centro d informazione e do
cumentazione arti visive 
(Cid) Si tratta di una bi 
blioteca specializzata in arte 

^ " " ^ ™ ^ ~ ™ ^ " ^ ^ ™ — contemporanea In collega
mento con banche dati di tutto il mondo ( documenti con 
serrati al Cid sono 12mila e sono relativi a manifestazioni In 
particolare degli anni 80 L inaugurazione è avvenuta con 
un convegno presieduto da Paola Barocchi della Scuola 
Normale Supenore 

Lattuada 
girerà 
un film 
in Urss 

accordi per la precisione 
Villaggio di Siepanacovo e 
na russa di 16 anni Sasha 
regista italiano 

Una rassegna tnonfate per 
Alberto Uttuada a Mosca 
due settimane di film con 
un pienone di gente nella 
saletta del Centro Cinema 
Ma la trasferta moscovita é 
servita al regista della Cicala 
anche per concludere degli 

girerà in Urss un film tratto da II 
la protagonista sarà una ragazzi* 
un altro volto nuovo lanciato dal 

aiOMUOI-AIM 

La Pietra Walk Over 

Enciclopedia dell'antifascismo 
e della Resistenza 

Fondatore Pietro Secchia - Direttore Enzo Nuca 

Un ventennio 
di ricerca 

storiografica 

Giornata 
di studio 

In collsbara-ìcm con I Istituto 
Nulonrt p« l i Storia <M Movi 
manto di UDfrazicfttt in Italia • 
con il patrocinio daH Ammlmava-
•tona Frovlni-rita « Milano 
Tomi: Progatto • faal di ralHnailorra daH Enciclopedia —• L Enciolo* 
padla a la afona dalla RaaisWiu (voci Intarpratatlva Memorialiatlca • 
rtcoatruzlorw atorlca Biografia Epiaodlca militar* Storia locala) — 
Raalatanza Italiana * movjmant! di libarailona — L Enciclopédia • il 

Italailonl • tntanranti: ri Luigi Arbinlnl Alfrado Bonalll Roberto 
Botti, Luciano Catari Guido D Ago-tino Astiano pai Pont Maria 
Taraaa Gallo Gllbarto ©Ubarti Gaatano Qraaal Plorangrto lombardi 
Laura Mariani Luciano Marzocchi CtoNigrìa Enzo Nizza Farrucclo 
Pialloni Emo Santaralli Guido Valatmga Giovanni Verni Antonio 

Coordina la cS-cimmo» Mwarn» LaprwM 
ConcA*onl ot Guido Qua*» 

Milano vanardl 0 maggio 1909 ora 9 30 
Palazzo laimbardl - Sala dogli Aftroachl via Vivaio 

l'Unità 
Domenica 
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