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Il più visto?
Bernini a Roma

Guerra ai Corsini per Rubens
L’accusa: «Danneggiamento del patrimonio»

Torna Maraini
con «Buio»

È stata quella dedicata a Bernini scultore, ospitata
nella rinnovata Galleria Borghese, a Roma, la mo-
strapiùvistanell’annoappenaconcluso: ivisitato-
ri sono stati 282.048, con una media di 2.000 per-
sonealgiorno.Alsecondoeterzopostosipiazzano
due mostre ospitate a Venezia a Palazzo Grassi:
quelladeiMaya(280.000)equelladiPicasso1917-
24(250.000).Èquantorisultadallaclassificarelati-
va agli eventi espositivi italiani del 1998 stilata dal
«Giornale dell’arte» diretto da Umberto Alleman-
di.

Il quarto posto è andatoa Lorenzo Lotto, ospita-
ta alla Galleria d’arte moderna di Bergamo, che ha
totalizzato 248.761 visitatori. «Civiltà dell’Otto-
cento», allestita al MuseoCapodimontediNapoli,
si èaggiudicatailquintoposto(170.473). Infine, le
opere di Camille Pissarro, espostea Ferrara aPalaz-
zoDiamanti,sonostatevisteda130.328persone.

FIRENZE Danneggiamento del patri-
monio artistico nazionale, reato previ-
sto dall’articolo 733 del codice penale:
questa lanuovacontestazione, formula-
ta ieri in pretura a Firenze, dal pm Lucia-
no Trovato a carico dei principi Corsini
giàaccusatidinonavermantenutointe-
gra la collezione da loro ereditata e che,
secondouncatalogoottocentesco,com-
pilatodaUlderigode‘Medici, era forma-
tada486opere.Nelprocedimentocom-
paiono come imputati anche tre mer-
canti d’arte accusati di illecita esporta-
zione di un quadro attribuito a Rubens,
proveniente dalla raccolta ed ora di pro-
prietà del Getty Museum di Malibu. «Ri-
muovendo le opere d’arte dalla sedesto-
rica della galleria Corsini - è la tesi che il

pmha illustrato inaula -e trasportando-
le inaltriediversi luoghi,anchedeltutto
inidonei sotto il profilo della conserva-
zione, sottraendole all’esame della So-
printendenza competente, nonché dal-
la pubblica fruizione, deterioravano e
comunque danneggiavano la storica
galleria dei principi Corsini». La conte-
stazione ha fatto slittare la prossima
udienza al 1 febbraio, quando si saprà
anche se il quadro attribuito a Rubens
potrà essere esaminato in Italia. Il pm
Luciano Trovato ha infatti richiesto di
poter avere dalle autorità statunitensi il
sequestro temporaneo del quadro «La
vendetta di Sansone», attribuito al Ru-
bens.MaperilsuotrasferimentoinItalia
e per essere esaminato dai periti nomi-

nati dal tribunale, il Getty Museum
avrebbe posto una serie di condizioni, a
partiredallacertezza,sottoscrittadalmi-
nistero italiano, che il quadro farà ritor-
no a Malibu. Quindi, l’assicurazione per
una cifra superiore a tre milioni e mezzo
di dollari di cui dovrebbe essere benefi-
ciario il Getty, ed infineunaseriedialtre
accortezze, tra le quali anche alcune cu-
riosità. Il quadro, ad esempio, dovrebbe
essere trasportato in aereo utilizzando
due poltrone di prima classe, con tanto
di scorta, e inaeroportosostare insalette
vip. Il tuttoperun’operachealcunicriti-
ci italiani, da Mina Gregori a Vittorio
Sgarbi, dubitano sia di Rubens anche se
cene sonoaltri che loritengonodaattri-
buirealpittorefiammingo.

Custodito gelosamente dalla scrittrice e dalla sua
casa editrice, che per aumentare l’effetto sorpresa
avevano fatto circolare un titolo provvisorio, il se-
greto sul nuovo libro di Dacia Maraini è stato in-
frantoconunmesedianticiporispettoall’uscitada
Rizzoli, fissata per metà febbraio. Si intitolerà
«Buio»e non «Il BambinoGrammofonoe l’Uomo-
Piccione»laseriediraccontisullaviolenzasuibam-
binichel’autrice italianapiùamatadalpubblicoha
scritto quasi di getto negli ultimi mesi, mettendo
da parte, per completare l’opera, un’autobiografia
sulla sua esperienza infantile in un campo di con-
centramento giapponese durante la seconda guer-
ra mondiale. Nelle aspettative della casa editrice
milanese, «Buio» è destinato a diventare il bestsel-
ler della nuova stagione narrativa, come del resto
tutti i precedenti romanzi e racconti della Maraini
pubblicatidaRizzolinegliultimianni.

Passato e presente in televisione
Da lunedì su Raitre arrivano cento puntate dal titolo «La storia siamo noi»
Le immagini e le abitudini dell’Italia di ieri messe a confronto con quella di oggi

Le parole difficili
della pittura
Sei artisti/narratori a Tarquinia

CARMEN ALESSI

Autostrade dove un tempo sor-
gevanoviottoli sterrati, l’Audito-
rium di Renzo Piano al Lingotto
di Torino al posto delle catene di
montaggio, piccoli imprenditori
figli di contadini: le trasforma-
zioni sociali in Italia dal dopo-
guerraaoggisonoiltemadelpro-
gramma di Rai Educational La
storia siamo noi, cento puntate
da un’ora che Raitre trasmette-
rà dall’11 gennaio, dal lunedì
al venerdì alle 11,00 e Raisat 3
Enciclopedia proporrà dal 25
gennaio in versione «allunga-
ta» (da 90 minuti) alle 12,30 e,
in replica, alle 21,00.

«È un grande affresco sociale
- ha spiegato ieri Renato Para-
scandolo, ideatore del progetto
- ricostruito attraverso i docu-
mentari cinematografici e le
inchieste televisive, realizzati
da maestri come Antonioni,
Bertolucci, Maselli, Soldati, Za-
voli, Biagi e messi a confronto
con registi e inviati di oggi che
sono tornati negli stessi luoghi
di allora, talvolta con le stesse
inquadrature, per vedere come
è cambiato il Paese». In studio,
con lo scrittore Maurizio Mag-
giani, sociologi, storici, politi-
ci, esperti e studenti per discu-
tere il tema della settimana,
sviluppato in cinque puntate:
dal lavoro alla famiglia, dalla
casa alla scuola, dal Mezzogior-
no al Nord Est, dall’ambiente
ai trasporti. Nello specifico, ec-
co come Parascandolo raccon-
ta la scaletta di ogni puntata:
«Il programma inizia con un
brano del documentario d’e-
poca che dissolve su quello gi-
rato nei giorni immediatamen-
te precedenti la trasmissione.
Compito di Maggiani e degli
ospiti è di mettere in prospetti-
va storica le immagini del pas-
sato e del presente con una
sorta di zoom all’indietro che
scopre, a partire dal microco-
smo del documentario, il pa-
norama più generale della re-
cente storia d’Italia, avvalen-
dosi dei dati statistici dell’Istat
e dei rapporti annuali del Cen-
sis, ma anche di altri docu-
menti: pagine di giornali, foto-
grafie, canzoni, oggetti della

vita quodia-
na. La funzio-
ne dello stu-
dio, al contra-
riodi quanto
comunemen-
te avviene nei
talk-show,
non è quella
dialimentare
polemiche a
buon merca-
to, ma di co-
stituirsi come

il luogo della discussione argo-
mentata, volta alla compren-
sione e all’approfondimento
dei fatti sociali».

«L’Italia ha conosciuto negli
ultimi cinquant’anni straordi-
nari mutamenti economici e
sociali - spiega ancora Para-
scandolo entrando nel merito
delle motivazioni del progetto
-. E tuttavia, a fronte di una va-
stissima pubblicistica sulla Pri-
ma Repubblica e i suoi protago-
nisti politici, la storia sociale è

praticamente assente dai mass
media nonostante la notevole
mole di documenti cinemato-
grafici e televisivi a sfondo so-
ciale, la maggior parte dei qua-
li è conservata negli archivi
della Rai: patrimonio prezioso,
non solo per gli storici e i so-
ciologi che si apprestano a scri-
vere la storia recente del no-
stro paese. La storia sociale -
continua l’ideatore de La storia
siamo noi - ha categorie e para-
digmi suoi propri che non ne-
cessariamente coincidono o
sono riducibili a quelli della
storia politica. Ad esempio, co-
me si possono spiegare unica-
mente con il lessico della poli-
tica processi sociali complessi
e contraddittori come quelli
che hanno portato l’Italia, in
mezzo secolo, al sesto posto tra
i paesi più industrializzati del
mondo con quasi il 40% della
popolazione che, ancora oggi,
alle soglie del duemila, ha sol-
tanto la licenza elementare o

addirittura non ha nessun tito-
lo di studio?».

Ecco, per questa ragione i
destinatari del progetto sono
«soprattutto i giovani, gli stu-
denti - ha detto Parascandolo -
che ignorano e non riescono a
collocare nel tempo ciò che è
accaduto l’altro ieri». E in base
alla convenzione tra Rai Edu-
cational e il ministero della
Pubblica Istruzione, i provve-
ditori si sono impegnati a fa-
vorire la visione del program-
ma in tutte le scuole, almeno
per quelle puntate che riguar-
dano direttamente le province
di loro competenza.

Parascandolo ha anche an-
nunciato che la Rai ha allo stu-
dio un progetto per incentiva-
re la diffusione del decoder di-
gitale nelle scuole: «Almeno
cinquemila istituti lo avranno
nelle prossime settimane».

Il programma è il primo rea-
lizzato dalla nuova direzione
che ha accorpato Teche e Ser-

vizi tematici-
educativi: «È
una dimostra-
zione - ha-
commentato
il consigliere
Gianpiero Ga-
maleri - del-
l’importanza
della conser-
vazione della
memoria, esi-
genza condi-
visa a livello

mondiale».
La storia siamo noi, titolo

preso in prestito dalla bella e
celebre canzone di Francesco
De Gregori riproposta nella si-
gla, darà vita a sua volta a altri
programmi televisivi e radiofo-
nici e a collane di videocasset-
te e Cd-Rom.

Alla presentazione sono in-
tervenuti, tra gli altri, Carlo
Lizzani, Gino Giugni, Giulio
Cattaneo, Paolo Serventi Lon-
ghi, Rosario Villari.
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CARLO A. BUCCI

«Ambeuno, pittori
scrittori»: ecco sei
pittori romani che si
sono raccolti nel Pa-
lazzo dei Priori di
Tarquinia per espor-
re in una collettiva
apertafinoal15gen-
naio. La mostra, in-
trodottadaduebrevi
testi di Mario Lunet-
ta e Luciano Marzia-
no, già dal titolo di-
mostra la volontà da
parte di ciascuno dei
sei di mostrare quel-
l’altro se stesso capa-
ce di cogliere il senso delle cose e
della poesia attraverso la parola
scritta, oppure tramite l’immagi-
ne; forme colorate oppure, usciti
completamente dal perimetro
della cornice per entrare in quel-
lo del foglio, forme declamate o
raccontate.

Mirella Bentivoglio, Bruno
Conte, Pablo Echaurren, Enrico
Gallian, Achille Perilli ed Enrico
Pulsoni – scrittori di poesie o di
memorie, autori di racconti o di
pagine di criticad’arte– ci tengo-
no a tenerli distinti questi due
aspetti del loro lavoro. Poiché
ognuno di questi campi ha biso-
gno delle sue regole e dei suoi co-
dici. È necessario uscire da una
dimensione ed entrare comple-
tamente nell’altra perché l’in-
tensità sia mantenuta. Nono-
stantealcunidiessiabbianocon-
taminato le loro immaginiconle
forme della scrittura (i libri og-
getto di Bentivoglio, quelli di
Conte,oppure igraffitie lescritte
murali che affiorano nei quadri
di Gallian) i sei davvero amano
praticare questa alternanza, que-
sta separazione tra icona e paro-
la.

Tale scissione, naturalmente,
permette di tanto in tantodi sco-
prire –comepuòavvenireadesso
aTarquiniaguardandole14ope-
re in mostra oppure leggendo, in
catalogo, i brevi testi o i versi di
ciascuno – punti di contatto, in-
croci, origini comuni dei due di-
stinti fiumi. Basta guardare il
«Poematotale»inoniceemarmo
scolpito nel 1974 da Mirella Ben-
tivoglioerivederequell’uovopo-

sato sulle pagine diun libroaper-
to nella «Sorpresa» scritta dal-
l’autricenel1957:«Lagiovinezza
si conquista con gli anni. / La-
sciando pelli come cipolle / la-
sciandopelliapocoapocochiare
/ sguscia la vita il nostro umido
cuore/piccoloduroebianco».

Per secoli gli artisti-artigiani –
in maggioranzacapaciappenadi
leggere e scrivere; anche se c’è
statochi,comeMichelangelo,ha
lasciato versi sublimi – hanno af-
fidato alle mani esperte di intel-
lettualiefilosofiilprivilegiodella
scrittura. E quello di formulare le
storie che essi (pittori e scultori)
facevano rivivere come sui muri,
sulle tavole d’altare o nella pie-
tra.Icreatoridiformefattedima-
teria tennero comunque per sé
stessi la prerogativa, inestimabi-
le, di ragionare per immagini, di
teorizzare attraverso le figure, di
farpoesiaconterreesmalti.

L’alfabetizzazione ha fatto sì
che dall’Ottocento in qua molti
abbiano abbandonato le antiche
distinzioni corporativepratican-
do la scrittura invece dell’imma-
gine, la parola oppure la forma.
Che non sono, poi, mondi di-
stanti come sembrano, sostiene
Lunetta nel breve testo in catalo-
go, dal momento che «le lega
sempre uno stesso destino stori-
co». Ossia, aggiunge Lunetta,
«tutt’e due non fanno che reite-
rare senza tregua una cerimonia
di duello col nulla.. che è l’altra
faccia (segreta e implacabile) di
ciò che con un termine dispera-
tamentevagochiamiamobellez-
za».
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Un’opera di Gallian in mostra a Tarquinia

Una fase della costruzione dell’Autostrada del Sole

■ DIARIO
DI VIAGGIO
Dati, memorie
e documenti
di una società
da anni
in continua
trasformazione

■ GLI OSPITI
IN STUDIO
Lo scrittore
Maurizio
Maggiani
tirerà le fila
tra esperti
e testimoni


