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Al Convegno sui teatri a gestione pubblica 

Medaglia a Yilar | S m S e o 
e qualche polemica 

In visit a 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 28 

La scelta del repertorio i, 
. tenza dubbio, il problema di 
Jondo che sta di fronte, oggi, 
ai registi e ai direttori del 
Teatri a gestione pubblica. Su 
questo punto si e avuta una 
concordanza di pareri Ira quan-
ti hanno preso la parola nella 
seconda giornata del convegno 
di studi sui problemi del tea-
tra, 

E' stata, quella odierna, una 
giornata intensissimu: sono 
state svolte cinque relazioni 
generali e poi i critici, gli 
uomini di teatro e di cultura. 
il pubblico presente al conve
gno hanno tributato un vi-
brantc omaggio al grande at-
tore e regista jraitcese Jean 
Vilar, al quale — nel corso 
di una cerimonia svoltasi nel
la Sala del Gigli in Palazzo 
Vecchio — d stata consegnata 
da parte delta Hassegna una 
medaglia d'oro a riconoscimen-
to dell'attivita che egli ha svol-
to in favore del teatro a ge
stione pubblica in Francia e 
in Europa. Prima che Jean 
Vilar ricevesse la medaglia 
delta Hassegna, il presidente 
delta manifestazione fiorenti-
na, professore Vgo Zilletti. ha 
rivollo un breve saluto all'ospi-

te francese. 
Ritornando ai lavori del con

vegno, prendiamo I'avvio da 
una frase del grande Vilar, ci
tato all'inizio delta sua relazio-
ne dal saggista francese Ber
nard Dort: e* necessario c ren-
dere all'arte drammatica — di-
chiarb Vilar, quando assunse 
la direzione del Teatro nazio-
nale popolare — la sua vera 
dimensione. dimenticata da ot
to secoli: quella dell'espressio-
ne ideale delta vita di un po-
polo, e non piii soltanto un 
semplice divertissement se-
rale *. 

II problema che si pone oggi 
d di sapere in quale misura 
il repertorio del teatri a ge
stione pubblica risponda a tale 
ambizione. E contemporanea-
mente di sapere in che modo 
le opere contemporanee ren-
dano conto delta nostra socie
ta. I teatri pubblici o semi-
pubblici francesi — ha preci-
sato Dort — si preoccupano 
sempre di piii di costituirsi un 
repertorio contemporaneo e di 
sostituire alia rappresentazio-
ne di opere classiche la crea-
zione di opere nuove. E' una 
operazione utile, una opera-
zione la quale pun muoversi 
lungo le Ire grandi direttrici 
che orientano la drammatur-
gia attuale: il naturalismo, il 

le prime 
Cinema 

Chi ha paura di 
Virginia Woolf ? 
Dalla scena c tfiunta alio scher-

mo In forltmata commedin di 
Edward Albee. che il pubblico 
tea trail* italiano conobbe. tre an-
ni or sono. per la retfia di Franco 
ZefTirelli e l'interpretazione di 
Sarah Ferrati cd Enrico Maria 
Salerno. II titolo e quello della 
stolida can/oncina infantile che i 
protagonist! intonano. suH'.irm 
dei Tre porcetlim (e canibian-
done le parole con un bisticcio 
intraducibile) per allentare. o 
accrescere. la tensione dei loro 
rapporti: George, professore di 
.sloria sui qnarant'anni. e sua 
niotdie Martha, che ne ha (uial-
cuno di piii. ricevono in vjsita, 
U sabato sera, un nuovo collega 
d'tiniversita di George, il gio-
vane biologo Nick, e la consorte 
di lui. Ada. Dinnnzi a costoro. 
dapprima sconcertati. poi visci-
daniente partecipi. e coinvolti 
oltre tutto in una solennissima 
sbronza collettiva. George e Mar
tha vuotano il sacco del rancore. 
deH'insofTerenza. del riisprezzo: 
sentimenti che in loro hanno lar-
«"mente sostituito 1'alTetto e I'nt-
trazione lisica d'lin tempo. ma 
che uniscono. in fondo. piu sal-
damente di prima. Martha con-
sidera George ui\ fallito. tanto 
piu degno di oltraggi in quanto 
non ha saputo nemmeno appro-
flttare dell'occasione fornilagli 
dall'aver sposato lei. figlia del-
l'onnipotente rettore. George rim-
provera a Martha la differenza 
d'eta, la trivialita dei gesti e 
delle espressioni. il vizio di bo
re. la smania (daltronde mai 
realmente soddisfatta) di awen-
ture erotiche; la quale al pre
sente si manifesto in un tenta-
tivo mal riuscito di seduzione 
nei confront! di Nick. Sia costui 
— con il suo scoperto arrivismo 
e la sua mediocrita morale —. 
sia sua moglie — con la sua 
piccineria piccolo borghe.se. la 
sua inquietudine nevrotica — 
vengono a loro volta niessi alia 
berlina dai disincantati e feroci 
ospiti. II cui travaglio, tuttavia. 
prevalc e vigoreggia. 

Nodo delta diatnbn fra George 
e Martha e un figlio incsistente. 
rifugio dei loro sogni spezzati. 
delle loro illusioni pcrdute. \ e l 
parossismo dello scontro sempre 
piu spietato. George decide di 
far morire questo rampollo di 
pura fantasia. Come ha inven-
tato. complice Martha, la sua 
\ i ta . inventa ora la sua tragica 
mortc. E rinsalda cosi. cnidel-
mente. il Icgame d"impotenza e 
di sobtudine tra lui c la donna. 

II megho del dramma di Albee 
p. secondo noi. nel rovescia 
mento ironico. nella bnitale de-
mistificazione di una tematica 
che ha intriso buona parte del 
teatro americano contemporaneo: 
Albee (affine. in cio. a certi scnt-
tori della nuova avanguardia 
europea) rendc groUesco. scn-
z'altro. quello che in Williams. 
in Inge, nello stesso Miller e pa-
tetico. II regista Mike Nichols, 
nutore di quest a pur assai digni-
tosa versione cinetnatografica. d 
sembra attenni tale prospettiva 
critica. riportando in qualche 
misura il testo sui piano natu
ralist ico. Dal r*m1o di vista dello 
«tile. la dinamica del film e 
quella imposta dal dialoso e 
dalle sue nauv>. cioe soManzia!-
mente teat rale, sebbene con molte 
e'eganti sfumature ficurati\e e 
*>nore (il tmtinnio del ghiaccio 
nri bicchieri): ma la violenza 
autentica e non futile del lm-
guaggio rcsiste benisMmo. Gra-
zie anche. se non soprattutto. 
alia inaudita bravura di Eliza
beth Taylor, che qui — invec-
chiata e involgarita dal trucco — 
si rivela aitrice di prima gran-
dezza. all'eccellente mestiere dt 
Richard Burton, alia sicurezza 
professionale di George Segal e 
di Sandy Dennis, che completano 
lottimo quartctto. 

• g . sa. 

A sud-ovest 
di Sonora 

Dopo molti anni d*asscnza. 
Matteo, tin pistolero con barba e 
capelli incolti, ritorna molto stan
c e nel 1870. a Ojo Prieto. il suo 
paesello messicano di maniera. 
eon I'intenzione di rimanerci per 
sempre, vivendo in pace con la 

benedizione di Dio. Matteo e pro-
prio deciso a camljiar vita, ed e 
for.se proprio per questo che ap-
pena giunto a Ojo Prieto si pre-
cipita in un confessionale per 
purgarsi 1'anima: «Ho ucciso 
molti uomini. e ho jwecato con 
molte donne. Ma gli uomini an-
davano uccisi e le donne voleva-
no peccare». dira al frate con-
fessore. Con 1'anima monda. an-
dra a trovare il suo amico mes
sicano. Paco. e con molto entu-
siasmo gli proporra di metter su 
un allevamento di vacche. Ma 
per sua sfortuna gli rubanii !o 
stupendo puledro indiano, incli-
spensabile |>er governare la man-
dria. II ladro e un certo Medina. 
un messicano un po' folle, affetto 
da strane perversioni sessuali. 

Sordo alle i>reghiere di Paco e 
della sua numerosa famigliola. 
Matteo. sbarbato e con i capelli 
tagliati, partira lancia in resta 
non tanto contro Medina, ma de
ciso a tutto pur di reeuperare il 
suo cavallo. E partira. forte di 
non meglio identiflcabil: ragioni 
morali o di onore. 

Questo incredibile film, che 
Sidney Furie ha tratto da un rac-
conto di Robert Mac Leod, ci 
narra appunto le vicissitudinl 
spesso romanzesche che Matteo 
(un Marlon Brando tanto parco di 
gesti e silenzioso da apparire 
quasi impalpabile) ha dovuto su
per a re per riavere il suo bel pu
ledro pczzato. Non diremo che 
il film sia c lento ? o < girato 
male >. ma soltanto che dalla 
scorza dei colori e dei fatti nar-
rati afliora ad ogni istante il vuo-
to assoluto di un raccontino pn-
vo di una pur Iieve giustificazio-
ne. anche sui piano delle psicolo-
gie dei protagonisti. personaggi 
che camminano tra le nuvole. 

Come rubare 
un milione 
di dollari 

e vivere felici 
Sembra proprio che anche Wil

liam Wyler non abbia piii nulla 
da raccontarci: come sono lonta-
ni i tempi di Strada xbarrata. 
Piccolo volpi. e / mioliori anni 
drlla twstra vita! Ormai i! \ec-
chio e capace regista rifa se ste»-

j 50 (Quelle due), oppure ci ap-
parccchia banali commedie soli-
sticate come quest'ultima, dove 
un simpatico detective specializ-
zato in indagini sui contraflatto-
ri d'arte llnisce. per amore della 
figlia del piu abile falsificatore 
cui da la caccia. a tramutarsi in 
un ladro d'oggetti d'arte falsi. 

Si ptio elogiare I'accurata rea-
liz7aziouc. la spiccata partecipa-
/ione dell'intero cast (ricordiamo 
Audrey Hepburn. Peter O' Toole. 
Hutth Gnffith). 1'allegra presa in 
giro dei maniaci e ricchissimi ac-
quirenti di capolavori fasulli. ma 
si deve sottolinearc la \-uotczza 
dello spettaco!o. che Iascia tutto 
sommato delusi. Forse e proprio 
lui. William Wyler. nel pann! di 
un produttore che \iiol vivere fe-
lice. a far scomparire un milio
ne di dollari dalle tasche del pub
blico intema7;onalc. offrendogll 
appur.to la solita * patacca > pa-
noramica e a co'on? 

vice 

Fallito il fentativo 
| di conciliozione 

tra Hallyday 
e Sylvie Vartan 

PARIGL 28. 
«Rien ne va plus* tra John

ny Hallyday. alias Philippe Smet, 
l 'cidolo* ventitreenne della gio-
\-entu ye yd francese. e la mo
glie Sylvfe Vartan: il divonio 
fra i due giovani cantanti sara 
pronunciato a breve scadenza. II 
tradizionale tentativo di concilia-
zione awenuto oggi al Palazzo 
di GiuMizia d infatti mi«cramen 
tc fallito in meno di dieci mi-
nuti a causa dell'irriducibilita di 
Sylvie. 

II piccolo David, nato il 14 a-
gosto scorso dalla tumultuosa 
imione della coppia. c stato affi-
dato alia madre. Johnnj' Hallyday 
do\Ta vcrsare una pensione ali-
mentare mensile di 5.000 franchi 
(oltre 600 mila lire) per il figlio, 

teatro dell'assurdo ed il tea
tro epico brechtiano. Le pri
me due (che forse sono meno 
differenti di quanto non sem-
brino) — ha precisato Dort — 
intuiscono una drammaturgia 
chiusa in se stessa; il teatro 
brechtiano, al contrario, af-
ferma nello stesso tempo la 
storicita fondamentale di ogni 
esistenza umana e la trasfor-
mabilita di ogni societa. Tut
tavia per Dort anche la dram
maturgia brechtiana non ri-
sponde piu interamente ai da-
ti della societa attuale. In se 
guito — ha proseguito Dort, 
riferendosi alia riduzione dei 
classici, al teatro di Adamov, 
a quello di Widen, al teatro-
documento — sono apparsi al-
tri modi di portare nel teatro 
la societa contemporanea, in-
teressando a questa proble-
matica il pubblico. Tuttavia la 
questione che si pone oggi — 
in mancanza di una grande 
drammaturgia realista — non 
& piu solo una questione di 
contenuto delle opere: essa 
tocca — ha detto Dort — an
che i rapporti fra la scena e 
la sala, fra I'autore, il regista 
e il pubblico. Essa concerne 
I'attivitd teatrale nel suo in-
tero. Si deve certamente rinun-
ciare al mito di un repertorio 
popolare «espressione ideale 
della vita di un popolo > e 
ugualmente a quello di un 
teatro militante paragonabile 
a quello che furono il Prolet-
kult nell'Unione Sovietica du
rante gli anni venti, o il tea
tro proletario tedesco degli 
anni trenta. 

Ma e prendendo in prestito — 
ha concluso Dort — dall'uno 
e dall'ultra che potra costituir
si oggi un nuovo repertorio, 
attraverso un lavoro che avra 
luogo non nel silenzio dello stu
dio dei drammaturghi, ma a 
contatto con il pubblico. in col-
laborazione fra tutti 

Sono poi intervenuti il te
desco Ernest Schumacher che, 
parlando sui tema Reper
torio contemporaneo come e-
•pressione di una societa, ha 
ricordato la fnnzione svolta 
negli ultimi cento anni e so
prattutto dal dopoguerra ad 
oggi, dal Deutsches Theater 
di Berlino-Est. Schumacher ha 
sottolineato come il Deutsches 
Theater abbia allargato il suo 
repertorio alia rappresentazio-
ne di testi di scrittori sovietici 
(I'opera piu nota e II drago 
di Swartz) e dei paesi socia-
listi ed abbia operato per av-
vicinare il piii possibile al tea
tro i lavoratori. gli operai ber-
linesi, che rappresentano oggi 
un terzo del suo pubblico. 

Nel pomeriggio sono interve
nuti Karl Guttemann (Olanda) 
ed U tedesco Siegfried Melchiu-
ger che hanno analizzato acu-
tamente i problemi relativi al 
Pubblico e critica di fronte al 
teatro contemporaneo: ed il 
regista Luigi Squarzina. 11 di-
rettore del Teatro stabile di 
Genova, dopo essersi detto 
contrario ad una strumentaliz-
zazione propagandistica del 
teatro, ha sottolineato la ne-
cessita di conservare ai teatri 
stabili la massima apertura. 
La funzione principale per un 
Teatro stabile — ha afferma-
to Squarzina — d quella di far 
riconoscere il suo pubblico nel-
le opere rappresentate. Carico 
di difficoltd e quindi il lavoro 
di direzione di un teatro sta
bile. e difficile I'opera del re
gista e degli attori che deb-
bono essere forti nella convin-
zione non di tfingere o di 
imitare » ma di « essere e pro-
porre ». 

Dopo aver accennato all'im-
portanza del ruolo che svolge 
oggi il regista. Squarzina ha 
rilevato che i teatri stabili 
possono incoraggiare la nasci-
ta e lo sviluppo di autori 
drammatici italiani nuovi, pro-
muovendo esperienze dramma-
turgiche particolari, legate ma-
gari a una occasione, a una 
citta, a una data, a un pro
blema della concivenza civile. 
Polemizzando con Eduardo De 
Fdippo, che recentemente are-
va definito gli «stabi l i», che 
rappresentano drammi del pas-
sato, dei musei, Squarzina ha 
affermato che i musei come 
sono tenuti in Italia non assol-
rono una effettica funzio
ne culturale, ma se fossero 
messi in grado di assolvere 
tale compito (dando ad essi 
i mezzi che vengono sperpe-
rati per calcio e canzonette) 
alhra gli < stabili > si senti-
ranno onorati di poter essere 
definiti anche loro. in questo 
senso. dei musei. 

E' un pregiudizio tipicamen-
te italiano quello nei confronli 
dei musei: un pregiudizio tan
to forte che ha portato moUi 
ad accusare il Berliner di 
conservatorismo. Avessimo noi 
un tale conservatorismo — ha 
sottolineato Squarzina — non 
ci sarebbe che da raUegrarsi. 

Squarzina ha posto poi Vac-
cento sulle *. pressioni •> a cui 
sono sottoposti i teatri a ge 
stione pubblica da parte del
le forze politiche presenti nei 
tow consigli di amministr a zio
ne che ne condizionano le seel 
te in senso rinnovatore ed ha 
infine sottolineato come ancora 
oggi nel nostro paese il teatro 
sia alquanto limitato nella sua 
azione da certe forme di 
€ censura >. 

Carlo D«gl1nnoc«nti 

Per la prima volta nel dopoguerra 

In Italia 
r Orchestra 
di Dresda 

II celebre complesso esordirri al-
I'Aquila e suonerd anche a Roma 

Durante una pausa della lavorazione del film a Bobo », che ella 
interpreta accanto al marito Peter Sellers, Britt Eklund ha visi-
fato ierl, come una brava turista, i musei capitolini. Ecco Britt 
in posa per i fotografi sotto la mano di marmo, che si ritlene 
essere un frammento di una gigantesca statua di Costantino 

If Rocco » non e osceno 

Perche il giudice 
ha assolto il 

film di Visconti 
Una coraggiosa senteijza in di-
fesa della liberta d'espressione 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 28 

Con una sentenza di notevole 
valore ideale, il giudice istrut-
tore presso il tribunale di Ca
tania. dott. Finocchiaro. ha 
prosciolto con formula piena 
Luchino Visconti dalla stupida 
accusa di aver firmato. con 
Rocco e i suoi fratelli, un'ope-
ra cinematografica di caratte-
re «osceno» . II dott. Finoc
chiaro. con la sentenza depo-
sitata s tamane in Cancelleria, 
afferma non solo la liceita ma 
anche la necessita della proie-
zione integrale di Rocco. per
che € Dove e 'e a r te non pud es-
serci osceno ». 

La lunga e grottesca vicenda 
penale del film di Visconti 
aveva preso le mosse — nel-
l 'ormai lontano ottobre del *60 
— da un rapporto dei cara-
binieri e da una denuncia del
la polizia con cui si sollecitava 
un intervento censorio della 
Magistratura nei confront! di 
Rocco perche. in occasione del 
la proiezione del film a Mi-
lano. alcuni spettatori sarcb-
bero rimasti colpiti dallo 
« sconcertante verismo * e dal
la c crudezza del linguaggio e 
delle situazioni *. 

Apcrtasi una istruttoria som-
maria presso il tribunale di 
Milano — dove il P M aveva 
condizionato la richiesta di i 
proscioglimento di Visconti per , 
difetto di dolo alia soppressio- j 
ne di numerose scene: la notte ; 
d 'amore tra Nadia e Simone. j 
la violenza alia Bovisa. ecc. — \ 
il procedimento veniva piu tar-
di t rasmesso per competenza 
al tribunale di Catania perche ' 
proprio nella citta etnea il film ! 
era stato proiettato per la pri- ' 
ma volta. { 

Interrogato parecchi mesi I 
fa dal P.M. Cocuzza. il regi- { 
sta dichiard di essere convinto ' 
che la sua non fosse un'opera 
oscena. Su conforme parere 
del P.M.. il giudice istruttore 
ha quindi finalmente tagliato 
corto. dopo set anni. alia incre- i 
dibile vicenda « Rocco e i suoi ( 
fratelli — afferma tra I'altro | 
il dott. Finocchiaro nella sen j 
tenza. che c tra le piu impor
t a n t e significative emesse in 
Italia nel campo della tuteJa 
della liberta di espressione —. 
intende affermare e descrive-
re il legame di profondo af
fetto che tiene unita la fami-
glia specialmente nel l l ta l ia 
meridionale. e come questo 
vincolo, a contatto con am
bient! sociali diversi. possa in-
debolirsi: nobile tematica che 
trova piena e perfetta corri-
spondenza in tutto il film, con-
siderato nel suo significato 
univoco e completo. comprese 
le scene incriminate ». Quanto 
a queste ultime. il magistra 'o 
catanese osserva che. c inse-

| rite nell'opera ». « la comple
tano. la vivificano, le danno 
una forza ed una potenza 
espressiva tali da porla su 
un piano di alto livello arti-
s t k o » . 

Dopo aver compiuto una ana-
lisi accurata della tematica 
del film (l'emigrazione meri
dionale, il suo difficile inseri-
mento nella societa-del «mi-
racolo*. e c c ) , e aver mani-
festato un esplicito apprezza-
mento per essa. il dott. Finoc
chiaro affronta infine la que
stione della possibilita, per un 
film, di essere considerato ope
ra d 'arte. 

E la risposta del magistrato 
e positiva. 

g. f. p. 

Ha aperto 
con Pirandello 

lo Stabile 
del Friuli-

Vertezia Giulia 
TRIESTE. 28 

Con un tutto esaurito ha pre
so I'avvio la stagione del Tea
tro Stabile di Prosa del Friuli-
Venezia Giulia fdiretto da Ser
gio d'Osmo): per lo spettacolo 
inaugurate 6 stato rappresen 
tato Enrico IV di Luigi Piran
dello, per la regia di Giuseppe 
Maffinli. con I'interpretazinne 
di Renzo Ricci. e le scene di 
Nino Peri / i . 

Lo spettacolo che vale an 
che come celebrnzione del tren 
tennio dalla mode del dram-
maturgo propone una attualiz-
zazione del testo pirandellia-
no. e la vicenda postposta di 
circa un ventennio, acquista 
una sua imprevedibile attua-
lita. Inoltre. per mantencre la 
tensione drammatica fra il se
condo atto. ed il breve terzo. 
Io spettacolo e stato diviso in 
due parti, e la pausa intercor-
rente e stata colmata con la 
registrazione di un monnlogo 
interiore presente nel testo ori
g i n a l e di solito tagliato per 
accentuate il ritmo incalzan-
te del tragico concludersi del
la vicenda. 

Renzo Ricci si e calato nel 
suo personaggio con una gran
de autorita. aderendo total-
mente a certi suoi risvolti rea-
listici. e sfoggiando tutta la 
gamma della sua grande tec-
nica. Una grande interpreta-
zione. ovc le risorse di una 
gloriosa tradizione si adegua-
no con grande sensibilita ad 
uno stile modcrno. La scena 
plasticamente evocativa del 
Perizi ha fatto da sfondo al 
dramma. in una specie di cu-
pa spirale avvolgente. 

II pubblico ha accollo l'in
terpretazione e lo spettacolo 
con calorosi applausi. Festeg-
giati. insieme con il protago-
nista. la signora Magni, mol
to brava nel ruolo per lei in-
solito della marchesa Matilde. 
il Becherelli un efficace Bel-
credi. il Savorani, il Fran-
ceschi. la Melato. lo Slavie-
ro. il Lo Veccliio. il Rizzini cd 
il Valletta. Alia fine insieme 
agli interprcti sono stati ri-
petutamente chiamati alia ri-
balta il regista e Io sceno-
grafo. 

IL SOLITO 
ITINERARIO 

PARMA. 28. 
Per la prima volta dalla fine 

della seconda guerra mondiale 
la < Dresdner Staatskapelle * 
(lorchestra di Dresda. della Re-
pubblica democratica tedesea) 
compiia una tntirnee in Italia. 
Dal 1. all'll novembre prossinu, 
.sara ospite del Teatro Coniunale 
di (jcnova. deirUnione musicale 
di Torino, del Teatro < Donizetti » 
di Hcrgamo. del Teatro •iRegio* 
di Parma, del Teatro « Grande » 
di Brescia, della Societa dei con 
certi « Baratelli » dell'Aquila — 
do\e debuttera la sera del pritno 
novembre — doi teutri dell'Arte 
di Modena e di Ferrara, della 
Accademia Filarmonica di Roma. 

II grande complesso orchestra-
le della Germania orientale, che 
e formato da ben 110 elementi, 
cseguira una serie di concerti 
-sinfonici di nuisiche di Beetho 
ven. iMahler, Schumann, Dessau. 
Weber. 

La •! Staatskapelle » vanta una 
jlloiiosa tradizione uuMcalo ac 
cumulatasi in ben quattro secoli 
(ii prolicua attivita. risalcndo la 
sua fondazione alTanno 15-18. 
(liiando Moritz di Sassonia ne de-
creto la forma/ione con soli M?i 
^trumentisti. Tutti i piu noti com-
po^iton e direttori hanno trovato 
neU'orchestra di Dresda un punto 
di forza per le loro creazioni. 
dando nel contempo grande lustro 
alia sua tradizione: da Schiitz a 
Weber, da Wagner a Strauss, a 
Mahler, Debussy, Silx>lius, ecc. 

Recentemente al festival di Sa 
lisburgo. sotto la direzione di 
Herbert von Karajan. al termine 
di cinque trionfali concerti, 6 
stata acclamata come una delle 
migliori orchestre in campo in-
ternazionale. Anche cio ha rive-
lato come essa sia in eontinua 
ascesa. specie nell'ultimo decen 
nio. nonostante le enormi ferite 
che 1'aveva pressoche distrutta 
nella Dresda rasa al suolo nel 
febbraio del 1W5. 

Attuale direttore e Kurt San-
derling che dirige anche la 
<* Staedtischen Berliner Sinfonieor-
chester ». La sua carriera ha ini
tio nel 1931 alia «Staedtischer 
Olier » di Berlino. Costretto a la-
sciare la Germania. trova rifu
gio neirUnione Sovietica nel 1936: 
nel 1941 e direttore della orche
stra di Radio Mosca ed in se-
guito della Filarmonica di Lenin-
grado. Nel lDfiO accetta 1'invito a 
ritornare in patria e da allora 
svolge la sua attivita presso le 
orchestre di Berlino e Dresda. 
E' definito un « beethoveniano» 
ma e molto sensibile al romanti-
cismo di Ciaicovski e al sentimen-
to di altri autori: Mahler. Strauss. 
Dessau, ecc. 

g. x. 

Numero di 
« Filmcritica » 
dedicato al 

cinema polacco 
R fascicolo di ottobre di Film

critica (n. 171) e dedicato al 
« giovane cinema polacco ». Kc\-
l'editoriale Edoardo Bruno scrivc: 

c Has. Sokokmska. Morgen-
stern. Polanski. e sopra tutti 
Skolimowski. sono autori che in-
dicano una scelta. che aprono 
dialetticamente un colloquio con 
la storia e con la realta. E' il 
loro modo di proseguire il di-
scorso attorno ad un cinema di 
tendenze ». 

Jerzy Toeplitz in < 1961-1966: 
trenta autori in piu > traccia un 
esame critico del « cinema giova
ne > soffermandosi in particolare 
su auton come Polanski. Skoli-
mowi. Sokolowska. Bielinska e 
Haiipe e sulle loro piu recenti 
opere. 

Skolimowski in una intcrviMa 
parla dei suoi film realizzati e 
del suo nuovo film in corso di 
realizzazione Le depotoir. 

Jacek Fuksievdcz in < La nuo
va ondata dei registi polacchi > 
e«amina il rapporto documenta-
rio-film a soggetto. Iunga mente 
parlando delle opere di Konwi 
cki. Stauinski c Scibor-Rylski. 

In una intervista con la giova
ne regista Anna Sokolowska. ven
gono esaminate. tra I'altro. le 
questioni pratiche ed economiche 
del film, oggi in Polonia. 

Un saggio di Bo!eslaw Micha-
lek < II film nella letteratura > 
apre un discorso sulle derivazio-
ni letterarie del cinema polacco. 

K. T. Toeplitz esamina in < n 
"tempo storico" di Janusz Mor-
genstern > le ultime due opere di 
questo regista. Ancora una volta 
la vita e Poi rerrd il silenzio ri-
Ievandone rimpostazione dialet-
tica. 

Serena D'Arbela in < Relativi-
smo di Roman Po!an«ki » parla 
del film 11 coUello r.eWacnva. 

Dieci filmografie dei giovani re-
ci*ti. che hanno debuttato in que 
sti ultimi anni. concludono il fa
scicolo che o<p:ta le con^ucte ru-
briche sui film. la telc\i5:one. i 
I.bri. le riviste. 

Faaiw 
controcanale 

Unificazione 
celebrata 

Prima ancora che la * costi-
tuente» la sanzioni ufficial-
mente. Prima pagina s'e occu-
pata ieri sera dell'unificazione 
socialista ad opera di Fulvio 
Colombo e Sergio Zavoli (am-
bedue aderenti al nuovo par-
tito). Una simile scelta dei 
tempi non v casuale: e. senza 
dubbio. piu facile parlare in 
termini di avvenirc e di spe-
ranze che in termini di bilan-
cio critico. Vorremmo dare a 
Prima pagina un appuntamento 
tra un anno sullo stesso tema: 
perche ci facesse riascoltare, 
alia luce dell'esperienza, alcu-
ne delle interviste contenute 
nel servizio di icri sera. 

In realta, questa I'nifieazio-
ne socialista e stata un itinc-
rario di speranze: cosi, un te
ma che da tempo suscita di-
scussioni e palemiche vivacis-
sime nel Paese, a tutti i livelli, 
e stato trattato in tona esclu-
sivamente celebrativty c. no
nostante labile confezione del 
documentario questa forzatu-
ra, questa sfasatura con il cli-
ma politico rt'cile dell'avveni-
mento si e avvertita. 

Un tono celebrativo ha avu-
to, in particolare, la prima par
te di rievocazione cronachisti-
ca del processo di unificazione 
tra PSl e PSDI: non solo per-
che taluni fatti sono stati ann-
fiati in modo tanto ingenuo da 
rasentare il ridicolo (rienrdia-
mo il minuzioso elenco dei no-
mi dei ministri socialist! par-
tecipanti al primo governa di 
centro-sinistra: non vorremmo 
essere maligni. inn qui tralu-
ceva proprio la qioia dell'cntra-
ta nella «stanza dei botto-
ni »...). ma anche e soprattut
to perche sono slati (c. in que
sto caso. non ahilmcnte) smus-
sati. sottaciuti o addirittura ta-
ciuii tutti gli elementi di con-
traddizione e di contestazione 
esistenti all'interno e aU'ester-
no del processo. Alle posizioni 
critiche della sinistra e alia 
scissione del PSWP s'c accen
nato. e vera: ma che valore 
ha avuto un simile accenno. 
quando ci si e ben guardati dol 
ricordare il contenuto di que
ste critiche e i motivi di quella 
scissione? D'altra parte, igno-
rati del tutto sono stati le vere 
e proprie ribellioni di dirigenti 
medi e anche di intiere orga-
nizzaziani di base del PSl av-
venute in queste settimane. In-
fine. mentre si e dato spazio 
agli « interlocutor'! » democri-
stiani. si e finto di ignorare 
che. se non andiamo errati, 
del movimento operaio fanno 
parte, come primo partita, i co-
munisti. che sui processo di 
unificazione hanno avuto da 
dire, hanno detto e dicono pa-
recchie cose. Quanto all'esame 

delle radici economiche. socia
li e ideali del processo di unifi
cazione, si e rimasti a uno schg-
matismo che aveva del miste-
rioso: come quando si d citata 
la nuova posizione dei sociall-
sti nei riguardi dell'* Integra-
zione europea > senza curarsi 
di tradurre questa formula a-
stratta in termini di informa-
zione politico autentica. 

La seconda parte del docu-
mentario. costituita dalle inter
viste di Zru'ofi. era senza dub
bio piii vivace e maggiormen-
te legato alia realta. Ma an-
ch'essa, al di la delle promes-
se della presentazione, era so-
stanzialmente priva di dibatti-
to: che non ci si verranno a 
citare, in questo senso, le due 
(diconsi due) striminzite dichia-
razioni di comunisti inserite 
nella sagra di interviste a so-
cialisti. socialdcmocratici o ad
dirittura a « indipendenti * che 
tenevano subito a precisare dl 
essere socialist!, Un elemento 
di diversificazione, semmai. po-
teva essere rinvenuto nella pre-
senza un po' meno esigua 
di dichiarazioni di parte demo-
cristiana. 

E. tuttavia, pur in questo iti-
uerario monocorde e celebra
tivo (concluso « alia Zavoli > 
da un intervista « umana » a 
Pietro Nenni), Vequivoco di 
fondn di questa unificazione so
cialista t'o finito per farsi luce: 
da una parte, infatti. abbiamo 
avuto colnro che hanno parla-
to della loro spernnza che il 
nuovo partito si limiti a rende-
re piii < modernn» ed «effi-
ciente" I'attualc sistema so-
ciale (con tutta francltezza II 
ilc Bassetti ha detto di sperare 
che non si nunti piii « a uno 
Stato socialista *): dall'altra 
abbiamo avuto coloro che lian-
nn parlato di radicali riforme, 
di attuazionr della Costituzin-
ne. di mutamento profondo del
le strutture politiche e socia
li. Si avvertiva. in molti deqll 
intervistati un'ansia di rinno-
vamento che Zavoli. pcneral-
mente. si e ben nuardato dal-
Vapprofondire: eppure egli ha 
dimostrato altre volte di saner 
bene come si costruisce una 
intervista incalzante e « prot'o-
catoria ». 

Sull'altro canalc, per «di-
strarre» i/ meno possibile i 
telespettatori e stata mandata 
in onda una men che mediocre 
edizione della Fcdra di Racine. 

g. c. 
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NEL N. 43 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

# L'indimenticabile 1956 (editoriale d i Pietro 
Ingrao) 

# Ragioni della riscossa meridionalista (di Gior
g io Amendola) 

# La nebulosa ACLI (di Libero Pierantozzi) 
# Nuovi schieramenti della sinistra scandinava 

(di Luca Pavolini) 
# II sogno di Manila (di Giorgio Signorini) 
# Motorizzazione in Polonia (di Franco Fabiani) 
# Miti ed errori della cosidetta « rivoluzione cul

turale » cinese (di Leopold Spira) 
# Nuova spinta unitaria all'interno dei sindacati 

spagnuoli (di Iqnazio Delogu) 
# Intellettuali unificati (di Giuseppe Chiarante) 
# Haendel uomo e musicisfa (di Luigi Pestalozza) 
# I ribelli (di Luigi Pintor) 
# II « ritorno delle cose stesse » (d i Antonio Del 

Guercio) 
# Note, commenti e critiche d i Paolo Cinanni, 

Enzo Collott i , Alessandro Curzi, Adriano Guer
ra e Alberto Todros. 

IL CONTEMPORANEO N. 10 
LA RICERCA SCIENTIFICA 

articoli d i Ludovico Geymonat, Marcello Cini, Ugo 
Farinelli, Giuseppe Chiarante, Tull io Gregory, 
Edoardo Fadini 
# II cinema USA degli anni venti (Mino Argen-

t ier i) 
# La lingua italiana nell'ltalia unita (Tull io De 

Mauro) 
# Le collane librarte per il grande pubblico (Gian-

siro Ferrata) 

Continue senza soste la € cata-
t a » degli attori hollywoodiani 
a Roma. Sono in q tmt i giorni 
nella capitate, soltanto per ci
tare i nomi piu noti, Marlon 
Brando, Liz Taylor, Richard 
Burton, Dolores del Rio, Tony 
Curtis, Christine Kaufman, Ri
ta Hayworth e David Niven. DI 
rigora per tutti, quando sono 
liberi dagli impegni del « set • , 
il giro dei ristoranti piu noti, 
dei negozi piu carestosi, delle 
piazze e delle strade • bene ». 
Ecco David Niven con la mo
glie (a sinistra) e con I'attrica 
Magda Konopka, a spasso per 
via Condottl 
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