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Da stasera in sciopero anche gli attori teatrali 

Ribalte spente 
in tutta Italia 

Prosegue I'azione di « picchettaggio» — Un difensivo comunicato ema-
nato dal ministero del Turismo e delio Spettacolo sull'agitazione degli 

artisti e sul progetto di legge per il teatro (che in realta non esiste) 

I motivi 

della lotta 
Que l ie tono le rlchlesle degll 

iat lor l , che hanno dato ortglne 
[alio sciopero In corso. 

1) Attuazlone ' del prlnclplo 
[della unltarleta della prestailo-
[nti dell'atlore nella Insclndlblllta 
[voce-volto, con II conieguenle 
' dlvleto dl dopplaggl che non 
I rlspettlno tale prlnclplo. 21 Ema-
[nailone del decreto mlnlsterla-
le di nazlonalita del telefilm, dl 
eul all 'art. 55 della legge del 
cinema, lulla bate del totale 
affldamento del ruoll ad attori 

I Itallanl. 31 Determinazione, dl 
;cul all'arllcolo 55 della legge 
del cinema, della percentuale 

[minima nella mlsura dell'86% 
tdel tempo complesstvo dl f i lm 
ie telefilm dl produzlone nazlo-
i nale che la RAI-TV dovra pro-
, orammare In rapporto a quelll 
(dl produzlone stranlera. 4) Emen-

damento ' dell'arttco'o 4 lette-
ra c) della legge del cinema, 
dal testo In vloore al sequente: 

i * Che almeno tre quarll del ruo
l l prlnclpall slano affldatl a In

terpre t ! Itallanl •. 5) Ahroqazlo-
ne del comma 4 dell'art. 19 
della lego* del cinema, che rerv 
de posslblle II rlconoiclmento 

, di nazlonalita a f i lm prodottl In 
« comoarteclpazlone », In dero-

, ga alle norme In materia, sul-
] la bate dl generlche « condlzlo-
nl dl Interesse nazlonale nel 
campo artlstlco, Industrlale, 
commerclale e del lavoro... •. 
e) Modlflca degll accord! dl co-
produzlone con I'lnserlmenlo nel 
medeslmi della regola che le 
percentuall mlntme dl parted-
pazlone dl element! Itallanl deb-
bono estere appllcate ad ognl 
slngola categorla dl lavoratorl 
dello spettacolo. 7) Sllpulazlone 
dl contrattl collettlvl dl lavoro 
In materia di partecipazlone de
gli attori alia lavorazlone dl 
f i lm e telefilm. 8) Sllpulazlone 
del contratto collettlvo di lavo
ro per II dopplagglo dlretto ad 
otftnere II miglforamento della 
condlzlont economlch* e di oc-
cupazlone del dopplatorl. 9) Sol-
leclto Inizio del lavorl per ia 
emanazlone della legge sul 
teatro. 

Ribalte spente da stasera 
nei teatri di tutta Italia: gli 
attori delle compagnie teatra
li sono in sciopero. affiancan-
dosi ai loro colleghi della ra
dio, della televisirme e del ci
nema. La cronaca registra 
due nuove adesioni alio sciope
ro: quella dei componenti del 
Quartetto Cetra. nella loro ve-
ste di cantanti-attori, i quail 
avrebbero dovuto iniziare ieri 
le riprese di una serie di t ca-
roselli » televiaivi, e quella di 
una troupe cinematograflca 
che stava girando a Magliano 
Sabina e che ha sospeso il la
voro. Da segnalare. e da ap 
prezzare positivamente. il ge-
sto di Pietro Germi. che ha 
interrotto i provini e la lavo-
razione preparatoria del suo 
nuovo film. 

Mentre « picchetti » rinfor-
zati sostano ininterrottamente 
dinanzi alle sedi della RAI TV 
e degli stabilimenti cinemato-
graflci. il m'riistero dello Spet
tacolo ha cominciato a dare i 
primi segni di vita con un co
municato difensivo e incon 
cludente. In esso si rifa la 
storia dell'agitazione degli at
tori e si afferma che il mini
stero si e «pmnrp adopernto. 
sia presso l'ANTCA sia presso 
la RAI-TV. per fovorire il rag-
giungimento di un'intesa che 
tenesse conto dol!e rivendica-
zioni della categoria. Per quan 
to riguarda la riuninne fissata 
dal ministero per il 6 febbraio. 

Giorgio Sfrehler 
nelle due Germanie 

MILANO. 13 
Giorgio Strehler e partito in 

aereo per Berhno. dove si in-
contrera con autorevoli colleghi 
tedeschi, ncll'ambito di un suo 
soggiorno in Germania. che si 
concludera a Stoccarda con una 
pubblica conferenza alia Scuola 
d'arte drammatica diretta da 
Siegfried Melchinger. 

Durante il suo soggiorno in 
Germania. Strehler partecipera 
anche al e Brecht-Dialog » che. 
nel settantesimo anniversario 
della nascita di Brecht. e in 
svolgimento al Berliner Ensem
ble. nella capitate della Repub-
blica democratica. 

[Nel film « La tenda rossa » 

A Peter finch la 
parte di Nobile 

L'attore inglese Peter Finch 
impersonera il comandante 
Umberto Nobile nel film sulla 
impresa polare del dirigibile 
€ Italia >• che il regista so-
vietico Mikhail Kalatozov co-
minccra a girare il 19 feb
braio. II film, intitolato La ten-
da rossa, sara la prima copro-
duzione italo-sovietica. costera 
oltre sci miliardi di lire e la 
sua lavorazione. che si svol-
gera in gran parte nei terri-
tori artici. durera oltre dieci 
mesi. 

Peter Finch ha infatti fatto 
pervenire alia societa cinema-
tografica c Vides ». che copm 
duce La tenda rossa con l'ltal-
noleggio e la Mosfilm. la sua 
deftnitiva accettazione. Egli 

giungera a Roma domani e 
proseguira poche ore dopo il 
suo arrivo per Tallinn, in E-
stonia. dove Kalatozov. autore 
tra gli altri film di Quando vo-
lano le cicogne, girera per le 
prime due settimane. 

Accanto a Finch, ha annun-
ciato la casa produttrice, sa-
ranno una ventina di attori di 
fama internazionale. che im-
personeranno i compagni di 
Nobile ed i loro soccorritori. 
L'attore inglese. il cui film piu 
recente e Via dalla pazza folia. 
ha interpretato oltre quaran-
ta pellicole. tra le quali La 
mia vita comincia in Malesia, 
La battaalia del Rio della Pla
ta, Storia di una monaca, 11 
garofano rerde. II volo della 
Fenice e Frenesia del piacere. 

e non accettata giustamente 
dai rappresentanti della SAI 
perche non dava necessarie 
garanzie per il conseguimen-
to di un accordo. il comunica
to informa che, « in tale occa-
sione. da parte minLsteriale si 
sarebbe anche provveduto, co
me promesso. a portare a co-
noscenza degli interessati lo 
schema del decreto per il ri-
conoscimento della nazionalita 
dei telefilm > e * sarebbero sta
te date notizie in merito alia 
nuova legge sul teatro dram 
matico, il cui schema fu di-
ramato. per il necessario con 
certo dei ministeri interessati, 
fin dal 14 settembre 19C6 e che 
ottenne la relativa copertura 
finanziaria su determinazione 
del Consiglio dei ministri del 
31 luglio 1967». n ministero 
dello Spettacolo. prosegue il 
comunicato. tenendo presente 
che la situazione si 6 ulterior 
mente actiita per l'estensione 
dello sciopero ai teatri di pro 
sa. fa presente che esso 6 
sempre pronto. « nei limiti del
le proprie competenze e ove 
ne venga richiesto. a prestare 
la propria opera per inizia 
live che possano favorire la 
ripresa delle trattative e un 
approfondito e responsabile 
esame dei problem! in discus-
sione >. Circa questo ultimo 
punto del comunicato. spetta 
al Comitato di agitaz'one degli 
attori decidere sul da farsi. 
Per quantn riguarda. invece. 
la parte eoncernente la legge 
sul teatro drammatico. e bene. 
prima di tutto. segnalare una 
dichiarazione rilasciata ad una 
agenzia di stampa da Paolo 
Grassi. direttore del Piccolo 
di Milano. che deflnisce la leg
ge « organica >. « frutto di un 
lungo travaglio e di approfon-
dite analisi >. contenente « tut-
ti eli dementi per un riordino 
del settore. salva tutta la sua 
autonomia e democraticita ». 
In realta non esiste questa 
legge. o meglio questo proget
to di legge governativo. di cui 
parlano il ministero e Paolo 
Grassi. ma esistono diversi 
progetti. nessuno dei quali e 
mai giunto ad una compiuta 
elaborazione e definizione. per 
il persistente disaccordo sui 
suoi termini essenziali non solo 
tra socialisti e democristiani. 
ma anche all'interno del PSU. 
Esiste. invece. una proposta 
di legge suH'ordinamento del 
teatro drammatico. a inizia-
tiva dei deputati comunisti 
Alatri. Borsari. Loperfido. 
Scarpa. Seroni e Luciana Vi-
viani. presentato in Parlamen-
to fin dal 28 ottobre dello scor-
so anno. 

Contro lo sciopero delle com-
paenie teatrali si sono dichia-
rati i direttivi dell'UNAT 
(Unione nazionale attivita tea
trali). cui aderiscono i capo-
comici privati e i teatri a ge-
stione pubblica. e dell'ANET 
(As^ociazione nazionale eser-
centi teatri). secondo i quali 
i motivi dello sciopero sono 
estranei al settore teatrale 
(ma il problema della legge. 
allora?). 

II Consiglio direttivo del-
l'ARIT (Associazione registi 
indipendenti telcvisivi). in un 
suo comunicato. ha rinnovato 
tra 1'altro la riclvesta. gia 
ampiamente dibattuta. per la 
determinazione della percen-
tua!e del tempo complessivo 
dei film e telefilm di prodtizio-
ne nazionale che la RAI-TV 
dovra programmare in rappor
to a quelli di produzione stra-
niera. 

le prime 
Cabaret 
Cosi e, 

come ci pare 
n locale e spazioso. anche se 

fl teatrino e scomodamente di-
i\so da un tramezzo murario 
che obbliga a sforzi tembilL 
Si chiama « n Puff» ed e un 
nuovo Circolo teatrale prtva-
to. di quelli che ormai a Ro
ma si moltiplicano come i fun-
Jthi. Lo dirige e lo ge^isce Lan-
do Fiorini. che forsc insiste trop-
po nel volerri far jentire <a 
casa sua. nel suo salotto*. Sul
la piccola pedana si s%c4ge un 
piccolo spettacolo. fatto di un 
po' di satira. di un po' di can-
zoni e di uno squarcio sull'ope-
retta. forse la cosa meglio riu-
scita. grazie a Solvejg D'Assun-
ta, che e attrke squisita, dalla 
mimica sempre mobile e grade-
vole, dall'ottima intonazione e 
• posto sia nella chiave comi-
ca che drammatica ((di lei non 
s| e potuto non apprezzare il 
brano veristico di Rosalia, trat-
to da « Crispino e un amico > di 
Amoldo Maria Scavo. giA reci-
tato dalla D'Assunta in teatro). 
Diremmo che le due parti dello 
spettacoUno non seguono una 
coerente linear alcune imitazio-
rd del bravo Enrico Montesan-
to (attenzjone a non strafarc. 
pero!), come quella del Papa 
( d voleva del coraggio e glie 
m elamo atto) sono particoUr-

mente riuscite e demistificanti. 
Anche Johnson e un bcrsaglio 
colpito. Debo!i. invece — quan
do non grevi — le altre scenette. 
troppo spesso barzellctte sceneg-
giate. A Lando Fiorini. <spal-
la > nella prima meta. sono af-
fidate le canzoni della seconda. 
in un singolare miscuglto BelK-
Pr^vert-Balzani (o qualcosa del 
genere). Testi di Mancini. Mi-
na. Piegari. Palmieri e Roca. 
AU'inaugurazione. intenento di 
van «ospiti >. tra i quali Ca
use. Dapporto, Valeria Fabrizi. 
Clima familiarmente festoso e 
promessa di Iunghe replicbe. 
L'indirizzo d: \ia dei Salumi 36. 
Come dire: rive gauche di Tra-
stevere. Per la prima volta. 

I. S. 

Musica 
Pal Lukacs 

all'Accademia 
d'Ungheria 

II violmista Pal Lukacs. il qua
le giA aveva raccolto domeruca 
scorsa i calorosissimi consensi 
de] pubblico che gremiva l'Audi-
torio di via della Conciliazione. 
ha dato un secondo concerto. 
1'altra sera, nella sede della 
Accademia di Ungheria. n va-
loroso artista si e cimentato in 
un programma dedicato al Sctte-
cento musicale italiano: egli ha 
impeccabilmente eseguito la So

nata in mi maggioTe di Marcello. 
la Sonata in re maggiore di 
Nardir.i. Ia Sonata da concerto 
di Veracini e la Suite in si mag
giore di Vivaldi Al pianoforte 
sedeva Mario Caporaloni. che 
ha riscosso la sua meritata par
te di applausi. II pubblico ha 
manifestato la sua approvazione 
e il critico non pud che prendere 
atto — e compiacersene — del 
ragguardevole li\~elk> raggiunto 
(in particolare per quel che ri
guarda gli strumenti ad arco) 
dalla scuola musicale ungherese. 

vice 

Lltalio alia 
rassegna 

cinematografica 
ungifeffeso 

BUDAPEST. 13-
LTtalla partecipera con il (Um 

di Giorgio Trentin Una auestio-
ne donore alia quinta rasse
gna cinematografica ungherese. 
che si svolgera a Debrecen dal 
27 al 31 marzo. 

Alia manifestazjone magiara 
parteriperanno anche la Grecia. 
che presentera il film Antigone, 
rUnione SovieUca (La repub-
blica dei xMgabondi), la Francia 
(Un uomo, una donna), la Bul
garia (Deviation*) 

LA MORTE Dl ILDEBRANDO PIZZETTI 

Un seven musiclsta della 
generazlone dell'Ottanta 

Domani alia Filarmonica 

Un Requiem di 

Stravinski in 

prima italiano 
Iniziativa deH'Accademia per 

le celebrazioni rossiniane 
La seconda meta dl feb

braio riportera in alto i con-
certi deH"Accademia filarmo
nica romana. Ecco che cosa 
bolle in pentola. Ce lo rac-
conta Daniele Paris che e 
alle prese con la prima ese-
cuzione italiana (giovedi) di 
un'ultima composizione di 
Stravinski: Reauiem Can^ 
tides. 

Cioe. un Requiem? 
SI e no. La composizione 

dura un quarto d'ora. il che 
e una durata notevole. con-
siderato che Stravinski in 
questi ultimi tempi ha com-
posto anche musiche che du-
rano meno di un minuto. 
Requiem Confides, per coro. 
orchestra e due solisti. risale 
al 1966. Robert Craft ne di-
resse la «prima mondiale* 
nellottobre di quell'anno. nel
la Universita di Princeton. E* 
un Requiem particolare. II 
compositore sceglie soltanto 
alcuni versetti del testo litur-
gico e li usa liberamente. E", 
del resto. particolare anche 
I'orchestra. che e una grandp 
orchestra, ma non suona mai 
tutta inslrme. Stravinski sce
glie i timbri che di volta in 
volta lo interessano. II pre-
ludio. ad esempio. e per stru-
mentj ad arco, mentre I'in-
terludio e affidato a quattro 
flauti. n Tuba mirum e una 
piccola aria per voce di bas
so e due trombe. Anche il coro 
6 scamifkato. 

E sono particolari anche le 
diffkolta deH'esecuzione? 

Certo. non e una musica 
facile. Ritmicamente sembra 
talvolta « squintemata ». ma 
la difficolta maggiore sta nel 
Pottenere — e quasi un nasso 
di musica aleatoria — che il 
coro emetta quel vocio tipico 
delle prcghiere in chiesa. 
quando sono recitate libera
mente. I fedeli le dicono tutti 
insieme e pure dascuno pro-
cede per conto suo. Stravin
ski vuole un effetto di questo 
tipo e, ce ne fosse il tempo. 
bisognerebbe portare fl coro 
in una di quelle chiesette di 
paese. dove ancora si sento-
no situazioni foniche di questo 
tipo... 

Daniele Paris scappa alia 
prova. II concerto di giovedi 
sara completato con il terzo 
Concerto brandeburghese di 
Bach (e Paris vuol Urar fuori 
della massa degli strumenti 
ad arco il nucleo degli stru
menti soliti) e con la Sere-
nata per archi di Clalkowsld. 

Paris porta ugualmente nel 
nuovo che nell'antico 1'entu-
siasmo. la vivacita e la pa 
catezza della sua bravura. 
E' appena tomato da Zurigo 
(un concerto con musiche di 
Mozart. Castiglioni e Pore-
na) e nei giri che si accinge 
a fare In Europa (Madrid. 
Dusseldorf. Copcnaghen, Pa-
rigi) il primo pensiero e per 
la musica del nostro tempo. 

Dopo la novita di Stravin
ski. la Filarmonica mettera 
in cantiere la celebrazione del 
centenario rossiniano: Txi 
cambiale di matrimnnio. rea-
lizzata dal Piccolo teatro mu
sicale drlla citta di Roma di-
retto da Renato Fasano e con 
la partecipazione di Sesto 
Bruscantini. Margherila Gu-
glielmi e Renato Cesari. 

e. v. 

Sinatra con 
la polmonite: 
non e grove 

MIAMI , 13. 
Frank Sinatra (nella foto) e 

stato colpito da polmonite vi
r i le «d * a Ittto al Fontain 
bleau Hotel. 

I I medico del cantantt che 
ha S2 annl ha delto che le con
di t ion I d i Sinatra non doitano 
praoccupazlonl, 

Dall'incontro con D'Annunzio all'« Assassinio 
nella cattedrale» — La vocalita lirica e le com-
posizioni strumentali — La corsa degli ulti
mi anni incontro alia grande ombra di Verdi 

II maestro Ildebrando Piz-
zetti e morto ieri sera, alle 
21.55. nella sua abitazione ro
mana. Al momento del trapas-
so erano presenti la moglie, 
signora Irene, i tre Ilgli. Ma
ria Teresa. Bruno e Ippolito, 
e la nipote, Nicoletta. I fune-
rali del celebre musicista si 
svolgeranno domani giovedi, 
in forma strettamente privata 
e senza fiori, secondo il desi-
derio dello scomparso, nella 
cappella del cimitero di Par 
ma. citta natale del maestro. 

Nato a Parma il 20 settem 
bre 1880, Ildebrando Pizzetti, 
studid con il maestro Tebaldi 
ni nel conservatorio di quella 
citta. dove nel 1908 fu inca-
ricato dell'insegnamento del
la composizione. Passato nel 
1909 presso il Conservatorio di 
Firenze. vi insegn&, prima di 
diventarne direttore nel 1917. 
armonia. contrappunto e fuga. 
Direttore. successivamente. del 
Conservatorio Giuseppe Verdi 
di Milano, dove rimase dal 
1923 al 1935. Pizzetti fu dal 
1936 titolare della cattedra di 
perfezionamento in composi
zione presso l'Accademia na
zionale di Santa Cecilia, della 
quale fu presidente dal 1948 
nl 1951. 

Siamo qui, commossi, a sa-
lutare uno dei piu t'Kusfri rap
presentanti di quella che 6 
pox passata nella storia cui-
in rale e musicale del nostro 
tempo, come la « generazione 
dell'Ottanta >. La generazione 
di musicisti, cioe, ai quali toe-
co — vivo ancor Verdi e in 
piena attivita Puccini, Masca-
gni, Cilea e Giordano — il 
difficilissimo compito di dimo-
strare che la musica in Ita
lia non era morta con la fine 
del sec. XIX. Compito arduo 
che anzitutto comporto per 
Pizzetti, come per gli altri 
(Malipiero e Casella, soprat-
tutto) il rischio e le conse-
guenze della piu spietata im-
popolarita. Come ebbe, del 
resto, pungentemente a rile-
vare Massimo Mila, piuttosto 
che * rinovatori > del gusto 
musicale, essi — quelli del
l'Ottanta — jurono piii como-
damente e semplicisticamente 
addilati quali * affossatori del
la gloriosa opera italiana ». 

fn Italia, infatti. la musica 
era soprattutto melodramma, e 
le battaglie di Giuseppe Mar-
tucci come di Giovani Sgam-
bati si erano piuttosto svolte 
ad allargare gli orizzonti del
la musica con il recupero del
la <grande musica* (Bach, Bee
thoven, Brahms, Schumann, 
Wagner), prescindendo da una 
piu attiva partecipazione alle 
nuove vicende dell'esperienza 
musicale. Questa partecipazio
ne viene. appunto, rivendicata 
dalla generazione dell'Ottanta. 
Senonche, per un singolare de-
stino, determinato anche dal
la impetuosa crescita delle co
se musicali. soprattutto nei pri
mi decenni del nostro secolo. 
sugli stessi musicisti e parti-
colarmente su Ildebrando Piz
zetti, il piu fermo in un suo 
personale, rigoroso atteggia-
mento. fini col ricadere poi an
che I'accusa. da parte dei piu 
giovani, di un conservatori-
smo culturalmente reazionario. 
Singolare e difficile posizione 
di un artista al quale, partita 
come un David bene armato di 
fionde. gli tendono lo sgambet 
to sia i vecchi che i giovani. 
Da un lato, « affossatore > del 
melodramma tradizionale; dal-
Valtro. c reazionario > nei ri-
guardi del piii complesso mo-
vimento culturale europeo. Piz
zetti sembra raccogliere tut-
te le contraddizioni della no
stra cuttura nei primi anni del 
Novecento. E' vn fatto che. il 
giovane Pizzetti, sospinto con 
un sacro e quasi furibondo im-
pegno ad assumersi la « mis
sioned di richiamare ft man-
do ad una presa di cosdenza 
delle sue responsabUitd (van-
no considerate in questo senso 
le aperture al mondo biblico 
e alia tragicitd del mondo gre-
co), incappb invece — fui che 
voleva stare lontano dalle mo
de — nella pni grande e vi-
stosa moda del momento: 
D'Annunzio e il dannunzianesi-
mo. Pizzetti. infatti, vena al
ia ribalta sull'or.da crescente 
di D'Annunzio e fatalmente ne 
rimarra inzuppnta per lunghis-
ximn tempo. Quando. dopo la 
Fedra sti testo poetico di 
D'Annunzio. egli cerchera di 
correre ai ripari. la pre^en-
za dannunziana gli impedird, 
un altro o diverso attegaia-
mento < poetico >. Superera 
Vostacolo. portando aWestre-
mo Umite la sua esasperala 
c contraddizione >. ritornando 
cioe nuovamente a D'Annunzio 
e saldando nella tarda eta il 
conto con la sua forse incau-
ta giovinezza. Pizzetti. infatti. 
— e il senso della contraddi
zione d drammatico — si li-
berera di D'Annunzio. metten-
do in musica, dopo quarant'an-
ni dalla Fedra (1915), la Figlia 
di Torio (1954). E' a traguardo 
al quale, pur non volendo, sem-
brano sospingere tutte le al

tre numerose operc liriche 
che punteggiano il lungo arco 
di tempo speso a consolida-
re la sua musica in quel ti
pico atteggiamento d'una vo
calita appena declamata, di 
un'orchestra raramente so-
verchiante le voci. d'una co-
ralita intensa (il coro e una 
specialita di Pizzetti), diste-
sa e corrusca che sempre 
piii d'altra \xirle, anziche agli 
antichi modi gregoriani. sem
bra rifarsi (basti sentire (De-
bora e Jaele) alialto msegna-
mento di Mussorgski (Boris 
Godunov). 

Quando vorra evadere dal 
verboso immobilismo dannun
ziana (sensibile nei ponderosi 
libretti di Pizzetti), il musi
cista esplorerd il campo del
la musica slrumentale, dove, 
per un'altra singolare «con
traddizione ». pro fonder a a 
piene main' quella vocalita li
rica. quell'ansia di melodia. 
quell'urgenza di canto che. 
nella sede tradizionalmente piii 
appropriata (il melodramma). 
aveva invece rigorosamente 
soffocate. Basti citare la Sona
ta per violino e pianoforte, la 
Sonataper pianoforte (1942). I 
canti della stagione alta. Cioe, 
tutto quel che nell'opera lo 
trattiene dal canto spiegato, 
egli riversa nella muhica stru-
mentale. che e ricca c va-
ria. scolpita nel suono in un 
magistrate rilievo apressivo. 
Si i^erifica in Pizzetti. per 
questo viluppo di contraddi
zioni. il processo contrario die 
si riscontra assai spesso nel
la vicenda artistica di altri 
compnsitori i quali, eccellen-
ti nel genere lirico. indosia-
no poi i paludamenti della 
retorica, nella musica stru-
mentale. Perche in essa egli 
si libera dell'artificio mela-
drammatico e canta come, sen
za D'Annunzio avrebbe canta-
to sin dall'inizio. Succede, in-
somma, che i veri protagoni-
sti dei suoi drammi musicali 
e del suo dramma interiore 
non sono piii i cantanti. ma 
gli strumenti quando sono sot-
tratti all'impegno — certamen-
te profondo e rispcttabile — di 
punteggiare ora le rievocazio-
ni bibliche, ora la classicita 
dei greci, ora le vicende del
la nostra storia. 

Dopo Fedra che lo r'welo nel 
1915, vengono Debora e Jaele 
(1922). Fra- Gherardo (1928), 
Lo straniero (1930), Orseolo 
0935). I/oro (1947). Vanna 
Lupa (1949). Ifigenia (1950). 
Cagliostro (1953) e. appunto, 
La figlia di Iorio (1954) che 
finalmente placa la tumultuo-
sa. ma corrosiva onda dan
nunziana. 

E' quindi soltanto nel 1957 
che il nodo delle contraddi
zioni si scioglie. pressoche 
inaspettatamente. con I'Assas-
sinio nella cattedrale. dal 
dramma omonimo di Eliot. In 
quest'opera si riverbera e si 
accenlra tutto il travaglio in
teriore del musicista, e la fi
gure dell'Arcivescovo di Can
terbury. che acedta di morirc 
per non sottrarsi a quel che 
ritiene un suo dovere morale. 
tanto piii qrandeggia quanta 
piu in essa trascolora la vi
cenda stessa — umana ed ar
tistica — di Pizzetti. Mezzo se
colo di musica si raggruma in 
quest'opera. il cui momento 
piu suggestivo sta in quella 
predica dell'Ardvescovn ai 
suoi fedeli nella quale Pizzet
ti confonde il suo insegnamen-
to e la sua missiane. sanando 
anche il dissidio tra il canto 
vocale e quello strumentale. 
U declamato si rompe, final
mente, in empito melodico e 
la melodia rimbalza in orche
stra con palpitante emozione. 

Senonche. per Vinsorgere di 
una ultima contraddizione. nel 
momento stesso in cui si stac-
ca e si libera dall'impedimen-
to o daM'equivoco dannunzia-
no. il musicista sembra cor
rere incontro alia grande om
bra di Verdi (Vavevo cono-
schtto e « temuto > in gioven-
tit). per ricongiugersi. ricon-
dliarsi. rifugiarsi presso di 
essa, come un figliol prodigo. 
nella riirorata casa paterna. 
dove ora Pizzetti ha un posto 
ben riconosdbile. e meritato. 
tra t numi tutelari della no
stra musica. 

Erasmo Valente 

Leslie Chorteris 
cita in giudizio 
i produftori del 
film « II Santo » 

PARIGI. 13. 
Lo scnttore ame.-tcano Leslie 

Cbartens ru citato in fliuduio 
una casa produttrice france»e. 
in mento al recente Aim 11 San
to. Cnarteris afferma che il per-
sonaggk) del film non corrupon-
de a quello da lui kSeato: e trop
po farsesco. e l'attore che lo 
interprets e troppo vecchio. Per-
tanto egli chiede che il nome 
II Santo sia tolto dal Utofo. 
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a video spento 
SCIEXZA E PAZZLA -

Annunciata. rinriata. rian-
nunciata la commedia cii 
Durremrnalf I fLsici e final
mente andata in onda ieri 
sera (e. in/afti, un pronram-
via registrato prima dello 
inizio dello sciopero dcoli 
attori). neH'edizfone televi 
siva curate da Franco En 
riquez, lo stesso reiiista che 
raret'a messa in scena con 
lo Stabile di Torino. Dicta 
mo subito che si e trattato 
di una serata irisolifa per 
la nostra tv: Durrenmatt, 
infatti, non d tipo che af-
fronti gli arnomenti scot-
tanti troppo alia lontana (a 
volte, anzi. ii affronta con 
una evidenza die risc/iia la 
eccessitvi sempltctta). E par-
lare di sterminio atomico — 
e propria in un momento in 
cui questa mmaccia si fa 
concreta attraverso la poli
tico dell'imperiali«mo awe 
rirario — con la rabbia ed 
il dolore con cui Durrenmatt 
I'ha fatto significa dare una 
scossa alia Quotidiana sta 
gnazione canora del noslro 
video 

1 ftsici, in/af(i. non lascia 
margine alia indifferenza. 
specie nel finale quando la 
commedia si scioglie nella 
aperta locuzione politico. 
Tre persone rmcliiuse in 
una casa di cura: tre math. 
all'apparcnza; tre fisici im 
pazziti. Tutto il primo tern 
po si snoda sul filo di que 
sta presunta pazzia suona 
i toni della commedia degli 
equivoci. prepara la trage-
dia. 1 tre pazzi non sono 
pazzi (o sono pazzi in modo 
diverso come sembra dire 
il finale). Racchiudono ami 
— nella persona del fisico 
Mbhius — i piu alti seoreti 
riclla scienza. Conquiste 
tanto avanzate che. per il 
mondo dell'uomo comunc. 
possono segnare il punto di 
rottura: dare agli uomini le 
armi delta distruzione del 
i'umanitd. E' per questo ma 
tiro che .Mobius (e poi ali 
altri due. dapprima spinti 
soltanto dal desiderio di ri-
portarlo nella « t'ita civile >) 
tceolie di chiudere il score 
to di quette scoperte nel si-
lenzio della ca*a di cura 
Dare al mondo un'ultima 
probabiiitri di sopravviven 

za... Ma e impossible, na-
turalmcnte. Qui Durrenmatt 
raggiunge contemporanea-
mente la punta piu alta nel-
i'intuizione di un dramma 
(la fuga in aranti delta 
jcienza rispelto alia societd 
politico) e il momento di 
maggior retorica (nel giu
dizio pessimistico e senza 
appello nei confronts della 
umanitd). Una t'olta pensa 
to. un pensiero non si di-
strugge: quel che pud esse-
re concepibile verra conce-
pito: ma la conclusione. per 
Durrenmatt e I'ineritabilifd 
della condanna (espresso at
traverso Vallucinato perso-
naaaio della doftorcssa Ma 
tbilde). 

IM conclusione e che la 
umanitd non pud essere ca-
pace di sopraurircre alle 
sue stesse conquiste (c quin 
di. in questo senso. i tre 
srirn:tafi sono proprio mat 
ti: matti ed a?sa««ini defla 
uniam/(i). Ma e una conclu
sione — ci sembra — for>e 
piii polemica che convinta. 
Vn grido di allanne (come 
altri gr'tdi di allarme; e 
peusiamo innanzi tutto a 
Vertrand Russel) che va Ian 
ciato proprio per opcrare e 
far operarc per la salrezza 
dell'umanita. Piii che dispe 
razwne. dunquc. rabbia. 

Purtroppo hisoana subito 
aygiunoere che. nell'edizio 
ne di Enriquez. questa rab 
bia e mancata. Gianrico Tc 
deschi. Renato Calindri e 
Carlo Knrici (nei panni dei 
tre scienziati) sono infatti 
nuidati alia costruzione di 
figure sostanzialmente pate 
tiche. L'cquilibrio tra farsa 
e tranedia non viene rag
giunto Quasi mai (specie in 
torno at personaqgio dello 
Upettore che pure non d 
un momenta trascurabile in 
quetto confronto fia scienza 
c umanitd) Tutto il fimbro 
della recitazione e della see 
nograla c stato forzato di 
sperdendo molto dell'auten 
tko significalo dell'opera 
Un grave difetto di costru 
zione narrativa. insomnia 

Mealio cosi. tuttavia. che 
il consueto tirar-rta dei pro 
grammi standard 

vice 

preparatevi a... 
Problemi universitari (TV T ore 22,45) 

II settlmanale di tettere ed art! asslcura per questa 
sera un servizlo sul problemi deU'Unlversita. reallzzato 
da Lulgi Campione. SI tratta dl un tema dl vivace attuallta 
e partlcolarmente Importante. Fino a questo momento non 
si pu6 dire che la televlilone vl abbia dedicato II neces
sario spazlo e la necessarla oblettlvlta dl Informazione. 
Tult'allro, anzi. Ce dunque da augurarsl che « L'Approdo > 
dl questa sera rlsolva la lacuna. Sembra, Infatt i, che 
finalmente anche gli student! (quelli romanl e quelli flo-
rentlnl) avranno questa sera diritto alia parola. 

4L*.:i>i •* \.x^h<^^i^y^si^^^^u^^ programmi 
- A ^ . ~\L~.. 

"i *&' *£ 
> .. fry7*. ^Z. 

TELEVISIONE 1 
10.30 
11.30 
12.30 
13,00 
13,30 
14.00 
17,00 
17.30 
17.45 
18.45 
19,15 
19.45 
20,30 
21.00 
22.00 

SCUOLA MEDIA 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
SAPERE 
A TU PER TU 
TELEGIORNALE 
OLIMPIADE INVERNALE 
GIOCAGIO' 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
ITINERARI 
SAPERE 
TELEGIORNALE SPORT 
TELEGIORNALE 
RITORNO NEL SUD 
MERCOLEDI' SPORT 

23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18.30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19,00 SAPERE 
21,00 TELEGIORNALE 
21.15 L'IMPORTANZA Dl CHIAMARSI ERNESTO 
22.45 L'APPRODO 
23,15 OLIMPIADE INVERNALE 

RADIO 

N A Z I O N A L E 
Giornale radio: ore 7. 8, 

10. 13, 15, 17, 20, 23; 6.35: 
1* corso di lingua tedesca: 
7.10: Musica stop; 7.37: Pa
ri e dispari; 7.48: Ieri aJ 
Parlamento; 8.30: Le can 
zoni del mattmo. 9 06: Co-
lonna musicaJe 10 05: La 
Radio per le Scuole. 10 35. 
Le ore deUa musica: 11.24: 
La donna oggi; 11.30: An 
tologia musicaje- 12 00: De-
cimi Giochi Invemaii di 
Grenoble: 12.15: Contrap
punto; 12.36: Si o no: 12.41: 
Penscopio; 12.47: Punto e 
virgoia- 13^5: Appuntamen-
to con Claudio Villa: 13.54: 
Le mille bre; 14.00: Tra-
smissioru regiooali; 14.40: 
Zibaidooe ttauano; 15.00 De-
cimi Giochi Invemaii di Gre
noble- 15.15: Zibaidooe ita
liano: 15.35: II g ornaJe di 
bordo: 15 45: Parata di rjc-
ce>5i; 16 00: Programma per 
i piccali; 16.25: Pa&S2p<v-!o 
per un m;crofooo- 16..t0. 
Canzoni napo.etaoe: 17 05: 
Vi parla un medico: 17.11: 
I giovani e I'opera lirica: 
17.40: L'approdo, Co-$o di 
I:ngua tngle^- 18.15: Sui no-
stn mercati: 18.20: Per voi 
giovani: 19.12: Margherila 
Pusterla; 19J0: Luna-park; 
20.15: I dadi e rarchibugio: 
22.15: Concerto sinfonico; 
23.00: Oggi al Parlamento -
X Giochi Invernali di Gre-
noble. 

S E C O N D O 
Giornale radio: or* 4,30, 

7^0, 1,30, 9.30. 10.30, 11^0, 
12.15,13,30. 14,30.15,30. H.30. 
17,30, 11,30, 19 30, 21,30, 22,30. 
6.35: Svegliati e canta; 8.13: 
Boon tiagg:o; 8.18: Pari e 
dispari; 8,45: Signon I'or
chestra. 9.09 Le ore Kbere; 

9.15 Romantica: 9.30: Al
bum musicale; 10.00: Le av-
\cnture di Nick Carter; 
10.15: Jazz panorama: 10.40: 
Corrado fermo pojta- 11.35: 
Lettere aperte; 11.44: Can
zoni degli anni '60. 12.20: 
Trasm. regionali; 13 00: Mi 
inv;ta a pranzo?: 13.35: Bac-
chetta magica; 14.00: Le mil
le lire: 14.05: Juke-box; 
14.45: Dischi in vetrina: 
15 00: Motivj scelti per voi; 
15.15: Rassegna di giovani 
esecutori- 15.35: Mu«ca da 
camera; 16.00: Senremo "68: 
16.15: Pomendiana; 17.35: 
CIas5e uniea; 18.00: Apen-
uvo m musica- 18.30: Non 
tutto ma di tutto; 18.55: Sui 
nostrl mercati; 19 00: E" ar-
nvato un basumento: 19.23: 
Si e no; 20.00: Jazz concer
to. 20.50: Come e perche: 
21.00: Italia che lavora: 
21.10: Novita discografiche 
amer.cane; 21.55: Î e njo\-« 
canzoni; 22.40: Chiusure. 

T E R Z O 
10 00: Musiche openstiche-

10.55: L. Cherubim; 11.40': 
Comp!e«o da camera; 12.05: 
L'informatore etnoaius:coJ.o-
gico: 1220: II violino- 12.40: 
Concerto sinf; 14.30: Colette 
Herzog; 1520: A. Scarlatti-
15.30: F. Schubert: 16.05: 
Compositori contemporanei; 
17.00: Le opinioni degli altri; 
17.19: GU operator! sanita-
ri: 1720: Corso di tedesco; 
17.45: Bethoven. 18.00: Noti
zie del Terzo; 18.15: Qua-
drante economic©: 18.30: Mu
sica leggera: 18 45: Piccolo 
pianeta- 19,15 Concerto di 
ogru sera: 20.20: «Sei par
tite »: 21.00: Muc.ca fuori 
schema- 22.00: II giornale 
del Terzo; 22.30: Narrativa; 
23.00: M. Constant: 23.31: 
Rivista delle riviJte. 
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