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Ente Gestione Cinema 

L'inganno della 
co-gestione 
minoritaria 

I slndacati si sono astenuti dal designa-
re i tre rappresentanti dei lavoratori nel 

Consiglio d'amministrazione 

II dramma di Buchner alia Piccolo Scala 

le prime 

H decretino Piccoli, die rior-
dina 1'assetto degli enti cinema-
tograflci statali, elude le richie-
ste di democratizzazione e ag-
gira il problema. concedendo 
ai dipendenti delle aziende pub-
bllche una rappnesentanza nel 
massimo organo direttivo. Pic
coli e Finocchlaro, su tredici 
post! previsti per il Consiglio 
di amministrazione dell'Ente ge
stione cinema, tre ne hanno -i-
servati ai lavoratori. intendendo 
per tali gli operai, gli addetti 
agli ufflci e i funzionari di gra-
do elevato, in servizlo all'Isti-
tuto Luce, a Cinecitta. all'Ital-
noleggio e all'Ente stesso. La 
formula elaborate punta a rea-
lizzare una co-gestione piutto-
sto strana. noiclie. per voler 
coinvolgere maestranze. impie-
gati e dirigenti. questi conflna 
in un perimetro ove i rapporti 
di forza sono precostituiti e la 
minoranza non ha alcun mar-
gine di manovra. 

A nostro parere, la questio-
ne andava affrontata in una di
verse prospettiva. Finora i par-
titi di governo hanno eserci-
tato il monopolio della gestio
ne pubblica. anche nel setto-
re della cinematografla. Per 
fornire una prova di volonta rin-
novatriee, sarebbe bastato af-
fermare tre principi (e compor-
tarsi conseguentemente): che lo 
intervento dello Stato nel cine
ma. attraverso speciflci stru-
menti. e - cosa riguardante la 
collettivita e anzitutto le masse 
iavoratrici, in ultima analisi pro-
tagoniste del fenomeno cinema-
tografico: che i partiti. pur 
esprimendo una parte della real-
ta politica del paese, non co-
stituiscono Tunica componente 
sociale e civile in cui ricono-
scersi; che un inizio di muta-
niento. nella gestione del patri-
monio pubblico. non puo muo-
vere da una prospettiva corpo-
rativistica e aziendalistica. ma 
dovrebbe contemplare. oltre a 
istituti di controllo parlamenta-
re e sindacale. una partecipa-
zione delle forze in nome delle 
quali si asserisce di agire. 

Queste forze. i sindacati. le 
associazioni degli autori e del
la critica. nonche il nostro par-
tito le hanno individuate nelle 
grandi confederazioni sindaca
li. quali nuove fonti di designa-
zioni cui giungere per il tra-
mite di una consultazione che 
porti in primo piano le aggrc-
gazioni popolan. La proposta 
era chiara: venne accettata dai 
democristiani. dai socialist], dai 
repubblicani e dai socialdemo-
cratici che. un anno fa, con-
corsero alia stesura del docu-
mento ministeriale di studio sul-
la ristrutturazione dell'Ente ge
stione. E la sottoscrisse I'allo-
ra sottosegretario alle Parte-
cioazioni statali, on. Scarlato 
(dc). non ritenendola ne disdice-
vole, ne illegittima. ne astrusa. 

Piccoli e Finocchiaro hanno 
sconfessato il loro collega. che 
presiedeva la commissione di 
studio, e con lui hanno smen-
tito i responsabiu' delle sezioni 
cinema dei Dartiti governativi 
presenti nella commissione stes-
sa. In cambio. Piccoli e Finoc
chiaro hanno scodellato la falsa 
altemativa della co-gestione mi
noritaria. a base aziendale. Al
temativa che le organizzazioni 
sindacali hanno immediatamen-
te respinto. precisando che i la
voratori di Cinecitta. del Luce 
e dell'Italnoleggio non avrebbe-
TO partecipato ad alcuna vota-
zione eventualmente prescntta 
dal decreto presidenziale. Cid 
nonostante. il ministro e il suo 
collaboratore Finocchiaro non 
hanno tenuto conto del pronun-
ciamento sindacale. convinti che 
i prowedimenti patemalistici 
vanno imposti con la prepo-
tenza. 

Varato il decretino Piccoli, i 
lavoratori delle aziende pubbli-
che hanno ribadito nel corso di 
numerose assemblee le loro in-
tenzioni. A questo punto, l'Ente 
gestione chiedeva invano alle 
rappresentanze sindacali di de
legare i component! del corai-
tato elettorale e fissava per il 
25 febbraio il termine entro cui 
avTebbero dovuto esser presen-
tate le liste dei candidal, e per 
il 2 marzo la data delle elezio-
ni. Le uniche segnalazioni per-
venute, pert, comprendevano so
lo i nominativi di akuni indi-
vidiri auto-candidatisi. privi di 
segirito e in piu Iegati ai diri
genti delle varie aziende. I la
voratori, compatti. hanno dimo-
strato una piena identiti di ve-
dute con i sindacati. Quanto ai 
confronto elettorale. alia sua 
vigilia l'Ente gestione comuni-
cava che, non essendo ancora 
apparso sulla Gazzetta Ufflciale 
il decretino-Piccoli, sarebbe sta
to necessario procrastinarlo. II 
ripensamento e assai curioso e 
denota — a dir poco — nel-
1'Ente gestione un eccesso di 
suoernclalita rivelato nell'affret-
tarsi a indire una consultazione 
elettorale. allorche ne manca-
vano le premesse istituzionali. 

Indipendentcmente dall'aspct-
to formale dell'episodio, la so-
stanza degli altalenii verifica-
tisi e di specie poUtica. Ricor-
rendo al rinvio (mentre anco
ra naviga in alto mare la no-
mina del restante corpo dei coo-
s:giieri), si e optato per una 
soluziooe che agevolasse un en-
nesimo tentativo di persuadere 
i lavoratori a desistere dall'at-
tegsiamento astcnsionLstico as-
sunto Tcntativi del genere sono 
s'ati effettuati in serie copjosa 
e in aggiunta a pmssioni di 
ozm 5orta Nella loro varietA. 
c«isi tcn.iono a un unico obiet-
tno suroare i lavoratori dalle 
or2rfni7zaz:oni sindacali. per in 
doholir!? e quindi per diminui-
re I potere contrattuale che ai 
sinrtirat. derive rtiU'unione d: 
tuMi t loro membri A questo 
s.-i»no rispondp. in sostanza la 
trov.itma de'la co gestione mi-
nontana impost a da quanti, 
per un verso o per I'altro, 
hanno intcres.se a corrompere 
la natura classi^ta e a colpire 
I'aocrMciuta incidenza del sin-
dacato, e non csitano a mina re 

l'intesa sindacale. cereando di 
mettere a loro profltto un'azione 
divisoria demandata ai raggrup-
pamenti politici che operano nel
le aziende. 

A onor del vero, sebbene nel 
loro seno siano emerse opinio-
ni contrastanti e abbia avuto 
luogo un dibattito. sia il NAS 
socialista. sia il GAD democrl-
stiano hanno dato prova di no-
tevole senso di responsabilita, 
rigettando qualsiasi esortazione 
che comportasse un inflacchi-
mento dei sindacati. Ci6 non 
impedisce. tuttavia, che in que-
sta direzione tornlno a concen-
trarsi gli sforzi di coloro i qua
li si Dreflggono dl sottomettere 
i lavoratori a un disegno che i 
lavoratori stessi non condivi-
dono. I lavoratori nondimeno 
sanno. per diretta esperienza, 
che dispongono di ben altri mez-
zi in vece dell'angolino ritagllato 
da Piccoli e Finocchiaro, per far 
sentire la loro voce, e soprat-
tutto sono certi che non valga 
la pena di favorire una regres* 
sione sindacale, i cui effetti sa-
rebbero pagati piu avanti. quan-
do. grazie al varco aperto. si 
aecamperebbero oretese altret-
tanto. se non p'jii gravose. 

m. ar. 

Cinema 
Promessa alPalba 

Dal romanzoautobiograflco di-
Romain Gar>', sorittore france-
se di origme russa. Jules Das-
sin ha tratto questa lamentevo-
le Lstona a colori: dove si nar-
ra d'un grande amor materno, 
sullo sfondo di paesi e di epo-
che diverse dal 1920 al 194-1. 
Cominciamo a Leningrado: Ni
na, attrice di mediocre levatu-
ra, mo donna appassionata, so-
gna un mirabolante avvenire 
per il flglioletto Roman, d'incer-
ta patermta e di ancora piu in-
certa vocazione: non riesce, il 
fanciollo, neM'arte coreutica. e 
nemmeno in quella musicale: 
soltanto il pingpong procura 
qualche soddisfazione all'ambi-
ziosa genitrice. Trasferitisi a 
Cracovia. madre e flglio soprav-
vivono grazie ai fantasiosi espe-
dienti di lei: ma il cerchio del-
J'antisemitismo (Nina e di fa-
miglia ebrea) si stringe attor-
no a loro, e li induce a un nuo-
vo esodo. Ed eccoci suila Costa 
Azzurra. ed ecco Nina dare nuo
ve inoredibili prove del suo ta-
lento versatile, mentre Roman. 
crescendo, mostra flnalmente 
qualche propensione verso la 
letteratura. Scoppia la guerra, 
la Frencia cade: Roman, sti-
molato dalle battagliere dichia-
razioni materne. nsponde al-
l'appello di De Gaulle, e — poi-
che veste gia la divisa di pilo-

controcanale 
MANICOMI GIUDIZIARI -

Non riusciremo mat ad abituarci 
al fatto che sul video passino. 
in una stessa serata, pratica-
mente senza soluzione di conti-
nuitd (o. peggio. separati da un 
intermezzo pubblicitario), un'in-
chiesta su un problema tragico 
e scottante della nostra societd 
e uno spettacolo di varieta. Si 
dird che la TV funziona cosl e. 
infatti, sul teleschermo si susse-
guono normalmente i programmi 
di taglio e argomento piu diver-
so. Ancora ieri sera, lo spetta
colo Serata d'onore e stato se-
guito dal numero di A-Z dedi-
cato ai manicomi giudiziari: e. 
davvero, specie nel corso dei pri-
mi minuti di questa seconda tra-
smissione. abbiamo avvertito un 
profondo sentimento di disagio. 
proprio per il brusco mutamento 
di clima e di pensieri. Ma la 
veritd e che questo costume te-
levisivo non & ne € naturale > 
ne inevitable. E'. invece. una 
tipica conseguenza di un sistema 
sociale che tende a ridurre ogni 
mezzo di comunicazione in uno 
strumento di diffusione di pro-
dotti che possano essere consu-
mati in fretta e in Jretta di-
menticati. 

Dobbiamo dire, d'altra parte, 
che il numero di A-Z sui mani
comi giudiziari, nonostante con-
tenesse sconcertanti testimonian-
ze come quella del giornalista 
Surace e alcune immagini molto 
eloquenti della vita nei manico
mi giudiziari, era ancora soffo-
cato da troppe cautele in rap-
porto alia gravitd e alia anno-
sitd dell'argomento. Mastrostefa-
no, a dire il vero. ha cercato 
piii volte di indurre il suo inter-
locutore a schierarsi piu deci-
samente e a riconoscere realtd 
intollerabili: ma, purtroppo. non 
e riuscito a trarre la discussio-
ne dalle secche dei c se » e dei 
« ma •». In questi cast, lo abbia
mo detto altre volte, e fonda-

mentale la scelta delle persone 
da intervistare e degli invitati 
in studio: non e un caso cite. 
in fondo. le cose piii sagge e 
piu chiare le abbiano dette i 
partecipanti all'assemblea del 
manicomio giudiziario sperimen-
tale (ed e stato assai opportuno 
concludere con queste sequen-
ze). D'altra parte, se si fosse 
portata I'analisi su alcuni nodi 
appena accennati (& un caso che 
uno strumento repressivo come 
il manicomio giudiziario sia sta
to introdotto dal fascismo? Per-
che questa societd insiste a « di-
fendersi» dai < folli » adope-
rando la repressione?), probabil-
mente la discussione avrebbe re-
gistrato prese di posizione piu 
nette e, comunque, si sarebbe 
evitato quel clima da c proble
ma tecnico* che ha finito per 
permeare I'intera trasmissione. 

* » • 
IL FENOMENO NOSCHESE 

— Alighiero Noschese. comun
que, e apparso sul video e me-
rita di essere citato. Ancora una 
volta, forse piu che mai, egli 
si e sottoposto a una fatica mas-
sacrante: ma ha conjermato in 
pieno le sue straordinarie capa-
citd mimico-interpretative, supe-
rando a momenti se stesso. Cosl, 
ha illuminato uno spettacolo che 
non si basava certo su grandi 
idee, pur se non mancava, que
sta volta, di qualche divertente 
trovata. sulla scia delle classiche 
gags (ricordiamo la scenetta di 
Pompidou o Valtra della Strei
sand). Peccato che i testi delle 
imitazioni degli uomini politici 
— tra le piu efficaci sul piano 
mimico — (alle quali ha dato 
un prezioso contributo il trucca-
tore Giannetto de Rossi) fosse-
ro, come sempre, assolutamente 
avulsi dalla cronaca e ispirati 
al consueto umorismo di ma-
niera, sostanzialmente qualun-
quistico. 

g. c. 

Programmi Rai-TV 
TV nazionale 
11.00 
12.00 
12.30 
1330 
14.00 

15.00 

16.45 

1745 
17.55 
19.00 
19.10 

1935 

71.30 

Messa 
Rubrlca religiose 
E~ ti diro chl set 
Teleglornale 
A • Come agrlcol-
tura 
Riprese dirette di 
un awenlmento ago-
nistico 
La TV del ragazzl 
Disneyland. Uno alia 
tuna 
90" mlnuto 
La freccia d'oro 
Teleglornale 
Calcio 
Cronaca resutrata dt 
on tempo di ana par
tita 
Teleglornale sport 
Cronache del par
titi 
Teleglornale 

21.00 I Buddenbrook 
Terza puntata del te-
leromanzo tratto dal-
I'opera di Mann. AJ 
centra della puntata 
sono i due rapporti 
(di convivenza e co-
niugale) dei due fra-
telli Thomas e Chri
stian: le donne che 
essi scelgono rappre-
sentano I'opposta per
sonality de; due 

22,00 Prosslmamente 
22.10 La domenica spor-

tiva 
23,00 Teleglornale 

TV secondo 
21,00 Teleglornale 
21.15 Per un gradlno In 

piu 
coo Marcelk) Marchesi 

22.15 Cinema 70 
23.00 Prosslmamente 

Radio 1° 
GionMla rat io - Or* S, 

13. I S . 20. 2J.05; fc MM-
tutino nnsicale; 6.54: Aim*-
oacce; 7.20: Quadrant*: 7,35: 
Culte cvangatico; 8,30: Vtt* 
• M c m p i i 9: Mualca pt wxnn 
9,10> Mondo cattolicoi 9,30i 
SalM, rataai!) 10.45: M«s»-
eamatch; 11.35: I I ctrcete « • ! 
gcniloii, a cora di taclaaa 
Delia Seta • La paora dell'ak-
bandeno; 12: SmaslU Oischl 
• cotpo alcnroi 12,29> Vatrv 
na dt Hit Parade; 13.15: 8«o« 
pomarifltio; 15,10: Pemarifsie 
con Mina: 1C: Totto a caldo 
rninoto par ninutoi 
19.30: TV mutica; 20.20: 
Ascolta, ai ta teraj 20.2S: 
•at to cjuattro; 21,20: Concer
to del vlollnista Henry* S*a> 
ryns • della piantsta Infrid 
Haebler; 22.05: Donna "70; 
22.25: Hit parade de la 
chantom 22,40: *VoMlmamen> 
te; 22,55: Palco a proecanlo. 

Radio 2° 
Giornale radio Ore 7,30, 

8,30. 9.30, 10,30. 11.30, 
13.30. 16.S5. 18,30. 19.30, 
22.30. 24i 8: II mattlnlerei 
7,40: Buongiorno con Lilian 
Terry a Fabrizio Ferrettl; 8,14: 
Mutlca atprataoj t ,40 t I I 

manaiadisctii; 9,14: I tarocchh 
9.35: Gran Varieta; 1 1 : Cbia-
mate Roma 3 1 3 1 ; 12: Anta-
pnma »portj 12,15: Quadran-
te; 12,30: Partita doppia; 13: 
I I Gambero; 13.35; Alto ara-
dimantOi 14,30: La Corrida; 
18.40: Omero a C* 19.5S-. 
Quadrifoslio; 20.10-. I «ip del-
I'opera 2 1 : Le iftrcnzionl con-
trorarsa; 21,30: Dischi nca-
trott; 21 ,50: La Certosa di Par
ma, di Stendhal; 22.40: Inver-
no napoletano 

Radio 3° 
Or* 10: Concerto dl aper-

tor*; 11 , IS : Concerto d«l'or-
ganifta Pierre Coclwreao; 
11,50: Folk-Music; 12.10: 
Conversazione • G locator I dl 
cart* a; 12,20: L'opera piani-
stica di Johannes Brahms; 13: 
Intermezzo; 14.20: Oer rins 
des Nibelunse-n (L'anello del 
Nibalunoo). Prima ajornata: 
Die Walkur* (La Walk ina) . 
Tasto * muslca di Richard 
Waancr. Atto pnmo; 15,30: 
Commedla in do* tempi di 
Stanley Cvellna: Cara lantt. 
caro mister Koonint; 
19,15: Concerto di oenl sera; 
20,1 Si Passato a present*: 
• La auerra in Cor** •: 20,30: 
Poesia nel mondo; 2 1 : I I Gior
nale del Terzo; 21,30: Club 
d'ascalto. 

ta — raggiunge avventurosa-
mente l'lnghilterra, e continua 
a lottare nelle file alleate. Nelle 
.sue imprese guerresche, e nel 
contemporaneo lavoro intellet-
tuale. lo sostiene la fltta corri-
spondenza epistolare con la ma
dre (qui e'e una certa forza-
tura rispetto alia effettiva situa-
zicne postale di quel periodo); 
quando. perd. Roman torna a 
Nuza da liberatore. trova che 
la mamma e morta, e che mol-
te delle lettere di lei gli sono 
arrivate. per cosl dire, dal-
l'al di la... 

L'uggioso sentimontalismo del
la vicenda e scarsamente no-
bilitato dal vago spirito resi-
stenziale che circola nella par
te conclusive. Poco convinto 
egli stesso. forse. di quel che 
faceva. il regista si d abban-
donato a elusivi gioclietti foto-
graflci e cromatdci (sequenze 
al raHentatore. uso di obietti-
vi deformanti, ecc). conseguen-
do qualche modesto risultato 
solo aH'inizio. nella gustosa rie-
vocazione dei fasti del cinema 
muto. e in particolare della fl-
gura del divo Ivan iMasjouWne. 
che Dassin ha riservato a se 
stesso come attore. Per il resto, 
si tratta solo di un'occasione of-
ferta alio strepitoso LstnonLsmo 
di Melina Mercouri la quale 
schiaccia letteralmente. in tut-
ti i sensi. il suo rampollo. no
nostante che. a incarnare co-
stui. ci si siano messi in tre. 
secondo le varie eta: Francois 
Raffoul, Didier Haudepin. Assaf 
Dayan. Una particina la inter-
preta pure la simpatica flglia 
di Dassin. Julie. E, di scorcio. 
si nota un'ultima volta l'elegan-
te stile di Fernand Gravey, il 
compianto attore francese. 

Un uomo 
senza scampo 

Henry, uno sceriffo anzianot-
to. con moglie e figlia, e aile 
spalle una tragedia familiare 
(madre e due giovani sorelie 
morte nello stesso incidente), 
s'invaghisce d'uita piccante ra-
gozza (che si scoprira poi spo-
sata con un galeotto), il cui pa
dre e i cui fratelli sono fabbri-
catori e spacciatori clandestini 
di alcool. La ragazza ci sta, ma 
soprattutto per coprire le atti-
vita casalinghe; ed Henry viola 
non poco l'erjca della professio-
ne, mentre un suo troppo ze-
lante c vice > lo tiene d'occhio, 
e indaga alio scopo di prendere 
in trappola quei perturbatori del
la legge. U « vice ^, comunque, 
finisce molto male; nemmeno 
Henry, perd. se la cava: lui 
pianta moglie e figlia (e il vec-
chio padre svanito), ma la ra
gazza pianta lui, spingendolo a 
gesti scellerati e significandogli, 
anche piu brutalmenie. la pro
pria volonta di rottura. 

L'ambiente della vicenda non 
e western, ma, neUa descrizio-
ne di luoghi desolati e attediati 
deUa provincia amerioana. ri-
corda piuttosto certe situazioni 
di sfondo dei romanzi di Cald
well (o. fatte le debite propor-
zioni, di Faulkner). Qualche in-
teressante scorcio visuale non 
riesce. tuttavia. ad animare lo 
stanco racconto cinematograf ico 
firmato dall'eclettico. ma sem
pre scarsamente personale John 
Frankenheimer, e int«n*eteto 
nella parte di protagonista da 
im Gregory Peck al di sotto 
della sua media. La ragazza e 
Tuesday Weld, la moglie e Estel-
le Parsons, le cui singolari ca-
pacita sembrano sfruttate al mi-
nimo. D'un certo rilievo la pce-
stazione di Ralph Meeker. Co
lore. schermo grande. 

ag. sa. 

Underground 
denese ol 

« Filmstudio 70 » 
Domani e martedi verranno 

presentati al Filmstudio 70 (via 
degli Orti d'Alibert 1/c — via 
della Lungara — tel. 65.04.64) 
due programmi di cinema un
derground danese. Si tratta di 
una selezione delle opere piu 
rappresentative realizzate negli 
ultimi anni nell' ambito della 
produzione c off > di questo 
paese. 

II calendario delle proiezioni 
sara il seguente: domani 8 (al
le ore 18.30. 20.30. 22.30): pri
mo programma (comprendente 
un mediometraggio e cinque 
cortometraggi): martedi 9 (al
le ore 18.30. 20.30. 22.30): se
condo programma (comprenden
te 8 cortometraggi). 

« Diario di classe » 
oggi all'Ariccia 

Questo pomeriggk). alle 17.30. 
al Centre studi della COIL di 
Ariccia \Terra dato. a cura del-
l'ARCI. l'ultima replica nel La-
zio di Diario di classe (La scuo-
la dell'obbligo) di Vittono Fran-
ceschi. rappresentato dal col-
lettivo di Xuova Soena. 

Morffo il coreografo 
Vladimir 

Burmeisfer 
MOSCA. 6 

E* morto a Mosca all'eta di 
66 anni il noto coreografo Vla
dimir Burmeister. La prima co-
reografia di Burmeister risale 
al 1931, quando realizzo il bal-
letto el l Corsaroa. Nel 1941 
venne nominato coreografo ca
po del Teatro Stanislavskj. Lo 
scorso anno Burmeister era sta
to insigmto del titolo di artista 
del popolo deU'URSS. 

al pubblico 
popolare 

Puecher ha presentato una elaborazione 
dei quattro frammenti del testo insisten-
do soprattutto sulla furibonda insensata 

gelosia del protagonista 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 6 

Teatro Stabile di Torino e 
Teatro alia Scala si sono unltl 
in stretta collaborazlone per 
presentare II dramma sospeso 
di Woyzeck di Georg Blichner, 
regla di Virginio Puecher: ma 
il nefasto pubblico della Pic-
cola Scala, venerdi sera, alia 
« prima » nazionale ha oppo-
sto un sordo rien de non rece-
voir alio spettacolo, con indl-
spettita lndlfferenza e con pro
vinciate pruderie (scandaliz-
zandosi a certe parole, come 
« pisciare », che offendevano 
le sue caste orecchie). 

Certo, la scelta della sede 
era sbagliata in partenza. Ma 
e'era I'occasione di poter ac-
costare il dramma e l'opera dl 
Alban Berg, che andra In see-
na a fine mese alia Scala, 
per un raffronto dl carattere 
culturale di un certo interes-
se. Soltanto che 1'operazlone 
tentata da Puecher non e dav
vero delle piu corrive al gu
sto facile dl un certo pubbli
co. Valendosl della collabora
zlone dl Giorgio Zampa, tra-
duttore, e dl Josef Svoboda 
scenografo, egli ha pensato 
dl offrire, In successione, le 
quattro version! che ci hanno 
tramandato il testo del Woy
zeck: version! frammentarie, 
Incomplete, una e solo un bre
ve abbozzo di scene, altre ac-
cennano in modo vario alia 
storia del povero soldatino che 
uccide l'amante. Ecco il per-
che del titolo: dramma so
speso, che vlene appunto ri-
proposto per quattro volte, e 
per quattro volte senza una 
sua storia preclsa, senza una 
sua conclusione. Clb risponde 
perfettamente alio stato at-
tuale (e, pare, definitivo) de
gli studi del testo di Blichner 
una cui ricostituzione pub es
sere soltanto l'opera di studio-
si e registi che lavorino d'in-
venzione. La filologia cl re-
stitulsce questi quattro fram
menti, e non piii: e il ca
rattere dominante dell'impre-
sa di Puecher e appunto quel-
lo fllologico. Puntigllosamente, 
accanltamente fllologico. 

Un gioco di 
sfumature 

Ma slccome, se si pub fare 
del teatro-documento, del tea-
tro-storia, del teatro-polltico, 
non si pub fare del freddo e 
scientifico teatro-filologia, ec
co che la messinscena delle 
quattro version! e stata I'oc
casione di uno spettacolo. dl 
Erimo acchito sperimentale, 

l cui delle paglne varie e 
diverse ma legate tutte ad 
una stessa matrice, l'idea di 
fondo di Blichner sul nucleo 
che si va via via distticando 
e imponendo della sua favo-
la, vengono diversamente al-
lestite e interpretate. AH'in-
teresse del pubblico si offre 
allora questa diverslta, que
ste sfumature piii o meno ri-
levanti tra una verslone e 
l'altra, con un gioco che se e 
sperimentale, finisce col ri-
schlare di esaurlrsl in se stes
so, con l'accentrare l'attenzlo-
ne su cib che e marginale o 
pregiudiziale, non di fondo: e 
di fondo. qui, come sempre, 
6 la favola — leggibile con 
dlfficolta. ma pur declfrablle 
e orientabile — di Woyzeck. 

Cosi Puecher cl ha propo-
sto — dentro una scenogra-
fia tutta lignea di Svoboda 
che ripete la formula di quel
la creata, per esempio, per il 
Giardino det ciliegi, la essen
do di stoffa, qui di Iegno, ma 
strutturata in modo di rende-
re l'idea — slmbolo di una 
claustrazione, di una lmpossl-
bilita dei personaggi ad uscir-
ne, chiusa com'e sul fondo, 
in forma concava — per lo 
meno tre mod! di resa stili-
stica dell'opera. II primo 
frammento, detto dallo studio 
so tedesco Egon Krause che 
ha stabilito i testi, H 1. che 
comprende ventuno scene, e 
stato recitato come una flaba 
antlca, con un certo didasca-
lismo consistente nel far dire 
le didascalie del testo: i di-
ciassette proietton disposti 
lungo la ribalta creano 1'atma 
sfera fiabesca, cori di umile 
gente con tanti lumlnl in ma-
no disegnano immagini anche 
assai belle sui palcoscenico. 

II secondo stile rappresenta-
tlvo — che riguarda U secon
do e terzo frammento, (H 2 e 
H 3), rispettivamente nove e 
due scene — e stato invece 
piii accesamente torbido, psi-
cologico. presentandoci esso 
un mondo sconvolto da pre-
monizionl. corrotto, grottesco, 
con deformazioni dei perso
naggi, loro sdoppiamento (i 
due attoii) che impersonano 
due dottori, nella famosa sce-
na sesta, ad Indlcare la vlo-
lentazlone del personagglo 
Woyzeck e la sua condlzione 
di succubo), loro interpretazio-
ne esagitata, sopra le righe, 
con grandissimo rilievo al sen
timento unlco che spinge Woy
zeck al del It to, la gelosia mor-
bosa. Stile dunque, dl scuola 
espressionlsta, il quale tende 
owiamente, a obllterare i con-
tenuti materlalistlco-sociali 
del testo, per esalUme quelli 
Individualistic!: la dlsperata 
solitudine dl Woyzeck e llixo-
rlcldlo come ribelllone. 

Terza slgla, con la quale 
b stato recitato II frammento, 
— che comprende dlclassette 

scene —, una ricerca piii poe-
tlca dl motivi Uriel, con am-
pia parte lasciata a teml rell-
giosl nei corl. Pur apprezzan-
do certi momenti dello spet
tacolo nel suo insteme, vlen 
fatto di osservare come que
sti tre modi dl aggresslone del 
testo, aggresslone che si pro-
poneva di essere sperimenta
le (e lo era nella mlsura in 
cui lavorava su questi quat
tro frammenti esponentl la 
stessa vicenda) non abbiano, 
tutto sommato, alcunche di 
veramente sperimentale, re-
stando nel limitl dl un'esecu-
zlone che non ha messo in 
luce, o almeno 1'ha un po' 
sottacluto, la dialettica del te
sto, quel suo essere a sturm 
und drang », passlone e tern-
pesta, ma nello stesso tempo 
fortemente marcato di mate-
rialismo, dl determlnismo, 
quel suo avere, dominante su 
tutto, un tema di fondo so
ciale. 

La lezione 
del « Berliner » 
Sugli stessi stud! dl Egon 

Krause, che sono del 1969 
ha lavorato per la messin
scena del Woyzeck il Ber
liner Ensemble (lo abbiamo 
visto di recente) ma la l'o-
perazione e andata in direzio
ne diversa da qui, un'opera-
zlone chiarificatrice, che ha 
messo in risalto come siano 
le ragioni social! e di classe 
che determinano il comporta-
mento di Woyzeck. Anche i 
suol terror! (egli vede strani 
esseri nell'aperta campagna e 
crede nel sottosuolo si muc-
vano 1 frammasson!) dipen-
dono dalla sua condlzione di 
sfruttato; sfruttato come sol-
dato, come uomo, come esse
re pensante cui si fanno pen-
sare i pensieri che si voglio-
no. La sua gelosia non ha piu 
il marchio del demonio, e il 
suo gesto non 6 piii contro 
natura, ma del tutto naturale; 
la sua donna non e piii una 
prostituta che si vende al 
Tambur magglore, ma una 
donna del popolo, una lavoran-
te a domicilio che paga con 
la morte il suo bisogno di 
evadere dalla sua condlzione 
servile. Violentissima appare, 
poi, la critica alia cultura del 
tempo. 

Nel Woyzeck dl Puecher, in
vece, la pletra d! paragone 
delle varie version! e data 
dalla furibonda insensata ge
losia di Woyzeck, interpretato 
bene, ma in modo forse unl-
forme, esagitato, viscerale, da 
Alessandro Esposito. Statua-
ria, un po' fissa, ma pertinen-
te, Miranda Martlno nella par
te della donna di Woyzeck, 
che si chiama, da una ver
slone all'altra, Margreth, 
Louise, Marie. Non fisicamen-
te piii imponente di Woyzeck 
come vorrebbe 11 testo, ma 
piuttosto bravo e Rino Sudano 
nella parte del Tambur mag
glore. Dislnvolto Roberto Pi-
stone nella parte dell'imboni-
tore della fiera e del dottore. 
Come dottore (interpretato in 
H 4 da Renzo Giovampietro) 
cl e parso troppo groitesca-
mente disegnato il personag-
gio di Enzo Robutti; bravo. 
ma anche lui caricato 
in eccesso, Sergio Reggi nella 
parte del Capitano. Tutti gli 
altri a posto. I costumi, di 
una un po' generica astoricita 
sono d! Vittorio Rossi. Di Vit-
torio Fellegara le muslche di 
estrazione popolare tedesca 
dei secoli XVI-XIX, molto bel
le, anche se diventate qui uno 
squisito prodotto raffinato di 
cultura; comunque i cori sono 
tra le cose migliori dello spet
tacolo. II quale ha una sua 
impronta di intellettualistica 
ncerca formale, destinata, co
me s'e detto. a rendere diffi
cile una comunicazione piu 
semplice e diretta dell'opera 
di Buchner, di questo Woy
zeck immortale che in questi 
anni, qui da not, ha conosciu-
to disawenture sceniche nu
merose che hanno tentato di 
ammazzarlo. Quando ne ve-
dremo finalmente uno senza 
distorsioni gestuali. senza so-
vrapposizioni filosofiche, senza 
immagini mistificate, e che 
lasci la filologia dietro alle 
sue spalle per parlare diretta-
mente al pubblico popolare? 

Arturo Uzzari 

II Balletto 
Arabesque 

di Sofia domani 
a Terni 

TERNI. 6. 
II Balletto Arabesque di Sofia 

si esibira lunedi 8 marzo a 
Terni. L'importante iniziativa 
culturale e stata organizzata 
dalle Amministrazioni comunale 
e provinciale di Terni neU'am 
btto degli c Incontri musicali 
1971 >. 

II complesso bulgaro. che si 
e gia esibito al Festival di 
Nervi. rappresentera. tra I'al-
tro, c Fantasie di Pinocchio» 
con la musica del musicista ter-
nano Alessandro Casagrande. 

Questo lavoro e gia stato 
rappresentato a Sofia e viene 
cseguito per la prima volta in 
Italia. 

Donskoi 
fare un 
film su 

Scialiapin 
MOSCA. 6. 

II noto regista sovietico 
Mark Donskoi si accinge a gi-
rare un film sul gninde can 
tante russo Fiodor Scia'iypin. 

Mark Donskoi. che lia gia 
steso la sceneggiatura. inten-
de condense!re in c!ue episu-
di il cammino umano e crc-a-
tivo di Scialiapin (1873 IJ.M). 
illustrare il processo di for-
mazione del grand" caiiinntc 
ed attore, il suo ruolo nello 
sviluppo delln ^ulti:r i must 
cale mondiale. Secondo qunn 
to ha dichiarato il regista. 
nel film si tentera di i svela-
re il complesso e conlraddit-
torio carattere del basso, la 
tragedia dell'artista il quale, 
nel pieno fulgore del proprio 
talento, lasci6 la patria sen
za peraltro rassegnarsi a ta
le separazione >. 

II film 6 costruito soprat
tutto su materiale documen-
tario: le note autobiografiche 
di Scialiapin. le sue lettere. 
i ricordi degli amici e dei pa-
renti. la vita del cantante sa-
ranno illustrati su un ampio 
sfondo storico. Tra i perso
naggi del film figurano espo-
nenti dell'arte e della lettera
tura incontrati dall'artista nel 
corso delta sua esistenza: 
Rachmaninov. Riepin, Vru-
bel: un posto di rilievo oc-
cupera la storia dell'amicizia 
di Scialiapin con Gorki. At-
tualmente. Donskoi e occupa-
to nei provini: al ruolo del 
protagonista sono candidati 
oltre settanta attori. 

II film verra girato in nu
merose citta deirURSS. non
che in Francia ed in Italia. 

Le riprese sovietiche si 
svolgeranno negli studi mo-
scoviti dei film per 1'infanzia 
e l'adolescenza « Gorki », do
ve Donskoi lavora da trenta-
cinque anni: qui egli ha gi
rato la celebre trilogia L'in-
fanzia di Gorki, Tra la gen
te, Le mie universitd, ha rea-
lizzato Foma Gordeiev. La ma
dre, e. ancora, Cuore di ma
dre e Devozione di madre 
dedicati alia madre di Lenin. 
Maria Ulianova. 

<r Con i film dedicati in 
primo luogo alia giovane gene-
razione, — ha dichiarato il re
gista — noi cerchiamo di edu-
care ai sentimenti del bene. 
della giustizia. dell'amore per 
la patria. alle idee umanisti-
che deH'internazionalismo >. 

IRI 
ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

II 1" aprlle 1971 saranno rimborsabil l : 
» 

L. 927.300.000 nominall dl 

OBBLIGAZIONI IRI 6 % 1958-1978 

sortegglate nella declma estrazione. 

I numeri dei titoli da r imborsare, ivi compresi quell i 
sorteggiati nelle precedent! estrazioni e ancora 
non presentati per il r imborso, sono elencati in un 
apposito bollettlno che pu6 essere consultato dagll 
Interessati presso le filial) della Banca d'ltalia e 
dei principali istituti di credito e che sara inviato 
gratuitamente agli obbligazionisti che ne faranno 
richiesta all'IRI - Ufficio Obbligazionl - Via Ver-
silia, 2 - 00187 Roma; nella richiesta dovra essere 
fatto esplicito r i fer imento alle obbligazionl di cui 
si tratta (IRI 6 % 1958-1978) poiche per ogni pre-
stito obbligazionario deil'IRI soggetto ad estrazione 
esiste un apposito distinto bollettlno. 

Barbra sara 

Giuliefta 

sulla scena 

udite 
bene di nuovo 
con niente 

nelle orecchie 
Ecco una notizia straordinaria che vi portera 
una nuova, meravigliosa speranza tanto se la 
vostra perdita acustica e lievissima, quanto se 
e grave. 

Richiedete oggi stesso un Interessantissimo 
libro illustrato; vi verra inviato GRATIS, senza 
impegno, e vi rivelera come potreste udire di 
nuovo istantaneamente, invisibilmente, con 

entrambe le orecchie 
Vi libererete cosl dalla confusione, dall'imbaraz-
zo e dal disagio che vi tormentano quando 
parlate con la gente. II libro vi fornira anche 
informazioni dettagliate sulla piu nuova inven-
zione elettronica Amplifon, degna dell'era spa-
ziale: che cosa e, e gli infiniti benefici che 
potrebbe portarvi. 
Leggerete con quanta facilita potresto caplre dl 
nuovo ogni parola di una conversazione, anche 
quando chl parla borbotta o bisbiglia. E tutto 
cio con 

niente nelle orecchie 
nessun ricevitore, 
nessun tubicino, 
nessun cordino. 

Pensate che differenza assistere cosl alia messa 
o confessarsil 

Scorte limitatissime. Per evitare delusion!, 
richiedete oggi stesso il libro gratuito.Scrl-
vete a: 

amplifon REP. 45 - C - 43 
Via Durini 26 - 20122 Milan* 

indicando il vostro nome ed indirizzo 
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i VACANZE LIETE I 
..IIIIIIIIIIIIIIII 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 11 k 

E.T.LU.G.I.L. • MODENA 
M O N T E C R E T O 

(MODENA) metri 864 *.m. 
Albergo Montecaprile 

Telefono 85.713 
Bassa staglone L. 2 .200 
Alts ttaaion* L. 2 .600 

Tutto compreso - Cucina cmiliana 
Informazioni e prenotazioni: 

Piazza Cittadella, 36 
T«l. (059) 217.563 

41100 MODENA 

E . T . L U M L - MODENA 
POZZALE Dl CADORE 
(BELLUNO) mttrl 1050 • .m . 

Albergo S O C I A L E 
Bassa atasiona L. 2.300 
Alta atagiona L.2.600 

Tuto compraso - Cucina amillana 
Informazioni a prenotazionh 

Piazza Cittadalla, 3 6 
Tal. (059) 217.563 

41100 MODENA 

E.T.L.I. - C.G.LL. - MODENA 
MISANO ADRIATICO 

HOTEL G H I R L A N D I N A - V I A LIGURIA 
ttagiona Lira 1.900 - Alta stagione Lire 2^00 -2 .800 

(Tasse IGE e cabin* al mare comprese) 

R I C C I O N E 
Pensione TRE ROSE 

VIA CAVALCANTI. 10 
Ba«sa staiione L 1.700 
Alta atagione L. 2.000-2.300 

(tas*e IGE e cabin* al mare 
comprese) 

RIVAZZUMA Dl RIMINI 
Pensione S A R A T O G A 

V I A BIELLA, S 
Bassa stagiona • L 1.900 
Alta stagioM L. 2.300-2.600 

( last* IGE a cabine al mar* 
comprese) 

Informazioni e prenotazioni: 
41100 MODENA - Piazza Cittadella, 36 - Tal. ( 059 ) 2 1 7 . M S 

NEW YORK. 6 
Barbra Streisand (nella foto) 

sara la protagonista femmini-
le della tragedia shakespearia-
na « Romeo e Giulietta * che la 
compagnia teat rale del Festival 
di Stratford rappresentera Tan-
no prossimo in varie citta ca 
nadesi. N'egli ambienti dello 
spettacolo amencano si e pmt 
tosto sorprest dal fatto che rat-
trice abbia acccttato la scrit-
tura: « Romeo e Giulietta* non 
potra infatti rondcrc all'attri-
cccantantc qucllo che oggi le 
rende un film. 

Concordato preventivo 
n. 347/71 

Tribunale 
di Milano 
Sezione Seconda Civi le 

Con decreto 25 febbraio 1971 
GIUSEPPE R2STELLI quale 
unico titolare della Ditta PE 
RITO INDUSTRIALE EDILE 
di RESTELU COSTRUZIONl 
SDIU. comente in Milano -
ViaJe Majno n. 12. e stato am 
messo al benefkio della pro-
cedura di concordato preven
tivo. 

II Tribunale ha delegate alia 
procedura il Giuiice Dottor 
FERRUCCIO RUBIN! e no 
mina commissario giudiziale 
l a w . M\R10 TRUOSOLO di 
Milano Viale Rianca Maria. 9. 

Ha Hssato la data del 23 
APR1LE 1971 ad ore 10. per 
la convoeazione dei creditor! 
presso 1'auh delle pubbliche 
udienze della Seconda Sezione 
Civile, terzo piano palazzo di 
giustizia. 

Milano. 3 marzo 1971. 
n , CANCELLrERE 

CAPO SEZIONE 
(Carlo Sommarlva) 

* 

Qualcxmoooii 

orasiv 
FA L'ABITUDIIIE ALU DERTlEltA 

CALLI^j 
ESTIIirATl CM OUQ M 

Basta con I fastidlosl ImpaocM ad 
I rasol pertcotosll n nuovo DquMO 
N O X A C O R N dona aoWavo ooa> 
pieto. dissecca duronl e cam slno 
alia radio*. Con Lira 300 «t Boa-
rat* da un V M O *uppHzkx. 

CM*o*i* n*n* farmaoia II oaimugo 

•*» Noxacorn —J 
Tratporll Puncbrl 

760 
rnn*brl Intarnaslanalll 

0.760 
*.IAF. I 
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