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A C0LL0QUI0 
CON ANGELA 

SAN RAFAEL — Jane Fonda ha celebrafo l'8 marzo andando 
a trovare Angela Davis In carcere. L'attrice ha detto di aver 
discusso con la valorosa dirigente comunlsta su a tutto ci6 che 
pu6 unire le forze che si battono contro la repressione negli 
Stati Unit! e in tulto il mondo ». 

« Angela e una donna meravigliosa, tutta dedita alia sua cau
sa. Ammiro il suo coraggio cost come I'ammirano tulte le persone 
oneste di questo morrdo — ha detto Jane —. Angela Davis non e 
una criminate, criminal! sono coloro che la tengono in carcere >. 

Nella foto, Jane Fonda all'uscita del carcere: alia catenella 
che porta al collo sono appesi un distintivo con il ritratto di 
Ho Chi Minn e un anello fatto con il metallo di un aereo 
americano abbattuto nel cielo delta Repubblica democratica 
del Vietnam. 

discoteca 
«...certi negri » 

La pcrsistente difticolta di 
Ia\oro u le rare occasioni di 
polersi csprimcre su disco 
lianno reso coinplessa, da 
qualclie tempo, la possibility 
di teguire quanlo sla avve-
nendo oggi ncl jazz. Molti 
niusicisli, comunquc, sono, a 
piu riprcse, cspalriati per 
qualclie periodo c in Francia 
Tatlivila discopr.ifica f dive-
nuta inlensa. Oltre alia fon-
damcnlale collana a Aclucl D 
delta Byg, che copre oggi il 
ruolo die fu, una volta, ne
gli USA, delta Impulse e del
ta ESP, rclichclta America 
ha apcrto !c sue porle alia 
nuova mu5ica afro-amcricana. 

Uno dci gruppi di punla e 
1'Arl Ensemble of Chicago 
(con Jarman, Mitchell. Howie, 
Chicago Beau, Finn, Favors e 
Houell), il cui libero collet* 
tivismo, che pud includere an-
clie una ccrta sorta di a hap
pening P. Corse di rado c sla-
to restitutio da un disco nel
la misura di questo • Certain 
Blacks » (America 30 AM Mi')8. 
distrib. Fonil-Cetra), la cui 
prima facciata e occupala in-
teramentc dal pezzo oinoni-
mo (a Ccrti negri fanno quel-
lo che vogliono / «i prendono 
la loro liberlj), una scrie di 
lunglic ed cmozinnalmcnte di-
\crsificate sequenze improv\i-
sale, inter\allate dal sardo-
nico corrello. 

L'appassionala, acccsa mu
sica del sax tenore Archie 
bhepp ha, a SIM \olla, Iro-
\ato in Franria piu fertile 
lerrcno ili-cngradco. Aurora 
1'Amcrica ci prescnla • Archie 
Shepp & I'hiSly Joe Jones • 
(AM Mti2), che si pone co
me uno dci dischi misliori di 
Shcpp, il cui a-solo in The 
Loulniiris (i<pirato alia \ita 
dci ghctti e alia sua mani-
feslazionc) ragpiuiige i mo-
menti piu inlcn*i >ollo ii sug-
gC;li\o coiiirappunio del vio-
lino di l-cro> Jenkins, dcl-
rarmonica di Julio rinn. dcl-
1'allo di Anlhon> Braxton e 
del soprano di Chicago Beau 
(che, in llnulinft. dialoga in-
\ece al trnorc con shepp). 
Ln po' iropi1" ripida la per-
cu*-i<»ne <li lonrs. ex balle
rina ili Mile- Davis. 

Frank \\ riplil. dopo un pro-
nicliiiilt i-nrdio di qua'rhe 
anno la. !••« ."in lit* Im porta-
to il >un =Jx li-iiore su ilisro 
a I'.in^i. * I luirii na Lmoja • 
t lind iim-iia pienn di Icr-
menli afrirani v nrienlali e 
Wright ha un v.ilidis.-iino 
partner ncl sax alto di Noah 
Howard (America 6101). 

II rilmo e lo mo\cnze afri-

cane rilornano anche nel nuo-
vo LP, stavolta americano, di 
Pharaoh Sanders, a Summun 
Biikmun Umyun » (Impulse 
AS-91«9. distr. Emi). dove 
1'ex partner di Cottrane de-
butla in modo pcrsonalissimo 
al sax soprano. II disco pro-
segue un discorso gia nolo 
in Sanders. 

Gli anni venti 
La Ricordi ha pubblicato i 

primi quattro LP dclla serie 
n Immortal Jazz» della Byg. 
II primo (Byg 11) c un'anto-
logia del primissimo Arm
strong Henderson nel '21 e of-
fre una versione piu rara di 
Prince of IVaih, piu una cu-
riosita. un assolo davvero 
armslronghiano, il cui suono 
arriva da lonlano. mentre ap-
pena prima si era ascoltata, 
in primo piano, un'altra trom-
l»a. quella di Joe Smith. 
Splendidi alcuni assnli di Sid
ney Bcchcl. 

Armstrong suona anche nel-
I'alhum dedirato alia Creo
le Jazz Hand di King Oliver 
(B>g 12) conlencnle i classiri 
famosi 78 giri del l')23 da 
Chimes Blues (primo assolo 
di Salchiuo) a Dipper mouth 
Blues (con un as-olo indi-
tnrnlicahile. stavolta ili Oli
ver). II trrzo LP c dedicato 
a Johnny Dodils. il piu gran
ite clarinetli«ta di New Or
leans: qualclie dubhio sulla 
sua identila persl.-te, pero. 
nci primi trc pczzi. Le inci-
Mnni sono del '2.V26. Jnrkass 
Blues. Frog Tongue e Blues 
in ire Alley ronlengono i mi-
gliori as«oli di Dodds. Inline, 
Jelly Roll Morton (Ryg M). 
I'uonio che *e non ha inven-
talo il jazz ha Miperalo I'nc-
cidenlalismo originate del rag-
lime e che qui **ascolla in 
a«nli pianiMici del '23 e '21, 
da Kinj! I'orler Slomp a Wol
verine Blues. Qiiesli di*chi 
<onn <lali curati da Vitlorio 
Ca«irlli e non snnn afTatto 
rnpia dci corrispondrnli al-
buiii franresi. pieni d'errori e 
atlrihuzioni. 

Inline, un classico modcr-
no: Charlie Parker. • The Im
mortal Charlie Parker* (A-
merira AM MW6) racroglie re-
gi«trazioni in pulibliro del 
grande sa«.«ofoni«ta. con Mi
le* l)a\is. Kenny Dorham e 
V»*\ \a\arro che s'allernano 
alia Iroinba. in due Sail I'm-
n«M. Ilnw lliph, I)til of Noto-
hrre. Chenl. Bin r'ool. Street 
Bent e Pvnlido. II di*co 4 
idenlirn al toltimc 2 dc « Ix 
Jazz (.mil » uscilo anni ad-
dielro. 

«La Gioconda» al Teatro dell' Opera 

Alle sorgenti 
del verismo 

Leyla Gencer, il maestro Bartoletti e il regisla Becher protago-
nisti di una buona edizione del melodramma di Ponchielli 

d. i. 

Una singolare coincidenza of-
fre alio spettatore romano nuo 
ve visioni di un morire a 
Venezia. Ci il film di Visconti, 
con le immagini delia citta de 
vastata dal colera, nclla quale 
Aschenbach pensce (a proposito. 
Aschcnl>ach porta nel nome — 
« fiumc di cenere » — il dest'no 
della sua muserevole dissolu-
/ione): e'e al Teatro delKOpera. 
La Gloconda, di Ponchielli. in-
centrata anch'essa in una Ve
nezia dove e piu facile morire 
che vivere. 

LI, nel film, la Venezia turi-
stica. piccolo borghese dcgli an
ni prccedenti la guerra (1914-
1918): qui. nell'opera, la Vene
zia dominata dall'lnquisizione 
di Stato che governa avvalen-
dosi delle delazioni di un can-
tastorie-spia al quale, come a 
un colera. e difficile sfuggire. 

II « colera > di quest'opera 6 
Barnaba. lo spione. che fa il 
bello e il cattivo tempo. 

Orbene, come attraverso il 
film pud risalirsi a momenti im
portant! della cultura europea: 
cosi, attraverso quesfopera — 
piuttosto bistrattata e della 
quale si compie un possibile 
salvataggio — si nsale a un 
particolare momento della cul
tura italiana, « governata ». nel 
secolo scorso. dalla «inquisizio-
ne di Stato > (cioe. il melodram
ma). ma che cerca di trovare 
uno scampo, una via di rinno-
vamento. E quesfopera di Pon
chielli, appunto. pud registrare 
almeno il tentativo di autono-
mia dal melodramma verdiano, 
che ha, quale precedente, il 
Mefistofele di Arrigo Boito. 

L' avvicinamento Ponchielu-
Boito non e casuale, tenuto con-
to che nel Tohia Gorrio autore 
del libretto, si cela, anagram-
mato, il nome dello stesso Ar
rigo Boito. il quale, per cost 
dire, saggia il terreno. prima 
di fornire a Verdi i bbretti del-
VOtello e del Falstaff. Questo 
Boito. che e personaggio di pri
mo piano nella cultura italia
na dell'ultimo Ottocento e co-
lui che introduce, nella grande 
fabbrica di consumo operistico. 
alcuni elementi di novita e di 
raffmatezza. peraltro aderenti 
al filone della grande cultura 
europea. II suo Mefistofele. 
tratto dal Faust di Goethe, por
ta nel melodramma, oltre che 
1'elemento demomaco. anche la 
presenza del Male, e di un Ma
le, compiaciuto di se, destinato 
a diventare, poi, una componen-
te del decadentismo. II Male 
nella Gwconda e Barnaba ii 
quale ha per < precursore > 
Mefistofele, per < successori» 
Jago e Scarpia (Tosca). Qui, 
nella Gioconda. Barnaba e pro 
pno il diavolo fatto uomo. Del 
pari, altre figure « giocondiane > 
anticipano non soltanto Desde-
mona, ma anche la coppia Liu-
Timur (cieco anche lui). che 
ha nell'opera di Ponchielli la 
coppia Gioconda-Cieca, con la 
prima che si sacrifichera, come 
Liu, per l'uomo amato il qua
le. pero. ama un'altra. 

Nell'opera di Ponchielli. Gio
conda ama Enzo Grimaldi. in-
namorato piuttosto di Laura, 
moghe del capo dell'Inquisizio-
ne di Stato. E' un bel pastic
cio (la vicenda viene da Vic
tor Hugo e servi anche a Mer-
cadante per 11 giuramento). ma 
alia fine, Laura ed Enzo si sal-
vano. mentre Gioconda si ucci-
de per non cadere nella mani 
di Barnaba d quale, per non 
smentire la sua ascendenza me-
fistofehca. prowede anche ad 
affogare la Cieca. 

U testo del libretto corre in 
settenari tutt'aliro che buitati 
giu alia buona. con un gioco di 
rime ora piu sot tile, ora piu 
manifesto, che a volte si gon-
fia di un ritmo manzomano 
(« Qual masso che dal vertice / 
di lunga erta montana... >). 

Amilcare Ponchielli (1834-1886). 
appartata figura di musicista. 
sempre pieno di ansie e di dub-
bi. quasi — nel camoo del me
lodramma — un Bruckner-Ma
hler nostrano. lascia in questa 
opera il suo capolavoro e l"e-
sempio piu sconvolgente e ori-
gtnale del cosiddelto verismo vn 
musica C'e. prima, la Carmen 
(1875) — Gioconda e del 1876 — 
ci sara. dopo. YOlcllo di Verdi 
con tl ternficante quarto atto. 
ma e in quesfopera di Ponchiel
li — stranissima e ambtgua (e 
il nchiamo aU'errgmatico sor-
nso ha un suo peso) — che si 
compie :1 passaggio a quel U-
po di melodramma ormai pros 
simo a dilagare. Non per nul
la Mascagni e Puccini saranno 
gli allievi prediletti di Ponchiel
li alia cui musica sembra ispi-
rarsi anche Leoncavallo Certo. 
nel corso dei lunghi quattro at-
ti non mancano cadute da un 
chma di nobilta melodica e di 
geniahta inventiva a nstagm 
bandisttci e operettistia. ma 
I'opera fluisce con interesse. 
sia negh slanci vocah (intimi 
o dispiegati. ormai noussimi: 
A te questo ro%ario, Ctelo e mar; 
L'amo come il fulaor del crea-
to), sia in momenti orchestrali. 
spesso raffinati e preziosi. rea-
lizzati — peraltro - da Bruno 
Bartoletti con straordinana vi
ta Ida. Era difficile in un'opera 
come questa. ma Bartoletti ha 
dato qui il segno piu alto della 
sua maturita. della sua consa-
pevolezza interpretativa. del suo 
generoso fcrvore direttoriale. 

L'eccellenza dei cantnnti ha 
ben punteggiato la npresa del-
I'opera Leyla Gencer. Franca 
MatUucci e Anna Di Stasio han-
no nspettivamente animato le 
figure di Gioconda, di I-aura e 
della Cieca. mentre i due Rai-
mondi (Gianni net panni di En
zo. Ruggero in quelli del ma-
nto di Laura) nonche Giangia-

como Guelfl (possente genio del 
male) lianno messo in risalto 
i ruoli maschili, completati da 
Paolo Dan, Ti'o Turtura. Gior
gio Onesti. Gabriele De Julis. 
Giovanni Cia\olu. Athos Cesa-
rini. Eleganti le scene e i co-
stumi di Veniero Colasanti e 
John Moore, nonche In regia 
di Gianrico Becher. Nella loro 
danza. non sempre le veuli-
quattro Ore (sei per volta: del 

mattmo. del ' pomeriggio. della 
sera e della notte) sono trascor-
se tranquille, ma la venticin-
quesima (Anna Maria Cristini) 
e la ventiseiesima (Mauro Maio-
rani) sono scoccate tra puntua-
lissiini applausi. Ma un vistoso 
successo. del resto. ha accolto 
la non inutile npresa della Gio
conda. 

e. v. 

Mostre d'arte: Gino Covili 

Un pittore 
della f uga 
dalla terra 

I proletari dell'Appennino modenese in un ciclo 
di pitture esposte a Roma - Dialettica tra arte 
colta e immaginazione « provinciate» e popo'are 

|Un dibattito alia 
Casa della Cultura 

Ancora buio 
pesfo per 
lo Stabile 
di Roma 

II Teatro Stabile di Roma 6 
destinato a rimaner chiuso an
cora per parecchio tempo per 
l'avversione della Giunta capi-
tolina ad intraprendere un'au-
tentica operazione (If decentra-
niento e di denxkVatizzazione 
della gestione. Questa la conclu-
sione che si puo trarre dal di
battito introdotto l'altra sera 
alia Casa della Cultura da Bru
no Grieco. Mario Raimondo e 
Giuseppe Rossini, delle commis
sion! culturali comunista, socia 
lista e democristiana. 

L'assenza di un accordo di 
fondo tra i partiti di maggioran-
za sulla soluzione che la Giunta 
vorrebbe dare al problema del 
Teatro Stabile d emersa con 
assoluta chiarezza dalle aspre 
critiche mosse dai consiglieri cir-
coscrizionali Falco e Del Vec-
chio, della sinistra democristia
na, dal giudizio essenzialmente 
negativo di Mario Raimondo e 
dai « distinguo » dello stesso Ros

in questa mostra a Roma 
di pittori naifs (galleria «La 
nuova pesa », via del Vantag-
gio, 45, fino al 20 aprile) re 
stera rnemorabile la presen
za di Gino Covili espressio-
nlsta visionario e plebeo, con 
violenze e dolcezze plastiche 
da naif, la cui immaginazio
ne energlca riesce a portare 
ai livelli della pittura «col
ta », e con modi pittorici pro-
vocatori nei confronti del lin-
guaggio e del gergo di clan, 
la realta e i contenuti uma-
ni di una disperata «provln-
cia » contadina. Vicino ai suol 
quadn quelli di Antonio Liga-
bue, forse perche qui ce ne 
sono dl troppo fiacchi e ma-
nierati, sembrano piccole im-
magini deliranti di un pitto
re il quale, nella bassa pada-
na, voile riaccendere la luce 
interna del colore di van 
Gogh. Le pitture esposte da 
Covili. che vive e lavora a Pa 
vullo nel Frignano. sono Im-
magmi d'una realta contadi
na nell'Appennino modenese: 
vengono da un ambiente na
tural e e sociale dove fu sem
pre forte e fertile la dialetti
ca ira Parte colta e le corren-
ti popolarescbe. Toccd a que-
ste ultime, tra Modena Par
ma e Fidenza, per lunghi pe-
riodi storici. assicurare la so-
prawivenza di un'arte viven 
te: si pens! a tutta la gran-
diosa vicenda del Romanico 
Padano. a scullon come An-
telami e Wiligelmo Covili ha 
visto e ha fatto crescere nel-
rimmagmazione pittorica, fi
no alia vlsione, uomini d'una 
specie proletaiia dura e so-
litaria. fuori della societa del 
consuml, privati delle donne 
come partigiani. in lotta con 
giorni e stagioni. attaccati a 
poca terra strappata alia mon-
tagna. In una pittura «mu-
rale» che e la sintesi narra
tive di tutto il mondo pitto-
rico di Covili. in questo gran
de lamento contadino che h 
«L'esodo». tre generazionl 
sono protagoniste di una fu-
ga dalla terra che e una tra-
gedla dell'Italla moderna Pit-
tore di immaginazione tipica-
mente primitiva. Covilt e un 
« caso > poetic© che rlaprira 
11 dlsrorso tanto contrastato 
sui nalfs Ma II discorso. per 
la coseienza e I'evidenza del 
dolore proletario che fanno 
da st nit turn portante alia fan
tasia di Covili, deve mollare 
le aree manlerate dl merca-
to della pittura « naive» per 
essere svlluppato in relazlone 
a aree plttoriche dl piu tlpl-
ca Immaginazione contadina 
In Europa: l'area Jugoslava 

di Generalic, quella ucraina 
di Katerina Bilokur e quella 
georgiana di Pirosmaniscvili. 
Aree pittoriche come questa 
di Covili sono sempre piu so-
litarie ed emarginate dallo 
sviluppo industriale e tecnolo-
gico: la dimensione contadina 
della vita vi appare gia miti-
ca e leggendaria come una 
fanciullezza di favola della 
umanita energies e allegra fi-
nita subito in tragedia. II suo 
mondo di immagini e fatto di 
poche famiglie di glganti: in 
una ventina di quadri. brae-
cianti. piccoli coltivatori, ta-
glialegna. cava tori, cacciatorl 
di lupi e di aquile. la cui 
energia ha voltato in malin-
conia per il fatto che va bru-
ciata piii sulla natura. a Iirel-
10 di soprawivenza. che sul
la storia. E' fatto poi di lot-
te furibonde tra animali che 
il pittore umanizza molto, fi
no nello sguardo. con l'iro-
nia amara di chi scopre qua-
li risorse di violenza e di fe-
rocla 1'uno coniro l'altro ab-
biano proprio gli esseri piu 
affamati e disperati. Figure 
tutte di un Sud del mondo e 
della poverta grembo di rivol
ta (non a caso della pittura 
colta Covili sente vlclna quel
la di un Guttuso). Ma figu
re anche che tengono dei 
w campesinos» della pittura 
messicana e dei • cangacei-
ros » di Rocha. 

II colore e quello rlcco del
le argille e del cotto emilia-
no svariante In tutte le ocrie 
e In tutti 1 rossi immagina-
bili Sul colore, in inferno e 
in esterno. scivola una luce 
mlsteriosa ora di « notte bian-
ca > ora di inrendio; luce an 
che di planeta deserto e dal 
grembo pregno di cataclismi. 
11 disegno e duri^simo. metal-
lico. tutto espressive defor 
mazioni prosnettiche che rl-
portano la forma al primo 
piano, con torsioni da antlco 
pittore ferrarese. sfruttando 
ognl particolare lllustratlvo 
dai peli alle rlghe del veilu-
to. Queste figure proletarie, 
anche ouando fanno il piu co-
mune dei gestl quotldianl sem
bra che continulno la fatica 
dl quelle figure di pletra che, 
per secoli. hanno ret to le cat 
tedrali e quasi tutto 11 - re-
sto: torcendosl, grldando, fa-
cendo gestl oscenl. maledicen-
do. piangendo, defnrmandosl 
come mostrl; ma hanno re-
slstlto e hanno durato. 

Dario Micacchi 
NELLA FOTO: « Cacciatore 

• cavallos (1970). 

Domenica 
a Roma 

sim. 
Grieco ha denunciato l'impo-

stazione mistificatrice del pro-
getto di statuto per il Teatro 
Stabile presentato dalla Giunta. 
in quanto prevedendo una ge
stione autoritaria. rende vane 
le parole generiche sul decen-
tramento teatrale. Se si vuole 
che il teatro diventi uno strumen-
to dei lavoratori. di tutta la cit-
tadinanza, e non soltanto di una 
«elite» ristretta com'6 attual-
mente (il pubblico teatrale si 
calcola a Roma sui 20.000 spet-
tatori. rispetto ai tre milioni e 
piu di abitanti), occorre affidar-
ne la gestione alle forze sociali. 
culturali e politiche locali, crea-
re spazi teatrali autonomi nelle 
circoscrizioni, nei quartieri. 

II progetto della Giunta impe-
disce la trasformazione del Tea
tro Stabile, come servizio socia
le a disposizione di tutta la col-
lettivita: e percio puo essere 
soltanto respinto. 

Rossini, pur riconoscendo di 
aver contribuito al progetto della 
Giunta, ha voluto dissociarsi dal 
testo adottato. Egli ha detto che 
i! Teatro Stabile andrebbe visto 
come il perno di un circuito cul-
turale nuovo con proposte cultu
rali alternative. Ma non c'e da 
farsi soverchie illusion!, perche 
con gli stanziamenti previsti si 
sono realizzati in un anno non 
piu di tre. quattro spettacoli. e 
per il decentramento non ci sono 
soldi. 

Pure Raimondo si e dissociato 
dal progetto. alia cui stesura ha 
collaborate Se si vorra adot-
tare il progetto della Giunta — 
egli ha detto — si fara a Roma 
un teatro di vecchio tipo, senza 
salti di qualita. D'altra parte. 
qualunque correzione sarebbe 
inutile. II problema va riaffron-
tato «ex novo »: meglio saltare 
la prossima stagione per rico-
struire tutto daccapo. 

Nel dibattito sono intervenuti 
consiglieri comunali. consiglieri 
circoscrizionali, sindacalisti. atto-
ri e spettatori. 

I consiglieri della VI e della 
I Circoscrizione. rispettivamente. 
Falco e Del Vecchio. hanno 
avuto parole di dura critica per 
la Giunta capitolina e per il pro
getto. 

« n Teatro stabile conserva in 
esso il carattere di un teatro 
di corte > ha detto Falco: «la 
sinistra democristiana — ha di-
chiarato a sua volta Del Vec-. 
chio — non e affatto disposta 
ne a coprire ne ad avallare la 
soluzione che si vuol dare al 
problema del Teatro stabile». 

Falco ha annunciato che il 
Consiglio della VI Circoscrizione 
ha approvato una risoluzione 
con la quale si chiede la convo-
cazione di un'assemblea con-
giunta di tutti i consiglieri delle 
circoscrizioni in Campidoglio per 
discutere il progetto di statuto. 

Sulla Mostra 
di Venezia 
assemblea 
dell'AN AC 

L'ANAC. prendendo ntto 
delle reazioni suscitate nel 
mondo del cinema dalla ven-
lilata nomina di Gian Luigi 
Rondi a direttore della Mo
stra di Venezia, ribadisce. in 
un comunicato emesso ieri. la 
esigenza di inquadrare in un 
discorso critico piu organico 
la questione specifica. In par
ticolare. 1'ANAC ritiene che 
non si possano scindere i pro-
blemi della riforma della Bien-
nale da quelli inerenti alle 
funzioni. alia natura e ai com-
piti dell'intervento pubblico 
nel settore cinematografico. 
Richiamandosj alia necessity 
di promuovere un'azione piu 
vasta e incisiva, l'ANAC ha 
indetto per domenica 14, alle 
ore 10,30. presso il Ridotto del-
l'Eliseo, un'assemblea aperta 
a tutti i lavoratori del cine
ma. ai sindacati.^alle associa-
zioni di categoria e alle for
ze politiche. 

controcanale 

E' morta 
l'attrice 
Isolda 

Isvitskaia 
MOSCA. 8 

E' morta a Mosca. all'eta di 
38 anni. l'attrice Lsolda Isvit
skaia: le cause del decesso non 
sono state rese note. Isolda 
Isvitskaia aveva conquistato una 
grande popolarita nell'Unione 
Sovietica e in tutto il mondo. 
come interprets del Quarantu-
nesimo di Grigori Ciukhrai. 

In questo film l'attrice aveva 
dato vita alia figura di una 
giovane militante dell'Armata 
Rossa combattuta tra la fedelta 
ai suoi ideal! rivoluzionari e 
1'amore per un ufflciale bianco. 
La Isvitskaia aveva avuto par
ti anche in Pace a chi entra 
di Alov e Naumov e in nume-
rosi altri film di noti registi 
sovietici. tra cui Barnet e Ka-
latozov; la sua ultima fatica 
era state l'interpretazione del 
telefilm Uomini come fittmi. 

Primo « c i a k » 
a Tunisi per il 

«Sergente Klems» 
TUNISI. 8 

E' comindata a Tunisi la la-
vorazione del film Sergente 
Klems diretto da Sergio Griego. 
II film, ispirato al romanzo omo-
nuno di Paolo Zappa, rievoca 
la battaglia dd Rif di Abdet-
krifli avvenuta una quarantina 
d'anni fa nel Marocco. • • 

Fanno parte del ccast> 0 
giovane attore americano Pe
ter Strauss. Tina Aumoot. Pier-
paolo Capponi. Annabella Incon-
trera. Dada Gallotti. Rossella 
Como, Franco Ressd ed altri 
attori tunisini. Alcune scene 
verranno girate tra le rovine 
di Cartagine. Poi la troupe — 
una trentina di persone fra tec-
nici e personale giunto dalllta-
lia — si spostera nel Sud e 
precisamente a Kairuan. Gaf-
sa. Kassertne. Nefta e a Gabes. 
La lavorazione del film in Tu
nisia durera sette settimane. 

r in breve 
Anthony Quinn e i messicani in USA 

HOLLYWOOD. 8. 
Anthony Quinn sara il protagomsta del primo film della 

nuova societa formata recentemente. fra gli altri. da Harold 
Kobbms e Blake Edwards. 11 film si tntitola Huelga (cScio-
pero>) ed e tratto daU'omommo libro di David Chandler sui 
problerm sindacah degli onundi mess'cam negh Stati UnitL 

Lolita in « musical» 
NEW YORK, 8. 

Stanno per cominciare a Filadelfia le rappresentazioni di un 
nuovo musical, tntilolato Loltta. my love. Dopo queste « prove » a 
Filadelna e quindi a Boston, lo spettacolo sara presentato a New 
York il 6 aprile. Si tralta. come e facilmente intuibile. di un adat-
tamento del celebre romanzo di Vladimir Nabokov Lolita. Anima-
tore del progetto e Alan Jay Lerner (uno degli autori di My fair 
lady), che sara anche regista dello spettacolo. in sostituzione del-
I'argentino Tito Capobianco. che ha rinunciato all'incarico. 

Stosera I'arrivederci 
dell'Harkness Ballet 

AMORE E CAPITALS — 
Nel trasporre sul video la 
decadenza dci Buddenbrook, 
Edmo Fenoglio e gli sceneg-
giatori hanno cercato. ci pa
re, di mantenere un giusto di' 
stacco dalla materia: di evt-
tare quel complacimcnti, quel
la struggente nostalgia, quel
la partecipasione totale che se-
gnano anche opere di alto li-
vello dedicate al tema della 
caduta degli antichi ideali e 
dei modi di vita alto borghe-
si. Lo ha confermato la ter-
za puntata del teleromanzo; 
in particolare lo hanno con
fermato alcune scene come 
quella della presentazione di 
Gerda, la futura moglie di 
Thomas, ai Buddenbrook (e 
al pubblico dei telespettato-
ri): le riflessioni di Thomas 
(lette da Cazzolo fuori cam-
po) sull'intreccio tra amore e 
capitate nella unione coniuga-
le erano inquadrate in modo 
da indicare oggettivamente di 
che pasta fossero le fonda-
menta del mondo borghese, 
anche prima della esplosione 
della crisi. E, tuttavia, que
sto sforzo di evitare qualsia-
st « complicita » con ambien-
ti e personaggi descritti non 
lia raggiunto poi Vapprodo di 
una autentica prospettiva cri-
tico-storica, di una autentica 
chiara esposizione originate. 
Ad esempio, la finissima iro-
nia di Mann si 6 banalizza-
ta molto sul video: si ricordi-
no le scene dei ricevimenti 
di famiglia organizzati dalla 
consolessa, nelle quali see-
neggiatura e regia seguivano 
un solco gia tante volte bat-
tuto da altri per ritrarre $i-
tuazioni del genere. Qui, ci pa
re, pesa anche la scarsa abi-
tudine degli autori televisivi 
a scegliere con cura gli at
tori; e pesa anche, all'oppo-
sto, I'abitudine alia ripetizio-
ne monotona dei modi del 
naturalismo: basti ricordare 

come i personaggi delle tre 
parenti invitate, destinatl a 
sottolineare la malignitd e la 
grettezza dell'n altra faccia» 
della borghesia, fossero, in 
idtima anallsi. tanto simili a 
quelli visti e rivistl nei film 
americani di routine. Di que
sto limite deve essersi reso 
conto, in qualche modo, an
che Fenoglio. dal momento 
che ha rinunciato a scavare 
con la telecamera sul volto 
di questi personaggi, nono-
stante la sua evidente (e, del 
resto. dichiarata esplicitamen-
te) intenzione di « rivitalizza-
re» in questo teleromanzo 
I'uso delle telecamere e de
gli ambienti chiusi (del «tea
tro televisivon, insomma) ri
spetto a quello della macchi-

' na da presa. degli esterni, dei 
filmati. 

In conclusione. ci pare che 
col procedcre delle puntate 
I Buddenbrook si vada sesm-
pre piii rivelando come un 
tentativo rimasto a meta, in 
una sorta di limbo: si e cvi-
tata I'adesione viscerate al 
mondo della borghesia, ma 
non si e riusciti a dar vigo-
re autenticamente critico alia 
rievocazione dt quel mondo 
(al di la, lo abbiamo gia no-
tato, di alcuni spunti sempli-
cemente moralistici). Di qui, 
quel grigiore, quella monoto
nia che gravano sul raccon-
to: grigiore e jnonotonia ac-
centuati, tra l'altro, dalla strut-
tura in puntate e dalla len-
tezza del ritmo generate della 
narrazlone. Perchd questo rit
mo avesse tl valore di un 
mezzo espressivo (il lento, ma 
inesorabile, procedere della de
cadenza) sarebbe stato necei-
sario conferire al racconto, ad 
ogni scena, ad ogni personag
gio una intensitd. e, insieme, 
una complessita che dal tele-
schermo sono assenti. 

g. c. 

oggi vedremo 
Stasera c Boomerang», la 

rubrica televlslva In due rl-
prese, presentera un servizio 
dl Virginio Bettini e Mario 
Morini dal titolo < Atom! sen
za pace » sui perlcoll che pos-
sono derivare dall'utilizzazlo-
ne dell'energia nucleare anche 
per scopi pacific!. Su questo 
argomento vertera II dibattito 
di gloved! sera. 

Sempre a a Boomerang » an-
dra anche in onda c La fab
brica con la faccia bella», 
una inchiesta di Tiziano Ter-
zani e Guido Tosi sull'attl-
vita degli intellettuali nelle 
Industrie italiane. 

Concludera il programma un 
servizio di Cor rado Augias 
suite nuove tendenze musical!. 

Alle 22.15, va in onda sul 
secondo canale nella rubrica 
cSpazio per due>, Dialogo, 
originale televisivo di Natalia 
Ginzburg: e un colloquio tra 
un marito e una moglie, du
rante il quale i due. chiac-
chierando di cose quotidiane. 
scoprono che tra di loro s'e 
aperta una frattura. Protago-
nisti: Paola Pitagora e Renzo 
MontagnanL 

Stasera andra in onda alle 
22,05 sul 1° canale, al posto 
d! « Orizzonti della scienza e 
della tecnica », la replica dello 
incontro Cassius ClayiFrazier. 

La collocazione di c Oriz
zonti » e naturalmente subor-
dinata all'esito e alia durata 
del combattimento, il cui r!-
sultato non e ancora noto al 
momenloin cui complllamo 
questa rubrica. 

Si conclude con lo spettacolo di quosta stra alle 21,15 al Teatro 
Ollmpico, II ciclo di applaudite esibizioni dell'Harkness Ballet 
di Now York, organizzate dall'Accadomla Filarmonica Romano. 
Nella foto: una scena d'intitmo del ba I lotto. 

Programmi 
TV nazionale 
1230 Sapere 

Mode e still del no
stra secolo 

13,00 Oggi cartoni animati 
13^0 Telegiomale 
144)0 Una lingua per tutti 
17,00 Paolino in soffitta 
17,30 Telegiomale 
1745 La TV dei ragazzi 

Spazio. Gb eroi del 
cartooe 

18.45 La tede oggi 
19.15 Sapere 

La societa posondo-
stnale 

19*45 Telegiomale sport 
Cronache italiane 
Oggi al Parlamento 

2030 Telegiomale 

21,00 Giallo di sera 
L'ispeUore BlavJer, 
questa volta, e sjle 
prese con on dehtto 
del quale e stato vit-
cma un usuraio 

22,05 Ripetizione del ftkn 
dell' incontro Clary-
Frazier 

23.00 Telegiomale 

TV secondo 
21,00 Telegiomale 
21,15 Boomerang 
22,15 Spazio per due 

Va in onda Dialogo, 
originale televisivo di 
Natalia Ginzburg; 

23,10 Medicina oggi 

Radio 1° 
GtorMi* rasHo - Ora 7 . * , 

12. 13. 14, 15, 17. 2 0 , 
23 ,10; fc Maftvtino music***; 
6,30: Corso alt l i a f n tnmtm 
• * ! 6,54: AlmaMCcO; 7.45: l«rt 
• I ParMmcnte • Lm cowwiswo 
at **rt«D«ni»rij 0,30: L« C M -
tomt 0*1 MMttino; 0: OnMra*-
te; 9.1S: VOI tO le; 10: 5o«-
aata CR; I I J O : Callcrte #ei 
«Mio«rainaia; 12,10: Smashl 
OiscM • cetye siosro; 
16,20: far voi fjievalli; 18,15: 
NeviM tfiscotraficatt; I t .SO: I 
tarocckl; 16,45: I tall* eft* ft> 
««rK 10s CirMwco; 19,30: 
Biat Charles A I M I M T in am 
concarto pvOOIlce rcftstrate al-
I'Olymatta « Partal; 20 .15: 
Ascotta, si fa sara? 
22,20: Chiara Fonts**; 22.40: 
Oivasstis 4i 

Radio 2° 
Clornsi* ra4ie Or* 6,25; 

7.30, 6.30. 0.30. 10.30. 
11,30. 12.30, 13.30. 15.30. 
16.30. 17.30. 10.30. 22.30. 
24; 6: I I auniaiar*; 7.40: 
•nentierae can Mnstaki a l « -
4* Ollart; i . 14: Musics aspras-
soj 6,40: Suoni a colon 4a* 
I'orcaastra; 9,14i I isroccklt 
9 .50; Un ataaro erase* a 
aWoohtyn, 41 Batty Ssnlthi 
10.05: Canton* par hrttlj 

10,35: CMamata Roasa 3 1 1 1 | 
12.10; Tnsnissieni iaslnaaHi 
12,35: Alto •ractiasanto; 
16.05: Pomendiana; 16,05* 
Com* a parcna; 18,15s Loaa 
Prsyins; 18,30: Special* GR; 
18.45: Un qoarto 4'ora 61 
aoviU; 19.02: aWlliasiSB*; 
19,20: Contrarsazieni i|aaiaii 
mali; 19,55: OoaOritealioi 
20.10: Masicamatch; 2 1 : P\m-
cerole ascolto; 21,20% ring 
pens; 21.40: Merita; 22s I I 
senxatitole; 22,40: t a porratrt-
ce di pan*-

Radio 3° 
Ora 10: Concerto dl ap*r> 

tur»; 11,15: Musich* italiana 
d'etfli; 11,45: Concerto baroc-
co; 12.20: Itineran opansticit 
I I primo Verdi. Prima trasmia-
sioa*; 13: latarraexzo; 14: 5a-
.lotto Ottocento; 14,30: I I di
sco in vetnnaj 15,30: Der rlnaj 
d«s Nlbelanasn (L'anallo dal 
Nia«t«ir»o). Prima fioraatat 
Ota Walkfirc (La Valkirta). 
Testo a musica di Richard 
Waancr. Atto tarzOt 17,25: 
Foah d'album; 17.40: I a n ha 
microsolcoi 18: Notisf* dal 
T tno: 18,45: « I I sola a tat-
tra t ts l ls^ »t 19,15: Coatasta 
dl Oflul sara; 20,15i Aaa 6aa 
sleean taaaa, di Kalbaiaa 
Stechhausen. Not* 
dl •oris Po 
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