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Tutti assolti 
gli esecutori 
dei «Sette 
peccati» 
di Brecht 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 31 

Piena assoluzlone a conclu-
slone di un processo a carico 
del regista Carlo Quartucci. 
dello scenografo Giancarlo 
Cobelli e degli attorl e can-
tanti Alberto Rossetti, Marco 
Gagliardo, Pierluigi Pagano 
Merlinl, Antonio Piovanelll, 
Claudio Remondi, Alberto Rlc-
ca, Nike Arrighl, Bruno Ales-
sandro. Antonio Francioni, 
Gianni Valeriano. 

II procedimento coinvolgeva 
pressoche l'intero cast che, 
nel corso della stagione lirica 
della primavera del 1971. ave-
va reallzzato e presentato a 
Genova l'opera / sette peccnti 
capitali delta piccola borghe-
sia di Bertolt Brecht musics-
ta da Kurt Weill. 

Era stato il baritono Giam-
plero Milaspina a scandaliz-
zarsi della regia e della mes-
sa in scena dell'opera. Egli 
aveva scritto una lettera al 
questore: l'opera venne visio-
nata da un vice questore e da 
un commissario i quali la de-
scrissero in un dettagliato rap-
porto al sostituto procuratore, 
dntt. Mario Sossi. che proce-
dette contro regista, scenogra
fo e attori accusati di «atti 
contrari alia pubblica de-
eenza ». 

Un'attrice nuda. simulazio-
ni di atti sessuali compiute 
con alcuni manichini, la co-
struzione in palcoscenico di 
una donna enorme. l'ostenti-
zione di altre simbologie del 
sesso venivano elencate nel 
capo d'imputazione che e sta
to letto ieri mattina dal pre-
sidente della terza sezione del 
Tribunale. dott. Dettori. 

Quartucci e Cobelli, unici 
presenti al processo. hanno 
spiegato la loro interpretazio-
ne del testo brechtiano. mani-
festando stupore, perche chi 
si e scandalizzito ha visto in 
chlave naturalistica una «mes-
sinscena metafisica ». come hi 
dichlarato esplicitamente lo 
scenoarafo. 

II PM.. dott. Marvulli. ha 
domandato la piena assoluzio-
ne di tutti i comoonenti del 
cast. Si sono associati i difen-
sori. e il tribunale ha assolto 
tutti « perche il fatto non co-
stituisce reato». 

g. m. 

I preparativi per il Festival 

Ecco le prime 
6 7 canzoni 

giunte a Sanremo 
Oggi la prima seduta della commissione di ascolto 

Dal nostro corrispondente 
SANREMO, 31. 

La Segreteria del XXII Fe
stival della canzone italiana 
ha consegnato questo pome-
riggio alia stampa un primo 
elenco di sessantasette cantan-
ti e canzoni, elenco che ripor-
ta poco piu della meta delle 
adesloni pervenute. Infatti, ol-
tre a quelle comunicate oggi, 
si erano gia avute nei giorni 
scorsi le conferme di invio 
delle canzoni da parte di Gi-
gliola Cinquetti. Claudio Vil
la, Anna Identici. Gipo Faras-
sino. Orietta Berti. Marcella 
Bella, Roberto Carlos, Johnny 
Dorelli, Gianni Nazzaro, I No-
madi e Delia, Equipe 84. Alun-
ni Del Sole, Claudio Rocchi, 
Fred Bongusto. Paolo Mengo-
li. Simon Luca. Giovanni, 
Franco Franchi, Mino Reita-
no, Lara Saint Paul. Peppino 
Gagliardi. e i complessi Nuo-
va Idea e i Delirium. Ecco il 
primo elenco sino alle ore 
16.30 del 31 gennaio. dei can-
tanti e relative canzoni: Pep
pino Di Capri: Una catena 
d'oro; Antonella Bottazzi: La 
caccia; Luisa Lodi: La prima 
notte d'amore; Franco Tozzi: 
Ciao felicita; Goffredo Cana-

«Izvestia » su 
Chaplin e gl i USA: 

Hollywood e 
• • ipocnta 

MOSCA. 31. 
« Ipocriti » sono definiti dal 

giornale sovietico Izi:estia i 
ripensamenti di Hollywood su 
Charlie Chaplin. Riferendo 
suU'asserita intenzione di Cha
plin di tornare a Hollywood 
dopo venti anni. e sui festeg-
giamenti che gli vengono pre-
parati, il giornale afferma che 
Chaplin fu costretto a lascia-
re l'America «in seguito ad 
accuse pazze e assurde», mo
tivate in realta «dalle sue 
idee progressiste e dalle sue 
attivita in favore della pace ». 

Una rosa 
per Raina 

SANREMO — I floriculfori della rivicra ligure hanno deciso 
di dedicare alia canianfe bulgara Raina Kabaivanska la piu 
bella rosa dell'anno. La soprano ha molti impegni nel nostro 
paese: il piu immediato e I'interpretazione della « Francesca 
da Rimini» di Zandonai, che sari presentata in vari teatri 
llrici dell'Emilia-Romagna 

in breve 

rlni: E mi piaceva; Toni Cue-
chiara: Preghtera; Toni Dal-
lara: Che finimondo sei; Pier 
Giorgio Farina: E' tutto qui; 
Luciano Tajoli: Un uomo che 
sa perdere; Roberto De Simone: 
Anni Verdi; Barbara: Tic tac, 
tic toe; Marisa Sacchetto: La 
foresta selvaggia; Rossano: 
Perdersi; Pilade: Uno, due, 
tre, corri; Fausto Leali: L'uo-
mo e il cane; Shel Shapiro: 
Un po' di piu; Tony Renis: 
Dai, San Pielro, lascialo pas-
sare; Mario Tessuto: Un atti-
7HO del giorno; Angelica: Por-
tami via; I Nuovi Angeli: Sin
gapore; Paola Musiani: La 
mia strayia vita; Edda Ollari: 
Un cuore per amare; Renato 
Arruh: E dimmt se...: Alain 
Barriere: Perche", perchd, per-
ch&; Nino Ferrer: Fratelli e 
cosl via; Piero Focaccla: Il sa-
bato a ballare; Fausto Ciglia-
no: Vita vissuta; Lolita: Alle
gro ma non troppo; Nico Fi-
denco: II mare o un uomo; 
Anna Maria Izzo: Peccato 
d'amore; I Dik Dik: E' nel 
mio cuore ancora; Silver: Ver
ba bianca; Donatello: Ti vo-
glio; Bobby Solo: Rimpianto; 
Milva: Medtterraneo; Guido 
Renzi: Mamma mia, bella 
mia; Bruno Filippini: La vi
ta e una leggenda; Ofelia: 
Quattro piccoli soldati; Per
cy Faith: La mia religione 
(mio signore); Dominga: L'A-
more e un marinaio; Julio 
Iglesias: Un nodo al fazzolet-
to; Leonardo: Non torno a ca-
sa stasera; Laura Carlini: Vi
ta in due; Michele Forestiero: 
/ giganti, il cane e la stella; 
Rosalino: Storia di due ami-
ci; Dino: Lucia; Rita Pavone: 
Amici mai; Louiselle: II con-
vento; Jimmy Fontana: La 
ballata delta speranza; Car
men Villani: Quanto mi pia
ceva far I'amore con te; Lucio 
Dalla: Piazza Grande; Nada: 
// re di denari; Leonard!: Un 
povero diavolo m paradiso; 
Mauro Lusini: E le stelle in 
cielo restano a brtllare; I Via-
nella: La fortuna; Domenico 
Modugno: Un catcio alia at-
ta; Gianni Morandi: Ricordo 
una canzone; Nicola Di Bari: 
/ giorni dell'arcobaleno; A-
manda: Di liberta si muore; 
Paolo Ferrara: Sentimenti; 
Little Tony: Dimmi no, dim-
mi si; Franco Tortora: Uno, 
due, tre; Roberta Falchi: In-
quietudine: Toni Astarita: Si; 
Niky: La mia solitudine; Mir-
na Doris: La tua croce. 

Questo elenco viene comple-
tato con gli ultimi invii che 
perverranno entro stasera. 
Domani pomeriggio alle ore 
15 la commissione di ascolto 
terra la sua prima seduta a 
Villa Nobel di Sanremo ed e 
previsto che i lavori prose-
guiranno per quattro giorni. 
I nomi dei component! tale 
commissione la Segreteria del 
Festival li vuole mantenere 
segreti fino a domani per evi-
denti ragioni. e noi questo 
segreto lo rispettiamo. anche 
se fughe di notizie. anticipa-
zioni ve ne sono gia state. 
Ogni mpmbro esprimera per 
ciascuna canzone ascoltata un 
voto che va da uno a tre e si 
trattera di un lavoro alquan-
to impegnativo, tenuto appun-
to conto che i testi da ascol-
tare saranno sui centotrenta. 
Elio Gigante. che di questa 
manifestazione ha assunto l'in-
carico di direttore artistico, 
sta ancora cercando le attrici 
da affiancare ai due presen-
tatori, Mike Bongiorno, a cui 
e riservata la parte definita 
tecnica. cioe di annunciare 
nome dei cantanti. titoli delle 
canzoni ed autori, e Paolo 
Villaggio, con « interventi e 
sketches». Si fa ancora il no
me di Sylva Koscina. come 
una delle attrici che vedremo 
le sere del 24. 25 e 26 febbraio 
sui palcoscenico del Salone 
delle feste e degli spettacoli 
del Casind Municipale di San
remo. 

g. I. 

L'erediti di Mahalia Jackson 
CHICAGO. 31 

Mahalia Jackson, la cantante americana deceduta la scor-
M settimana, ha lasciato un'ereditL di un mi lion e di dollar! 
(circa 581 milioni di lire) oltre ad un appartamento di 81 
Stanze a Chicago e ad una tenuta agricola. 

I Balletti africani della Guinea a Milano 
MILANO, 31 

Da venerdl a domenica prossimi, per complessive quat
tro repliche, si esibiscono al Lirioo I Balletti africani della 
Guinea. 

Formato da oltre cinquanta ballerini il complesso guinea-
no si propone di most rare il volto artistico deli'Africa Nera 
di oggi e di ieri, il suo spirito di emancipazione innestato su 
una base culturaie tradizionale che sprofonda nel piii remoto 
passato. 

Nuovi cinema specializzati a Parigi 
PARIGI, 31. 

« Elysee 1 s, x Elysee 2 », « Elysee 3 »: sono 1 nomi di tre 
nuove piccole sale di proiezione (dispongono rispettivamente 
di 220, 250 e 330 posti) che. Inaugurate ieri sui Caxnpi Ellsi, 
offriranno da oggi agli appassionati di cinematografo la pos-
ajbllita di apprezzare, sulla rlva destra del Senna, film di 
fjpfste qualita artistica generalmente destinati al pubblico 
a piu intellettuale » della «rive gauche ». 

II vincitore 
di Canzonissima 

al Festival 
BOLOGNA, 31 

, «Ho deciso; anche se ho 
vinto Canzonissima partecipe-
r6 ugualmente al festival di 
Sanremo »: Nicola Di Bari ha 
annunciato con queste parole 
la sua presenza sui palcosce
nico della maggiore manife
stazione della canzone italia
na. II cantante pugliese. im-
pegnato in numerose « serate a 
che lo occupano ogni giorno 
fino alia fine di Camevale, si 
e fermato oggi a Bologna, fa-
cendo visita ad alcuni amici. 
Conversando con un redatto-
re dell'ANSA sui Festival di 
Sanremo egli ha detto: « Can-
ter6 / giorni dell'arcobaleno*. 

c Si tratta di un motivo mol-
to romantico. molto dolce — 
ha spiegato Nicola — che por-
ter6 a Sanremo, anche se ra-
gionando freddamente a San
remo non mi converrebbe an-
dare. Lo faccio per il pubbli
co che mi ha premiato a Can
zonissima; non e giusto che 
io mi tiri indietro». 

Proteste per 
la censura in 

Sud Africa 
JOHANNESBURG, 31. 

La « Societa cinematografi 
ca » di Johannesburg ha deci
so di sospendere a tempo in
determinate 1'assegnazione dei 
suoi premi, a causa della cen
sura, «La selezione dei film 
che riescono ad arrivare al 
pubblico in Sudafrlca — ha 
detto la Societa — non e piu 
rappresentatlva del comples
so della produzione mondla-

<cll Naso» alia Scala quarant'anni dopo 

Lucidita e follia del 
gjovane Sciostakovic 

L'opera, che conserva tutta la sua forza satirica, e stata presentata nel-
I'edizione del Maggio fiorentino del 1964 con la regia di Eduardo e le 
scene e i costumi di Maccari -1 cantanti e il maestro Bartoletti alle prese 
con la partitura che richiede una difficile tecnica antimelodrammatica 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 31. 

Dopo un viaggio di oltre 
quarant'anni, II Naso di Scio
stakovic e arrivato alia Sca
la. Nato il 12 gennaio 1930 al 
Piccolo Teatro di Leningrado, 
rapidamente scomparso dal 
cartellone. risorto a Dlissel-
dorf e a Firenze nel '61, poi 
rappresentato all'Opera di Ro
ma, il capolavoro sconosciuto 
di Sciostakovic appartiene a 
quella produzione di cui si 
parla molto senza la possibi-
lita di una conoscenza diretta. 
Ora che l'occasione e'e, sara 
bene approfittarne, sia per il 
valore dell'opera, sia per la po-
sizione che essa occupa in 
quel fondamentale perlodo del 
l'arte sovietica concluso, gros-
so modo, con la morte di 
Maiakovskl. 

Chi ha visto, nell'ultlma 
Biennale veneziana, il proget-
to del Palazzo monumento di 
Tatlin, con le sale di vetro 
rotanti in una spirale di fer-
ro, e chi, in questi giorni, ha 
assistito al Teatro Quart lere 
alle recite del Bagno. ha da-
vanti a se due poli dello 
straordinario decennio venti-
trenta. L'arte, uscita dalla tern-
pesta dell'ottobre, punta al 
sowertimento radicale della 
vecchia cultura «borghese»; 
iconoclasta nella forma e nei 
contenuti, spazza quanto e 
mufflto, distrugge il luogo co-
mune, irride la saggezza im-
posta dai capelli bianchl. Col-
legandosi con l'avanguardia 
occidentale assimilando i sug-
gerimenti piu avanzati, dal 
futummo in poi. 1'avanmmrdia 
sovietica vorrebbe realizzare 
ci6 che l'Occidente pu6 soltan-
to enunciare come protesta. 

Del movimento. il teatro e 
la punta piu avanzata coi no 
mi prestigiosi di Maiakovski 
e di Meyerhold, il poeta e il 
regista di genio accomunati 
nell'ultlma battaglia contro la 
burocrazia e la retorica, mali 
antichi soprawissuti alia Ri-
voluzione. In questo ambito, 
troviamo anche il giovanissi-
mo Sciostakovic, nato a Pie-
troburgo il 25 settembre 1906, 
assurto appena ventenne alia 
celebrita con la Prima sinfo-
nia, autore di musiche di sce
na per spettacoli di punta 
e, va da se, ammiratore di 
Berg, di Hindemith, di Ho-
negger, degli espressionisti 
viennesi e dei dadaisti parlgi-
ni che. in quegli stessi anni, 
furoreggiano a Mosca e a Le
ningrado. Aggiungiamo che 
Maiakovski e Meyerhold stan-
no per chiedere a Scoistakovic 
le musiche per La Cimice, e 
abbiamo il quadro in cui ap-
pare II Naso. 

II soggetto e offerto da Go
gol, padre dei surreahsti e de
gli anticonformisti russi, as
surto a nuova celebrita dopo 
la Rivoluzione. E, di Gogol. 
Sciostakovic scegiie uno dei 
piu bizzarri e sconcertanti rac-
conti: quello del Maggiore Ko 
valiov, piccolo burocrate in 
cerca di un buon impiego e di 
una moglie con dote, che un 
triste mattino si sveglia senza 
naso. La sua appendice e par
tita per conto proprio e si pa-
voneggia nella cattedrale in ve-
sti ricamate di Consigliere di 
Stato. Kovaliov e rovinato: 
come pu6 un solerte impiegato 
far carriera, frequentare le 
case « quasi nobili» della con-
siglieressa e della generalessa, 
ornate da graziose figlie. se 
manca di naso, cioe di fluto? 
Awenture e sventure si mol-
tiplicano; il naso, catturato 
dalla polizia mentre tenta di 
fuggire in diligenza, non si 
riappiccica; il dottore si di-
chiara impotente; infine, sen
za motivo. come era scompar
so, il naso torna a posto e il 
suo padrone pub rioresentarsi 
f el ice. sui passeggio. tra le 
ragazze appetibili e i burocra-
ti suoi pari. 

Sarebbe difficile trovare un 
argomento piii antilirico di 
questo. Gia la scelta del li
bretto (abilmente confeziona-
to da Sciostakovic con l'aiuto 
di tre letterati amici) rappre-
senta una dichiarazione di 
guerra contro i eurocrat! del 
pentagramma arroccati al Bol-
scioi, ai sostenitori della sen-
timentalita ciaikovskiana e 
pucciniana, ai partiti dell'arte 
del cuore, Sciostakovic con-
trappone Tironica, tagliente ir-
razionalita del Novecento an-
tiromantico. Le scene, rapidis-
sime, si sxisseguono in un rit-
rno di danza meccanica e ir-
reale; i personaggi appaiono 
e scompaiono. trascinati da 
un vento di follia, incalzati da 
una musica che tree il ritmo 
inumano dal maccbinismo del 
nostro secolo. 

Abbiamo ricordato. or ora, i 
modelli del giovane Sciostako
vic Non v'e dubbio che. da 
Berg a Honegger, ognuno ver-
si il proprio obolo nel calde-
rone del russo. Ma gli impre-
stiti vengono immediatamente 
assorbiti nello scintMlante qio-
co stilistico che e del musici-
sta e del suo tempo. Un gioco 
che, mentre demolisce i logori 
schemi del melodramma ro
mantico, tra ironiche citazio-
ni di Ciaikovski e di Wagner. 
costruisce con estrema luci
dita un nuovo mondo di im-
magini fantasiose e razionali. 
ricco di invenzionl tematiche. 
di colori. di ritml, raggruo-
pando il tutto — alia fine — In 
sollde strutture corali e sin-
foniche (la scena della stazlone 
di posta, del mercato. i nu 
merosi Intermezzi e i preludi) 
a riprova della capacita del 
maestro di costruire dopo aver 
demoUto. 

Non meraviglla tuttavia che 
I conformisti, presenti in ogni 
parte del mondo, abbiano av-
vertito piuttosto l'lronla di-
struggitrlce. La stessa cosa ac-
cade a Majakovski e, in gene-

rale, a tutti gli artistl che, 
negli anni trenta, dovettero 
acconciarsi alio spegnersi de
gli entusiasmi ribelli. Perclb 
II Naso scomparve dalle scene 
nell'URSS e, quando riapparve 
in Occidente, fu aggredito dai 
burocrati della nostra cultu 
ra. dai Delia Corte ai Confalo 
nieri, con argomenti anche piii 
grossolani di quelli di un Mar-
tinov. II che dimostra quanto 
il lavoro sia ancora mordace 
e attuale. 

In questa chiave l'hanno vi-
; sto i due eccezionali alleslito-

ri, Bruno Maccari ed Eduardo 
Da Filippo. di cui la Scala 
con apprezzabile iniziativa. ha 
ripreso scene, costumi e regia 
dalla prima edizione fiorentina 
e romana. Difncilmente si pub 
immaginare qualcosa di piii 
vivo e attuale dei bozzetti 
scintillanti di invenzioni, di 
trovate, di colori, dei costumi 
alia Giulio Verne, della regia 
(realizzata da Bruno Nofri) 
che non perde una battuta. 
un'allusione nel testo della 
musica. Questo e teatro, au-
tentico, in una lettura che, se 
non e quella di Meyerhold, e 

tuttavia quella dei nostrl gior
ni, della nostra sensibilita. 

Dal punto di vista musicale, 
sotto la guida di Bruno Bar
toletti, lo sforzo e 11 medesi-
mo, anche se cantanti e suo-
natori, salvo eccezioni, prova-
no qualche difficolta nell'af-
frontare una tecnica deci^amen-
te antimelodrammatica. Proba-
bilmente e'e anche una que-
stione di rodaggio da comple-
tare nelle prossime repliche. 
Vogliamo comunque citare sin 
d'ora. tra le fortunate eccezio
ni. il Kovaliov di Renato Ca-
pecchl, attore e cantante di 
arguta e penetrante comicita. 
Con lui ricordiamo, tra la fol
ia degli interpreti, Davia, Se
bastian, Formlchini. Misciano 
(Naso), Calabrese, Giombi, le 
signore Cavalli, Fabbri, Calma. 
Ravazzi. Mezzetti, i corlsti e 
gli orchestrali in funzione di 
solistl, tutti insomma — com-
presi macchinisti ed elettrici-
sti — impegnati nell'affronta-
re, con apprezzabili risultati. 
un'impresa assai fuori dello 
usuale. 

Rubens Tedeschi 

le prime 
Musica 

Haydn e Liszt 
alPAuditorio 

Due « mostri » della storia 
della musica si sono spartiti 
il concerto all'Auditorio: Ha
ydn e Iiszt. 

II primo. a 240 anni dalla 
nascita, tiene ancora bene il 
campo, con tutto il prestigio 
di maestro per l'Europa (nato 
nel 1732, ventiquattro anni pri
ma di Mozart, gli soprawivera 
per diciotto anni, morendo nel 
1809, quando Rossini aveva di-
ciassette anni e Beethoven era 
sulla soglia dei quaranta). 

II secondo (1811-1886), ab-
bandonato il ruolo di pianista 
dei salotti europei, sta ora av-
vicinandosi al primo centena-
rio della morte con un tardi-
vo, ma giustissimo riconosci-
mento del suo genio inventivo. 

Di Haydn, con bel garbo. e 
stata presentata la Sinfonia 
concertante per violino, violon
cello, oboe e fagotto, risalente 
al 1792 (periodo londinese), 
che e servita magnincamente 
a mettere in risalto lo spic-
co solistico dei it primi» del-
1'orchestra: nell'ordine, Genna-
ro Rondino, Franco Paccani, 
Pietro Gaburro e Fernando 
Zodini. Iniziative del genere, 
perb, tanto piu saranno da lo-
dare, quanto piii saranno sot-
tratte alia sporadicita. Attuate 
una tantum, cioe, non consen-
tono ai pur ottimi strumenti-
sti di ritrovare anche lo stile 
solistico. 

Di Liszt e stata ripresa la 
monumentale Faust-Sympho-
nie. Dedicata a Berlioz (e cosl 
Listz ricambiava la dedica 
berlioziana della Dannazione 
di Faust), registra il distacco 
dal clima sinfonico instaura-
to da Berlioz e i 'awio verso 
nuovi traguardi, spesso sotto-
braccio con Wagner (ma sara 
Wagner, attenzione, a subire 
il fascino di Liszt). 

La Sinfonia, composta tra il 
1853-'54, si presenta anche co
me il a precedente » delle Sin-
fonie di Mahler, e non soltan-
to per la durata (75 minuti). 
Nel primo a tema » di Faust — 
ripreso da Wagner nella Wal-
chiria — e'e anche una serie 
di dodici suoni. 

I tre tempi rievocano ri
spettivamente Faust, Marghe-
rita e Mefistofele presentato, 
perb. come il rovescio satani-
co dei temi di Faust. Sulle ul-
timissime battute entrano un 
coro maschile e un tenore (per 
l'occasione. Carlo Gaifa) che 
intonano gli ultimi versi del 
Faust di Goethe: « La caducita 
e solo un simbolo. L'irraggiun-
gibile diventa reale. L'indici-
bile e concretezza. L"Eterno 
femminino ci attira._». 

Stupendo direttore e appar-
so Aldo Ceccato, dal gesto 
ampio. vistoso, ma pure inten-
so. e sempre improntato ad 
una profonda consapevolezza 
della modemita di questo 
Liszt. 

e. v. 

Teatro 

Adam Darius 
« Adam Darius e senza dub

bio il piu grande mimo vi-
vente...». leggiamo nel d€-
pliant a cura deil'Istituzione 
Universitaria dei Concert!. 
Eravamo un po' tutti col fiato 
sospeso. sabato sera, nell'au-
ditorio romano «San Leone 
Magno », anche perchS, a par
te il giudizio sopra citato e 
tratto dalla rivista londinese 
Synthesis, la nota del pro-
gramma si dilunga entusiasti-
camer.te sullo stile UNessun 
soggetto gli is stato precluso ») 
e sulle tournie di questo gio
vane mimo americano: Darius, 
nel corso dei suoi vlaggi, si 
e esibito in Israele, per l'eser-
cito di Terra Santa-..; nel con-
tinente africano, nella colouia 
portoghese di Mozambico e 
per i razzisti di Cape Town e 
Johannesburg... 

Per dirla invece brutalmen-
te, Adam Darius non e nem-
meno un mimo mediocre per
che non e, sostanzialmente, 

un mimo. La sua « arte» so-
miglia piuttosto al balletto, 
interrotto spesso da azioni na-
turalistiche, banaii e appros-
simativo anche se pretendono 
«tradurre /> qualsiasi tema o 
idea. Darius non ricrea con 
1'immaginazione e il gesto le 
idee comunicabili, ma ripro-
duce naturalisticamente i ge-
sti quotidian! commentati da 
una colonna sonora altrettan-
to naturalistica ed evasiva. In 
breve, Darius propone un di-
scorso volgarmente denotati-
vo, che respinge inequivoca-
bilmente il momento connota-
tivo qualificante e espresslvo. 
E la stessa invenzione e po-
vera soprattutto perche non 
rispetta le regole piu elemen-
tari del mimo (spesso. distrug
ge lo stesso spazio immagina-
rio poco prima creato), per 
cui il corpo umano e chiama-
to a comunicare concetti o 
sensazioni attraverso sintesi 
e metafore visive, mentre il 
suono ha soltanto la funzio
ne, se rha. di suggerire at-
mosfere. 

Darius giunge persino a 
« mimare » una partoriente e 
gli ultimi istanti di un mori-
bondo: rispettivamente, da 
dietro le quinte, udiamo le 
urla strazianti della madre, il 
rantolo dell'uomo in punto di 
morte e il martello che batte 
sui chiodi della bara. Piutto
sto ambiguo, tra l'altro, ci e 
apparso il «numero» sui tos-
sicomane. Soltanto il gioco 
delle mani, per gli Innamorati, 
raggiungeva moment! di crea-
zione poetica, ma anche qui 
disturbava alquanto l'eccessi-
va mimica facciale di Darius. 
II pubblico, piuttosto a di gusti 
semplici». ha applaudito ca-
lorosamente; e si replica sol
tanto questa sera. 

vice 

Cinema 

Senza movente 
Incredibile la didascalia ini-

ziale del a giallo-poliziesco » di 
Philippe Labro. Senza moven
te. dove si anticipa che si 
tratta della storia «di un uo
mo alia ricerca di una verita 
nascostan. Quest'uomo, natu-
ralmente, e un commissario, 
Jean-Louis Trintignant. e dif-
facilmente potremmo immagi
nare un poliziotto che non 
ricerchi, quotidianamente. la 
verita non in senso filoso-
fico, ma la verita sull'assas-
sino. Si fa per dire, ma Trin
tignant e un uomo che ha 
una coscienza, anche se il suo 
pistolone a tamburo fa molto 
spesso centro contro la vitti-
ma delinquente. 

II movente di Trintignant 
e, quindi. servire la « legge» 
e la «giustizia» (anche se 
finira per dimettersi dalla po
lizia per «troppo sangue »), 
mentre l'altro movente. quello 
piu importante, del regista 
(ex-giornalista) Philippe La
bro, e rannichilimento aspi-
rituale » del pubblico pagante. 

I movent!, quindi. non man-
cano, a tutti i Iivelli. e. tanto 
per entrare nel merito del-
Tintreccio — la storia 6 trat
ta da un romanzo di Ed Mc 
Bain, Ten plus one — il mo
vente dell'assassino e la ven
detta; Juliette, la moglie del
l'assassino, otto anni prima, 
durante un'orgia consumata 
in casa d'industriali, era sta
ta violentata da molti uomi-
ni. Dopo otto anni, anche per 
circostanze piuttosto comples-
se che non e il caso d'illu-
strare, il marito a disonorato » 
decide di far fuori con un fu-
cile a cannocchiale tutti gli 
uomini e le donne che parte-
ciparono all'orgia. 

H film — girato a colori 
con una certa dislnvoltura, a 
Nizza — e di una banalita 
sconcertante, e veramente fuo
ri luogo appaiono alcune allu-
sionl al terrorismo di «sini
stra » e alia contestazione uni
versitaria. 

vice 

II Sindacato 
critici 

di cinema 
e le auforita 
di governo 

In riferimento a un'intervi-
sta rilasciata dal ministro Mat-
teotti al settimanale ABC, e 
pubblicata sui n. 3 di questo 
anno del periodico, il presi-
dente del Sindacato nazionale 
critici cinematograflcl italianl, 
Giovanni Grazzini, ha inviato 
una lettera alio stesso settima
nale, che verra pubblicata nel 
prossimo numero. 

Mi rallegro — scrive Grazzi
ni — nel sentire che il mini
stro Matteotti nega di « osteg-
giaren il Sindacato. « S G fos
se cosl, il ministro rivelereb-
be infatti un antmus antisin-
dacale non molto produttivo 
per il partito di cui e autore-
vole esponente, e che si propo
ne, secondo le recenti parole 
del sen. Saragat, di essere "un 
centro di attrazione di forze 
del lavoro sempre piii nume
rose" ». 

« Se non a " ostegglare " — 
prosegue Grazzini — vorrei pe
rb sapere a quale verbo della 
lingua italiana si dovrebbe al-
lora ricorrere per dennire il 
comportamento di un ministro 
che non da segni di vita di 
fronte alle richieste presenta-
tegll da un sindacato costi-
tuitosi fln dal maggio 1971, non 
risponde alle sue lettere, non 
si offre di ascoltarne le ra
gioni, e quando e costretto da 
un giornale a prendere posi-
zione scarica sugli altri tutte 
le responsabilita, preferendo 
discettare sui caratteri della 
societa moderna per difendere 
soltanto una parte dei gior-
nalisti cinematograflci. Mi rl-
ferisco in primo luogo al co-
siddetto "riconoscimento" del 
sindacato e alPobbligo di at-
tenersi al disposto della leg
ge 1213 (la legge generale 
sui cinema n.d.r.J. 

«Quando Ton. Matteotti — 
continua la lettera di Grazzi
ni — nella sua intervista ad 
ABC. afferma che "la respon
sabilita del riconoscimento in 
termini giuridici deve essere 
demandata — in primo luogo 
— all'Ordine professional" 
(all'inizio dell'intervista parla 
invece di Federazione nazio
nale della stampa, facendo una 
bizzarra confusione £ra due or-
ganismi completamente diffe
rent!), il ministro del turismo, 
dimentico delle proprie funzio-
ni, sembra divertirsi a coprire 
il paesaggio di nebbia. Egli do
vrebbe saper bene che i sin-
dacati sono associazionl le 
quali, secondo la Costituzione, 
non hanno bisogno, per esiste-
re, di nessun intervento o au-
torizzazione dall'alto. Qualun-
que sia l'atteggiamento della 
Federazione della stampa nei 
confronti del Sindacato criti
ci, cib non ha proprio nessuna 
rilevanza ai fini degli adempi-
menti previsti dalla legge 1213. 

«Poiche tale legge dispone 
che i rappresentanti nelle va-
rie commissioni devono essere 
indicati dalle " rispettive orga-
nizzazioni nazionali di catego-
r ia" — afferma Grazzini — 
il dicastero del Lavoro deve 
semplicemente accertare se il 
Sindacato critici ha diritto a 
tale qualifica. Ebbene, questo 
accertamento non richiede 
grande fatica a chi sia in buo-
na fede e abbia un senso agile 
della democrazia: basta scor-
rere 1'elenco dei 110 soci del 
Sindacato, tutti critici cinema
tograflci iscritti alle associazio-
ni della stampa, per convincer-
si che ci troviamo appunto 
di fronte a un'organizzazione 
nazionale di categoria, la cui 
rappresentativita e data, oltre-
che dal numero, dalla serieta 
professionale e dalla varieta di 
orientamenti ideologic! dei 
suoi soci. 

«II Sindacato critici — sot-
tolinea Grazzini — torna per-
cib pubblicamente a denuncia-
re che ne il ministro Matteotti 
ne il ministro del Lavoro, Do-
nat Cattin, hanno dato rispo-
sta alcuna alia lettera del 3 no-
vembre 1971, con la quale il 
Sindacato stesso protestava 
per non essere stato tenuto in 
considerazione al momento 
del rinnovo della Commissio
ne centrale per la cinemato-
grafia, di cui — recita I'art. 3 
della legge 1213 — devono far 
parte anche "due rappresen
tanti dei giornalisti cinemato-
grafici". 

c Se 1 funzionari del ministe-
ro del Lavoro avessero avuto 
un briciolo d'iniziativa e se 
da parte del ministro Matteot
ti non fosse esistita la chiara 
volonta di constrastare 1'orien-
tamento della stragrande mag-
gioranza dei critici cinemato-
grafici italianl, una sollecita 
consultazione fra le parti 
avrebbe portato a riconoscere 
la necessity di interpretare la 
legge 1213 alia luce del fatto 
nuovo rappresentato dalla na
scita di un altro Sindacato». 

Sottolineato che anche da 
questo episodk) emerge la ne-
cessita di una revisione della 
legge 1213. Grazzini auspica 
quindi che I ministeri interes-
sati sentano il dovere, acco-
gliendo le istanze gia presen-
tate, di farsi promotori di un 
incontro in cui « si esprima la 
leale volonta di superare l'as-
surdo braccio di ferro fra le 
autorita di govemo e la critica 
cinematografica italiana ». 

La lettera conclude affer-
mando: m Non e'e dubbio in
fatti che i ministri deboano 
attenersi al disposto della leg
ge, ma e anche evidente che 
quando la liberta di associa-
zione di cui si compiace il mi
nistro Matteotti produce una 
nuova associazione di catego
ria, i ministri che vogliono 
concretamente dimostrare in-
fondate le accuse loro rivolte 
devono essere disponibili per 
un confronto fra la lettera 
delle leggi, il loro spirito, e la 
realta delle cose, n che ne Ton. 
Matteotti ne l'on. Donat Cat-
tin sino ad oggi hanno fatto, 
e percib non si vede perche* 
debba essere deflnito "una 
fantasia dettata da intent! 
strumentali" il sospetto che 11 
sindacato critici cinematogra
flcl sia stato e sia tuttora 
"osteggiato" ». 

reai y|7 

controcanale 
CONFLITTO TRA GLI DEI — 
Fino all'ultimo, gli autori del
la Teleneide sono rimasti in-
decisi tra I'illustrazione del 
poema in chiave di favola e 
I'interpretazione dei conflitti 
interiori di Enea in una pro-
spettiva moderna: e, in defi-
nitiva, ha prevalso la favola. 

L'ultima puntata e stata 
senza dubbio piii unitaria e 
coerente delle due precedenti: 
grazie al fatto che la narra-
zione ha trovato il suo cen
tro nello scontro tra Troiani 
e Latini e tutti gli episodi 
particolari sono apparsi stret-
tamente legati alia vicenda 
principale. Una puntata di 
azione, culminata nel duello 
tra Enea e Turno: e I'abilita 
narrativa del regista Franco 
Rossi ne ha tratto una per-
suasiva conferma. 

L'impresa era tutt'altro che 
facile, perche la tradizione 
dei kolossal cinematografid, 
imperniati sulle spettacolari 
scene di massa e sulla reto
rica dell'a eroe », era 11 a ten-
dere i suoi trabocchetti. Ma 
da questo punto di vista, 
Franco Rossi si era gia pre-
parato il terreno: scartando 
le sequenze popolate di corn-
parse per puntare sulla pre
senza dei pochi, sui primt 
piani, sui taglio quasi assor-
to del racconto anche nei 
momenti piii drammatici. Co
sl, lo sceneggiato ha conser-
vato una sua costante digni-
ta, evitando la descrizione di 
un mondo di cartapesta: sui 
piano visivo, la vicenda de
gli scontri tra i due popoli, 
rappresentati da due piccoli 
grunni di querrieri, ha con-
quistato una sua credibilita, 
e it passaggio dall'azione col-
lettiva ai singoli episndi (la 
morte di Eurialo e Niso, la 
fine di Pallante e Camilla, il 
duello tra Turno ed Enea) e 
avvenuto in modo naturale, 
in un clima di giusta sem-
pticita. Tutta la puntata ha 
avuto un sapore di malinco-
nia: e la ferocia di certe sce
ne (basti pensare a quella 
nella quale i Latini recano 
al campo troiano la testa di 
Eurialo) si e stemperata in 
questo sapore. 

Anche per questo. perb, ha 
prevalso la favola: e. del re-

sto, alle riflessioni di Enea, 
questa volta, e stato dedicato 
appena qualche momento. 
D'altra parte, questa e stata 
la puntata nella quale I'inter-
vento degli dei e venuto net-
tamente in primo piano: il 
fato, che nel corso delle pun-
tate precedenti aveva qualche 
volta assunto la dimensione 
allusiva del simbolo (il sim-
bolo delle forze storiche con
tro le quali Enea era chia-
mato e costretto a scontrar-
si: e questo nella prospetti-
va di una interpretazlone 
moderna del mondo del pro-
tagonista), qui e tomato ad 
essere puramente e semplice
mente il frutto dei capricci 
degli dbl e dei loro dissidt. 

C'e da dire che in Virgi-
lio, perb, la favole aveva al-
meno due ragioni d'essere: 
quella di esaltare le suppo-
ste origini di Roma e quella 
di interpretare in chiave poe
tica il mondo contemporaneo 
dell'autore. Non si pub dire 
lo stesso di questa Teleneide, 
che jion e riuscita a formu-
larc alcun moderno «m$s-
saggio» e non e riuscita — 
o non ha volttto — nemme-
no tentare la via detl'analisl 
storica. Sarebbe stato pos-
sJ6»7e (e secondo noi sareb
be stata I'unica strada vali-
da (rinvenire nel poema vir-
giliano, nella leggenda, il ri-
flesso di determinate legal 
dello sviluppo storico e di 
determiiwte concezioni ideo-
loqi-che dell'antica civilta la
tino. Analizzando il modo nel 
quale Virailio rappresentava, 
nella vicenda di Enea. il suo 
proprio tempo e rintraccian-
do nel poema i segni dell'evol-
versi della societa romana, 
gli autori avrebbcro votuto 
davvero compiere una moder
na operazlone culturaie. Ma 
su questo piano, il rifiutn d 
stato invece totale: addirittu-
ra fino alia battuta conclu-
siva. nella quale si e evitato 
per fino di storicizzare la 
leggenda. Oppure dovremmo 
essere indottl a credere che 
anche oggi di quel che ci ac-
ende. e resnonsabile una qual
che Giunone? 

g. c. 

oggi vedremo 
A COME ANDROMEDA (1°, ore 21) 

Ultima puntata dello sceneggiato televisivo di fantascienza 
che Inisero Cremaschi ha tratto daH'originale televisivo bri-
tannico di Fred Hoyle e Thomas Elliot. Questa conclusione 
dovrebbe chiarire meglio di quanto non sia stato fatto fino 
a questo momento nella versione italiana diretta da Vittorio 
Cottafavi. quale sia la morale che Hoyle ha tentato di co
struire con questo racconto awenturoso: la necessita di mo-
dificare il rapporto fra l'uomo e la macchina. l'uomo e la 
scienza e — in definitiva — l'uomo ed il potere. cosl com'e 
stato costruito nelle societa occidental! ad alto sviluppo 
tecnologico. 

In questa fase conclusive, infatti, la creatura costruita 
dalla macchina e che agisce in base ad una volonta che le 
proviene dalla lontana galassia Andromeda si scontra sem
pre piu duramente con lo scienziato che tenta di opporsi 
al suo crescente potere: ed infine alia conclusione che sia 
ormai in atto un processo che rischia di diventare irrever-
sibile, ammenocche non si blocchi il cervello elettronico che 
comanda Andromeda. La conclusione, si badi bene, non 6 
di sfiducia nella scienza: almeno nelle intenzioni di Hoyle 
Vedremo come la faccenda sara stata risolta dalla tv ita
liana. Anche in questa puntata gli interpreti principaii sona 
Luigi Vannucchi. Nicoletta Rizzi, Tino Carraro, Paola Pltv 
gora. Enzo Tarascio. 

L'OCCHIO COME MESTIERE 
(1°, ore 22) 

La seconda puntata dell'inchiesta realizzata da Beren^o 
Gandin sui moderno reportage fotografico si intitola 7/ mon
do del mirino, e si sviluppa attraverso una analisi del grup-
po di fotografi che nel 1947 diede vita alia celebre agenzia 
Magnum. L'inchiesta segue cosl l'attivita di Henri Cartier 
Bresson, David Seymour. George Rodger e Robert Capa fino 
al loro incontro di Parigi e la nascita dell'agenzia. Segue 
poi lo sviluppo di quesfultima (nel 1950 entrarono a fame 
parte Werner Bischom. Ingeborg Morath e Ernst Hass). ri-
cordando la morte di Capa, Seymour e Bischof e le ultimis-
sime leve. Si tratta. nel complesso. di un programma di 
notevole interesse che ha mostrato la sua validita gia nella 
prima puntata. con un montaggio narrativo abbastanza effl-
cace e con l'uso di materiale fotografico di primissimo 
piano, talvolta perfino inedito. 

programmi 
TV nazionale 
10,30 Trasmisslonl scola-

stiche 
1230 Sapere 
13,00 Oggi carton! animati 
13.30 Telegiornale 
14,00 Una lingua per tutti 

Corso di francese 
15.00 Trasmissioni scola-

stiche 
16,45 || segreto della vec

chia fattoria 
17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 

Spazio - Gli eroi di 
cartone 

18,45 La fede oggi 
19.15 Sapere 

«n pregiudizioa. Ter
za puntata 

19,45 Telegiornale sport • 
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 
2140 A come Andromeda 

Ultima puntata. 
22,00 L'occhio come m«-

stiere 

TV secondo 
18,30 Scuota aperta 
21,00 Telegiornale 
21.15 Habitat 
22.10 Tony e ii professors 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO: or* 7 , S. 
10. 12, 13, 14. 15. 17, 20 . 
2 1 , 23 ; 6: Mattutino musicale; 
6.30z Corso di lin«aa iaslcse; 
6,54: AISMtWCco; S.30; Lc can
zoni del MMltino; 9.15: Voi ed 
to; 11,3th La Radio par le 
Smote; 12.10: Smash!; 13,15: 
Le oa l la f deintaliawo; 14: 
•won pomenoajo; IS? Prosrefit-
n a per i r w r r h « Don Cni-
sciotte • tra noi >; 16,20: Per 
voi «jov*ni; 16,20: C o w • per-
cfcej 16.40: I tarocchi; 16.55: 
Italia che lavora; 19.10: Contro-
parata; 19,30: Ooetta Napoii; 
20,15: Ascolta si fa sera; 
20,20: Andata a ritomo; 21,15: 
m La serva padrone », di Gio
vanni B. PerfOlest, e « Pol-
cinella», * I . Strawiaskn 
22 ,451 La staffetta orvero 
« vno sketch tira l'altro a. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: ore 6 .30, 
7 .30. 6 ,30. 9 ,30, 10,30, 
11,30, 12,30. 13,30. 15 ,30 , 
16,30. 17,30, 19,30. 22,30. 
2 4 ; 6t I I mattiaiere; 7 ,40: 
BooRflioniO} 6,14* M a t k a a> 
• P i m o t 6,401 Semi a colori 
eWorcaestrat a%59» M M 61 

speaueie, 9,14: I tarocchi; 
9,50: e Zia Mama ». di Patrick 
Dennis; 10.05: Canzoni par 
tutti; 10,35: Chiamate Roma 
3 1 3 1 ; 12.10: Trasmissioni re-
gionafn 12,40: Alto gradimea-
to; 13,50: Come a peiche; 
14: Sa di eiri; 14 ,30: Tra
smissioni regionali; 15: Disco-
sndisco; 16: Cararai; 18: Spe-
ciale GR; 16,15: Long Plarins; 
18,40: Panto InUrroeatiio; 
19s Monstottr la profeaaeaT; 
20,1 Or Seponawpiwaissimo; 211 
Mack dee; 22.40i « Un aaae-
ricano a Londra» di Palaaai 
Granvilm W o d i h a m . 23,65: 
Plni powgi 

Radio 3° 
Ore 9 ^ 0 i Masicbe di O. Re-
sjiflhi; 10: Concerto di aper-
tura; 11,15: Musiche italiane 
d'otsi; 11.45: Concerto baroc-
co; 12,20: Concerto del sopra
no R. Heredia Capaist e del 
pianista G. FasareHot 13: •*> 
termexzo; 14: Salotto Ottocento; 
14,30: I I disco Hi satriaa; 
15,30: Concerto sinfonico dV-
retto da V . Got; 17t La opi
nion! defil altri; 17 ,20: Fotll 
d'arpom; 1 7 ^ 5 : J a n ofefi I t s 
NotWe del Teno; 18^45: Gfl 
IflfOfteMl aWl tovoiTai In llslls} 
19,13: Cimioilu « 
20.13i 
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