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II teatro 
pubblico e 

quello privato, 
la politica 

e le clientele 
Qualche giornale ha dato 

notizia piu o meno ampia, 
tra Valtro ieri e ierl, di un 
dibattito sul tema «Teatro 
oggi«, svoltosi mercoledi po-
meriqqio sotto gli ausplci del-
VUIPC fUntone Uallana per 
il proqresso delta outturn), 
presieduta dal socialdemo-
cralico on. Preti, e includen-
te. nei suoi organismi diret-
tlvt, un variopinto campiona-
rio delta conservazione cul-
turale, e non solo cultura-
le (c't, tra cotanto senno, an
che it prof. Ganrin Lombar
ds promotore delta campa-
gna clericofascista cantro il 
divorzio). Nella discussione 
(cui hanno preso parte Fran
co Kruno dell'AGIS, Ivo Chie-
sa, Luigi Squarzina, Vittorio 
Cussman) gli at tori Paolo 
Stoppa e, con maggior colo
re, Romolo Valli, si sono cb-
mentati in un attacco contro 
i Teatrl Stabili, e contro la 
« politicizzazione » del tsatro. 

I Teatri Stabili possono e 
debbono, certo, essere critl-
cati- Vesigenza di un loro ra
dicate rinnovamento in senso 
democratico e da tempo al-
I'ordine del giorno. Intanto 
gia gruppi teatrali autonomy 
aggregazioni di base, sodalizi 
gioveni s'impegnano in un la-
voro di sperimentazione e di 
ricerca, per un nuovo rap-
porto con un nuovo pubblico, 
e ad essi e necessario aprire 
svazio. Le bardature burocrn-
tiche, autoritarie, paternali-
stiche che pesano sulla vita 
del teatro italiano vanno dun-
quc smantellate, le pratiche 
clientelari e discriminatorie 
vanno messe al bando, compi-
ti e responsabilita dovranno 
assumersi, anche net campo 
dello spettacolo, Regioni ed 
ent't locali. Questo, in estre-
via sintesi, il nostro pensiern. 

In tale quadro, e'e una de-
tericre « politicizzazione » che 
ha da essere, in primissimo 
piano, comtjattuta. E' guella 
per la quale, ad esempio, un 
presidente del Consiglio. og
gi dimissionario, fa erogare 
centoventi milioni di lire ad 
•una Compagnia « privata » per 
una breve serie di inutili rap-
presentazioni celebralive (la 
Compagnia e la De L\llo-Falk-
Valli-Albani, to spettacolo e 
il aGiidio Cesare» che inau-
gurb, la primavera scorsa, 
I'Argentina di Roma). E' quel-
la per la quale, ad esempio, 
una Compagnia « privata » da 
net potente circuito dell'ETI, 
e a condizioni specialmente 
favorevoli, una commedia del 
presidente dell'ETI (la Com
pagnia e la De Lullo-Falk-Stop-
pa-Morelli-Valli-Albani, la corn-
media e La bugiarda, il pre
sidente dell'ETI e Diego Fab-
bri), ricevendo inoltre dal mi-
nistero dello Spettacolo una 
cospicua sovvenzione: gia, 
perche non sono soltanto i 
Teatri Stabili ad essere /«• 
nanziati, ma anche le Compa-
gnie impropriamente dette 
«private», e secondo criteri 
discriminatori e clientelari, di 
cui il «caso Fabbri» e solo 
I'episodio piu clamoroso. 

Potremmo continuare, ma 
preferiamo arrestarci per il 
momento qui. Grati a Ro 
tnolo Valli, che. al di la del 
dissenso e delta polemica, e 
persona di molto garbo, se 
vorra intanto lornire all'opi-
nione pubblica (come promi-
Be died mesi or sono) i con-
ti deha aoperazione Giulio 
Cesare ». 

Convegno a Roma 
sull'« intervento 

pubblico nel 
teatro di prosa» 
Un convegno. organizzato 

daU'Associazione nazionale dei 
critici di teatro. sul tema: 
< L'intervento pubblico nel 
teatro di prosa » si svolgera a 
Roma, nella Sala degli Araz-
sri. a Palazzo Braschi. dal 18 
•1 20 febbraio prossimo. 

Scopo del convegno e di 
eompiere un'analisi approfon-
dita degli organismi che re-
golano la vita teatrale Italia-
na e delle strutture operative 
esistenti, alio scopo di valu-
tame l'effettiva corrisponden-
sa alle esigenze di una societa 
In movimento. 

Claudine 
Auger 

(per lavoro) 
fa i l giro 

del mondo 

Dopo le dimissioni degli accademici 

Restaurazione a 
Santa Cecilia ? 

Claudine Auger (nella foto) sta facendo il giro del mondo, ma 
non come turisla. L'allrice francese sta infatll presentnndo in 
Europa e in America II suo piu recente film, « Un peu de soleil 
dans I'eau froide», tratlo dall'omonlmo romanzo delta Sagan e 
diretlo da Jacques Deray; intanto, tra una puntata e I'allra a 
Roma, dove e impegnata nella sonorizzazione di un altro film 
(questo di Franco Giraldi, accanto a Monica Vill i) , ha trovato 
il tempo per Interpretare negll Stati Uniti un originale televisivo 
che si intitola « Centra medico» e per partecipare, in qualita dl 
cantante e ballerina, a uno show che e sta'o registrato a Hong Kong 

In scena al Regio di Parma 

Tre operine per i 
ragazzi emiliani 

Britten, Brecht-Weill e Hindemith in uno spet
tacolo organizzato dal Comunale di Bologna 
che sara portato in molti centri della regione 

Dal nostro inviato 
PARMA. 11 

Organizzato dal Comunale 
di Bologna, sta ora girando in 
Emilia uno spettacolo desti-
nato particolarmente alle 
scuole, ma utile anche ai 
grandi i quali hanno anch'es-
si qualcosa da imparare. Noi 
lo abbiamo colto all'inizio del-
la tournee. nel Regio di Par
ma affollato soprattutto da 
giovanissimi. che sono appar-
si in parte interessati e in 
parte disposti a divertirsi a 
spese della manifestazione. 

La ragione e intuibile: pjren-
dere i ragazzi e portarli a 
teatro e una buona iniziativa, 
ma se non e preceduta da 
un minimo di spiegazione e 
di educazione musicale nella 
sruola. rischia di ridursi a 
una gita ai margini della cul
tura. II teatro. insomma. fa 
la sua p?rte. ma non sempre 
trova adeguata collaborazione 
in un tipo di scuola che. per 
programmi e struttura. con-
tinua a ignorare la musica — 
oltre a tante altre cose E' 
onesto segnalare, tuttavia, 
che a Parma 1'iniziativa dei 
pomeriggi per i giovani ha 
ottenuto un successo fuori 
dal comune. 

II programma. assai inte-
ressante. comprende tre lavo-
ri che, pur appartenendo al 
nostro secolo. hanno origini e 
scopi diversi. II piccolo spaz-
zacamino di Benjamin Brit
ten — c'ne ha aperto la serie 
— e una invenzione molto in-
glese destinata ai bambini 
inglesi che. beat! loro. sanno 
la musica. La storia del bam
bino povero. venduto dai ge-
nitori cattivi spazzacamini e 
salvato dai coetanei piu ric-
chi. serve da pretesto a una 
rappresentazione collettiva da 
organizzare in qualsiasi classe 
scolastica con il concorso di 
qualche insegnante nelle par-

Lotto olio Technicolor 
contro i licenziantenti 

Azioni di lotta e scioperi so
no stati proclamati alia Tech
nicolor in difesa del posto di 
lavoro. La direzione dell'azien-
da, infatti, ha deciso il licen-
tiamento di un lavoratore e 
ha minacciato altri dello stes
so prowedimento con la scu-
sa di un eccesso di assenze 
per malattie. provocate dalle 
condizioni ambientali. Di fron-
te a tale decisione della dire
zione dell'azienda. che viola 
le norme contrattuali e le leg-
gi in vigore sulla conservazio
ne del posto di lavoro, i di-
pendent! dello stabilimento 
hanno deciso di scendere in 
agitazione. 

E* da notare che le organiz-
zazioni sindacali e il consiglio 
di fabbrica hanno richiesto. in 
un primo incontro avuto con 
I'azienda, la revoca del prov-
fOdlmento, e che la direzione 

aveva fatto capire di essere 
disposta ad annullare il li-
cenziamento e, di conseguenza, 
ad accettare 1'impagno a non 
effettuare piu licenziamenti 
con tali motivazioni. nonche 
ad applicare la norma dello 
Statute dei Iavoratori sulla 
venfica delle condizioni am
bientali di lavoro. Nella rlu-
nione successiva, pero. la di
rezione cambiava il proprio 
atteggiamento. riconfermando 
il licenziamento e rompendo, 
cosl. le trattative. 

L'atteggiamento della Tech
nicolor si inquadra chiara-
mente in un disegno piu ge
nerate di attacco ai livelli dl 
occupazione e al tentativo di 
minare il diritto degli operai 
di usufruire del trattamento 
di malattia, secondo quanto, 
appunto. stabilisce lo Statuto 
dei Iavoratori. 

ti dei «grandi ». II sottotito-
lo. infatti, e «Facciamo 
un"opera». cosl. in allegria, 
con una mezza dozzina di 
strumenti, un coretto e molti 
giovanissimi interpreti di 
buona volonta. 

Scopo didattico ha pure 
Colui eke dice di si di Brecht-
Weill col suo rovescio (in pro
sa) Colui che dice di no: ma 
l'operina — che risale al 1930 
— non mira a insegnare la 
musica. quanto a discutere 
un problema morale-politico: 
l'accettazione della tradizio-
ne al servizio della societa o 
il rifiuto delle vecchie regole 
in omaggio alia ragione. Un 
problema che. nella Germania 
alia vigilia del nazismo. era 
ormai diventato bruciante, e 
non ha perso attualita. 

Avanti e indietro di Paul 
Hindemith. posto tra questi 
due lavori, non ha invece mi
re istruttive: e un delizioso 
sketch composto. nel 1927. per 
il cabaret come satira anti-
melodrammatica. La vicenda, 
in breve, e quella di un ma-
rito che. tornando a casa con 
i regali per il compleanno 
della moglie. scopre che lei 
lo tradisce e la uccide; a 
questo punto arriva un «sag-
gio», il quale cancel la il lut-
tuoso avvenimento facendo 
scorrere il tempo all'indietro: 
la donna si alza. viene ferita 
dallo sparo. riceve la lettera, 
entra il marito e cosl via si-
no aU'inizio. Naturalmente, 
gesti e musica scorrono alia 
rovescia con effetti esilaranti. 

II maggior successo e tocca-
to a Colui che dice di si nella 
forma operistica. mentre il 
suo risvolto in prosa. un po* 
troppo sofisticato nella reci-
tazione volutamente ironica, 
ha sollevato qualche ilarita. 
Quanto al Piccolo spaizaca-
mino, ha sofferto di una ese-
cuzione a trattl incerta. for-
se a causa di una direzione 
musicale esitante. 

Nel complesso. tuttavia. lo 
spettacolo e corso via brillan-
temente. Spiritosi e vocal-
mente adeguati gli interpreti 
— professionisti e allievi — 
che si sono presentati in di
verse vesti nei vari lavori (le 
signore Loredan. Jancovitch. 
Valente. Elisa Corti e i signo-
ri Di Credico. Signor, Ugget-
ti. Baratella e Giovagnoli) as-
sieme al recitanti nel secon
do Brecht. ai volenterosi bam
bini solisti e neH'ammirevole 
Coro polifonico della scuola 
media del Conservatorio bolo-
gnese; ottima la piccola or
chestra guidata. " in Hinde
mith e in Weill, con polso 
energico (talora un po' pre-
cipitoso) da Gerardo Bizzar-
ro Bene il coro adulto e pia 
cevole. con qualche leziosita. 
la regia di Vera Bertinetti. 
cul appartengono anche in 
collaborazione con Daniele 
Paolin, le garbate idee sceni-
che. Festoso neirassieme, co
me abbiamo detto. l'esito, con 
qualche Intemperanza dovuta 
forse alia esuberanza del mo
mento. 

Lo spettacolo si replica ora 
In varie citta emiliane e, a 
nostro parere, non va perso. 

Rubens Tedeschi 

Ancora non sono stati resi noti i risultati della 
votazione che ha portato alPelezione a pre
sidente del maestro Fasano - Un telegramma 

dei Iavoratori della gestione dei concerti 

le prime 

Come pubblicato ierl dal no 
stro giornale, alcuni compo 
nenti dell'Accademia naziona 
le di Santa Cecilia (nomi 1! 
liistri: Abbiati, Barblan, Dal 
lapiccola, D'Amlco, Giulinl 
Labroca, Malipiero, Menotti 
Mila, Mompellio, Petrassi, Ma 
rio Rossi, Sanzogno, Scarpl 
ni) hanno rassegnato le di 
mission! dall'Accademla, «in 
seguito all'elezionew del mne 
stro Renato Fasano alia carlca 
di presidente dell'Accademia 
stessa. 

In attesa di ultericai notizie 
circa le motivazioni di questo 
grave gesto, si 6 intanto sa-
puto (e lo ha detto il maestro 
Petrassi a nome anche degli 
altri) che la decisione sareb-
be dovuta al fatto che nella 
nomin.a del maestro Fasano si 
configura una contraddizione 
con lo statuto di tipo demo
cratico che l'Accademia si e 
dato di recente. 

L'Accademia di Santa Ce
cilia solitamente si comporta 
non come organismo di por-
tata nazionale (e internaziona-
le: se non si dimettono anche 
essi, sono numerosi i musi-
cisti stranieri che ne fanno 
parte) e aperto all'esterno, al
ia informazione, ecc, bensl 
come associazione casalinga, 
riservata e privata quanto al-
tra mai, riluttante sempre a 
dare ragguagli dei fatti che la 
interessano e almeno di quel-
li che si sono verificati nel 
suo ambito a partire dal tem
po (20 dicembre 1970) delle 
dimissioni dalla carica di pre
sidente date dal maestro Ren-
zo Silvestri. Soltanto per sen-
tito dire, si e appreso che 
nella settima votazione (do-
menica. 6 febbraio), il mae
stro Fasano ha ottenuto 33 
voti, mentre il suo antagonists 
(ora dimissionario anche lui) 
il maestro Labroca. e sceso 
al minor quoziente di 23 voti. 
I due si erano fronteggiati 
fin dall'inizio, e cioe durante 
ben 13 mesi, per cui verrebbe 
pure da chiedere il perche di 
tanta insistenza sul nome con-
trappesto a quello dl Fasa
no, intorno al quale — da ul
timo — si sono registrate 
flessioni da parte degli stessi 
sostenitori. Nel corso delle 
precedenti sei votazioni, il 
Labroca non aveva mai otte
nuto l'esiguo risultato di 23 
voti. 

Ma, a prescindere da ci6, 
quel che interessa sapere e 
il valore del « non democrati
co », tirato in ballo a propo-
sito delle elezioni. Sono valide 
o non lo sono? Dalla risposta 
acquisterebbe un di verso ri-
salto anche il gesto dei di-
missionari, ovviamente. In 
questo momento di grave crisi 
dell'Accademia (nella quale si 
riflette la crisi piu profonda 
che tenta di sconvolgere la 
vita del Paese). in questo mo
mento, interessa che il gesto 
disperato (che puo essere con-
diviso) di chi e costretto a la-
sciare un organismo che non 
e riuscito a modificare, non 
contribuisca a favorire 11 pro-
cesso di restaurazione che !a 
elezione del maestro Fasano 
sembra incoraggiare. 

Di questo processo sono evi-
denti. infatti, i primi. gravi 
sintomi. Non e un caso, ad 
esempio, che dalla parte piu 
sensibile alia restaurazione che 
alio sviluppo moderno dell'Ac-
cademia, si siano proprio in 
questi ultimi tempi accentua
te le pressioni intese a boi-
cottare quel poco di nuovo 
che si era riusciti ad infilare 
nei programmi concertistici. 
Ma, soprattutto, e grave che 

quegll accademici 1 quail ave-
vano favorito il programma 
di sviluppo — citiamo per tut-
ti il maestro Virgilio Morta-
ri che — tra l'altro — per 
tredlci mesi ha retto le sortl 
deH'Accademla e della Gestio
ne concertistica — siano stati 
estromessi dal nuovo Consiglio 
di amminlstrazione, come a 
tagliare i legaml con i prece
denti impegni di rlstruttu-
razione democratica e cultu
r a l dell'Ente. E in un tele
gramma al maestro Fasano, i 
Iavoratori della gestione auto-
noma dei concerti hanno giu 
rilevato «il grave significato 
dell'esclusione dal nuovo con
siglio di amministrazione dl 
tutti gli accademici che han
no recepito e portato avanti 
fino ad ora il processo di rin
novamento e di democratizza-
zione rivendicato dai Iavora
tori quale premessa indispen-
sabile per lo sviluppo dell'En
te e della cultura musicale». 

Senonche — aggiungerem-
mo — nell'attuale crisi ha un 
peso enormemente negativo il 
fatto che nel momento in cui 
l'Accademia sembra traballa-
re, il nuovo presidente, per 
quanto avvertito degli eventi, 
sia invece tranquillamente vo-
lato in Giappone, nell'intento 
— chissa — di conquistare una 
medaglia anche lui. a Sappo
ro, magari nell'arrampicata li
bera. Scherzi a parte, episodi 
del genere ripropongono l'esi-
genza di rivedere tutto Tor-
dinamento della vita musica
le italiana proprio sotto il pro-
filo delle incornpatibilita. Ci 
saremmo aspettati che. prima 
delle altre. fossero venute pro
prio le dimissioni del maestro 
Fasano da incarichi di attivl-
ta musicali che potrebbero 
ora non essere compatibili con 
la carica di presidente di una 
Accademia che voglia gestire 
un'attivita concertistica, sot-
tratta al sospetto di ambizio-
ni e privilegi. 

Fortunatamente, in attesa 
degli annunciati chiarimenti 
da parte dei dimissionari. un 
punto fermo assume l'atte?-
giamento dei Iavoratori i qua
li. nel telegramma sopra ci
tato. rilevando come le preoc-
cupazioni circa l'involuzione 
dell'Accademia trovano confer-
ma nelle dimissioni di illustri 
accademici, «confermano la 
loro volonta di difesa dell'au-
tonomia della gestione dei 
concerti e la determinazione 
di continuare la lotta di rin
novamento e di democratizza-
zione dell'Ente ». 

e. v. 

E' morto I'atfore 
Robert Atkins 

LONDRA,' 11 
E' morto ieri a Londra, al-

l'eta di ottantacinque anni. 
Robert Atkins, che era stato 
una personality di primo pia
no dello spettacolo inglese. 
Atkins, infatti. fu un attore 
assai popolare al tempo del
la seconda guerra mondiale. 
oltre che per le sue qualita 
professionali. perche. duran
te i terrificanti bombarda-
menti nazisti su Londra. con-
tinuava a rappresentare. con 
la sua compagnia. opere di 
Shakespeare all'aperto. Dopo 
la fine della guerra Atkins 
era stato per alcuni anni di-
rettore del prestigioso Old Vic 
Theatre. 

real $ 

controcanale 
« SQUADRE D'AZIONE » 

Forse anche per un tardivo 
sentimento di resipiscenza — 
qualcuno ricorda ancora, cre-
diamo, che in occasione della 
uccistone di Mtlena Sutter la 
rubrica dt Locatelli rischio di 
abbandonarsi alia psicosi del
la « caccia al maniaco » — AZ 
ha cercato di imbastire un di-
scorso critico sulla tendenza 
a ajarsi giustizia con le pro-
prte mam », prendendo spun-
to dal caso del tabaccaio di 
Albano che ha ucciso uno dei 
tre gtovant che avecano ten-
talo di aggredirlo per deru-
barlo. 

L'efficace colloquio con U 
commerciante, condollo da 
Antonio Marazzo, costiluiva 
una buona base di partenza: 
ma poi, nonostante gli autore-
voli interventi degli « esperti» 
e la /olta rassegna dt opmioni 
raccolte tra i gtornaltsli, il di-
scorso non & riuscito ad an-
dare al di la delle consuete 
medtlazioni moralistiche d'oc-
casione. La prima lose era 
dedicata al problema «radici 
sociali della delinquenza»: e 
qui, tutto era scontalo, sia 
nelle parole dei moderati che 
in quelle dei progressisti. Del 
resto, e ben difficile appro-
dare a qualcosa di nuovo 
quando si procede con doman-
de tipo «Lei crede che ba-
sti la repressions o ritiene 
necessaria anche un'opera di 
prevenzione? », come appun
to ha fatto Mastroslefano. 
Semmai, Vanalisi avrebbe po-
tuto farsi interessante qualo-
ra la discussione fosse slata 
diretta ad approfondire quel-
I'intreccio tra vecchi moventi 
radicati nella miserta e nuo-
ve spinte insite nel consumi-
smo, cui, invece, si e soltan
to accennato. 

Nella seconda fase della 
trasmissione e stato affront a-
to il tema della difesa perso
nate armata. della tendenza 
di alcuni gruppi sociali a co-
stituirsi in nsquadre d'azio-
new, dei rapporti tra «legit-
tima difesa» e spinta all'ag-

gressivita individuate. La di
scussione ha oscillalo tra la 
«comprensione crilica» e-
spressa da Montanelli e la 
« cauta preoccupazione» ma-
nifestata da Forcella. Nem-
meno I'ombra, perb. di una 
seria analisi. 

Innanzitutto, nessuno e sta
to sfiorato dall'idea che fosse 
opportune considerare le ca-
ratteristiche sociali, di • clas
se, della tendenza presa in e-
same; non 6 certo un caso 
che la spinta alia a difesa ar
mata* si manifesti soprat
tutto tra i commercianli. La 
cosa si spiega puramente e 
semplicemente con il fatto 
che i commercianti sono i piu 
esposti ai furti e alle rapine? 
Oppure si verifica qui. a li-
vello individuale e personate, 
la medesima tendenza che 
nell'ambito delle banche delle 
grandi aziende. si concretizza 
nell'organizzazione delle guar-
die armate? 

E allora il discorso non si 
fa piu ampio? 

In secondo luogo, e stato 
affrontato solo di scorcio il 
rapporto con lo stato e gli or-
gani di « pubblica sicurezza ». 
Ci si £ affrettati, come era 
d'obbligo, ad auspicare la col
laborazione con le forze di 
polizia: ma ci si e ben guar-
dati dal chiedersi se per caso 
non siano, invece, proprio lo 
attuale clima di repressione e 
il comportamento delle «for
ze dell'ordine », in questo che 
I'onorevole Bettiol ha deflni-
to «uno Stato di diritto», a 
incoraggiare la tendenza al 
grilletto facile. E, inflne- si e 
del tutto ignorato l'altro fe-
nomeno delle a squadre di 
a zione ». 

Quelle fasciste qualificate 
come tali, che non sono affat-
to una n futura minaccia, co
me qualcuno ha affermato, 
ma sono — e lo confermano 
gli attentati milanesi di que
sti giorni — una rcalta pre-
sente. 

Musica 

Le marionette 
di Budapest 
alPOlimpico 

In tout-ne'e italiana, hanno 
fatto tappa a Roma, ospiti del
l'Accademia filnrmonlca, le 
«Marionette di Budapest». 
Celebrano 11 venticinquesimo 
compleanno, essendo nate, in
fatti, nel 1947. Hanno fatto da 
allora molt a strada, ma piu 
cammlnano, piu ringiovani-
scono e acquistano freschez-
za. Cosl come le abbiamo ap-
prezzate l'altra sera all'Olim-
plco, sono una meraviglia: 
rivelano una autonomia vita-
le, cosl intensa che, alia fine, 
coloro che le manovrano. fan-
no la parte degli intrusi. 

La bravura degli animator! 
e straordinaria, ed e emersa 
sia dalla favola di Bela Bar-
t6k, // principe di legno (1917) 
— realizzata con geniale forza 
fantastica — sia da Petruska 
(1911), dl Stravinski, proiet-
tato in un clima d'ironico rea-
lismo. Ma un senso magico 
del teatro governava 1 pas-
saggi scenici tra lo spettacolo 
e lo spettacolo nello spetta
colo (in Petruska: la folia, la 
giostra, il teatrino in lonta-
nanza e i burattini, poi, in 
primo piano). 

Le registrazioni discografi-
che erario ottime e fortunata
mente basso era il volume 
dei suoni. 

Queste marionette, intelli-
gentissime, sanno che tra la 
musica, spesso massiccia, e 
le loro esili figure, e'e una 
frattura incolmabile; e dun-
que si volgono anche a forme 
di spettacolo piii nuove. Co
me si e visto nello splendido 
Atto senza parole di Samuel 
Beckett, gustosamente ma so-
briamente punteggiato da una 
musichetta spiritosa, con la 
quale la marionetta protago-
nista della surrealistica vicen
da si moveva come un gigante. 

Applausi, consensu chiamate 
alia ribalta e omaggi floreali 
hanno a lungo festeggiato ma
rionette e animatori. 

e. v. 

Cinema 

La violenza: 
quinto potere 

Florestano Vancini ha adat-
tato liberamente per lo scher-
mo (grande, a colori) il dram-
ma di Giuseppe Fava La vio
lenza, che inscenava gia anni 
or sono un grosso processo 
di mafia, nel quale converge-
vano elementi desunti dalle 
sanguinose cronache siciliane 
di tempi piu o meno recenti. 
Alia sbarra, o nel folto dei 
testimoni, «pesci piccoli» e 
« balene »: fra queste primeg-
giano i cap! di due cosche ri
val!, Barresi (imputato) e 
Crupi (in liberta, ma chia-
mato a deporre). II dibatti-
mento, grazie all'impegno e 
alia passione del procuratore 
Azzara, fa emergere gravi re
sponsabilita personal! e col-
lusioni, anche ad alto livello, 
ion i pubblici poteri: in de-
litti (tra le vittime, e'e pure 
un commissario di polizia). in 
speculazioni, in violazioni ef-
ferate della legge. Ma, a pa-
gare. saranno solo un paio di 
miserabili sicari: l'uno si uc
cide in carcere; l'altro subi-
sce una dura condanna. E la 
mafia seguita a spadroneg-
giare, il conflitto tra le ban-
de avversarie si riaccende. un 
magistrato di dubbia fama 
cade anche lui crivellato di 
colpi. 

Con quest'ultimo episodio,. 
aggiunto in sede di. sceneggia- . 
tura, siamo nel cuore dell'at-
tualita. E il film si sforza, in • 
generale. di sottolineare il • 
passaggio dalla « vecchia » al-! 
la a nuova » mafia, soprattutto ° 
attiva nel campo dell'edilizia, 
nel controllo dei commerci 
leciti e illeciti. infine nel 
«mercato delle braccia». 
Queste cose sono perd piu 
dette che visualizzate; e lo 
stesso discorso sulla violenza 
sociale, sullo sfruttamento, 
suH'ingiustizia di classe (cioe 
sulle cause e componenti di 
fondo del fenomeno mafioso) 
e affidato non tanto alle im-
magini quanto alia nobile o-
ratoria dell'accusatore. Lo 
schema a processuale », insom
ma, pesa sull'opera cinema-
grafica, anche se la doppiezza 
e il vago morallsmo del testo 
d'origine si chiariscono, via 
via, in una sufficiente identi-
ficazione delle forze politiche 
con le quali la mafia e colle-
gata. Ma bisogna ammettere 
che, da Satvatore Giuliano in 
poi, certe realta sono state 
espresse dal nostro cinema 
con maggior vigore e nitore. 
E certi partiti — intendiamo 
la DC — sono stati chiamati 
col ioro nome. Dei numerosi 
interpreti ricordiamo Enrico 
Maria Salerno (il PM), Gasto-
ne Moschin (un attendibile 
avvocato difensore), Riccardo 
Cucciolla. Mario Adorf, Cic-
cio Ingrassia (serio, senza 
Franco Franchi), Georges 
Wilson. Turi Ferro, Ferruc-
cio De Ceresa, Mariangela 
Melato. Elio Zamuto e, con 
una particolare nota di me-
rito. lincisivo Guido Leonti-
ni; dietro il cui personaggio, 
del resto, meglio s'intravedo-
no i problemi e le tragedie in 
argomento. 

Doc 

ag. sa. 

Ombre rosse (1939) e Sfida 
infemale (1946) dl John Ford 
appartengono da tempo alia 
storia « mitologica» del we
stern. In particolare i perso-
naggi archetipici di Sflda in-
female (My Darling Clemen
tine) si ritroveranno In Sfida 
all'OK Corral (1957) di John 
Sturges, dove saranno distan-
ziati attraverso i ritmi estra-
nianti d! una ballata. Anche 
Frank Perry ha voluto attln-
gere al personaggi mltologicl 
di Wyatt Earp, Doc Holllday 
e Kate Elder, ma con inten-
zioni critiche piu che dissa-
cratorie. ' Forse Perry avra 
voluto contestare queU'« erol-
smo quotldiano» di cui par-
lava Ford nel *56 durante una 
intervista con il critico e sag-
gista Jean Mitry, e capovol-
gere la « positivita » di alcuni 
personaggi, per esempio quel
lo dello sceriffo Wyatt, che, 
in Doc, appare come un le-
galitario e un politicante pre-
occupato soltanto di prendere 
il potere. Doc, comunque, e 
rimasto il romantico morali-
sta (6 stanco di uccidere e 
vuole vivere) dalla pistola in-
fallibile. e Kate la dolce ed 
energica prostituta «nata»: 
tutti personaggi della tradi-
zione. 

Tuttavia, ci sembra. che 
Perry sia stato non solo con-
taminato ugualmente dalla 
tradizione, ma soprattutto che 
non sia riuscito a superare 
nella forma il suo modello. 
«E' nel modo di raccontare 
la storia, nella regia. che un 
cineasta pu6 definirsi. Le si-
tuazioni sono soltanto punti 
di partenza. Bisogna superar-
le», diceva lo stesso Ford. 
Doc, in realta, non approfon-
disce i temi mitologicl. non 
li illumina con attuali signi-
ficazioni, anzi li complica con 
inutili aloni psicologici e esi-
stenziali, attraverso il ritmo 
rallentato dell'azione e le e-
spressioni dolenti e affrante 
dei protagonisti: Stacy Keach 
Faye Dunaway e Harris Yu-
lin si stagliano come le im-
magini di antichi dagherrotipi 
colorati. 

vice 

Folklore 

II balletto 
della Guinea 

II Complesso nazionale del
la Repubblica di Guinea, che 
si esibisce al Teatro Sistina 
fino a martedi, a differenza di 
altri gruppi di paesi africani 
e asiatici non ha la pretesa 
di portare pari pari sulla sce
na cerimonie rituali o mani-
festazioni collettive legate al 
lavoro e alia vita del popolo, 
la cui vera, originaria desti-
nazione e soltanto lo spiazzo 
del villaggio; ma presenta uno 
spettacolo espressamente con-
cepito per il palcoscenico, sul
la base dl una vera e propria 
sceneggiatura, nel quale una 
tematica contemporanea vie
ne illustrata con i modi e i 
mezzi della tradizione e del 
patrimonio folklorlstico: vo-
lendosi con cib sottolineare 
come alia nuova Africa di og
gi, protesa verso il futuro, sia 
possibile esprimersi attraver
so forme culturali che affon-
dano le loro radici in un an-
tico passato. 

La rappresentazione dei cin-
quanta artisti guineani si ar-
ticola fondamentalmente (chd 
non manca qualche numero 
staccato, come la dolcissima 
canzone eseguita da un coro 
femminile, accompagnato da 
uno strumento a pizzico) su 
due azioni coreografiche: l'una 
sulla lotta contro la violenza 
tribale e contro l'oppressione 
colonialista (esterna ed inter
na); l'altra su una storia d'a-
more, la quale potra trovare 
felice conclusione solo dopo 
che, attraverso una cerimonia 
di iniziazione, si sara riaffer-
mata la necessita di difendere 
la collettivita dalla corruzione 
dei costumi e di far appren-
dere ai giovani la virtu a di-
retto contatto con la natura. 

II punto di forza del tut
to — nel quale concorrono 
con felici risultati espressivi 
anche il canto, la recitazione 
e la mimica — e ovviamente 
costituito dalle danze. la cul 
trascinante frenesia si tra-
sforma spesso in uno sbalor-
ditlvo acrobatismo. Di gran
de effetto risultano altresl i 
policromi, ricchi costumi; 
mentre la nostra sensibilita 
europea ci spinge a conside
rare un difetto la tendenza — 
che talvolta ci e parso dl ri-
levare nello spettacolo — alia 
rinuncia alia metafora in fa-
vore di una troppo diretta 
esplicitazione della tematica, 
atteggiamento, questo, di cui 
abbiamo trovato altra traccia 
anche nell'ingenuo verismo dei 
fondali dipinti (ma non nel
la scena della foresta sacra, 
suggestiva per l'alto livello di 
fantasia e di stilizzazione). 

L'altra sera, alia « prima », 
il pubblico ha accompagnato 
l'intera esibizione degli ar
tisti guineani con scroscianti 
applausi, ora «sciolti», ora 
ritmati e, al termine, unani-
memente entusiastici. 

vice 

Musica pop 
Van der Graaf 

Generator 
II dark sound (espressione 

che letteralmente significa 
«suono oscuron ma che vie

ne generalmente tradotta in 
« musica macabra u) fu una 
invenzione del *70, una Idea 
« geniale » che — a parere del 
discografici — avrebbe dovu-
to portare nuova linfa al 
mondo della musica rock. A 
dire il vero, all'lnsegna dl 
questa «demonlaca» etlchet-
ta sono nati i piu pacchlani 
fenomeni consumistici degli 
ultimi tempi (vedi «Black 
Sabbath » oppure • « Hurlah 
Heep »). Ma e pur vero che 
la visione apocalittica • del 
mondo, raffigurato come un 
enorme, lnfernale pentolone 
Introdotta nel dark, aveva, 
se non altro, il pregio di ri-
chiamarsi in maniera sugge
stiva a determinate proble-
matiche di grande attualita: 
ed 6 per questo che, seguen-
do il filone dark, seppure sol
tanto in maniera « filologica ». 
nascono anche gruppi musi
cali interessanti che si pon-
gono oggi all'avanguardia nel
la ricerca di linguaggio e nel
la soerimentazlone stilistica. 

Tra questi ultimi. vanno 
senz'altro collocati i Van der 

Graaf Generator, ascoltati 
mercoledl sera al Piper, dove 
hanno riscosso un successo 
che ha dello sbalordltlvo se si 
conslderano le caratteristiche 
«ostlli» della loro musica. 
Provvistl dl una sezlone rit-
mica per lo meno singolare, 
visto che poggia su due sax 
sostanzialmente modificati — 
tramlte transistorizzazione e 
distorslone a pedale — da Da
ve Jockson, che 11 suona con-
temporaneamente. sostituen-
do cosl la chitarra solista, 1 
Van Der Graaf operano una 
brlllante fuslone dl jazz e 
poesia. Da una parte, i signi-
ficativi test! del cantante Pe
ter Hammlll, dall'altra, un 
mare dl suonl che s'inseguo-
no e s'intrecclano: tutto som-
mato, una formazione piccola 
ma di grande significato, gra
zie a tre strumentalisti: Jach* 
son, Guy Evans alia batteria 
e Hugh Banton all'organo e 
al sintetizzatore. Del succes
so si e detto. Molti i bis. 

d. g. 

( I I I I I I I I M M M I I I M I I I I I I I I I I I I I I n in i i i i i i i i i i iu iMi in i i i i i iu i i iMt 

jean pier re carasso 

a in breve 

g. c. 

Rassegna di film italiani a Damasco 
DAMASCO. 11 

Nel quadro di una Settimana italiana, inaugurata nel Centra 
culturale arabo di Damasco, con l'intervento del mlnistro si-
riano della cultura Fawzi Kayali, si svolge una rassegna cine-
matografica, che comprende i seguenti film: II posto di Olmi, 
La sfida, di Rosi, Edipo Re di Pasolini. Vlisse di Camerini, 
La steppa dl Lattuada e La strada di Fellini. 

Welles a riposo per motivi di salute 
LONDRA, 11 

Donald Pleasence ha sostituito Orson Welles nel film The 
Innocent bystanders, che il regista Peter Coliinson comlncera 
fra breve a Londra, con GeraTdine Chaplin, Stanley Baker e 
Dana Andrews. Welles, il cul ruolo era quello del capo dei 
servizi dl sicurezza inglese, ha dovuto rlnunclare per motivi di 

* salute. 

la polveriera irlandese 
i " I li solo libro 

la polveriera irlandese | S U l l ' I r l a n d a 

gjj pubblicato 
i7| in Italia 

• M ^ J La storia 
^ p * W lontana 

jC* e recente 
P V I della 
•'!' 1* • tragedia 

2^:^\ irlandese 
In appendice inediti di : Karl Marx, • Jenny Marx 

Friedrich Engels - James Connolly - Thomas Darragh 
BERTANI EDITORE 

SUL N. 6 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

La DC sotto accusa (editoriale di Alessandro Natta) 

Analisi crilica della strategia delle riforme (Ta-
vola rotonda con Silvano Andriano (PSIUP). Fa-
brizio Cicchitto (PSI). Fernando Di Giulio (PCI), 
Luigi Granelli (DC) 

• Gravi notizie da Praga 

• Una nuova opposizione per una nuova maggioranza 
(Intervento di Achille Occhetto nel dibattito sull'unita 
della sinistra italiana) 

• La Regione comincia a governare (di Enzo Modica) 

INCHIESTA SULLA VIOLENZA FASCISTA 

Dossier / 2 

Napoli: II MSI in prima persona 
Bologna: le organizzazioni militari 

• Nostra inchiesta sulla lotta operaia in Europa - Inghil-
terra / 2: Qualcosa di diverso dalla Ford al Clyde 
(di Chris Gilmore) 

• Brandt alle prese coi giovani della SPD (Eberhard 
Schmidt) 

• Diritto di famiglia: i| cod ice corretto (di Carlo Cardia) 

• Pubblico nuovo e gestione sociale (di Antonio Miccolo) 

• Teatro - Troppe telecamere per sbagliare Pirandello 
(di Edoardo Fadini) 

• Musica • Sanremo in cerca di una canzone diversa 
(di Luigi Pestalozza) 

• Cinema • 1870: stracci e qualunquismo (di Mino Ar
gent ieri) 

9 Riviste • Riflessioni sul socialismo (di Adriano Guerra) 

• La battaglia delle idee - Paolo Sprii.no. Serrati, Bordiga, 
Gramsci; Giuseppe Costanzo, Storia del regime fascists; 
Sandra Pinto, Arte e societa nell'Ottocento; Ferruccio 
Masini. Thomas Mann e I'ambiguifa borghese 
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