
l ' U n i t d / martedl 22 febbraio 1972 PAG. 7 / i - arte 

L'iniziativa pubblica nel teatro 

Comitato 
d'intervento 

per riformare 
le strutture 

teatrali 
Con Pannunclo della costl-

tuzione di un « Comitato di in
tervento » si e concluso a Ro
ma il Convegno promosso dal-
l'Associazione nazionale cri
tic! di teatro sul tema del-
l'intervento pubblico nel tea
tro di prosa. 

Tale Comitato — precisa 11 
documento finale — provve-
dera. sulla base degll elemen-
ti raccolti nel corso del dl-
battito svoltosl attorno alle 
cinque relazionl presentate. ad 
elaborare una plattaforma di 
azione, che dovra rappresen-
tare 1'impegno attivo e perma 
nente della Assoclazione Al 
comitato aspettera anche di 
collesarsl. in modo si a epi-
sodico, sia permanente. con 
le organizzazioni raDpresenta-
tive del mondo del teatro. s.1 

giiendo il pro<irammn della 
piii larga mobilltazlone delle 
forze interessate alia riforma 
dei modi e desll strumenti at-
traverso i aunli si attua Tin-
tervento pubblico nell'attivita 
teat rale ». 

L'Associazione si Imppena. 
lnfine. a rendere « attiva e co 
stante la denuncia all'oDinio-
ne oubbllca della progressiva 
declassiflcazlone dellVtivita 
teatrale e delle cause che ne 
sono all'origine » 

«Questa scelta di consaps-
vole operativita conclude tut-
ta una fase di analisi critica 
condotta da un gruppo di la-
voro nei mesi scorsi e i cui 
risultati hanno ricevuto dal 
Convegno una sostanziale con-
ferma. L'attenzione — e detto 
nel documento — era stata 
portata sulla situazione attua-
le degli Enti di Stato e dei 
Teatri Stabili, in ordine ai qua-
li sono state Indicate linee di 
riforma radicale; inoltre. la 
presenza dell'Ente Regione. la 
attivita delle compagnie auto 
gestite e i problemi della par-
tecipazione di base all'attivi-
ta teatrale avevano formato 
oggetto di specifiche esposi-
zioni, nella prospettiva di una 
auspicata revisione di fondo 
dell'intervento pubblico nel 
teatro, da attuarsi nel senso 
di una richiesta di autonomia e 
di responsabilita degli opera-
tori teatrali e della piu larga 
partecipazione di base». 

Su questa dlrettrice di in-
tervento sono chiamati a col
laborate quanti ritengono che 
il teatro italiano debba es-
sere rinnovato nelle struttu
re e aperto a una nuova crea-
tlvita. 

L'AIACE: 
dare spazio 
al cinema 
di audita 

H Direttivo centrale della 
AIACE ha compiuto — infor-
ma un comunicato — un appro-
fondito esame della situazione 
nella quale versa attualmente 
la cinematografia italiana. 

L'AIACE, nel riaffermare che 
tcopo essenziale del cinema 
d'essai e quello di far giun-
gere a strati sempre piu vasti 
di pubblico quei film di quan
ta che, nonostante I loro rile-
vanti pregi artisticl e culturali, 
restano esclusi dalle program-
maziom delle sale commercia-
li, rileva come sia compito es
senziale dello Stato interveni-
re con appropriate iniziative 
affmche siano nmossi gh o-
stacoli che si frappongono al
ia diffusione del cinema d'essai 

L'AIACE, da parte sua — 
prosegue il comunicato del l'As
sociazione dei cinema d'essai 
— non manchera di intensifi-
care la propria azione per il 
raggiungimento dei seguen-
ti obiettivi: 

— Approvazione di una nuo
va legge sulla cinematografia. 
che valga a promuovere nuo-
TC strutture le quali consen-
tano l'espansione del cinema 
d'essai inteso come componen-
te di fondamentale importan-
ra della cultura contempo-
ranea; 

— Liberalizzazione della con-
cessione delle licenze di eser-
cizio cinematografico a van-
taggio di chi intenda dar vita 
a programmazioni d'essai; 

— Abolizione della censura 
• revisione delle norme del 
codice penale per adeguarle 
alle profonde trasformaziom 
determinates] nel costume e 
nella coscienza dei cittadini; 

— Applicazione delle risolu-
zioni dellTJNESCO in materia 
di libera circolazione dei film, 
ed in particolare di quelh piu 
significant dal punto di vista 
artistico e rulturale; -

— Incremento della prolezio-
ne di film di qualita in lin
gua originale; 

— Utilizzazione della cine
matografia nell'ambito della 
scuola e delle aziende a sco-
po culturale, lnformativo ed 
educativo; 

— Interessamento e tnter-
vento delle Region! e degli enti 
local! per lo sviluppo dell'at-
tivita d'essai. 

L'AIACE auspica e favorl-
- ra una sempre piu stretta col-

laborazione con tutte quelle 
forze che, condividendo i suoi 
orientamentl e I suoi obiet
tivi, intcndano promuovere 
un'aztone ampla, unitaria e 
articolata affinchg sia possi 
b!Ie affermare un cinema che. 
al di la degll intent! e de
gll Interessi commercial!, as-
•olva la funzlone di potente 
nezzo di espresslone artlstica 
• 41 elevazione culturale. 

Alia ricerca 
di un «nuovo 
committente » 
II Convegno di Roma - Gli Stabili sotto il fuoco 
della contestazione • Le Regioni e i Comuni, stru-
mento per la creazione di spazi teatrali liberi 

« Dal teatro pubblico al tea
tro sociale»: sotto questa in-
segna potrebbero sintettcamen-
te comprendersi andamento 
e conclusion! del convegno 
promosso dall'Associazione 
nazionale critic! dl teatro, e 
svoltosl a Roma, in Palazzo 
Braschi, da venerdl a dome-
nica II tema generale era, ap 
punto. « l'intervento pubblico 
nel teatro di prosa», artico-
lato poi in relazionl dl Ma
rio Raimondo (con una « pre-
fazione » di Roberto De Mon-
tlcelli) Giorgio Guazzotti. 
Edoardo Fadini-Gian Renzo 
Morteo. Ludovico Mampnn, 
Ghigo De Chiara. e in una 
comunlcazlone di Maricla 
Boggio e Franco Cuomo Nu-
merosi e vivacl gli interventi. 
di critic! e studios!, di attorl 
(e dlrigenti della SAD. di or-
ganlzzatori. Un saluto solldale 
ha portato Ernesto G. Laura, 
a nome del Sindacato critic! 
cinematografici. I teatri Sta
bili (con l'eccezione del Pic
colo di Milano. attualmente 
In fase di « passaggio dei po-
teri») erano tutti rappresen-
tatl, da Torino a Catania, da 
Genova a Trieste, da Bolzano 
airAquila, e per tuttl ha par-
lato Ivo Chiesa. direttore del-
l'ente genovese. 

Gli Stabili. com'era preve-
dibile. si sono trovati sotto il 
fuoco di una contestazione 
netta e serrata, ma che non 
ha escluso anzi ha quasi im-
posto l'apertura con essi di 
un nuovo e franco dialogo. 
In sostanza. mentre si ricono-
scono i loro merit! « stonci » 
nel rinnovamento del teatro 
Italiano in questo dopoguerra, 
si sottollneano quail crescentl 
fattori negativi una «assun-
zione monopollstica dl compl-
ti », 11 venir meno di un <c cor-
retto rapporto dialettlco tra 
la istanza pubblica e la pro-
gettazione culturale ed artlsti
ca ». un « accentramento buro-
cratico ». La riforma democra-
tica degli statuti degli Stabili 
e problema da tempo sul tap-
peto, e ormal non piu rln-
viabile. 

Ma gli Stabili sono (e do-
vranno essere. con sempre piu 
evidente distinzione) solo un 
aspetto. una forma dell'inter
vento pubblico nel campo tea
trale; e questo Intervento, nel 
suo insleme. e da cambiare 
radicalmente. Oggi slamo an-
cora a una elargizione di fon-
di daU'alto, secondo criteri an-
toritari, paternalistic! e di
scriminator!. Domanl, anche 
nel settore teatrale la nuova 
realta delle Region! potra co-
stituire uno strumento per la 
liberazione di energie creative 
giovani e fresche: gruppi tea-
trail di base (in Toscana. ad 
esempio, vi e al riguardo una 
esperienza gia abbastanza ric-
ca), collegati con le associa-
zioni culturali, con le organiz-
zazioni popolarl, con 1 stnda-
cati, attraverso i quali si ma
nifesto gia la fisionomia di un 
a nuovo committente ». il pub
blico popolare. I Comuni e le 
Region! saranno gli element! 
coordinator! di tali attivita, 
1 garanti della sua « gestione 
sociale ». 

Per ragglungere obiettivi del 
genere, e chiaro che le struu 
ture burocratiche centrali an-
dranno smantellate. a comin-
ciare daH'ETI, la cui azione 
promotrice si indirizza, scan-
dalosamente. al teatro mer
cantile Del resto. i risultati 
del riscatto di alcuni teatri 
(in Emilia - Romagna. nelle 
Marche. in Toscana). gia gesti-
ti daH'ETI. da parte dei Co
muni. sono largamente positi-
vi, e provano che la strada lm-
boccata e quella giusta. pur 
tra contraddizioni e limiti e 
ambiguita derivanti dalla c:r-
costanza oggettiva che, anche 
In region! come l'Emilia, «la 
committenza e ancora com-
positan. 

Una battaglia, dunque. per 
il « decentramento ». che non 
pu6 e non deve essere confu-
sa con certe operaztoni «co-
lonialistiche», o di sempltce 
« copertura ». di cui si fa ad-
debito ad alcuni Stabili. In 
questa battaglia, un posto 
importante spetta senza dub-
bio alle organizzaziom cultu
rali dei lavoratori, come la 
ARCI. a nome della quale ha 
parlato, al convegno romano, 
Carlo Pagliarmi: che, comun-
que. ha allargato il suo discor-
so alia situazione generate, n-
levandu fra 1'aitro come ! mezzt 
fmanziari a disposizione del 
teatro di prosa, oltre al cat-
tivo uso che se ne fa. siano 
inadeguati; e invitando a sce-
verare i veri nemici dagli al-
leati magan potenziali del mo-
vimento in atto per un nuo
vo teatro, al di la delle (ac:ll 
ed equivoche accuse alia c clas-
se politica*. 

• Questa espresslone, tipica-
mente Iamalfiana, di «classe 
politca », e risuonata in real 
ta un po' troppo spesso. al 
convegno. col nschio di in-
torbidare alquanto il dibatti-
to (ma il documento finaie 
e di altro tono) e. soprattutto, 
di determinare schieramenti 
artificlosi. Non sara forse inu
tile ricordare che la frontiera 
tra progresso e reazione pas-
sa airintemo del mondo tea
trale, come di quello politico. 
L'Associazione dei critic! di 
teatro raccoglle uomln! dl va-
rio orlentamento ldeale e cui* 

turale. del cui dlverso apporto, 
per la costruzione di una 
prospettiva comune, non si 
puft non tener conto. Proprio 
per questo « pluralismo », nol 
riteniamo che certe troppo 
sommarie «solidarieta Intel-
lettuali». Invocate al conve
gno. possano sfoclare Jn una 
sorta dl chiusura neo-corpo-
ratlva. e falsare 1 termini del-
1'azione che ! critici, gli stu
dios!, gli operator! culturali 
riunitl neH'Associazlone In-
tendono portare avanti, per 
una nuova politlca teatrale, 
contro una vecchia e falli-
mentare politlca; di cui sono 
in prima persona lmputatl 
il governo e i partiti che, 
nel campo dello spettacolo 
(ma non solo In questo). 
hanno avuto o hanno ancora 
decisive responsabilita. 

Aggeo Savioli 

Ritorno di Ghedini alia Scala 

Delle Baccanti 
e valido lo 

sfondo musicale 
Di questa opera, presentata per la prima volta nel 
1948, colpirono la struttura robusta e la vio-
lenta rottura col canto tradizionale • Oggi tutto 
questo appare un po' attenuato e sfuocato 
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L'unita base della cultura 
musicale Itallana e 11 quin-
quennio retrospettivo. Morto 
e debitamente seppellito 1'au-
tore, si attendono 1 primi cin
que o dleci annl dalla morte 
per commemorarlo: oppure si 
risale, sempre per multipll dl 
cinque, alia nascita. In que
sto modo si pianifica tran-
qulllamente la produzlone. la-
sciando al viventi la consolan-
te certezza, che, ove scelgano 
opportunamente il momento 
dl nascere o dl scomparire. 
potranno prevedere con ra-
glonevole probabilita la sea-
denza delle postume rappre-
sentazioni. 

Discende, da qui. l'atmosfe-
ra cimlterlale che circonda 1 
nostri grand! teatri, a cui un 
pubblico stanco e abltudina-
rlo si rivolge con la medeslma 
devota intenzione con la qua
le, II 2 novembre, si reca sul-
le tombe dei cart estintl. 

Musica 

Ciani-Gavazzeni 
all'Auditorio 

Un pienone all'Auditorio, 
domemca, per la Grande Mes-
sa in fa mm., di Bruckner, 
nuova nei concert! dell'Acca-
demia di Santa Cecilia. Resa
le al 1868 e fu eseguita cento 
anni fa, nel 1872, a Vienna, 
con buon successo per 1'au-
tore, un po' calunniato. ma fi-
nalmente riconciliato anche 
con Yiltte. 

La Grande Messa non dura 
piu di un'ora e, nel comples-
so, si astiene da appesanti-
menti formal!. Quando il 
contrappunto sta per prender-
gli la mano, Bruckner e ca-
pace di troncare il discorso 
di botto, un po' alia Mussorg
sky quello non revisionato da 
Rimski-Korsakov- che rinun-
ziava volentieri alle conven* 
zionali cadenze conclusive. 

Molt! sono i passi impor
tant di questa Messa, ma uno 
vogliamo segnalarne curio-
slssimo»: quando nel Credo 
si parla della resurrezione, 
Bruckner compie la astra-
nezza» di riallacciarsi a Mo
zart, al Don -Giovanni, ti-
prendendo l'andirivieni delle 
«scale » che Mozart introdu
ce al momento in cui la sta-
tua, riammandosi. si presen-
ta a Don Giovanni. E" un ac-
costamento, appunto, u curio-
son. tanto piu che le «scale » 
punteggianti la resurrezione 
d'una statua sono anche il 
punto centrale del Convttato 
di pietra. di Dargomiski, rap-
presentato, ma a Pietroburgo, 
anch'esso nel 1872. 

L'esecuzione — con 11 coro 
in buona forma, l'orchestra 
fluida, i solisti corretti (Bru-
na Rizzoli, Rashida Agosti, 
Veriano Lucchetti, Carlo Del 
Bosco) — curata da Gianan-
drea Gavazzeni e stata inten-
sa e solenne al tempo stesso. 

Meno pungente era apparsa 
la bacchetta di Gavazzeni nel-
I'accompagnare il pianista 
Dino Ciani alle prese con il 
Concerto K. 467, di Mozart. 
E di cio. forse. ha risentito il 
solista, un po' a disagio — 
infatti — nel primo e nel ter-
zo movimento ma impeccabi-
Ie e pieno di intimo ardore 
musicale nello stupendo An
dante. Lungamente applaudi-
to, il Ciani non ha pero vo-
luto concedere il bis. 

Un caldo successo ha otte-
nuto anche il Gavazzeni — 
dimissionario dall'Accademia 
di Santa Cecilia — il quale 
ha fatto perdere la scommes-
sa a quanti sostenevano che 
e?li. per coerenza, si sarebbe 
dimesso pure dal concerto. 

e. v. 

Teatro 

Leonzio e Lena 
La morte di Danton e Leon

zio e Lena, scritte da Georg 
Buchner nel 1836. sono le u-
niche opere concluse dail'au-
tore del Woyzeck, il quale. 
appena un anno dopo. moriva 
all'eta di ventiquattro annj. 
Non e il caso. qui, di dilun-
garsi sulla flgura di BQchner, 
sulla sua posizione particola
re nel teatro tedesco del pri
mo Ottocento. sul suo «iso-
lamentoj», sulla sua ideologia 
di socialista ante litteram, 
sulle sue ambiguita di aglta-
tore politico. Basti ricordare 
che rimportanza di BQchner 
e immensa nella storla del 
teatro e della cultura, e non 
solo come precursore (e cri-
t!co...) del movimento espres-
sionista. 

Leonzio e Lena e forse la 
opera piu compos!ta e piu dif
ficile di BQchner, soprattutto 
perche l'amaro «gioco» sati-
rico e intellettuale della corn-
media (un poemetto. un 
Lustspiel sulla noia e l'ozio 
di un principe che, promesso 
a Lena- ha l'autocosc!enza di 
vegetare in una societa im-
mutabile o difficilmente tra-
sformabile) Investe non sol-
tanto il potere statale, ma la 
stessa materia letteraria della 
commedia, II romanticiamo e 
la fllosofla ideal Istlca. Una 
satlra accanlta che in Leon
zio e Lena attraversa ]t piu 

sottili giunture lLnguistiche, 
lormali e culturali di un'ope-
ra-favola che e una riflessio-
ne del sistema sociale doml-
nante. 

yuindl, un'opera dialettica-
mente composita questa di 
Buchner, che dovrebbe trova-
re nella rappresentazione (e 
in Italia il testo e pressoche 
sconosciuto) il suo momento 
perfetto di chiarezza. Non ci 
sembra che l'edizione curata 
dalla regista Maria Giulia 
Pedele per il Gr'U-P.O., al 
Teatro La Fede, possa illu-
minare il testo di BQchner, 
le sue «incongruenze» (come 
rileva Giorgio Dolflni In un 
suo denslsslmo saggio filolo-
gico sull'autore) drammatur-
giche e i suoi messaggi dispe-
rati. Innanzitutto rmtellet-
tualismo del testo ha subito 
una indubbia dilazione nella 
astrazione di una messa in 
scena di un testo «ridotto» 
per cinque personaggi, e 
quindi ulteriormente sintetiz-
zato al limite della compren-
sibilita. Tuttavia, all'attivo 
della rappresentazione e'e la 
intelligenza della regia (l'uti-
lizzazione poetica del teatro 
povero: scena nuda e la mac-
china del Luna-Sole di Fabio 
Dianetti come simbolo dello 
inesorabile trascorrere ozioso 
del tempo), il buon livello 
della recitazione (Massimo 
Fontana, Leonardo Castellani, 
Vera Caddich, Marcello Pa-
scucci e Maria Sturda) e la 
misura gestuale degli lnter-
preti. Applausi cordiali. e si 
replica. 

vice 

« Lions love » 
dello Varda al 
Filmstudio 70 

Oggi un'eccezionale ante-
prima al «Filmstudio 70» (via 
Orti d'Alibert 1-c, tel. 650.464). 
Si tratta di Lions love, l'ul-
timo film di Agnes Varda, gi-
rato negli Stati Uniti nel '68. 
II film, a colori, e Interpre-
tato dalla a superstars di An
dy Warhol, Viva, e dai due 
autori di Hair, James Rago e 
Jerome Ragni, qui in veste di 
attori. Questo terzetto condu
ce un allegro menage in una 
lussuosa villa nei pressi di 
si tratta, nella finzione del 
si tratta, nella finazione del 
film, di divi, bensi di soprav-
vissuti, <cleoni» che non fan-
no piu paura e che si consu-
mano al sole californiano. 
Una regista del nuovo cine
ma, Shirley Clarke, viene a 
trovarii per progettare un 
film insieme. Ma non ci riu-
scira: 1'unico film — sulla 
decadenza di Hollywood — 
sara quello che vediamo sul-
Io schermo. Lions love e in 
versione originale inglese con 
sottotitoli in francese. L'ora-
rio delle proiezioni: 19. 21. 
23. II film verra proiettato 
anche domani e dopodomani. 

Massimo Ranieri 
operafo ad 
una mano? 

Massimo Ranieri ha dovuto 
abbandonare la scuola di vi-
gilanza militare di Viterbo 
dove presta servizio di leva 
ed e stato ricoverato nell'in-
fermerla presidiaria di Roma. 

Gia da alcuni giomi l'allie-
vo aviere aveva forti dolori 
alia mano sinistra in seguito 
ad una caduta capitatagli a 
meta settlmana scorsa lungo 
le scale della caserma. Massi
mo dapprima non ha dato 
gran peso alia cosa, ma I 
dolori si sono fatti sempre 
piu lancinanti e alia fine ha 
dovuto marcare visita. Alia 
infermeria della caserma e 
stato Invltato a trasferirsi a 
Roma per accertamenti radio
logic!. • 

II cantante e gia stato sot-
toposto ai primi esami. A 
quanto e dato sapere proba-
bilmente egli dovra sublre un 
intervento chirurgico. 

Eccoci, quindi, col cappello 
in mano, alia Scala, dove si 
commemora con le Baccanti 
la non lontana scornparsa dl 
Giorgio Federlco Ghedini che, 
nato nel 1892, entra nell'ot-
tanteslmo. Delle Baccanti. ac-
colte nel '48 con vivac! pole-
miche, era rimasto . il vago 
ricordo di un'opera audace, 
che aveva scandallzzato il 
pubblico di allora. Lo stesso 
Ghedini era stato un singola-
re «caso» nella musica ita
llana: musicista tradizionale 
slno al cinquant'anni, si era 
poi' inserito. accanto ai piu 
giovani Petrassl e Dallaplcco-
la. tra 1 rlcercatorl dl novita 
stilistiche. Col Concerto del-
I'albatro nasce. neirimmedia-
to dopoguerra. il nuovo Ghe
dini arditamente avanzato 
oltre le soglie della tonallta. 

E poi viene tutta la serie del 
« concert! » per varl strumen
ti in cui rorieinalita e la pre 
clslone stilistica si combina-
no in un equllibrlo d! rara 
eleganza. nuovo ma non 
avanguardlstico. 

In questa ricerca, Le Bac
canti rappresentano il punto 
piu avanzato Gia 11 soggetto, 
derivato da Euripide. prende 
le distanze dal melodramma 
e prooone scenicamente il di
lemma tradizione-novlta. Per 
la tradizlone e Penteo. re di 
Tebe, avverso al culto di Dlo-
niso. il dio aopena nato che 
percorre la Grecla turbando 
le coscienze timorate coi riti 
orgiasticl. Un dio hippy — si 
direbbe oggi — contro l'uomo 
d'ordine La battaglia e bre
ve. Nella notte. uomini e don-
ne si preciDitano sul monte 
Citerone e quando Penteo. in-
citato da DIoniso. vi com
pare nascostamente. viene 
scamblato per un leone e 
sbranatc dalle Menadi condot-
te dalla sua stessa mad re. 
Dioniso ha vinto: i supersti-
ti real! vengono esiliati e la 
citta e dedicata al nuovo 
culto. 

Ventiquattro annl or sono. 
colpl. in quest'opera, la strut
tura robusta. aggressiva dei 
cori; il martellare del ritmo 
e la violenta rottura col can
to tradizionale L'ebrezza 
dionisiaca esplodeva nella fe-
licita del linguaggio originale 
lasciando. semmai, poco spa
zio alio sviluppo dei perso
naggi tra 1 grandi blocchl sin-
fonico corali. 

Oggi tutto appare un po' at
tenuato e sfuocato e non solo 
per l'abitudine a ben altre 
rivoluzioni sonore. Anzi, e 
quel che precede Ghedini, e 
non quel che lo segue, a inde-
bolirne la posizione E' fin 
troppo facile, ora. avvertire il 
peso deU'influenza di Hinde-
mith (quello del Cardillac, del 
Mathis); ma soprattutto 
emerge la fatica con cui l'au-
tore. conquistato il nuovo lin
guaggio. lo cala in un conte-
sto non interamente sbarazza-
to dal vecchio. II fugato ba-
chiano del gran concertato 
non si sposa facllmente coi 
residui wagnerianl. pizzettia-
ni. veristici. Come in certi 
moblli rifatti, saltano all'oc-
chio le saldature, gli incastri 
che rompono la compattezza 
dell'insieme. 

Cosicche, guasta la logica 
stilistica, anche quella dram-
matlca scricchiola e il contra-
sto tra Penteo e Dioniso, tra 
vecchio e nuovo. sfuma nel-
1'incertezza della caratterizza-
zione, essendo ambedue mez-
zl vecchi *» mezzi nuovi. Re-
sta, invece. valido tutto lo 
sfondo musicale della trage-
dia, la parte decorativa e co-
rale, con la vivacita del rit
mo. la fusione magistrate 
dell'orchestra e delle voci. la 
sapienza e 1'intelligenza di 
una scrittura che non ha nul
la da invidiare ai piu cele-
brati modelli Resta soprat
tutto la eccezionale dignita 
artistica. la profonda educa-
zione splntuale che erano e 
sono il pregio del miglior 
Ghedini 

In conclusione, se e'e un 
errore, non sta nell'aver ri-
proposto Le Baccanti, ma nel-
1'averle trascurate prima; nel 
non averle nprese quando le 
novita del linguaggio erano 
ancora fresche e significati
ve. Ma questo rientra. come 
dicevamo. nel sistema di una 
politlca che non si attiene ai 
principi culturali. ma a quel-
li funerari 

E in ci6 rientra anche la 
regia affidata a Margherita 
Wallmann che (coadiuvata 
coreograficamente da Pisto-
ni) produce un insopporta-
bile grecismo di maniera, co
me i vasi ellenicl dipinti per 
i turisti amerlcanl, nella to-
tale incomprensione delle stu-
pende scenografie di Casora-
ti (le medesime di ventiquat
tro anni or sono) che tendo
no. semmai. all'eccesso di ri-
gore. Anonimi e. salvo ecce-
zioni, piuttosto infelict i co-
stuml. 

Meglio, invece, sono andate 
le faccende per la musica, 
sotto la direzione dlslnvolta 
di Nino Sanzogno. con una 
orchestra brillante e una ro
busta compagnia in cui hanno 
prlmeggiato Giulio Fioravan-
ti e Danllo Cestarl (Dioniso 
e Penteo). Orianna Santunio-
ne (Agave). Nicola Zaccaria 
(Cadmo). Alfredo Glacomot-
ti (Tiresia) insleme con una 
folia dl eccellenti comprlma-
ri. Impegnatisslmo e partico-
larmente efficace 11 coro 
8carso e cordiale 11 pubblico. 

Rubens Tedeschi 

Giovedi si a pre il Festival 

Cominciate 
le prove 

a Sanremo 
Domani sera si riuniscono i ventotto cantanti per 
decidere se aderire o no alia protesta degli esclusi 

La giovane cantante Nada mentre ascolta la musica della 
sua canzone c Re di denari > che presenters nella seconda 
serata della rassegna canora 

SANREMO. 21 
Nelle prime ore del pome-

riggio hanno preso avvio al Ca
sino municipale di Sanremo le 
prove per il XXII Festival che 
comincera giovedi sera. Quasi 
tutti i ventotto cantanti hanno 
gia raggiunto la citta dei fiori 
ed il numero sara anche mag-
giore se, come annunciate al-
tri verranno a « contestare > 
la manifestazione. Da parte 
dei ventotto selezionati e sta
to annunciato che. nella sera
ta di mercoledi. cioe alia vigi-

lia, terranno una riunione per 
un esame della situazione. In-
tendono discutere se aderire 
o no all'annunciata azione di 
protesta degli altri cantanti. 
cioe degli esclusi. Una loro 
adesione starebbe logicamente 
a significare il rinvio della 
manifestazione. Ma negli am-
bienti del Festival si e fidu-
ciosi che tutto si appianera. 
forse anche all'ultimo momen
to. e che la sagra canora avra 
luogo regolarmente. «Vei're-
te, ci e stato detto. che il fe
stival si fara ». 

Proclamato dalla 
CISAS lo sciopero 

della musica leggera 
La decisione presa ieri pomeriggio a Roma da 
un'assemblea di cantanti e direttori d'orchestra 

Al termine di un'assemblea 
di cantanti e direttori di or
chestra, la CISAS (Confede-
razione Italiana Sindacati Ar
tist! dello Spettacolo) ha pro
clamato uno sciopero ad ol-
tranza, con inizio a mezzanot-
te di oggi, degli artisti inte-
ressati alia musica leggera. 

La decisione e stata presa 
airunanimita daH'assemblea, 
riunitasi ieri pomeriggio a 
Roma. 

I cantanti protestano per le 
« violazioni fatte al regolamen-
to del Festival di Sanremo», 
che e stato approvato dal sin
dacati, ma «successivamente 
— essi sostengono — snaturato 
nei punti essenziali»; i diret
tori d'orchestra protestano per 
la presenza al festival di un 
maestro «straniero», Frank 
Pourcel. Le due proteste sono 
state unite nel corso dell'as-
semblea svoltasi ieri e della 
quale e stato ancora una vol
ta protagonista Claudio Vil
la, pres:dente dellTJnione can
tanti italiani (UCI). Lo scopo 
dell'agitazione non sarebbe 
quello di far saltare il Festi
val. ma di farlo rinviare di 
almeno un mese, in maniera 
che venga posto nmedio ai 
torti che i cantanti ritengono 
di aver subito. 

AU'assemblea erano presen-
ti, fra i piu ncti, Fred Bon-
gusto, Peppino Di Capri. Don 
Backy, Jimmi Fontana, Mai, 
Tony Del Monaco. Sergio Leo-
nardi, mentre l'adesione dei 
direttori d'orcliestra e stata 
espressa dal maestro Cicchel-
lero. 

Non erano presentl invece, 
owiamente, i ventotto cantanti 
scelti per il Festival, ma sono 
stati « giustificatl » daH'assem
blea perche impegnati, appun
to, nelle prove di Sanremo. 
Alcuni dl essi — come e sta
to riferito — avevano nei 
giorni scorsi aderito alio sta
to di agitazione e alle declsio-
nl deU'assemblea, e si suppone 
che almeno essi siano disposti 
a rinunclare alia manifesta
zione: sono Gianni Morandi, 

Lucio Dalla, il complesso dei 
* Ricchi e Poveri », Domenico 
Modugno, Gigliola Cinquetti. 
Sugli altri cantanti cerche-
ranno di fare opera di per-
suasione i colleghi che hanno 
partecipato airassemblea e 
che domani mattina compi-
ranno una specie di amarcia 
su Sanremo». a Non faremo 
chiassate — ha detto tuttavia 
Villa —: andremo tutti a San
remo per convincere i nostri 
ventotto colleghi che essi stes-
si sono vittime della situa: 

zione ». 
Lo sciopero, proclamato « ad 

oltranzao dalla mezzanotte di 
oggi, riguarda gli artisti ade-
renti alia CISAS, tion soltanto 
per ci6 che concerne il Festi
val di Sanremo, ma per tutte 
le altre manifestazioni, teatra
li, televisive e di altro genere. 

La Cardinale 

afferma che 

non andra 

a Sanremo 
« Non ho firmato nessun con-

tratto discografico e non par-
teciperd al Festival di Sanre
mo »: cosl ha dichiarato Clau
dia Cardinale, in merito al 
comunicato recentemente dif-
fuso In proposito da un'azlen-
da milanese. «Questa casa — 
ha proseguito l'attrice — e al 
momento l'edltrice italiana 
della canzone che ho canta-
to nel film con Brigitte Bar-
dot, Les petroleuses. Per quan
to riguarda II festival, e'era 
stato un gentile invito da 
parte degli organlzzatori per 
averml come osplte d'onore. 
Prima ancora che la trattatl-
va prendesse consistenza — 
ha concluso — essa si e are
na ta». 

R a i v!7 

controcanale 
OPERAZIONE SINISTRA. 

Ne abbiamo visto solo una 
buntata, ma ci & bastato per 
hapire che con questi Demo-
hi la TV si appresta a com-
Mere, probabilmente, una 
idelle sue operazioni piu rea-
tzionarie e sinistre. Sarebbe 
'sciocco, owiamente, instaura-
rare meccanici paralleli, tan-

• to piu che alia riduzione e 
alia realizzazione di questo te-
leromanzo si lavora da alcu
ni anni: tuttavia, non si sfug-
ge all'impressione che, que
sta volta, Dostoievski possa 
essere strumentalizzato diret-
tamente in rapporto al clima 
politico che la classe domi-
nante tende a stabilire nel 
paese. 

In questo senso, ci pare, 
I'introduzione di Fabbri e sta
ta abbastanza eloquente. Sap-
piamo gia, per averlo letto re
centemente nel resoconto di 
una «tavola rotonda», che 
questo drammaturgo della 
conservazione cattolica nega 
I'importanza della prospetti
va storica: per lui, l'uomo 6 
sempre rimasto uguale a sd 
stesso, dalle origini ai nostri 
tempi, e, quindi, i «classici» 
possono tranquillamente esse
re letti come testi di imme-
diata attualita. E infatti, nel-
I'introduzione cui accennava-
mo, Fabbri ha ribadito che 
la lettura dei Demoni non esi-
gerebbe una particolare pre-
parazione, in quanto Dostoiev
ski d un autore che «parla 
al cuore di tutti». Formula 
ambigua e di comodo che, in 
realta, serve semplicemente 
a mistiflcare dietro I'omaggio 
al grande romanziere russo le 
intenzioni di chi vuol confe-
rire ai Demoni significati tut-
t'altro che avulsi dalla storia. 

Quali significati? «I demo
ni sono coloro che vogliono 
cambiare il mondo non con 
la persuasione, ma con la vio-
lenzan, ha dichiarato Fabbri. 
Ad essi, secondo lo sceneggia-
tore, si oppongono coloro che 
ucredono in Dio». Non 6 
per nulla difficile capire che 
cosa possa scaturire da una 

simile linea interpretative, 
che sempliftca al massimo la 
problematica morale e politl
ca del romanzo di Dostoiev
ski e si offre al telespettatore 
di oggi, in Italia, come una 
sorta di autentica azione ideo-
logico-culturale della caccia 
al « sovversivo a, dell'odio con
tro I'anarchico nichilista (vi 
dice niente questo riferimen-
to, in tempi di processo Vol-
preda?). 

La verita e che, all'opposto 
di quanto afferma Fabbri, 
non & possibile intendere i 
Demoni se non si parte da 
una ricognizione delle carat-
teristiche del momento sto-
rico e della societa in cui fu 
scritto. Solo questa parten-
za pub consentire, poi, una 
visione critica delle vicende 
e dei personaggi descritti da 
Dostoievski e quindi un ap-
proccio autenticamente con-
temporaneo alle riflessioni 
dell'autore. 

Prendiamo, ad esempio, la 
scena della discussione nello 
studio di Stepan Troflmovic, 
in questa prima puntata. Si 
poteva davvero intenderla sen
za cadere in equivoci, igno-
rando chi fossero i nichilisii, 
i liberalrivoluzionari, gli in-
tellettuali progressisti delta 
Russia zarista? E una flgura 
come quella di Satov, se non 
si conosce la storia dell'800 
russo, che cosa coinunica al 
pubblico, con i suoi discorsi? 
Quale funzione, dunque, ha 
avuto la scelta di Fabbri e di 
Bolchi di raccontare il ro
manzo « dall'interno », senza 
inquadrarlo. invece, nella sua 
matrice storica? Non si di-
mentichi che, owiamente, il 
pubblico di Dostoievski cono-
sceva benissimo cib di cui to 
scrittore discuteva: la vicen-
da dei Demoni era stata. ad-
dirittura, materia di cronaca. 
Ma oggi le cronache rip?-iu-
no ben altre vicende: e noi 
solo da questa realta possia-
mo partire per capire chi sia
no i Demoni. La differenza & 
tutta qui. 

g. c. 

oggi vedremo 
VIDOCQ (1°, ore 21) 

E* una nuova serie di avventure di Vidocq, il personaggio 
di Balzac che ha gia conosciuto un primo «adattamento» 
per i teleschermi. Tuttavia 11 ritorno e. nella pratica una 
novita in quanto e cambiato il protagonista principale e tutto 
il tono dei racconti sembra mutato di conseguenza Bernard 
Noel — che e stato l'interprete della serie vista anche in Ita
lia — e Infatti morto da un anno; ed al suo posto recita 
Claude Brasseur, figlio del ben piu celebre Pierre Brasseur 
che e stato uno dei maggiori attori francesi di teatro e di 
cinema. II nuovo Vidocq — che porta la firma alia regia di 
Marcel Bluwal — si svolgera in sei puntate: che saranno al-
trettanti racconti perfettamente conclusi ed indipendenti l'uno 

,H£,1£ro:,L'amDl<;nte 6 clueI1° d eS» anni che vanno dal 1810 
al 1815, durante l'Impero di Napoleone in Francia: e vi ve
dremo Vidocq. ex-galeotto. ormai a capo della polizia speciale 
napoleonica la «S<irete» con al suo fianco. come «vice», 
Flambart il suo ex-rivale. Questa prima puntata si intitola 

D«s?oiJriSnS t r i ^^ p r i n c i p a i i s o n ° M a r c 

C'E' MUSICA E MUSICA 
(2°, ore 21,15) 

Comlncia una trasmissione. in dodici puntate. realizzata dal 
musicista Luciano Berio e da Vittoria Ottolenghi con la reeia 
di Gianfranco Mingozzi. II tentativo e quello di affrontare un 
discorso organico sulla musica ma secondo formule narrative 
nuove e con nuovi intent! culturali. Alia musica. si afferma, 
si andra incontro ovunque essa si trovi: a nelle scuole vecchie 
e nuove, per le strade, nei teatri, nelle case di alcuni fra 1 
suo piu noti protagonisti» In questo senso. Luciano Berio ha 
2«I? i i" tat*0.11 mondo una settantina di musicisti. chie-
dendo loro di precisare il proprio giudizio su « cos'e la musi
ca ». percM la si fa, se esistano dawero «musiche diverse» 
^ « = ^ ^ e r rea lJfzare questa complessa Inchiesta sono stati 
necessari due anni di lavoro. La prima puntata e intitolata 
K l e s i P™Pone jn essere infatti SnS «introduz S 
f eundici successive. Alia trasmissione interverranno, fra gli 
altri. John Cage, Luigi Nono, Leonard Bernstein. Pierre Boulez 
Sylvano Bussotti. Luigi Dallapiccola, Bruno Madema 

NOI INDIANI PUEBLOS (1°, ore 22) 
Ha Inizio questa sera un documentario. a puntate realiz-

n u V r A ^ J ^ i ^ ? " ? 0 s u g l i i n d i a n i Pueblos: cioe sugli 
Vih?l i d , i S c e n d e n t i d e l Primi abitatori del continente americano 
(che vivono oggi concentrati in diciannove riserve) LaPuntata 
ffi1^.,! ^ realizzat? « GaHuP. nota anche c o m M cap* 
%Z !n,d,l,2na'>, e , m u o v e d a l t ema della diffusione dell'alcoolismo 
PA^Pr&f^Pfif1? ^f ," m d i a n l to P"™* PJu e lecta di tutta 1 America. II titolo della puntata e, infatti. L'acqua di fuoco 

programmi 
TV nazionale 
1030 Trasmissionl scola-

stiche 
1230 Sapere 

Replica dell'ottava 
puntata di a Vita in 
Francia » 

13,00 Oggi cartonl anlmatl 
1330 Telegiomale 
14.00 Una lingua per tutti 
15.00 Trasmissionl scola-

stiche 
17,00 II segreto della vec

chia fattoria 
1730 Telegiomale 
1745 La TV dei ragazzl 

Spazio • Gli eroi di 
cartone 

18^5 
19.15 

1945 

2030 
21,00 

22.00 

23.10 

oggi La fede 
Sapere 
Sesta puntata di 
« U pregiudizio » 
Telegiomale sport -
Cronache italiane 
Telegiomale 
Le avventure di 
Vidocq 
Noi indiani pueblos 
c L'acqua di fuoco • 
Telegiomale 

TV secondo 
1830 Scuola aperta 
21.00 Telegiomale 
21,15 C'e musica e musica 

Prima puntata 
22.15 Sport 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO: ora 7. 8 . 
10, 12, 13. 14. 15. 17, 20 . 
2 1 , 24; 6: Mattalino nrnsi-
CM«; 6,30: Cono di lingua in-
• • « * * ; 4.30: L* cwuoni del 
mattino; 9,15: Vot e4 to-, 
11.30s L* Rtdio per t« Scuo
le: 12,10: Smash!; 13,15: t e 
oallat* dell'itahano-. 14: Boon 
potnartsai©; 16t **• usi amtna 
•«r i r a n B l i • Don Chrtctot-
ta * tra noi? • : 16.20: Per 
vol oiovMii; IS^Ot Coma e 
parch*-, 18.40: I tarocchi; 
18,55: Italia che lavora; 19,10: 
Controparata; 19.30: Q*«sta 
Napoll; 20.15: Aacolta, al ta 
aarar 20,20i Ah4ata a rrtomoi 
21,15: m Agnese di Hohenstao-
len >, di G. Soontini. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: ora 6,30, 
7.30. 8,30. 9 .30. 10,30 
11.30. 12.30, 13,30. 15.30. 
16.30, 17,30. 19,30. 22.30. 
24i Ct I I mattinior*; 7.40: 

8.14: Mtttfrca 
8.40: SOOKI • colori 

•Xrorchaatra; 9,14i I taroc-
cM| 9,50: « La •rifldpeaao Ta-
rakwwvaa, di Antonlatta Dra-
901 10,05i Canxonl oar hrttl; 
10,35» ChlauMn Roma 3 1 3 1 ; 

12,10: Trasmissionl reflioaali; 
12,40: Alto gradinicnto; 13,50: 
Come e perche; 14: So di gm; 
14,30: Trasmiationi reaionali; 
15: Oiacosadisco; 16: Cararai; 
18: Special* GR; 18.15: Lone 
Playin*; 18.40: Ptmto inrerro-
gativo; 19: Monsieur I* prorea-
•eor; 20,10: Ritratto di Col* 
Porter; 2 1 : Mach doe; 22,40: 
• Eliiabatta d'lnshiiterra ». di 
Ivclis* Ghione; 23,05: Piir*-
pons; 23,20: Musica leggera. 

Radio 3° 
Ora 9 3 0 : Mwicne di Fcrrac-
d o Busonl • Paul Hindemith; 
10: Concerto dl apertura; 11,15: 
Musicbe italiane d'oggi; 11,45: 
Concerto del violinista Claudio 
Lanrita e del violista Lodovi-
co Coccon; 12,20: Concerto ba-
rocco; 13: latemMno; 14: 5a-
lotto Ottocento; 14.30: I I di
et© la varrina; 15,30: Concer
to •infonico diretto da Pierre 
Bonlex; 17: Le opinion! degli 
altri; 17,20: Fogtl d'albam; 
17.35: J«n oggi, a cora di 
Marcello Rosa; 18: Notixie del 
Terr©; 18,43: Gli nltim! krac-
danti. 1 ^ In Sidlia dope Avo-
la; 19,15: Concerto di ogni 
•erst 20,15: a Eoridlc* a, dl 
Bert torawtiawi 211 I I Gtorna-
I* del T*rao - tette arHt 21,38> 

TflMNM nltoniSl 
eompoaltatl 1971 
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