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Per rintera giornata 

Oggi a Roma 
insciopero 

tutti i cinema 
I lavorafori denunciano le responsabilita degli esercenti, 
dei noleggiafori e dei produtfori per I'inasprimento 
della vertenza • Convocafe assemblee in futfe le aziende 

Anche oggi i clnematografi 
della capitale resteranno chiu-
si per tutta la giornata, in se-
guito alio sciopero proclama-
to unitariamente da tutte le 
organizzazloni sindacali dello 
spettacolo: i circa 800 lavora-
tori dell'esercizio (operatori, 
mascherine, cassiere e imple-
gati) sono stati costretti a 
questa nuova manlfestazione 
di lotta dalla intranslgenza 
del proprietarl dei local! — 
in aiuto dei quail sono ogget-
tivamente scese anche le ca
se di noleggio — nella verten
za per la stipulazione e 11 per-
fezionamento su scala provin
ciate del nuovo contratto di 
lavoro del settore. 

Nel riconfermare la declslo-
ne di astenersi oggi dal lavo
ro i rappresentanti dei dipen-
dentl dell'esercizio hanno 
emesso, a conclusione di una 
assemblea protrattasi fino a 
tarda ora martedl sera, un co-
municato nel quale, tra l'al-
tro, si afferma: 

«Una enneslma azione pro-
vocatorla e stata messa in at-
to dal due maggiori circuit! 
cinematografici romani, che 
nelle giornate di lunedl e 
martedl scorsl hanno deciso 
la sospenslone del program
mi e quindi la inattivita di 
ventiquattro locali. La deci-
sione. presa dall*ECI e da 
Amatl in combutta con alcu
ni noleggiatori, ha 11 chlaro 
scopo di inasprire ulterior-
mente la vertenza, dl genera-
re incomprensioni e risenti-
menti da parte dell'opinione 
pubblica e di intaccare la com-
pattezza e l'unita, della cate-
goria ». 

«Se lo scopo era questo — 
oontinua U comunicato — la 
manovra non soltanto e fal-
lita ma si e ritorta contro i 
suoi stessi autorl e soprattut-
to contro coloro che. nascon-
dendosi dietro le esigenze del 
piccolo e medio esercizio, han
no tentato dl strumentalizza-
re tutta la vertenza in difesa 
di posizioni e privilegi, in 
contrasto con I'interesse del 
circuito mlnore. Nascondersi, 
inoltre, dietro gli obblighl 
contrattuali esistenti tra eser-
centi, noleggiatori e produt-
torl per giustificare la serra-
ta, non serve a niente se non 
a coinvolgere nella vertenza 
tutte le altre categorie del ci
nema ». 

(tCon questa posizione pro-
duttorl e noleggiatori, oltre 
ad aver riconfermato la loro 
debolezza congenita nei con
front! delle grosse catene di 
sale, che da sempre fanno di 
ogni contratto carta da ma-
cero, si sono venuti a schie-
rare contro chl sta lottando 
per ottenere miglioramenti 
che 1 loro stessi dipendenti 
hanno raggiunto da moltl an-
ni. In rapporto al fatti nuo-
vi venuti a crearsi nella ver
tenza — continua U comuni
cato — 1 sindacati hanno con-
vocato le rappresentanze dei 
lavoratori di tutto 11 settore 
per denunciare la posizione 
antlslndacale assunta da alcu
ni noleggiatori e produttorl e 
per decidere le forme di azio

ne slndacale da lntraprende-
re a sostegno della lotta con-
trattuale dei lavoratori del
l'esercizio e per respingere le 
posizioni pregiudiziali della 
controparte ». 

Dopo aver invltato tuttl gll 
operatori, le cassiere, le ma
scherine e gli impiegati a pre-
sentarsi (naturalmente quan-
do non ci sono scioperi) re-
golarmente nei clnematografi, 
il comunicato conclude dan-
do notizia che riunioni e as
semblee sono gia state predi-
sposte in tutti 1 luoghi di la
voro, nelle aziende di svilup-
po e stampa, nel teatri dl po-
sa e d! doppiaggio, nelle case 
di noleggio e nelle troupes. 

Colpo in vista per Pamela 
Tiffin (nella foto); ma le ra
pine non c'entrano. L'attrlce 
infatti sari la protagonista 
femminile di cColpo d'amorea, 
un film che Franco Prosper! 
si accinge a girare nelle Filip-
ptne. Pamela ft partita leri 
per Manila. 

le prime 
Canzoni 

Charles Aznavour 
«Io sono un istrione e solo 

il palcoscenlco mi da la giusta 
dimensione...». Queste parole, 
tratte da una fra le piu cele-
bri canzoni di Aznavour, rac-
chiudono forse le principali ca-
ratteristiche di questo stupen-
do interprete della canzone 
frBnc6SG. 

L'altra sera, al Teatro Sistl-
na, abbiamo potuto ascoltarlo 
ancora una volta e. come sem-

Ere, il personaggio ha avuto 
i meglio sul cantante. cosl 

come gran parte dei pur cele-
bri brani eseguiti non sono 
stati all'altezza della calda, 
aplendida voce del «piccolo* 
Chariot. In altre parole, Azno-
vour e, indubbiamente uno dei 
maggiori interpreti che oggi la 
Francia possiede ma, alio stes-
•o tempo, egli e forse il meno 
jappresentativo fra tutti. Nes-
•uno si domanda mai perche 
la canzone francese (al contra-
rio di quella italiana) sia riu-
scita sempre a soprawivere 
nella tradizione, nonostante 
rincalzare di nuove tenderize 
musicali. piu attuali e decisa-
mente rivoluzionarie sul piano 
del llnguaggio. 

La risposta e una sola: in 
Francia non ci sono soltanto 
grandi interpreti, ma soprat-
tutto grandi autori. Ed e pro-
prio quest'ultimo il vero pro
tagonista della gloriosa tradi-
alone (basti pensare ad un 
poeta come Prevert, al suo 
rbndamentale apporto alia 

chanson frangaise) e, difatti, 
1 vari Brel, Ferr£, Barbara, 
Brassens sono in primo luo-
go degli autori. Aznavour, in-
vece, non lo e. anche se corn-
pone numerosi brani del suo 
repertorio. E sa anche di non 
esserlo: il primario rapporto 
con se stesso e con il pubbli-
co non e certo un rapporto 
musicale. bensl e fatto di ge-
sti, di sentimenti forti e in-
tensi' che riesce a comunica-
re intomo a se con straordi-
naria emotivita. E Aznavour si 
riassume qui, nella Boheme, 
in un roraantico pessimismo 
che coinvolge tutti in un con-
tatto vivo, crescente e, a trat-
ti. delirante. E7 un attore fra 
i piu grandi ma, forse. e un 
pessimo musicista. Difficile 
giudicarlo, alia fine si riesce 
soltanto ad applaudire. a grl-
dargli a bravo!» a perdifiato, 
ma un estro simile non con
cede bis. Si replica. 

d. g. 

« La vita ogro » 
al CIVIS 

Questa sera al CIVIS *— via-
le Ministero degli Esteri 6 — 
a cura del Sindacato dipen
denti Ministero degli Esteri e 
dell'ARCI vena proiettato La 
vita agra di Carlo Lizzani. Se-
guira un dibattito al quale 
partecipera il regista del film. 
Per informazioni telefonare al 
6791998. 

C in breve 

• 1 i 

«Sacca e Vatizetti» alia Yiennale 
Al festival cinematograrico di Vienna, denominate « Viennale 

1972 », che si svolgera da domani al 23 marzo, la cinematograf la 
Italiana sara rappresentaia dai film Sacco e Vametti di Giu 
llano Montaldo e da Medea di Pierpaolo Pasolini. 

Ciminciato il naova film di Samperi 
Salvatore Samperi ha dato ll primo ciak del suo nuovo film. 

01 tratta dl Beati e riccM, che ha per protagonist! Paolo Vil-
l Lino Toffolo, 

In aprile a Firenze 

Sette nazioni 
alia Rassegna 
degli Stabili 

Le presenze piu significative: Besson con Brecht 
e Bergman con Ibsen - Un convegno internazio-
nale di studi sullo spettacolo contemporaneo 

Dal 4 al 30 aprile il Teatro 
della Pergola di Firenze ospi-
tera 1'ottava rassegna inter-
nazionale dei Teatri Stabili. 
II cartellone e stato illustrato 
ieri, nel corso di una confe-
renza stampa a Roma, dal 
professor Ugo Zilletti, presi-
dente della Rassegna, il qua
le ha voluto mettere in rilie-
vo da un lato «la funziona-
lita del programma a una ri-
cerca sulle nuove esperienze 
ed ipotesi nel processo crea-
tivo dello spettacolo contem
poraneo » e dall'altro c il rin* 
novato collegamento con i 
Teatri Stabili italiani, che con-
segue anche al pieno ricono-
scimento statale della funzio-
ne della Rassegna come punto 
di stimolo e di dialogo cri-
tico per le esperienze del tea
tro pubblico italiano ». 

Alia rassegna verranno pre-
sentati sette spettacoli di al
tre ttanti paesi. Aprira — il 
4 aprile — La cagnotte di 
Eugene Labiche. nella messa 
in scena del Theatre Natio
nal di" Strasburgo. La regia e 
di Jean-Pierre Vincent con la 
collaborazione del dramma-
turgo Jean Jourdheuil e dello 
scenografo Patrice Cauche-
tier. Lo spettacolo avra una 
sola replica, il giorno dopo. 

Dal 6 all'll aprile e la vol
ta dell"Italia. II Teatro Sta
bile dell'Aquila dara Uim
presario del re, definite nel 
programma come < esposizio-
ne con tre mutamenti del 
Turcaret di Alain-Rene Le-
sage. immaginata dal Diavolo 
Zoppo ad uso e beneficio di 
un suo giovane amico ». Adat-
tamento e regia sono di Ro
berto Guicciardini, le scene 
e i costumi di Lorenzo Ght-
glia. Questo spettacolo avra. 
la sua < prima > assoluta sa-
bato prossimo a Rieti. 

Cavalcata sul lago di Co-
stanza del giovane e pole-
mico autore tedesco Peter 
Handke verra presentata dal 
Theater am Neumarkt di Zu-
rigo. La regia e di Horst 
Zankl, che e anche il diretto-
re del complesso teatrale 
svizzero. Questo terzo spet
tacolo si dara il 14 e il 15 
aprile. 

Al quarto posto e lo spet
tacolo forse piu atteso della 
rassegna e che giunge dalla 
Repubblica Democratica Te-
desca. Esso e Uanima buona 
di Sezuan di Bertolt Brecht, 
nella messa in scena della 
Volksbuhne Berlin per la re
gia di Benno Besson, uno dei 
massimi interpreti del genia* 
le drammaturgo tedesco. Sce
ne e costumi sono di Actum 
Freyer. Lo spettacolo verra 
dato il 17 e U 18 aprile. 

II 21 e il 22 aprile dall'OIan-
da, con il Honeelgroep Thea
ter. arrivera alia rassegna 
II buon soldato Svejk di Ja-
roslav Hasek, riduttore e re
gista il cecoslovacco Jan 
Grossman. Scene e costumi 
sono di Vladimir Nyvlt. 

Penuitimo spettacolo della 
rassegna e YEnrico V di Sha
kespeare, che il Narodni Di-
vadlo, il Teatro Nazionale di 
Praga presentera il 24 e il 
25 aprile per la regia di Mi-
roslav Machacek. Le scene 
sono state curate da Josef 
Svoboda. il maggior sceno
grafo teatrale vivente. 

Chiudera la rassegna il 
Kungliga Dramatiska Teatern 
di Stoccolma con L'anitra sel' 
vatica. Regista di questo te
ste famoso di Ibsen e Ing-
mar Bergman che. molto note 
anche in Italia come regista 
di cinema, lo e assai meno 
come regista teatrale. L'ani
tra selvatica verra rappre-
sentata i) 28 e il 29 aprile. 
Negli stessi giorni — dal 28 
al 30 aprile — si terra a Fi
renze il tradizionale Conve
gno internazionale di studi, 
che ha quest'anno come te
nia: « Nuove esperienze e ipo
tesi nel processo creativo del
lo spettacolo contemporaneo ». 
Scopo del Convegno e quello 
di esaminare rattivita teatra
le di questi ultimi anni, che 
e stata contrassegnata dalla 
comparsa di nuovi metodi di 
lavoro e da una modificazio-
ne della nozione stessa di 
creazione teatrale. 

Terzo marito 

per Jean Seberg 
LAS VEGAS, 15 

L'attrlce Jean Seberg ha spa 
sate il regista Dennis Berry. 
nato in America ma residente 
in Francia fin da ragazzo. II 
matrimonio e stato celebrate 
domenica scorsa a Las Vegas e 
la coppia e rientrata imme-
diatamente In Francia. Jean 
Seberg, che ha 34 anni, e al 
suo terzo matrimonio; Berry 
ha 36 anni. 

Torniamo alia rassegna, il 
cui cartellone si presenta sen-
za dubbio abbastanza ricco e 
interessante. C'e da notare 
pero che, mentre negli ultimi 
anni gli organizzatori della 
manifestazione avevano cer-
cato di operare un abbozzo 
di decentramento teatrale. 
portando alcuni spettacoli in 
sale di periferia (cinemato-
grafi) o in ambienti diversi 
da quelli tradizionali (pale-
stre o Case del Popolo), que
st'anno tutti e sette gli spet
tacoli sono stati accentrati al 
Teatro della Pergola. 

Se questo e un dato nega-
tivo, o comunque un argo-
mento da discutere, e invece 
da sottolineare positivamente 
la politica dei prezzi effet-
tuata dalla rassegna. L'abbo-
namento ai sette spettacoli 
costa — a seconda dei posti — 
12.000. 8.000 e 3.000 lire. Per 
gli studenti, gli insegnanti, gli 
iscritti ai sindacati. alle as-
sociazioni cultural! e ricrea-
tive (ARCI. ACU. ENAL. 
ENDAS) e per gli apparte-
nenti ai gruppi di c teatro 
sperimentale», i prezzi degli 
abbonamenti sono ridotti del
la meta. 

Torna il dramma di Shakespeare 

Madrid: il 
regista Summers 
condannato per 

olfraggio 
alia Chiesa 

MADRID, 15 
II noto regista e disegna-

tore spagnolo Manuel Sum
mers & stato condannato og
gi dal tribunale provinciale 
di Madrid a un mese e un 
giorno di carcere per c vili-
pendio della Chiesa cattoli-
ca >. in relazione ad una se-
rie di vignette e battute da 
lui pubblicate sul settimana-
le Sabado Grajico nel set-
tembre scorso. Gli avvocati 
difensori hanno preannuncia-
to che inoltreranno appello 
contro la condanna. 

Nel processo, la pubblica 
accusa aveva sostenuto che 
il materiale satirico pubblica-
to da Summers, con evidente 
riferimento ad una riunione 
del clero spagnolo allora in 
corso a Madrid, era oltrag-
gioso per il culto cattolico. 
Summers aveva respinto l'ac-
cusa, sostenendo che le sue 
vignette costituivano soltanto 
una satira sul vecchio anti-
clericalismo di un tempo in 
Spagna. Come testimoni a di-
scarico Summers aveva citato 
sacerdoti. 

Questo Macbeth 
non sa decidersi 

Varie e vaghe possibilita di una interpretazione del testo 
sono accennate nello spettacolo diretto da Franco Enriquez per lo 
Stabile di Torino, protagonisti Glauco Mauri e Valeria Moriconi 

Perche Macbeth? Che cosa 
e Macbeth per noi? Domande 
simill si pongono, in verita, 
a ogni ripresa dl una qualsia-
s! importante tragedia sha-
kespeariana. Questo allesti-
mento. curato da Franco En
riquez per lo Stabile di To
rino, e che gia si porta dietro 
la sostanziale casualita degli 
spettacoli escivi (la « prima » 
assoluta risale al luglio scor
so, a Verona), non sembra tra 
i piu adeguati a fornire ri-
sposte soddisfacenti a quegli 
interrogativi. Tanto piu pres-
santi in quanto il Macbeth si 
da ora all Argentina di Roma, 
nel quadro di una Rassegna 
(nientemeno) degli Stabili 
italiani. 

L'impianto scenico di Etna-
nuele Luzzati consiste dl va
rie plattaforme scoscese, ag-
grumate fra loro, e traforate 
da cunicoli, le quail offrono 
spazio non sempre agevole 
per l'azione, ma altro ne la-
sciano sul nudo fronte della 
ribalta. II fondaie rosso cupo 
richiama 11 motivo del san-
gue tanto frequente nel dram
ma. L'impressione visiva e dl 
un mondo aspro e barbarico, 
che dal buio medioevo pu6 ri-
condurci sino alle caverne 
della prelstoria. Ma 1 costu
mi, dello stesso Luzzati, Inch 
nano al Rinasci mento: e la 
lotta per 11 potere di cui Mac
beth e al centra potrebbe al
lora esser vista come qualco-
sa dl politicamente adulto. 
una tessitura intelligente quan
to spietata, gia sotto il segno 
dl Machiavelli. Perd ci sono 
le Streghe; e non come proie 
zfonl della coscienza del pro
tagonista, bensl proprlo in 
guisa d'esseri maligni, tra ani
mal! e vegetal!, capelluti o 
fronzutl, a spingere Macbeth 
verso le sue scelleratezze: la 
uccislone del monarca Dun
can, pol quella del leale Ban-
quo, rinsediamento al trono, 
lo sterminlo degli oppositori. 

Invero, a sostenere e ad ec-

citare il prode generale scoz-
zese, perche divenga re, e sc-
prattutto sua moglie. amblzlo-
sa e premurosa e ossessiva 
come una moderna consorte 
borghese, solleclta della car-
riera del marito. Ecco Intro-
dursl dunque, nella rappre-
sentazione, diversi temi e pro-
blemi: la «storia d'amore», 
che studios! nostri, da Baldi-
nl a Lombardo, avevano gia 
messo acutamente in rilievc. 
ma che qui rischia, anche per 
via della musica flautata (di 
Giancarlo Chiaramello, 11 qua
le altrove abbonda in rullil e 
strombettii), di diventare ap-
punto una Love Story; e una 
certa volgarita mercantile, o 
meglio bottegaia, che caratte-
rizza e insidia, al tempo stes
so, l'ascesa di Macbeth e del
la sua donna. Come dl due 

«San Michele 
aveva un gallo » 

segnalato 
dai critici 

a San Michele aveva un 
gallo » di Paolo e Vittorio Ta-
viani, e 11 secondo film Italia
no. dopo a II caso Matte!» di 
Francesco Rosi, che ottiene il 
a marchio » del Sindacato na
zionale critici cinematografici 
italiani. 

Tale marchio, che viene as-
segnato attraverso un referen
dum permanente fra i soci del 
sindacato e riservato ai film 
piu rilevanti dal punto di vi
sta artistico e culturale. 

a San Michele aveva un gal
lo » e stato invitato a parte-
cipare alia - «Quinzaine des 
realisateurs » nel corso del Fe
stival cinematografico di Can
nes, che si svolgera in maggio. 

Le most re a Roma: Bruno Caruso 

Lo specchio della tempesta 
BRUNO CARUSO - Roma; 

Galleria c La nuova pe-
sa», via del Vanlaggio. 
45; fino al 24 marzo; ora-
rio: 10,3M3,» e 17-21, fe-
sthro 10,3013. 

Presentando. a Roma, la pit-
tura di Bruno Caruso — qua-
ranta opere dal 1966 a oggi 
ma di esse numerose gift espo-
ste e entrate nel dibattito ar
tistico italiano —, Leonardo 
Sciascia le indlca come un 
enlgmatico approdo neometa-
fisico e, per spiegare la poetl-
ca realista del riflesso che e 
tiplca di esse, muove da lon-
tano assai. Cita, a fondamen-
to deiresperienza pittorica, ad 
dirittura S. Paolo ( X m , 12 
della prima lettera ai Corin-
zi): cOra noi vediamo per 
mezzo di uno specchio, in enig 
ma: allora vedremo faccia a 
faccia*. II risultato critico e 
che Sciascia finisce per rico-
prire cid che Caruso aveva 
faticato a scoprire e. sulle sue 
figure tragiche, fa calare di 
nuovo proprio quell'c aura» 
enigmatica. fatalistica e cri-
stiana, col mi to esistenziale 
della croce, che il pittore, e 
un suo merito culturale, ave
va rotto e fugato con l'esat-
tezza dello sguardo e dei pen-
sieri. 

A rischlo dl riuscire banale, 
devo dire che le immagini di 
Caruso sono chiare, spesso 
chiare fino a una semplifica-
zione della realta che le impo-
verisce. Tale chiarezza e cer-
cata con ostinazione politica 
e con metodo pittorico: e una 
chiarezza costruita resistendo 
a forze culturall e pohtiche 
che cercano, invece, 1'abbuia-
mento della ricerca artlstlca 
nella concreta .*ealta di clas-
se, in quella italiana e euro-
pea pol rispolverando vecchie 
paure e ansle crlstiane di fron
te alia crescente vlolenxa del
lo scontro di classe, dl fronte 
aocha alia sconfltto dura • al 

tanti problem! nuovi sia delta 
realta sia dell'arte e del me-
stiere del pittore (o non pit-
tore che si voglia). 

Caruso fa una forte selezio-
ne nell'oggettivita e ne tira 
fuori pittoricamente cid che 
egl! vuole figurare come tipi-
co: gli oggetti del modo di vi
ta borghese e consumistico; 
gli oggetti del private Iusso; 
alcune figure umane bestial! 
e violente che ritroviamo tutte 
quando l'immagine e quella di 
un ngiudizio universale» di 
classe; altre figure umane in 
chiare vest! di nazisti o di 
americani imperialisti; infine 
I segni e i color! di quel vi
vente ma funebre liberty che, 
soprattutto con figure femml-
nili. popola le strade d'Occi-
dente. 

Per costrulre la realta del-
1'immagine pittorica rispetto 
all'oggettualismo piu caotico, 
Caruso dipinge le figure di un 
mondo che sembra popolatts-
simo, allegrissimo. coloratis-
simo: ma le dipinge con una 
tecnica coloristica fredda, ana-
litica, con un minuto divisio-
nismo. mentale e non ottico. 
che disintegra la sua falsa 
realta e ne rivela rinconslsten-
za. Restano nell'immagine co
me in un fotogramma, gestl 
animal!, sempre dl una furia 
selvaggia e devastatrice, e ge
stl di stupro che sembrano il 
triste scheletro di una diffu
sa pomografia (in certe fi
gure erotiche, maschili e fem-
mlnill, si ripropongono. come 
menzogne che vengono da Ion-
tano. i gestl della plastica 
greca. ecc.i. L'immagine fina
le, coloratlssima che sia, ri-
sulfa gelida, vtolenta, fune
bre: vero specchio di una 
tempesta. B il psnsiero doml-
nante. che e sociale e di clas
se, lascia il suo segno anche 
nelle piu «innocent!» nature 
morte con farfalle e conchi-
glie, con torte slcillane e frut-
tL che serbano un che dl si

nistra e di osceno (con una 
strana affinita con i coloratis-
simi organ! genital! di certe 
grandi scimmie). Mondo nel 
mondo, realta e memoria. una 
parte viva tocca a cose vec
chie e nuove di Sicilia in que
sti quadri: Caruso le vede e le 
fa vedere come figure piu fa-
miliari di una realta comples-
sa, comunque piu malata di 
« americanismo » violento che 
di « sicilianita ». 
- In alcuni quadri, uno spec
chio vero moltiplica il gioco 
dei riflessi che e un gioco di 
apparenze alle quali Caruso 
da forma con acutezza: sono 
dei quadri «tests che sag-
giano. credo, quanto e come 
I'occhlo e rimmaginazione no
stra possano essere corrotti 
dalla quantita di oggetti nei 
quali un modo di produzione 
capitalista vuole fondare il 
senso della vita contempora-
nea. 

Per volonta di chiarezza, e 
d! efficace comunicazione, 
molte immagini risultano 
troppo semplici in quanto « ri
flessi » d'una realta attuale 
ben piu complessa. Prevale, 
allora, uno schematismo co-
struttivo dell'immagine di 
questo tipo: 1'allegria e il Ius
so del mondo sono res! con un 
« puntinismo » divisionista tut
te colore tra Seurat e le re
cent! tecniche «op»; la vio-
lenza di questo stesso mondo 
e resa con forme e situazioni 
in intemo che derivano dal-
l'inglese Francis Bacon (e con 
ricordi di Ensor. Klimt. Grosz. 
Dix. Van Gogh. Marc) I qua 
dri-cardini della ricerca in at-
to di Caruso sono: Nudo sulla 
pelliccia (1966). Lotta libera 
(1986^7). i! trittico Pomerig 
gio di un fauno (1967), Meta-
morfosi (1972), Bagliore sul 
giardino (1969) e il trittico La 
tempesta (1972). 

villani rifatti, incapaci di reg-
gere al compito sovrano. 

Cose, tutte, che in Shake
speare ci sono, o possono uUl-
mente trovarsi. La questione 
e di scegliere una prospettl-
va, se non assoluta e risolu-
ta, almeno prevalente. Oppi-
re di darsi al pastiche, alia 
contaminazione dagli argomen-
ti e degli stili. ma allora in 
modo piu dichiarato, e se vo-
gliamo con piu allegria. A noi, 
personal mente, non dispiace-
rebbe l'idea (di essa pure v'e 
qualche traccia) d'un Mac
beth valoroso in guerra. buon 
suddito, tenero coniuge, ma 
che dietro la crosta del per-
benismo fermenta di aorl 
smanie di sopraffazione, fino 
a tramutarsi in un bieco as-
sassino, in un nemico della 
sua gente. Per tale via si po-
trebbero forse afferrare sot-
till rlspondenze con la tipo-
logia dell'uomo medio, non 
necessariamente mediocre, che 
in period! di crisi diventa un 
pericolo pubblico, ecc. La 
wviolazione deH'armonia», na-
turale e sociale, su cui insi
sts (seguendo altri critic:), 
come sul a tema centrale» 
del dramma, il nuovo tradut-
tore Elio Chinol, si colloche-
rebbe cosl in un discorso at
tuale, e non di stampo con-
servatore. 

II Macbeth di Enriquez osc'.l-
la invece tra differenti e va
ghe possibilita, senza imboc-
care una strada precisa. Non 
manca di spunti felici: il qua
dra, ad esempio, del banchet-
to. con quella tavola in pen-
denza. che sembra raffigura-
re l'equilibrio malcerto e la 
futura rovina del dominio del-
l'usurpatore. Come non man
ca, per contro, di banalica 
operistiche (la risata dei con-
vitat! che fa sinistra eco al!o 
sconcerto di Macbeth, quan
do il figlioletto di Banquo sa
ra sfuggito all'agguato) e di 
superfluita agonistiche (1 duel 
1! finali. guidati dal maestro 
d'armi Enzo Musumecl Greco). 
Essendosi posto, dinanz! al te
sto. in stato di relativa liber-
ta, grazie anche a tagli ta-
lora un po' drastici, 11 regista 
non ha insomma sfruttato la 
occasione nella maniera mi-
gliore. . J 

Glauco Mauri sottolinea con 
efficacia gli elementl di insi-
curezza e, diremmo, di nevro-
si del personaggio; ma que
sta cchiaves risulta un tan-
tino monocorde. e il mono-
logo al quinto atto e proprio 
a buttato via». E poi (ma la 
domanda non e indirizzata al-
l'attore), perche si getta sul
la spada dell'awersarlo. inve
ce di cadere combattendo? 
Qui Shakespeare viene dav-
vero forzato oltre misura. Va
leria Moriconi rende bene, 
anche lei, soprattutto la fase 
declinante di Lady Macbeth; 
e la scena del sonnambulismo 
ha una sua suggestions Mo 
desto il contorno; da ncorda-
re comunque Donate Caste!!a-
neta. nella breve ma signifl-
cativa parte del Portiere. Sue-
cesso. e inizio delle repltche. 

Aggeo Savioli 
NELLA FOTO: Glauco Mau

ri nella parte di Macbeth. 

Dario Micacchi 

Successo 
del Quartetfo 

Italiano 
in Olanda 

AMSTERDAM, 15 
Grande successo di critica 

e di pubblico ha riportato il 
Quartette Italiano. che in 
Tournie in Olanda, ha tenuto 
concert! all'Aja e ad Am
sterdam. 

Questo «quartettes, che da 
ben 26 anni e formate da Pao 
lo Borciani (primo violino). 
Elisa Pegreffi (secondo violi
no), Piero FaruIIi (viola), e 
Franco Rossi (violoncello), 
fra tutti I complessi da ca
mera vanta il piu lungo perk> 
do di cooperazione. II pro 
gramma comprendeva musi-
che di Schumann, Mozart, 
Beethoven, Brahms, nonche il 
«Quartette n. 1» di Bartok, 
la cui esecuzione ha riscoaao 
moltiiAlmi applausl. 

raai yr/ 

controcanale 
«GUTTUSO E DAVID • IO 

E...» — Questo programma di 
misura minima, continua a 
fumionare, ci pare. Lo aspet-
to piu interessante, in fondo, 
£ I'occasione di un incontro 
diretto col protagonista, ptut-
tosto che con il quadro: lo 
ha confermato questa punta-
ta dedicata a Renato Guttu-
so e alia «Morte di Marat» 
di David. Non che le infor
mazioni sul pittore, o sulla 
sua opera, sul suo tempo non 
importassero anzi. Le notteie 
lornite da Guttuso nel suo 
breve giro per le strade di 
Parigi non erano soltanto par-
ticolari « curiosi» sulla storia 
della Rivoluzione francese: 
erano una rievocazione e un 
omaggio, che indicavano, tra 
I'altro, come si possa introdur-
re il telespettatore ai fatti del 
passato scegliendo una chiave 
di stimolo e di partecipazione 
critica anziche~ professionale, 
come tante volte avviene sul 
video. Naturalmente, la misu
ra del programma e quella 
che dei suoi scopi non sono 
quelli di documentare un av-
venimento e un'epoca ma ap-
punto per questo, una simile 

chiave d interessante. Come 
dicevamo, tuttavia, 6 w'altra, 
forse. I'indicazione piu fecon-
da che ci viene da « lo e...». 

E sta proprio nella possi
bilita che esso ci ofjre di co-
noscere, quasi di scorcio, le 
riflessioni, le simpatie, le in-
clinazioni personali di uomini 
come Zavattini o Guttuso, 
con i quali, iti fondo, il qua
dro prescelto & soprattutto un 
irwito a « confessarsi» discre-
tamente. Ovviamente, se il 
programma avesse un respiro 
maggiore, questi incontri do-
vrebbero essere arricchiti di 
molti altri elementi: il discor
so sarebbe diverso. Ma, in 
questa dimensione, I'approccio 
semplice del regista Luciano 
Emmer, che si limita ad am-
bientare il personaggio e a 
« raccontarcelo » in chiave di 
cronaca, seguendolo nel suo 
rapporto non solo con U qua
dro ma con tutta la realta cir-
costante, si pud davvero defi-
nire « televisivo». Con tanto 
abuso che si fa di questo ter-
mine non & poco. 

g. c. 

oggi vedremo 
LE SFIDE GIAPPONESI (1°, ore 21) 

Ultima puntata del programma realizzato da Amleto Fatter! 
e Roberto Gervaso sul Giappone. In tre settimane e stato ana-
Hzzato (ma si fa per dire) un arco di trent'anni di storia: e 
e indubbiamente una delle «storie» piu complesse dei nostri 
anni che ha visto realizzare una profonda modificazione cul
turale e politica dell'antico impero nipponico. Secondo la tesi 
svolta dagli autori — e che troyera particolare conferma in 
questa puntata — il «cattivo» Giappone imperialista degli 
anni prebellici e stato « punito» con la guerra mondiale ma, 
grazie anche aU'aiuto americano, ha risanato le sue ferite dopo 
la guerra disastrosamente perduta ed e tomato ad essere una 
grande potenza asiatica; anzi mondiale. Questo processo e stato 
fin'oggi descritto in chiave tutta positiva ed elogiativa, senza 
alcun serio esame delle contraddizioni interne giapponesi. del suo 
antico e nuovo «imperialismo ». del ruolo che gioca nel mondo 
ed in Asia come grande potenza capitalistica. Non a caso, del 
resto, la sintesi di questa puntata viene offerta con lo slogan 
« dall'abisso alia vetta »: per Gervaso la « potenza » economica 
di alcuni gruppi dominanti e. infatti, l'obiettivo ideale cui deve 
mirare un paese, omettendo di spiegare su quali forme di sfrut 
tamento questa «vetta » viene raggiunta. 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,15) 
Oggi un quiz tutto femminile, in onore dell'ultima scoperta 

di Mike Bongiorno, la «campionessa» destinata ad animare 
le ultime settimane di trasmissione. Oltre alia Buttafarro, in
fatti, sono in gara una insegnante sposata ed una studentessa 
ventiduenne di biologia. Sono rispettivamente esperte in vita 
ed opere del Foscolo e storia inglese da Enrico VII all'inizio 
del '900. 

IL PAZZO DELLA CARITA' 
(2°, ore 22,30) 

Per evitare dl mandare troppo tardi in onda questo pro
gramma, la Rai ha eliminato dalla serata del «secondo» la 
rubrichetta lo e..., anticlpandola a ieri. II programma, comun
que, si annuncia come un omaggio alia figura di Don Orione 
(nel centenario della nascita), il sacerdote che dedicb la sua 
vita ad opere di carita. Realizzato da Adolfo Lippi, la tra
smissione si awale anche della partecipazione di Achille Millo 
che leggera alcune pagine dedicate alia figura del sacerdote.. 
C'e da rilevare la cura con cui la tv rievoca questa figura e la 
sua « opera di carita » verso orfani, mutilati e spastici: mentre, 
nella sua politica quotidiana, ignora del tutto questi problem! 
e In necessita di affrontarli oggi in termini sociali ben diversi. 

programmi 
TV nazionale 
10,30 Trasmissioni scola-

stiche 
12,30 Sapere 
13,00 lo compro tu comprl 
13,30 Telegiornale 
14,00 Una lingua per tuttl 

Corso di francese. 
1430 Sport 

Coppa del mondo dl 
sci. 

15,00 Trasmissioni scola-
stiche 

17,00 Fotostorie - Questa 
e la nostra Roma 
Programmi per 1 piu 
piccinL 

1730 Telegiornale 

17.45 La TV dei ragazzi 
18,45 Inchiesta sulle pro

fession! 
19,15 Sapere 
1S.-.5 Telegiornale sport • 

Cronache Italians 
2030 Telegiornale 
21,00 Trent'anni di storia: 

Le sfide giapponesi 
22,00 Amare per vivera 

Le canzoni di Gino 
Paoli. 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21.15 Rischiatutto 
2230 II pazzo della carita 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Or** 

7, a , 10 , 1 2 , 13 . 14 . I S , 17 , 
20 , 2 1 • 23> 6 ) i Mattutino 
musical* ( I ) i 6 ,30: Corso dl 
l insm inglese; 6.S4j Almanac-
co; 8 ,30: Le canzoni del mat-
tin©; 9 .15: Vol ed lo; 11,30: 
La Radio per le Scuole; 12.10: 
Smash!: 13,15; I I giovedi; 14: 
Boon pomerinio: 1 & Program
ma per i ragazzi: «C 'e qual-
cosa che non va? »; 16,20: 
Per «oi giov.nl; 18,20: Come 
e perch*; 18.40-. I tarocchi; 
18,55 Italia che lavora; 19.10: 
Madama Butterfly; 19,30: Too-
tours Paris: 20 .20: Andata e 
memo; 21 .15: - Parata d'or-
dtestre; 21 .45: Arcntvi di Stato; 
22.15: Musica 7; 23 .15: Con
certo del vtofinrsta Salvatore 
Accardo * del pianist* Lodo-
vico 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ore: 

6 ,30. 7 3 0 , 8 ^ 0 , 9 ,30 , 1 0 3 0 , 
1 1 3 0 . 1 2 3 0 . 13,30 1 5 3 0 . 
1 6 3 0 , 1 7 3 0 . 1 9 3 0 . 22.30. 
e 24; 6 I I mattiaiere; 7.40: 
Booniiomoi 8,14: Musica *-

8 .40: Sooni e color! 

deH'orchestra; 9.14: I tarocchi; 
9 ,35: Suoni e color! dell'or-
chestra; 9 ,50: Una casa per 
Martin » di Gilbert Cesdron; 
10.05: Canzoni per tutti; 10.35: 

Chiamate Roma 3 1 3 1 ; 12,10: 
Trasmissioni regionali; 12 ,40: 
Alto Gradimento; 13,50: Com* 
e perche; 14: Su di giri; 
14,30: Trasmissioni regione-
l i ; 15: Discosudisco; 16: 
Cararai; 18: Radio Olimpia; 
18.20: Long Playing; 18.40: 
Punto interrogativo; 19: The 
pupil; 20 .10: Supercampionia-
simo: 2 1 : Mach due; 22 ,40: 
• L'edera a. di Grazia Deled-
da; 23 .05: Donna '70 ; 23.20: 
Musica leggera. 

Radio 3° 
ORE 10: Concerto di aper

ture; 11,15: Tastier*; 12,2t« 
I maestri deirinterpretazionej 
13: Intermezzo; 14: Doe vod, 
due epoche; 1 4 3 0 : I I disco 
in vetrina; 15 ,30: Norecen-
to storico; 1 6 3 0 : I I sensa-
titolo; 17: Lo opinionl degR 
altri; 17 .20: Fogli d'albuat; 
17,35: Appuntamento con Nun-
zio Rotondo; 18 : Notizie dot 
Terzo: 18,45: Pagina aper-
ta; 19,15: Concerto di ogni 
sera; 20 : • Pelleas et Meli-
sande ». 

EDITORI^»RIUNITI 

novitd 

Nuova biblioteca di cultura 

MMIOSMO E ESTETKA MITMIA 
pp. 200 L. 2.000 

Mara, LAVORO SALAMATO E CAPITALE 
pp. 80 L. 500 
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