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Oggi, mezza giornata 

Scioperano 
le aziende 

statali 
del cinema 
Autor l e attori solldall 
con i sindacati per le 

nomine all'ENPALS 

Uno sciopero dl mezza gior
nata sara attuato oggi da tut-
tl i dipendenti dl Cinecltta. 
del Luce e dell'Italnolegglo. 

La decisione e stata presa 
lerl mattina, nel corso dell'as-
semblea generale del lavo-
ratorl, per protestare contro 
la poslzlone assunta dall'Ente 
nella vertenza sulla parlfica-
fione del trattamento norma
tive) tra operal Intermedl e 
lmplegatl e per sollecltare 
1'avvio della riorganlzzazione 
del gruppo Insleme con la rl-
presa produttlva delle azien
de inquadrate. 

Per quel che rlguarda la 
controversla sul problema del-
la parlta del trattamentl nor-
matlvl 1 sindacati. FILS-CGIL, 
FULS-CISL e UIL-Spettacolo. 
hanno duramente condannato 

• 11 comportamento degll am-
ministratori dell'Ente I qU'iM. 
dopo essersl piu volte pronun-
ciati a favore delle proposte 
avanzate dai lavoratori. hanno 
fatto marcia indietro. 

Tale comportamento con-
traddlttorio. affermano i sin
dacati. e d'altronde riscontra-
blle In tuttl gll atti dell'En
te. il quale si va rlvelando 
sempre piu incapace di mante-
nere fede agli impegni assun-
tl nei confronti del lavora
tori, delle organizzazlonl sin-
dacali, del Comitato di con-
sultazlone e di tutte le forze 
del cinema. 

Tutti gli Impegni assuntl 
da oltre sei mesi, in ordine 
alia rlstrutturazione e alia ri-
presa produttlva. attendono 
ancora di essere attuati. e auei 
pochi atti realizzatl dall'En
te sono frutto dl gravi com-
promessl tendenti ad aggra-
vare e non a sbloccare la sl-
tuazione. Anche per questo i 
lavoratori hanno deciso di 
scendere in lotta. 

Nella mattinata tuttl I la
voratori si recheranno presso 
la sede dell'Ente Gestione per 
manifestare la loro protesta. 
ma anche per rlconfermare la 
loro disponibilita e 11 loro ap-
poggio ad un serio e concre
te programma di riorganlz
zazione del gruppo. e per sl-
gnificare la loro declsa volon-
ta di battersi contro 11 pro-
lungamento di una parallsl 
che rischia di compromettere 
l'avvenire delle aziende cl-
nematografiche a gestione 
statale. 

Le assoclazioni professional! 
degli autori cinematografici e 
degli attori (l'ANAC. l'AACI 
e la SAD hanno espresso la lo
ro piena solidarietft all'azione 
di protesta promossa dalla 
FILS-CGIL. dalla FULS-CISL 
e dalla UIL-Spettacolo contro 
i criteri seguiti dal Ministero 
del Lavoro nella nomina del 
component! del Consigllo 
di amministrazione del-
1*ENPALS. 

Ne da notizia un comunica-
to, con il quale si rileva co
me, ancora una volta, il ml-
nistro non abbia tenuto in 
nessun conto la forza delle 
rappresentanze effettive dei 
lavoratori dello spettacolo, fa-
vorendo. invece, sedicenti sin
dacati che altro non sono se 
non organizzazioni di comodo. 

«Tale decisione — si af-
ferma nel comunicato — si 
inauadra nel disegno piu gene-
rale di contenere e limitare 
le spinte di riforma dell'Ente. 
e, nel contempo, di dare un 
senso restrittivo alia nuova 
legge sulle pension! ENPALS, 
che i lavoratori dello spetta
colo hanno imposto attraverso 
dure lotte. La grave decisio
ne del min'stro del Lavoro di 
restaurare un sistema anti de
mocratic. inteso a perpetua-
re una politica di clientelismo 
e - chiaramente tendente a 
spezzare l'azione verso l'unifi-
cazione dei lavoratori del set. 
tore.- trova l'ANAC. l'AACI e 
la SAI schierate a fianco del
le Federazioni e pronte ad 
estendere la propria protesta 
Jn forma concreta di lotta. per 
resDingere la manovra autori-
taria e antisindacale messa 
fn atto n. 

II comunicato conclude an-
nunciando che le associazioni 
professional! degli attori e de
gli autori invieranno loro rap-
presentanti alia conferenza-
ttampa indetta — com'e noto 
— per questa mattina. alle 
ore 11. dalla FILS-CGIL. dal
la FULS-CISL e dallTTIL-Soet-
tacolo, nella sede della CGIL. 
in Corso d'ltalia a Roma: 
eio « al fine di sostenere, con 
la presenza e la viva parteci-
pazione. la denuncia di que
sto nuovo arbitrio perpetrato 
9-i danni di tutti i lavoratori 
dello spettacolo ». 

Rassegna del 
film ungherese 

al cms 
Questa sera alle ore 21. nel 

quadro di una rassegna del 
cinema ungherese. sara proiet-
tato al CIVIS. a cura del 
Sindacato del Ministero de-

Jli Esteri e deH'ARCI, il film 
giorni freddi di Andras 

Kovacs. Seguira il consueto 
dibattito. Per informazioni 
telefonare al 6751.998. 

«Lulu» di Wedekind approda a Roma 

Una forza della 
natura incrina 

la buona societa 
Sesso e mode, le due facce di un personaggio 
Pregi e limiti dell'allestimento di Patrice Ch6-
reau - Valentina Cortese, una grande protagonista 

Bel successo personate di 
Valentina Cortese. alia « pri
ma » romana della < Lulu > di 
Wedekind. l'altra sera all'Ar-
gentina: benche insidiata da una 
fastidiosa tracheite, la brava 
attrice ha tenuto testa stu-
pendamente alle difflcolta del 
personaggio, alia lunghezza del
lo spettacolo, e della sua par
te in esso, alle intenzioni e in-
venztoni del giovane regista 
francese Patrice Chereau. che 
chiunque lo abbia visto al la
voro sa quanto esiga da se me-
desimo e dagli altri. 

« Lulu > riunisce i due dram-
mi dello scrittore tedesco 
Frank Wedekind (1864-1918) c Lo 
spirito della terra » e «II va-
so di Pandora », compost! a ca-
vallo del secolo passato e del 
nostro: campeggia in entrambi 
In flgura potente di una don
na. che e insieme oggetto di 
piacere e strumento di distru-
zione per gli uomini. Venuta 
su dal nulla, si sposa piu vol
te. ha diversi amanti e spasi-
manti: il primo tnarito muore 
di collasso. vedendola tradirlo 
col pittore Schwarz; il quale 
poi si uccidera. Quanto al dot-
tor Schon, ricco editore di gior-
nalt. che prende il posto di 
Schwarz nel talamo di Lulu, sa
ra lei stessa a sopprimerlo. 
Di qui ha inizio. tuttavia, la di-
scesa della protagonista: fug-
gita in Francia, si accompagna 
variamente col figlio di Schon. 

le prime 

«Brasil jazz 
samba » 

al Folkrosso 
Oggi. domani e sabato al

le 22. il Folkrosso presenta. 
nel locale di via Garibaldi, 
56, Brasil jazz samba, Le mu-
siche saranno cseguite da 
Irio De Paula (chitarra elet-
trica). Alfonso Viera (batte-
Tla>. Mandrake (tumbadora) 
• Giorgio Rosciglione (basso 
tieetttco). 

Musica 
Concerto corale 
a Santa Cecilia 
E' stato un buon periodo 

(anche di lavoro, si capisce) 
per il Coro dell'Accademia di 
Santa Cecilia: nello spazio 
d'un mese, ha eseguito La 
pietd morta, di Bucchi; il Re
quiem, di Ligeti; II paradiso 
e la Peri, di Schumann; la 
Grande Messa, di Bruckner; 
la Missa pro pace, di Casella. 
Un coro in fase di sviluppo, 
che e riuscito a preparare un * 
concerto tutto per se, con un 
programma di prim'ordine. 

La sicura qualificazione Mm-
brica ha consentito esecuzio-
ni mirabilmente chiare, pur 
nel complesso gioco contrap-
puntistico, di pagine di Gio
vanni Croce (1557-1609) — ma-
drigali a otto (Buccinate) e 
a dieci voci (Dialogo dei cori 
d'angeli) — e di Andrea Ga-
brieli (1510-1586). del quale 
e stato presentato il Salmo VI 
di David (Domine ne in un 
furore) in una straordinaria 
fusione di arcaico e di mo-
demo. 

L'aspetto religioso del pro
gramma e stato completato da 
tre Mottetti di Bruckner — 
Virga Jesse floruit. Os justi, 
Ave Maria — nei quali il coro 
ha realizzato un massimo di 
intensita e di pienezza foni-
ca, di dolcezza e di maestria 
tecnica. 

II momento laico era costi-
tuito dalla brillantezza (an
che dellesecuzione) d'una 
Caccia d'Amore, di Orazio 
Vecchi (1550-1605). frizzante 
di ritmi e di malizia, nonche 
dalla Prima serie dei Sei cori 
di Michelangelo Buonarroti 
il Giovane (1568-1642; lettera-
to e poeta, nipote di Miche
langelo). di Luigi Dallapicco-
la. Si tratta d'un Coro delle 
Malmaritate e d'un Coro dei 
Malammogliati. i quali pone-
vano, gia nel 1932. la presen
za innovatrice di Dallapicco-
la. Questi cori, pero, non eb-
bero subito fortuna e si pon-
gono. ancora oggi — a distan-
za di quarant'anni — come un 
traguardo difficile per un 
complesso che non voglia 
ignorare il presente. L'esecu-
zione e stata eccellente e an-
ch'essa, come le altre, ha da-
to la misura dell'attenzione, 
della competenza. della pas-
sione che Giorgio Kirschner 
— direttore stabile del coro — 
profonde nella sua meritoria 
attivita. 

Gli insistent! applausi han
no portato anche ad un bis: 
la replica delYAce Maria di 
Bruckner. Ma tutto il concer
to potrebbe. e dovrebbe ave-
re, la replica. 

e. v. 

II Mozart dei 
Solisti Veneti 

LTstituzione universitaria 
ha preso la lodevole inizia-
tiva di dedicare due concerti 
(che si sono svolti sabato 
scorso e raltra sera, al San 
Leone Magno) ad alcune si
gnificative opere di Mozart 
per strumento solista ed or
chestra. La Sinfonia concer-
tante per violino, viola e or
chestra K. 364 e i Concerti 
per flauto. arpa e orchestra 
K. 299. per fagotto e orche
stra K. 191. per corno e or
chestra K. 495. nonche ben 
quattro Concerti per violino 
e orchestra (K. 211. 216, 218 
e 219) hanno avuto come 

convincenti protagonistl l'ar-
pista Giuliana Alblsetti Ro-
tondi, il fagottista Maurice 
Allard, il vlolinista Luigi Al
berto Bianchi. il cornlsta 
Joze Falout, il flautista Jean-
Pierre Rampal e, una buona 
spanna al di sopra di tutti 
— anche per la parte di rl-
lievo riservatagll nei program-
mi — il vlolinlsta Salvatore 
Accardo. 

Ad accompagnare cosl lllu-
stri solisti era un complesso 
famoso, compa«*o dl tuttl 

virtuosi, specializzatl nei rl-
spettivi strumenti, i quali, 
proprio per questo — e a pie-
no titolo di merito — por-
tano il nome di Solisti Ve
neti. 

II Mozart che essi ci han
no dato — sotto la guida del 
maestro Claudio Scimone — 
e stato incantevole; con qual-
che eccesso, forse, di dolcez
za, il che pero ha contribui-
to a portare in primo pia
no ia poesia anche in quel
le opere — come, soprattut-
to, i Concerti per strumenti 
a fiato — che qua e la di-
mostrano il loro carattere- di 
occasione. 

II successo e stato, in en-
trambe le serate, assai ca-
loroso. 

vice 

Teatro 

La scacchiera 
davanti 

alio specchio 
Spesso oggi piu che gli spet-

tacoli fanno «storia» i rl-
spettivi dipliant, dedicati, piu 
che al testo, all'apologia del 
regista. E troppo spesso la 
presunzione trabocca in con-
tenuti risibili. Si leggano, per 
esempio, le note stilate nel 
depliant offerto in occasione 
della rappresentazione della 
Scacchiera davanti alio spec
chio, ascrittura scenican che 
Gabriele Oriani (auomo di 
acuta ed irritata sensibilita e 
di vastissima cultura». come 
scrive G. O'Henry in una in-
tervista all'Oriani integral-
mente citat-a) ha voluto trar-
re dalla omonima favola me-
tafisica scritta da Massimo 
Bontemrjelli nel 1922. proprio 
alle soglie del fascismo. D'al-
tra parte, il depliant in argo-
mento, come uno specchio da
vanti alia rappresentazione, 
riflette rapprossimazione cul-
turale. le imprecisioni, le in-
certezze, le ambiguita e gli 
equivoci ideologico-culturali 
presenti nello spettacolo. 

In altre parole. Gabriele 
Oriani (cineasta d'avanguar-
dia. animatore culturale e sce-
neggiatore. ideatore di quel 
a Futur/realta » presentato dal 
Teatro Stabile di Torino al 
27° Festival veneziano) sem-
bra prenda abbastanza sotto-
gamba proprio quel problemi 
di linguaggio che gli stanno 
tanto a cuore. Manca. infatti. 
nella a riduzione» teatrale 
una riflessione profonda sui 
significati linguistici del testo 
dello scrittore novecentista. si
gnificati non astrattamente 
arnbigui, ma confluent! tutti 
in un contest© polisensico che 
si articola fondamentalmente 
nella prefigurazione ironlca e 
inquietante dell'« era fasci
sts », uno spazio fermo, popo-
lato di uomini-oggetto, dove 
l'assenza della dialettica an
niented 11 < ragionamento * 
dell'uomo. dove la vita e la 
storia non saranno altro che 
il « gioco » degli scacchi. Oria

ni, nel suo -esasperato forma-
lismo, ha dimenticato proprio 
la connotazione linguistica 
piu importante e anticipatri-
ce del testo bontempelhano: 
il trapasso del «realismo ma-
gico» nell'area politico-ideo-
logica della « favola». 

In una ceroliana scenogra-
fla metaflsica (Ahtonio Care-
na e Pietro Gallina) gli atto
ri avrebbero dovuto «recita-
re» almeno In modo adegua-
to: invece, romogeneita si e 
rivelata soltanto neU'impre-
parazione generale (salvo la 
brava Dina Sassoli) di Urn-
berto D'Orsi. Pupo.De Luca, 
Aldo Alori e degli altri, cir-
costanza non certo da sotto-
valutare se ha spezzato tutto 
l'incanto dell'aura bontempel-
liana. Gli applausi non sono 
mancati. e si replica al Tea
tro Delle Muse. 

vice 

Musica pop 

If 
aSerata di gala», l'altra 

sera al Piper Club, per la 
attesa esibizione di una fra le 
piu promettenti formazioni 
deU'avanguardia brltannlca: 
gll If-

Presentatl da piu parti co
me i natural! sostituti dei 
disciolti Colosseum, gli If 
promuovono anch'essi il ri-
schioso binomio rock-jazz, in-
trodotto parecchio tempo fa 
dal trombettista Miles Da
vis. E. se I risultati d'inci-
sione appalono. tutto somma-
to. apprezzabili, non si pu6 
dire la stessa cosa dei sin-
goli component! del gruppo 
visti in azione. E. infatti, il 
segreto degli If (nome enig-
matico: in lingua inglese si-
gnifica a sen) e proprio nel-
l'affiatamento, in un'intesa 
che l'altra sera e mancata, 
probabilmente a causa di al
cune recenti sostituzioni nel-
l'organico del complesso. E 
quindi. con una sezione rit-
mica discontinua e caotica, 
il gruppo ha perso automa-
ticamente ogni filo condut-
tore e ha dovuto ripiegare 
su un solismo spontaneo che 
pochi strumentisti possono 
permettersi. In una jam ses
sion alquanto fredda e steri
le, il sassofonista Dick Mor-
rissey ha invano tentato di 
raccordare ogni individuall-
smo. mentre 11 tanto decan-
tato chitarrista Terry Smith 
sembrava «allenarsi» in un 
fraseggio Irrequieto e disper
sive Nel convulso alternar-
si di note, gli unici ad emer-
gere erano Quincy Jones 
(sax baritono) e il fantasio-
so organista Dave Greens-
lade (non per niente. si trat
ta di un ex-componente dei 
Colosseum). II pubblico. co
me al solito. dimostra di ap-
prezzare tutto acriticamente; 
e ci6 ci sconcerta perche ci 
sono veramente troppi «if» 
nel roseo destino predetto a 
questo gruppo da tanta stam-
pa cosiddetta special izzata. 

d. g. 

r in breve 
Sergio Endrigo in Romania 

Sergio Endrigo, dopo una breve vacanza in Brasile, si ap-
presta a partire per la Romania dove compira una tournie 
accompagnato dal cognato, il cantante Riccardo Del Turco. 
La tout-ne'e, che si svolgera- dal 25 aprile al 5 maggio, avra co
me tappe Bucarest e Ploesti. Durante il suo sogglomo in Ro
mania, Sergio Endrigo sara ospite della televisione romena 
per registrare alcuni programmX 

Germaine Montero terna sulle schermo 
PARIGI, 29 

Germaine Montero torna al cinema, Interpretando 11 ruolo 
di una donna che rappresenta la stabilita, un po' autoritaria e 
un po' dolce, in una famiglia In via di dlssoluzione. II Aim, di-
retto dal giovane regista Claude Welsz, si intitola, Une saison 
dans la vie d'Emmanuel, ed t tratto da un romanso 41 Marie 
Claire Blals. 

Aiwa, con l'abietto vegliardo 
Schigolch (supposto padre, e 
in realta lontano seduttore di 
Lulu), con la lesbica contessa 
Gescqwitz, con Rodrigo, am-
biguo arlista di varieta; men
tre il marchese Casti-Piani, spia 
della polizia, la ininaccia e la 
ricatta. Indue, a Londra, Lu
lu tocca l'estremo gradino, quel-
lo dell'aperta prostituzione. Al
tre vittime si vanno allinean-
do sulla sua strada: uno stu-
dente suicida; quindi Aiwa, am-
mazzato da un cliente occasio
nal. E la contessa Geschwitz 
divide la sorte di Lulu, quando 
costei cade sotto i colpi del mi
st crioso Jack lo Squartatore. 
Cosl il cerchio si chiudc: con 
beffarda conseguenza, spetta al 
maniaco assassino di ristabilire 
l'ordine turbato. 

Giacclie Lulu e, tra le altre 
possihili interpretazioni, una 
forza di natura che incrina 1'as-
setto sociale, i suoi riti, valo-
ri e convenienze: la lotta essen-
do tra entita non omologhe (na
tura contro societa, appunto) 
non pud non avere carattere 
rovinuso. apocalittico, ultima-
tivo. Ma e la societa, in con-
clusione. a trionfare. 

Della « Lulu » allestita da Che
reau per il Piccolo di Milano 
ha gia parlato ampiamente. su 
queste colonne Arturo Lazzari 
(vedi « l'Unita » del 5 febbraio). 
E valga. la nostra cronaca, a 
sottolinearc soprattutto alcuni 
aspetti della rappresentazione. 
Che a noi sembra evitare una 
chiara prospettiva di classe 
(quale il testo. tradotto da Emi-
lio Castellani e adattato dalla 
(iglia di Wedekind, Kadidja, po
tt va pur suggerire), per propor-
re piuttosto l'itnmagine di un 
chiuso e quasi metafisico uni-
verso borghese, sostanziaimente 
privo di tensioni dialettiche in
terne, ma percosso e travaglia-
to da rovelli esistenziali: il ses
so, la morte. Sesso e morte che 
s'incarnano insieme in Lulu, che 
si identificano poi. diversamen-
te, in lei e nella contessa Gesch
witz, che si ricompongono nel 
tetro connubio delle due don-
ne: le quali ci appaiono quasi 
come gemelli siamesi. nel mo
mento culminante della tragedia. 

' Trasferita dal clima della 
Germania guglielmina a quello 
del decennio post-bellico '20-'30, 
preparatorio del nazismo, l'azio
ne teatrale non acquista. peral-
tro. una maggfore carica storico-
politica. Mentre. da un punto di 
vista flgurativo. si giova del ri-
chiamo alia pittura e al cinema 
dell'espressionismo, cui sembra-
no rendere omaggio le gelide 
scene (di Richard Peduzzi) e i 
costumi (di Jacques Schmidt). 
prevalentemente impostati sul 
bianco e nero. nonche la stessa 
cupa illuminazione (generosa di 
ombre, tanto da assumere aspet
ti provocatori nei confronti del
l'attenzione del pubblico). Nella 
veste musicale. Cole Porter da il 
cambio a un famoso tango (e. 
con acuta trovata. la fine di 
Lulu awiene quasi a ritmo di 
danza); ma e'e anche, se non 
erriamo. la canzone - del film 
« Prigionieri del cielo *. quella 
che accompagnava il sicuro pas-
so dell'eroe John Wayne sulla 
pista dell'aeroporto. dopo il for-
tunoso salvataggio del grande 
velivolo colmo di passeggeri. 
Turto ci6 ha effetto piu deriso-
rio che straniante. secondo noi. 
nei riguardi della materia del-
1'opera, delle situazioni. dei per-
sonaggi. II gusto del « pastiche >. 
denunciato anche dalla presen
za e talora invadenza di non-at-
tori. di travestiti. di altre stra-
ne persone, rischia di prendere 
la mano al regista, e di offu-
scare quella che e forse la fi-
sionomia piu propria di questa 
« Lulu »: non tanto proclama — 
in versione negativa — di una 
ftitura rivoluzione sessuale. 
emancipatrice della donna (ma 
anche deH'uomo). quanto cele-
brazione e denigrazione. al tem
po stesso. del mito deH'erotismo. 
dietro il quale si fa appena 
trapelare la dura realta della 
sudditanza femminfle nelle spe-
cifiche condizioni del mondo ca-
pitalistico. 

Valentina Cortese s'impone co-
niunque per ricchezza e giustez-
za di toni. ed e molto felice 
ed accorta nel Dremere il peda-
le deirironia. Tino Carraro. co
me Schon e come Jack lo Squar
tatore. salda assal bene le due 
facce del oerbenismo. Renzo Ric-
ci e Schigolch. con autorita e 
con penetrazione rare. Alida Val-
li e una contessa Geschwitz ef-
ficacemente rilev^ia. Ci sono an
cora Giampiero Fortebraccio. ta-
gliente nei panni del proloeo e 
Hi CaMiPiani. Gnido Verdiani. 
Gigi Pi^illi. un esuberante Gra-
riano Giusti. Paolo Granata e 
Mario Piave fli ahhiamo a'ta-
ti secondn invi Cradua'oria di 
merito}. Cordiali le accoglienze 

Acjgeo Savioli 
SELLA FOTO: Valentina Cor
tese nella parte della prota
gonista. 

Joseph Cotten 
completa il cost 
dello « Scopone 

scientifico » 
Joseph Cotten e sua mo-

glie, 1'attrice Patricia Medina. 
sono giunti a Roma prove-
nlentl da New York. II noto 
attore amerlcano e stato chla-
mato da Luigi Comenclni per 
compietare 11 cast dello Sco
pone scientifico. 
n ruolo che gll e stato asse-
gnato e quello di segretario 
fedellsslmo dl una anziana 
miliardaria straniera (imper-
tonaU da Bette Davis) con la 
quale gira 11 mondo e fioca 
a carte. 

SCHIAVA 
O GENIO ? 

-^^Bai q;.-.——— 

controcanale 

Cosl, fravestita da schiava, o piuttosto da genlo (comt 
quelli che uscivano dalla lampada d'Aladlno), apparlra Sarah 
Mites in a Lamb», che ella sta interpretando a Roma sotto 
la guida di suo marito, 11 regista Robert Bolt. II film narra 
la storia di Lady Caroline Lamb, una giovane aristocratica 
che scandalizzfr con i suoi atteggiamenti spregiudicati la 
c buona societa > britannica agli Inizi del X IX secolo. 

Mostre a Roma: Verrusio 

Un pittore 
di interni 
famigliari 

Pasquale Verrusio — Ko-
tna; Galleria «I1 fante 
di spade», via Ripetta, 
n. 254; fino al 10 aprile; 

, ore 10-13 e 17-20. 
Dei molti giovani attivl a 

Roma, che, partiti da una 
ricerca neometafisica. sono ar-
rivati a una pittura della vita 
quotidiana dove la luce e il 
valore plastico. realistico e 
slmbollco assieme, che decide 
della costruzione flgurativa 
deirimmagine, Pasquale Ver
rusio. con questi Interni pre
sentatl a Roma da Mario Lu-
netta. oggi dimostra di essere 
U piii sicuro nell'introdurre 
motivi di vita intima e affetti 
familiari fino a sciogliere il 
primitive schema - culturale 
neometaflslco. 

Una pittura cosi deve rlsol-
vere gross! problemi f.gura-
tivi e Verrusio non 11 ha an
cora risolti tutti: matericolu-
ministici, costruttivo-formall e 
d'immagine se non vuole sca-
dere nel raccontino veristico, 
piccolo-borghese o piccolo-pie-
beo che sia, e neU'illustrazione 
privata (l'illustrazione moder-
na pub essere importante 
quando e mezzo di comuni-
cazione sociale dl • classe). 

Nel 1970, in una serie di 
spiagge di ciottoli, Verrusio 
ha affinato la sua tecnica: 11 
soggetto era al minimo, Ia 
costruzione tentava il massi
mo dell'evidenza oggettira e 
Ia verifica stessa del poten-
ziale figurativo. In questo 
stesso periodo, altri giovani 
pittorl romani come Guida. 
Mattia. Guiotto. Samari e Guc-
cione variamente tentavano, 
in interni e all'aria aperta, 
una pittura di luce come for
ma realistico-simbolica dei va
lor! laici e materialisti della 
vita quotidiana. Verrusio ha 
sentito questo « clima » roma-
no ed e stato anche vlcino 
alia ricerca di Vespignani pit-
tore di vita familiare. 

Negli interni sono figuratl 
rarissimi gesti: quello del pit-
tore al lavoro. quello della 
moglie in un momento d'ab-
bandono, quelli affettuosi e 
serenl deU'incontro quot id la-

no a tavola; una porta soc-
chiusa o il solo stipite bat-
tuto dalla luce bastano a ac-
cennare al movimento uitemo, 
alia relatione con l'esterno. 
La luce ha uno scivolo molto 
dolce come fosse filtrata nel
le sue component! coloristiche 
piu vlolente. Alcune materie 
come la pelle o la vinilpelle 
di poltrone e divani fermano 
lo scivolo e lo ribattono as
sai piu freddo, quasi metalll-
co (certi rimandi luminosl 
sembrano affini a quelli di-
pinti dal francese Gilles Ail-
laud nelle gabble degli ani-
mali). 

L'immagine ha una misura-
ta grandezza neoquattrocente-
sea « all'italiana »: quella delle 
a ultime cene » e delle «an
nunciate », per lntendercl. I 
quadri piii tipici di tale mi
sura sono quelli, dl uguall 
misure e recentissimi, che so
no titolati Desco, senza figure, 
e Coniugi. Assenza e presenza 
umane sono dipinte senza so-
vraccarichi simbolistici o psi-
cologici: le cose esistono per
che fatte umane dalla donna e 
dall'uomo che aspirano a tan
ta serenita e certezza. La ta
vola imbandita sobriamente, 
con o senza figure, e sempre 
la stessa in due moment! del
la giornata che sembrano se-
parati da un attimo. dal suo-
no di un campanello, da una 
voce che chiama da una 
stanza. 

La strada pittorlca che Ver
rusio ha imboccato non ha 
ombre, non ha nascondigii e 
non consente la minima ma
gi iatura nel m tessuto » del co
lore luce che fa rimmagine: 
a questo punto, credo, va su-
perata una certa gracillt* dei-
Ia materia delle cose all'im-
patto della luce e, in parti-
colare. Ia gracilita formale del
le figure umane che pure iian-
no evidenza monumentale. 

E* questione plttorica an
che di una maggiore equili-
bratura tra il sentimento c,uo-
tidiano e la grandezza della 
Immagine: la seconda ampllfi-
ca il primo ancora a livello 
di programma. 

Dario Micacchi 

• VIDOCQ — In jondo, que' 
sto « Vidocq », nuova serie, e 
sprecato in una collocazione 
che, data I'alternativa del film, 
non sara certo frequentata da 
tanti telespettatori.. Intendia-
tnoci: non e che questo tele-
romanzo francese sia un ca-
polavoro o un programma di 
particolare impegno. Si tratta 
di un semplice racconto di 
awenture, costruito, se si 
vuole, soltanio per favorire il 
« relax a. Ma e costruito con 
cura, recitato con molta pe-
rizia. ben calibrato nel ritmo. 
E soprattutto, possiede una 
qualita che sui teleschermi ita-
liani non si annovera quasi 
mai: I'ironia. 

«Vidocq», infatti, e, dal-
Vinizio alia fine, una brillan-
te smitizzazione di molti iabit: 
a cominciare da quello del ro
manzo d'appendice. Si potreb
be definire un « controtelero-
manzon. Segue i modi del ro
manzo ottocentesco, ma ap
punto per metterne elegante-
mente alia berlina lo stile e 
i contenuti. Si comincia dal 
protagonista: uomo dotato di 
una fantasia e di una abilita 
straordinarie. Tanto straordi-
narie da risultare francamente 
incredibili. E Vidocq, infatti, 
e I'ironica controfigura del 
« vendicatore » che ristabilisce 
da solo la giustizia: arresta 
i delinquenti, sventa le oscure 
trame, distribuisce la ricchez
za ai diseredati (come avveni-
va nel sesto episodio intitola-
to « / banchieri del crimine a). 
E per suprema beffa, e un ex 
forzato divenuto capo del ser-
vizio investigativo. 

II racconto si svolge, natu-

ralmente, sullo sfondo di reali 
awenimenti storici: la restau-
razione della monorchia in 
Francia, il ritorno di Napo-
leone dall'Elba. E anche questa 
cornice storica e vista in chia-
ve ironica: i personaggi, dal 
re a Fouchi ai varl ministri 
e funzionari, vengono raffigu-
rati in chiave maliziosa, pur 
senza mancare di rispetto al
ia effetiiva cronaca degli av-
venimenti. Del resto, anche i 
«sacri principi» vengono ti-
rati giii dal piedestallo: pen-
siamo al personaggio dell'i-
spettore Flambart, funzionario 
tutto a onore » e « rispetto del-
I'autoritau, pronto a scattare 
sull'attenti al primo urlo e al-
trettanto pronto, da dabbe-
nuomo qual e, a farsi infinoc-
chiare. Ne si salvano i «sen-
timenti»: il rapporto tra la 
baronessa di Saint Gely e Vi
docq e Vironico rovescio di 
tanto romanticume televisivo. 

E, tuttavia. nella costante 
strizzatina d'occhio dello see-
neggiatore Georges Neveux e 
del regista Marcel Bluvoal al 
telespettatore, un punto rima-
ne fermo: I'onesta, la pulizia e 
I'intelligenza sono sempre dal
la parte della povera gente 
(forzati compresi). mentre gli 
opportunisti, gli imbroglioni e 
i balordi vestono sempre i 
panni dei ricchi, dei notabili, 
dei gendarmi. 

Niente piii che un sorriden-
te populismo, si pud dire. Ma, 
finalmente, il sorriso e genui-
no e non ci obbliga a farci 
complici del consueto quatun-
quismo. 

g. c. 

oggi vedremo 
IO COMPRO TU COMPRI 
(1°, ore 13) 

Argomento di attualita: agnello ed uova di cloccolata. 
II tema e trattato In forma di discussione ed attraverso 
due inchiestine filmate realizzate a Roma ed a Milano. 
Partecipano alia discussione alcuni esperti alimentarl e 
veterinari. 

CRONACA DI ANNA MAGDALE-
NA BACH (1°, ore 21) 

Ecco un film che si annuncia di notevole interesse e che 
certamente dovrebbe essere prlvilegiato rispetto al quiz in 
alternativa sul secondo canale. E \ infatti, un'opera realiz-
zata dal regista tedesco Jean Marie Straub che vi ricostruisce 
la vita dl Johan Sebastian Bach. Non e, tuttavia, una delle 
solite «ricostruzioni» di taglio televisivo, approximative e 
sostanziaimente noiose.. Straub ha lavorato a questo film 
per oltre dieci anni, con un impegno di ricerca e documen-
tazione certamente eccezionall. II regista ha preso le mosse 
dalle lettere scritte dallo stesso musicista ma, soprattutto. 
si e awalso degli scrittl della seconda moglie di Bach. Maria 
Magdalena (di qui, appunto. il titolo). Obiettivo dell'opera 
non e quello di ricostruire una semplice biografia, bensl di 
svolgere una indagine nella cultura e neU'esperienza di un 
uomo del diciottesimo secolo; un viaggio in quel secolo, 
quindi. Straub ha puntato cosl su una ricostruzione minu-
ziosa: la musica e stata eseguita con le tecnlche e gli stru
menti In uso negli anni di Bach, e le riprese sono state 
effettuate nelle chiese stesse dove Bach eseguiva le sue , 
composlzionl. Tutto, infatti. e girato in esterni sui luoghi 
in cui Bach ha vissuto, senza alcuna ricostruzione in studio. • 
Gli stessi Interpreti sono stati sceltl con metro analogo: Gu-
stav Leonhard, che interpreta il ruolo di Bach, e oggi forse • 
II piu importante interprete musicale di Bach su strumenti 
barocchi; Christian Lang (nel ruolo di Maria Magdalena) 
e una nota soprano e clavlcembalista. Una occasione, dunque, 
che appare straordinaria per avvicinarsi — in modo «spet-
tacolare» — alia cultura dl un secolo e ad uno dei massimi 
autori della storia della musica. 

VANKA (1°, ore 22,30) 
Telefilm sovietlco, tratto da un racconto di Cechov. E' la 

storia di un bambino che da un povero villaggio dl campa-
gna viene condotto a Mosca, a lavorare come garzone di 
calzolaio e che sogna un Impossibile ritorno alia «felicita» 
del suo luogo nalale. La regia e di E. Bonciarov 

programmi 
TV nazionale 
12,30 
13.00 
13.30 
14,00 
15.00 

17.00 

17.30 
17.45 

1845 

19.15 
19^45 

Sapere 
lo compro tu compri 
Telegiornale 
Una lingua per tuttl 
Sport 
Ciclismo: cronaca dl-
retta del a Giro del
la Campania*. 
Fotostone • L'orso 
e II topolino 
Programma per 1 piu 
picclni 
Telegiornale 
La TV dei ragazzi 
Racconta la tua sto
ria • Awentura 
Inchiesta sulle pro
fession! 
Sapere 
Telegiornale sport • 

Cronache Italians 
20,30 Telegiornale 
21.00 Cronaca di Anna 

Magdalena Bach 
Film. Regia di Jean-
Marie Straub. 

2240 Vanka -
da un racconto di 
Anton Cechov. Tele
film. 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
10,00 Programma cinema-

tografico 
(Per le sole zone dl 
Roma e Reggio Cala
bria) 

21,00 Telegiornale 
2:.15 Rischiatutto 
22,30 La sertimana santa 

a Butera 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore: 

/ . » , 10 , 12 , 13 . 14. 15. 20 . 
21 e 23 ; 6: Matftrtino mosica-
••j 6 ,30: Corse « linsea iuft*-
ic; 6.S4: Almmacco; S.30: I * 
tanxoai «ei mattino; 9.15: Vol 
*d Jo; 11,30: La Radio per la 
ScDOte: 12.10: Smash!: 13.15: 
II fjovvtfi; 14: Boo* aoweilf-
aios 1G: ^rosvamwia par I ra-
taafa • C « «j«aJcosa cfca mom 
«a? w. 16,20: Fantasia aiaska-
•«: 17: Maasa; 1 * : ItaHa €tm 
•arora: 19.10: La « a r l a w » 
contcstata; 20,20: Masks nal-
•a 9%m 21,15: ArtMvl 41 Sta
to: 21.45: Mosica 7 j 22,35: 
Concarto dai Trio di Triesta. 

Radio 2* 
GIORNALE RADIO • Ora* 

S.30. 7 ^ 0 . » ^ 0 . 5 ^ 0 . 10.30. 
11.30, 12,30, 13,30, 15.30. 
16^30. 17.30. 1 9 ^ 0 . 22.30 a 
24: 6x I I awttiniarai 7,40: 

6,14: Maska 
n 6 ^ 0 : SaooJ • cofo-

ri dHTorcbntra; 9,14: I taroe-

CHI; 9,50: Caiuoal par tuttl| 
1 0 3 5 : Chiamata Roma 3 1 3 1 | 
12,10: Trasmissioai reaionslU 
1 2 ^ 0 : Orchestra, complassi a 
solisti 4i mosica lessera: 13,50: 
Come a oeixba; 14: Quartette 
di Mario Gansi; 14,30: Tra
smissioai ragionaU; 15: Drsce-
sadisco; 16: PomerMiaaoj 1S> 
Radio Olimpiat 1 8 ^ 0 : L O I M 
Playim; 16,40: Pvnto iaterra-
fetrro; 19: Musicne di F. SdnK 
bert; 20 .10: Mosica nelle sera; 
22 : Mosicne di WJk. Moxart) 
22 ,40: « Alomi ia famiafia ». 

Radio 3° 
9,30: Masicmi di Carl Czemn 

10: Concerto dl epeiluroj 
11.15: Testierei 11.45: Moal-
cwo Jtaliano f n b 1^.30: I 
maestri deirlntei pi elatione; 13s 
lntermezzo;14> Daa voci, doe 
epochs. 14,30- | | disco in ee-
trina; 15,30: Novecento sto-
rico; 17: La opinioai deeJI al
tr i ; 17,20: Foflfl d-aleemj 
1 7 3 5 : Appontacnento con Naa-
zio Rotondo; 1 6 ^ 5 : Pafina 
eperta; 19.15: e Persifel s. 
Dramma lirico in tre atti di R-
vwaener. 
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