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I lavoratori in agitazione . . 

Azioni di lotta 
nel settore 

cinematografico 
Ferma reazione alle provocazioni antisindacali del-
la MGM e all'attacco ai livelli di occupazione 

Una riunione del' quadri 
aindacali del settore cinema
tografico, svoltasl nella sera-
ta dl lunedl, ha declso le 
azioni di lotta da avlluppare 
contro 11 gravisslmo gesto 
della socleta dlstributrice 
americana Metro Goldwyn 
Mayer, che ha licenziato il 
segretario della Commisslone 
Interna aziendale, nel qua-
dro dei suol plan I dl parzla-
le smobllltazione. II pesante 
arbitrio antlslndacale e gli 
attacchi ai livelli di occupa-
sione rientrano nel tentativo 
— destlnato a fall ire — di 

fj'egare la combattivlta dei 
avoratori, a breve distanza 

da importanti scadenze con-
trattuall nel campo del ci
nema. 

Nel corso della riunione. e 
stato stigmatizzato in special 
modo Pattegglamento del-
l'ANICA, l'associazione Italia-
na degll Industrial! clnemato-
grafici, che una volta di piu 
ha dlmostrato la propria sud-
ditanza nel confronti delle ca
se americane, non esitando a 
calpestare sia gli accordi In-
terconfederali sia le speclflche 
relazionl Instaurate nel setto
re tra 1'organizzazlone del pa-
dronato e quelle dei lavoratori. 
Le rappresentanze sindacali 
hanno messo a punto un pro-
gramma dl agitazioni che coin-
volgera tutte le aziende clne-
matografiche, nel quadro di 
una battaglia per difendere le 
posizionl gia acquislte e per 
raggiungere obiettivi piu avan-
zati. 

II Festival del cinema bulgaro 

Apre a Varna un 
film su Dimitrov 

Alia rassegna verranno presentati otto lun
gometraggi, documentari, disegni animati, 
telefilm e opere di divulgazione scientifica 

Dal noitro corrispondente 
SOFIA, 12. 

Nel modernisslmo Palazzo 
dello sport si apre stase-
ra a Varna I'll Festival del 
cinema bulgaro. A questa ma-
nifestazione veniva presenta-
ta, finora, i'lntera produzione 
cinematografica dell'annata, 
mai superiore ad una venti-
na di lungometraggi, oltre a 
documentari. a cartonl anima
ti ecc. 

Quest'anno le pellicole so* 
no state preventivamente se-
lezionate e 1 lungometraggi 
in concorso sono soltanto ot
to, a contendersi 1 tre premi 
in palio (Gran premio «Ro
sa d*oro», primo premio e 
secondo premio). e i due pre
mi per I migliori lnterpretl 
(maschlle e femminile). 

Un'altra novita sara 11 tra-
sferimento della manifesta-
zione dal vecchio cinema al-
l'aperto dove si era svolta 
per died edlzlonl. con una 
flducia eccessiva nella mitez-
za del clima del Mar Nero. 
nel ben piu accogliente e 
vasto salone del Palazzo del
lo Sport che. dalla sua re-
cente inaugurazione e dive-
nuto una sede ideale per 
le manifestazioni. sportive, 
artistiche. culturali che Var
na ospita in ogni staglone. 

In corsa per la nRosa 
d'oron e per i premi minorl 
e di categoria saranno dun-
que da stasera otto lungo
metraggi. sette documentari, 
tre disegni animati. due te
lefilm e cinque pellicole dl 
divulgazione scientifica. 

In questo anno di celebra-
lioni dimitroviane. che ha 
visto lmpepnate nel trattare 
la figura del grande rivolu-
•ionario bulgaro anche le ci-

nematografie di altri paesl, 
e naturale che al Festival di 
Varna la serata di apertura 
sia dedicata al lungometrag* 
gio prodotto dalla clnemato-
grafia bulgara sull'eroe del 
processo di Lipsia. E appunto 
a questo celeberrimo episo-
dio della vita di Dimitrov si 
rlfa il film — interpretato 
da Stefan Gezov e dixetto da 
Cristo Cristov. su sceneggla-
tura di" Ivan Radoiev e Lu-
ben Stanev — che porta per 
titolo Incudine o martello. ri-
petendo la cltazione di Goe
the con la quale Dimitrov 
indicava dinanzi ai giudici 
l'alternativa che doveva ap-
parlre chiara alia classe ope-
raia tedesca. 

Un lungometraggio che si 
presenta alia prova del Fe
stival. forte dell'lncontrasta-
to successo finora ottenuto 
presso 11 pubblico e la crl-
tica. e // corno di capra che 
il regista Methodi Andonov 
ha realizzato sulla base di un 
racconto di Nicola! Haitov, 
sceneggiato dallo stesso auto-
re. E' una storia. violenta e 
tragica. dell'epoca della do-
minazione ottomana. 

La problematica attuale e 
presente piuttosto come se-
rie di problem! individual! 
— specialmente di giovani — 
rispetto alia realta soclale 
che come indaglne sulla so
cleta Ci sono. poi. alcuni 
film di puro divertimento e. 
infine. uno composto di tre 
racconti fantascientifici Dei 
cartoni animati ecc abbia-
mo gia detto. Resta da ag-
giunzere che cinque dei set
te documentari sono dedi-
catl alia vita e all'opera di 
Giorgio Dimitrov. 

Ferdinando Mautino 

Con la consulenza di Dario Argento 

In tv quattro storie 
di violenza «privata 

Anche Dario Argento. il gio
vane inventore del agiallo al-
]'taliana» ha ceduto al rl-
eh.amo della Rai-Tv. L'annun-
eio ufflciale e stato dato 
ieri mattina. nel corso di una 
conferenza stampa tenuta nel
la sede aziendale dl viale Maz-
fini a Roma, quasi alia vizi-
lia del ciak d'avvio 

Argento. autcve cinemato 
frafico deWVccello dalle piu 
me di cnsiallo, del Gatto a 
note code e di Quattro mo-
tche dt velluto gngio. non 
avra tuttavia le funzioni di 
regista. Alia moda delle sene 
televlsive americane firmate 
da Hitchcok, avra il ruolo di 
•upervisore dei quattro tale-
film che costituiranno la bre
ve serie intitolata La porta 
nel buio. Sara, tuttavia, un 
•upervisore particolarmente 
impegnato giacche i quattro 
registi che firmeranno le sln-
gole opere sono tutti suo! 
gtrettisslmi collaborator!: Ser 
fio Bernadotte. Luigi Cozrl. 
Roberto Pariante. Mario Fo-
glietti. Due telefilm. Infine. 

Katia Ricciarelli 
negli Stall Unit! 
Katia Ricciarelli, la vincl-

trice del concorso «Voci ver-
diane » alia televisione. e par
tita per gli Stall Uniti diret-
ta a Chicago dove prendera 
parte alio spettacolo inaugu 
rale del Lyric Opera con l'o-
pera verdiana / due Foscan. 

LA Ricciarelli. era rientrata 
lerl da Monaco dove aveva 
cantato con successo nella 
Messa da requiem diretta da 
Claudio Abbado col complcs-

S acaligero. in occasion* del-
Ollmpladl. 

In scena ci Venezia 
JJ-. n u l I i l * . 

d. n. 

Volpone: 
un artista 
della bef fa 

II dramma di Ben Jonson ridotto dalla regla di 
Durissi alia sola dimensione ridanciana — Gian-

rico Tedeschi nella parte del protagonista 

» 

portano la firma di Argento 
anche in sede dl soggetto e 
sceneggiatura. 

La breve serie — che do-
vrebbe andare in onda nel pri-
missimi mesi del *73 — viene 
annunciata come una radica-
le novita nel settore del gial 
lo televisivo. a Saranno — e 
stato detto — quattro stone 
dal clima inquietante ed ag-
gressivo. come i nello stile 
del telefilm americano e riftu-
tando la tradizione del piu 
tranqmllo gialto europeo*. E 
ancora: «Vedtamo in televi
sione sempre tanta tnolen 
za pubblica, guerre, ttraai, 
mortv vedremo adesso anche 
la violenza privata che ser-
peggia piu sotttle ma non me-
no inquietante». La televisio
ne. insomma, si aggioma a 
modo suo. accettando la com 
mercializzazione della brutal 5-
ta anche se — ha detto Ar
gento. npetendo la piu trv 
dizionale autogiustificaziorv* 
censoria della Rai — « btsogna 
tener conto che il pubblico 
televisivo i mdiscriminato. 
non esiste il dinieto per t mi
norl come nel cinema, e dun 
que btsogna ewe piii pni-
dentin I telefilm dl Argento 
saranno. dunque. un po' me-
no R agghiacclanti» del sun! 
film. 

Quanto al contenuti si re
sta nel vago. Le quattro sto
rie di violenza nvranno per 
teatro un luogo «che pad et 
sere dovunque »; tre si svolge 
ranno in un ambient* borghe-
se ed una in ambiente che 6 
stato definito «proletario». 
Fra gli interpret! - sempre 
divers! per ognl telefilm — so
no certi I nomi di Enzo Ce 
rusico. Paola Tedesco. Pier 
T,uigi Apra, Aldo Reggiani. 
Laura Belli. 

Dal noitro inviato 
VICENZA. 12 

In questo Volpone dl Ben 
Jonson, presentato aH'Ollmpi-
co per 11 XXVII clclo di rap 
presentazionl classlche, con la 
regla dl Luigi Durissi (di cui 

frilt vedemmo nel teatro pal-
adlano, annl fa, Un debito pa-

gato dl Osborne), e con la 
partecipazlone, nel ruolo del 
titolo, di Gianrico Tedeschi. 
c'e una curiosa inversione: 
commedia di « humours », qua
si di « caratterl », essa ha den-
tro llvore, e « cattlveria ». un 
anlmo lrato contro tutti (Jon
son fu un rissoso e un violen-
to), che fanno da risvolto alia 
favola comica. Da buon scrit-
tore immerso ancora nel modi 
medioevali, tuttavia, Jonson 
appiccica un finale moralist!-
co: la punlzione dei corrotti e 
dei corruttori, degll avidi e 
degll approflttatorl, senza per6 
dimenticarsl neH'epilogo dl 
chludere tutto col sollto fer-
vorlno che. richiamando gli 
spettatori alia realta del tea
tro. ne implora rldendo l'ap-
plauso. 

Lo spettacolo visto all'Olim-
plco, invece — che per la pre-
cisione non e una « prima na-
zionale», il Volpone (1606) 
avendo conosciuto in Italia al-
tre edizioni — fa esattamente 
11 contrario. Per i quattro qum-
tl marcia sul binario di una 
comiclta bonaria fermandosi 
alia superficie del vari scherzl 
che l'astuto Volpone gioca ai 
tre pretendanti alia sua ere-
dita. Si fa credere stri ptmto 
di morte, in modo che i tre 
ricchl borghesi, non per nulla 
chiamati con nomi che deri-
vano da quelli di uccelli rapa-
ci (Voltore - avvoltoio; Corbac-
cio e Corvino) si precipltino 
l'uno In concorrenza con 1'al-
tro portandogli dei doni che 
sperano saranno ampiamente 
ripagati, dopo la sua scompar-
sa, con l'entrata in possesso 
del suoi beni. 

Ecco, Volpone cl pare rap-. 
presentl ancora l'uomo del Me-
dioevo che accumula ricchez-
ze non guadagnate col lavoro: 
la sua e una concezione arre-
trata della ricchezza, e d i ci6 
si trova evidente traccia nel 
monologo delFinlzio in cui si 
esalta il possesso del beni in 
modo analogo ma diverso da 
quello che troviamo in Sha
kespeare. Egli fa leva su que
sto sentimento di possesso che 
giace neU'animo dei suoi con-
temporanei, quest! borghesi 
londlnesi che Jonson pone in
vece in una immaginaria. ma 
abbastanza realistlca Venezia. 

Oltre a questo motivo che cl 
fa vivo Volpone, c'e l'altro. piu 
sottile e « individuate ». del gu 
sto quasi astratto per l'inven-
zione e l'attuazione dello scher
zo. anch'esso di tipo medio-
evale-rinascimentale. Volpone 
e un artista della bef fa: tanto 
gode ad attuame che alia fine 
ne resta impigliato e non rie-
sce piu a venirne fuori. Stru-
mento della beffa e il suo ser
vo e parassita Mosca anche 
lui preso nel gioco al punto da 
voler approfittare delle sue 
stesse escogitazionl per impa-
dronirsi dei beni del vecchio 
Volpone. II quale ha anche al 
suo servizio tre individui aeon 
troffatti ». un nano. un andro-
glno e un eunuco che vengono 
fuori dalla corte dei miracoli 
medioevale. 

Bene. Di questa molteplicita 
dl significazioni. nello SDetta-
colo deH'Ollmoico non v'e trac
cia Qui c'e solo la dimensione 
ridanciana abbastanza edulco-
rata Recitando un testo ta-
gliato. gli attori si abbando-
nano alia via oiu facile: quel-
la d! una serie di effetti co-
mici. cui non poneono rime-
dio i costumi piuttosto ano-
niml (sono di Raul Cancio). in 
modo che il Volpone rtsulta 
dunoue non la trazicommedia 
dell'^vidita spietata o la com-
med-a traeica della monoma
nia di un vecchio. ma un'alle-
era farsetta tutta er:dolini e 
falsettl del nano. dell'eunuco 
e dell'androzlno: entrate di 
sopptatto e scontri dei tre bor
ghesi. infine donvnati da un 
Gianrico Tedeschi intento a 
sfnittare solo i suoi mezzi co
mic!. 
• Parlavamo all'inizio dl cu
riosa inversione Ci arriviamo: 
alia fine. doDo aver assistito 
a quests farsetta — arcentua-
ta anrhe dal fatto che il re-
zista ha dato da interoretare 
le Dirti dei tre avvocati che 
costitu'sconn ta corte eiudi-
cant«* e condannante ael! "tes-
si attnri che fanno i tre « ron 
traffAtti». Iv'no Rob*. Ivan 
Occhini. Marrello Monti, il 
che va a finire in una non oer-
spicua simbnlozla — ecco il 
niii>dro finale, 'n cui vediamo 
tutti i oersomzei dille male 
az'oni bnttars! in una esores-
slone gestuale ad indicare. do-
oo la condanna del tribunale. 
la Ioro punizione e i torment! 
di una lotti d' tutti contro 
tutti. Esoressione zestuale ese-
zuita, ool. in modo banale ed 
aopross'mat'vo- un oasticcio 
Mario Bardella. Sandro M°rll 
e Piero Nut! sono i tre bor
ghesi: non sono molto impe-
gnati mi. nella si gia scelta 
dallo spettacolo. funzionano 
d-scretamente Bravo e Oreste 
Rizzini nella parte del servo 
parassita Mosca, orditore de
gll intrighi: piu che la compo-
nente .subdola del personag-
gio. ne ha sottolineato dicia-
mo cos! la « professionalita» 
distaccata Non male anche il 
ridtcolo signore inglese che 
Jonson immagina essere a Ve
nezia intento a strabilianti in-
venzionl (evidente riferimento 
a personaggi store!), impassi 
bile ozgetto di satira: e inter
pretato dal giomalista e criti-
co teatrale John Francis Lane. 
Le due donne della vicenda 
sono Adriana Innocent', nella 
parte della moglie dell'ingle-
se. cloe Lady Would-Be: e Ma-
rianella Laszlo. moglie di Cor
vino che il marito e dispoato 
anche a prostitulre a Volpone 

pur dl averne l'eredlta. Ennio 
Llberalesse 6 Bonario, figlio di 
Corbaccio, dlseredato dal pa
dre a vantagglo dl Volpone. 

Come si sara capito da que-
stl brevi accennl, la trama 
della commedia e complicate, 
con storie che si lntrecclano 
(tutta la dellziosa parte dl sir 
Politic Would-Be, ad esemplo; 
l'innamoramento dl Volpone 
per la bella moglie dl Corvino; 
11 figlio di Corbaccio che si 
erge a giovane ultore della 
donna, ecc), ricche dl slgnifl-
catl. Tra l'altro c'e anche nel 
testo della polemlca religlosa 
(Jonson dapprima protestante 

>diventa cattolico per poi tor-
nare alia patrla rellgione). Di 
tutto ci6 nulla nello spettaco
lo. Dice il regista di aver vo-
luto fare del Volpone un'«al-
legorla dl vizi punitl». Pro-
gramma, cl pare, alquanto rl-
duttivo: questa allegorla, e, 
comunque, piuttosto povera. 

Arturo Lazzari 

Maretta al Festival di Venezia 

Un concerto diventa 
atto contestativo 

John Tilbury e Cornelius Cardew hanno interrotto il programma 
per dichiarare la Ioro opposizione alia manifestazione — Inge* 
nuita dei due musicisti e livore reazionario del pubblico borghese 
Le danze di Cunningham e il coerente impegno di Petrassi 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 12 

Oggi a mezzogiorno, dalla 
parte che meno ci si aspetta-
va, le acque stagnant! del Fe
stival muslcale sono state 
scosse dal vento dello scanda-
lo. Intendlamocl, una tempe-
sta In un blcchiere, secondo 
le dimension! morall dell'am-
biente, ma abbastanza rlvela-
trice. Ascoltavamo nelle Sale 
Apollinee della Fenlce lo 
straordinarlo pianlsta John Til
bury impegnato nella esecu-
zione delle musiche di Corne
lius Cardew. col sussidlo del-
1'autore stesso ad un secondo 
pianoforte. Musiche elegantl, 
decorative come un Debussy 
un Ravel sfattl e rifatti, pre-
sentate da Mario Bortolotto 
quale «accenslone esemplare 
del fantastlco» e via dlcendo. 
Insomma. il solito concerto 

Tra le delizie 
della metropoli 

PARIGI - Martha Keller (nella foto). tede*ca dl nascita ma 
ormai parigina a tutti gli effetti, sta interpretando, sotto la 
guida dei registi Gerard Pires e Nicole de Buron, « Elle court, 
elle court ma banlieue». Ne| film Marine sostiene la parte 
di una giovane segretaria di azienda che, abitando In uno dei 
sebberghi della capitate, deve affrontare i problem! della 
case, del traffico, delle strutture seciali e dell'ambientazione 

La scomparsa di Max Fleischer 

E morto il creatore 
di Braccio di ferro 

LOS ANGELES. 12 
Max Fleischer, il disegnato-

re-cineasta che creo il popo 
larissimo personaggio di Brac
cio di ferro (Popeye), e morto 
oggi a Los Angeles. 

Nato a Vienna II 19 lugllo 
del 1885, Fleischer era emi
grate ancora bambino, con 
la sua famiglia, negli Stati 
Uniti; e poco piu che venten 
ne. gia collaborava regolar-
mente come caricaturista con 
un quotidiano di Brooklyn e 
con il Popular Science Mon
thly Ma egli era particolar-
mente interessato alia tecni-
ca del disegno ammato; e in 
questo campo esordl nel 1917. 
con un primo cortometraggio 
impemiato sulla figura di 
Koko. che sarebbe poi stato 
l'eroe di tutto un clclo di film 
realizzati su scala industrial 
a partire dal 1927 Un altro 
personaggio creato da Plei-
scher fu Betty Boop (la « bam-
bola americana n). la cui vita 
durd solo cinque anni (dal 
1931 al 1936) perche la cen-
sura, che si uni forma va ai 
criteri restrittivi del «Codice 
Haysn. ne decret6 la sopprea-
sione « per im moral ita ». 

II vero colpo di genio di 
Fleischer fu per6 Braccio di 
ferro. il marinalo che mangia 
gli splnacl per diventare piu 
forte, con il contorno di altri 
singolarl personaggl assal no-
tl anche in Italia: la fidanzata 
Olivia, l'amlco Poldo e Trln-

chetto. il vecchio babbo ter-
nbile 

La fama di Fleischer era 
affidata soprattutto alle «strl-
sce» che venne pubblicando 
sui quotidiani: eppure egli fu-
soprattutto uomo di cinema. 
Insieme con il fratello Dave 
e successivamente con il figlio 
Richard, divenuto poi un af-
fermato regista holiywoodla-
no. aveva costituito una so
cleta di produzione. la «Out 
of Inkwell F:lm Inc.», che 
realizzando moltl lungome
traggi e cortometraggi — tra 
cui si ricordano / viaggi di 
Gulliver. All Baba e i quaron 
ta ladroni e Mister Bug va «* 
citla — divento la piu serla 
concorrente del gruppo di 
Walt Disney. 

Max Fleischer aveva Inol-
tre creato disegni animati di-
vulgativi per I'esercito e per 
il Museo americano di storia 
naturale, tra cui uno sulla 
teoria della relativita e un 
ciclo su Darwin; e aveva da
to anche un contributo al mi-
glloramento tecnico del mez
zo cinematografico. brevettan 
do uno ventina di congegni e 
d! apparecchiature per le 
riprese. Negli ultimi anni ave
va collaborate con le mag-
giori societa di produzione 
americane, tra cui la Para
mount che, fino ad una cla-
morosa rottura causa ta da di-
vergenze artistlche, aveva cu-
rato la distribuzione del suol 
film. 

adatto al musicisti sofistlcatl 
e alle signore della buona so
cleta che si danno convegno 
qui. Bortolotto, in ultima fl-
la, contemplava la scena con 
l'aria del buon padre che vede 
i flgli predilettl farsl onore. 

Sul piu bello. alia fine del 
programma, arrlva il patatrac. 
Tilbury si leva dalla tastlera 
e, col sussidlo dl una volente-
ro3a traduttrlce, annuncia che 
lui e Cardew hanno recente-
mente adottato il marxLsmo e 
leninismo; ragion per cui con-
siderano inutile e reazionario 
il festival veneziano pagato 
col soldi del lavoratori e go-
duto dal borghesi perditempo; 
proseguendo su questa via 
(grazle alle esperlenze fatte 
con una orchestra londinese 
in programmi dl fabbrica), i 
due hanno declso che 11 musi-
clsta, per sfugglre all'lsolamen-
to, deve sottrarsl all'avan-
guardia reazionaria e legarsl 
alia rivoluzione. Infine, come 
saggio del nuovo atteggiamen-
to. Tilbury ha presentato tre 
melodic! Canti per piano ispi-
rati a poesie polltlche — Jim 
Cornell e Mao — oltre ad un 
quarto pezzo, egualmente po-
polaresco. in cui avrebbe do-
vuto riflettersi la strategia e 
la tattlca della prossima palin-
genesl. 

II tutto serloso, candlda-
mente ingenuo e ulteriormen-
te confuso dalla traduzione in 
italiano. Apriti cielo! Dietro 
alle nostre spalle 11 Bortolot-
tq o4-e dato a battere 1 piedl 
e a protestare come una spo-
slna di primo pelo che scopre 
11 marito con donne di malaf-
fare. Attorno a noi i benpen-
santi (entrati a ufo) tempesta-
vano i due autori di doman-
de perentorie richiamandoll 
alia coerenza: Quanto vi ha pa
gato il Festival? Avete awer-
tito la dlrezione? Rinnegate 
le vecchie musiche per la ri
voluzione? Perchfe suonate qui 
e non In piazza? E cosl via fi
no a quando. fattosl tardi, una 
dama lmprovvisamente con-
scla dei diritti popolari non e 
uscita con l'angosciato grido: 
«Anche le maschere del tea
tro devono andare a pranzo! ». 

Insomma: pronunciate bene 
o male la parola «comunismo» 
ed ecco borghesi e lacche che 
un momento prima vl subis-
savano di applausi. pronti a 
linciarvi richiamandovi al ri
spetto delle regole, della buo
na condotta, dell'educazione e 
via dlcendo; poiche, nel Ioro 
sublime disinteresse. non pos-
sono sopportare una rivoluzio 
ne maleducatal 

In preda a questo giusto fu
rore nessuno si e accorto del 
divario tra le parole e 1 fat-
ti, tra le dichlarazioni e la 
musica: ingenue le prime, nel
la meccanica identificazione 
arte-rivoluzlone. mentre il pro
dotto pianlstico si limita a 
spostare la « godibillta » dallo 
Impressionlsmo decadente del 
salotti ad una artificiale sem-
plicita che. per placere agl! 
opera!, dovrebbe finlre nel 
mangianastrl. • 

Cosl, nonostante la buona fe-
de di Cardew e Tilbury, due 
giovani stanchl (e chl non e 
stanco?) della bestialita con-
temporanea. il tutto si prepara 
a finlre in famiglia non appe-
na gli offesi si accorgeranno 
che questa rivoluzione non 
minaccia le Ioro tasche. La fac-
cenda. a ben vedere. si sposa 
abbastanza bene con la nuo-
va scoperta festivaliana delle 
danze di Merce Cunningham. 
che iersera. col palo d'ore di 
Canfteld, hanno piombato il 
pubblico della Fenice in un rl-
spettoso sopore. Anche Cunnin
gham (come Cardew) deriva 
da Cage, e dalla teoria della 
assoluta nullita deH'arte ha rl-
cavato uno spettacolo astratto. 
al vertici deH'assoluto armo 
nioso e insignificante. I bal-
lerini si muovono a piedi nu-
di. con movimenti ritmicl di 
ginnastica culturlstica. si di-
spongono in figuration! a va-
so greco. lntrecclano passl e-
lementari. L'insignificanza pre-
ziosa non annuncia (come l'an-
tico modello della Duncan) 
una esplosione vitale. ma, al 
contrario. tende all'annulla-
mento di ogni legame con la 
realta. Prova ne sia la riduzio-
ne della musica a un fondo di 
chiacchiere e rumor!, indiffe
rent! ed estranei a quanto av-
viene in scena. Questa integra-
zione totale e l'altra faccia 
della avanguardia pseudoever-
siva di cui narlavamo nella no
stra precedente corrlsponden 
za- ambedue balzano egual 
mente nel vuoto. ma da spon-
de opposte Non c'e da stu-
pire se. a un certo punto, 
qualcuno (come I due ribelli 
del Festival) cerchl di ascirne 
dalla parte della « rivoluzione » 
anche se non sa bene dove sia, 
tra classe operaia e ribellismo 
intellettuale. 

II panorama delle due gior-
nate e completato da un con 
certo dedicato interamente a 
musiche di Petrassi. Qui sia-
mo in tutt'altro campo- Petras
si, da artista autentico. non 
ha bisogno di evadere dalla 
musica per cercare l'approdo 
della ideologia. Cid che egli 
pensa come uomo. il suo im
pegno civile, trovano esatta 
corrispondenza nel mondo dei 
suonl: s! tratti della • mora-
lita » dei Propos d'Alain con 
la severa costruzione Interna 
o della drammatica passione 
delle Beaiitudines per Luther 
King. Ed anche dove la parola 
non lllumina il concetto, co
me nella Seconda serenata o 
neWOttetto di ottoni. e sem 
pre 1'artista di oggi che parla, 
che dischiude un mondo di 
immagini significative, sia nel
la trasparenza del Trio che nel 
l'aggressivlta della Fanfara. 
Chl ha davvero dentro di se 

3ualcosa da dire, insomma, lo 
ice anche attraverso la crisl 

del linguaggio odierno, nelle 
grandl o nelle plccole forme; 

come quelle dl Nunc per chl-
tarra o quell'C/ogt'o di un'om-
bra per violino solo che sono 
le due novita, solo formalmen-
te plccole, offerte da Petrassi 
a Venezia. Vivlsslml gli ap
plausi al maestro e agll ese-
cutori: Nuova Consonanza, 
Ensemble Tarr, solistl, tutti 
assal bravi sotto la guida di 
Marcello Pannl. 

Rubens Tedeschi 

Nell'URSS 
intensa 
attivita 

deqli attori 
dilettanti 

MOSCA, 12 
Lo spettacolo Topolek mlo 

col fazzoletto rosso sara mes
so In scena per 11 50. annlvef-
sarlo delllJRSS dagli attori 
dilettanti della fabbrica auto-
mobillstlca Likaciov di Mo
sca. Si tratta della riduzlone 
teatrale di una novella di 
Cinghis Aitmatov. noto scrit-
tore della Klrghlsla. 

Per il cinquantenario della 
Unlone, che sara celebrato In 
dicembre. tutti 1 teatrl mo-
scoviti stanno allestendo « pri
me » di opere di scrittorl del
le repubbliche federate. Al fe
stival della drammaturgia na-
zionale. organizzato dal Mini-
stero della Cultura, partecipe-
ranno anche molte compagnle 
di dilettanti. 

11 teatro drammatico della 
fabbrica automobillstica Lika
ciov e formato da un gruppo 
di artist! dilettanti, in grado 
di mettere in scena impegna-
tlve opere del repertorio mo-
demo e classico. A questa 
compagnia si e legata la nota 
attrice drammatica Sofia Ghia-
zlntova: essa aluta l dilettan
ti a scegliere il repertorio, 
fornisce consigl] sulla messin-
scena, e presente alle prove e 
alle discussion! sulle a pri
me ». 

«L'esperienza del miei rap
port! con questo gruppo — di
ce 1'artista — ml permette di 
affermare che l'entusiasmo 
per 11 teatro dilettantistico 
contribuisce in misura straor-
dinaria aH'educazlone morale 
ed estetica degli opera!. La 
scelta dei dramml. la messin-
scena e la discussione sugli 
spettacoli arricchiscono 11 
mondo spirituale, allargano lo 
orizzonte artistico di persone 
che per la Ioro professione 
sono lontane dall'arten. 

Nel repertorio del teatro 
della fabbrica sono anche il 
racconto di Turgheniev Ac
que di primavera, II dramma 
Vn mese in campagna sem
pre di Turgheniev, la comme
dia di Ostrovski Poverta non 
& vizio e racconti sceneggiati 
tratti dalle opere di Massimo 
Gorki e Vladimir Maiakovski, 
che la compagnia ha rappre-
sentato anche a Leningrado 
e a Gorki, sul Volga. 

H teatro drammatico popo-
lare e uno dei ventl gruppi 
di artisti dilettanti della fab
brica automobilistica. Operai, 
ingegneri si dedicano all'arte 
figurativa, al teatro, al canto, 
alia musica. alia coreografia. 

II Teatro Drammatico della 
Likaciov gode di una vasta 
popolarita gia da moltl anni. 
La compagnia si compone di 
cinquanta persone, ma coloro 
che desiderano di entrame a 
far parte sono moltl di piu. 
Perd. prima di riuscire ad esi-
birsi sulla scena occorre se-
guire un corso biennale nello 
studio teatrale che funziona 
presso la Casa della cultura 
della fabbrica. e sostenere un 
serio esame di concorso. 

II teatro popolare e sowen-
zionato dai sindacati, che re-
tribuiscono 11 regista e II di-
rettore artistico Serghei Sctein 
e prowedono a tutte le opere 
di allestimento. Ai dilettanti 
sono messi a disposizione gra-
tuitamente la sala prove, il 
palcoscenico e la sala per gli 
spettacoli della Casa della 
cultura con piu di mille posti. 

Nell"Unione Sovietica I tea-
tri di dilettanti sono circa 
miilecinquecento. 

Irio de Paula 

al Folkstudio 
Reduci da una toumee eu-

ropea e dall'incisione di un 
LP, si presentano questa sera 
al pubblico romano, Irio De 
Paula ed il suo quartetto, per 
due eccezionali serate al Folk-
studio (via G. Sacchl 3, Tra 
stevere). Accompagnato dal 
percussionist* Mandrake, dal 
batterista Alfonso Alcantara 
e dal basslsta Giorgio Roscl-
glione, Irio De Paula presen-
tera le sue ultime elaborazio-
ni del repertorio braslliano di 
jazz samba, 

raai $ 

controcanale 
EROISMO E GUERRA — 

Nel quadro di quelle iniziati-
ve che dovrebbero condurre 
ad • un « ammodernamento » 
dei suoi programmi (ma un 
ammodernamento soprattut
to commerciale) la Rai Ita 
anche previsto un appunta-
mento con la recente storia 
milltare della seconda guer-
ra mondiale: e non 6 impre-
sa da poco, se si pensa che 
le forze armate (quelle ita-
liane, beninteso) sono per 
I'azienda uno dei tabii sacri 
e assolutamente inviolabili (in 
Rai si preferisce semmal 
scherzare con i santi che 
non con i fanti). La prima 
puutata di questo inedlto in 
due parti lascia, tuttavia, 
molto amoro in bocca. 

La vicenda — intitolata 
Processo ad un atto dl valore 
— prende lo spunto da un 
soggetto dedicato alia batta
glia navale di Capo Matapan 
(un agguato in cui gli ingle-
si, sfruttando a dovere il ra
dar sconosciuto alia marina 
italiana, inflissero una sconfit-
ta alia nostra flotta). Con 
la consulenza del comandan-
te Murc'Antonio Bragadin (e 
naturalmente con Vassistenza 
della Marina Militare italia
na) il telefilm non si sof-
ferma tuttavia sulle fast del
ta battaglia, fors'anche per
che" il costo di una ricostru-
zione sarebbe televisivamen-
te spropositato. E del resto, 
la stessa battaglia — come 
it processo che ne segue — 
ha soltanto vaghissimi ri-
ferimenti storici. II telefilm 
ferma la sua attenzione su 
quel che avvenne dopo lo 
scontro navale: in questa pri
ma puntata si racconta cos) 
la sorte di un gruppo di nau-
fraghi: nella seconda si rac-
conterh il processo. 

L'asse portante del raccon
to, tuttavia, 6 un terzo ele-

mento: il comandante di uno 
dei vascelli italiani affonda-
ti rivendica — per si e per 
Vequipaggio — il merito di 
essersi sacrificato per salva-
re le altre navi, E' vero o 
falso? E' questo il problema 
che il telefilm si pone, al-
meno in questa prima ora 
di trasmissione. E tuttavia 
anzichi soffermarsi sulle fasi 
dello scontro, la vicenda pren
de pralicamente avvio a bordo 
delle scialuppe sulle quali so
no, oltre al comandante, una 
sessantina di marinai. 

Per tutta la durata della 
trasmissione e salva qualche 
breve pausa, la telecamera 
resta a bordo della scialup-
pa: e si vede che gli autori 
(fra cui 6 Vimmanccbile Die
go Fabbri) vorrebbero raccon-
contarci Vodissea di questi 
uomini sospesi fra la vita e 
la morte, e sempre piu spinti 
verso la seconda dal ritardo 
dei soccorsi. Ma si vede an
che che non ce la fanno. In 
effetti. a parte la violenta 
del trucco che riduce i volti 
a maschere bruciate dal sole, 
la tragedia del naufragio re
sta inespressa. E non poteva 
essere altrimentl perche" gli 
autori, pur di svolgere la te
st che poi rifiniranno nella 
seconda puntata, sacrlficano 
tutto il racconto all'esalta-
zione del «coraggio» del co
mandante, relegando tutti gli 
altri al ruolo di comparse. II 
nauf.-agio, cosl, non diventa 
un episodio collettivo e non 
riesce ad arricchirsi di storie 
individuali. Gli stessi eroismi 
del comandante diventano, 
alia fine, monotone e prevedi-
bili ripetizioni: e nessuno de
gli attori riesce ad essere 
appena convincente. II nau
fragio. vorremmo dire, & fi
nite in un naufragio. 

vice 

oggi vedremo 

THRILLING (1°, ore 21) 
Comincia questa sera un programma di Enzo Biagi — ar-

tlcolato in sei puntate — dedicato alia mafia negli USA. 
alio spionaggio e al traffico d'armi. Si tratta di un'inchiesta 
di scottante attualita. tesa ad esaminare a fondo la struttura 
della mafia statunitense e le sue ramificazion! nelle alte sfere 
del potere americano. 

Soltanto a New York si calcola che ben cinquemila per
sone facciano parte delle ventiquattro famiglie di «Cosa no
stra»: per la maggior parte si tratta dl italo-americani legati 
per un verso o per l'altro alia malavita, oltre ad alcuni su-
perstiti dell'era del proibizionismo. Comunque sia, ormai e 
chlaro a tutti che la «mafia» non e piu soltanto un feno-
meno tipico del nostro Mezzogiorno ma e anche t una delle 
piu palesl espressionl della corruzione e del gangsterlsmo che 
oggi caratterizzano alcuni rion secondare aspetti della realta 
americana. 

MERCOLEDr SPORT 
(1°, ore 22) 

Si sono conclusi, In un clima piuttosto sinistrq, 1 giochi 
olimpici di Monaco, e la televisione fa ritorno alle competi-
zioni sportive casalinghe. Oggi la trasmissione sari dedicata 
all'atletica leggera e al calcio. Per la prima, assisteremo ad 
alcune fasi del meeting Internazionale «Memorial. Bruno 
Zaulii). In programma alio stadlo Ollmplco dl Roma; mentre 
la uventus incontrera l'Olympique a Lione per gli ottavi di 
finale della «Coppa dei Campioni» calcistica. 

TV nazionale 
10,00 Programma cinema

tografico 
(Per la sola zona dl 
Bari). 

18,15 Fotostorie 
Alia scoperta degll 
animali. Programmi 
per 1 piu piccinL 

18.45 La TV del ragazzl 
«I racconti del faro » 

19*45 Telegiornale sport -
Cronache Italians 

20,30 Telegiornale 

21,00 Thrilling 
a Padri e padrinl». 
Prima puntata. 

22,00 Mercoled) sport 
23.00 Telegiornale ' 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 Tempo di picnic • 

Lavori forzatl 
Due comlche con Stan 
Laurel e Oliver Har
dy. 

224)5 Giochi senza fron-
tiere 1972 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ore: 7 , 
S, 12. 13. 14, 15. 17 . 20 • 
23 ; 6 : Mattutino musical*; 
6,54: Aluwnacco; S.30 La can-
tont «*1 mattino; 9,15: Vol 
M iei 1 1 : « Mafistetaia». 
opera Hi on protofo, qwattre 
atti * an opiloso fda Gottba). 
T«sto • aioska 01 Arrioo Bof-
to; 12.10s Via col discolt 
13,15: Pioalatissima ostatt; 14i 
Zibaldoa* italiano; 16: Pro-
araauM per i piccoli; 16,20: 
far *o< ojovani • Estate; 18,20: 
Com* • parch*; 1S.40: I to-
rocefci; IS.SSt Concerto la ml-
(datura; 19,30: Rhythm and 
Woes; 20.20: Invito al con
certo; 21,20: • I l t a m o » . di 
La'rji Pirandello; 22 : Hit Para
de de la chanson; 22,20: An-
d«ta e ritorno. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • O m C.30. 
7,30. 8 .30. 9 .30. 10.30. 
11.30. 12,30. 13,30. 15.30, 
16.30. 1 7 3 0 * 1 9 ^ 0 ; 6x I I 
atattiniere; 7,40: RaoneJoino. 
8,14: Musica espresso; 8,40: 
Opera feiaio porta. 9.14: I ta-
rocchb 9 3 5 : Snnal a colon 
deiTorchestra; 9 ,50: «Piccolo 
mondo antico ». dl Antonio Fo» 

10.05: Caaxonl par 
tutti; 1 0 3 5 : Aperto par feriaj 
12.10: Tresmtseloai raalonalit 
12,40: I MelaJioaaat 1 3 3 0 : 
Come o perch*; 14: Sa di stri; 
14,30: TrasnUationl raaionaih 
15: Discosadlscoj 1a« Cararaii 
18: Calleria del awiodrsmm*; 
19: •oooa. to prima!; 20 ,10: 
Andata a ritomot 2 0 3 0 : f a -
parsonic; 22^40: « L'aradita 
della Priora >. di Carlo Alia-
nello; 23.05: _ E via discor-
rendo; 2 2 3 0 : Moska leaoara. 

Radio 3° 
Ore 9 3 0 : •envanato in lia

na; 10 : Concerto di aputarai 
1 1 : I concetti di Franz Joseph 
Haydn; 11,40: Maskhe HaHaaa 
d*o*ri; 12 : Maskhe dl P. J , 
Haydn; 12,20: I t iaweil oparr-
stici; 13: InUimauui 14: ~ 
dl aravara; 1 4 3 0 i Ritratto 

1 5 3 0 : Masicha al ClanaoHa 
BertianciH; 16,15: Orsa mJaaiai 
1 7 3 0 : Poan d-aAom; 17.35: 
Maska faorl schema; 18: Na> 
tiiie del Terse; 1 8 3 0 : Maska 
leaaera; 19,15: Concerto al 
oenl sera; 20,15: La niosona 
inrlese o n i ; 22.45: Masicb* « 
Raldassarre Calopph 2 1 : I I tier-
nale del Term - Sette artii 
21,30: Concerto sinfonko al-
retto da RIccardo Mat i . 
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