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I lavoratori 
del cinema 
nella lotto 

contro 
la reazione 
II grande sciopero antifa-

sclsta di martedl ha avuto la 

fflti larga adeslone del lavora-
ori dello spettacolo di ogni 

categorla, dal cinema alia ra-
dlotelevlslone, che hanno rl-
sposto compatti all'appello 
delle confederazlonl e del tre 
alndacati di settore (FILS-
OGIL, FULSCISL. UIL-Spet-
tacolo). In conseguenza di es-
so, le sale cinematograflche 
delle principal! cltta hanno 
« saltato » 11 primo spettacolo 
pomeridlano. il lavoro si e 
fermato (un'ora per ogni tur-
no) negli stabllimenti di pro-
duzione, di doppiagglo, di svi-
luppo e stampa. Le troupes 
in attivita hanno interrotto 
le riprese; si sono tenute as-
aemblee, sono statl votati or-
dlnl del giorno. Di particolare 
rilievo quello approvato dai 
lavoratori impegnati nella rea-
lizzazione del nuovo film di 
Elio Petri La proprieta non e 
piu un furto. Eccone il testo: 

«I lavoratori del film La 
proprieta non d piii un furto, 
aderendo alio sciopero nazio-
nale indetto dalle tre Confe-
derazioni contro gli attentat! 
terroristic! direttl ad lmpe-
dire la grande manifestazlone 
popolare antifasclsta dl Reg-
gio Calabria e perpetrati se-
condo un piano preordinato 
dalle forze eversive fasciste, 
rlchiamano l'attenzione di tut-
ti i lavoratori del cinema sul 
particolare momento in cui 
viene a trovarsi il Paese, che 
si vorrebbe awiare. con un 
ben deciso disegno, verso 
abocchi antidemocratic! ed 
antioperai, alio scopo di im-
porre soluzioni politiche re-
stauratrici, che favoriscano lo 
sfruttamento capltalista e pa-
ralizzino ogni possibility di 
civile e pacifico progresso 
sociale. 

«Su questa linea reaziona-
ria — prosegue l'ordine del 
giorno — il governo Andreotti-
Malagodi ha gia fatto pe-
santemente sentire nel cine
ma il proprio intervento con 
la famigerata circolare Fer-
rarl-Aggradi, intesa a ripor-
tare il cinema all'oscurantl-
srao scelbiano, direttamente, 
e. indirettamente, attraverso 
una fitta rete di pressioni e 
di ricatti tendentl ad ottenere 
la complicity e I'asservimen-
to politico dell'industria prl-
vata. 

« L'unita del lavoratori e de-
gli autori ha gia costretto 11 
minlstro a rlmangiarsl il con-
tenuto reazionario della sua 
presa di posizione, ed e solo 
con il metodo costante, vigi
lante ed attivo dell'unlta tra 
lavoratori ed autori che, dal 
nostro settore, noi possiamo 
contribuire al movimento ge
nerate di lotta contro 11 go
verno Andreotti-Malagodi. il 
nuovo fascismo e i loro espll-
citi e sfacciati collegamenti. 

«I lavoratori — conclude 
l'ordine del giorno — si au-
gurano in questa occasione 
che il legame tra i sindacati 
e la base si rafforzi al fine di 
vigilare su ogni possibile ten-
tatlvo di svolta a destra, con-
solidando cos! l'unita delle 
maestranze, degli artisti e dei 

* tecnici cinematografici contro 
tutte le tendenze fasciste pe-
Ticolosamente presenti». 

L'ordine del giorno e stato 
lirmato da operal, tecnici, at-
tori, dal regista e dai suoi di-
retti collaboratori. 

« Symposium » musicale a Roma 

Servono ancora 
le vecchie note? 

II successo dell'iniziativa 
ra, assicurato da vivaci 

E' in corso di svolglmento, 
nell'efficiente sede dell'Istitu-
to italolatinoamericano, pro-
motore dell'iniziativa, l'annun-
ciato Symposium sui proble-
mi della nuova gratia musi
cale. Come dire, un conve-
gno sullo sciblle musicale, che 
investe la stessa validita del
le piii nuove esperienze fonl-
che. 

La sigla vlslva del Sympo
sium e costituita da uno svo-
lazzo rlcavato da un penta-
gramma che ~ dlremmo — 
si imbroglia e dlventa un'al-
tra cosa. Immaginate i fill 
tesi tra pal! telegraflci che si 
raggomltolino su se stessi, 
diventando, appunto, un'altra 
cosa. una cosa diversa dai 
tradizionali strumenti dl co-
municazione. E anche 1 pen-
tagramml sono segnl che ser
vono per comunlcare. 

Le relazioni sull'argomento 
sono state avviate dal prof. 
Gino Stefani, deU'Universita 
di Macerata, che ha illustrate 
le Prospettive semiotiche in 
musicologia, II termine — se-
miotica — designa lo studio 
della muslca in quanto feno-
meno di comunicazlone che 
pub awalersi dl procedure 
ispirate alle ricerche (semio
tiche) moderne. Interessantl 
erano gli excursus sulle va-

II dibattito 
al Senato 

sullo Biennole 
La Commissione Pubblica 

Istruzione del Senato ha pro-
seguito leri il dibattito sul 
nuovo statute della Blennale 
di Venezia. I senator! dc han
no chiesto, fra l'altro, la sop-
pressione della disposizlone 
che prevede la pubbllclta del
le rlunioni del Consiglio diret-
tivo dell'ente. dichiarando che 
bisogna evitare di esporre la 
manifestazione veneziana a 
«strumentalizzazioni» e ad 
un « chiasso non opportuno». 

I compagni Papa e Urbanl 
hanno reap Into questa prete-
sa assurda, rilevando invece 
l'eslgenza che le riunioni del 
Consiglio direttlvo della Bien-
nale si svolgano alia presen-
za del pubblico. per consen-
tire quel collegamento fra la 
Biennale stessa e le a parte-
cipazlonl sociali e popolari», 
che e prevlsto dairart. 1 del
lo statute. Su questo punto 
qualificante, la maggioran2a 
si e divlsa; la dc Falcucci e 11 
repubblicano Spadolint si so
no dichiarati sostanzialmente 
d'accordo con la tesi sostenu-
ta dai nostri compagni. La 
questione e stata demandata 
ad un comitate ristretto. 

La prossima riunione della 
Commissione avra luogo il 14 
novembre. I comunisti hanno 
chiesto una sollecita definl-
zione dei puntl controversi, 
affinche si possa passare pre
sto al dibattito In aula, alio 
SCODO d! permettere anche al
ia Camera del deputati di di-
scutere e approvare la legge 

i entro l'anno. 

Conferenza stampa a Roma 

Per il cinema si 
auspicano scambi 
tra RDT e Italia 
La delegazione della Repub-

blica democratica tedesca, ve-
nuta in Italia in occasione del
le Giornate del film della 
RDT — gia svoltesi a Milano 
e ora in corso a Roma —, ha 
tenute ieri una vivace confe
renza stampa in un albergo 
della capitate, proprio accan-
to al cinema Archimede dove 
ogni sera — fino al 28 otto
bre — hanno luogo te proie-
tioni. 

La rappresentanza ufficiale 
e guidata dal vice ministro 
della Cultura Gunther Klein 
• ne fanno. tra l'altro. parte 
I registi Konrad Wolf e Egon 
Gunther. l'attrice Barbara 
Dittus. il signor Buile della 
DEFA. 

Nel corso dell'mcontro sono 
State offerte delucidazioni, 
fomite cifre e mformazioni. 
6i e, cosi, appreso che. dal 
•88 ad oggi. la ROT ha compe-
tato sessantaquattro film ita-
liani (anche se l'ANICA, cioe 
l'associazione degli industna-
II cinematografici nostrani, 
oembra asserire che si tratti 
oolo di diciotto) e che la dele
gazione ora in Italia e incari-
cata di comperare altri cento-
centoventi nostri film Ma so
no rapporti a senso unico. 
perche l'ltalia non acquista, 
O solo assai raramente. film 
dalla RDT. 

I membri della delegazione 
•1 sono. comunque, detti aper-
tl a nuovi contatti in tutti i 
campi cinematografici. anche 
per quanto riguarda te copro-
duzioni, purche queste rela-
gioni awengano su un piano 
di parita 

II regista Wolf ha sottoll-
neato come, nel passato. sia-
no state realizzate coprodu-
lioni con paesl occidental!, 
per esempio con la Francia (J 
miserabili, Le streghe di Sa
lem t. ma come, nonostante il 

Sande Impegno produttivo 
11a DEFA (la Societa stata 

1B di produzione della RDT). 
questa pol non figurasse al 
momento deU'uscita del film. 

• a n a troppl pell sulla lin

gua, e stato anche rilevato 
come la RDT sia stata spesso 
dlscrimlnata a causa degli in-
terventi della Repubblica Fe
derate Tedesca. Wolf ha cita
to il caso di un suo film. Stel-
7c, coproduzione RDT-Bulga-
ria. che. avendo ricevuto un 
premio al Festival di Cannes 
del *39. provoc6. in quella oc
casione. i « risentimenti» del
la RFT. la cui delegazione Ia-
scid la sala del Palazzo del 
cinema in segno di protesta. 
nil film — aggiunge Ironica-
mente Wolf — fu renduto. an
che all'Italia (dove apuarve 
col titolo IM Stella di David, 
n.d r.) perche oresentato dai 
nostri amlci bulsari» 

H vice minLstro Klein ha 
fomito altri dati interessan-
ti. La Rrrr ha una produzione 
annua di una cinouantina di 
lungometraffgi (moltl di que-
stl. dopo un periodo breve dl 
sfruttamento. «passano» In 
TV> e di clnquecento docu-
mentar). Oznl anno venffono 
oroiettatl sugli schermi cen-
totrenta film- un terzo sono 
occidental!, circa meta del 
paesi socialist! e '1 resto pro
duzione della RDT 

II vice min'Stro hi comun-
aue. ammesso che es'ste. an
che nel suo oaese. una ciisl 
di p"bbl'co. crlsl che si cer-
08 di comhitterp Inrremen-
tflndo 1̂  conosc»»nza del cine
ma nelte sruole e oromuo-
vendo la creazione dl cine-
club 

Ritomando al nroblems dei 
contatti con l'ltalia — contat
ti e <tato detto. In'z'atl alia 
Mostra del Lido d' Venezia e 
nro*e»uit' orn a M'lano e a 
Roma — reeisti e ranoresen-
tant' uffiriali hanno t*»nuto a 
«»ttoline*»r^ come la RDT non 
faccia fMm nrogramnrmtica-
rrvnte destinati al festival. 
«Non voglio potemizz^re con 
Vene2ia — ha detto Klein — 
ma noi siamo n!u interessatl 
al pubblico che al Lido, e 
per queste siamo ora qui ». 

m. ac. 

, che si conclude stase-
relazioni e da concert! 

rie funziani attribulte alia mu
slca e sul codici della muslca 
stessa (tonalita, contrappun-
to. ecc). 

II prof. Jean Jacques Nat-
tiez, deU'Universita dl Mon
treal, si e soffermato sul Po-
sto delta notazione nella se-
miologia musicale, intenden-
do nella semiologla la scier."-
dei segni: quelli speclficl (suo-
ni e note) e quelli general!: 
tuttl I slstemi di segnl. Si e 
addentrato, 11 Nattiez, anche 
nella trascrizione di must che 
che non tanto dovrebbe ser-
vire per esegulre le opere mu
sical], quanto per poterle ana-
lizzare. Ma su eld e, pol, ln-
tervenuto 11 prof. Diego Car-
pitella, deU'Universita dl Ro
ma, con una relazione mi-
rante a delineare Ylnsufficien-
za della semiologia musicale 
colta nelle trascrizioni etno-
musicologiche. 

Diego Carpitella, illustre rl-
cercatore e sistematore del 
patrimonio musicale, etnico e 
folclorico. ha avuto buon gio-
co nel rilevare la crlsl della 
grafia musicale proprio In oc
casione dl trascrizioni dl 
fatti muslcall. Si e vlsto, doe, 
che non e possibile realiz-
zare i fatti musicall — an
che o soprattutto quelli extra 
occidentali — ricorrendo al 
sistema di segnl (notazione) 
europeo. E' stato lampante 
l'esempio addotto dal Carpi
tella: quello dl una registra-
zione di musiche della fascia 
equatoriale afrlcana, realizzate 
sulla carta da quattro trascrlt-
tori. Soltanto chl aveva intro-
dotto qualche elemento diver-
so dalla tradlzionale notazio
ne si e awiclnato alia realta 
delle musiche. Questa insuf-
ficienza della grafia musicale 
finisce con l'escludere la no
tazione dagll element! che con-
tribuiscano ad attrlbuire giu-
dizl di valore ai fatti etnomu-
sicali, che possono essere af-
fidati soltanto alia reglstra-
zione. 

SI sono avute, pol, le rela
zioni del prof. Paolo Emillo 
Carapezza, deU'Universita dl 
Palermo (Lo spazio sonoro e 
la sua rappresentazione visi-
va), del prof. Ernst Widmer 
(e anche compositore mill-
tante), deU'Universita brasl 
liana di Bahia. il quale ha 
messo in guardia dal non 11-
mltare le grafle musicall vo-
lendole unlformare; n$ sono 
mancati moment! piii eccen
tric! (ma non troppo, poi), 
emergent! dalla relazione del 
prof. Robert Ashley, del Milts 
College Oakland di Califor
nia. 
• Ashley ha «scoperto » che 

notazione e musica non sono 
slnoniml, e ha sgranato alcu-
ne sue meditazioni. svolgendo 

Suesto bizzarro tema: Quando 
virus uccide il corpo e viene 

sepolto con esso, si pud dire 
che il virus si e tagliato la 
gola da solo. Cib pub signi-
ficare tante cose, ma diamo 
atto al relatore dei suol ri
sentimenti contro la societa 
cosl com'e (a chi lo dice). 
asservita a interessi che nulla 
hanno a che vedere con i 
desideri della gente. 

L'aspetto teorico del Sympo
sium e integrate da quello 
pratico. cioe dai concert! del 
Festival 1972, allestiti da Nuo
va Consonanza e realizzati 
(sono tanti) dal Gruppo di 
avanguardia TEAM e dal 
Gruppo strumentale di solisti. 
Quest'ultimo, martedl, diret-
to autorevolmente da Daniele 
Paris (uno specialista delle 
nuove partlture. sin da quan
do esse erano ancora un mi-
stero), ha eseguito composl-
zioni latino-americane: Event 
sinergy 2 di Earle Brown; Ra-
ga I d! Sergio Cervetti; Cfr-
cle Music 2 di William Hel-
lennann; llapso di Hector 
Quintanar; Erotica (niente di 
allarmante) di Jos^ Serebrier; 
Pulsars del prof. Ernst Wid
mer, prima citato. Si tratta 
di composizioni tutte atte
stant! (in una gradazione di 
llvelll) l'aggiomamento in at-

-to dappertutto. grafico e fo-
nico. 

Una particolare attenzlone 
e andata a Tiento I (Tenta
tive ricerca). di Carlos Fa
rinas, giovane protagonista 
della nuova cultura musicale 
cubana (due anni fa. a Ro
ma, tenne due ricche confe-
renze sulla muslca a Cuba). 
che sembra unire elementi fol-
clorici (rarefatti tra un cla-
rinetto e una chitarra) a un 
preziosismo timbrico di ac-
corta eleganza. 

Ad oggi le conclusion! sul 
Symposium, la cui «partitu-
ra» si va realizzando con 
larghi consensi. e. a stasera. 
un altro concerto di Nuova 
Consonanza il cui Festival, 
per6, viene messo in diffl-
colta da'.Ia nostra Iesinante 
burocrazia. 

Erasmo Valente 

La scomparsa 
del maestro 

Mario Facchinetti 
II maestro' e compositore 

Mario Facchinetti e morto nei 
giorni scorsi all'eta di 79 an
ni in una clinica romana in 
seguito ad una caduta nella 
sua abitaz:one. 

Dopo aver compiuti gli stu-
di allUniverslta di Torino e 
al Conservatorio di Bologna. 
Facchinetti comlncid giova-
nlssimo la carriera di diret-
tore d'orchestra; In seguito 
fu a Pangi dove con 11 nub II 
suo lavoro di compositore e 
di maestro di canto. Mario 
Facchinetti compi molte e 
lunghe lournie all'estero. da 
Citta del Capo a Rejkyavlk, 
da Lisbona a Bangkok e a 
Tokio Trascorse anche tre 
anni in URSS dirigendovi mu
siche Itallane. II Maestro Fac
chinetti fondb a Parigi, nel 
1952, l'Accademia internazlo-
nale di musica «Societa Vi
valdi*. Ha composto nume-
rote opere, aonate, tultea. 

II Texas in Italia 
per Quinn e Nero 

Sono cominciate, in questi 
giorni, le riprese del film 
L'arma del silenzio, di cui so
no protagonisti Anthony Quinn 
e Franco Nero. Accanto a lo
ro vedremo Pamela • Tiffin, 
Ira Furstenberg e Franco 
Graziosi. La regia e di Pao
lo Cavara. 

L'arma del silenzio narra 
una vicenda, assai avventuro-
sa. ambientata nel Texas del 
1830. Anthony Quinn e Deaf 
Smith, un sordomuto, e il per-
sonaggio e ispirato ad una fl-
gura leggendaria della guer-
ra del Messico. mentre Fran
co Nero sostiene la parte di 
Johnny Ears, giovane amico 
di Deaf. 

II regista e i suoi collabo
rator) hanno trovato molti luo-
ghi, nei dintorni di Roma, do
ve girare parte degli esterni. 
Successivamente la troupe si 
trasferira nel circondario di 
Crotone, in Calabria. 

Per Anthony Quinn, attore 
nordamericano. ma nato in 
Messico. si tratta di una pro-
va abbastanza importante: 
egli infatti dovra valersi esclu-
sivamente della mimica. non 
potendo parlare, in ottempe-
ranza al suo personaggio. 

Nella foto: Franco Nero e 
Anthony Quinn in una scena 
del film. 

MARISA 
SUL ROGO 

Opera e folk, due generl di 
spettacolo tradizionaimente 
molte divers!, saranno unit! 
in una commedia musicale 
Ideatore. autore e uno degli 
interpret! del lavoro. che si 
intitolera Caino e Abele, e il 
cantante Tony Cucchiara. 

«E* un'opera corale — ha 
detto Cucchiara — che parla 
del bene e del mate, attraver
so 1 secoli. da Giovanna D'Ar-
co e rinquisizione ad Anna 
Frank e il nazismo; da Gesu 
e Giuda, appunto, a Caino e 
Abele. alia schiavitu negra. 
II tema dominante verra pe-
rd espresso con un linguag-
gio folk, anche se utilizzere-
mo bran! della Bibbia. del 
Vangelo oppure "Spirituals" 
e "gospel songs" della tra-
dizione negra del secolo scor-
so. Le musiche saranno ori
ginal!, inedite. a parte natu-
ralmente 1 cant! popolari ne-
grl». 

Tra gli Interpret! deU'opera, 
che sara data in prima a Ro
ma il 18 dicembre, saranno 
Marisa Sannia, Nelly Flora-
montl, Leonardo, Rossano. 
Christian. La regla sari, dl 
Enzo Trapanl. 

Nella foto: Marisa Sannia 
che sara Qiovann* D'Arco. 

le prime 
Teatro 

Un coperto in piu 
«Un coperto in piii che di 

amblzlonl ne ha assai poche — 
scrive Maurlzio Costanzo in 
occasione della presentazione 
al pubblico romano della sua 
"commedia" — ha volute bat-
tere il sentlero della collabo-
razio'ne: battuta per battuta, 
scena per scena, l'abbiamo 
scritta insieme, 1 Giuffre ed 
!o, sino quasi alia reciproca 
insopportazione». Involonta-
riamente, questa nota di Co
stanzo e quasi un'autocritica 
e coglle alcuni limltl ogget-
tivl della commedia — diretta 
da Carlo Giuffre — che noi 
senz'altro sottoscriviamo. 

Costanzo, quindi, ha scritto 
una commedia su misura per 
due attori che hanno deciso 
di lavorare, per ora, insieme: 
Aldo e Carlo Giuffre. Soltanto 
che rimbastltura dell'autore 
segue le tracce di un sentl-
mentalismo esistenzialista pa
ri soltanto alia monotonia dia
log! ca (o monologica) della 
struttura di un testo che vuo-
le essere l'incontro, lo scon-
tro e II reciproco abbandono 
di due solitudini: quella del 
gioielliere Alfredo Di Sarno, 
un ricco «buono» che per 
combattere la solitudine parla 
con una donna invisibile, Lui-
sa, consolatrice « reallssima» 
proprio perche dolce strumen-
to nelte mani di Alfredo; quel
la di uno scalognato truffa-
tore, Caraillo Dolci, la cui co-
scienza e messa in crisi dalla 
a bonta » della sua « vittima», 
Alfredo. 

La scena piu <c spettacolare» 
di Un coperto in piii e quella 
della cena a «tre» (Alfredo, 
Camillo e l'invlsibile Luisa) 
per 1 continui paradossi ine-
vitabili in questa circostan-
za. Tuttavia, il tema della so
litudine delle due «anime» e 
sempre portato avanti e risol-
to in chiave individualistica. 
senza che la sfera « privata » 
si fonda e si trasformi dia-
letticamente nella sfera «so
ciale ». Al di la del discorso 
suU'amicizla. aembra che esi-
stano soltanto la crudelta e 

Terminati 
gli esferni 

delle « Avventure 
di Cipollino » 

YALTA. 25.' 
SI sono concluse in Crimea 

te riprese esteme delle Avven
ture di Cipollino* tratto dal 
libro di Gianni Rodarl e girato 
per conto della «Mosfilm». 
Nel ruolo principale figure il 
bambino moscovita Alexandr 
Elistratov. 

«Nella penisola di Crimea 
vi sono numerosi luogh; che 
ricordano il paesaggio descrlt-
to da Gianni Rodari — ha di-
chlarato — la regista Tamara 
Lisitsian. Vorremmo che que
sto film sulle avventure del 
valoroso Cipollino e dei suoi 
amici desse gioia azli spetta-
tori piccoli e grandi ». 

voracita femminlli, e 1'lmpo-
tenza umana nei confront! 
della vita. Per rendere anco
ra piu grottesco 11 piano dia-
lettico, 11 buon furfante, Ca
millo Dolcl, e un ex-comunl-
sta (e questo l'unlco riferi-
mento «ideologlco» della 
commedia....) sperduto nella 
selva del contrassegnl eletto-
rall della «sinistra)), tutti piii 
o meno slmlli... 

Al qualunqulsmo e al mo-
ralismo di fondo della com
media, corrisponde una for
ma dialogica non solo mono-
tona ma soprattutto statica, 
tante che i pochi momenti 
umorlstici (che affiorano so
prattutto per merito del fra-
telli Giuffre; mentre Angela 
Pagano e Maria Teresa Bax 
appalono un po* fuori parte) 
si stemperano nel grigiore let-
terario delle battute. II pub
blico del Quirino ha applau-
dito, senza troppa convinzio-
ne, e si replica. 

. vice 

Cinema 

Fritz il gatto 
Arriva il « pornogatto », sal-

tando dalle pagine del teste 
omonimo di Robert Crumb 

((note ai lettori di «Linus» 
come autore di comics) nelle 
immagini di una produzione 
di Steve Krantz diretta da 
Ralph Bakshi. Diciamo subl-
to che questo a porno-cartooiw 
per adulti ha proprio i suol 
limiti nella stessa presenta
zione pornografica delle av
venture erotico-sessuall di 
Fritz, in quanto avulse da 
quel discorso generate sulla 
realta americana che gli au
tori tentano di affrontare at
traverso la tecnica (qui feli-
cemente impiegata) del dise
gno animato. Quanto accatti-
vante e « inedita » appare la 
libera dimensione sessuale del-
l'eroe — un poeta che odia 
la cultura astratta e gli in-
tellettuali, tuto - proteso ver
so le esperienze della vita — 
tanto essa stenta a integrarsl 
nella visione critica che del-
l'America intendono offrire 
Crumb e Bakshi. 

Nella sua discesa agli inferl 
della profonda America. Fritz 
assapora la droga. il piacere 
delle orge. la cruda realta 
della lotta rivoluzionaria (mol
te efficace la sequenza del 
massacro delle Pantere Nere, 
del napalm usate nella repres-
sione sanguinosa e salutata 
con gioia da un Paperino fa-
scista). conosce l'atteggiamen-
to reazionario di «selvaggi A 
motorizzati (un ricordo di 
Scorpio Rising): ma. soprat
tutto. Fritz e un instancabile 
consumatore di amplessi deli-
ranti. mentre sembra tormen-
tato da dubbi e da crisi forse 
insolubili: rivoluzione o vlo-
lenza? Amore o guerra? 

Se il d:segno appare deciso 
e disinvolto nelte sue sintesi 
cromatiche. non altrettanto. 
comunque. si rivela il omes-
5aggioi>. che e piuttosto con-
fuso e Irrisolto nelle sue sem-
plificazlon: ideologiche. -

vice 

Uno spettacolo con i 
personaggi di Disney 

Dopo I success! ottenuti a 
Londra, Rotterdam e Berlino 
ovest, giunge ora anche In 
Italia — la tournte nel no
stro paese prevede tre tappe 
a Roma, Torino e Milano — 
lo spettacolo Disney on para
de, un omaggio «vivente» al 
piu celebre dei comics. Disney 
on parade e un palcoscenico 
vlagglante di grandi proporzio-
ni, che accoglie tutti 1 perso
naggi natl dalla fantasia del
lo scomparso Walt Disney e 
dal lavoro della sua dltta, Lo 
spettacolo, che vanta un cost 
dl oltre cento interpret!, ri-
produce i best-sellers dlsne-
yani In un unico show, della 
durata dl due ore mezza. At
traverso la fuslone degli ef-
fettl SOOOTI, elMOMtofraflcl e 

musicali. Disney on parade si 
propone dl far rivivere In un 
nuovo genere di rappresenta
zione «dal vivo» le opere 
che hanno reso famosi I buf
fi personaggi animali. I pro
tagonisti del mondo disneya-
no saranno presenti al com
plete: Topolino. Paperino. 
Pluto. Orazio e Clarabella, 
Minnie, II burbero commlssa-
rio Basettonl, I «cattivi» 
Gambadilegno e Macchla ne-
ra, I'avaro Paperone e il suo 
acerlmmo rivale Rockerduck, 
nonche gli oggetti «umaniz-
zatl». 

A Roma, Disney on parade 
avra la sua «prima » domani 
sera al Palazzo dello Sport, 
dove si replicherk slno al 15 
novembrt. 

Most re a Roma 

Giuliano Vangi: 
immagini 

di un uomo 
t 

senza coscienza 
G I U L I A N O V A N G I • Roma; 

Gallarla Tonlnelll, p l a n a dl 
Spagna 86; 21 oltobre-30 no
vembre; ore 11-13 e 17-20. 

• Espone per la prima volta 
a Roma Giuliano Vangi, to-
scano, quarantenne, con stu
dio a Varese. Lo preaenta Ma
rio De Mlcheli 11 quale sotto-
llnea la novlta dl questo scul-
tore le cui Immagini rappre-
sentano un uomo smarrito e 
sgomento, che ha perduto co
scienza ma che ha una di-
sperata volonta dl «tener te
sta ». L'antologia romana 
comprende una decina dl ope
re dal '67 al '72 esegulte in 
materiall dlversl ma tuttl 
funzlonall all'Immaglne: bron-
zo, alluminlo policromo. mar-
mo, bronzo e plexiglass, ges
so policromo e plastica. 

Le figure maschlll e femmi
nlli, sedute o in azione, o 
sono chiuse In una gabbia dl 
spazio o vanno lungo percorsl 
obbllgatl, l'una senza coscien
za dell'altra, succube clascu-
na d'una violenza oscura o 
portatrice inconsapevole dl 
violenza. Vangi e ossessionato 
dalla violenza che l'uomo su-
bisce ma ancor piu, direi, dal 
fatto che l'uomo non sappia 
usare l'energia umanistlca che 
pure ha. e che tale energla 
si scarichl In gesti individua
listic! o degenerl in nevrosl 
e incubi di massa. 

L'immaglne dell'uomo che 
da Vangi e assai crudele. ma-
llnconlca: una forma di for
te anatomia, con frammentl 
dl orrido calco dal vero di 
gusto quasi antropologico o 
medico. La superficie della 
scultura e diplnta tutta o in 

f>arte con potenziamento del-
'espressione, dell'immobilitA 

o dell'azione. II volte e come 
l'evidenza dell'intero. del com-
plesso profondo delle Idee e 
dei sensi dell'uomo: una ma-
schera con particolarl a trom' 
pel'oeil: occhi di vetro, den-
tlere, ecc. 

L'erTetto plastico e ben cal-
colato: violento ma freddo, 
orrido, con qualche momento 
di «clima giallo». Ma non si 
pens! a una plastica espres-
sionista e gestuale. Vangi e 
scultore intellettuale che co-
struisce la sua immagine del
l'uomo con fitte mediazioni 
cultural! del signiflcato con-
temporaneo. E con tali media
zioni crea una risonanza sto-
rica all'immagine esistenzia-
le: il presentarsi anche come 
antica e, per l'immagLne dl 
violenza, un modo d'essere 
piu aggressive, piu irritante, 
piu insostenibile. 

II tema dell'energia incate-
nata o deviata lo ritroviamo 
in Barlach, in Bacon (che per 
essere pittore non e meno 
guardate da Vangi), in scul-
tori con molte atfuiita come 
Ipousteguy, Schmettau e 
Trubbiani. L'ambiguita forma
te moderno-antico e data con 
riferimenti alia plastica egi-
ziana, - alle statue lignee di-
pinte romaniche e gotiche, al
le maschere orientali. Certi 
effetti assai crudi di calco 
dal vero stanno tra Segal e 
l'lperrealLsmo attuale. 

La « nuova oggettivita » del
la plastica di Vangi e certa-
mente nuova nella sua sotto-
lineatura antropoloeica ma il 
gusto esasperato del calco co
me si manifesta in Donna in 
piedi e Uomo seduto potreb-
be portarlo a una specie dl 
galleria di tip! umani di una 
societa criminate e a malata », 
a una galleria da museo del
l'uomo. Piu carica di futuro 
mi sembra quella parte della 
sua ricerca che puo essere 
esempliflcata con i bronzetti 
di movimento, con te varianti 
dell'l/omo nel blocco di plexi' 
glass e con il bozzetto del
l'l/omo che salta il muro che 
vedremo, nella versione sta-
tuaria colorata, alia prossima 
Quadriennale. Sono immagini 
di uomini che soccombono o 
di prigionieri che cercano di 
andare via, di saltare il mu
ro: sul volto-maschera hanno 
lo stupore della coscienza. 

Dario Micacchi 

Si e aperto a Roma 

la mostra su 

« Mille anni di 

teatro giapponese » 
«Mille anni di teatro giap

ponese*; cosl si intitola la 
mostra che si e inaugurate ieri 
organizzata dall'Istituto giap
ponese di cultura in collabo-
razione con il Tsubouchi Me
morial Theatre Museum della 
Waseda university di Tokyo e 
con la Biennale di Venezia. 
La mostra che comprende 
quattrocento strumenti musi
cali, testi teatrali, nonche cin-
quantun stampe a TJkiyo-xe» 
sul teatro e circa cento fo-
tografie, si e inaugurata ieri 
nella sede dell'Istituto stesso. 
Le opere esposte alia Mostra 
sono state messe a disposizio-
ne dal Museo del teatro del-
lTJnlversita. Waseda di Tokyo: 
si tratta dell'unico museo In 
Giappone specializzato nel 
campo del teatro. 

Gia nel 1969 le stesse opere 
erano state offerte per una 
mostra tenutasi da maggio a 
dicembre al Museo etnografi-
co di Neuchatel in Svizzera; 
quindi essa e stata trasferita 
a Bruxelles da! gennaio al 
marzo del 1970 e successiva
mente a Parigi, dall'ottobre 
1970 al gennaio 1971, ottenendo 
ovunque un grande successo. 

Quest'anno la Mostra e sta
ta invitata in Italia dove e 
stata organizzata in collabora-
zione con la Biennale che Ilia 
allestita nelle Sale Apolllnee 
del teatro La Fenice dal 21 set-
tembre al 10 ottobre. Dopo 
Roma, -dove la mostra si chiu-
dera 1116 novembre. la mostra 
sara trasferita, pel gennaio 
1973, presao llstituto giappo-

dl cultura dl Oolonla. 

r ln breve 
Shaft detective in Africa 

NEW YORK, 25. 
< E' stato annunciate un nuovo film della serle dl Shaft 

11 detective. SI intitolera Shaft in Africa, e sara girato vera-, 
mente In Africa. Della sceneggiatura si sta occupant lo uno •• 
scrlttore autorevole, Stirling Sluphant. Protagonista sara anco- . 
ra Richard Roundtree. 

Yves Montand in Corsica gira con Lea Massarl 
• PARIGI, 25. 

Pierre Granier-Deferre ha cominclato a girare In Corsica 
il film II ftglio, il cui protagonista, Yves Montand, torna at 
paese natale per rivedere la madre dopo venticinque anni tra-
scqrsi in America. Lo seguono due sicari, incaricatl di uccl-
derlo per impedirgll di scoprire una vecchla verlta che lo 
splngerebbe alia vendetta. Lea Massarl. Frederic De Pasquale 
e Marcel Bozzufft sono altri lnterpretl del film. 

Cagliostro per Bevilacqua 
Alberto Bevilacqua sta preparando 11 soggetto del suo pros-

aimo film per 11 quale ha tenute a preclsare di non esserai 
ispirato ne a un suo romanzo ne all'opera dl altri scrittori. 

«La storia che ml accingo a narrare sullo schermo — ha 
detto Bevilacqua — Bara impernlata attorno alia figura dl un 
prestigioso personaggio storlco itallano, Cagliostro, il quale 
ha sempre colplte la mla fantasia)). 

II ruolo del protagonista sara affldato, ha agglunte lo 
scrlttore-regista, a uno degli attori piu popolari del momento. 

I vincitori del Premio Viotti 
VERCELLI. 25. 

II pianlsta tedesco occldentale Kirk Joeres, originario dl 
Bonn, ha vlnto il primo premio assoluto al concorso Interna-
zionale «G. B. Viotti» per la sezlone pianoforte conclusasl 
al Teatro Clvlco dl Vercelll. II premio consiste in un asse-
gno di 300 mila lire, in una scrittura per dlecl concerti inter-
nazionali e In un pianoforte a coda. Il secondo premio e an-
date ad Olivier Cardon di Nizza, mentre 11 terzo e state as-
segnato ex-aequo all'austrlaco Klaus Schuster dl Vienna e al-
l'egizlano Ramzl Jassa, del Cairo. Preml speciali sono statl 
assegnatl al clleno dl Santiago Roberto Bravo ed al parlglno 
Jean Gabriel Ferlan. 

Nella sezlone femmlnile, la commissione giudicatrice ha 
conferito 11 secondo premio alia Jugoslava Blanca Bodalla, di 
Zagabrla, e 11 terzo alia giapponese Taeko Koljma. dl Tokio. 

« Metello» cttiude le « Giornate» di Malta 
LA VALLETTA, 25. 

Con la proiezione dl Metello si sono concluse a Malta te 
«Giornate del film Itallano». Alle proiezlonl hanno asslstlto 
Massimo Ranieri. Paolo Villaggio e numerose personalita, tra 
le quali rappresentanti del corpo diplomatico. 

raai vf; 

oggi vedremo 
DI FRONTE ALLA LEGGE 
(1°, ore 21,30) 

H telefilm dl stasera — realizzate da Paolo Levi e Guldo 
Guldl con la regia di Sllverio Bias! — si intitola Partita 
chiusa, e narra di un giovane professore uxoriclda che viene 
assolto dal tribunate grazle alia testlmonianza di una giovane 
che lo discolpa in buonafede, sostenendo involontariamente 
1'alibl vaclllante dell'lmputate. H professore viene assolto e, 
subito dopo, la donna si accorge dell'errore e confessa il fatto 
ad un magistrate. Ma e troppo tardi. 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,30) 
II gioco a quiz presentato da Mike Bongiorno apre stasera 

la sua quarta serle dl trasmissioni, sull'onda del crescente 
successo della passata edizione. I concorrenti di questa pun-
tata sono: Ines Giuffre di SanfAgata di Militello (Messina) 
esperta nelle opere dl Virgilio; Roberto Cheloni di Trevlso, 
che rispondera a domande sulla musica pop inglese e ame
ricana e la camplonessa in carica Natalia Guidi di Cevoli di 
Laria (Pisa) la cui specialita e il calcio. 

L'APPRODO (2°, ore 22,30) 
Comincia da questa sera un nuovo ciclo della consueta 

rubrica di «lettere ed art!», giunta ormai alia sua vente-
slma edizione. Questa serie deWApprodo e dedicata al rap. 
porto artista-societa nel mondo contemporaneo e, in partico
lare, aH'atteggiamento deH'artista nei confronti del potere 
politico. Questo primo numero si occupa di Andrd Malraux. 

programmi 

TV nazionale 
10.30 Trasmissioni scola-

stiche 
12,30 Sapere 

Replica della quarta 
puntata di «Perils 

13,00 Nord chiama Sud 
1330 Telegiornale 
UJ00 Una lingua per tuttl 

Corso di franceae 
i5fiO Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 In un certo regno 

Programma per 1 
piu plccinl 

17^0 Telegiornale 
17.45 La TV del ragazzl 

Oltre rarcobaleno -
Ridollnl alia seghe-
ria • In viaggio tra 
te stelle 

18̂ 45 Operazione Nubia 
Documentario 

19,15 Antologia di sapere 
4. puntata dl cPrl-
mi Ubri» 

19̂ 45 Telegiornale sport • 

Cronache Italians 
2030 Telegiornale 
21,00 Tribuna sindacale 

Conferenza stampa 
della Confindustria 

2130 Di fronte alia legge 
• Partita chiusa » 
Originate televisivo 
di Paolo Levi e Gui-
do Guidi. Interpret!: 
Sergio Rossi. Lucil-
la Morlacchl. Cesare 
Barbettl. Michele 
MalaspLna, Roberto 
Pescara, Laura Car-
li. Carlo Bagno. 
Manllo Guardabas-
Si. Regia di Silve-
rio Blasl. 

2245 Ouindici minuti con 
Guldo Renzi 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21.15 Gulpl 
2130 Rischiatutto 
2230 L'approdo 

cAndre Malraux*. 

Kadio 1° 
GIORNALE RADIO • Ora 7* 

» , 12, 13. 14, 15, 17. 20 . 21 
• 23; 6.05: Mattatine mmic»-
ta; 4 ^ 5 i AIRMMCCO; 4,50: C*> 
R M • pcrcM; 7,45: I t r i al far-
laanntvt 4,30: Cmmtomn 9,1 St 
VAi «4 lo; 10: S««ciM« <*R? 
11 ,30* Qu»rto prwmmnf, 
13,15: I I «i«t««ls 14.10: » -
MI4o<M KMMO; 14: $ • ! —• 
ti»r» €1 Ta*dhie; 16,20: P«r 
• M fiovMttt 14.20: TV n w * 
CK 16,35: C O M O I K Unclai 
14,35: I taroccMi 14,10: IMIto 
CM Mvora; 14,25: I l ftoco 
• a n * pmMi 20.20: AMala • 
rlMr«j*i 21.15: T H » M M •!««•-
catoi 21.45: I I m m * } 4*1 ***• 
4o»prtt 22.15: Mwica 7| 23.20: 

Kadio 2° 
' GIOftNALR RADIO • Ora 

6.30. 7 ^ 0 , 4,34, 6.30, 10.30. 
11,34, 12,30, 13,30, 15.34. 
14.34. 17.30. 15,34, 2 2 ^ 4 • 
24i 4i I I Biittlniaraj 7,40: 
•Mmfornot 4,14i Mmlca 
•t»imB< 4.40: Sueal • c*(ort| 
6 ,5 t i Prim* 41 » tn*ara i 6,14i 
I tWMChli 6,33: StMMi • • • l u l l 

9 ^ 0 i « Tanaa »j 10,05: Caa-
zotii per tnttii 10,35: Dalla v»-
atra aarta; 12,10: Rcaionali; 
12,40: Altp aradlmanto; 13.50: 
Coma a aarcha; 14: $a 41 f i r l ; 
14,30: RaaJonall; 15: Canzenl 
naaoJataaai 15,40: Cararali 
1 7 ^ 5 : romati^iana; 13,30: 
Saaciale GR; 19: Tha pupllj 
20,10: Non tflmenticar la mla 
paroUj 2 0 , 5 0 : Supersonic; 
22,40: «Prima dia II aillo 
cant! «j 23.05: Ton|eors Parict 
23,25: Musica Icgaera. 

Kadio 3° 
Ora 9,30: Mnicba 41 Da-

kaaan 10: Concario; 11,15: Ta-
atiara; 11.45: Musicha italianaj 
12,20: Maaatrt d' Intarprata-
doa*: 13: Intarmano; 14: Pat
es 41 aravnrai 14,30: I I 41-
•co la vatriaat 15,30: Novacan-
to atericet 16,30: Pagina pia-
ntatKfcai 17,20: Claaaa anlcaj 
17,35: Appaatamaato con Nun-
tlo Rolemlot 16: Netitla dal 
Tartei 14,30: Moalca laffarai 
14,43: Patina apartai 16,16: 
Concarto aaralai 20: • La »•> 
KMlaaaat 211 Gforaala 4aJ 
T a n * . 
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