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cinema II 
«alfernativo» 
e la pubblica 

iniziativa 
II clrculto clnematografico 

mercantile funziona secondo 
indin/zi rii classe. concreti'/za-
ti nei meccamsml che stiamo 
analiz/anJo c dcnunciandu 
da tempo su queste colonne. 
Tuttavia al lettore potrebbe 
ancho Interessare una valuta-
zione di clo che e stato fatU) 
nol tentatlvo dl dare vita a 
forme alternative di reahx/a-
zione, diffusione, utilizzazione 
del cinema 

Per avviare questo discorso 
occorre tracciare un panora
ma, a grand! llnee, delle va-
rie forme di « alternatlvita ». 
Una prima distin/.lone pas->a 
tra le forze che si preflggono 
di operate all'interno del mer-
cato e quelle che vi si oppon 
gono pn'i o meno frontalmente. 

Appartengono al pnmo 
"iruppo ini/.lative diverse qua
il i < cinema d'essai », la di-
fitnbu/ione «cu!turale» (DAE). 
11 comitato per la promo/ione 
del film di quallta <FAC>. In 
sede produttivn si pu6 far 
riferlmento alle o|>ere e pro 
du/ionl (dal fllone del cinema 
« democratlco » alle pellicole 
reali<5.'.ate in forma cooperative. 
tra autorl, attori e tecnlci) che 
si prefiggono di spostare II 
cinema « commerclale » su po-
ai/ionl cultui-almento quail fl-
cato e soclalmente progress!-
ste Sarcbbo ingiusto soprav-
valutare tall attlvita. attrl-
buenrio loro un potere che non 
hanno Queste iniziative non 
mettono in discussione le ba-
si della fruizlone cinemato-
grafica, ma si limiUno a cor-
re™ere gli effetti senza col-
pire le cause. Tuttavia anche 
la situazione cmematografica 
obbedisce a processl dialettlcl 
che vedono gli elementi di 
struttura (general! e settoriah) 
reagire su quelli di sovrastrut-
tura, per cul non e azzardato 
affermare che, In tempi lun-
ghl. le problematlche aperte 
dall'azione « interna» deter-
mineranno una modlfica gene-
rale. coinvolgendo anche il set-
tore mercantile 

Quosto risultato sara rag-
giunto nella mlsura in cul au-
tori ed organizzatori cultura-
h sapranno evitare le pastoie 
dei « generi » e dei « ghetti » 
riservati agll addettl ai lavo-
n In campo produttivo. per 
esempio, il filone di cinema la 
mocratico. rinato neali ultimi 
anni. avra una funzlone pro 
gressiva sempre plu accentua
te nella mlsura In cui supe 
rera il ruolo, utillsslmo e in-
dispensabile In prima istanza. 

' di « informatore » dl ceti sem
pre piu larghl. per contnbui-
re a «formare» una nuova 
cosclenza crltlca dl massa, 
dialettizzando e approfonden-
do sempre piu le analisi. col-
legando 11 cornggio politico al 
rigore estetlco. 

In altre parole autorl ed or
ganizzatori culturall debbono 
saper raccogliere la sflda Ian-
ciata dal cinema cosiddetto 
« militante », una etichetta ge-
nerica nel cui alveo rientrano 
esperienze ed Iniziative assal 
disparate. 

Sempre sulla scla dl una 
classlficazione qiianto mai 
grossolana. possiamo dtstm-
guere tra I'attivita delle tra-
dizionall associazioni di cul
tura cinematografica, le coo
perative di produzione Indl-
pendentl, le iniziative diretta-
mente collegate ai partiM po-
lltici. Limitiamo per ora le 
nostre osservrtzioni al primo 
gruppo. che raccoglie organi
sm: di diversa dimenslone ed 
ha una conslstenza valutabile 
attorno agh 850 circoli. con cir
ca 300 mila soci per un totale 
di quasi otto milioni di pre 
senze annue. Questl dati sono 
stati ricavatl sulla base della 
consistent delle associazioni 
piu rappresentative fFedera-
zione Italimm dei Circoli del 
Ctnema, Umone let Circoli del 
Cinema Arct. Ctnelorum. Fe-
tierazwne Italiana Cineamnlo 
rt. Cinectrrali del Centra Stu 
di Cinematoqratici, Unione 
ltnliana Circoli del Cinema, 
Cttiecluh Gioranilt Salesiani. 
Cincforum Italmni) Tenuto 
conto che i frequentatorl del 
c:rcuito rommerciale sono og-
gi circa 53i milioni 1'anno. si 
puo valutare esattamente le 
possibility d'incidenza di que-

eti organismi sul mercato e sul
la produzione In altre parole 
il '.avoro svolto da queste as-
f/x-iazioni non e sufficiente. 
d i solo, a guidare una lotta 
rff:-ace contro l'asservimentc 
dell'inr/e di vederen a colo 
TO rhe «hanno mollo da na-
scondere» Questa condizione 
d'mfenonta si nflette sull'nt-
t'.vita degli stessi oreanismi 
cha sono ro5tretti ad operare. 
ne'.Ia strasrimle magaiorin/a 
dei casi. su material** nrodotto 
pnr ;1 mercato e reso iispo 
n:bile solo quando ha per«o 
a'.meno una parte della sua at 
tuaiita 

E' nerr?sar:o a questo pun 
to un nchiamo alia necessita 
d: jna batta^In oer l'util'zza 
z:oie delle strutture cinema 
tozrafiche oubbliohe: miztan 
do da^li Enti di Stato, ma 
n^n dimenticando le cent! 
na a d! sale oinematografiche 
c*n Cnmun: e Prnvmre ap-
piltano ad esercen'i interes 
sati solo a far salire il livello 
dezh incassi 

I/ob'ettivo e quello della ft-
ra'.z/az'.one delle risorse 'ol-
le'.tive verso soazi linen ge 
st:t' ^ocialmente e ant'buro 
enframente. nor un mcon-
tro d:a!ett:co tra autori e 
enett^torl Solo su queste ba 
si * possible 2iun?ere ad un 
reale rovesciamento di ogni 
ntrumenta1'77azone mercantile 
del cinema, 

Umberto Rossi 

Lieve miqlforamento 
per Frcrco Fabrizi 

ORVIETO 2 
Lc (fmdizioni Hi salute del 

l'aitore Franio Kal inr i sono 
l.-u^ei nifn.e m.R lor.ite >chl>ene 
i iiK-dic i doir<.'Ptfl»t!e di Or 
Mt'lo non ahbia.io sciolto la 
progr.u-ii In M-guito ad un pn 
r w sommano e^ame della co 
lonna cervicalc si c potuto r i-
levare ihe essa 6 restata frat 
turata in due punti; inoltrc e 
Brnhabilc I'c.sistcnra dl una frat-
tura cranica. 

« Tra rivolta o rivoluiione » 

Bologna: ipotesi 
sulla musica 

e I'«avanguardia > 

Una crisi che si allarga 

Parigi resta senza 
spettacoli d" opera 

La rassegna vuole do-
cumentare I'esaurimen-
to di una forma di con-
testazione del sistema 
messa in atto all'inter

no delia borghesia 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 2. 

Continua con successo a Bo
logna — dove si concludera 
il 14 gennaio — la rassegna 
«Tra rivolta e rlvoluzione, 
immagine e progetto» orga-
nlzzata dall'Ente bolognese 
manlfestazlonl artlstlche, che 
Improprlamente potrebbe es-
sere deflnlta come mostra di 
arte, e plu proprlamente. se
condo una deflnlzlone conte-
nuta nel catalogo. come una 
slntesl delle esperienze cultu
rall e politiche vlssute dalle 
ultlme generazloni In un mon-
do Irto di probleml dramma-
tlcl. Si tratta. come 6 ormai 
noto, di una mostra Interdl-
sciplinare che presenta docu-
menti e proposte riguardanti 
le arti figurative, il cinema, 
le comunicazioni di massa, la 
musica, il teatro. l'urbanlstl-
ca e l'archltettura. 

La sczione musicale di que
sta rassegna organizzata in 
collaborazione col Teatro Co-
munale. e partita dall'lpotesl 
che la staglone delle cosid-
dette avanguardie Volga or
mai al declino e che i «dl-
scorsi sulla impossibility del 
discorso » che da vari anni af-
fllggono i festival ufficlall di 
musica contemporanea. slano 
l'ultlma testlmonianza vitale. 
ma anche il canto del cigno. 
di questa forma di contesta-
z'one che la borghesia ha mes-
so in atto all'interno del si-
sterna da e>sa stessa creato. 
L'impotenza di questo discor
so delle avanguardie 6 la te
stlmonianza piu esemplare di 
come la contestazlone al sl-
stema non possa plu essere 
fatta dall'lnt^rno ma debba 
nascere dalla classe antagoni-
sta che e Tunica che abbla 
le arml adatte per condurre 
la lotta. A questo punto la tra-
dizione popolare finlsce di es
sere subaltema, e acquista. 
anche dal punto dl vista cul
tu ra l , un prestlglo nuovo e 
una posizione di punto focale. 
che fino a questo momento 
non aveva mai posseduto, 
nemmeno nel campo della mu
sica. 

Naturalmente, per tradizlo-
ne popolare non si intende 
solo quella antica del canto 
contadmo o del proletariat© 
urbano; estendendo 1'accezio-
ne del termlrte a un'ottlca 
non riduttlva. pub benissimo 
rlentrare in quesfarea anche 
la musica jazz e anche un cer-
to tipo di pop, nato recen-
temente sulPonda delle ribel-
lioni violente e delle rivendi-
caz:oni spontanelstiche del 
Maggio francese e del movi-
mento di contestazlone giova-
nlle amerlcano o inglese. E' 
ovvio che il discorso politico 
dl grupt; di questo tipo, an
che se e fuori dubbio la loro 
collocazione dl classe, puo 
essere spesso tutt'altro che 
limpido e privo dl ambigui-
ta. ma e anche vero che non 
esiste a tutt'oggi una chiara 
linea culturale capace di tro-
\are il giusto equilibno fra 
i contenuti ideologic! del 
messaggio musicale e le pos-
sibilita. o i pencoh, della lo
ro fmalizzazione politica. Da 
probleml di questo tipo trae 
spunto la sezione musicale 
della mostra, la quale tende 
fra l'altro a verificare le sue 
proposte nel contatto con il 
pubblico decentrato nelle sa
le ARCI e dei quartieri peri-
ferici. 

Un particolare rillevo hanno 
avuto, tra le manifestazioni 
dedicate alia tradizione popo 
lare italiana. le esibizioni di 
Peppino Marotto e del suo 
gruppo di Orgosolo. i cui can 
ti di antichissima ongine es-
si utilizzano neH'ambiente pa 
storale sardo come uno dei 
piu potenti veicoli di forma 
zione culturale e di stimolo 
alia coscienza di classe: del 
gruppo del Canzoniere del La-
z:o eon Giovanna Marini e 
Gianni Nebbiosi -.1 cui :ntento 
programmatico. nel loro spetr 
tacolo « fare musica ». e quel
lo di tentare un Innesto fra 
la canzone contadina che essi 
ricostruiscono fiiologicamente 
nei suoi modi e nelle sue in-
fless:om. e una canzone ur-
bana che si ser\-e anche del-
l'apporto delle chitarre elet-
triche; e. infme. del nuovo 
Canzoniere Milanese, che ha 
invece proposto. con // bosco 
deoh Alberti. 11 classico m a 
dello d: una controstoria d'l-
taha vis:a attraverso la can
zone popolare 

Nel quadro delle manifesta
zioni svoltesi con 11 patroci-
mo della rassegna e d« ricor-
dare il dibattito di due glorni 
su «La figura e la funzlone 
del musicista nella socleta di 
oggi». organizzato dalla as-
semblea studentesca del Con-
servatorio G. B. Mart'ni: al 
dibattito hanno partecipato 
student! di otto conservator! 
italiani e un buon numero di 
docenti Al termlne dei lavori 
si e deciso dl convocaxe a Fi-
renze entro il mese un'assem 
blea plenar:a e delinerante di 
tuttl gll student! dei conser-
vatori itsllanl. alio scopo dl 
trovare i giusti collegamentl 
fra le lotte che s! acclngono 
ora a intraprendere gli stu-
dentl degll Istltutl musical! e 
quelle che sono portatc avan-
tl dal movimento studentesco 
e dal movimento slndacale. 

Mario Baroni 

Sara ancora 
una siciliana 

Gli amid degll amid lianno 
saputo di Fulvio Marcolln e 
una delle sette opere prime 
scelte dall'Italnoleggio per la 
distribuzione, ed 6 il primo, 
tra i film selezlonati. gia pron
to per essere messo in clrco-
lazione. I protagonist!, fratello 
e sorella slclllanl orfani, vlvo-
no in un paese nell'interno 
dell'isola, e costltuiscono l'uni 
co nucleo familiare. Lui. che 
ha 20 anni (tre di piu della 
sorella), parte per il servizio 
militare. Quando ritoma. tro-
va la ragazza nella caserma 
dei carabinieri. accusata dl un 
furto dl sei scatole di sardine. 

II furto — secondo il regi-
sta — e solo un pretesto per 
raccontare una storla in chia-
ve psicologica. La giovane si
ciliana non ruba. infatti, per 
bisogno quanto pluttosto per-
ch6 scatta in lei la molla 
della curiosita Lasciato il 
paese. Insleme con il fratello, 
si trasferlsce in una citta del 
nord, dove, al contrario del 
giovane. riesce ad inserir-
si perfettamente. staccandosi 

dalle proprie radlci. Un furto, 
ben piu importante di quello 
delle scatole di sardine, coin-
volge entrambi, e li costringe 
ad una lunga fuga che si con
cludera in modo tragico. 

II titolo non e indlcativo, 
ma e ricavato da un partico
lare: dalla conoscenza. cioe, 
da parte degli «amicl degii 
amlci», del furto compiuto 
nella grande cltta; conoscenza 
che provoca la fuga del due 
giovani sicillani. 

I ruolt dei protagonlstl so 
no stati affldati a Simonetta 
Stefanelll (la sposa siciliana 
del flgllo del Padrino) e a 
Gino Millt. un giovane attore 
pugllese. 

« La mia ambizione maggio-
re sarebbe — ha detto Mar-
colin — di essere riuscito a 
realizzare un film psicologico, 
ma limitandom! alia narrazio-
ne di fatti». 

Fulvio Marcolin, nato a Ve-
nezia 40 anni fa, lavora da 
dieci anni nel cinema come 
sceneggiatore. Nella foto: Si
monetta Stefanelli. 

Canzonissima 

Conto alia rovescia 
per gli otto f inalisti 
Per gli otto cantanti prota-

gonistl della finallssima di 
Canzonissima e commciato ie-
n pomeriggio il conto alia ro
vescia Nicola Di Bari, Gian
ni Morandi. Massimo Ranleri. 
Mino Reitanc, Orietta Berti. 
Rosanna Fratello. Marcella e 
Iva Zamcchi hanno imziato 
le prove in vista della ftnahs 
sima d; sabato 

Al Teatro Delle Vittorie rer-
vono i preparativi per la tra-
smissione finale. E' gia stato 
allestito il tabellone gigante 
sul quale com pari r anno i no-
mi degli otto cantanti e quell! 
delle citta dove sono ospitale 
le venti giurie per permettere 
di segulre in ogni momento 
l'evolversi della situaztone. 

Alia TV ferve intanto il la-

voro per contare 1 votl del 
pubblico; sono quasi vent! 
milioni le cartoline inviate 
nel corso delle tredici settima-
ne di Canzonissima. Da ieri 
mattina alle 9 e scaduto il 
termine per 1'invio dei votl 
agli otto cantanti protagonlstl 
della finalissima di sabato. 
ma non e scaduto il termine 
per 1'invio da parte del pub 
blico delle cartoline per par 
tecipare all'ultimo sorteggio 
di premi settimanali. 

Non e quindi possibile avere 
fino a questo momento un 
esatto bilanclo delle cartoline 
pervenute in totale quest'an-
no a Canzonissima Si sa sol-
tan to che per la finale e la fi
nalissima ne sono state invia
te piu di quattro milioni e 
mezzo. 

in breve 
Un robot proietta I film in URSS 

MOSCA, 2 
Nel cinematografo Oktjabr di Leningrado il meccanlco 

e «>n robot eleltronico fl nuovo congegno AHP-l per la proie-
zione automatica dei film viene fabbricato dall'officina cine 
meccanica sperimentale Rostovi sul Don. Basta stabilire il 
programme e premere un pulsante, perche il congegno lavori 
senza l'asslstenza dell'uomo. Robot analoghi sono in esercizio 
a Mosca e a Minsk. 

Teatri delle marionette in Polonia 
VARSAVIA, 2 

In Polonia si contano ventlclnque teatri delle marionette. 
Essi danno ogni anno circa novemila spettacoli. al quali assi-
stono complessivamente due milioni e mezzo dl spettatori 

Uno spneiale teatro laboratorio per le marionette esiste a 
Wroclaw e si progetta dl aprime un secondo a Btalystok 

SI fc sposato II regista Molinaro 
PARIGI, 2 

II regista francese Edouard Molinaro ha sposato la giovane 
attrice Marie Helene Breillat, da lul conoacluta durante le 
rlpreae del film La mandarin*. 

II massimo teatro 
co della capitale rimar-
ra chiuso per almeno 
tre mesi — Anche il 
Theatre de la Musique 

sospende I'attivita 

Noitro servizio 
PARIGI. 2 

Iert sera l'Opera dl Parigi 
ha chiuso 1 battentl e non 11 
rlaprira prima della meta di 
aprlle. La crisi del massimo 
teatro llrlco francese 6 quindi 
ben lungi dall'essere risolta. 

Com'fe noto. l'Opera era gia 
rimasta inattlva per un anno 
e mezzo; pol si era rlaperta 
al pubblico nell'autunno del 
1972. Ma ora — dlcono 1 mu-
sicofill parlginl — alamo dac-
capo. 

In verlta anche nel settore 
della musica llrica si avvorte 
quella crisi plti generaJe di 
tutto il teatro sovvenzlonato 
dallo Stato, che ha mietuto e 
sta buttora mletendo illustri 
vittime nel settore della prosa. 

L'Opera era rldotta, dal pun
to dl vista artlstlco, ad un li
vello piuttosto basso, tre o 
quattro anni or sono. E lu per 
questo che, diventata Insoste-
nibiie la sltuazione, il Mini-
stero dcjli Aifarl culturall. 
invece di fare un'autocntica 
che investisse tutto il campo 
dei rapporti tra il regime gol-
lista — pronto a dar fiato 
alle trombe della Grandeur. 
ma in sostanza incline alia 
pacchianeria e alia superficia-
llta — e la cultura, prefer! 
dare la colpa della crisi ai di-
rlgenti del Teatro e alle sue 
masse artlstlche. II direttore 
deH'Opem, Georges Auric, si 
dimlse e al suo posto fu inse-
dlato un trlumvlrato. del qua 
le avrebbero dovuto far par
te. accanto ad un alto fun-
zionario, Georges Pretre e 
Maurice Bejart. In effetti que
sto triumvirato non ha mai 
funzionato: 11 coreografo ha 
preferito continuare la sua at-
tlvita a Bruxelles e il diret
tore d'orchestra si dimlse qua
si subito dal suo incarico. 
Intanto il Minlstero portava 
avanti un suo piano di « rior-
ganlzzazione» basato sulla 
chiusura dell'Opera Comique 
e — non ci si poteva sbaglia-
re! — su massicci licenzla-
mentl di professori d'orche
stra. coristi e tecnici. 

Per un anno e mezzo si e 
provveduto a restaurare la 
sala e a tentare — con risul-
tati il piu delle volte assai 
discuss! — di trasformare 
l'Opera Comique in un teatro 
sperimentale. Pol e stato no-
minato un nuovo direttore ar-
tistico nella persona di Rolf 
Liebermann. un impresario 
abbastanza estraneo fino ad 
allora alia vita culturale pa-
rigina, ma che si era acqui-
slto un certo prestigio con 
I'attivita svolta in Svizzera. 
Liebermann aveva annuncia-
to. lo scorso settembre, pro-
gxammi ambiziosi e ancora 
icri, nel comunicare che l'Ope
ra restera chiusa altri tre me
si. ha ribadlto la sua certezza 
di farne il primo teatro del 
mondo. Egll sostiene dl avere 
l'appoggio di Georg Solti, di 
Marlus Constant, di Manuel 
Rosenthal, di Balanchine. di 
Robbins, dl Petit e di altri; 
ma non ha per ora dato una 
spiegazlone convincente della 
decisione di questa nuova so-
spensione dell'attivita, che pri-
va di fatto anche quest'anno 
la capitale francese della sua 
stagione lirica. Intanto al-
l'Op^ra Comique si da uno 
spettacolo di marionette. 

II quadro di crisi del teatro 
musicale a Parigi e comple-
tato dalle notizie che riguar-
dano il Theitre de la Musique, 
che chiudera anch'esso i bat-
tenti il 6 gennaio. Si tratta 
del vecchio Gaite"-Lyrique, che, 
pur essendo sowenzionato 
daUo Stato. e gestito da un 
impresario privato. Ma le sov-
venzioni, soprattutto quelle 
che vengono erogate sulla ba
se dei biglietti venduti. giun-
gono in ritardo: ragione per 
cui. nonostante il grande suc-
cesso ottenuto dall'Or/co al-
Vlnferno di Offenbach, il 
Theatre de la Musique e co-
stretto a chiudere. Quando 
riaprira? Non si sa, perch* 
intanto e sorto un confhtto 
tra lo Stato e la Municipality 
di Parigi, che sembra inten-
zlonata a ritirare la conces-
sione della sala alio Stato. le 
cui proposte di rinnovo della 
convenzione e di conce=>sione 
dl sovvenzioni particolari so
no rimaste del tutto inascol-
tate. 

Certo. a Pangl e'e una gran
de orchestra sinfonica citta-
diiM che vive sotto 1'ala pro-
tettrlce di Solti e e'e anche 
rOrehestra Nazionale diretta 
da Jean Marti non. le quali no-
tranno « fornire » buona mu
sica agli appassionati della ca
pitale; ma gli amanti deH'ope 
ra lirica. ancora per un bel 
po*. dovranno accontentirsi dl 
quelle che passera la radio 

m. r. 

« La forza 
del destino» 

a Trieste 
TRIESTE, 2 

Al Teatro Comunale Verdi 
di Trieste andra in scena 11 9 
gennaio La forza del destino 
dt Giuseppe Verdi, la quinta 
opera della stagione lirica 
1972-73 del massimo teatro cit-
tadino. che sara diretta da Fer
nando Previtali. 

Carlo Maesirini sarA 11 re
gista della Forza del destino 
che avra per protagonlstl Rita 
Or land I Malasplna, Glampiero 
Mastromei, Carlo Cossutta, 
Franca Mattluccl, Raffaele 
Axle e Vlto Siuca, 

\ 

i- ^%v* 

PARIGI - Mar ia Schneider 
(nella foto) sara forse la pro
tagonists femmini le d i « Tecni-
camente do lce», i l f i l m che 
Michelangelo Antonloni comin-
cera a g i rare a meta febbraio. 
La g iovant a t t r ice, v«nt 'annl , 
e t ta ta sccperta da Bernardo 
Bertolucci che le ha fat to in
terpret a re, accanto a Mar lon 
Brando, « Ult imo tango a Pa
r ig i », contro cui si sono ap-
puntat l g l i s t ra l i p r ima della 
censura i tal iana e pol del so-
stituto procuratore dl Roma, 
i l quale ne ha ordinafo i l se-
questro. Mentre si atfende che 
la magistratura decida se i l 
pubblico i tal iano puo o non 
pu6 vedere i l f i l m , < Ul t imo 
tango a P a r i g i » continua a 
riscuotere, nella capitale f ran
cese, un enorme successo 

Sandro Bolchi 

allestisce 

«Delitto 
e castigo» 

TRIESTE. 2 
II regista Sandro Bolchi. 

presentando insleme con gli 
attori Ugo Pagliai (Raskolni-
kov). Angiola Raggi (Sonia), 
Mario Feliciani (Porfirio). il 
dramma Delitto e castigo la 
cui « prima ». nell'allestimen-
to dello Stabile del Friuli-
Venezia Giulia, e stata fissata 
per il 30 gennaio al Teatro 
Metastasio di Prato. ha sotto-
lineato la volonta sua e di 
Dante Guardamagna, che ha 
nelaborato per le scene il 
romanzo di Dostoievski, di cer-
car di inserire, con questa 
nuova versione, l'opera in un 
preclso contesto politico, eco-
nomico e sociale, in un pe-
riodo in cui le contraddizto-
ni della societa — quella rus-
sa dell'800 — si manifestano 
apertamente e la «dialettica 
del delitto» diventa uno dei 
punti focali in cui queste con 
traddlzioni pervengono a e-
sprimersi. 

Due sono gli ambient! nel 
quaii il regista Bolchi muo-
vera la storia di Dostoievski: 
quello del paesaggio urbano, 
di una Pietroburgo Immersa 
in un'aria stagnante, con gran-
di casamenti fitti di minusco-
le stanze, simili a loculi, in 
cui si agita fra la miseria una 
societa In crisi (una societa 
cui « co.isuete » sono solo pa
role come « cambiale », « al-
cool J>. « fame n, « prostitute »); 
l'altro ambiente e quello del-
1'universo storico. Uno spazio 
nudo, dusadorno, allucinato, in 
cui i personaggi dostolevskla-
ni (Raskolnikov. Sonia, Porfi
rio, ecc.) gtocano la loro me-
tafisica partita per determl-
naxe il aenso e il valore del 
loro esistere, 

Va negli 
Stati Uniti 
II Gruppo 
«La Fede» 

Dopo tre anni Giancarlo 
Nannl e 11 suo Gruppo dul 
Teatro «La Fede» di Roma 
rltornano negli Stati Unltl per 
una tournie in sette univer
sity. In ventlclnque giornl di 
permanenza, 11 Gruppo rap-
presentera Risveglio di prima-
vera, A come Alice, e terra al-
cune esercltazlonl di «teatro 
laboratorio». La partenza e 
stata fissata per oggi, tutta
via sembra che il «vlsto», 
che dovrebbe pervenire da 
Ban Francisco, non sla stato 
ancora « reglstrato » in Italia 
all'Ambasclata amerlcana. La 
notlzla l'ha data lo stesso Nan
nl, lerl sera, nel corso dl una 
conferenza stampa che si e 
svolta per pochl lntlml al Tea
tro «La Fede». Comunque, 
sembra anche che si trattl 
soltanto dl un contrattempo 
«tecnico», e che 11 fonogram-
ma sla gia In vlaggio. 

Nannl ha voluto chlarire 
che l'lnvlto a rivisitare l'Ame-
rlca gli era stato rivolto pri
ma che s'inlzlasse il suo rap-
porto « sperimentale » con il 
Teatro dl Roma, anche se og
gi, ufficialmente, l'lnvlto stes
so e stato rinnovato diretta-
mente all'ente pubblico. I due 
spettacoli saranno realizza-
tl nell'origlnale versione ita
liana, e Nannl ha precisato 
che 11 pubblico delle unlver-
sita non sara soltanto quello 
degll studentl e dei profes
sori, ma anche quello cittadl-
no note vol mente interessato, 
a quanto pare, al teatro spe
rimentale. 

Ritornando sul tema del 
«vlsto». Nanni ha voluto an
cora sottcllneare che se non 
l'otterra in tempo, cioe entro 
il 5 del mese, non avra piu 
speranze per la tournie. Ma-
nuela Kustermann, la prima 
donna della compagnia, non 
era present* all'incontro con 
i glornalisti, perche impegna-
ta, nell'unico ruolo femminile, 
quello di Ada Gobetti, nel 
film di Florestano Vancini II 
delitto Matteotti. 

r. a. 

Mostre a Roma 

La «maniera 
italiana » 
di Cagli 

COR RADO CAGLI - Roma; 
galleria t Ca' d'Oro *, via 
Condotti, 6A; fino al 6 gen
naio; ore 9-13 e 17-20. 

Cinquanta disegni dl Cor-
rado Cagli. prodotti tra 11 1968 
e il 1972, per l'apertura di 
questa nuova galleria a Ro
ma, Sono fogll figuratl . con 
un segno puro e sicuro, pie-
no di grazia e di malinconia, 
secondo quello stile eclettico 
e tecnico che e tipico di Cagli 
real is ta e che si rifa al Quat
trocento italiano, a Leonardo e 
alia Maniera Italiana. 

Cagli fantastica sulla giovl-
nezza e 11 suo popolo di figu
re mediterranee ricorda altre 
sue figure degli anni trenta-
quaranta. L'evidenza lirica di 
tutte queste figure e l'amic i-
zia e l'offerta di amicizia. An
che quando disegna immaglnl 
di vlolenza come Cronaca ne-
ra, Dimostrante abbattuto e 
Vietnam 1972, il massacrato, 
la vlttima serbano nella morte 
un'assoluta lntegrita formale 
e un sentlmento amicale co
me messaggio. 

Le immagini sono molto lim-
plde eppure sono tra le piu 
ricche dl mediazioni che Ca
gli abbla mai disegnato e so
no anche tra le piu tecniche. 
II mbndo figurativo del pas-
sato (si ricordi Paul Klee e 
il valore da lui dato alia tec-
nica) e un sistema d'immagi-
gini dove il rapporto con le 
tecniche. se un artista ha im-
maginazione creativa e viven-
te, pud diventare un rappor
to col mondo e con i modi 
del suo complesso e dirama-
to manifestarsi. In questi fo
gll, anche quando Cagli fa un 
ritratto, attraverso il rappor
to con le tecniche degli an-
tichi. della figura umana egli 
fa una figurr> mitografica, 
una figura che dal presente 
tende a proieltarsi in un mon
do sereno e amicale che. per 
ora. non e'e. Ripercorrendo la 
tecnica della dolcezza serale 
di Leonardo o della dolcezza 
stravolta neU'ansia di Pontor-
mo, Cagli mira a realizzare 
un tipo di figura contempora
nea di una sltuazione insta
ble , dl un mondo non finito. 
di una realta dove quello che 
doveva essere non e stato. Di 
qui il lirismo amicale ma 
molto malinconico; di qui la 
dominante immaginazione del
la giovinezza come una prefi-
gurazione mitica anch'essa 
malinconica. 

Quando non e'e tale tensione 
e che si fa forte e ardita del 
rapporto con le tecniche allo
ra il disegno risulta immazine 
abitudinaria di una grande 
mano che pesca In una minie-
ra di invenzioni grafiche (si 
vedano. ad esempio. i disegni 
«rellgiosi» e quelii di posa 
quattrocentesca) 

Dario Micacchi 
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controcanale 
«L'ARIA DEL QUATTRO

CENTO » — In questo « L'eta 
di Cosimo» di Roberto Bos-
selllnl spira quella che si po
trebbe deflnire «l'aria del 
Quattrocento», il clima del 
Rinascimento incipiente. Per 
questo verso, ci pare, la se
condo puntata 6 stata piu. ric-
ca e piii organica e anche piu 
suggestiva della prima: come 
descrittore dl ambienti e cro-
nista della realth del secoli 
passati, lo abbiamo rllevato 
altre volte, Rossellini sta dan-
do in questi anni, alia TV, 
nuove prove della sua grande 
sensibilita. 

Ci basta ricordare, qui, la 
scena dell'elezione del priori 
e del gonjaloniere, la visita 
alio studio del Drunelleschi e 
la disputa sulla lingua e I'ul-
tima scena nella bottega dove 
lavoravano i copisti; c pot an
cora le sequenze di massa: 
quella dell'assedio a Palazzo 
della Signoria e quella del ri-
torno di Cosimo in Fircnze. 
Scene di grande compostezza, 
curate al massimo nei detta-
gli, condotle con naturalezza 
e tuttavia senza scudere nello 
aneddoto. A momenti si ha 
I'impressione che, questa vol-
ta, lo stesso regista sia com-
piaciuto del suo lavoro, e si 
soffermi sulle immagini c sm 
movimenti dei personaggi. per 
gustare fino in fondo tl cli
ma da lui stesso ricostruito 
ed evocato. 

Ma quel che si avverte po-
co o nulla, o solo indiretta-
mente e di sfuggita, & il vero 
e proprio moto della storia, il 
processo sotterraneo che pro
duce quel clima e quella real
ta. Ancora, 6 come sc un ri-
flettore illurr'.nassc con il suo 
fascio di JUL 2, di volta in vol-
ta, questo o quel pczzo di un 
grande affrcsco: vengono in 
primo piano fatti e cose e 
personaggi, ma c ben difficile 
intuire quel che essi signifi-
chino, tl loro perche c il loro 
come. Insonuna, si potrebbe 
dire, mancano la prospettiva 
e la dinamica. 

Certo, non 6 un lavoro da 
nulla scrutare in un momen
to della storia — un luogo e 
un periodo precisi, e necessa-
riamente limitati — e riuscire 
non solo a descriverne i trat-
ti, ma anche a individuarne 
radici e sviluppi. E, pert, se 
non si riesce a questo, alme
no in parte, la storia risulta 
appiattita. In quesia puntata, 
e vero, non e che gli accen-
ni in questa direzione mun-
cassero del tutto. Pensiamo 
all'importama conferita ai fio-
rini, al denaro, come spiega

zlone della potenza di Firen-
ze e dei Medici: pensiamo al
ia minuta descrizione dell'ele
zione della Signoria, al fine 
di mostrare come si potesse 
controllare I'esercizio del po
tere; pensiamo alia scena nel
la quale Vammlnistralore di 
Costmo salda i debiti dl al-
cuni cittadini, suggerlmento 
del modo nel quale i Medici 
potevano tenere legati a se 
gli amid. 

Ma, anche qui, le informa-
zioni erano ancora staccate 
e frammentaUe, e, soprattut
to, non inserite in un discorso 
dialettico. Vogliamo dire che, 
per mettere in evidenza, ad 
esempio, il nuovo potere di 
Cosimo (che era poi il pote
re della borghesia mercanti
le), sarebbe stato Jiecessario. 
ci pare, delincare anche il 
vecchio potere dei nobili. suoi 
nemici (i modi e le tonda-
menta di questo potere), E 
per sottolineare I'ascesa det 
Medici verso una forma asso-
luta di Signoria. sarebbe sta
to Jiccessario mostrare, da una 
parte, per quali vie il capi
tale fosse venuta pervadendo 
la struttura sociale e anche 
anche la civilta culturale, c. 
dall'altra, quali fossero. pri
ma, gli equillbri e i mecca-
msmi del potere comunale. 

Facciamo un mmuscolo e-
sempio. Nella sequenza fina
le, a uno dei personaggi che 
esamina la copia di un testo 
famoso, il mercante di libri 
dice che non potra avere quel 
volume perche" non ha fiori-
ni sufflcienti per acquistarlo. 
La battuta d juggevole e per-
fino fuori campo: eppure, si 
tratta di un accenno essen-
ziale. Nel Rinascimento, in
fatti. insieme con Vindividua-
lismo. proprio del borghesc 
che ha costruito il suo po
tere e non l'ha ercditato, si 
fa strada Vidca del supere. 
della « sapienza », come vero 
c proprio tratto distintivo del
la nuova classe dominante: 
solo cln )ia pud disporre dei 
mezzi per essere « sapieyite» 
e pud «coltivarc lo spirito». 
E la cultura come attributo 
di classe e strumenlo di po
tere 6 ancora quanto la bor
ghesia ci ha offerlo fino ai 
nostri giorni. 

Ma in generate, e in parti
colare nel quadro di una pro-
grammazione televisiva che 
non aiuta certo a «leggere» 
i film e gli sceneggiati con 
tanta attenzione e spirito cri-
tico, una sola, fuggevole, mar-
ginale battuta pud eqttivalere 
forse ad una analisi? 

g. c. 

oggi vedremo 
CALCIO: INCONTRO DEL MEC 
(1°, ore 20,45) 

Viene trasmesso in ripresa diretta dallo stadio londinese 
di Wembley l'incontro di calcio tra le rappresentative del 
cosiddetto «Vecchio MEC» e quella dei paesi del «Nuovo 
MEC». La partita vedra di fronte una selezione di giocaton 
professionisti d'ltalia, Germania federale, Francia, Olanda, 
Belgio, Lussemburgo da una parte e Gran Bretagna, Danimar-
ca e Irlanda dall'altra. Prenderanno parte, quasi sicuramente 
all'incontro. gli italiani Zoff e Riva, l'olandese Cruyff e i cam-
pioni del mondo Charlton e Moore. 

GALA UNICEF (1", ore 22,30) 
Va in onda questo spettacolo reglstrato al Teatro dell'Opera 

di Parigi al quale partecipano le piu note celebrita dello 
spettacolo internazionale. Gala UNICEF era gia In programma 
la scorsa settimana, ma la trasmissione fu annullata dai diri-
genti della RAI per far posto alio show dl Andreotti. 

ANCORA MARLENE DIETRICH 
(2°, ore 21,20) 

Viene trasmesso stasera il film di Alfred Hitchcock Poura 
in palcoscenico con Marlene Dietrich. Jane Wyman, Michael 
Wilding, Richard Todd. Alistair Sim, Kay Walch. Sybil Thor-
dike, Patricia Hitchcock. 

II marito di una Stella del varieta, Carlotta Invood. viene 
ucciso dall'amante di quesfultima, Johnny Cooper. L'uomo. 
indiziato e braccato dalla polizia. chiede aiuto alia sua arnica 
Eva. alia quale dice che rassassina e Carlotta. Eva, che ha un 
debole per Johnny, vorrebbe che Carlotta confessasse il delitto 
e si adopera inutilmente In questo intento. Intanto Johnny. 
che si e recato a trovare Carlotta in teatro. scopre che essa non 
Tama ma si e servita dl lui per sbarazzarsi del martito e siste-
mare quindi una certa situazione sentimentale col proprio 
impresario. La situazione tra i tre protagonist! si fa sempre 
oiu tesa anche per l'intervento di fattori imprevlsti. In un 
clima di suspense e di colpi di scena. la vicenda si conclude 
con un finale a sorpresa. 

programmi 

TV nazionale 
12.30 
13 
13.30 
17 

17.30 
17.45 
18.45 
19.15 

19.45 

20^0 

Sapere 
Ore 13 
Telegiornale 
Gira e gioca 
Programma per 1 
piupiccini 
l e leg iorna le 
La TV dei ragazzl 
Opin ioni a conf ronto 
Sapere 
crVita d l Cha r i o t » . 
Telegiornale spor t -
Cronache ital iane 
Telegiornale 

20.45 Sport 
Calcio: Ripresa di
retta in eurovislov 
ne dell'incontro t m 
tf Vecchio MEC» • 
a Nuovo MEC ». 

22.30 Gala UNICEF 1972 
Ja Par ig i 

23.15 Telegiornale 

TV secondo 
21 Telegiornale 
21,15 Paura in palcosc*-

nico 
Film. Regia dl Al
fred Hitchcock 

23.05 Medic ina oggi 

Radio 1° 
ClORNALE RADIO: Ore 7, S, 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 2 1 . 
23; 6: Mattutino musrcale; 
6.46: Com* • perche; 8.30: Le 
canxoni del mattmo; 9.1 S: Vol 
ed io; 11,30: Settimana corta; 
13,15: Gratis; 14; Le musiche 
4et signer X; 15,10: Per vol 
ejorani; 16,25i Pierino e il lo
ps; 17,05: I I firasole; 19.10: 
Cronache del Mezzosiomo; 
19,25: Novita anoint*: Flash
back; 20,20: Andata e ntorno; 
21,15: Le aorelle Materassi; 
22.10: Stanitlaw Moniutko nel 
centenario della morte. 

Radio 2° 
ClORNALE RADIO: Ore 6,30, 
7,30. 8,30. 9.30. 10.30. 11.30, 
12.30. 13.30, 15.30, 16,30, 
18.30. 19.30. 22,30. 24; 6: I I 
mattlnitrej 7,40: Buonajomoj 
8,40: Opera lermo-posta; 9.15: 
Suoni e eolorl detl'orchestra; 
9,50: I I al«nor dl Ballantraei 

10,35; Dalla vostra part*; 
12.10: Trasmissioni regional!* 
12,40: I Mauiinaua; 13.50: 
Come e perche; 14: So di gin; 
14.30: Trasmissioni regionali; 
15.43: Cararal; 17.45: Chiama-
te Roma 3 1 3 1 ; 20,10: I I conge
gno dei cinque: 2 1 : Supersonic; 
22,43: Colomba: 23.05: ~. o 
via diccorrendo. 

Radio 3° 
Ore 10: Concerto del mattino; 
1 1 : Musica sena; 11,40: Musi
che italiane d'oggi; 12.15: Mu
sica nel tempo: 13: Intermezzo; 
14.30: Ritratto d'aotore: Gior
gio Federico Ghedini; 16,15: 
Musica seria; 17,35: Musica 
fuori schema; 18: Notizie del 
Terzo-, 18.30: Musica leegera; 
18,45: Piccolo pianetai 19.15: 
Concerto di ogni sera; 20,15: 
I I linguaggio della nv lavlta; 2 1 : 
I I Glornale del Terzo • Sett* ar
t i ; 21,30: La romanza da *a> 
lottot 22.20: Musica: Novttt 
librarle. 


