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Presto alia Camera lo statuto dell'Ente 

Biennale: la 
posizione 

dei cineasti 
ANAC e AACI rendono pubblica la « me-
moria » che inviarono al Senato quando es-
so discusse la proposta di legge governativa 

Nell'lmmlnenza dell'apertu-
ra del dibattito. alia Commls-
slone Pubblica Istruzlone del-
la Camera, sulla proposta di 
legge della maggioranza go
vernativa per 11 nuovo statu
to della Biennale di Venezla, 
gia approvata dal Senato. le 
assoclazioni degli autori cine-
matografici (ANAC e AACI) 
hanno voluto ribadire « sotto-
lineare la loro posizlo. le sul-
l'argomento. rendendo pubbli
ca la « memoria » che. nello 
scorso settembre, fecero per-
venire alia Commisslone sena-
torlale. presso Ja quale si svol-
geva la discussione sul nuo
vo statuto. 

Nella prima parte del do-
cumento i cineasti italiani pre-
cisano i caratteri essenziall 
che, a loro gludizlo, dovrebbe 
avere il nuovo statuto dell'en-
te. Gli autori sostengono che 
la Biennale veneziana pur or-
ganizzando, ogni anno o ognl 
due anni, rassegne internazio-
nali. dovrebbe essere prima di 
tutto, un permanente «cent»o 
di studio, ricerca. sperimenta-
zione e stimolo» nel quale. 
nella piu piena liberta opera-
tiva. possano conflulre le e-
sperienze di « tutti gli operato-
ri culturali» e degli « artist! 
rappresentativi delle correntl 
culturali e dei fernenti crea-
tivi nel mondo intero». Le 
rassegne — annuali o bienna-
11 — dovrebbero avere carat-
tere itinerante nel territorio 
nazionale e dovrebbero svol-
gersi «in collegamento orga-
nico e programmato con gli 
Enti regional i e con l'associa-
zionismo culturale del pub-
blico». Gli autori cinemato-
grafici ritengono che un tale 
tipo di attivita non sarebbe 
alternatlvo rispetto ad altre 
autonome attivita culturali 
degli Enti regionali, i quali, 
anzi. sarebbero stimolati nel
la loro azione per lo sviluppo 
della conoscenza e delle for
me di coscienza critica collet-
tiva. La gestione dell'Ente — 
ei sostiene nella « memoria » 
deve essere democratica per 
natura e per garanzie: nel 
Consiglio. riducendo al mas-
simo ogni tipo di delega di 
potere, dovrebbero essere ade-
guatamente rappresentate — 
con effettivi poteri di decisio-
ne — le organizzazioni sinda-
cali. professionali e del pubbli-
co. Gli autori cinematografi-
ci insistono. infine, a che sia 
evitata ogni forma di stru-
mentalizzazione mercantile 
delle manifestazioni, escluden-
rfo dalla loro gestione «socie-
ta e organismi che abbiano 
fini ed interessi diversi da 
quelli culturali e conoscitivi». 

Nella seconda parte della 
« memoria » le assoclazioni dei 
cineasti sottolineano invece le 
carenze e le - contraddizioni 
della proposta di statuto cosl 
come e stata presentata, e 
poi, in sostanza. approvata al 
Senato. Secondo tale propo
sta. l'Ente non vede garantito 
il suo contenuto culturale. non 
e permanente, ton ha carat-
tere itinerante. non viene sal-
vaguardato d a 11' invadenza 

Un'analisi di 
«Variety» sulla 
crisi dell'Ente 

gestione cinema 
II piu recente numero di 

Variety dedica un lungo arti-
colo alia situazione dell'Ente 
gestione cinema. «II gruppo 
cinematografico pubblico ita-
liano — scrive l'autorevole or-
gano americano dello spetta-
colo — si trova nella contrad-
dittoria posizione di un'im-
presa di Stato che e riuscita 
act avviare la piu cospicua 
attivita promozzona'e del i?72 
e che. come risultato. nel 1973, 
e sottoposta ad attacchi e a 
lnterferenze ministerial!». La 
rivista ricorda che l'Ente in-
contra 1'opposizione dei gran-
di produttori. anche se molti 
d: ess: a hanno raggiunto un 
accordo di distribuzione con 
l'ltalnoleggio su progetti che 
I'industria privata non pud 
o non vuole assorbire» e ag-
giunge che, d'aitra parte. «le 
case di distribuzione, gia pe-
santemente pressate dai mas-
«icci investimenti americani 
nel cinema italiano, ntenrono 
che il gruppo pubblico. prov-
visto dj notevoli mezzi. mono-
polizzando i piu famosi auto
ri. rappresenti un altro han
dicap ». 

La masgiore d:ffico!ta — ri-' 
conosce poi Variety — con
sist* nel fatto che « l'Ente ci
nema non e un ente dello Sta
to nel vero senso della parola. 
ma un ente sogsetto a pres-
sior.i govemative. ogg?tto di 
un tentati\o per estendere 
su". cinema italiano » 1'influen 
za delle forze po'.itiche che 
sostcngono I attuale govemo. 

Per Mano Gallo — secondo 
quanto rifensce Variety — 
c i] gruppo cinematografico 
pubblico non pud perseguire i 
suoi obiettivi senza una p:ena 
autonomia»: l'Ente, cioe. do-
vrobbe operare nell'intsresse 
delh coi'ett v.ta e non dei 
p.irliu pc itici che s; susse 
g.;ono al governo 

L'atluale para.-=i de. grup^ 
po c.nemaro^rafico pubblico 
e attribu:ta alle profonde di 
visioni politichs in seno al 
Consiglio di amministrazione 
e a prcssioni interne ed 
esternc. che sono riusciU: ad 
lmpedlrc la realizzazione del 
Uctinofilm per la stagione 

mercantllistica. Inoltre, secon
do la proposta, risulterebbe 
assolutamente inadeguata la 
presenza del rappresentantl dei 
slndacatl, dei professionlstl e 
del pubblico nel Consiglio; il 
cul meccanismo di nomlna, 
specie per quel che rlguarda 
la cooptazlone dei membri do-
po l'elezlone del presldente, 
« non rispetta le piu elemen
t a l norme dl democraticlta ». 
II fatto che alle organizza
zioni « di base » venga rico-
nosciuta solo la possibility di 
indicare e non di desigiiare i 
loro rappresentantl, e sintomo 
di una volonta polltica di 
« ammodernare », piu che rln-
novare radicalmente, il pre-
cedente statuto. 

Gli autori rilevano altresl 
che le previste quattro riunio-
ni annuali obbllgatorie del 
Consiglio non sono sufficienti 
ad assicurare un minimo di 
democraticita e di efficienza 
alia gestione della Biennale, 
finora sostanzialmente delega-
ta ai direttori e agli «esper-
tl ». la cul nomina e le cul pre
rogative non sono regolale da 
norme chiare e convincentl. 
L'ANAC e l'AACI resplngono, 
poi. la pretesa che il Consi
glio possa esercltare una qual-
siasi forma dl censura, men-
tre dichiarano di non avere 
element! — non essendo statl 
resl pubblici i bllanci dell'En
te — per dare un gludizlo sul
la misura del contribute an
nuo dello Stato. 

A conclusione della « memo
ria)), i cineasti italiani affer-
mano con forza che, ove 11 
nuovo statuto della liiennale 
risultasse insoddisiacente, am-
plieranno. potenzieranno e 
renderanno piu organica la 
iniziativa autonoma delle 
«Giornate del cinema italia
no ». 

«I1 finto Stanislao» a Como 

Nel primo Verdi non 
e'e nulla da scoprire 
L'opera, la seconda del grande compositore, e 
che fu fischiata al suo primo apparire, nel 1840, 
e stata diretta dal maestro Alberto Zedda 

Dal nostro inviato 
COMO, 16. 

Fischiato centotrentadue an
ni or sono, 11 verdlano Fin
to Stanislao (ovvero Un gior-
no di regno) b stato applau-
dito ora all'apertura della 
stagione del Teatro Soclale. II 
tempo, finto galantuomo, fin-
ge dl metter le cose a posto; 
ma. in pratlca, si limlta a 
consacrare la fama. Oggi Giu
seppe Verdi non si flschia 
piu. anche se II finto Stani
slao resta quel che era: un 
lavoro che gia nel 1840 appa-

« Ultimo tango 

a Parigi» esce 

in America 
NEW YORK. 16 

Un ritratto dl Marlon Bran
do. protagonista deWUltimo 
tango a Parigi, il piu recente 
film dl Bernardo Bertolucci. 
e pubblicato sulla copertina 
dell'ultlmo numero del setti-
manale americano Time. Quat
tro pagine del settimanale so
no qulndl dedicate a Brando, 
che viene esaltato come atto-
re e come personaggio forse 
piii di quanto non lo fosse 
quindici o venti annl fa, al 
suo ultimo film ed al giovane 
regista italiano, Bertolucci. 

VUltimo tango a Parigi, che 
venne presentato per la pri
ma voJta in America nell'otto-
bre scorso, nella serata con-
clusiva del Festival internazio-
nale cinematografico di New 
York, entrera in circolazione 
In America il primo febbraio 
prossimo. 

Canta i blues 
sullo schermo 

NEW YORK - Diana Ross (nella foto) ha deburJato nel 
cinema interpretando, nel film < Lady sings the blues», la 
parte della famosa canlante Billie Holiday. La prova della 
neo-attrice e stata bssai positivamente valutata dalle riviste 
specializzate americane 

le prime 
Cinema 

Donne sopra 
femmine sotto 
Ecco come i nostri distri

butor! si prodigano per la dif-
fusione del «buon cinema» 
de: Paesi dell'Est: l'ultimo fio-
re coito neiia cmematografia 
jugosiava e il * vietatissimo » 
Donne sopra femmir.e sotto. 
girato e ngirato a colon, con 
Barbara Bouchet e Margaret 
Lee « per la prima volta ir-'e-
me». Non ci soffermeK.mo 
sulle sottigliezze erotico-se-
mantiche del titolo, e trala-
sceremo anche di narrare le 
penpez:e di Marco (un fu-
mcttistico William Gale) tra 
le cami di Barbara («Oh 
Marco, mi sento la schiava di 
un Sultano! », dira la Bouchet 
al suo amjnte). la droga e 
i'«altra» (una Lee traditrice 
e lascivai. 0>;ni tanto e possi
ble anche ascoltare un nchia-
mo< «Cravatta!». che potreb-
be essere il segnale degli 
spacciatori che braccano Mar
co. uomo in crisi e in fuga, 
nonostante abbia il vizlo di 
rubarc a Barbara durante il 
dellrlo degli amplessl. 

Ci soffermeremo, invece. sul 
mistero (e sulle contraddizio
ni del mistero) che gTava sul 
nome del regista. La pubbli-
cita porta la firma di un Boro 
Drascovic, jugoslavo (tra l'al-
tro, il film si svolge a Du-
brovnik, ma non sono chiari 
i termini della coproduzione). 
mentre i titoli di coda denun-
ciano tal Barry Norton, non 
mezl.o identificato o identifi-
cabile. Forse 1'unica conclu
sione che e possibile trarre 
dal film e una conclusione u-
niversale: la merce 6 sempre 
senza nome. 

vice 

« Anamorf osi» 
al Filmstudio 

II Folkstudio. nella ser:e 
dedicata all'attivita teatrale, 
ospita questa sera, alle ore 
22. i mimi Don Jordan. Ml 
reille Gaussot e Fred Ward 

I tre mimi, utilizzando le 
maschere da loro realizzate, 
presenteranno Anamor/osi, la 
storia di una societa dalla 
sua nascita al suoi aspetti 
quotidian!. 

riva stantio a un pubblico 
che.̂  fattosl l'orecchlo a Ros
sini, a Bellini, a Donizetti, 
pretendeva maggior novlta da 
un giovane. 

Verdi ci rlmase male. L'an-
no prima aveva esordito feli-
cemente con l'Oberto e Tim-
presario Merelli l'aveva scrit-
turato col compito dl sforna-
re ben tre opere per 11 pros
simo blennio. A quell'epoca 
non sembravano troppe. II 
giovane compositore si da a 
cercare un libretto e, In man-
canza di megllo, finlsce per 
accettame uno del Romanl, 
vecchlo dl una ventlna d'an-
ni e gia muslcato un paio di 
volte. Minestra riscaldata e 
poco appetitosa: la solita sto
ria dl travestimentl. C e un 
Cavalier Belfiore che, per mo-
tivi politici. si finge Stani
slao re dl Folonla e, nelle 
auguste vestl, non pud rlco-
noscere ne sposare la grazio-
sa Marchesina Del Poggio; e 
ci sono altri due Innamoratl 
separatl da un padre avido. 
II resto va da se: generoso 
sovrano, Belfiore slstema la 
coppia minore, ma per siste-
mar se stesso deve abdicare 
alia fasulla corona. 

Tutto qui. La farsa era gia 
trita allora e a Verdi piace-
va poco. Mentre lavorava gli 
morl la moglie ed e compren-
sibile che preferisse lasciar 
perdere tutto; chiese la re-
scissione del contratto, Me
relli lo convinse a continuare 
e il risultato furono i flschl 
del pubblico scallgero. Verdi 
non perdonb mai l'offesa. An-
cora una ventina d'anni dopo. 
In una lettera all'edltore Ri-
cordi, lamentava che lo stesso 
pubblico avesse tollerato pro-
dottl piii banali, mentre « mal-
trattava l'opera di un povero 
giovane ammalato, stretto dal 
tempo e col cuore straziato 
da un'orribile sventura». 

Su questa base si sviluppa 
la romantica leggenda del gio
vane Verdi col cuore stra
ziato accanto al focolare de-
serto, vanamente impegnato 
ad animare un'opera buffa 
che gli riesce funerea. II pa-
tetico capitolo per una vita 
romanzata in TV sta In pied! 
a patto di non ascoltare 11 
Finto Stanislao che non e ne 
grigio ne trlste; vecchiotto si, 
ma vivace e spiritoso, almeno 
nei limiti in cui Verdi rlu-
sciva ad esserlo. Anzi, dalla 
brillante sinfonia in poi, l'ab-
bondanza delle Idee e sor-
prendente: arie, duetti, ter-
zetti, sestetti scorrono velo-
ci e pieni di invenzioni me-
lodiche. Se ne accorsero bene 
I critici del tempo: «La mu-
slca in generate cammina 
spedita e facile»; «E' legge-
ra e manca affatto di origi-
nalita ». 

Qui sta. 11 punto. Legato a 
un vecchio libretto, Verdi si 
rifa in continuazione a una 
struttura che gli stessi Ros
sini e Donizetti hanno ormai 
superato. E questa struttura 
— inizio, variazione. prima 
parte, seconda parte, da capo 
eccetera — si ripete con mec-
canica ostinazione. Anche se 
la melodia si rinnova, sem-
bra di riudire in continua
zione il medesimo pezzo: co
me se un pittore disponesse 
le medesime figure in tante 
tele, cambiando soltanto le 
facce. Se poi, sotto la formu
la vetusta. l'autentico Verdi 
fa talvolta capolino, e dove 
non dovrebbe: in certe im-
pennate troppo robuste. nel 
peso degli strumenti, ecces-
slvi In un gioco piacevolmen-
te arcaico. Cosl. per un verso 
o per l'altro, Verdi non rie
sce a parlare quella lingua 
originale che si rivelera. due 
anni dopo, nel grandioso af-
fresco del Nabucco. 

A sua difesa va detto che 
questa impressione viene ora 
aggravata dairimpietoso ri-
gore deU'esecuzione comense. 
Sul terreno musicale, il mae
stro Alberto Zedda accentua 
volutamente gli aspetti di de-
corazione belcantistica ripor-
tando lo stile piu indietro dei 
tempi di Verdi e appesanten-
do l'uniformit& della struttu
ra; sul terreno spettacolare, 
le scene e la regia di Ariber-
to e Riccardo ArbizzonI, An-
tonello Zannoni e Romano Re 
ottengono il medesimo risul
tato isolando I'azione di una 
astratta immobilita 

II risultato, in sostanza, e 
quello di farci capire che l'au
tentico Verdi comincia dopo 
II finto Stanislao e che que-
sto. estraneo agli empiti pas-
sionali e risorgimentali che 
gia fermentavano in Dorizet-
U e addirittura in Ross'u 1, si-
gnifica poco o nulla .^11 a 
storia della musica. Chiarito 
ci6. resta da chiedersi che sco-
po abbia la ripresa dell'opera 
(SDecialmente in un ambiente 
che ignora tante altre cose). 
se non quello di un ammicca-
mento culturale in linea col 
furore riesumatorio dei tempi 
nostri. 

Comunque. se qualcuno av*1-
va delle curio^ita sulle oriei-
ni verdiane. qui se le cava, 
nel quadro di uno soettacolo 
decorosamente volenteroso 
cui collaborano. oltre a?li ar-
tisti gia citati. cantanti di 
buona qualita: Franca Fab-
bri e Maria Casula eccel'enti 
nel settore femminile; Ange-
lo Romero e Berardino Trot-
U. garbati spasinnnti: Ibra
him Moubayed ed Enrico Fis-
sore come efficaci buffi, oltre 
aU'Orchestra del Pomerig»i 
musicali dl Milano as<wi im-
pegnata e al coro ?radevol-
mente Duntuale. Tutti sotto la 
euida vigorosi di Alberto Zed
da che suoera abilmente le 
non lievi d'fficnlta di un la
voro fuorl dal repertorio. 

II pubblico (in versione di 
lusso anch'esso) ha applau-
dito con calore. 

Rubens Tedeschi 

Forse venerdi 
la prima 

dell'«Opera 
da tre soldi» 

al Piccolo 

MILANO, 16 • 
Situazione ancora di attesa 

per quel che riguarda la pri
ma dell'Opera da tre soldi al 
Piccolo Teatro; prima rinvia-
ta, come si ricorder^, la scor-
sa settimana per l'lmprowlso 
malore che ha colto Gianni 
Santuccio (Mackie Messer). A 
tutt'oggi, fervono le prove 
senza Santuccio, ancora co-
stretto al riposo, e senza il re
gista Strehler, impegnato a 
Parigi, ma nei prossimi gior-
nl tutto fa credere (e spera-
re) che la messa a punto del
lo spettacolo possa avere fl-
nalmente luogo, cosl da pre-
sumere probabile per la fine 
della settimana, si pensa gia 
per venerdi, l'atteso appunta-
mento con VOpera di Brecht-
Weill. (Nella foto): Gianni 
Santuccio. 

Musicisfi 
romani 

e aquilani 
solidali 

con Pollini 
I maestri Antonello Neri e 

Giuliano Zosi — del direttivo 
del Gruppo «Rinnovamento 
musicale-Lunedl della musica 
moderna e contemporanea» 
dl Roma — e Claudio Anni-
baldi, Giancarlo Bizzi, Alfon
so Di Giulio e Giovanni Piaz
za — del Comitate esecutivo 
deH'assemblea generale del 
Conservatorio a Casella» del-
l'Aquilan — hanno voluto 
esprimere la loro solidarieta 
a Maurizio Pollini, con una 
lettera al nostro giomale che 
qui pubblichiamo: 

«In merito alia dichiarazio-
ne di solidarieta con Maurizio 
Poliini iYUnita del 13 gen
naio 1973) firmata da molti 
rappresentanti dei nr.ondo mu
sicale italiano, anche da a!ci>-
ni il cui comportamento nel 
fatti si vorrebbe corrlspondes-
se piu coerentemente ad un 
tale impegno. leggiamo tra 
l'altro: "...il musicista non 
pu6 sottrarsi al dovere di pro-
nunciarsi su question! cosl 
gravi da sconvolgere, come 
quella dei bombardamenti 
americani sulla popolazione 
del Vietnam, ogni coscienza". 

«Ogni presa di posizione a 
fiftneo del popolo vietnamita 
e secondo noi il segno di una 
coscienza politica l«n preci-
sa. L'episodio di rc!Mnl, svil-
laneggiato dal pubblico rea-
zionario della SocietA del 
Quartetto di Milano. sta a dl-
mostrarlo. 

«Quel pubblico e. purtrop-
po. parecchi altri frequentanti 

abitualmente i normaii con 
certi. risoecchiano una situa
zione che giustamente Giaco-
mo Man7oni definisa in que
st! termini sullT/nMA del 24 
dicembre 1972: "... il settore 
della musica e di gran lunga 
il piii retrlvo — mnanzitut'o 
per TaLav'smo delle sue »i,l-
tuzioni — nel quadro della 
cultura Italiana". 

«Percid. pur non sentendo-
cela di sottoscrivere intera-
mente una dichiarazlone In 
cui si dice che "ogni coscien 
za" viene sconvolta dai bom 
bardamenti americani, riba 
dia^TO tutta la nostra solida
rieta a Mmrzio Pollini ». Se 
guono le rirme. 

Tl pianlsta Maurizio Pollini 
smonera questa sera a Roma, 
in un concerto organizzato dal-
TAccademia filarm/mlca, c do-
menlca a Milano, per H «Tea
tro Quartlerej). 

A colloquio con Adriana Martino 

Alle sorgenti 
della canzone 
espressionista 

Un periodo di storia tedesca nel recital« Conosci 
tu il paese dove fioriscono cannoni» che sard 
presentato il 25 gennaio in prima a Budrio 

reai y!7 

controcanale 

Sulla canzone espressioni
sta, da Wedekind a Brecht, 
quella, cloe, compresa in un 
arco storico che va dal 1898 
al 1933, e imperniato il reel 
tal che Adriana Martino sta 
preparando, e la cui prima 
e prevista per il 25 gennaio 
a Budrio, in Romagna 

Dl 11 Conosci tu il paese 
dove fioriscono cannoni — 
questo il titolo dello spetta
colo e anche di una delle 
trentaclnque canzoni, tutte 
tedesche e molte berlinesl, 
di cui si compone — partlra 
per un giro nel teatri. nel
le biblloteche, nelle case del 
popolo che fanno parte del 
clrculto decentrato del Comu-
nale dl Bologna, produttore 
dello spettacolo. 

Sono mesl che la cantante 
e il musicista Benedetto Ghi-
glla sono al lavoro per r& 
perire 11 materiale, seguertdo 
piste difficili e labili indica 
zlonl. Con molta pazienza, e 
un po' di fortuna, sono giun-
tl a risultatl che essl consi-
derano interessantl. Chiedla 
mo. alia Martino e a Ghl 
glia, il perche di questo re 
cital e il perche della scelta 
di quel periodo. « L'idea del
lo soettacolo — dice Ghl-
glia — nasce dall'esigenza dl 
mettere a dlsoosizione del 
pubblico italiano, e in spe
cial modo dl quello pooola-
re, una parte di quel mate
rial! prodotti dalle avaneuar-
dle stonr.he europee che so
no restatl estranel alia no
stra tradizione culturale. a 
causa della frattura provoca-
ta dal fascismo tra l'ltalia 
e il resto dell'Europa. Non 
:il tratta, per6 — aggiunge 
Ghiglla —, di una npropo-
sta dell'espressionismo puro 
^ sempllce. Abbiamo cercato 
di esplorare all'interno dl 
questo movimento storico-
culturale I momentl piii ae-
licatl e meno notl. Per quan
to riguarda 11 periodo — di
ce Ghiglia —, esso e quello 
dell'espressionismo tedesco fi-
no a Brecht. Tutti conoscia-
mo Brecht, ma assal meno, 
o quasi nulla, sappiamo di 
cid che ha preceduto il grande 
drammaturgo tedesco'. 

Adriana Martino intervene 
per sottolineare come Wede
kind stesso abbia piu volte 
detto di aver cercato, attra-
verso le canzoni per il ca
baret. di trovare la fiducla 
del pubblico per 1 suoi spet
tacoli teatrall. a Sono canzo
ni che colpiscono duro — di
ce la cantante —-. Ce n'e 
una, nel mlo recital, lntitola-
ta In Terra santa e Ispirata 
ad un viagglo deU'imperaio-
re Gugliemo II, la quale co-
sto a Wedekind undid mesl 
di carcere per oltraggion. 

La Martino cita, poi. una 
serle di titoli e di autori 
sceltl per questo recital. II 
pubblico potra ascoltare la 
Canzone degli straccioni e II 
rivoluzionario di Miisham-
Reinitz (Miisham fu impic-
cato dai nazisti nel 1933): 
L'operaio dl Dehnel, La ros-
sa melodia di Tucholsky-
Hollander: La tamburina e 
La cleptomane di Hollander 
(molte canzoni del repertono 
di Marlene Dietrich sono di 
questo autore); Ciondolo sul
le gambe di Klabund-Hollan-
der; Cinque maschi dl Kla-
bund-Reinitz; Spartacus. La 
trincea, Regall dl Tucholsky-
Eisler. Quasi a mo* di omag-
glo le ultime canzoni sono 
Tutti o nessuno e L'incen-
dlo del Reichstag, la prima 

d! Brecht-Elsler e la seconda 
tutta di Brecht. 

L'elenco potrebbe continua
re a lungo. Occorrera anco
ra dire che Conosci tu il pae
se dove fioriscono cannoni 
non e solo un recital, ma 
un vero spettacolo che com-
prende, iltte alia parte can
tata, una parte recltata, scrlt-
ta apposltamente da Ferruc-
d o Maslnl e che introduce, 
accompagna. interrompe e 
splega lo spettacolo stesso. 
Diapositive e filmatl di fatti 
e avvenlmenti saranno, per 
lo spettatore un aiuto ad ap-
profondlre quanto la rappre-
sentazione vuole dire. 

La regla dello spettacolo b 
dl Valeric Valorlani, le sce
ne sono di Maurizio Bald. 
La traduzione delle canzoni 
e della stessa Adriana Mar
tino e di Vanda Perretta, che 
ha collaborate anche alia ri
cerca del materiale. 

Dopo lc recite nelle plazze 
del decentramento del Co-
munale di Bologna, lo spet
tacolo verra dato, probabil-
mente, sempre in Emilia, nel 
clrculto dell'ATER, e passera, 
poi. In Toscana e qulndl a 
Roma. 

E' lntenzlone dl Adriana 
Martino di farlo girare a 
lungo, cosl come ha fatto 
con il suo precedente reci
tal, La pelle del proletariate, 
che. andato In scena per la 
prima volta lo scorso anno, 
e stato rappresentato, anco
ra pochi giorni fa. in Tosca
na, con grande successo. 

m. ac. 

Due compagnie 
italiane 

al Festival 
del teatro 
di Londra 

LONDRA, 16. 
L'ltalia sard, presente, al 

decimo Festival internaziona-
le del teatro che si svolgera 
a Londra dal 26 marzo al 
30 giugno, nella sala del-
l'Aldwych, con due compa
gnie e tre spettacoli. Peppl-
no De Filippo riproporra al 
pubblico inglese le sue Me-
tamorfosi di un suonatore 
ambulante, che riscossero 
grande successo diversi an
ni or sono. La Compagnia De 
Lullo - Falk - Valli - Albani -
Stoppa - Morelli dara Cosl & 
(se vi pare) di Luigl Piran
dello e La bugiarda di Diego 
Fabbri, con la regia di Gior
gio De Lullo. le scene e I co-
stumi di Pier Luigl Pizzl. 

Tra gli altri spettacoli In 
programma fanno spicco una 
«rivista» sulla vita berllne-
se negli a anni ventin. allestl-
ta dal Bochum Schauspiel-
haus, L'anitra selvatica di Ib
sen nell'edizione svedese, con 
la regla di Ingmar Bergman, 
che si conobbe anche in Ita
lia, alia Rassegna di Firenze 
dei Teatri Stabili. la prima-
vera sco^sa. e 11 Riccardo III 
di Shakespeare nell'interpre-
tazione della Comgdie fran-
caise, ma con la regia del bri-
tannico Terry Hands 

EDITORI RIUNITI 

DI MAL D'AFRICA 
SI MUORE 

la prima aggressione 
le prime vittime 
il primo vagito di un 

IMPERIALISMO 
S T R A C C I O N E 
nelte testimonianze italiane ed abissine della 
prima tragedia africana, da Assab a Dogali, 
da Massaua ad Amba Alagi, a Macalte, ad Adua 
UN NUOVO VOLUME DELLE CRONACHE 
INEDITE DELL 'UNITA ' D I T A L I A 

A CURA Dl ALDO DE JACO 

MORTE DI BILLIE — Se« 
conda puntata, secondo cada-
vere: il «giallo» di Durbrid-
ge procede secondo le regole, 
Questo secondo cadavere, poi, 
ha offerto ai telespettatori un 
doppio vantaggio: da una par
te, ha complicato la vicenda, 
rendendola quindi piii avvin-
cente; dall'altra, essendo Vuc-
cisa Billie Reynolds, ci ha li
berate della presenza di Nico-
letta Machiavelli che inter-
pretava il personaggio. Non 
che fosse una presenza spta-
cevole, dal punto di vista ft-
sico: tutt'altro. Ma un'inter-
prete deve anche super reel-
tare, in qualche modo, e Ni-
coletta Machiavelli sembrava 
invece essere stata sorpresa di 
passaggio negli studi televlsi-
vi. Piii in generale, ci sembra 
che I'andamento del racconto 
accusi ancora alcuni momen
tl di ristagno, nonostante il 
regista Alberto Negrin abbia 
condotto le riprese con notevo-
le disinvoltura, e, diremmo, 
con uno stile che ricorda va-
gamente Hitchcock per la va-
lorizzazione dei particolari. 

Divertente, in questa chta-
ve, la ricostruzione del delitto, 
fatta dal poliziotto e dal co-
gnato a colazione: la mistura 
di uova fritte e di cadaveri 
conferiva alia narrazione un 
lieve sapore ironico che, in 
questi casi, non guasta mai. 

OCEANO CANADA — Flaja-
no certo non sospettava che, 
costruendo insieme con An
drea Andermann questo tac-
cuino di viaggio in Canada, 
avrebbe affldato al video il 
suo volto, il suo passo, la sua 
voce come in un testamento 
che lo avrebbe reso di colpo 

famoso, dopo la sua immatu-
ra scomparsa, presso alcuni 
milionl di persone. «Oceano 
Canada » sarA a giudicare dal-
da prima puntata, un classico 
diario di inipressioni c di os-
servazioni sparse, in chiave 
personale. In questo caso, la 
chiave ci pare funzioni: pro-
prio perche" I'impressionismo, 
che in tante altre inchieste 
televisive si risolve in un li-
mtte, qui e programmatico e 
quindi si trasforma in un 
pregio. 

La televisione, che d soprat-
tutto adatta ai discorsi corali, 
pud servire anche — lo ab
biamo visto qualche altra vol
ta — alle notazioni in prima 
persona; purche non si pre-
tenda di spacciare le proprie 
riflessfoni da turista intellt-
gente, le informazioni raccol-
te qua e la secondo i propri 
itinerari e i propri umorl, per 
un quadro completo e appro-
fondito della realta. 

D'aitra parte, Flajano e An
dermann hanno dimostrato, 
fin da questo inizio, di super 
cogliere e riprodurre le loro 
impressioni con freschezzu e 
con immediatezza: anche ae 
non sono riusciti ad evitare di 
cadere, a momenti. nel facile 
« colore », dell'esotismo, perfl-
no nel lirismo di maniera. E 
hanno anche saputo rinuncia-
re, quand'era il caso, a met-
tersi in prima linea, lasclando 
la parola ai personaggi e alle 
immagini: come nel brano de-
dtcuto all'indiuno Rufus alia 
sua pacata critica della «<H-
vilta bianca », forse il migliore 
dell'intera puntata. 

g. c. 

oggi vedremo 
LA VIOLENZA E LA PIETA' 
(1°, ore 21) 

E' un documentario di Brando Giordani dedicato al celebre 
monumento glovanlle di Michelangelo: la Pieta conservata nella 
Basilica di San Pietro. II documentario potrebbe essere un 
pezzo di straordinario interesse, giacche la RAI ha avuto una 
occasione straordinaria di testimoniare in che modo la televi
sione pu6 essere utilizzata come particolarissimo strumento 
di informazione. 

La Pieta, com'e noto, fu danneggiata a martellate il 21 mag-
gio scorso da un ungherese, Laszlo Toth: risultarono grave-
mente colpiti un braccio, una mano, il naso della Madonna e 
il velo. L'opera di restauro si presentava difficile e discuti-
blle: gli esperti si divisero in due schiere, secondo le due pre-
minenti scuole di restauro. Vera infatti chi affermava che 
occorreva un Intervento che lasciasse visibili i segni dei guasti 
sublti dal capolavoro (un originale e quello che e, e non puo 
essere falsificato nemmeno per ripararlo); v'era chi, al con-
trarlo, sosteneva la utilita di una operazione capace di fare 
scomparire perfino le tracce delle martellate. E* prevalsa que-

privilegic 
tero percorso del restauro. La sintesi di questi cinque mesi e. 
dunque. 11 contenuto di base del documentario di Giordani; 
arricchito tuttavia da notazioni sull'origine stessa del capola
voro michelangiolesco e dai pareri-su Michelangelo espressi 
dal grande scultore contemporaneo Henry Moore e dallo stu-
dioso Carlo De Tolnay. 

TESTIMONE D'ACCUSA 
(2°, ore 21,20) 

Ancora per la serie a Un mito per due dopoguerra: Marlene 
Dietrich », va in onda un film del 1958, diretto da Billy Wilder. 
L'opera e tratta da una commedia di Agatha Cristhie ed ha 
come eccellente protagonista Charles Laughton, oltre che la 
stessa Marlene e Tyrone Power. I documenti positivi del film, 
tuttavia, si fermano a questa esposizione di nomi e, semmai, 
al mestiere consumato del regista americano. Testimone d'ac-
cusa, per il resto, e un film di scarso interesse che tenta in 
modo poco convincente di riportare sulk) schermo il fascino 
degli lntrichi poliziescni della Christie, non sempre f el ice, del 
resto, quando tenta la via del teatro. Si parte da un delitto e 
dall'accusa di omicidio affibbiata a colui che risultera l'unico 
erede della ricchissima donna assassinata. .11 processo (intorno 
al quale si articola sostanzialmente il film) viene ben guidato 
dall'avvocato difensore, finchfe la stessa moglie dell'accusato 
non sembra fornire nuova dimostrazione della sua colpevo-
lezza. Si procede cosl, con altri e sempre piii rapidi colpj di 
scena. verso la fine piu soddisfacente. E* una sorpresa, tuttavia, 
che sara utile a pochissimi telespettatori: giacche il film h stato 
trasmesso. in tempi abbastanza recenti, dalla stessa RAI. 

programmi 

TV nazionale 
9,30 

12.30 
13.00 
13.30 
15,15 

17.00 
17.30 
17.45 
18.45 
19,15 
19.45 

20.30 

TrasmissionI scola-
stiche 
Sapere 
Ore 13 
Telegiornale 
TrasmissionI scola-
stiche 
Gira e gioca 
Telegiornale 
La TV dei ragazzi 
Opinioni a confronto 
Sapere 
Telegiornale sport -
Cronache del lavoro 
e deU'economia 
Telegiornale 

21,00 La violenza e la 
pieta 
a Storia dl un capo
lavoro, cronaca di 
un restauro». 

22,00 Mercoledl sport 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,20 Testimone d'accusa 

Film. Regla di Billy 
Wilder. Interpreti: 
Marlene Dietrich, 
Tyrone Power, Char
les Laughton, Elsa 
Lanchester. 

23,15 Medicina oggi 
a l l fattore RH». 

Radio 1° 
GlORNALE RADIO - Ora 7, 
8. 12, 13. 14. 15. 17. 20 . 2 1 . 
23; 6: Mattatino musicale; 
6,42; AlOMnacco; 6.47: Com* 
• perch*; 6,30: La canzoni del 
matlino; 9.15: V<M ctf M; 1(h 
Special* GR; 11.30-. Via col 4V 
K O ; 12.44: Ma«a In Italy; 
13,15: Gratis; 14: Zikaltona 
italiaao: 15.20: Per vol flio-
Tanij 16.25; ProsranMM per I 
rasaxxt; 17,05: I I sirattle; 
19,10: CronaclM #•• Mexto«tor-
no; 19,25: Norita asaolota; 
20,15: Andata • ritomo-. 21,15: 
Canto • • * • nella notte; 22,10: 
La «rai>4c rikalta; 23: O99I al 
parlamento; 23,20: Qsando la 
tent* canta. 

Radio 2° 
GIORNALC RADIO - Ora 6,30. 
7,30. 8,30. 9.30, 10,30. 
11,30. 12.30. 13.30. 15.30. 
16,30. 17.30. 18.30. 22.30, 
24t fc I • mattiaiar*! 7.40: 
laowajornot 8.40: lllnarari 
oparisticli 9,15: Soonl a color! 
•airorcMatraj 9.35: Una arni
ca In caoa TOitraj 9,50: I I t l -
tnoro 41 tallanrrao 41 Rootrt 
Laia Stwanioni 10.05: Caatonl 

per tutti; 10,35: Dalla vostrn 
parte; 12,10: TrasmissionI ra-
aionati; 12.40: I Malalinftta; 
13,35: Passessiando tra I* no
te; 13.S0: Come e perche; 14: 
So di giri; 15: Ponto interro-
gathro; 14,30: TrasmissionI re
gionali; 15,40: Csrarai; 17,30: 
Special* GR; 17.45: Chiamata 
Roma 3 1 3 1 ; 20.10: I I convo-
eno del cinque; 2 1 : Supersonic; 
22.43: II R»cr* n. 13; 23.05: 
E via discorrendo; 23,20: Musi-
ca lettera. 

Radio 3° 
9,05; TrasmissionI special)] 10: 
Concerto di aperturai 111 La 
Radio per la Scuole; 11,40* 
Musiche italiane d'ogsi; 12,15: 
La musica nel tempo; 13,30: 
Intermeno; 14,30: Ritratto dl 
autore; 15,20: Muslcho cameri-
sticbe di Paul Hindemith; 
16,15: I romaiul delta storia; 
17.20: Class* unfeaj 17,35: No-
tUi* del Terxoi 18.45: Piccolo 
pianeta; 19,15: Concerto di 
o«ni sera; 20,15: I I Hnfuatslo 
della malavita; 20,45: Idea • 
tatti delta musica; 2 1 : I I fllor* 
nala del Terto, Sett* arti; 
21 ,30: La romania da salotto; 
22 .30: Musica: norita llkraria. 
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