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PER RINNOVARE LA BIENNALE 
Proclamato 
a Venezia 

un giorno di 
sciopero dai 
dipendenti 

VENEZIA, 6 
U personale della Biennale 

di Venezia ha deciso unanl 
memente dl proclamare una 
glornata di sciopero in segno 
dl protests, contro il prolun-
garsi della gestione commis 
sariale e 1 contlnul rlnvii del-
l'approvazlone dl uno statuto 
democratlco. 

La declslone di lndlre lo 
sciopero, che e solo una pri
ma manlfestazlone di prote
sta. 6 stata presa dall'assem-
blea del dipendenti. Le raglo-
ni della protesta sono spie-
gate in una mozione approva-
ta aH'unanimita; nella quale 
si afferma che la mancanza 
dl uno statuto ha portato la 
Biennale ad un lento ed ine-
sorablle decllno. ha lntaccato 
le basl stesse del suo essere 
come ente, !a natura delle sue 
funzioni e l'alto prestigio di 
cul godeva nel mondo. In que-
sta situazione non & piu glu-
5tificabile. da parte delle for-
ze politlche. appellnrsl al rl-
tardo nell*approvazione dello 
statuto per consentlre poi ch«-
si protrasga la gestione cnnv 
missarlale. 

Ii'ossemblea dichiara pol dl 
rlfiutare la lmposizlone alia 
Biennale di una soluzione di 
comodo. e rlbadlsce che solo 
quando l'Ente avra un nuovo 
statuto democratlco. il perso
nale sara disrxmtbile n«r at-
tnnre le manlfestazioni del 
1973. 

E"'stato pure lnviato un te-
lecramma ad Andreotti, col 
quale i lavoratori lo invitano 
a non nominare commissar! 
prima dell'aoprovazione dello 
statuto. ribadlscono la loro ln-
tenziono di protestare e op-
porsi alia gestione commlssa-
riale e si imoesmano sin d'ora 
a non collaborare alia oreoa-
razione e alia re^Mzzaz'one 
delle manifestation! della 
Biennale per il 1973. 

Appello dei 
musicisti 

alia Camera 
II Sindacato illustra ai gruppi parlamentari e 
ai membri della commissione che sta discu-
tendo sullo statuto I'esigenza di garantire al-
I'Ente una gestione democratica e autonoma 

Dopo 1 cineasti, i pittori e 
gli scultori, anche 1 musici
sti hanno rlbadlto I'esigenza 
di asslcurare alia Biennale di 
Venezia una gestione demo
cratica ed autonoma. Tale po-
sizione 6 espressa e motivata 
in un appello rivolto dal Sin
dacato dei musicisti itallanl 
(SMI) al gruppi parlamenta
ri della Camera e alia Com
missione Pubblica Istruzlone, 
che sta appunto attualmente 
esaminando, in sede referen-
te, la proposta dl legge per 
11 nuovo statuto deU'lstituzlo-
ne culturale veneziana, gia 
approvata dal Senate 

Nell'appello 1 musicisti chle-
dono che nella discussione si 
tenga conto, con l'accogllmen-

Prorogati 
i termini per 
le adesioni 
a Sanremo 

SANREMO, 6. 
La commissione esecutlva, 

incaricata di organlzzare 11 
XXIII Festival della canzone 
italiana, ha concesso altrl cin
que giorni di tempo ai can* 
tantl per inviare la loro ade-
sione alia manifestazione ed 
il term ine di scadenza flssa-
to per le ore 18 di sabato 10 
febbraio, e stato posticlpato 
alia stessa ora di giovedl 15. 

In agitazione 
a Milano il 

Conservatorio 
Professori e sfudenli uniti conlro le imposizioni del Mi-
nislero - Licenziamenfi all'Angelicum - Una commissio
ne non rappresenlafiva insediafa alia Regione lombarda 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 6 

Padre Zucca licenzia un 
quarto dei component! della 
Orchestra deH'Angelicum; l'as-
sessore Fontana gioca al sot-
togoverno della musica in Re
gione nominando una com
missione priva di rappresen-
tativita; il minlstro Scalfaro 
impone Marcello Abbado co
me direttore del Conservato-
rio milanese, in contrasto con 
la volonta degli allievi e dei 
professori che proclamano uno 
sciopero. Mai la situazione 
delle organizzazioni musical! 
milanes! era arrivata a tal 
punto di tensione e di confu-
sione. 

I tre awenimenti sono se-
parati, owiamente, ma non a 
caso padre Zucca, Fontana, 
Scalfaro partono contempora-
neamente. ognuno nel proprio 
campo .in un'unica direzione 
sopraffattrlce e antidemocra-
tica. I fatti parlano da soli. 
CONSERVATORIO — Da lun-
go tempo il Conservatorio di 
Milano e in crisi. Per la pre-
cisione da quando — or e piu 
d'un anno — il trasferimento 
del direttore Jacopo Napoli 
lascib vacante il posto. La no-
mina del maestro Flume, co
me si ricordera, provocd una 
sollevazione generate contro 
il metodo e studenti e profes
sori ottennero che il Conser
vatorio fosse geslito da un 
consiglio di direzione di no-
mina democratica con un di
rettore parimenti eletto. II 
maestro Fiume prefer! abban-
donare 1'incanco. Ora — no-
nostante gli eccellenti risul-
tati ottenuti dalla gestione 
del consiglio — il ministro 
Scalfaro ha nominato d'auto-
Tita U maestro Marcello Ab
bado, sinora direttore del Con
servatorio di Pesaro. che si e 
affrettato ad insediarsi. 

La situaz:one si ripete. Pro
fessori e studenti. riuniti oggi 
in assemblea. hanno confexma-
to la netta opposizione al si-
stema di gestione burocrati-
ca imposto dal ministro. Uno 
sciopero di un giorno —• in-
detto per domani (mercole-
di) — dara forza a tutta una 
serie di richieste votate dal-
l'assemblea su proposta del 
sindacato CGIL dell'istituto. 
Riferiamo le principali 

1) elettivita e mandato 
temporaneo del presidente e 
degli organi direttivi colle-
giali; 

2) consiglio di direzione 
liberamente eletto con potere 
del:berante su tutte le mate-
Tie, n^ssunn evlusa. formsto 
da insegnanti senza distinzio-
ne fra titolan ed incaricaf. 
personale non insegnante. stu
denti e rappresentanti dei 
sindacati del lavoratori; 

3) agibilita politics del 
conservatorio e liberta dl riu 
nione per tutte le component! 
4ella scuola; 

4) diritto airassemblea 

sindacale aperta e nell'orario 
di servizio. 
ANGELICUM — A meta feb
braio l'orchestra deve partire 
per una tourne'e di due mesi 
in America: 48 concert! in al-
trettante cltta, 15.000 chilo-
metri in pullman e meno di 
un giorno di riposo alia set-
timana. 

Per due mesi trenta orche-
strali passeranno le giornate 
caricati e viaggiando, suonan-
do, dormendo, mangiando, ri-
partendo. Che musica possano 
produrre in tali condizioni 
non ce lo chiediamo. Quel che 
e certo che lo sforzo richiede-
ra una salute di ferro, che non 
e da tutti. Parecchi orchestra-
li, infatti, hanno documenta-
to con certificati medici la 
impossibilita di partecipare 
airimpresa massacrante. Rl-
sultato: un ultimatum di tre 
giorni e poi la lettera di li-
cenziamento! 

II sopruso della direzione 
dell'Angelicum e stato imme-
diatamente impugnato dagU 
interessati e dal Sindacato 
dello Spettacolo. Oltre al pro-
blema contrattuale. esso porta 
rorehestra dell'Angelicum al-
1'orlo della distruzione: 1 so-
stitutl. reclutati persino in Ju
goslavia, sono infatti disponi-
bili solo per la tournie e, al 
ritomo. il complesso si trove-
ra senza violin!. viole e via 
dicendo! 
REGIONE — L'assessore alia 
Cultura regionale, destatosi 
da un lungo Ietargo. ha no
minato una commissione di 
tre «tecnici » per gestire il 
settore musicale: il sovrain-
tendente della Scala, Grass!. 
rorganizzatore comasco pro
fessor Gomez e rorganizzatore 
critico bresciano professor 
Center. La nomina di una com
missione era stata decisa nel-
l'ormal siorico convegno dl 
Bergamo, tenutosi orima delle 
elezionl Essa avrebbe dovuto 
rappresentare le forze vive 
della Lombardia nel campo 
musicale: teatri. societa. scuo-
le. sindacati e anche 1 poten-
ziali ascoUatorl. 

Che cosa rappresenta 1'at-
tuale commissione? Tre posl 
zionl assai disuguali tra loro 
neirarco lombardo e. anche, 
tre competenze tecniche. Da 
questo punto dl vista non le 
dlscutiamo neppure, perchd 
questa commissione non rl-
sponde a quelle pur modera
te richieste che erano uscite 
dal convegno bereamasco. n6. 
tanto meno, risoonde alle rea-
li necesslta della regione. La 
Lomhirdia non ha blsoirno di 
qualche concerto in piu o in 
meno. dl qualche tovrnte dl 
va'ore elevito o modesto: ma 
ha bi.'sotmo di una oolitica 
culturale e. quindl. dl stru-
menti e ol orsinlzz'izlonl che 
non posmno venlr d«»mand»tl 
a una commi^lone dl tecnlcl. 
qunlunque sla il loro valore 
Individuals. 

r. t. 

to dl opportunl emendamentl, 
«delle posizloni e delle ri
chieste espressa sulla struttu-
ra, sulle funzioni e sul futu-
ro della Biennale, dal piu 
qualiflcato mondo culturale 
italiano», nel quale si rlcono-
sce e del quale si rltlene par-
tecipe il mondo della musi
ca italiana. 

Le condizioni fondamentali 
o irrlnunclabili per un futuro 
veramente attlvo e aperto 
della manlfestazlone venezia
na — si afferma nell'appello 
— sono «la democraticita e 
l'autonomia della gestione, in-
tese nel senso piu ampio. Ci6 
postula l'elegglbilita di ognl 
organo dlrettlvo, personale o 
collegiale, a qualsiasi livello, 
e la partecipazlone agll orga
ni stessl, in plena parity dl 
diritti e in plena autonomia 
di deslgnazioni, dei rappresen
tanti sindacali, Ivi compresl 
quelli degli artistl la cul at-
tivita interessa la Biennale, 
artisti della plttura, della 
scultura, del teatro, del ci
nema, della musica, ricono-
sciuti nella loro qualita di 
creator!, dl Interpret!, di ese-
geti, e qulndi dl lavoratori 
della cultura e dell'arte. 

« Non meno necessarlo e as
slcurare al quattro rami di 
attlvita della Biennale una 
Interconnessione contlnua a 
livello di Inizlative e dl rea-
lizzazioni, sul piano di una 
interdiscipllnarieta aperta an
che a contribuzioni di altri 
rami della cultura e deU'arte, 
nel riconoscimento che pri-
mo scopo e primo dovere dl 
un Ente pubblico, finanziato 
col denaro dell'intera comuni-
ta nazionale, e la massima 
ampiezza dell' Informazione, 
sul piano della ricerca stori-
ca e dell'attualita contempo-
ranea, ampiezza che postula 
la sperimentazione come una 
necessaria attlvita contlnua e 
non sporadica ne occasiona-
le». 

«Per quel che riguarda in 
particolare il settore della 
musica — si afferma ancora 
nell'appello — il Sindacato 
musicisti ltaliani rltlene che 
la Biennale debba estendere 
la sua attivita al di la del li
mit! dell'attuale Festival in-
ternazionale di musica con-
temporanea, Inserendo la cul
tura e l'arte musicale con-
temporanee nel vivo della so« 
cieta italiana, con particola
re riguardo alia ricerca delle 
possibilita di una presenza 
diffusa e capillare, In sinto-
nia con le esigenze nuove del
la vita comunitaria e con par
ticolare riguardo al momento 
didattico, nella scuola e fuo-
ri della scuola, nel piu esteso 
ventagllo di proposte, e di 
ipotesi di lavoro, sperimenta-
te sul campo e non soltanto 
enunciate teoricamente. La 
musica, come le altre espres-
sionl artistiche e cultural!, 
deve divenlre nella Biennale 
un fatto vivo e permanente, 
legato strettamente, in reci-
proca Interazione, alia realta 
veneziana, italiana ed inter-
nazionale. 

a I musicisti Italian! che si 
riconoscono nel Sindacato 
musicisti italiani — conclude 
1'appello — si rivolgono per-
tanto ai parlamentari italia
ni perche si impegnino in 
uno sforzo comune a che la 
Biennale riceva dalla legge 
uno Statuto che la strutturi 
in modo che il nuovo Ente 
sia capace di recepire le spin-
te rinnovatrici che sono ve-
nute e stanno venendo avan-
ti nel mondo della cultura e 
deU'arte. In Italia e fuori di 
Italia, si che la manlfestazlo
ne veneziana sla non soltanto 
il punto di attrazione delle 
forze artistiche piu qualifica-
te, d'ogni origine e tendenza, 
ma anche e soprattutto l'e-
semplificazione vitale e conti-
nuamente rinnovantesl di una 
concezione deH'intervento pub
blico nel settore della cultura 
e deU'arte che sia posta sot-
to il segno della piu ampia 
ed aperta democrazia nella 
gestione. con criteri di auto
nomia di presenza e di inter-
vento desjli artisti e delle lo
ro associazioni sindacali e di 
pienezza dl parteclnazione 
non solo dei lavoratori della 
cultura. ma di tutti i lavora
tori, anzi di tutti i compo
nent! la comunita naziona
le ». 

Per Susan 
il Tevere 
dopo il 

Rio delle 
i 

Amazzoni 

II film di Tarkovski i da luned) sugli schermi sovietici , 

Dibattito aperto su 
i 

«Solaris» a Mosca 
Riporfafi su «Voprosi Liferaturi» i pareri di crifici, 
giornalisfi, scienziali e del cosmonauia Feoktistov • Una 
dichiarazione del regista - La parola e ora al pubblico 

La giovane at t r tce inglese Susan Penhal igo (ne l la foto) si e 
temporaneamente stabi l l ta a R o m a , dopo aver f ini to di g i r a r e , 
soito la guida del regista Giuseppe Scotese, c La storia di 
Ju l iane Koepcke », un f i l m che racconta la d r a m m a t i c a a w e n -
t u r a , rea lmente v issuia , del la ragazza tedesca superstife d i 
una sciagura a e r e a , nel la quale perlrono 91 persone, che si 
mise in salvo at t raversando da sola a piedi un largo t ra t to 
del la giungla amazzonica 

Trincale da parte 
lesa ad imputato 
II cantastorie siciliano invio, nel luglio VO, 
una lettera di protesta al ministro degli In-
terni: ora deve rispondere di calunnia ag-
gravata nei confronti di un vice questore 

Dalla nostra redazione 

Assembled del 

cinema ieri alia 

Casa della Cultura 
Si e svolta ieri sera, alia Ca

sa della Cultura, l'annunciata 
assemblea del cinema italiano, 
indetta dalle organizzazioni 
sindacali del lavoratori, FILS-
CGIL, FULS-CISL e UllrSpet-
tacolo. dalle associazioni degli 
autori, ANAC e AACI e degli 
attori, SAL 

La discussione, assai anima-
ta, si e protratta flno a tardl. 
Daxemo domani un resoconto 
del dibattito. 

Matteo Salvatore 

al Folkstodio 
Nel quadro della TV Rasse-

gna dl musica popolare ita
liana, il Folkstudio presents 
questa sera, alle ore 22, Mat
teo Salvatore. II popolare In-
terprete porta sulla scena, 
con la voce e la chitarra i 
suo! racconti, le storie della 
Puglia ed in particolare di 
Apricena, dei braccianti, del
la fame e dei padroni. Mat
teo Salvatore presentera an
che le sue nuove canzoni. rac-
colte ultimamente in un LP, 
dal titolo Le quattro stagionl 

Al Tribunale di Bologna 

I I15 si decidera se sara 
sbloccato Ultimo tango" 

BOLOGNA, 6 
La corte del Tribunale dl 

Bologna (presidente dottor 
Abis; giudici a latere Cocoo e 
Poli), la quale sabato scorso 
ha sentenziato che Ultimo tan
go a Parigi e autentica opera 
d'arte e ha assolto dall'lmpu-
tazlone di concorso in spetta
colo osceno il regista Bernar
do Bertoluccl, II produttore 
Alberto Grimaldi, II distribu 
tore Ubaldo Matteucc! e gli 
attori Marlon Brando e Ma
ria Schneider, si riunira dl 
nuovo il 15 febbraio per do 
cidere sul dlssequestro del 
film. 

Com'e noto, la cancellerla 
del Tribunale, sebbene la sen* 
tensa lo provedesse etpliciU-

mente, si e rifiutata dl restl-
tuire alia societa distributrice 
la copia della pellicola. Cid 
perche la sentenza non & rl 
tenuta definitiva, in quanto 
•rontro dl essa si 6 appellato 
II Pubblico Mlnistero. L'awo-
cato Francesco Glannitl, per 
conto di Bertoluccl e di Gri
maldi. ha sollevato la que-
stione della esecuzione della 
sentenza e ha ottenuto, ap 
punto. che II Tribunale si rlu-
nlsca dl nuovo per decider** 
In proposito. 

Comunque vadano le cose, 
si e ancora prolungato il pe-
rlodo di «carccre preventlvon 
per un'opera d'arte applaudl-
ta dagll spettatori e lodata 
dalla crttlca d'Europa • d'A-
BMrtca, 

PALERMO. 6. 
Per aver lnviato, due anni e 

mezzo fa, una vibrata e legit-
tima lettera di protesta al Mi-
nlstero dell'Interno (retto, al-
lora, dal democristiano Resti-
vo) in seguito ad un grave 
abuso della pollzia nei suo! 
confronti, il «folcronista» 
Franco Trincale e stato tra-
sformato da parte lesa in im
putato, e contro dl lui si pro-
cede, ora, per calunnia aggra-
vata nei confronti di un vice 
questore. 

Con la contestazlone dl que
sta accusa, e stato, infatti, ap-
pena notificato al popolare 
cantautore un ordine a oompa-
rire la settimana prossima da-
vanti al sostituto procuratore 
dl Milano, Mauro Mazziotti, 
che intende interrogarlo per 
contestargli anche di essere 
venuto meno all'obbligo di 
oriferire alfautorita giudizia-
ria» quanto aveva esposto al 
Ministero e che gli sta costan-
do un procedimento. 

Ma il paradosso non si fer-
ma qui: come si desume dallo 
stesso mandato che fissa il luo-
go dove 11 reato sarebbe av-
venuto (attraverso l'tnoltro 
della protesta al Viminale). la 
iniziariva della grave denun-
cia parte dallo stesso Ministe
ro che ha preso, dunque, per 
oro colato le dichiarazioni del 
funzionario chiamato in causa 
da Trincale, con il risultato 
oggettivo (ma dl certo tenuto 
ben presente) di colpire l'arti-
sta proprio per la sua produ 
zione piu impegnata e polemi-
ca nei confronti della pollzia 
e delle sue gesta piu discusse. 

Tutto e cominciato il 17 lu
glio del "70. durante una delle 
serate della prima edizione del 
Festival pop-folk di Palermo. 
ed esattamente quella durante 
la quale si esfblrono Duke El
lington e Trincale. Questo ul
timo stava presentando la sua 
Baliata del PineUi (dopo / 
terremotati e L'orologio del 
dottor Guida), sul palco piom-
oa il vice questore Arlotta. 
Sotto gli occhi aliibiti e tra le 
proteste di migliaia di perso
ne, il poliziotto interrompe il 
recital; conduce il cantautore 
in camerino e ve lo trattiene 
per una buona mezz'ora e. qui, 
prima lo diffida dal replicare 
le sue ballate, e poi lo intimi-
disce awertendolo — cosl si 
legge neU'esposto al Ministero 
delllntemo e nel quale si oon-
flgurano, a carico dell'Arlotta, 
1 reati di abuso, minacce e se-
questro dl persona — che 
c avrebbe fatto 11 possibile dl 
procurargli grane e mandarlo 
in galera*. 

Da qui l'indignata reazione 
non solo di Trincale, ma dei 
giomallsti present! (che sa-
ranno chiamati ora a testimo
n i a l ) e, rindomani. Inoltro 
dell'esposto al MinLstero. Espo
sto al quale non sara mai 
data altra rlsposta che, ora, 
il procedimento per calunnia. 
Trincale sara dlfeso dal com-
pagno senatore Gianfranco 
Maris. 

g. f. p. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 6 

Si e svolta Ieri a Mosca 
ia «prima» di Solaria: ora 
tl pubblico moscovita, final-
mente, ha la possibilita dl 
-jludlcare direttamente l'opera 
del grande regista sovletico 
Andrei Tarkovski che. premla-
ta l'anno scorso a Cannes, ha 
suscitato vivo interesse negll 
amblenti della critica inter-
nazionale. 

Ma anche neirURSS 11 film 
non e passato sotto silenzio. 
Come sempre, le opere dl 
Tarkovski (ricordiamo 17«-
tanzta di Ivan e VAndrel Ru-
bliov) hanno provocato di-
battlti serratl e. spesso, crl-
tlche violente e dlstruttrici. 
Per Solaris le prevlsloni sono 
piu o meno uguall. Un am
pio e appassionato dibattito 
e gia in corso a livello dl 
criticl, reglsti e sceneggiatori 
e si prevede, che dopo l'entra 
ta in clrcolazlone dell'opera 
gli interventi si intensifichp-
ranno. 

Intanto Ce da reglstrare 
una iniziatlva estremamente 
significativa: la rivista Vopro 
W Literaturi («Probleml dl 
letteraturan) ha infatti dedi-
cato gran parte del suo pri
mo numero di questo anno 
ad una tavola rotonda dedi
cate all'esame del film Solaris. 
tratto, come e noto, dal ro-
manzo di fantascienza del po-
lacco Lem. 

La rivista, partendo dalla 
considerazione che sia 11 11-
hro, sla la trasposizione cl-
nematografica affrontano I 
probleml della responsabllita 
morale e sociale degli scien-
ziati, ha posto alcune doman-
de a noti criticl. ad un ginr-
nallsta, ad uno sclenziato, ad 
un cosmonauta e. infine. al
io stesso regista. 

Ne e nata una tavola ro
tonda unica nel genere (che 
In questa corrispondenza cer-
cheremo dl riassumere), la 
quale pud essere considerata 
come 11 punto di partenza 
per una discussione che cl 
si augura piu vasta e sempre 
piu approfondlta. 

Per 11 critico Arab Ogly, 11 
punto centrale sta nel fatto 
che 11 romanzo di Lem 6 
un'opera caratterizzata da una 
c problematica fllosofica» e 
che, quindl, 11 film dl Tar
kovski e l'esatta conseguen 
za di una interpretazione ft-
losofica. Tarkovski — dice 11 
critico — e un artista a origi
nate », che ha saputo tenere 
conto del fatto che dalla da
ta dl pubblicazione del libro 
ad oggi sono passati dieci an
ni: «in questo periodo di tem
po, nel mondo sono esplosi 
nuovi e grand! probleml: si 

Sarla dell'ecologia. delle possi-
il! conseguenze negative del 

progresso tecnico e delle cri
si moral! e sociall. Tarkovski 
ha tenuto conto di tutto cid 
e cl ha mostrato la sua con
cezione del futuro. II regista 
crede, infatti, In un awenlre 
migllore, ama la terra e la 
natura e ce lo rlbadlsce in 
ognl istante mettendo in pri
mo piano 1 valorl della per
sonality umana». 

Dl parere opposto e il cri
tico Smelkov: «Nel libro dl 
Lem abblamo trovato uno 
studio sull'uomo. sulle sue 
debolezze e sulla sua forza 
nello scontro con l'ignoto. 
Tarkovski, Invece, ci presen-
ta un sermone pubblicitario 
sul tema della coscienza dl 
uno sclenziato. servendosi del
la fantasia di Lem. In pratl-
ca, ha falsato l'opera, toglien-
do quelle caratteristiche di 
fermezza e di ottimismo che 
erano tipiche dei personaggi 
descritti da Lem». 

Golovanov, un giornalista 
che si occupa dei problem! 
della divulgazione sclentlfica. 
sostiene invece che «il film e 
bello e lnteressante» e che 
«Tarkovski non ha perso nel 
confronto con il film di Ku
brick Odissea nello spazio ». 

Giudizio negativo, Invece. 
quello del critico Klado: a Tar
kovski £ un artista serio, ma 
non ha fornito in SolariM 
quelle riflessionl filosoflche 
che molt! attendevano. Del re-
sto e'era da aspettarselo, co-
noscendo Andrei Rubliov. In 
Solaris abbiamo notato una 
mancanza dl tensione intel-
lettuale del protagonistl e 11 
quadro che ne esce e quello 
dl un uomo umile, piccolo 
passivo. Altre colpe del film 
sono poi quelle di presentar-
ci una recitazione sbagliata, 
assente. Tarkovski ha perso, 
a mio parere, il senso della 
misura e del buon gusto, n 
suo uomo h falso». 

A queste dure parole rt-
sponde il cosmonauta Kon-
stantin Feoktistov. laureato in 
scienze tecniche: « Ci troviamo 
dl fronte ad un grande film, 
ad una vera opera d'arte. Tar
kovski ci ha posto dinnan-
si ad un oceano dl probleml. 
mettendo soprattutto in rille-
vo che ognuno di noi ha di
ritto ad avere le proprie lllu 
sioni e che nessuno ha 11 di
ritto di distruggerle. Proprio 
riferendomi al contenuto dpi-
l'opera clnematograflca. pos-
so dire che dalle varie scene 
si trae l'esatta cognizione del-
1'lmmensita del probleml del 
genere umano nel momento 
in cul si affronta 11 futuro 
Ma 11 film parla, soprattut
to, del presente: l'ignoto de-
scritto da Lem e illustrato da 
Tarkovski contrasta con 1'in-
dlvidutlita umana, ft un am-
monlmento contro la societa 
di massa, contro i pertcoli 
dl disumanlzzazlone che est-
stono sia all'Occldente, sia al-
rOriente. Solaris fara pen*a~ 
re gli spettatori*. 

Anche per 11 critico Vera 
Scitova (autrlce dl un lnteres
sante libro tu Vlacontl). H 

film deve essere considerate 
lmportante e signiflcatlvo: 
«Ha torto il critico Klado nel-
l'affermare che Tarkovski non 
ha buon gusto: 1'oDera non 
e una allegoria poetlca, non 
e una ripetizione dl film fan-
tasclentlficl: e destinata inve
ce a far pensare e rlflettere* 

La parola passa pol a Tar
kovski. «Non staro a pole-
mizzare con quanti non so
no d'accordo con me; so be
ne che le idee sono diverse 
e che gli atteggiamentl 'e 1 
giudizl varlano a seconda del 
tipo di interesse. Mi servird 
comunque delle critiche nel 
lavori che ho intenzlone dl 
fare in futuro ». 

E, Infine, la concluslone 
della rivista: «I1 film non ft 
esente da difetti, ma Ia cosa 
lmportante ft che parla del 
problem! dello sviluppo so
ciale. Peccato che non fornl-
sea risposte convincentl». 

Da ieri la parola ft passata 
al pubblico. 

Carlo Benedetti 

Sulla scena 
Sindbad in 

viagajo verso 
I'« umano » 

II piccolo teatro romano 
Abaco di Mario RIcci, da quasi 
dieci anni, ft un oceano dove 
viaggiano gli «eroi» dei ro-
manzi d'avventure: Gulliver, 
Achab, Ulisse. Appena ieri, ha 
preso il largo Sindbad, il ricco 
mercante di Bagdad, sul va-
soello dell'immaginazione tea-
trale. Anche questo di Sindbad 
ft un viaggio sulle onde lunghe 
della ricerca e della sperimen
tazione, non un viaggio di fu-
ga, ma, al contrario, un viag
gio verso la creazione artisti-
ca, verso la coscienza, verso 
l'umano: e la metafora impli-
ca anche un'esclusione, cloft 
l'abbandono dell'indistinto e 
dell'oscurita che grava sulla 
nostra societa alienata. II 
viaggio di Sindbad ft anche un 
lungo viaggio di ritomo nella 
propria coscienza, verso 1 vor-
tici della verlta. 

Con Sindbad — «sperimen
tazione teatrale dalle Mille e 
una notten — 11 O.TS. «A-
Ieph » dl Roma ft alia sua se
conda esperienza teatrale, do
po Didonea messa in scena 
l'altr'anno aU'Abaco. E questa 
ultima fatica si pone, senza 
dubbio. tra i mlglior! spetta
coli di questa stagione teatrale 
sperlmentale. 

Per Ugo Margio, il giovane 
regista dell'a Aleph Teatro», 
Sindbad ft l'uomo impegnato 
in una aawenturan persona
le. deciso a salvarsi da a tutti 
I pericoli cultural!», tranne 
che dalla paura della morte. 
Mentre alcuni « narrator!» ci-
tano sommessamente, nella pe-
nombra, la favola del marl-
naio, Sindbad costruisce un 
grande cubo dal perimetri di 
ferro, una gabbia mobile, bari-
centro della macchina spetta-
colare. I lati del cubo si apro-
no per ricomporre 1'immagine 
sintetica di un veliero. Due gi-
gantesche e candide mani ap-
pari ranno spesso nell'oscurita 
dello spazlo soenico. a tallona-
re, a perseguitare l'esile figu-
ra di Sindbad che tenta di 
mettersi al sicuro protetto da 
un bozzolo di seta. Sindbad 
ft I'auomo qualunquen, inca-
pace di rivoluzionare se stesso 
fino In fondo; ft, quindi, domi
nate dalla paura della morte, 
dl una morte che annientera 
in lui la volonta di lotta. Cosl. 
Sindbad aaccetta la propria 
condizione. tutte le condizioni 
sociall che sono la conseguen-
za sempre dello stesso presup-
posto: se non si accettano le 
regole, non si mangia, quindi 
si muore». 

In un certo senso. l'«eroe» 
di Margio ft un « apocalittico » 
che porta con sft i germi del 
cedimento, deH'opportunismo 
e deirintegrazione, mentre ce-
stina ognl ipotesi strategica 
di lotta contro il potere della 
classe dominante. Questa para
bola dl Sindbad. il marinalo 
incapace di guardare in faccia 
il proprio destino. ft stata rea-
lizzata scenicamente in una 
forma splendida, attraverso 
una concatenazione d'immagi-
ni ricche di una esplosiva for
za espressiva. La scuola di 
Mario Ricci ha espresso in 
Margio uno dei suoi allievi piu 
promettenti. 

Le immaginl piu belle sono 
quelle sintetiche, semplici e 
pregnant!, ma non tutte si 
pongono ugualmente sul piano 
di una obiettiva comprensibl-
lita, ed ft questo il «limite» 
della stessa ricerca sperlmen
tale che « prova » nuove forme 
linguistiche. Gli attori (Ugo 
Margio. Caterina Merlino, Ser
gio Mereu, Marco Mozzano. 
Marisa Volonnino e Tonino 
Vokmnino che ha curate anche 
le luci) hanno date un'ottlma 
prova come interpret! e arte-
ficl dl una rappresentazione 
mlmlco-gestuale complicata da 
funzlonall effettl lumlnosl e 
musical!. Meno organic! ci so
no apparsi I ton! natural lstlcl 
delle poche battute testuali. II 
pubblico ha applaudito con ca-
lore, e si replica. 

vice 

reai $ 

controcanale 
ANNA DEI CODICI — La-

sciata sullo s/ondo I'analisi 
della condizione femminile 
(alcune fuggevoli annotazioni 
sull'argomento, sparse qua e 
la nel telefilm, non fanno sto
ria), Dedicate a un pretore si 
e concentrato sui probleml del 
giudice — sesso a parte — e, 
in particolare, sul contrasto 
tra due diverse concezloni nel-
Vappltcazione della legge: im-
pegno o routine; rispetto di 
una astratta giustizia o consi
derazione concreta dei cast 
umani e del loro retroterra 
sociale. 

11 tema e grosso, senza dub
bio, e anche scottante: I'atteg-
giamento del magistrato, in
fatti, conta sempre, al di la 
della lettera dei codici, ma 
conta tanto piu in presen
za di una legge elaborata 
in rapporto ad una socie
ty che contemplava modi 
di vita ormai per buona 
parte superati e, soprattutto, 
concepita in di/esa degli inte-
ressi della classe dominante. 
Non ci pare, perb, che il tele
film, almeno in questa pun-
tata intermedia, sla riuscito 
ad andare oltre un discorso 
moralistico, per di piu intes-
suto prevalentemente di asser-
zioni verbali. 

Intanto, le origini della di
versity di atteggiamento tra il 
pretore Anna Mancuso e il 
suo predecessore e il suo fi-
danzato e il cancelliere e al
cuni avvocatt non sono state 
per nulla sondate: cosicchi, 
come al solito, e sia pure con 
mtnore rozzezza del solito, il 
telefilm ha finito per ripar-
tire i suoi personaggi in « buo-
nia e acattiviv. Quasi che il 
magistrato non fosse anch'egll 
il prodotto di una certa socie
ta. e della sua ideologia, e la 
conqulsta di una nuova co
scienza da parte del giudice 
non fosse il frutto di una piu 
ampia scelta politico. 

Inoltre, il caso prescelto co
me veriflca della maturazione 
della protagonista (indotta fi-
nalmente ad emettere un'asso-
luzione fondata su una esten-
stva interpretazione dei codi
ci), pur essendo tratto diret
tamente dalla cronaca, non 
era di natura tale da mettere 
chiaramente in evidenza il 
contrasto tra legge scritta e 
autentica giustizia. Esistono 
cast assai piu frequenti nei 
quali i codici risultano non 
gia «inadeguati» ma delibe-
ratamente costruiti alio scopo 
di assicurare il funzionamento 
di un certo meccanismo so
ciale. 

Infine, il travaglio del pre
tore, le sue difficoltd, la sua 
maturazione, sono stati soprat
tutto detti, anziche" narrati: 
non a caso gli autori hanno 
fatto ricorso ancora e tanto 
ampiamente al monologo in-
teriore. E questo modo di pro-
cedere ha inevitabilmente tol-
to persuasivita al discorso, 
proprio Id dove si voleva in
vece che esso risultasse esem-
plare. 

* * * 
COW-BOYS E TURISTI — 

In una televisione tanto poco 
incline al sorriso e all'ironla 
come la nostra, ogni saptda 
osservazione di costume va 
colta e goduta come una ra-
rith. Vorremmo, quindi, che 
parecchi spettatori avessero 
visto la lunga sequenza sui 
ricchi turisti texani sul lago 
Louise, contenuta nella quarta 
puntata di « Oceano Canada ». 
Guidando la macchina da pre
sa intelligentemente impiega-
ta dall'operatore Franco Lee-
ca, il regista Andrea Ander-
mann ha descritto con spirito 
ferocemente divertito un mon
do di cariattdi umane alia ri
cerca di quella verginita del
la natura che, negli Stati Uni
ti, fu sistematicamente viola-
ta negli anni d'oro del plonie-
rismo. II ricco, dopo aver ra-
pinato la terra che e riuscito 
ad occupare, si spinge oltre 
confine, nelle distese del Ca
nada, per acquistare col frut
to della sua rapina Villusione 
del «ritorno alle origini». 

Le immagini appena con-
trappuntate dalle notazioni di 
cronaca dettate da Flaiano e 
sottolineate da un funzionale 
commento musicale, riusciro-
no a offrirci lo scorcio di una 
altra faccia dell'<t Oceano Ca
nada*, tanto pitL significativa 
perchi collocata subito dopo 
il ritratto di un solitario cow
boy che medita di emigrare 
per soffocamento. 

Lui, I'allevatore di bestiame 
deve andare via da queste 
grandi distese perche~ la ter
ra, ormai, e stata tutta acca-
parrata dai ricchi statuniten-
si: ancora una volta, dunque, 
nel loro viaggio, Flaiano e An-
dermann hanno scelto di oc-
cuparsi di un emarginato, in 
sostanza. E to hanno fatto. 
come gia nelle puntate prece-
denti, lasciando parlare fatti 
e persone, mettendo tl piii 
possibile i telespettatori a di-
retto contatto con cib che han
no visto e udito. 

g. c 

oggi vedremo 
RITRATTO D'AUTORE 
Q?9 ore 18,45) 

Dopo le venti puntate del ciclo dedicate al maestri della 
plttura italiana del '900, la rubrics curata da Franco Simongini 
presenta questa settimana 11 primo programma di una nuova 
serie sui maestri dell'incisione In Italia. Le incisioni di Gio
vanni Fattori ft il titolo della trasmissione odierna: altre pun
tate verranno dedicate a Giorgio Morandi, Lulgi Bartollni, Giu
seppe Viviani, Pietro Parigi, Mino Maccari e Renzo Vespignani. 

CHUNG KUO: LA CINA 
(1°, ore 21) 

Va In onda questa sera la terza ed ultima parte del film 
realizzato per la televisione da Michelangelo Antonioni. Chung 
Kuo — che si awale dei testl dl Andrea Barbate nonchft del 
commento musicale di Luciano Berio — narra la vita dell'lm-
mensa e anonima moltitudine umana che rappresenta la vera 
anima della Cina: un universo troppo grande per essere analiz-
zato in due o tre ore di spettacolo. II documentario di Anto
nioni, anche quando non riesce ad essere esauriente, si racco-
manda per le sue sequenze cinematograficamente esemplari. 

IL CAPITANO DI KOEPENICK 
(2°, ore 21,20) / 

Tratto dall'omonima commedia di Carl Zuckmayer, II capi 
tano di Kopenick — film realizzato da Helmut Kautner e inter-
pretato da Heinz Ruhemann, Hannelore Schroth e Martin 
Held — si presenta come un sarcastlco faccuse alle Istituzioni 
militari, la cui vena grottesca non sminuisce neppure per un 
attimo la forza della denuncia. 

programmi 
TV nazionale 

9,30 Trasmlssionl scola-
stiche 

1230 Sapere 
13.00 Ore 13 
13.30 Teleglornale 
15.15 Trasmlssionl scola-

stichs 
174)0 Gira e gioca 
1730 Telegiornale 
1745 La TV dei ragazzi 
18/45 Ritratto d'autore 
19.15 Sapere 
19.45 Telegiornale sport -

Cronache del lavoro 
e dell'economla 

2030 Telegiornale 
21,00 Chung Kuo: la Cina 

Terza ed ultima par
te 

22,00 Mercoledl sport 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
19,20 Tribuna regionale 

delle Marche 
21,00 Telegiornale 
21.20 II capitano di Kope

nick 
Film. 

22,55 Medicina oggi 
• II consulterio ge-
netico e matrimonia-
le». 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO, m t 7 , t , 
12. 13. 14. I S , 17, 20 , 21 • 
23: 6-. Mattotino musical**. 
6.42; AlmaiiKCO; 6,47: Com* • 
pcrcM; 7.10: Mattutino m n l -
c»l«; 7,45: I t i i «4 parlame**-
te; S,3<h Le camoai tiet mat-
rifto; 9,15: Vol • « ie; 10: Spe
cial* CR; 11,20: S«Wm»M 
cortn 12,44: Mad* ta Italy* 
13,15 Gratis; 14: • * * • » , 5 1 
tnor X i 15,10: fa r vol fleva-
nh 1»,40t Prturamm* pm I 
plccofti 17.05: I I 
1«,S5» Interr/atlo 
19.10t CrwmcJM 4*1 M * K » » 
•fernei 20,20: Aetata a f * 
torno; 21,15: La veaeva **• 
m i * * 41 Bowamniei* TaccM*. 
22.10: I I Matfrlfal* la Italia 
nel Mceto XVtf 23,20: Qaae. 
<Jo la aent* canta. 

Radio 2° 
GlORNALt RADIO, era: « .30 | 
7.JOj M O : 9,30t 10,30: 
11,30, 12,30, 13,30, 15.30: 
15.30: 15,30: 15.30: 22.30) 
e 24: Ot I I atattlnleret 7,40: 
5uea»lowte: 5,14: Tre methri 
per t * i 5,40: Oeera lei me a» 
•tai 9,1St Saoal • coterl 

rerch*str*i 9.35: Una 
ca la casa vestra; 9 .50; Si* 
iter Carrie 4i Theodor Dreiser; 
10.0S: Caaxoal p*r totttt 
10,35: Dalla vestra parts: 
12,10: Trasmissioni re«iona-
l i : 12.40: I Milalmgna; I3 .3S: 
Passcniantfe fra I * note; 
13,50: Come e perch*; 14: Se 
41 girt; 14.30: Trasmlssionl 
revioaslrt IS* Peato latmrrof* 
thro? 13.40: Cararah 17.45t 
CMamate Roma 3 1 3 1 ; 19.55* 
Canzoni eensa avail art; 20,1 Oi 
I I connvao 4ei daaejei 2 1 : 5e> 
aersonic; 22,43: I I Nacre a. 
13 41 Saverie De Netrteptmi 
23,05: ^ via ~__ 
23««0s Mowcs toys^*^* 

Radio 3° 
9,25: Trasmlsalonl eaedalli 
10: Concerto 41 aperrara; l i t 
La Radio per le Sceolej 11,40: 
Musiche italiana cTosflit 13.30: 
lnt«rm*xzo; 14,30: Ritratto *1 
eatore: 16,15: Aiessandro Me-
eno> 17.20: Clasee attic*; 
17,35: Masica tnorl acnem*: 
15t NotKi* 4*1 tenet 16.45: 
Piccolo PlatMtat 19,15: Con
certo 41 Ofnl eara; 22^30i 
Rasseina * * l la critica 
all'i 

7 J. _ l.-i.1a > «.' -r > A -* . ' e^« t ' - r» - t - ' . - -f •" '*-*- 'iAi&tJl.f.Li.i A-r* ' '».- "t4Hi.iA**i£;*-J*-*JL4*lj J k ^ i A ^ V h * -^ii. A * t / s . , 1 , , - i t\^tK'K '—'•''<*•»•>/ *t!"A.f j • ' • * , « * « : ' L ' * T "'tl .1 '1 A^'l Vl.\< k£i. ^ w *. X. '»' i t . t . T - f c l . ' / k 'U t -A^V^r-* -»ii'. t \~1 -H * iH* 


