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Dal 18 al 24 marzo 

A Roma convegno 
italo-sovietico su 
cinema e societa 

Interverranno registi, sceneggiatori, attori 
e critici dei due paesi - Ciclo di proiezioni 

« La funzione del • cinema 
nella lotta per il rlnnovamen-
to democralico della societa » 
e il tema di un convegno italo-
sovietico che si svolgera a Ro
ma dal 18 al 24 marzo. II con
vegno, organizzato dall'Asso-
ciazione Italia-URSS in jolla-
borazione con la consorelia 
URSS-Italia e con l'Unione 
dei cineasti dell'URSS. 1'Asso 
ciazione nazionale autori cine-
matografici (ANAC) e l'Asso-
ciazione autori cinematogra-
ficl ltaliani (AACI) e presle-
duto da Cesare Zavattini. s i , 
artlcolera in due relazioni di 
parte italiana (una collegiate 

. degll autori di cinema delle 
due association! e una del 
crltlco Calllsto Cosulich) e 
due dl parte sovietica (una 
svolta da Aleksandr Karaga-
nov, segretario dell'Unione dei 
cineasti, e l'altra da Rostislav 
Jurenev, noto studioso e cri-
tico cinematografico, membro 
della giurla della Mostra di 
Venezla nel 1967). 

La delegazlone sovietica, at-
tesa a Roma per 11 18 marzo, 
e composta di ventisette per-
sone, tra cui Lev Kuligianov, 
president* dell'Unione dei ci
neasti e regista (autore dei 
film Le signore, Comincib co
st, La casa dove abito, Delitto 
e castigo, presentato a Vene-
zia nel 1970, e dl vari altri). 
il regista Serghei Gherassimov 
(II maestro, La giovane uuar-
dia, II placido Don, Uomini e 
bestie, presentato a Venezia 
nel 1962. II giornalista, meda-
glla d'oro del Festival dl Mo-
sca nel 1989. ecc), Grigorl 
Ciukhrai (Quando volano le 
cicogne. La ballata di un sol-
dato, Cieli puliti), Gleb Pan-
filov (Nel fuoco non c'& gua-
do, presentato a Pesaro nel 
1̂970 e II debutto, presentato 
a Venezia nel 1971), Batyrov, J 
Kolosov, Roganov. Nodar Ma- • 
nagadze (coautore, col padre 
Sciota, d&W'Isola croctfissa e 
del Colore delle tue mani, pre
sentato, quest'ultlmo, alia re-
cente rassegna di Sorrento). 

Della numerosa delegazione 
' fanno parte anche critici. sog-
gettlsti, lo scrlttore Jurl Na-
ghibin, le attrici Lijudmila 
Kasatkina e Valentine Telicki-

= na (protagonista, tra gli altri, 
dei film II debutto e E' toma
to il soldato dal f route). 

Nel corso del loro soggiomo 
in Italia, i dirigentl dell'Unio
ne del cineasti si ripropongo-

. no di definire.. 
ltaliani vari ^—r^™,^.^-. .-
tecipazlone d^I^mioria&KufarJ 
no al prossimo *^iV$£$l Mb*;. 
sea, che avra luogo .neiSprbs-' 
simo mese di lugllo, Gli ospitii 
sovietlci avranno altresl modo • 
di vedere 1 film ltaliani di • 
piu recente produzione. 

Nei giomi che precederan-.; 
• no il dibattito, flssato • per 11: 
23 e 24 marzo nel la sala del -

:Paiazzetto di Venezia. si svol
gera' al cinema Pianetarlo —; 
che gia nello scorso'die'emore. 
ospito una analoga rassegna, 

: cinema tografica sovietica sa-
lutata da un largo successo di 

. pubblico e dl critica — un nuo-

. vo ciclo di film sovietlci che. 

.avra inizlo con kt proiezione1 

di Solaris (domenica 18), il 
• film di Tarkovski • premiato 
:'con la Palma d'oro a Cannes 
. nel 1971, e che proseguira con 
Qui le albe sono quiete di Sta-
nislav Rostotskij presentato a 
Venezia e Sorrento nel 1972.; 

- L'uccello bianco dalla macchia 
• nenz.di Juxi Ilienko. Nessuno 

voleva morire dl Vltautas Ja-
lakhlavicius, ' La nuora di 
Khodzakuli Narllev, Leutary 
dl Emil Lotianu, 7 papaveri 
rossi di Isslk-kul di Bolot 
Sciamsciev, e si concludera 
con il capolavoro dl Tarkovski 
Andrei Rubljov (domenica 
25). Tutti 1 film sono in edi-
zione origlnale con sottotltoli 
in itnliano e verranno proiet-
tati con orario continuato. 

Protesta dei 
critici confro 

le false 
« prime vision!» 
cinemntografiche 
II Consiglio nazionale del sln-

dacato nazionale critici cine-
matograflci ltaliani (SNCCT) 
riunitosi per preclsare le inl-
ziative culturali per 11 1973, 
ha tra l'altro aprovato alia 
unanimita la seguente mozio-
ne: «Sempre plu frequente e 
la consuetudine di riproporre 
al pubblico, spesso col tltolo 
originario cambiato o mime 
tizzato, per ragioni di specula-
zione commerclale, vecchi film 
contrabbandati come " prime 
visioni". E' una forma di mal-
costume che sorprende la buo-
na. fede degll .spettatori. e 
contribuisce al dlscredito del 
cinema. II Sindacato dei cri
tici protesta contro i respon-
sablli dl tale inizlativa e in-
vita il pubblico che ne ri-
mariga vittima a denunciare 
l'abuso ». 

Alia IX Rassegna teatrale 

A Firenze gli 
Stabili di 

sett® nazioni 
Aperture i i 2 aprile con «Ettore Fieramosca» di Trion
fo e Conte — Tra le regie piu atfese, quelle di Ing-
mar Bergman per Strindberg e di Peter Stein per Kleist 

• Glunta alia sua nona edi-
zlone, la Rassegna internazio-
nale dei Teatri stabili di Fi
renze offre quest'anno un car-
tellone particolarmente nutrl-
to, Sette le nazioni presenti — 
Italia, Svezla, Ungheria. Fin-
landia, Polonia, Belglo, Repub-
bllca federale tedesca — e die-
ci gli spettacoli in programma, 
In un arco dl tempo che an-
dra dal 2 aprile al 6 mag-
glo; a completare 11 quadro, vi 
saranno due convegnl di studi. 
illustratl ciascuno da un palo 
dl allestimentl sperimentali, 
affidati a gruppl Italian! di ri-
cerca. 

Tocchera all'Italla Inaugu-
rare la Rassegna, il 2 aprile 
(repliche il 3 e II 4), con la 
« prima » assoluta dell'Ettore 
Fieramosca, libera riduzione 
di Aldo Trionfo e Tonino Con
te. dall'omonimo romanzo di 
Massimo D'Azeglio (ma do-
vrebbero andarci di mezzo an
che / miei ricordi dello stesso 
autore), per la regla dello stes
so Trionfo, produzione del Tea-
tro Stabile di Torino. Ecco 
poi, il 6, 7 e 8 aprile, quello 
che sara forse, per moltk l'av-
venlmento di magglor rillevo 
della manifestazione: , la So
nata di fantasmi di August 
Strindberg' messa in scena 
(non per, la prima' volta, ma 
questa - edizione e ; recen-
-tisslma) - da Ingmar Bergam, 
col Teatro Reale di Stoccol-
ma. Lo scorso anno Bergman 
fu pure alia Rassegna, con 
L'anitra selvatica di Ibsen, 
ma una veriflca del rapporto 
con Strindberg, abbastanza 
evidente attraverso tutta la 

Sulla scena 

*$**vev" 

to spettacolo presentato da Durano e dal 
Gruppo Teatro del Popolo alle Arti di Roma 

Gon Violenza a senso unico 
Glustinb Durano ha voluto for-
nlre al pubblico un quadro 
della condlzione del lavorato-
re itallano. dalle fabbriche ai 
cantieti navali. dalle minlere 
alle campagne. Lo lia fatto da 
uomo di teatro. cercando di 
stilizzare le vastissime testi-
monianze sull'argomento in al-
cune sltuazibnl tipiche, e usan-
do anche ton! e modi diversi, 
dalla denuncia pura e sempli-
ce. dalla documentazlone di-

' retta. all'apologo satlrico. Ci 
verigono cosl forniti, e illustra-
ti. gli impressionantl dati su-
gli « omicidi bianchi »,. sulle 
malattie orofessionali. sull'in-
quinamento, sul supersfrutta-
mento, sullo scandaloso stato 

dei servizi sociali; e. al tempo 
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Riforma della Scuola 
la rivista complota sui problemi doll ' istrui ione 
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stesso, ci si.offre il rltratto. 
grottescamente deformato, ma 
quanto. in fondo. realisttco, di 
quel «padroni» che godono 
t frutti deH'allenazions ope-
raia, nonche del loro servi e 
manutengoli. 

L'impianto scenico (di Cle-
Ua Paladin, come i costumi) 
e molto semplice, consistendo 
essenzialmente d'una serie di 
cubi, dalle facce blanche o 
nere, che, secondo come son 
disposti, possono evocare in 
sintesi i different! Iuoghi del-
I'azione; una efficace colonna 
sonora contribuisce alia riefi-
nlzione ambientale. L'aaf.tac-
co» dello spettacolo e sugge-
istlvo. con la ricostruzlone d'un 
primo processo « ecologlco», 
rlsalente al diciassettesimo se-
colo. e deU'opera, ennnessa a 
tale episodio. di Ramazzini, 
fondatore in Italia della me

dicine del lavoro. Qu.'ndl pas-
slamo d'un balzo (ma attra
verso una classica citazlone di 
Knaels) aJl'attualita: gli 
esempl si snod&no airilroente, 
non sostanziale coerenza, pur 
nel la varleta di tlrobri cui si 
accenhava: per cui unn sketch 
ai llmiti del cabaret pud cede-
re il oosto a una pagina (al-
meno intenzionalmente) llrica. 

il lavoro compluto da Giu-
stino Durano e dai suot com-
pagni, - riuniti nel «Gruppo 
Teatro del Popolo», e gene-
roso, percorso da una sincera 
passione. Si pu6 rilevare, co
me limite generate, la man-
canza di una chlara sottoli-
neatura — interna alia rap-. 
presentazlone — dell'eslstenza 
di forze. polltiche e slndacali. 
antaabnlstiche al domlnlo del 
caDitale; onde'la protesta. ri-
sulta, a tratti, plu lamentosa 
che rabblosa. come nella can
zone sarda (peraltro bella). 
che lo stesso Durano, versati
le come serapre e molto im-
uegnato. «traduce • e argo-
menta per gli spettatori, o co
me nel pur teat raiment* ben 
composto finale, con il merca-
to dei braccianti e delle rac-
coglitricl d'olive su una piaz-
aa del Sud. I mezzi espres-
«<Ivi adottati sono neirinsieme 
giusti: una mimica sobrla e 
funzionale, una dizione pulita 
(oon qualche eccezione). par-
che cadenze dialettali, qual
che inserto canoro (musiche 
dl Nlcotra, Boneschi, Buono-
core) • Resta 1'interrogatlvo: 
a chi ci si rlvolge con Vio
lenza a senso unico, e per 
auale scopo? Un generlco as-
senso o, una partecipazione 
effettlva, una discusslone, che 
port! anche a nuove elabora-
tionl, aggiornamenti, verlfiche 
aella materia teatrale? La 
suelta della sala (una scelta 
che certo non e libera 
almeno non sempre) dlventa 
abbastanza declsiva, a questo 
riguardo. Alia «prima* ro-
mana alle Arti, la platea pre-
«entava larghl vuoti. ma quan-
li e'erano hanno seguito lo 
spettacolo con attenzlone. e 
applaudlto con cordlallta gli 
interpret!; che sono, con Du
rano. Clelia Paladin. - Katia 
Restorl, Una Sastri, Lucio Al-
locca, Mauro Lombardi, Ame
rigo SaltuttU Giovanni Soren-
tl, Mario Socci. s , ; , 

ag. ta. 

sua opera cinematografica, e 
attesa con speciale lnteresse. 
• L'Ungherla torna a Plrenze, 
dopo diversi anni. col Vlgs-
zinhaz di Budapest, che pro-
porra due classlcl russl; Tre 
sorelle di Cechov (10, 11 apri
le) e 11 Diario di un pazzo dl 
Gogol (12, 13 aprile), regista 
Istvan Horvai; mentre piu 
tardl (dal 26 al 29 aprile) ar-
rivera. sempre daU'Ungheria. 
11 Teatro Nazionale delle Ma
rionette, con YHary Janos dl 
Kodaly. La Finlandia, nuova 
per la Rassegna portera 
11 Re . Lear di Shakespea
re, curato. dal regista Kal-
le Holmberg per 11 Kau-
punginteatteri di Turku " (16, 
17. aprile). Quasi nello stesso 
perlodo si terra l'lncontro in-
ternazlonale sul Lear, presie-
duto da Agostino Lombardo, e 
al quale dovrebbero esser pre
senti studios! e teatranti di 
grande prestiglo, dal nostra 
Strehler al polacco Jan Kott, 
dal romeno Penciulescu al sc-
vletico Koslnzev, all'Inglese 
Peter Brook; contemporanea-
mente. si avra la possibility 
dl vedere due Lear sperimen
tali: quello gia noto di Ma
rio Ricci e Tancora inedito 
King lacreme Lear napulitane 
di Leo De Berardinis e Per-
la Peragallo. ' • 

Di turno quindi la Polonia, 
col Teatro Studio di Varsavia 
che, per la regia di Josef • 
Szajna. proporra Witkqcy (18. 
19 aprile). un. condensate di 
quattro fra 1 test! teatrall di 
Stanislaw I. Wltkiewicz, espo-
nente di prima • fila dell'avan-' 
guardia non solo polacca. ma 
europea, negli anni fra le due 
guerre. Poi il Belglo. col Th6-
atre Oblique di Bruxelles. che, 
regista Henri Ronse, ci fara 
assistere (23, 24 aprile) alia 
ripresa di quella • che e con* 
siderata la prima tragedia 
francese. Cleopatra prigioniera 
del poeta cinquecentesco Etien-
ne Jodelle. "•::-. 

A chiusura, la Germania fe
derate. col Woyzeck diBQchner 
(30 aprile) compagnia. Die 
Briicke dl Monaco, regla dl 
Hans-Joachim Heyse, e col-
Principe di Homburg di Kleist, • 
allestito da Peter Stein,.uomo-: 
di^jjunta nel nuo vo. teatro "* " 
desco. per la •Ŝ Hi - - - ^ j v -
•Allesche^.',^fe^ 
ovest (&, • t r ^ g t . T . , , , . . . 
spettacdld, "• nel quale'* laft»-^ 
vrosl di- uh Principe sdmiaiHC 
bulo si identlfica con le traii-
matiche sofferenze dell'autore-
del drarhma, di fronte al fra
gile ordine del.Mondon'sara 
unpo' II pernio della discus;. 
sione del secondo Iricontro in-
ternazlonale dl studl, indetto 
per' gli stessi giorni sul te-' 
ma a Sogno, pazzia, Isteria. in-
conscio nel teatro contempo-
raneo». Ma, a suffragare 11 
dibattito, dovrebbero essercl 
anche due rappresentazionl 
sperimentali italiane Le cento-
venti giornate di Sodoma, da 
De Sade, Compagnia Beat 72 
di Roma, regla di Giuliano 
Vaslllcd e Pinocch.. .ta, da Col-
lodl. Compagnia Teatro Lavo
ro di Roma, regia di Va
lentino Orfeo. 

Tutte le Compagnie saran
no ospiti del Teatro della Per
gola. eccezion fatta per 1 grup
pl dl ricerca. che andranno In 
sedi « decentrate ». Anche que
st'anno ci si e sforzati comun-
que dl consentire soprattutto 
ai glovani di vedere gli spet
tacoli della Rassegna, attra
verso un particolare slstema 
di abbonamento, a prezzi bas-
sissimi. Su tale punto hanno 
voluto . giustamente insistere 
alcuni dei responsabili del
la manifestazione fiorentina 
(Lucchesi, Valoriani, Polac
co), che ieri pomeriggio a Ro
ma, nella sede deU'Accade-
mia nazionale d'arte dram-
matica (11 cui dlrettore Ren-
zo Tian fungeva da anfitrio-
ne), presentavano e argomen-
tavano il programma da noi 
sommariamente qui esposto. 

Arriva sugli schermi ltaliani il film di Casta Gavras 

L'amerikano maestro 
di tortura e repressione 

R a i v!7 

controcanale 

Laurence Olivier 

r: lascera 

lo direzione del 

Notional Theatre 
. LONDRA, 14. 

Sir Laurence Olivier ha an
nunciate ieri sera che Inten-
de. lasciare la direzione del 
National Theatre agli Inizi 
del prossimo novembre. L'at-
tore inglese'— che conserve-
ra l'incarico di «direttore as-
sociato » — sara sostituito da 
Peter Hall, che diventera con-
di ret tore del National Thea
tre a partire dal prossimo 
primo aprile. 
: Olivier, che ha 63 anni. ha 
detto di aver preso la deci-
sione perche" negli ultlml 
tempi era stato'spesso mala-
to. Egll ha precisato che 
quando assunse i'incarico, nel 
1982, Intendeva restare in ca-
rlca fino a costruzlone ul
timata del- nuovo National 
Theatre, sulla riva destra del 
Tamigi; ma, dato il protrar-
si dei lavori. ha decLso di 
non attendere ulteriormente 
U loro compimento, previsto 
fra due anni. ; 

Quest'anno Olivier reciters 
in due dramml allestiti dal 
National Theatre: Sabato do
menica e lunedl di Eduardo 
Da Plllppo e Th« party dl Tre
vor GTifflth*.. 

Ancora una volta la censu-
ra italiana si e voluta vergo-
gnosamente wmettere In mo-
stra» vietando ai minor! di 

quattordici anni L'amerikano, 
11 nuovo film di Costa Gavras 
che uscira, sui nostri scher
mi, la prosoima settimana. 

In una conferenza stampa a 
Roma — alia quale erano pre
senti lo stesso Gavras, Franco 
Solinas che insieme col regi
sta e l'autore della sceneggia-
tura, l'attore Jacques Perrin 

; nella sua veste, pe,r6, di pro-
duttore - del film, e Renato 

Salvatori che- nelVamerikano 
e il capitano Lopez della poli-
zia uruguaiana — il distribu-

• "tore del film * ha raccontato 
.' come la cdmmissione di cen-
sura abbla chiesto prima 11 
taglio di cinque e poi di tre 

wbreyi,inquadrature. e preclsa-
"mehte di qbelle che mostra-
np-i slstemi di tortura cui 
la polizia brasiliana sottopone 
•i prlgionle'rl * polltlci. Per 
l'esattezza si tratta di una 
a lezione » nella quale, per co-
stringerli a parlare, i prigio-

• nierl; vengono sottoposti alia 
appllcazlone d! scariche di 
etettricita che colpiscono gli 

" organ! genitali. ' • 
A %* A> presclndere dalla impo- . 

ibtte polltlca del film, che-
»n oi .vriguarda^ — harino; 

jtto" l^cehsoti -^ con queste-
ifene il film'non pu6 esserc 

ftinraesso'alla visione dei mi' 
•nori di quattordici anni». In 
attesa dell'appello gli autori, 
il produttore e 11 distributore 
hanno deciso dl accettare 11' 

jdlvieto.e- permettere, quindi, 
al film di uscire nella sua edl-
zione Integrate. . . . -

•• - Ma e'e da supporre che le 
scene di. tortura siano solo un 
appigllo al quale 1 censor! 
vogliono attaccarsi per evi-
tare che un film come L'ame
rikano venga visto anche dal 
glovanlssiml. • 

In occasione della sua uscl-
ita In Prancla, ci slamo gia 
occupati di questa opera ci-

. nematografica dl Costa Ga
vras. la quale narra la storia 
dl un americano, agente del 
servizi speciali, inviato in va
ri paesi dell'America latlna 
(Brasile. Santo Domingo, 
Uruguay) per organizzarvl la 

. repressione. 
In particolare. il film rac-

, conta 11 sequestro. da parte 
dei tupamaros urugualanl, di 
questo americano, il suo in-
terrogatorio. la richiesta del
la liberazione dei priglonieri 
politic! In cambio della vita 

• dell'agente. la repressione da 
. parte della polizia uruguala-
" na. l'uccisione dell'americano. 

• SlaOosta Gavras. sia Fran-
' co' Solinas hanno tenuto a 
sottolineare come il film sia 
basato esclusivamente su fa^ 
tl e document! veri. D'altra 
parte anche il protagonista 
della storia — Impersonate 
nel film da Yves Montana — 
e reale. Philip Michael San-
tore '—• questo e il nome nel 
film —- e reahnente esistito. 
si chlamava Daniel Mitrione 
ed oper6, per conte degli 
USA. nei paesi dell'America 
latlna. dal 1962 al 1970. quan
do fu sequestrate e poi ucciso 
dal tupamaros. 

Solinas ha detto di essersl 
trovato a Montevideo in oc
casione dello scoprimento di 
una lapide nella questura in 
cui si ricordava «il compagno 
di lotta v, e cioe Daniel Mi
trione, ad un anno dalla sua 
morte. Contemporaneamente, 
aU'Accademia di polizia di 
Washington, veniva scoperta 
un'altra lapide In ricordo di 
un altro torturatere uru-
guaiano. 

n tema del film e, dunque. 
ringerenza diretta degli Stat! 
UnitI nei paesi dell'America 
latlna e 1'azione vlolenta del-
rimperialismo americano con
tro ogni movimente di libera
zione. 

Vogliamo dare qui, ai no
stri tetter!, qualche altro da
to di cronaca raccolto ieri. 
nel corso della conferenza 
stampa. 

II film e state girato nel CI-
le, che ha messo a disposizio-
ne le sue attrezzature tecni-
che. • In Cite non esiste cen-
sura — ha detto Gavras — e 
in questo paese si fa del 
buon cinema che, purtroppo, 
e ancora poco conoscluto ». 

Per quanto rlguarda la pro
duzione, Jacques Perrin — 
che si e definite produttore 
solo di certi film che lo lnte-
ressano e che si considera 
personalmente solo un attore 
— ha fornito element! sul co-
sto del film: un milione e 
ottocento mila dollarl (un po' 

fiiu di novecento mllionl di 
Ire), di cui un terzo e stato 

antlclpato dalla societa che 
dlstrlbuira 11 film negli SU-
tl Unlti e che con questo lar
go Impagno finanslarlo ha vo

luto assicurare la piu ampia 
diffusione deU'opera cinema
tografica. 

II film, che e uscito In Pran
cla col titolo Stato d'assedio, 
vlene presentato in Italia, col 
consenso degll autori, come 
L'amerikano, col «k». La 
splegazione di questo «k» e 
doppia. «Non volevamo, per 
prima cosa — lia detto Ga
vras — offendere l'altra Ame
rica. quella, cioe, che con-
danna e si batte contro i sl

stemi alia Mitrione; In secon
do luogo e proprlo cosl che 
" l'altra America" chlama 
1'America del torturatorl fa-
cendo riferimento, con il 
"k", alia sigla del famlge-
rato Ku-Klux-Klan ». 

m. ac. 

Nella foto: Yves Montand 
in una significativa inquadra-

' tura deH'Amerlkano. 

le prime 
Musica 

;;•••".. Michele 
Campanella 

Un programma interessante 
e davyero ottimamente inter-

' pretat^, • quello del concerto 
dell'alfera.. sera all'Audltorio 
del Ban I^one^Magnavs.^., 
' .11 pianista: Michele Campa-' 
nella.ha comlhciato 'col pre-
sentare sette Sonate di Dome-
nlco Scarlatti, - riuscendo a 
mantenerne, con la leggerezza 
del tocco e con la nltidezza 
del suono (ma abbiamo nota-
tb, qua e la, qualche Impuri-
ta) l'ihequivocablle segno cla-
vicembalistico; poi ha esegui-
to la. bella Sonata in do mag-
giore di Muzio Ctementi, il 
cui geniale pianlsmo antlclpa 
cosl evldentemente quello bee-
thiovehlano; • per ;- concludere 
con due Sonate di Serghei 
Prokofiev, la Terza Op. 28 In 
la minore e YOttava Op. 84 in 
si bemolle maggiore. 
' L'accostamento ' di queste 
due ultlme opere a quelle di 
Scarlatti e di dementi ct ha 
permesso di apprezzare - me-
glio - le caratteristlche « clas-
siche » della scrlttura di Pro
kofiev: saldo impianto tema-
Uco, logica della costruzlone. 
fluldita del discorso musicale. 
Un flume di invenzionl. in-
somma. condite con dlfflcolta 
tecniche tall da mettere a du
ra prova qualsiasi rnterprete; 
ma Campanella ne e uscito 
con - tanta disinvoltura che 
poi, acclamatissimo, ha esegul-
to fuori programma addlrit-
tura una massacrante Rapso-
dia ungherese di Liszt. E dire 
che il pubblico, insaziabile ed 
entusiasta. avrebbe voluto an
cora almeno un altro bis! 

'-•'• vice 

Teatro 

Grande 
rappresentazione 
per la morte di 
Sante Caserio 

Ormai troppo spesso 1 dt-
pliant dicono tutto e gli spet
tacoli poco o niente, si tratti 
di teatro «tradizionale » o di-
chiaratamente - sperimentate. 
Le vere «grandi rappresenta-
zioni» sono. infattl. quelle che 
rlfiutano le esplicite e accu
rate « presentazioni » e che si 
affidano alia forza di convin-
zione del linguaggio teatrale. 
Purtroppo. non e questo 11 ca-
so della Grande rappresenta
zione per la morte di Sante 
Caserio, proposta alia Rln-
ghiera dal Gruppo Libera di 
Bologna. II teste di Arnaldo 
Picchi (realizxato con l'aluto 
degli attori Bianca Pirazzoli, 
Roberto Picchi. Betta Muncr, 
Renzo Morselli. Giovanni Mo-
retU, Luigi Monfredini. Carlo 
Micheli. Maurlzio Magrl. Va-
lerio Pesti, Paola Fiore Do
na tl, Angela Cara, Youla Bie-
ta, Sira Benetti) intende rie-
vocare critlcamente la flgura 
storico-ldeologica di Sante Ca
serio. 11 fornaio anarchlco che 
nel 1894 uccise a Llone 11 Pre-
sidente Camot e vuole essere. 
tra le altre cose, nvariazione 
sul tema deU'inutillta del bel 
gesto e variazione sul ramma-
rico per tale inutillta. Re
quiem. Varlaaione su questo 
requiem; un solo coltello non 
conta, dleclmlla contano dl fl-
curon, come da dipliant, e 
l'intenzione appare fin trop
po giusta. 

Nel « gran finale », per sot
tolineare la neceasita del su-
peramento dell'lndivlduaUsmo 
anarchlco In favor* dl una 

comune lotta dl classe. tutti 
gli attori alzeranno iT braccio 
col pugno chiuso. Ma si tratta 
sempre di una nota didasca-
llca, presentata e mai esprcssa 
nel corso dello spettacolo. de! 
plU monotonl e snervanti ap-
parsi alia Ringhleria. Che cosa 
resta di Sante Caserio, del te
ma. politico deU'anarcRismo, 
nel, t^sto e jriella^rappj^jjenta-
zlorie di Arrialdo. Picchi?^ Non 
Testa nulla, salVo il iidme che 
ascoltlamo plu volte all'lnter-
no di una « messa in scene» 
organlzzata da «baronl arcl-
pretl ecc.». per un Sante Ca
serio, killer e attore senza co-
scienza e strumento del po-
tere. - - -• ••.• r ••••.••. • 

' Su un : palcoscenico pavi-
mentato con carte da gioco 
giganti (abbiamo pensato al 
« solitario » di Caserio, . ma 
perch6 allora invitare anche 
11 pubblico?), gli attori in cal-
zamaglia si parlano addosso, 
urlano e compiono varie esi-
bizioni mimico-gestuali e grot-' 
tesche sulle note di antichi 
strumenti musical!. La stillz-
zazione, tuttavia, sembra ri-
fiutare la sintesi, una possi-
bile chiarezza di discorso. e 
i segni si susseguono ai sim-
boll all'interno dl una muta 
equazione caballstlca. . 

Si tratta piuttosto dl una 
« variazione » suU'lncomunlca-
billta, del rifiuto sistematico 
del razlonale In : favore del-
l'intuitlvo individuate e astrat-
to. Si tratta proprlo dell'omag-
gio all'artista anarchiste. iro-
nia della sorte. II gesto di 
Sante Caserio rivive ancora 
obbiettlvamente In una rap
presentazione che vorrebbe es-
seme la critica: non a caso si 
legge ancora nel dipliant che 
s nella rappresentazione tutto 
accede come a casaccio...». Gli 
applausi. anche se poco con-
vinti, non sono mancati. e si 
replica. 

vice 

Morto l'attore 

Stacy Harris 
LOS ANGELES, 14. 

E' morto ieri nella sua vil
la di Los Angeles il caratte-
rista americano Stacy Harris. 
Secondo 1 medici, l'attore, 
che aveva 54 anni, e rimasto 
vittima dl un attacco car-
diaco. 

Harris era molto noto In 
America soprattutto per le 
sue interpretaxlon! tetevlslve. 

Sullo schermo 

« Lettere do 

Sodoma » 
Maurlxio Ponxl sta prepa-

rando un nuovo film, Lettere 
da Sodoma, tratto dal roman
zo omonimo di Dario Bellez-
za. Alia sceneggiatura parted-
pano, oltre a Ponzi e a Bel-
tezza, Cesare Frugoni e Sandro 
Parenzo; la supervlsione e el-
fidata ad Alberto Moravia. 

Al centra della storia — co-
m'e noto — e Marco, Innamo-
rato del giovane Luciano e os-
sessionato dalla persecuzlone 
dl un polizlotto, che riusclra 
a trasformarlo in delatore, e 
deH'amata e odlata Aspasia, 
immaglne deformata dei sen
timent! a cui 11 protagonista 
vorrebbe ancora credere.. 

Lettere da Sodoma verra 
I girato Interamente a Roma. 

> I VIAGGI INUTILI — De-
cisamente, con la serie Uomi
ni del mare di Bruno Vailati, 
la televisione italiana offre il 
plu vistoso slmbolo della sua 
telidenza a regredire verso la 
infanzia del mezzo narrativo 
cinematografico prima ancora 
che televisivo. La serie, infat-
ti, non si propone nemmeno 
come una «inchiesta», sia 
pure alia maniera avventuro-
sa e non sempre precisamente 
scientiflca di un Cousteau: 
si propone, con un candore a 
tratti perflno disarmante, e-
sclusivamente come una ripe-
tizione o meglio ancora una 
rimasticatura del piu tradi
zionale, abusato e consumato 
« servizio di viaggio ». Siamo, 
insomma, nei limiti del docu
mentary folkloristico che 
viene propinato nei cinema 
(ma forse soltanto ormai in 
quelli di seconda visione) co
me un riempitivo d'uttesa tra 
fine ed inizio del film in car-
tellone; e con una differenza 
in meno: che al cinema, se 
non altro, e'e il colore a ren-
dere piu animata e meno ov-
via qualche sequenza sotto-
marina. 

Non e soltanto Vovvieta. 
tuttavia. a rendere irritante 
Vimpresa narrativa di Vailati. 
Badiamo, ad esempio, all'ul-
tima puntata dedicata — si 
fa per dire — alia Polinesia. 
Rifacendo il verso a certa let-
tefatura «scientificogeografi-
ca» del primo ottocento si 
pretende infatti di costruire 
— intorno ad una serie di ri-

prese sottomarine — MM rac-
conto sulle condizioni di vita 
e sul costume quotidiano de
gli abitanti delle isole poline-
slane;; trattandole quasi che 
queste fossero ferme ai tem
pi di Gauguin (il pittore fran
cese dell'ottocento citato dal-
lo stesso Vailati). Ne emerge 
un ritratto di «isole fellci» 
fatto di false notazioni che 
oggi non trovano piu posto 
nemmeno nelle frettolose ma 
ben piu curate informazioni 
turistiche degli albi settima-
nali per ragazzi. Un ritratto 
fuori del tempo e della real-
ta che ha I'unico scopo — 
probabilmente — di collocare 
anche «/a natura» in un lim
bo ideate ed astratto che, 
chissd perche poi, dovrebbe 
renderla piu bella e affasci-
nante di quel che realmente 
non sia. " ••' • ' • 

Forse se il commento ta-
cesse o fosse restituito alle 
dimensioni di una moderala 
informazione; se da un'ora di 
trasmissione fossero estratti 
i quindici o venti minuti che 
pure forniscono qualche se-
quenza non priva di interes-
se, Uomini del mare potreb-
be ancora avere un senso. Ma 
sarebbe, a ben considerare, 
un programma privo dell'im-
portanza che la RAI vuole at-
tribuirgli e che non merite-
rebbe dunque, soprattutto, 
tanta spesa e tunto spazio. 
Sarebbe, oltre tutto, un altro 
programma. 

vice 

oggi_ vedremo 
E ORA DOVE SONO? (2°, ore 21,20) 

Rose Parks, alia quale e dedicate 11 servizio dl stasera 
curato da Mauro Calamandrel e Maria Boslo. ebbe un mo
menta di grande notorieta Intorno al 1955: nel dicembre dl 
quell'anno, infatti, fu protagonista di un gesto allora conside
rate « clamoroso ». Rose Parks, una donna di colore, si rifiutb 
dl cedere il proprio posto in autobus ad un uomo bianco e ven-
ne addirittura arrestata per questo motive La Parks fu la pri
ma donna negra d'America a ribellarsl alle disgustose discri-
minazioni razziali imposte d&M'establishment statunitense. Og
gi. Rose Parks e alia testa di un movimento pacifista che si 
ispira ai principi di Martin Luther King. ' ' •' 

OLENKA (1°, ore 21,30) 
Va in onda questa sera la prima puntata di un nuovo sce-

neggiato televisivo di Alessandro Brissoni e Mlta Kaplan — di-
retto dallo stesso Brissoni ed Interpretato da Osvaldo Ruggie-
ri, Giusi Raspani Dandolo, Paolo Carluil, Carla Romanelll, Car
lo Bagno, Dino Perettl. Luciano Melani — tratto dal romanzo 
Dramma di caccia dl Anton Cechov. 

Olenka narra di una giovane e belllssima contadina russa 
che decide di sposare un anziano vedovo, padre di due figli. 

• pur di sottrarsi alia grlgia vita di campagna che l'ha resa In-
sofferente e smaniosa di affermarsi in societa. 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,35) 
La trasmissione a quiz condotta da Mike Bongiorno presen

ts questa sera due agguerriti concorrenti pronti a sfidare 11 
campione Angelo D'Urso. II primo si chiama Costanzo Colapie-

' tra e si presenta per 11 cinema itallano, francese, inglese e sta-
' tunltense dal '35 al 1970; il secondo e il giovanlsslmo studente 
. Giahadolfo Gasperinl, esperto dl letteratura italiana. • 

programmi 
TV nazionale 

9.45 

12.30 
13.00 
13.30 
14.00 
15.00 

17.00 

17.30 
17,45 
18.45 

19,15 

Trasmlsslonl scola-
stiche 
Sapere 
Nord chiama Sud 
Telegiornale 
Cronache italiane 
Trasmissloni scola-
stiche 
La strada verso la 
Luna 
Telegiornale 
La TV dei ragazzi 
Sapere 
Quinta puntata di 
11 fumetti». 
Turno C 

19,45 Telegiornale sport -
Cronache italiane 

20.30 Telegiornale 
21,00 Tribuna sindacale 

Dibattito a due: 
' CGILConfindustria. 

21.30 Olenka 
Sceneggiato televisi
vo 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
18,30 Protestantesimo . 
18.45 Sorgente di vita 
21.00 Telegiornale 
21,20 E ora dove sono? 

• Rose Parks » 
21.35 Rischiatutto 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Or* 7 , 8. 
12, 13 ,14, 15, 17, 20, 21 
e 23) 6: Mattutino musicale; 
6,42: Almanaccoi 6,47: Come 
e percbe; 8,30: L* cajuoni del 
mattino; 9: Spettacolo; 9,15: 
Voi ed ioj 10: Speciale GR-. 
11,20: Settimana corta; 12,44: 
Made in Italy; 13,15: I I giove-
di ; 14: Quarto programma; 
15,10: Per voi giovani; 17.05: 
I I girasole; 18,55: Intenrallo 
musicale; 16.40: Programma per 
i ragazzi; 19.10: Italia che la-
vora; 19,25: I I gioco nelle 
parti; 20,20: Andata e ritornoi 
21.15: Tribuna politics; 21.45: 
Programma da stabilire; 22,15: 
Musica 7; 23,20: Concerto del 
quartette di Tel Avhr. 

Radio 2° 
CIORNALC RADIO • Ore 6,30. 
7.30, 8 ^ 0 , 9 .30 ,10 .30 , 11.30, 
12.30, 13.30, 15.30, 16.30. 
18.30. 19.30. 22,30 • 24; 
6: I I mattinicrej 7.40: Buon-
giorno; 8,14: Tre motivi per te; 
8,40: S U M ! e color! dell'ortbe-
ttra; 9i Prima di fpendere; 
9,35: Una musica in casa vo-

stra; 9 ^ 0 : Storia 4] una ca-
pinera di Giovanni Verga; 
10,10: Canzoni per tutti; 10.35s 
Dalla vostra parte; 12,10: Tra-
smissioni regionali; 12,40: Al
to gradimento; 13.35: E* tem
po di Caterlna; 13,50: Come 
• pertfte; 15: Su di giri; 14,30: 
Trasmissioni regionali; I S : Pun-
to interrogativo; 15,40; Cara-
raii 17.30: Speciale GR; 17.45: 
Cfaiamate Roma 3131 ; 19.55: 
Canzoni senza pensieri; 20.10: 
Formato Napoli; 20,50: Super
sonic; 22.43: Tua per sem
pre, Claudia; 23,05: Toujour* 
Paris; 23.25: Musica leggera. 

Kadio T 
Ore 9.30: Musica seria; 10: 
Concerto di apertura; 1 1 : La 
Radio per le Scuole; 11.40: Mu
siche italiane d'oggi; 12,15: L« 
musica nel tempo; 13,30: In
termezzo; 14,30: Concerto sla-
fonrco-. 16: Uederistlca; 16.30: 
I I eenzatitoloj 17.20: Oasse 
nnica; 17.35: Appuntamento 
con Nunzio Rotondo; 18: Noti-
zie del Terzo; 18,45: Pagina 
apetta; 19.15: Concerto di ogni 
sera; 20i Sancta Sanctonnn op. 
2 1 ; 2 1 : II Giomale del Terzo. 

EMT0RI RIUNITI 

ANGELA DAVIS 

NEL VENTRE 
DEL MOSTRO 


