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commissione 

al Senato 
Alia commissione Pubblica 

Istruzione del Senato si 6 di-
scusso sui provvedimenti go-
vernativi a favore della liri-
ca e delle attivita musicaii. 
Si tratta di un finanziamento 
di 100 milfardi per coprire i 

- deficit degli enti a tutto il 
1972 e di 30 miliardi per pa-
reggiare i bilanci del '73. 

I senator! comunisti nella 
seduta di ierl hanno ribadito 
la richiesta gia formulata nel. 
la precedente riunione, che la 
approvazione dei finanziamen-
ti sia vincolata alia discus-
sione e all'approvazione di 
una legge generale per la ri-
forma dell'attivita musicale. 

Questa richiesta prelimina-
re — sulla quale si sono 
espressi in senso favorevole 
anche i senatori del PSI — 
e motivata dalla esigenza di 
giustificare gli investimenti 
statali con una ristrutturazio-
ne dell'organzizzazione della 
vita musicale tale da garanti-
re la diffusione di questa at
tivita culturale tra tutti gli 
strati social! e in tutto il ter-
ritorio nazionale. In concreto, 
la compagna Valeria Bonaz-
zola ha chiesto che nel testo 
della legge attualmente all'e-
same sia gia introdotto il 
principio secondo cui, a parti-
re dal 1974, il finanziamento 
dovrebbe essere legato ad una 
riforma radicale che preveda 
la delega alle Regioni delle 
attivita musicaii. 

II ministro del Turismo e 
dello Spettacolo. Badini Con-
falonieri, ha affermato la sua 
piena disponibilita per l'ap-
provazione della legge di ri
forma entro il 1973 ed ha ac-
cettato, su proposta dei co
munisti. che la discussione 
abbia inizio nell'ultima deca
de di maggio sulla base dei 
progetti di legge presentati 
dal PCI e da altre forze po
liticise. 

La discussione dei sint;oli 
articoll delle due proposte go-
vernative di finanziamento e 
stata rinviata a martedi 8 
maggio. In quella sede il 
gruppo comunista presentera 
alcuni emendamenti gia diret-
ti ad ottenere impegni precl-
si per una riforma organica. 

La Settimana 
del cinema 
bulgaro ha 
preso il via 

Si e aperta ieri a Roma la 
Settimana del cinema bulgaro. 
In mattinata, la delegazione 
dei cineasti bulgari (composta 
di Gheorghi Stoianov-Bigor, 
president* della Cineteca na
zionale, di Emil Petrov e di 
Vassili Akiov) e stata in visi-
ta al Centro sperimentale di 
cinematografia — che ha or-
ganizzato la rassegna — dove 
e stata accolta dal direttorc, 
Roberto Rossellini, e da alcu
ni funzionari. Al cordiale in-
contro erano presenti il com-
pagno Umberto Terracini, pre-
sidente dell'Associazione Ita-
lia-Bulgaria, lo ambasciatore 
bulgaro a Roma. Boris Tzet-
kov, personality dell'arte e 
della cultura italiane e i rap-
presentanti delle ambasciate 
deH'URSS e di altri paesi. 

Rossellini, Stoianov-Bigor e 
Terracini hanno sottolineato 
nei loro discorsi il valore de!-
l'amicizia tra i popoli. della 
quale il cinema e la cultura in 
generale devono essere sempre 
piu sostenitori e diffusori. 

Nel pomeriggio sono comin-
ciate le proiezioni al Cinema 
Planetario: il primo film pre-
sentato e stato // corno di 
capra. 

E' ripreso 
a Nancy 

il Festival 
NANCY, 3 

Gli spettacoli de! Festival 
teatrale di Nancy, che erano 
stati sospesi in seguito ad al-
euni incidenti tra dimostranti 
e polizia verifieatisi nella cit
ta in occasione del 1. maggio. 
*ono regolarmente ripres: ie
ri. La manifestazione inter-
jiazionale si chiudera dome-
nica pomeriggio-

< Tanto tempo f a » in scena a Roma 

Pinter-Visconti: un 
incontro a mezza via 

La commedia dell'autore britannico, tutta ambiguita e sottintesi, si tra
duce nelle mani del regista italiano in uno spettacolo di corposa evidenza 

Finalmente sugli schermi 

Trevico-Torino 
sta arrivando al 
grande pubblico 
La storia di un giovane emigrate- meridionale a To
rino nel film realizzato da Scola con un felice equi-
librio tra documentazione e costruzione narrativa 

Dl Trevico-Torino si e par-
lato ripetutamente su queste 
colonne: dalle Giornate del 
cinema italiano a Venezia al 
Festival nazionale deWUnita 
a Roma, al Festival del Popo
li a Firenze, non trascurando 
numerose altre occasion!, il 
film dl Ettore Scola ha potu-' 
to gia toccare diverse zone 
di quel pubblico popolare e 
giovanile, che soprattutto do
vrebbe essere suo. Ora Tre
vico-Torino (segnalato, nel 
frattempo, anche dal sinda-
cato nazionale critici cinema-
tografici Italian!) entra nella 
« normale » distribuzlone: sa-
bato scorso a Milano, ieri a 
Roma; prossimamente, si 
spera, in importanti regioni 
come rEmilia e la Toscana. 
II titolo si e allungato, ag-
giungendosi a quella originate. 
cosl efficace e spoglia, la di-
citura supplementare Viaggio 
nel Fiat-Nam, con un richia-
mo (abbastanza tortuoso, a 
nostra giudizio) alia FIAT, al 
suo « regno », alia lotta con-
tro 11 suo strapotere. 

• Per lavorare alia FIAT, ar-
riva a Torino da Trevico, un 
paese della provincia di Avel-
lino. ii giovane Fortunato: tl 
posto ce l'ha, ma e tutto il 
resto che gli manca, in una 

A Montreux 
un premio anche 

per la RAI-TV 
GINEVRA, 3 

La Svezia, gli Stati Uniti e 
l'ltalia hanno riportato i mas-
simi premi del Concorso in-
temazionale di varieta televi-
siva, che si e conclaso oggi a 
Montreux. A questa tred;coM-
ma edizlone della a Rosa 
d'oro» hanno parteeipato 24 
paesi con ventisette program-
mi. 

Ed ecco l'attribuxione dei 
principaii premi: «Rosa d'oro» 
alia trasmissione svedese The 
Nsvip's, alia quale e stato an
che attribuito il premio del'.a 
stampa; « Rosa d'argento » al
ia ABC statunitense per The 
Julie Andrews hour; « Rosa di 
bronzon alia RAI-TV per Se 
rata con Carta Fracci. 

U premio dslla Citta di 
Montreux riservato all'opera 
considerate la piu allegra, e 
stato attribuito alia NR di 
Oslo per The international 

l-towall show. 

Assai festeggiato, a Roma, 
il ritorno di Luchino Viscon
ti al lavoro teatrale: unq scel-
to pubblico di invitati (molti 
i nomi illustri della scena e 
dello schermo) ha accolto la 
fine dello spettacolo, all'Ar-
gentina, con insistent! cordia-
lissimi applausi, che accomu-
navano i tre interpreti e il re
gista, presente in un palchet-
to. Parliamo dell'anteprima di 
mercoledi sera; ieri sera e'e 
stata poi la prima,* e da oggi 
si svolgono le repliche, pre-
vedibilmente affollate. 

II testo che si rappresen-
ta e, come i lettori gia san-
no, Tanto tempo fa (titolo ori
ginate: Old times, letteralmen-
te « Vecchi tempi») di Harold 
Pinter, autore di punta del 
moderno teatro inglese, e tra 
i piu discussi. Torna qui il ca-
ratteristico tema deil'« mtru-
sione », ricorrente in Pinter: 
due coiniugi. Deeley e Kate, 
ricevono la visita di un'amica 
di quest'ultima, Anna. Sono, 
tutti e tre, poco sopra la qua-
rantina e i fatti che rievoca-
no appartengono alia loro 
prima giovinezza. Tra Kate e 
Anna e'e stato, forse, qualcosa 
di piu che la solidarieta af-
fettuosa di due piccole impie-
gate, con pochi quattrini e 
una gran voglia di vivere. For
se, in certc modo, l'« intruso » 
e stato allora lui, Deeley. Ma 
forse Deeley e Anna si sono 
pure cor.osciuti, e Anna e sta
ta poi soppiantata da Kate, 
che l'ha mentalmente uccisa, 
senza riuscire tuttavia a can-
cellarne l'immagine (in se? in 
Dpeley? in entrambi?), ora 
di nuovo emergente dal pas-
sato. 

L'awerbio «forse» e di 
prammatica, in tali cast. Non 
si pud escludere, del resto, 
l'ipotesi cite Kate e Anna sia-
no la stessa persona in due 
diversi aspetti: un « doppio » 
l'una deH'altra, come piace-
rebbe in particolare a Ge-
rardo Guerrieri, il quale ha 
curato la versione del dram-
ma (forse si potrebbe par la-
re di adattamento). La conno-
tazione sociale dei personaggi, 
per contro, non ha eccessivo 
rilievo; ma vale la pena di 
notare che Deeley e un regi
sta tele.'isivo, specializzato in 
inchief.te di successo. qua e 
la per il globo, e che questa 

sua vocazione ep:dermicamen-
te inquisitoria (unita a sue 
antiche smanie di «guardo-
ne») fa da umorLstico con-
trappunto alia frustrata ricer-
ca di una verita sfuggente nel 
perimetro familiare. 

Forse una critica stringente 
della borghesia intellettuale di 
oltre Manica non e al som-
mo delle intenzioni di Harold 
Pinter; sebbene la sua rolla-
borazione di sceneggiatore ci-
nematografico con Joseph Lo-
sey (si pensi soprattutto ad 
Accident) abbia da to frutU 
notevoli In tal senso. Si trat
ta. comunque, di motivi diffi-
cilmente traducibili. Cos), se il 
coiTimediografo spinge al pa 
radosso la capacita elusiva di 
una lingua Dur cosi concreta 
e pratica come quella del suo 
paese, non sara facile trovar-
gli un corrispettivo nella no
stra. 

Nello spettacolo di Viscon
ti. come si sa, l'azione ha svi-
luppo airintemo d'una pe-
dana quadrata, collocata nel 
centro della platea (la co-
struz:one e di Mar;o Garbu-
gliai. come un ring per incon-
tri di pug'lato. o piu semplice-
mente come una casa di cui 
non la sola a quarta pare-
te ». ma tutte siano divenute 
trasparenii ai nostri occhi: e 
un basamento di mattoni, 
qualche -.ncorniciatura di fi-
nestre o di porte (da una si 
accede alia passerella che con-
sente i snixata e 1'uscita de-
gl: atton). uno scarno mo-
b.ho ci ricordano la struttu-
ra domestica, men tre il suo-
no inicrmittente del gone 
scandisce le riprese del « com-
battimento». Impianto fasci-
noso, quantunque tale appa-
recchiatura non incida poi in 
profondo nell'interpretazione 
dcU'opera D'.remmo che. nel 
primo del due brevi atti (ese-
guiti senza intervallo), Viscon
ti si sia tenuto piu stretto alia 
Iettera di Pinter: 1'intonazione 
del dialoghi. Ie pause cali
brate, gli stessi sobri movi-

nienti, quell'atmosfera sospe-
sa e guardinga sono nella so-
stanza quelli che Tanto tempo 
fa suggerisce, in modo espli-
cito o implicito. 

Ma. al secondo atto. il regi
sta tende a dar corpo ai fan-
tasmi: il ricordo di Deeley, 
del suo primo supposto in
contro con Anna, si materia-
lizza in un'accesa e anche 
stridente visualita; piu oltre, 
1'uscita di Kate dal bagno. for-
zando alquanto il cerchio del
le attenzioni tutte verbal! e in-
dirette di cui la gratificano 
Deeley e Anna, offre spunto a 
un morbido accostamento dei 
tre personaggi, che contraddi-
ce uno degli elementi di fon-
do della situazione: 1'incomu-
nicabilita, l'impossibilita di 
toccarsi davvero sia con pa
role sia con gesti. Da que
ste sequenze sembra esser d".s-
sipato. oltre tutto, ogni dub-
bio sulla vecchia relazione esi-
stente fra Anna e Kate: 1'am-
biguita diventa qui tutta sco-
perta, e si concentra sul pia
no erotico. 

In definitive, Visconti con-
sidera con interesse la dram-
maturgia di Pinter, ma non 
la sente troppo affine a se. Al-
tra cosa era per lui, si capi-
sce, proporre neH*immediato 
dopoguerra U Sartre di A por
te chiuse: da auelP« inferno 
a tre» si.risaliva abbastanza 
agevolmente alia societa e al 
mondo in tumulto. Non e 
peraltro un caso che, nella sua 
lunga e geniale attivita in 
teatro. Visconti non si sia mai 
confrontato con Pirandello (e 
solo una volta con Strind-
berg). II suo primo contatto 
con uno dei maestri dell'« as-
surdo» ha prodotto dunque 
una rappresentazione suggesti-
va, ma dove il regista e l'auto-
re finiscono per situarsi a una 
certa distanza. non senza re-
ciproche invasioni di cam-
po, e tuttavia come entita di-
stinte. le quali si sovrappon-
gono piu che combaciare: da 
un lato dominando sempre 
la propensione a incarnare 
in sanguigne presenze fisi-
che anche i sogni e le memo-
rie e gli impulsi piu segreti. 
dali'altro 'a sottigliezza e la 
doppiezza di un linguaggio che 
fa velo alle case e alle per-
sone, ma ne dimostra poi co
me in una spettrografia gli in-
terni lineamenti. 

Alto esercizio, comunque, di 
tecnica teatrale. che consente 
alle due attricl. soprattutto. 
di figurare al meglio (o qua
si) delle loro possibilita, sot-
to la guida sicura ed esperta 
di Visconti. Valentina Corte-
se e Anna, con rara finezza 
e proprieta di accenti; Adriana 
Asti e Kate, molto giusta in 
quella suz. espressione apprdn-
siva e sor\-eg!iata. di vittima 
che si fa poi carnefice. Di 
buon effetto complessivo, ma 
piu esterno e con qualche in-
certezza dovuta forse aH'emo-
z:one, il Deeley di Umberto 
Orsini. Delle lietissime 3cco-
glienze si e detto ali'inizio. 

Aggeo Savioli 
Nella folo: una scena del

la commedia. 

Convegno-festival a Roma 

Al setaccio la 
tecnica musicale 

degli anni '50 
Boris Porena ha dato il via alia manifestazione 
promossa dalla Filarmonica con un'analisi retro-
spettiva di opere e autori del discussp periodo 

Si e avviato, nella Sala Ca-
sella, il Convegno-festival pro-
mosso dall'Accademia filarmo
nica - romana sul tema La 
a nuova musica» negli anni 
'50. La fase preliminare del 
Convegno e articolata in tre 
momenti, intesi a illustrare 
gli aspetti tecnici della musi
ca in quel periodo. 

E' Boris Porena che presen-
ta questo particolare momen-
to della storia della cultura 
europea, attraverso un'analisi 
retrospettiva della musica di 
quel tempo. II Porena vuole 
rivolgersi soprattutto ai piu 
giovani, a coloro che non pos-
sono rivivere culturalmente 
quegli anni e quella proble-
matica musicale. 

La prima conversazione 11-
Iustrava L'tntegrazione dei co-
dici. II messaggio musicale — 
spiega Porena — e tributario 
di una serie di codici. Le note 
sono un codice, il ritmo, il 
timbro, il comportamento 

Duilio Del Prete 
al 4 Venti 87 

Duilio Del Prete presenta 
questa sera al a 4 Venti 87» 
Dove correte, nel corso dl una 
delle serate-spettacolo orga-
nizzate dal Centro di studi. 
produzione e diffusione au-
diovLsivi. 

Pietrongeli 
al Folkstudio 

Nella serie dedicata alia mu
sica popolare italiana il Folk-
studio presenta questa sera 
e domani sera alle ore 22 un 
recital di Paolo Pietrangeli. 
n popolare interprete presen
tera le sue canzoni di lotta. 
dalla vecchia e notissima Con-
tessa alle piu recenti. 

Nella trasmissione di ieri sera 

La Migliari conserva il 
titolo a Rischiatutto 

Maria Luisa Migliari, la 
oampionessa gastronoma di 
Calice Ligure. ieri sera ha vin-
to ancora a Rischiatutto. II 
suo monte premi si e arric 
chito di 4 milion: e mezzo ed 
ha raggiunto quota 14 milioni 
e 560 mila lire. 

La vittoria di Ieri sera c 
stata un po' piu soffcrta del
le precedent!. Mentre uno de
gli sfidanti, l'insegnante Al
berto Cusimano, esperto nel
la storia della Sicilia e di Ro
ma non ha lmpenslerito la 

campionessa (5 terminato sot-
to zero, senza potcrsi sotto-
porre alia domanda del rad-
doppio), 1'altra concorrente, la 
milanese Giuliana Fattucci, 
che si e presentata per la sto
ria del balletto, ha dato del filo 
da torcere alia Migliari; ella ha 
anche condotto per un certo 
tempo la gara, ma alia fine. 
azzeccando la domanda del 
raddoppio, si e portata A casa 
un milione e 660 mila lire, 
ben distanziata, dunque, dalla 
campionessa. 

(contrappunto, armonla, ecc.) 
sono altri codici. Negli anni 
'50 si cerco di - ridurre tutti 
questi codici a un comune de-
nominatore. integrandoli, e 
sottopo.iendoli ad una totale 
serializzazione. II vero respon-
sabile della nuova, estrema 
razionalita musicale e We-
bern. riscoperto nel dopo-
guerra e che ebbe proprio 
negli anni '50. un massimo di 
attenzione critica Ma cid che 
in Webern era chiarezza e 
semplicita nel porre i suoni 
in relazione tra loro, diventa 
nei prosecutori delle sue espe-
rienze un fatto anche aber-
rante. I compositori stabili-
scono aprioristicamente le lo
ro musiche, attuando con cal-
coli precisi i rapporti tra al-
tezze e durate dei suoni. -

Porena ha citato, tra i piu 
accaniti razionalizzatori, Pier
re Boulez e Olivier Messiaen 
i quali sospingono la frene-
sia della razionalita fino al 
limite deU'irrazionale. 

Boris Porena si e sofferma-
to, come si vede, esclusiva-
mente suU'aspetto tecnico di 
quelle musiche, dando per 
scontato (non e che la cosa 
non lo interessi) tutto quel 
che gravava intorno a We
bern e intorno ai suoi nuovi 
discepoli: la persecuzione raz-
ziale, rimperialismo, la guer-
ra, i disastri della guerra, !1 
nazismo. la societa, i rapporti 
tra arte e societa, la funzio-
ne del musicista, ecc. Pub 
quindi accadere che il gio
vane il quale per 1'eta non 
pud rivivere culturalmente 
quei momenti, non possa nem-
meno rivivere la storia di 
quegli anni. Ma e la prima 
puntata dei discorso, e per 
ora bisogna accontentarsi di 
rendersi conto dei documenti 
e non del loro perched 

Boris Porena e un analista 
di estrema precisione e di 
estrema onesta. 

Non senza sorprendere 
I'uditorio — e la Sala Casel-
Ia era piena — Boris Porena 
ha tessuto un elogio di Luigi 
Nono, conflgurando nel Canto 
sospeso (1956) uno dei mo
menti piu alti della musica 
degli anni '50- Di questa com-
posizione ha anche rilevato 
la strut tura, piuttosto com-
plicata, ma capace di dare 
una nuova Impronta all'inte-
grazione dei codici. Questa 
nuova impronta nasce, oltre 
che dalla fantasia creatrice. 
soprattutto dal generoso im-
pegno ideologico del musi
cista, 

La nuova musica ebbe un 
centro propulsore a Darm
stadt, ma finl con 1'essere de
dicata proprio ai frequenta-
tori di Darmstadt Luigi No-
no ebbe il merito — conclude 
Porena — di spezzare (pa-
gando di persona) il circolo 
chiuso e di trovare per la 
nuova musica un luogo che 
non fosse piu soltanto Darm
stadt. 

La conversazione di ieri se
ra (Disintegrazione dei codi
cil ha indugiato su Stock-
hausen, ma ne riferiamo alia 
conclusione della fase preli
minare, prevista per stasera 

e. v. 

citta priva delle minime at-
trezzature necessarie ad acco-
gliere umanamente quantl pur 
vl si recano per sfuggire alia 
miseria del Sud, e per accre-
scere con le proprie braccia 
la rlcchezza del capitalist! del 
Nord. Fortunato conosce lo 
squalid re dei ripafi improvvi-. 
sati, del dormitori - pubblici, 
delle mense per i poveri. Ore 
e ore di dura fatica, ogni 
giorno, gli consentono tuttavia 
di vivere, di mandar • soldi 
alia famiglia lontana, di fre-
quentare una scuola serale. 
lesinando a se stesso il ri-
poso. Ai cancelli della fab-, 
brica, incontra una ragazza, 
Victoria, una dei « gruppetti ». 
e con lei compie un primo 
apprendistato, fra politico e 
sentimentale; ma 11 tenue le-
game e destinato a spezzarsi. 
Rlbellatosi alle angherie di 
un capo reparto, Fortunato 
viene trasferito a un lavoro 
ancora piu aspro e allenante; 
la solitudine aumenta la pe
na: ed e sul solitario grido 
disperato del protagonista che 
la vicenda si chiude. 

Ettore Scola, realizzando 
rrevico-Tonno in economia di 
mezzi, fuori di ogni condizio-
namento produttivo, ma anche 
di ogni sostegno industriale, 
non ha potuto effettuare ri
prese all'interno della FIAT; 
11 che dice gia molto sul si-
sterna vigente nell'impero di 
Agnelli. Le sequenze riguar-
danti la tfaversie di Fortuna
to dentro l'officina sono state 
sostituite quindi da didascalie: 
calzanti e significative, ma 
che, certo, non possono equi-
valere a una rappresentazio
ne diretta della realta. II re
gista, pero, e riuscito a far 
sentire, quasi fisicamente, il 
peso che 1'usura, lo sfrutta-
mento quotidiano esercitano 
su tutta l'esistenza del perso-
naggio; questa circostanza, 
unita alia sua situazione spe-
cifica di « sradicato », contri-
buisce a spiegare la difficol-
ta con cui Fortunato acquista, 
e rischia poi di perdere. 1 ru
diment! d'una coscienza di 
classe. nonostante i contatti 
che egli ha anche con espo 
nenti « maturi » del movimen-
to operaio. 

Quanto al rapporto tra il 
giovane e , la* ragazza, a noi 
sembra che l'autore • tocchi 
qui, con molta finezza e pro
prieta, un notevole tema di 
discussione: da un lato (da 
quello di Victoria, doe), e'e 
una sofferta esperienza fami
liare nell'ambito borghese, col 
suo seguito di azioni non sal 
se piu generose o autopuniti-
ve, di astrazioni, di negazio-
ni globali e di elaburazionl 
parziali, di fughe in avanti; 
dal lato opposto (da quello 
di Fortunato) e'e l'oscura ma 
concreta consapevolezza d'una 
lunga storia di soggezione e 
di patimenti, d'un confronto 
diuturno, inesorabUe. col pa
drone e con la sua forza, del 
prezzo carissimo che si paga 
per ogni gesto di riscatto. Per 
Fortunato, Victoria appartie-
ne al mondo degli « student! », 
che e altra cosa dal suo; la 
loro incomprensione reciproca 
va assai oltre la sfera degli 
affetti e delle psicologie, e il 
riflesso di un dramma sociale. 

II racconto cinematogratico 
si giova d'un impasto origi
nale quasi senza stridori tra 
la documentazione immediata 
di personaggi e situazioni ve-
ri (l'ambiente allucinato della 
stazione ferroviaria di notte. 
il dialogo col prete, quello col 
dirigente comunista di base, 
per citare solo qualche esem-
pio) e una costruzione narra
tiva che non dimentica la pun-
tualita dei riferimenti (le Ui-
spendiose, inutili costruzioni di 
Italia 61 sono giusta cornice 
a un momento importante del
la storia). Lo stesso equili-
brio, la stessa fusione di rea-
Ie e di immasinario si ritro-
vano nella prestazione degli 
interoreti: i due principaii so
no Paolo Turco (attore gia 
« professiomsta ». ma che qui 
assume una simpatica e nuo
va schiettezza di toni) e Vit
toria Franzinetti, una figura 
femminile tra le piu riuscite. 
proprio per la sua autenticita. 
del nostra cinema recente. 
Pertinente. nella sua seccnez-
za, la fovografia a colori; ed 
azzeccato il commento musi
cale di Benedetto Ghiglta, 

Da ricordare che. «girato» 
fortunosamente, Trevico-Tori
no ha potuto essere edito. e 
trovare una rete di diffusione 
in Italia, grazie al contributo 
e aU'impegno della nostra 
UniteJefilm. 

ag. sa. 

Seminario sulla 

«Dinamica politico 

e sociale delle 

strutture teatrali» 
Alia Facolta di Magistero 

dellUniversita — via Terme 
di Diocleziano 10 — in rela
zione al corso tenuto da Lu
ciano Codignola «Teorie e 
tecniche dei mezzi di comuni-
cazione di massa», Maricla 
Boggio terra un seminario sul 
tema «Dinamica politica e 
sociale delle strutture teatrali 
in Italian. II seminario, al 
quale tutti possono partecipa-
re liberamente, si svolgera 
lunedl 7 alle ore 18; martedi 

8 alle 18^0 e mercoledi alle 18. 

le prime 
* M B H B ^ - ^ M M M M H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Teatro . 
« Les Marottes » 
di Andre Tahon 
Dopo il suo giro per il mon

do, e tornata a Roma, osplte 
deirAccademia • • Filarmonica, 
la « Compagnle des Marottes » 
dl Andr6 Tahon, dl cui e d'ob-
bllgo citare i cinque giovani 
aiutanti, 11 direttore musicale 
Michel Brandt e il collega 
Werner Giger, il percussionl-
sta Jean-Pierre Menager. Del
l'arte e della ventennale espe-
rienza di Tahon, prestigioso 
burattinaio, cantante, attore, 
mimo, ballerino, imitatore, il-
lusionista e poeta della Ville 
Lumiere, si e scritto molto, e 
non sempre a proposlto: si 
pensi alia definizione coniata 
dalla critica californlana per 
Tahon, «il Walt Disney fran-
cese », un soprannome persino 
« luslnghiero » per Gino Tanl, 
autore della nota apparsa nel 
programma di questo ultimo 
spettacolo di Tahon intltolato 
Divertissement. 
- Lo strumento prlncipe dello 
spettacolo di Tahon 6 la « ma-
rotte», il semplicissimo at-
trezzo (un bastone con una te
sta di bambola ornata di cam-
panelllnl) del buffoni medloe-
vali " trasformato nelle sue 
splendenti edlzlonl contempo-
ranee. Tahon muove le sue 
« marottes » con una grazla e 
un gusto raffinatl, informatl a 
quella cultura del teatro delle 
marionette che ha la sua cul-
la nei Paesi dell'Est europeo. 
Eppure, quale rlsultato unlta-
rlo offrono le sue piccole slo-
rie, ora patetiche, ora astrat-
te o sentl mental 1, dove si fon-
dono la «tecnica» dell'Est e 
10 « spirito » prettamente fran-
cese dl Tahon. 

In un certo senso, le «ma
rottes » dl Tahon esprimono 
il teatro deirillusione: quando 

• il burattinaio scoprira il « glo-
co», mostrando 1*« animazio-
ne» dello spettacolo visto da 
dietro le quinte. nilusione e la 
tenerezza svanlranno e l'lncan-
to sara divorato dal «mate-
rialismo » della tecnica. I per
sonaggi Tahon li crea con le' 
sue mani, e e'e da rilevare la 
straordinaria dime.nsione see-, 
nica di essi, la loro purezza e 
proporzione rispetto alio spa-
zio e alia musica. alia luce e al 
movimento e al colore, questi 
ultimi rappresentati attraver
so sintesi espressive addirittu-
ra sconvolgenti. 

Tahon. naturalmente, e 11 
migliore « present atore » del
le sue «marottes», e il suo 
ininterrotto e diretto dialogo 
con il pubblico (che. 1'altra 
sera, gremiva l'Olimpico non 
lesinando applausi di sincero 
consenso) e venato di una lie-
ve e sottile ironia. Tuttavia, il 
Divertissement di Tahon ha il 
suo limite proprio nel suo 
splendore formale. nel suo es
sere proposta per una evasio-
ne « estetica» verso le spiag-
ge dorate dell'immaginazione. 
In questo senso. paradossal-
mente. non sono tanto i « nu-
meri » con le « marottes » e 
11 malinconico Papotin i piu 
felici. :ma proprio quelli dove 
Tastrazione formale raggiun-
ge la massima saturazione pla-
stica: pensiamo. per esempio. 
alle immagini evoc-ate dall'ag-
glutinamento di piccoli anima-
11. come pulcini. ranocchi e 
soprattutto. topolini. 

r. a. 

Cinema 

II braccio 
violento 

del kung-fu 
II Giappone ha deciso d'in-

vadere la Cina con uno sbar-
co a Scianghai. Per pruden-
za, il regista di Hong Kong 
che ha nome Thao Wang (e 
che si serve di due « belve» 
quali Chu San e Liu Cheng) 
non chlarisce l'epoca della 
grande invasione, che do
vrebbe essere preceduta dalla 
missione spionistica di Ta-
naka, la « tigre sanguinaria », 
inviata in Cina per scoprire 
i piani difensivi dell'awersa-
rio. Anche la Cina, che ha 
mangiato la foglia. presenta 
il suo campione, il «)drago 
pazzo», bestiale quanto il 
giapponese. Se la violenza e 
simile, differente e il tipo di 
lotta praticata dai due: il 
giapponese e campione di ka
rate, il cinese di kung-fu. Se 
il film a colori e una cate
na monotona (e neppure ri-
dicola) di incontri e scontri. 
e di inseguimenti. Tunica bat-
tuta comica pronunciata e 
sulla mancanza di umorismo 
dei giapponesi. 

r. a. 

Musica pop 

Emerson, Lake 
and Palmer 

Con un light-show partico-
larmente fantasioso, i! trio 
britannico formato da Keith 
Emerson, Greg Lake e Carl 
Palmer ha presentato 1'altra 
sera sulla pelouse dello Sta-
dio Flaminio un nuovo spet
tacolo musicale che si intito-
la Take a ladder (letteral-
mente «prendi una scaki»). 

Gia durante la precedente 
tournie italiana del «super-
gruppo» inglese avevamo 
espresso alcuni dubbi riguardo 
1'autenticita linguLstica delle 
sperimentazioni di Keith 
Emerson e compagn:: il fe-
nomenale pianista-organista, 
infatti, si cimenta tuttora in 
una ricerca computeristica 
pnva di fondamentali verifi-
che grammaticali. Troppo 
spesso le suites di Emerson 
e Lake mandano in fumo il 
razionale drumming di Pal
mer, il quale finisce cosl per 
assumersi «in esclusivan la 
responsabilita di alcune bat-
tute a vuoto fatte passare per 
scelte. In sostanza, Emerson, 
Lake e Palmer riescono a 
mantenersi in auge in virtu 
di un sensibile disorienta-
mento nei gusti del new look 
occidentale. Unica nota post-
tiva del recital e stata la col-
locazione del concerto alio 
Stadio Flaminio; a parte la 
cornice spettacolare senza 
dubbio suggestlva, il risultato 
acustico 6 stato davvero ec-
cellente. 

R a i v!7 

d. g.. 

controcanale 
CODA DI PESCE — La serie 
uOggi in Italia» 6 proprio 
finita, per usare un'espressio-
ne popolare, in coda di pesce. 
I telefilm precedenti, pur nel 
loro limiti, talvolta anche 
piuttosto marcati, avevano 
tutti almeno una loro consi-
sterna • e qualcosa da dire: 
nil giudice» di Vittorio Sala 
era, invece, soltanto un com-
pitino, svolto secondo la piu 
vieta convenzione, assoluta-
mente gratuito e anche piut
tosto noioso. 

Non poteva certo ingan-
nare il fatto che il telefilm 
narrasse una delle solite, 
fruste vicenduole di mafia 
sullo sfondo di una Palermo 
da cartolina illustrata, con 
accompagnamento di canzone. 
siciliana e commento musica
le opportunamente «colora-
ton. Questo, infatti, era sol
tanto un espediente per con-
ferire « attualita » (la serie si 
intitolava a Oggi in Italian, 
no?) al ritrattino, schematico 
quanto diligentc, di un giudicn 
«tutto d'un pezzo» e della 
sua onesta famigliola. 

Cerano, in ' questo ' sensu, 
scene che lasciavano di stuc
co per la loro manierata « 
falsa ingenuita: come quelle 
nelle quali venivano delineatt 
i rapporti tra padre e figli 
che perfino Edmondo De Ami-
cis buon'anima, ai suoi tempi. 
avrnbbe ritenuto troppo edi-
ficanti. 

Per non parlare delle n-
flessioni moralistiche inserite 
di tanto in tanto, come ca-
voli a merenda, in situazioni 
che non le giustificavano per 
7iessun verso (ad esempio, il 
monologo della madre sulla 
scarsa attenzione dei genitnrl 
per i loro ragazzi: considera 

zioni frtschc di giornata, per 
altro! 

D'altra parte, -il racconto 
non runztonava nemmeno dal 
punto di vista puramente spet 
tacolare: pet fino la r leered 
del figlio del giudtce, che for-
nlva I'unico motivo dl su 
spence al telefilm, finiva, dopo 
le prime sequenze, per scio 
gliersi in un lungo brodo di 

' tiluuziom scontate, che il licto 
fine veniva a coronare m 

' piena cocrenza con il resto. 
Sola nota curiosa era la nu-

turalezza con la quale si of-
friva di scorcio, al telespet-
tatore, la visione del totale 
asservimento dei secondini al 
mafioso in carccre; ma deve 
essersl trattato di un momen
to di distrazione del regista. 

Spiaceva vedere il bravo 
Andrea Checchi impegnato a 
preslare il suo volto, la sua 
e3pressione e le sue indubble 
capacita interpretative a un 
personaggio e a un racconto 
tanlo vacui. 

E' probabile che i curaton 
del ciclo si siano rcsi conto 
del livello incredibilmente ele-
mentare di questo telefilm: e 
forse per questo hanno de
ciso di lasciarlo per ultimo. 
Ma non si capisce davvero 
perclid. allora, si sia pensatu 
di spendere dei quattrini ed 
impiegare del tempo pet 
acquistare e produrre roba 
st mile. 

Non vorremmo che la me-
moria ci tradisse: 711a il re
gista, Vittorio Sala, non & lo 
stesso che, in altri tempi, go-
dette del favore di un sotto-
segretario alia presidenza del 
consiglio di nome Giulio An-
dreotti? Se non si tratta di 
una omonimia, forse tutto si 
spiega. 

g. c. 

oggi vedremo 
JAZZ AL CONSERVATORIO 
(1°, ore 18,45) 

La quarta puntata della trasmissione condotta da Lilian 
Terry e Giorgio Gaslini ha per titolo, questa sera. Be-Bop 
ed illustra appunto la nascita dl questo stile jazzistico. 
sviluppatosl negli Stati Unitl negli anni '40. Nel programma 
verranno commemoratl gli «storici» incontri (dal quali 
scaturirono esaltantl jam sessions) al Minton's di Harlem tra 
il sassofonlsta Charlie Parker, II trombettista Dizzy Gillespie 
e il batterista Kenny Clarke, principaii ideatori del Be Bop. 

SAPERE (1°, ore 19,15) 
Va in onda questa sera la sesta puntata del programma-

Inchlesta Aspetti di vita americana realizzato da Mauro Ca-
lamandrei. II servizio di oggi si occupa della ricerca scien-
tifica negli USA, tracciando un singolare parallelo con le 
ultime creazloni di alcuni best sellers americani di fanta-
scienza. 

MARITO E MOGLIE (2°, ore 21,20) 
' Va In onda questa sera l'adattamento televisivo di Marito 

e moglie di Ugo Betti, interpretato da Giuliana Lojodice. 
Aroldo Tieri, Ave Ninchi, Daniele Formica. Mario Bardella, 
Mirella Gregori, Angiolina Quinterno, Adolfo Geri, diretto 
da Ottavio Spadaro. 

Ugo Bettl racconta l'alienata storia quotidiana dl Olga 
e Luigi, due coniugi che vivono il loro matrimonio, risppt-
tando atteggiamenti mentali e conven/.ioni emotive piccolo-
borghesi. A scuotere la grigla esistenza della coppia soprng-
giunge il patetico idillio di !ei con un giovane. preludio ad 
un tragico (ma scontato) epilogo dell'amara vicenda. 

programmi 
TV nazionale 

9.30 Trasmlssioni scola 
stiche 

1 2 3 Sapere 
13.00 Ore 13 
1330 Telegiornale 
14,00 Una lingua per tutti 

Corso di francose 
15.00 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 La gallina 
17^0 Telegiornale -
17.45 La TV dei ragazzi 
18.45 Jazz in conservatorio 
19.15 Sapere 

19.45 Telegiornale sport -
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 
21.00 Stasera 

Settimanale d'attua-
lita a cura di Carlo 
Fuscagni. 

22.00 Adesso musica 
classica - Leggera -

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
1530 Sport 
18,45 Insegnare oggi 
21.00 Telegiornale 
21.20 Marito e moglie 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ore 7, 
8 . 12. 13, 14, I S , 17. 20 , 
2 1 . 23; 6.05: Mattutino musi
cale; 6 .41 : Almanacco; 6.46: 
Come e perche; 7,45: Ieri al 
Parlamento; 8,30: Canzoni; 9: 
Spettacolo; 9,15: Noi ed ie: 
10: Specials GR; 11.30: Qttat-
to programma; 12,44: Made in 
Italy; 13,20: Una cominedia in 
trenta minnti!, « Macbeth • di 
W . Shakespeare; 14.10: Un 
disco per Testate; 15,10; Per 
voi giovani; 16.40: Onda Ver
de; 17,05: I I sirasole; 18.55: 
Intervallo musicale; 19.10: Ita
lia che lavora; 19,25: Itinerari 
opertstid; 20.20: Andata • ri
torno; 21.15: Concerto; 22,45: 
Musica lenera. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore 6.30. 
7.30. 8 3 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 
martinicre; 7,40: Boongiorno; 

8.14: Musica flash; 8.40-. M«-
lodramma; 9.15: Soon! e colo
ri; 9,35: Dairitalia con~: 9.S0: 
• I I giro del mondo in 8 8 gior-
ni »; 10.05: Un disco per 

I'cslatc; 10,35: Dalla vostra 
parte; 12.10: Rcgionali; 12,40; 
Alto gradimenlo; 13: Hit Para
de; 13.35: Canzoni per canzo-
nare; 13,50: Come e perche; 
14: Su di giri; 14,30: Regio
nal!; 15: Punto interrogativo; 
15,40: Cararai; 17 ,30: Specia-
le GR; 17.45: Chiamate Roma 
3 1 3 1 ; 19.55: Tris di canzoni; 
20,10: Buona la prima; 20.50: 
Supersonic; 22 ,43: « Piccolo 
mondo entices, di A. Fogazza-
ro; 23.05: Buonanotte fanta-
sma; 23.20: Musica leggera. 

Radio 3° 
Ore 9.30: Radioscuola; 10: 
Cencerto; 1 1 : Radioscuola; 
11.40: Musiche italiane; 12,15: 
Musica nel tempo; 13,30: In
termezzo; 14.30: Disco in vetri-
na; 15,15: Concerto; 16: Ope
ra sinfonica di Mozart; 17,20: 
Classe unica; 17.35: Fogli d'al-
bnn; 17.45: Scuola matema; 
18: Notiziario del Terzo; 18,30: 
Musica leggera; 18.45: Piccolo 
pianeta; 19,15: Concerto sera
le; 20 ,15: La formazione del
le specie viventi; 2 1 : Giornale 
del Terzo; 21,30: Un Tolstoi 
sconosciuro; 22 ,30: Parliamo 
di spettacolo. 

VACANZE LIETE 
wtmmmmmmtmtmmmmmt 

R I M I N I • M IRAMARE - HOTEL 
STRESA • Tel. 32476 . Modemo, 
vicinissimo mare, camere doccia. 
WC. bslcone. Ottimo trattamento. 
Parcheggio. Offerta speciale mag 
gio 2000, giugno-sertembre 2800. 
luglio 3400, agosto fino al 20 
U 4000 . dal 20 al 3 1 / 8 U 3000 
tutto com preso. (19 ) 

CESENATICO - V ILLAMARINA -
PENS. HOTEL SANTAMARTINA 
Tel. 86079. Vicino mare, ottima 
cucina, parcheggio, trartquilla. ca
mere servizi. Bassa 2200-2400. 
Alta 2800-3600 plii I.V.A. 6 % . 

<»> 

BELLARIA -
V I A 

HOTEL MIMOSA 
ROVERETO. % BELLARIA 

Prenl pension* tomarsat eavtite, taaso e l . ¥ J » j 

Maggio, 
luglio 
Agosto 

Mar* 

U.D.I. 

gtvg»o • • • 
• • • • 

BAMBINI 
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Camere earue n o 

L. 2 .900 
. . . • 8.100 
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Sagglevo TV • ASCOM 

AlborgM • H R R A R A . Vb) 
T«L (0312 ) 31197 

:on terv. . 

L. 2.900 
• 3.500 
> 4.000 
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