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Incontro col regista sovietico a Milano 
-

Fantasia e tensione 
morale di Liubimov 

Tournee 
europea 

del circo di 
Scianghai 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST. 7 

II circo rappresenta sempre 
una attrazione, ma i motivl di 
interesse aumentano ancora 
quando si tratta di una equi-
pe cinese come quella di 
Scianghai, che a Bucarest ha 
cominciato una lunga tournee 
in Europa. 

Si tratta di un complesso 
di oltre sessanta persone, che 
ogni sera riscuote un grande 
successo. 

Quello offerto dagli artistl 
di Scianghai e uno spettacolo 
basato sui numeri del circo 
tradizionale. nel quale i cine-
si sono sempre stati grandi 
maestri. Ammiratissimi sono 
infatti i numeri dei giocolleri, 
degli equilibristi e degli acro-
bati. 

Nell'insleme delle due ore di 
spettacolo — solamente il nu-
mero delle biciclette ha un sa-
pore europeo — colpisce an-
che la proporzione ed il mo-
do in cui vi partecipa la don
na. Nei circhi si e soliti am-
mirare una bella ragazza che 
con le sue mossette accompa-
gna il lavoro del prestigiato-
re. In questo spettacolo gli og-
getti spariscono e ricompaio-
no grazie al lavoro di una 
giovane prestigiatrice. 

D'altra parte, le donne co-
stituiscono la maggioranza nel 
gruppo e si fanno applaudire 
ripetutamente anche a scena 
aperta sia nei numeri di gin-
nastica attrezzistica sia in 
quelli di giocoliere. II tutto 
con una eleganza ed una gra-
zia che difficilmente si pos-
sono ammirare al giomo di 
oggi. 

s. g. 

Sta discutendo i particolari della sua collabora-
zione con Luigi Nono per il «teatro musicale » 
dell'anno prossimo alia Scala - Consensi unanimi 
hanno accolto le sue tre ultime messinscene alia 
Taganka • Ostrovski nei programmi per il future. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 7. 

Incontriamo Yuri Liubimov, 
il famoso regista della Tagan
ka di Mosca, l'estroso e ge-
niale creatore di tanti spetta
coli di livello europeo. nella 
hall di un albergo milanese. 
E" a Milano per incontrarsi 
con Luigi Nono. per stabili-
re metodi e tempi della lo-
ro collaborazione futura. Lo 
rivediamo, dunque, dopo due 
anni: lo avevamo conosciuto 
a Mosca. nel suo studio pres-
so il teatro che dirige, dove 
ci aveva ricevuto e cl aveva 
parlato a lungo del suo la
voro. dei suoi maestri, dei 
suoi ideali estetici, dei suoi 
spettacoli. 

Vestito nel modo piu gio-
vanile, un paio di blue jeans 
e un camiciotto aperto sul 
petto, Liubimov ci riconosce 
e ci saluta molto cordialmen-
te. Gli spieghiamo II nostro 
rammarico di non aver potu-
to vedere gli spettacoli che. 
dalla primavera del '71. ha 
messo in scena. e gli chiedia-
mo di parlarcene. 

II primo dei tre allestito in 
questo lasso di tempo e lo 
Amleto, di cui molto s'e par
lato anche su riviste occiden
tal!. Allora ne vedemmo gli 
abbozzi e i progetti. la mo-
quette della scenografia. ed 
egli ci aveva accennato alia 
sua idea-guida. Ora eccolo qui 
davanti a noi animarsi ed en-
tusiasmarsi a rievocare le fa-
si del suo lavoro. Una spe
cie di grande vela rozza di 
iuta dominava il palcoscenico 
e si muoveva sopra di esso: 
questa voleva caricarsi di una 
poeticita espressiva del desti-
no deH'uomo. un destino na-
turalmente non metafisico. 
ma terrestre. concreto. Chi 
era Amleto? II grande perso-
naggio non era un giovanetto 
inesperto: n£ tanto meno una 
vittima di complessi freudia-
nl (nessun rapporto psicanali-

Nel suo nuovo film 

Squitieri narra 
come una donna 
si autodistrugge 

«La musica nelle vene»sara presentafo a Cannes nella 
Quindicina degli aufori - Una produzione in economia 

Pasquale Squitieri, dopo il 
successo commerciale di Ca-
morra, ha ricevuto numero-
slssime offerte. finanziaria-
mente allettanti, perche ne 
facesse il «seguito» o 1 «se-
guiti». 

Coraggiosamente il regista 
ha rifiutato e ha preferito 
chiedere un piccolissimo fi-
nanziamento a un produtto-
re privato — tanto per so-
stenere le spese vive — e 
realizzare questa Musica nel
le vene. «E* un film fatto in 
gruppo — ha detto ieri Squi
tieri incontrando i giornali-
ati — con la partecipazione 
attiva non solo mia. ma de
gli attori e dei tecnici. E\ a 
mio parere, un esperimento 
lnteressante, con il quale in-
tendo dire che si pub. unen-
do le stesse forze del cinema. 
produrre Jiberamente. senza 
! condizionamenti degli in
dustrial! ». 

II curioso titolo si richia-
ma a un termine del linguag-
gio dei drogati e, in partico-
lare. degli eroinomani. II film 
racconta la storia di una don
na. quarantenne, che un gior-
no, dopo sedici anni di vita 

Rassegna 

di commedie 

musicali a Fiume 
FIUME, 7 

Una rassegna di commedie 
musicali si terra dal 17 al 
25 maggio a Fiume. La mani-
festazione, giunta alia terza 
edizione, ha lo scopo di far 
conoscere al pubblico jugosla-
vo spettacoli del genere «mu-
sicals, sia a livello intema-
lionale, sia jugoslavo. 

Alia rassegna di quest'anno 
prenderanno parte i comples
si del teatro « Ivan Zajc » con 
lo spettacolo My fair lady, 
l'Ateljer 212 con Jesus Christ 
superstar, il Beogradsko Po-
zoriste che proporra II vio-
linista sul tetto e il gruppo 
Komedija di Zagabria che 
presentera la commedia mu
sicale jugoslava Dundo ma-
fDje di Marin Duzic 

Con l'edizione di quest'an
no saranno introdottl due pre-
mi, uno per la miglior rap-
presentazione e uno per il ml-
fUor «musical» jugoslavo. 

conlugale, si vede abbando-
nata dal marito. il quale 
« sparisce» aH'improwiso. La 
fuga dell'uomo mette in crisi 
tutto il mondo della donna 
e compromette irrimediabil-
mente anche il rapporto di 
lei con la figlia Cristina, una 
ragazza che gira per casa co
me un giudice, ma che ha, in 
realta. gia accettato tutti i 
compromessi possibili. 

Nella ricerca affannosa che 
fa di suo marito. la donna 
ha una serie di incontri e di 
esperienze. Sempre piii sola, 
trova negli amici di tutti i 
giomi solo egoismo e incom-
prensione. Finisce. oosi. per 
tornare in quegli ambienti ai 
margini della societa. dove lei 
e I'uomo si erano conosciuti. 
Li sa che il marito si droga, 
ed e presa nella stessa spi-
rale. Comincia cosl il suo 
cammino verso 1'autodistru-
zione. 

« La musica nelle vene — af-
ferma Squitieri — e un film 
contra tutte le ipocrisie e 
vuole mettere a nudo il vuo-
to morale e culturale di una 
generazione ». 

Attrice protagonlsta e Vic
toria Zinny, un'argentina al
ia quale Bunue! aveva affida-
to una parte, in Viridkma, 
ma che era poi passata al 
giomalismo da dove provie-
ne. d'altronde. lo stesso Squi
tieri. Accanto a lei sono Pa-
bio Testi. Brigitte Skay. Ma
ria Antonietta Tenore. Ray
mond Pellegrin. Dino Mele. 
Leopoldo Trieste e Vittorio 
De Sica. che ha prestato an
che la sua casa per le ripre-
se. mentre il figlio Manuel 
sta preparando le musiche. 

II film verra presentato a 
Cannes nella Quindicina de
gli autori. mentre apparira 
sugli schermi italianl nel pros
simo settembre. 

m. ac. 

tico legava il figlio alia ma-
dre): la sua caratteristica fon-
damentale era quella della 
consapevolezza: un uomo ma-
turo di cui la vicenda flniva 
con l'essere come una medi-
tazione sulla vita e sulla mor-
te. Cinque attori ne intevpre-
tarono di volta in volte il 
personaggio. Tutto era Amle
to: dopo la sua morte, non 
arrivava Fortebracclo. La tra-
gedia finiva con un ultimo 
monologo sulla natura dello 
uomo. 

Da quanto Liubimov ci dice 
ci rendiamo conto che anco
ra una volta, nel suo stile ti-
pico — che riunisce in se 
gli insegnamenti di Vachtan-
gov, di Meierchold e di Brecht 
e si impone per il suo auto-
nomo recupero del meglio del 
teatro sovietico degli anni del
la Rivoluzione — questo suo 
Amleto deve essere affasci-
nante, sorretto da un'inven-
zione continua. caratterizzato 
da un'esplosione di fantasia 
e dotato di una liberta as-
soluta. 

Dopo YAmleto, Liubimov ha 
messo in scena alia Taganka 
Sotto la nelle della stattta del
la liberta, tipo di raporesen-
tazione assolutamente desueta 
nei nostri teatrl occidentali. 
Sul materiale poetico di Ev-
tuscenko. Liubimov ha com-
piuto un'operazione di dram-
matizzazlone dal quale esce 
un atto d'accusa contro i po
tent! degli Stati Uniti d'Amerl-
ca, e un'esaltazione delle lot-
te del giovani, degli intellet-
tuali progressisti. Liubimov si 
sofferma a descrivercene il fi
nale: tanti attori giovani se-
duti per terra davanti al fon-
dale fotografico. che vengono 
cacciati fuori dal palcosceni
co dalla polizia americana, la 
quale poi si rivolge anche con
tra il pubblico esigendone con 
modi robust! l'evacuazlone. 

Liubimov ci parla poi a lun
go di Compagno credi..., lo 
spettacolo sugli ultimi giornl 
della vita di Puskin, che si 
sta attualmente replicando 
con grande successo alia Ta
ganka. sull'importanza e sul-
l'interesse del quale VUnita si 
e recentemente soffermato piu 
volte. 

Ed ora. una domanda di 
rito: qual e il nuovo spetta
colo in preparazione alia Ta
ganka? Questa volta Liubi-
mov tornera a un autore 
drammatico vera e proprio: 
ad Ostrovski. di cui ricorre 
quest'anno il centocinquante-
simo armiversario della nasci-
ta (1823-1886), ma. ancora una 
volta. con un libera adatta-
mento da tre sue commedie: 
VUragano, 11 matrimonio di 
Basamin, Per ogni furbastro 
basta la semplicita, che ver-
ranno considerate come tre 
miniature sul mondo russo 
deH'Ottocento. Con questo 
« condensate » di Ostrovski. il 
suo teatro, compira dieci an
ni; risale, infatti, a died an
ni fa la prima edizione della 
Anima buona di Sezuan di 
Brecht fatta nella scuola cen-
trale di Scukin con gli allie-
vi, e quello spettacolo fu 11 
primo nucleo attorno a cui 
si costitui la compagnia e si 
fissarono gli ideali dramma-
turgici della Taganka. 

a. I. 

A <cLudwig» 

il primo premio 

a Valladolid 
VALLADOLID. 7. 

Ludicig di Luchino Visconti 
ha vinto la < Spiga d'oro >. 
primo premio del XVIII c Fe
stival internazionale del cine
ma religioso e dei valori uma-
ni > di Valladolid. Gli aliri 
premi assegnati sono stati i 
seguenti: 

Spiga d'oro per il cortome-
traggio a La fabbrica (Spa-
gna); Premio San Gregorio a 
Mio zio Antonio (Canada); 
Premio Citta di Valladolid a 
Fat City (USA); Premio Ca-
ravella a Corazon solitario 
(Spagna); Premio della XVTII 
Settimana cinematografica a 
Adieu Zelle (Germania fede
rate); Premio speciale della 
XVIII Settimana a Limbo 
(USA); Menzione speciale 
XVIII Settimana a Ocalenie 
(Polonia): Premio del Circolo 
degli scrittori cinematografici 
a Fat City (USA). 

E' USCITO IL DISCO E LA CASSETTA CON LE 
NUOVE CANZONI DEL 1973 

TRINCALE DALVIV0N.5 
Per riccvwlo, invfara vaglia o assegno di Lira 2.000 (non 
spedira soldi In buita) a: FRANCO TKINCALE . Via 

3 / A • 30152 UHlaw 

PER LE FESTE DE L ' U N i T A ' 
TELEFONATE AL 02-45^2.121 - MILANO 

Mattiniera 
, . . . 

perlavoro 

Sandra Milo e tornata al lavoro: un lavoro per davvero, vlsfo 
che per farlo la popolare c Sandrocchia » dovra alzars! prima 
dell' alba. L' attrice infatti partecipa, insieme con Giancarlo 
Guardabassi e Adriano Mazzoletti, alia trasmisslone radtofo-
nica « II mattiniere », che va in onda tutte le mattine «in di-
retta* dalle 6 alle 7,30. NELLA FOTO: Sandra Milo nella 
prima puntata della trasmissione 

Concerto monografico alia RAI 

II cammino di 
Luciano 
in venti anni 

Eseguiti «Nones» (1953), « Chemins 
III » (1968), « Ora » (1971), e « Concerto 
per due pianoforti e orchestra » (1972) 

Una smossa alia routine 
imperversante nel settore del
la musica. a Roma, e venuta, 
oltre che dalla rassegna di 
musiche degli anni 'oO. pro-
mossa dalla Filarmonica, an
che dal concerto al Foro Ita-
lico, rientrante nella stagione 
pubblica della RAI-TV di Ro
ma. Un concerto monografi
co, diretto sabato dallo stesso 
autore, Luciano Berio, il qua
le ha riconfermato in una 
nuova luce la sua originate 
fisionomia artistica. 

II programma, che si arti-
colava in quattro momenta, 
voleva dare il segno del cam
mino svolto da Berio nel cor-
so di venti pnni. 

Nones, per orchestra, risa-
lente al 1953, sancisce la pre-
senza gia autorevole del com-
positore (aveva allora venti-
rre anni) nella produzione 
europea degli anni '50. Ed e 
pagina che non solo figura 
bene tra quante se ne compo-
sero in quel periodo. ma di-
mostra una sua intatta vita-
lita. 

Nones e il risultato di un 
accostamento ad un omoni-
mo poema di Auden (il ali-
brettista» di Britten e di 
Stravinski). Per quanto la 
compagine orchestrale sia 
ben nutrita, il suono e lieve 
e lievitante in una ricerca di 
fasce sonore. a volte levigate 
fino all'unisono. 

La stessa compagine orche
strale suona in modo del tut
to diverso in Chemins III 
(1968). che e una straordi-
naria. frenetica e spiritata 
«rapsodia» per viola e orche
stra. cui rinterprete, 1'illu-
stre violista Walter Tramp-
ler, al quale la composizione 
e dedicata. ha conferito un 
clima diabolicamente hoff-
m^nniano. II prevalente tono 
alacre e spiccio di questi 
Cammini dissolve in una me-

Grande successo 
a Piombino 

di Mario Schiano 
Venerdi scorso, il bravo sas-

sofonlsta partenopeo Mario 
Schiano si e esibito con gran
de successo al «Circolo Ac-
ciaierie » di Piombino. Coadiu-
vato da Tommaso Vittorini, 
Maurizio Gianmarco, Stefano 
Priori e Marino Albert!, il po
polare jazzman italiano ha 
fornito una prova entusia-
smante. presentando alcuni 
brani del suo imminente 33 
giri che si intitola Sud. Dato 
11 particolare successo della 
serata, Schiano e la sua for-
mazione sono attest a Piom
bino per il primo di giugno, 
e, nel frattempo, hanno in 
programma un recital all'Au-
ditorium di Cagliari per 11 
19 maggio proaslmo. 

sta « cadenza » della viola. 
H Berio piu recente ha ag-

giunto nuovi motivi di inte-
resse alia sua inquieta e ope-
rosa - vicenda artistica, con 
due composizioni anch'esse 
— come Chemins III — In 
prima esecuzione per l'ltalia. 

Ora, per otto vocl e orche
stra (1971) — le voci erano 
quelle di Swingle Singers — 
accentua una certa ambiguita 
beriana. L'Ora del titolo, a 
parte ogni altro possibile si-
gniflcato. rievoca quello di 
volti remoti, intenti ad ascol-
tare qualcosa. Berio tira in 
causa, infatti, il primo ver
so ' del secondo libro del-
YEneide di Virgilio: aConti-
cuere omnes intentique ora 
tenebantn. Enea sta per rac-
contare le sue awenture, e 
tutti tacciono, tendendo la 
faccia. ansiosi. 

Senonche Berio. quasi tra-
sportando in orchestra certi 
procedimenti elettronici (si 
pensi al suo Omaggio a Joy
ce), lavora sui suoni di quel
le parole latine, ricavandone 
altre inglesi. 

Dal conticuere omnes. si ar-
riva a un conduct your 
sounds (<c conducete, cantate 
i vostri suoni»). 

Gli otto cantori, divisi in 
quattro gruppi e disposti ai 
quattro lati deH'orchestra. vo
ci ferano ora come salmodian-
do. ora come inseguendo cer-
te linee stravinskiane. ora 
mescolandosi come timbri 
evanescenti nel magma del-
rorchestra. Si ha il senso di 
una attesa che si confonde. 
oniricamente. in un'ansia de-
lusa. 

II • momento piu nuovo e 
piu ricco si e avuto nel Con
certo per due pianoforti e or
chestra (1972). 

Se in Ora. Berio ha fram-
mischiato il latino di Virgilio 
in un impossibile sogno fone-
tico inglese, forse potra es-
serci concesso di scorgere in 
auesto Concerto una ascen-
denza petrarchesca. awertita 
mentre i due Dianoforti si av-
viavano. fluidi e sommessi, 
in una incantata m cadenza » 
iniziale. Quasi che una vo
ce internamente sussurrasse: 
nChiari, freschi e dolci suo
ni... ». 

Responsabili deH'evocazione 
erano anche le mani presti-
giose di Bruno Canino e di 
Antonio Ballista, stupendi 
neiranimare la mirabile com
posizione coinvolgente una 
massiccia orchestra, ma via 
via ripiegante sul suono pro-
tagonlstico del pianoforti che, 
alia fine, riversano dalle ta-
stiere emozionate una palpi-
tan te ansia di canto. II che 
ha fatto colpo sul pubblico 
come un Concerto di Mozart, 
E Berio, e gli interpretl e 
l'orchestra lungamente sono 
rimasti al centro di applausi 
convlntl ed unanimi. 

• . V. 

Lt X edizione 

Yentisei 
interpreti 

in gara nel 
Festivalbar 

Nostro servizio 
MILANO, 7 

« Sottovoce » solo nello slo
gan pubblicitarlo, 11 Festival-
bar celebra, quest'anno, 11 
suo decennale e, per l'occa« 
slone, 11 «festival dei trenta-
mila juke-box» fara le cose 
all'insegna del grandiose Non 
piii, Infatti, una sola serata 
finale, in agosto ad Asiago, 
bensl un'intera settimana, 
quella immediatamente sue-
cessiva al Ferragosto, che co-
prlra, con vari concerti ed 
ospiti internazionali, i vari 
generi della musica d'oggi, 
quella leggera, folk, pop, jazz 
(con nomi ancora da definir-
si) e classica. 

E' stato appunto il Festival-
bar, nel 1970, ad inserire i 
quarantacinque giri di classi
ca nei juke-box e quindi la 
presenza della musica «in 
abito da sera» non costitui-
see una novita. 

Quest'anno, fra i ventisel 
interpreti in gara troviamo 
addirittura il «flauto d'oro» 
Severino Gazzelloni, 11 quale 
ha appositamente inciso, pa
re divertendosi un mondo, 
YAria sulla quarta corda di 
Bach, allineando 11 proprio 
nome a quelli, ad esem-
pio, di Adriano Pappalardo o 
di Santo e Johnny, il primo 
in lizza con Come bambini, 1 
secondi. owiamente, con il te
nia delYUltimo tango a Pa-
rigi. 

Molti i complessi e diversi, 
anche, gli stranieri, fra i qua-
li, oltre aU'immancabile De
nis (con Forever and ever), 
e a Gilbert O'Sullivan (con 
Get down), che al Festivalbar 
deve il suo lancio italiano del
lo scorso anno, troviamo, per 
la prima volta, un Beatle, o, 
meglio, un ex Beatle, cioe 
Paul Mc Cartney con My 
love. 

La vincitrice dell'anno scor
so, Mia Martini, ci ritenta, 
presentando Minuetto; e, co
me sempre, i troviamo i Dik 
Dik (con La storia di perife-
ria), nonche la vedette bri-
tannlca Elton John (Daniel) 
e quella piu recente che ri-
sponde al nome di Don Mc 
Lean, lanciato da un «glal-
lo» televisivo con Vincent e 
al Festivalbar presente con 
Dreidel. • • . 

Sempre a proposito di ve
dette, e'e - pure l'orchestra-
spettacolo Casadei, romagno-
la, ma ormai assurta a fama 
nazionale, che ha inserito nei 
jukebox Ciao mare. 

Gli altri concorrenti sono: 
Alunni del Sole {E mi mancht 
tanto). Bee Gees (Sato a new 
morning), Caterina Caselli 
(Un sogno tutto mio), Ciro 
Damico (Un uomo nella vi
ta), Flora Fauna Cemento (La 
nostra piccolo canzone). For
mula tre (Una citiegia non e 
di plastica), Fratelli La Bion-
da (Chi), Gens (Cara arnica 
mia), Mardella do domani), 
Nomadi (Un giorno insieme), 
Nuovi Angeli (La povera gen-
te), Orme (Felona), Maurizio 
Piccoli (SI dimmi di si). Bo-
mans (Caro amore mio). The 
Les Humphries Singers (Ma
ma Loo). . 

La vittoria e la classifica 
finali del Festivalbar verran-
no stabiliti sia dal numero 
delle cartoline-voto inviate 
dal pubblico che - frequenta 
bar e altri local! in cui si tro-
vano juke-box, da oggi in 
avanti, sia dal «dati-gettona-
tura» conteggiati sulla base 
di un'indagine di mercato 
compiuta su 2.000 juke-box-
campione da vigil! urban! in 
cento citta italiane, tramite 
contatore inserito nei juke-
boxr, piu una votazione da 
parte di giurie speciali col
locate in varie discoteche. 

d. i. 

In ripresa 

le frequenze 

nei cinema 
237 miliardl di lire sono 

stati spesi in Italia per gli 
spettacoli cinematografici nel 
1972. II dato. basato sulle 
annuali statistiche della SIAE. 
attesta un aumento della spe-
sa. rispetto al 1971- di 31 mi-
liardi di lire, pari al 15 per 
cento. 

Un certo incremento s i ' e 
verificato anche per quel che 
riguarda le frequenze. e cioe 
i biglietti venduti. Le sale ci-
nematografiche italiane han
no accolto lo scorso anno 553 
milioni di spettatori contro i 
quasi 536 del 1971. L'aumento 
che non e certo di grande 
valore ne in cifra (17 milioni) 
n6 in percentuale O ^ ) ap-
pare tuttavia significativo 
perche fa seguito ad un ana-
logo fenomeno verificatosi nel 
1971, quando si registrarono 
quasi 11 milioni di spettatori 
in piu rispetto al 1970. 

Si e owiamente ben lonta-
ni dal massimo livello di fre-
quenza, toccato nel 1955 con 
819 milioni di spettatori. E 
se era del tutto temerario par-
lare di a inversione di tenden-
za» sulla base del consunti-
vo 1971. egualmente prematu-
ro sarebbe formulare una tale 
valutazione in presenza dei 
dati 1972. In sostanza le fre
quenze 1972 sono pressappoco 
quelle del 1969. 

II 1972 ha registrato anche 
un aumento del cprezzo me
dio» dei biglietti del cinema. 
Questo sprezzo medio» ha 
registrato un aumento di cir
ca I'll *e rispetto al 1971, p«-
sando da 386 a 429 Ur«. 

Mottre a Roma 

II «pop» 
malinconico 

di Harold 
Stevenson 
Harold Stevenson - Gallerla 
« La Medusa », via del Ba-
buino, 124; flno al 20 mag
gio; ore 10-13 e 17-20. 

Lo opere piu recent! di que
sta mostra a Roma dell'ameri-
cano Harold Stevenson sono 
i ventuno Pezzi di azione da-
tati 1971: una serie di fram-
menti di un nudo maschile 
che possono essere variati a 
piacere di posizione ma non 
fanno 1'immagine di un nudo 
intero. 

Un bel quadro del '69, 
Torso, e un'anticipazione del 
delicato erotlsmo dei ventu
no pezzi; mentre Dallas del 
1968, allarmata immagine pop, 
appartiene alio Stevenson ci
vile e critico dei miti amerl-
can! (questo fucile anonimo 
in posizione di tiro, nel suo 
freddo ingigantimento. e co
me il risvolto nero dell'alle-
gria pop). 

Per la fissita ottica della 
immagine e il naturalismo del
la pittura, oggi si potrebbero 
guardare certe pitture di Ste
venson come anticipazioni del-
1'imperialismo attuale; ma la 
assenza di cinismo sociale di 
fronte all'oggettivita e la te-
nerezza erotica che sta dietro 
la freddezza le riconducono, 
invece, a una manlera pop 
umanizzata, anzl come traver-
sata da malinconia e da brivi-
di di morte. La conferma viene 
dall'intimo colloquio che fa 
Stevenson con la scultura gre-
ca antica quasi a cercare, nel 
confronto, il senso della dura-
ta umana di certe cose e sensi 
del suo presente di america-
no pittore. 

In un quadro, che resta 
isolate nel contesto della mo
stra, un quadro abbuiato e 
triste, Profezia compiuta, Ste
venson e profondamente pes-
simista figurando una mano 
che regge una punta di frec-
cia dell'eta della pietra e che 
lllumina la mano dell'uomo. 

Nei Pez2i di azione. il pit-
tore americano ha abbando-
nato il gigantismo pop: ma, 
nel ridimensionamento dello 
oggetto. la pittura ha sublto 
un infiacchimento, una cadu-
ta di tensione: alcuni di que
st! frammenti sono cosl 
inconsistent! da testimoniare 
una vera e propria caduta 
di sguardo e di tensione 
sensibile. Si ha rimpressione 
che Stevenson si sforzi di da
re una ragione al dipingere 
con 1'erotismo delicato: die
tro queste figure larvaii. perd, 
e'e come un vuoto momenta-
neamente allontanato, un pe-
ricoloso non senso che si ri-
presentera. nei pensieri e nel
la concretezza della pittura. 

Lo beffarda 
crisolide 

di Claudio 
Cintoli 

Claudio Cintoli - Galleria 
c I I segno », via Capo le Ca
se, 4 ; flno al 15 maggio; 
ore 10-13 e 17-20. 

aCrisaliden e il titolo che 
Claudio Cintoli ha dato alia 
sua mostra a Roma (presen
tato re Alberto Boat to), titolo 
appropriate, metafora d'una 
seconda nascita il cui scopo 
e chiarito ironicamente dal-
l'autore stesso: a imboccare 
vicoli ciechi, saltar fossi, sca-
valcar siepi, superare ostaco-
li, subire violenze e torti, in-
ghiottire rospi, accumulare 
frustrazioni, trascinare pesi 
morti, tutto per un chiodofls-
so: diventare se stesso a qual-
siasi costOB. 

La mostra e fatta di nume-
rose fotografie deWhappening 
aCrisalides realizzato, a Ro
ma, nel 1972, agli Incontri In
ternazionali d'Arte: chiuso in 
un sacco appeso a un gancio, 
Cintoli ne venne fuori a te
sta in giu Iacerandolo con so-
fisticata simbolica fatica; e 
da alcune sculture realizzate 
in diversi material! (la ma-
niera oggettuale sta tra Ol
denburg. Manzoni e Pascall): 
Chiodofisso, Coltello nell'ac-
qua, Sand-vitch, Chiodofisso, 
Visionario e altre sculture 
piu vicine ai material! «po-
veri> dello spettacolo. «Cri-
salide» e 1'ultimo degli hap
pening realizzati da Cintoli 
dopo la sua primitiva espe-
rienza di pittore pop di gran
de talento (e sulla llnea del 
pop americani ha realizzato, 
In chiave piu simbolica e fina-
Iistica. il passaggio dal qua-
dro alio spettacolo e al film). 

E* II senso simbolico e fi-
nalistico. mi sembra. che po
ne Cintoli in posizione avan-
zata rispetto agli spettacoli del 
negativo e deirimijotenza di al
tri autori cosiddetti *con-
cettuali» e del «comporta-
mento». Ed e 1'ironia beffar
da che !o salva razionalmen-
te nel gioco nel vuoto («deci-
dere prima di decidere» egli 
scrive). 

Non e difficile consentire 
con Cingoli che un certo ti
po di azione possa rldare 
una coscienza critica al com-
Dortamento di chi lavorl al
ia produzione di «opere d'ar-
te». Non si comprende. pe
rt, perche Cintoli cerch! tale 
coscienza In una sfera priva
te e perche 1'azione del «sa-
no sudar sogni». come egli 
dice, sia ancora cosl condizio-
nata dai contenutl di galle
ria e d! clan poetico. quan
do potrebbe essere un'azione 
piu sociale e in altro spazio 
umano e culturale. 

Dirio Micacchi 

V 
controcanale 

INTRIGHI E MORTE. — 
Questa biografia ad episodi di 
Elisabetta d'Inghilterra e un 
po' come quel lavori teatralt 
che, nel secolo scorso, veniva-
no scritti su 7nisura per gran
di mattatori della scena: lavo
ri che avevano, certo un senso 
e un contenuto autonomi, che 
tendevano a mettere in luce 
le doti interpretative del pro-
tagonista. Qui I'attrice a cui 
tutto si affida e Glenda Jack
son che, come abbiamo gia 
rilevato, risponde pienamente 
al cbmpito. Fin dalla prima 
scena, nella quarta puntata, 
la Jackson e tornata a imporsl 
sul video, grazie a una true-
catura di straordinaria effica-
da che la mimica facciale 
dell'interprete ha saputo valo-
rizzare al massimo; e la sua 
dominante presenza ha retto 
fino all'ultimo, fino a quella 
smorfia straziante, intrisa di 
riso e lacrime insieme, che ha 
chiuso I'episodio. 

Ormai si e visto che questa 
biografia e, w buona sostan
za, una semplice cronaca. cui 
fa difetto lo spessore dell'ana-
lisi e della riftessione storica. 
Anche in questa puntata, de
dicata al famoso confronto 
tra Elisabetta e Maria Stuar-
da, il quadro storico e rimasto 
molto, molto sul fondo. In 
questo caso, perd, a differen-
za di quanto awiene nelle tra-
gedie che famosi autori hanno 
scritto per evocare la vicenda, 
son rimaste sullo sfondo an
che le componenti psicologi-
che e i toni romantici. 

Lo sceneggiatore Whitemore 
e il regista Graham hanno ten-
tato di ricostrnire, tralascian-
do ogni notazione sentimenta-
le e puntando sulla cruda sue-
cessione dei fatti, il clima fo-
sco e brutale nel quale si tes-
sevano gli intrighi nell'eta di 
Elisabetta e di Shakespeare. 
In questo quadro il personag
gio di Maria Stuarda e appar-
so alquanto diverso da quello 
descrttto dai drammaturghi e 
storici innamorati della regina 
di Scozia; una donna impetuo-
sa e coraggiosa (basti pensare 
alia lunga scena dell'esecuzio-
ne, forse la piu forte della 
puntata), ma anche profonda
mente attaccata alia propria 
persona e, in fondo, non ecce-
zionale, n£ per bellezza ne" per 
fascismo. Del resto, non ci si 
poteva certo aspettare che in 
uno sceneggiato votato ad Eli

sabetta vi fosse posto per altri 
personaggi capaci di domi-
nare. 

D'altra parte, nelle intenzio-
ni degli autori, a prevatere 
su tutto e su tutti, questa vol
ta, avrebbe dovuto essere la 
macchitm stessa del poterc, 
alimentata dalle congiure, dai 
tradimenti e dalle vendette, e 
foriera di morte. Ma non ci 
pare che, in questa prospetti-
va, la puntata abbia raggiun-
to i suoi scopi. Intanto, per
che" non e possibile dare dav
vero il senso del funziona-
mento di una macchina del 
potere — qualunque essa sia 
— in astratto, senza rendere 
conto con precisione dei suoi 
ingranaggi politici e sociali « 
senza collocarla con esattezza 
nel suo contesto storico. 

Inoltre, le recitazione degli 
attori ffatta eccezione per 
Glenda Jackson), i dialoghi, e 
la stessa regla non hanno 
mantenuto la corposita e la 
concreta violenza necessaria a 
restituire al telespettatore la 
autentica durezza delle vicen-
de e dei rapporti umanl del 
tempo di Elisabetta. E' stato 
giusto, certo, bandire ogni 
enfasi ogni facile suggestions 
in modo da conferire alia tra-
gedia il segno della normalita: 
ma il fatto e che, per gran 
parte della puntata, tutto si i 
risotto ill un'esposizione di 
fatti dietro la quale non si av-
vertiva alcun ribollire di pat-
sioni e di interessi e che, in 
fondo, risultava abbastanza 
monotona piuttosto che osses-
siva. Soltanto in qualche lun
ga battuta di Elisabetta (quel
la sulla consuetudine con il 
pugnale e con il ceppo, quella 
sulla implacabile materialita 
della morte) 6 balenata la ro-
busta ferocia proprio di un 
tempo nel quale un figlio, Gia-
como Stuart, poteva iidigeri-
re» I'esecuzionc della madre, 
Maria Stuarda, dopo aver ri
cevuto I'assicurazione che es
sa non avrebbe inficiato la 
sua successione al trono d'In
ghilterra. 

D'altronde, I'ostinata volon-
ta di usare il metro psicolo-
gico soltanto per il personag
gio di Elisabetta, ha indotto 
gli autori ad accentuare trop-
po il « dramma intimo » della 
sovrana: contro la verita sto
rica e anche a discapito della 
compattezza del racconto. 

g. c. 

oggi vedremo 
QUI SQUADRA MOBILE (1°, ore 21) 

Va in onda questa sera 11 primo episodio della serie di 
originali televisivi di Fabio Pittorru e Massimo Felisatti, 
che si intitoia Tutto di lei tranne il nome. 

U telefilm — diretto da Anton Giulio Majano ed inter-
prctato da Giancarlo Sbragia, Orazio Orlando, Gianfranco 
Mauri, Emio Zamuto, Maurizio Acerbo, Silvio Anselmo, Va
leria Fabrizi, Gianna Piaz, Carlo Alighiero, Mariolina Bovo — 
narra dei «valorosi» agenti che operano al pronto inter-
vente alia caccia di un'astuta banda specializzata in furti 
dl elettrodomestici. 

L'AMERICA LATINA VISTA DAI 
SUOI REGISTI (2°, ore 21,20) 

La congiura e il titolo di un film di Joaquim Pedro De 
Andrade cne costitulsce il secondo appuntamento televisivo 
con il ciclo L'America Latina vista dai suoi registi. Insieme 
con Glauber Rocha, Ruy Guerra e Gustavo Dahl, De Andrade 
e uno dei maggiori esponenti del «Cinema novo» esploso 
ali'iniz'.o degli anni '60 come violenta reazione alle consue-
tudini evasivo-consumistiche fino allora imperanti nella pro
duzione cinematografica brasiliana, reazione fondata su una 
ricerca problematica dal contenuto fortemente popolare e 
democra^ica. La congiura ricostruisce le fasi di una cospira-
zione politica awenuta in Brasile nel diciassettesimo secolo, 
darante la dominazione portoghese, e prende spunto essen-
zialmente dagli atti del processo intentato nei confronti dei 
ouspiratori; la narrazione e accompagnata da brani di poeti 
deL'epoca. che contribuiscono a dare un'interpretazione popo
lare dell'episodio. 

QUEL GIORNO (1°, ore 22,10) 
Lc rubrica televisiva curata da Aldo Rizzo e Andrea 

Barbate propone questa sera un programma-inchiesta che 
si intitola Algeri chiama De Gaulle e rievoca in chiave doeu-
rr.entarisiica la sollevazione dei militari francesi m Algeria. 
che prepare il ritorno al potere del generate De Gaulle. 

programmi 
TV nazionale 

9.30 Trasmissioni scola-
stiche 

12.30 Sepere 
13,30 Telegiornale 
14.00 Una lingua per tutti 
14,30 Servizio speciale del 

Telegiornale 
15,00 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 Rassegna di mario

nette e burattini ita
lianl 

17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 
1S.45 La fede oggi 
19.15 Sapere 

19,45 Telegiornale sport 
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 
21.00 Qui squadra mobile 

«Tutto di lei tranne 
il nomen. 

22,10 Quel giorno 
23,10 Telegiornale 

TV secondo 
18,30 Notizie TG 
18.40 Nuovi alfabetl 
21,00 Telegiornale 
2 1 3 L'America latina vi

sta dai suoi registi 
«La congiura*. 
Film. 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO - O n ) , 
t . 12 , 13 , 14. 15, 17, 2 0 . 
2 1 , 23 ; 6-. NUttatino Musical*; 
• , 4 2 : A I M M C S O ; 6,47; C O M 
• pcrcbt; 7.1 Oi Mattatiao • » • 
*icat« ( I I M i t « ) i 7,45: lari al 
P T I — M M I O , S.30: La c a v M i 
4*1 mattino; 9-. I I nrto piano
forte; 9,15; Vol ** to; 10,10; 
Sveciala Gft; 11.30: Q n r t o 
prograuuna; 12,44: Ma4a la 
Itaty; 13,20; Ottinw a aaaea 
4aata; 14: Zi*al4MM ttaJto-
no; 15,10: Per wvi ttowarrit 
17,05: I I ftraaote; 19: Italia 
cha lavora; 19,25: Caataitci hi 
miaiatvra; 19 ,51 : M M f t r i 
martati; 20,15: Aacotta, al fa 
vara; 20,20: Aatata a rttarao 
aiai iala DaantHco M o i i j a o , 
21,15: Uo* r i Hamatea al vi* 
brafaae; 2 1 ^ 0 : Oaaiaaaia Cal-
lini. itaajeaa firtca Oalta RAI ; 
23: O n i al 

Radio 2° 
G I O R N A U RADIO • Ora 0,30, 
7.JO. 0^30, 9 ,30, 1 0 ^ 0 , 1 1 ^ 0 , 
12,30, 1 3 3 0 . 15,30, 1 0 3 0 . 
1 0 3 0 . 2 2 3 0 , 24; C: I I awttt-
niarat 7,40: Raeaal iao am 
MhM • raarta Ciajiaaoi 0,14: 
Maafca flaah; S,40i laaa l • 
cafori ••fl'arcaaalra; 9 i P r l i a 
41 apawdaia^ 9,15: taaal a ea-

leri dairercbastra ( I I aarta); 
9,35: Caacrtioa a acacchi; 9,50i 
I I ajro awl moaao la SO jiar-
ai ; 10,05: Ua disco par I'csta-
ta; 1 0 3 5 : Dalla vostra par
te; 12,10: Trasmissioni rejio-
nafi; 12,40: Alto sradiaicnto; 
13,35: Caaxoni per canzoaa-
ra; 1 3 3 0 : Coma a perch*; 14: 
So di l i r i ; 14,30: Trasmissio
ni reyioaali; 15: Panto inttr-
rofativo; 1 5 3 0 : Special GR; 
17,45: Chiamata Roma 3 1 3 1 ; 
1 9 3 0 : Radioiera; 20,10: I Ma-
lalinsva; 2 1 : Sopersonlc; 22,43: 
Piccolo mondo antico; 23,05: 
La staffetta; 

Radio 3° 
Ore 9,25: Trasmissioni specia
l i ; 9,45: Scaola Materna; 10: 
Concerto di apertura; l i t l a 
radio par la Scoole; 11,40: M t -
sicbe italiaaa d*oni; 12,15: La 
mvsica ael tempo; 13.30: la-
latamiOi 14,20: Ustlno Sor-
aa di Milano; 14,30: Manfred; 
17,10: Ustiao Rorsa di Roma; 
1 7 3 0 : Oaaaa aaica; I S : Noli-
t ie dal terza; 15,30: Musica 
laj jwat 1S.45i I I sesto conll-
aaataj 19,15: Concerto della 
•era: 20,15: Falhi Mendelssohn 
RartaoMr; 2 1 : I I giornale del 
Taraei 2 1 3 0 : I I maladramma 
In dlacatoca; 22,20: Musica, 
aorlta iikraria; 22,50s Liarl 
ricaratl. 


