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Oggi in 
sciopero i 
lavoratori 

del cinema 
Oggi scloperano per tutta la 

giornata i lavoratori del cine
ma occupati nelle azlende dl 
sviluppo e stampa, nel noleg-
gio, nelle case di produzione, 
nel doppiaggio e nelle societa 
di produzione. I sindacati 
(FILS-CGIL, FULSCISL e 
UIL) hanno convocato per 
questa mattina alle ore 10 i 
lavoratori in un'assemblea ge-
nerale che si terra al cinema 
Golden di Roma. 

La decisione si e resa neces-
saria dopo che la posizione 
negativa dei rappresentanti 
dei datori di lavoro ha por-
tato all'interruzione della trat-
tativa per il rinnovo del con-
tratto unificato dei cinque 
settori, vanlficando lo sforzo 
compiuto dai sindacati e dal 
lavoratori per evitare al ci
nema i disagi derivanti da 
una azione di lotta generaliz-
zata. 

La posizione dei datori dl 
lavoro suH'inquadramento unl-
co e sulla panficazione del 
trattamenti normativi tra ope-
rai e impiegati e lontanissima 
da quella sostenuta dai sin
dacati: mentre si e opposta 
una chiusura pregiudiziale 
alia richiesta dei lavoratori 
per 1'avvio di un processo di 
unificazione dei trattamenti 
previsti dalle legolamentazloni 
dei cinque diversi settori, 
Analoga posizione negativa e 
stat-i assunta dal padronato 
su alcune qualificanti propo-
ste di politica cinematografica 
avanzate dai sindacati, come 
quelle relative ai rapporti col 
pubblico. alia distribuzione, e 
alia difesa del prodotto ci-
nematografico dall'accentuar-
si della speculazione e dalla 
logica del massimo profitto. 

I giudici 
di appello 
rivedono 
« Ultimo 
tango » 

BOLOGNA, 22 
Ultimo tango a Parigi, di 

Bernardo Bertolucci, sara di 
nuovo visionato dai giudici 
domanl mattina alle 10. La 
Corte d'appello di Bologna 
(presidente Guadagno; P.G-
Luchetti) dopo il ricorso del 
P.M. Latini ha infatti deciso 
la rinnovazione parziale del 
dibattimento per poter visio-
nare il film. 

Alia vigilia del procedl-
mento d'appello (fissato a 
ruolo con una celerita inso-
lita anche, si dice negli am-
bienti di Palazzo di Giustizia, 
per lo a interessamento » del
la Presidenza del Conslglio 
dei ministri, che avrebbe 
sempre preteso di essere pun-
tualmente e tempestivamente 
informata sull'iter giudizia-
rio di questa dissacrante pel-
licola). si era pensato a un 
probabile rinvio a nuovo ruo
lo per il mancato rispetto del 
termini, nella citazione a giu-
dizio del regista, in conse-
guenza del lungo sciopero 
delle poste. Preoccupazione 
sanata con il fatto che Ber
tolucci si e presentato pun-
tualmente in udienza per 

non creare formali difficolta 
alio svolgimento del proces
so. 

Nel preliminari dell'udien-
za (erano acontumaci», co
me del resto nel procedimen-
to di primo grado. Marlon 
Brando e Maria Schneider) 
la difesa degli imputati Ber
tolucci. Alberto Grimaldi. 
produttore, e Ubaldo Mat-
teucci. distributore (avvoca-
ti Gianniti, De Luca. Tonaz-
zi e Lenzi, quest'ultimo per 
gli attori) aveva consegna-
to alia corte aitri due volumi 
contenenti critiche cinemato-
grafiche dei maggiori quoti-
diani nazionali e internazio-
nali nonche i rlsultati di una 
inchiesta demoscopica dalla 
quale, tra i tanti dati risulta 
che la <* maggioranza degli 
interpellati (82 per cento) 
ritiene che Ie scene d'amore 
siano state necessarie alle 
comprens:one del film e ri-
fiuta l'affermazione che 11 
film s:a spettacolo pornogra-
fico ». 

Naturalmente il PG «col 
tivando» I'appello del PM 
(nei'.'attacco a Ultimo tango 
a Parigi si e impegnata so-
prattutto la destra naziona 
le) ha cercato di contro bat-
tere questa documentazione 
consegnando alia corte alcu
ne lettere di riprovazione di 
alcuni * padri di famigha» 
d'-accatto e una rchiesta p?r-
ch6 siano acquisiti ag!i atti 
anche a!cum articoli di cri-
tica (?) tra cui quelli dello 
lmpegnato direttore responsa 
bile del R"*to del Carlino. 
Girolamo Mndesti. p'.ii noto. 
per la ser.fros:ta del nostro 
FortebracriO. come Domestl-
ci. 

Dopo la relaz'one e stata 
derisa I-i rinnovazione par-
zale d^l d hjufmento per 
vislonare la oell 'cla. La di-
scu-sione e st^ti fi-s^ta ner 
l'ud.en7i del 28 ma?j'0 oros-
simo. forse. per la sentenza 

II Festival 
di Mi-cli M 12 

a* 14 luq'io 
II Festival della canzone na-

•oletana del 1973 si articole 
wk in tre serate. da giovedi 12 
a 5abato I) lugho; la prima 
e la seconda scrata saranno 
trasmesse dalla radio mentre 
is, « finale » andra in onda sul 
frlmo canaie deik, televisione. 

«Un Amleto di meno» a Cannes 

Avere o non avere: 
questo e il problema 

Nel caso del film di Carmelo Bene si tratta di avere la distri
buzione dall'Ente di Stato — « La Citta del Sole» di Gianni 

Amelio conclude la partecipazione italiana al Festival 

Dal nostro inviato 
CANNES, 22. 

Non ancora sedati gli echi 
dello scandalo suscltato dal 
film di Ferrerl (dlfeso dalla 
stampa italiana. aggredlto da 
quella francese), un altro 
provocatore nato. Carmelo 
Bene, si e goduto oggi tutta 
intiera la sua giornata di 
Festival. Anche lul, come 
Ferreri, cominciando dal 
mattino, rluscendo cioe a ot-
tenere che gli invlati della 
stampa quotidiana vedessero 
il suo film non nella Saletta 
Jean Cocteau dov'era passa-
to lo stesso Bergman. 1 cui 
colori non erano da niente, 
bensl nella sala grande, a lo-
ro avviso tecnicamente piu 
attrezzata: quello per via dei 
neri (La grande bouffe aven-
do parecchie scene nottume), 
questo per via del bianchi 
(con candidi veil trastullando-
si spesso vuol l'occhialuta Ofe-
lia e vuoi il regista). 

Un Amleto dl meno e la 
nuova parodia dissacrante del 
geniaccio leccese che. dopo 
aver strapazzato Shakespea
re in ben quattro versionl 
teatrall. aveva oggi diritto di 
completare il suo lavoro col 
cinema. Ma Carmelo Bene. 
che stavolta ha trovato una 
produttrlce e quindi non ha 
rischiato 1 propri soldi, ha il 
dente avvelenato con l'Ente 
cinematografico di Stato. che 
non ha voluto acquistare il 
film per la distribuzione. 

I suoi argomenti sono I so-
liti. al limite tra 11 terrori-
smo e la frenesia dl autoe-
saltazione Tuttavla come 
dargli torto quando egli af-
ferma. anzi grida che le de
cision! di questo genere. le 
quali investono un Interesse 
culturale pubblico. sono per 
solito affidate a incompeten-
tl? 

Tanto plu che Un Amleto di 
meno, anche se non e 11 film 
che preferiamo del suo auto-
re. non ha affatto sfieurato 
nella rappresentanza ufficiale 
italiana a Cannes (tra l'al-
tro. In Francia. egll ha sem
pre avuto moltl adept!); e 
anzl, per confondere 1 «conv 
merciantl», aggiungiamo pu
re che, in fondo. e la sua 
operetta piu ilare e di meno 
difficile e frantumata com-
prensione. 

Anche chl non l'ha vlsto In 
teatro. immagina senza fati-
ca come pu6 essere l'Amleto 
di questo allegro e cinico ico-
noclasta. Non tanto e turba-
to dalla morte del padre, dal 
tradimento della madre e 
dal crimine dello zio. quan-
to e interessato a una sua 
commedia che vorrebbe por-
tare a Parigi e per la quale 
ha blsogno della protezione 
del fedifra?o re. Si lascia 
dunque atti^rre malvolentie-
ri e con non celato diszusto 
dalle necessita del copione. 
cosl come lo ha scritto non 
lui. ma quel rompiscatole di 
inglese. 

Come «principe nero» e 
piuttosto colorato. 11 tetro 
castello di Elsinore si tra-
muta in un rutilante e ca-
pricciaso vestibolo ingombro 
di costumi di scena. di atto-
rucoli che provano. di don-
nine nude intente a drappeg-
giarsi attorno qualcosa che 
non Ie copre mai abbastanza. 
di bauli su cui soicca i] tim-
bro Paris-Express Sottofondi 
nsicanalitici. complesso di 
Edioo? La lezione freudiana 
e mormorata da duel vecchio 
rimbimbito di Polonio. che 
Amleto e costretto a pusna-
lare perrh'" troDoo scoccian-
te II dramnm senttmentale? 
Of"iia tin a d'sno";;7ione una 
biblioteca mq non caoisrp 
niente dei libri che Iegge. ed 

e per questo che Amleto la 
malmena e la spinge al sui-
cldlo. La dimenslone politica 
o quella esistenziale? Non 
scherziamo. Basti dire che il 
problema del monologo non 
e «essere o non essere », ma 
«avere o non avere». ed e 
detto tutto. 

Insolente e Infantile, lucl-
do e trivlale, l'autore-attore 
si fa largo a sbertucciate per 
ellminare il piii presto possi-
bile un personaggio cosl in-
comodo e anacronlstico e glu-
stlficare 11 tltolo Lo fa mo-
rire figuratlvamente subito. 
ingrandendolo a pallonl sulle 
spalle e le braccia. e letteral-
mente tra le tombe. infilzato 
da Laerte. Mentre quest'ulti
mo, la regina, e lo zio che per 
far contento il nipote non a-
veva esltato a Interpretare lul 
stesso 11 proprlo delitto. ca-
dono piii tardi come birilll, 
l'un dopo l'altro, per un cock
tail non riuscito (o riuscito 
troppo bene); e sul trono dl 
Danimarca ascende un ma-
nichino. 

Come al solito Carmelo Be
ne ha fatto tutto (salvo 11 
produttore) con la sua trou
pe consueta: un bizzarro col
lage di bianchi accecantl e 
di rossi squillanti, di cubi-
smo e di liberty, di pose dan-
nunziane e di dettl blasfemi, 
di musiche ironizzanti e di 
caroselli impazziti. Ofelia, 
nuova Salome, morde il dito 
di Amleto, nuovo Don Gio
vanni. mentre la corte si e-
salta solo nei capricci. la re
gina non e una santa e For-
tebracclo e un turco. 

Con Un Amleto di meno. 
che partecipa al concorso. e 
La Citta del Sole, opera In-
vece severlssima di Gianni 
Amelio presentata alia Quin-
dicina dei registl. la parteci
pazione italiana a Cannes '73 
e completata. Gianni Amelio 
fe un calabrese ventlnovenne, 
che vlene dal cinema (anima-
tore di cineclub. sagglsta, au-
tore del film televisivo La 
fine del gioco) e dalla filoso-
fia. C16 splega la sua scelta: 
che cosa resta delle Idee dl 
Tommaso Campanella. della 
sua utopla politico-religiosa 
che la Chiesa del Seicento ri-
tenne eretica, e che il frate 
predicatore scontd con lunghl 
annl di detenzlone, che cosa 
resta della sua Citta del Sole 
nella coscienza contempora-
nea. II film, realizzato in eco-
nomia di mezzi ma con Intel-

Attori, autori e 
critici a fianco 

di Solida e Santi 
In seguito all'ordine dl so-

spensione dello spettacolo Non 
sei immortale Rudi, che si 
rappresentava al Tordinona di 
Roma, e airincriminazione per 
oscenita di Salvatore Solida e 
di Roberto Santi, la Societa 
degli autori italiani (SAD la 
Associazione degli scrittorl di 
teatro (ASST) e rAssociazio-
ne dei critici teatrali mantfe-
stano con un comunicato la 
loro piena solidarieta al regi
sta e all'attore a Gli attori, 
gli autori e i critici — si iegge 
nel comunicato — si augura-
no che la magistratura /oglia 
giudicare i fatti applicando 
un moderno e non repressivo 
criterio di giudizio. tenendo 
conto che la norma di lr^ge 
sull'osrenita e norma rasci-
sta, la cui abrogazione e da 
molto tempo sollecitata da 
tutte le forze democratiche». 

ligenza e non trascurando lo 
insegnamento vlsivo di un 
dreyer. dl un Pasollnl o dei 
fratelli Taviani, si svolge su 
allucinanti scenarl reali, la 
cui suggestlone e accrescluta 
dal colore, e sullo sfondo Ion-
tano d'una rivolta contadina, 
come dlalogo tra un mlsterlo-
so domenicano (Giullo Bro-
gl), che potrebbe anche es
sere un Campanella ormal 
rassegnato. e un giovanlsslmo 
cui e affidato il compito di 
rimeditarne la lezione. Non 
meritava di piu, questo sag-
glo cosl onesto e serlo di un 
cinema di adult! problem!, 
della collocazione che il Fe
stival gli ha assegnato? 

Se si pensa che moltl han
no dovuto abbandonarlo per* 
che batteva 1'ora dell'altro 
film in competizione, e che 
questo film. II Far West, del 
cantautore e attore belga 
Jacques Brel. e a un llvefio 
che forse un bambino rlfiu-
terebbe. si ha un'altra im-
maglne della baraonda che 
stiamo vivendo, e che per 
fortuna si avvia alia fine. 
Gia le storle e ! personaggl 
del Far West reggono ormal 
a fatica la loro amblentazlo-
ne naturale, ma rlvlssute, an
zi risognate a Bruxelles e tra 
le mlnlero dl carbone del 
Belgio. da una congrega dl 
cercatori d'oro quarantennl, 
donchisciotteschl cowboys rl-
masti all'infanzia (e e'e infat
ti una canzone che la onora), 
suscita semplicemente sgo-
mento. Appurato che I aTrl-
nita » sembrano. al confronto. 
dei classicl. e rlferlto che la 
tfovata piu brillante e quella 
di Brel che. appotrgiandosi ai 
muri. li fa crollare. conclu-
deremo con la concluslone 
deH'avventura. che vuol es
sere. figurarsl. sarcastlca: lo 
esercito del re annienta in 
un prato florlto I due ultlml 
scampatl. 1'eroe con chltarra 
e la sua ragazza paralitica, 
credendo che il loro carro 
coperto nasconda 1'oro. 

Altro eroe. questo apoarso 
nella sezlone-document! In 
sala grande gremita, e rlesu* 
mato dal glovane australlano 
Philippe Mora per una socle
ta britannlca e con l'aluto di 
molti archivl Intemazlonali. 
e Adolf Hitler. In una carel-
lata sul naztsmo che parte 
presuntuosamente dal cosmo 
per farvl ondegeiare. tra 11 
sole e Taltre stelle. la svastl-
ca che da 11 tltolo al film. II 
revival si awale delle rlpre-
se a colori girate «ln fami-
elia» nel rifugio tra I monti. 
Si vede Hitler In borehese e 
con cappello a falda che elo-
ca col cane, scherza con Eva 
Braun. Intrattiene pargoli e 
invita a oasseggiate tra I bo-
schi Goerin? e Goebbels. 
Bormann e Rihbentrop. oer 
non parlare di Himmler Alia 
fine, chissa per quale imorov-
viso eusto sadlco e. dato il 
carattpre della documentazio
ne che ha trasvolato sul re
sto. chissa per quale salto di 
fantasia, apnalono anche le 
c*tW distrutt« e II bulldozer 
che solnge Dletosamente mon-
tapne di cadaver! 

C'p da preclsare che la sa
la h i reasito In modo assal 
civile. ?ridando <t assassino» 
in uno del moltl momentl in 
cu! II orotagonista acrarezza-
va bambini, e fischiindo so-
noramente lo soettacolo Nel
la susspsruentp conferenza-
stamDa. un nostro cnlleea ha 
ooi sniesato all'lncauto resi-
sta rui troppi altrl avevano 
rvnlt/> =«lo domandp tppnl-
rhe. rhe SP la sua pvoc-iy'o-
ne non P fnrv* n^^l-f^tyista. 
certament-- & PATI fet'clsta. 

Ugo Casiraghi 

Musica pop 
Alan Sorrenti 

Come sei mesi fa al Piper 
Club, il a virtuoso» cantau
tore Peter Hammil — ultima 
invenzione di un presunto 
undergound nostrano, mvero-
simiie quanto ridicoio — si e 
ripresentato l'aitra sera ad un 
nuovo recital romano (questa 
volta al Teairo Ohmpi^o) 
coadiuvato da una formazio-
ne improvvL&ata di tutto ri
spetto. 

re r il suo debutto live, 
Sorrenti aveva sceito quaie 
«spaita» nientemeno cne il 
picocigiooo vionmsta fiam-
m.ngj Jean-Luc t-onty, e sta-
voiut i nomi dei >̂uoi cona-
boiau)ri non sono Ccrto nuno 
«eciatanti»: hTancis Mon-
Kmin \ex ourvea A I D , L>ave 
j.t.i\ion ie* v<».i L/er Graaf 
oeiic.ii.or. luiia.ia *a forma-
zione ai t^u-r hammi, non 
acinora av^r denmuvamente 
ĉ i.Uoo capuoio, aal momento 
cue AI npie.x;n.era alio atadio 
r«amin.o uomenica prossima, 
accanto ai camei ai fecer 
rramptco e ai Kingdom Co
me ai Arthur Brown) e 1'or-
mai conaudato session man 
Voice lempcia. o«indo alie 
apparenzc, uunqu^-, A.an s>or-
re.in ai prescma in *cet\A ogni 
voiia con noom garanzie e 
nnuova«e vdieiia, ipobetico 
tuuro di un'azione musicale 
d avaiiguarola che si sviluppa 
attraverso le testimonianze 
dirette di valid! strumentisti 
riuniti per l'occasione. Non 
sappiamo tramite quail alto-
locate aderenze Sorrenti (o 
chl per lui) rlesca a conle-

zionare con tale fasto le pro-
I prie velleita. trascinando co

sl nei suoi personal! fallimen-
I ti personaggi un di gloriosi. 
i Vai a capire„. 

ig. 
Jazz 

Rassegna per 
Montemario 

Si e concluso l'aitra sera 
presso il «Centro iniziativa 
popolare Pia Carena Leonet-
t i» in via Avoli, la rassegna 
Jazz per Montemario, dedica-
ta alle nuove leve del jazz 
italiano. protagonisti, per 
quattro ore consecutive, di 
una ribalta tutta per loro, 
forte di un consenso di pub
blico sensibile ed attento. 

Nei giomi scorsi. dunque, 
si sono awicendati sul picco
lo palcoscenico di via Avoli 
numerose formazioni che si 
vanno affermando in questi 
ultimi tempi quali valide a l 
ternative alio statico panora
ma Jazzistico tradizionale no
strano. Si tratta di «Blues 
Way» (Gianni Marcucci e Lu-
cio Maniscalchi), «Blue Mor
nings (Roberto Ciotti. San
dra Ponzoni e Alfredo Minot-
ti), «Phoenix* (Rudy e Vit-
torio Baroncini, Luigi Cinque, 
Giovanni Sarandrea, Eugenio 
Colombo e Gaetano Delfinl) e 
tcLiguori Ideas (Gaetano Li-
guori, Roberto Del Piano e Fl-
lippo Monico). Molti degli 
strumentistl citati, poi, fanno 
parte dl alcune combinazloni 
d'organlco quasi improwisate 
appoflitamente in occasions 

della rassegna, determinando 
ampie dimension! dialettiche 
nelle quali confluisce uno 
scambio di pareri ed indirizzi 
musicali. al di la delle strut-
ture che circostanziano gli 
spazi creativi soggettivi. Un 
modo di reahzzarsi rigorosa-
mente compiuto. 

Particolare interesse ha de-
stato, inoltre, 1'uso del sinte-
tizzatore «moog» da parte 
del giovane Alvin Curran. ben 
coadiuvato dal sorprendente 
sax di Tommaso Vittorini. 
Vigorose sperimentazioni. che 
non mancheranno di trovare 
largo seguito presso chi ama 
dawero il jazz. 

II V Festival 
internazionole 

del clavicembolo 
Si e aperto nella basilica di 

Santa Cecilia in Trastevere, il 
V Festival internazionale di 
clavicembalo organizzato dalla 
Associazione musicale roma-
na, che si concludera il 28 
maggio. 

Nel corso della rassegna si 
sono gia esibiti Huguette 
Dreyfus, Luciano Sgrizzi e 
Marina Mauriello. Da oggi al
ia Tine del Festival sono In 
programma concerti di Colin 
Tilney (che eseguira musiche 
di Bach e dei virginalisti in-
glesi); dl John Whhitelaw e 
William Christie (Le Roux, 
Couperln); di Kenneth Gil
bert (Couperin. Bach); dl Vir
ginia Pleasants (Bach, Scar
latti, Haydn) e di Gustav 
Leonhardt (Bach, Duphly, 
Forqueray). 

L'isteria 
e passata 

LONDRA — La giovane Jackie Lane (nella foto) e giunta 
in questi glorni nella capitate inglese, di ritorno da New 
York, dove ha appena finito di Interpretare il f i lm « Un'isteria 
sbagliata » accanto al celebre cantante Elvis Presley. Per questo 
ruolo — come per i precedent! negli ultimi quattro anni — 
Jackie recita con lo pseudonimo di Jocelyn Lane ma, d'ora in 
poi, la sua brillante ascesa le permeltera di usare il vero nome 

Al Premio Roma 

Tre precursori 
del surrealismo 
sulla passerella 

« Par dela les marronniers » presen
tato dalP« atelier» di Pierre Cardin 

«E se oggi il surrealismo 
sembra esso stesso antiquato 
— scriveva Adorno nel suo 
saggio del 1956 Riconsideran-
do il surrealismo — cid ac-
cade perche gli uomini gia 
rifiutano a se stessi anche 
quella coscienza del rifiuto 
che era stato fissato nella 
negazione surrealista». II 
giudizio cosl acuto e cosl du-
ro di Adorno, che non rispar-
mia l'arte della mistificazio-
ne dell'industria culturale. 
pud essere espresso anche 
nei confront! dello spetta
colo a surrealista » ospitato 
quest'anno alia quinta edi-
zione del Premio Roma, Par 
dela les marronniers (Oltre 
i castagni), scritto e diret-
to da Jean-Michel Ribes e 
prodotto dall'« Espace Pier
re Cardin j) di Parigi. 

Oltre i castagni — centrato 
su tre precursori minor! del 
surrealismo. uspettri familia-
ri» quali Jacques Rigaud. 
Arthur Cravan e Jacques Va-
che. tre dandies morti suicidi 
prima del 1930 — vuole esse
re «un canto sull'amicizia e 
sull'assurdo di una genera-
zione perduta cosl lontana e 
cosl vicina alia nostra». 
Strutturalmente. il disco rso 
di Ribes si art! cola sull'at-
teggiamento, per cosl dire 
« esistenziale», che 1 tre poe-
ti hanno avuto verso la guer-
ra, Tamore, l'arte, la noia e 
la morte. Ora. le testimonian-
ze dirette di Rigaud. Cravan 
e Vache sono state sostitui-
te dal adiscorso indiretto» 
stilato da Ribes, il quale 
avrebbe tentato — come ha 
confessato In una Intervista — 
«di rappresentare la nostra 
epoca e noi che la viviamo._ ». 

In realta. Ie ragioni che 
hanno portato all'allestimen-
to di Oltre i castagni riman-
gono tuttavla oscure. soprat-
tutto perche c! sembra che il 
giovane autore-regista Jean-
Michel Ribes non dimostri 
molta affinita con il movimen-
to surrealista, con la sua poe-
tica della violenza culturale 
e morale liberatrice; insom-
ma, Ribes non possiede quel
la «coscienza del rifiuto» 
messa in evidenza da Ador
no. e anzi, per dlrla con For-
tlni. la irpoeUcas di Ribes 
rivela Inequlvocabilmente I 
modi e le forme della * do 
mesticazione» che subl la ri
volta surrealista nella lette-
ratura francese. 

II discorso esistenziale, sen-
timentale e estetico che i tre 
poeti esprimono per bocca di 
Ribes, sembra risuonare nel-
Yatelier d'alta moda di Car
din a Parigi, dove la battuta 
e la gag sostitulscono il di
scorso storico-culturale. Ri
gaud, Cravan e Vache si esi-
blscono come su una passe
rella, candidi e asetUci an-
gell nei loro «modelli» di 
raso. e recitano tranquilla-
mente qualche « concetto» o 
«frase» che potrebbe evo-
care il clima surreale della 
loro epoca. Ma Stephane Bouy, 
Gerard Darmon e Christian 
Delangre — gli attori, per 
altro astrattamente sobrl, che 
Interpretano rlapettivamente 1 

ruol! dei tre poeti — par-
lano d'altro, anche quando 
sembrano alludere alia loro 
biografia, ma soprattutto 
quando tentano di «mettere 
in scena» qualche passo del 
movimento teorico surreali
sta. Non e'e ironia. tenerez-
za e disperazione. ma la fu-
nebre evocazione di un cli
ma di noia romantico-deca-
dente (la noia! il nemlco pub
blico numero uno del surrea
lista...). forse rotto a tratti 
dalle esibizion! accattivanti 
della Donna, nel a due pez-
zi» di Myriam Mezleres. 

In una sua nota introdut-
tiva al Premio Roma (appar-
sa nel programma), Renzo 
Tian insiste sul « mutamento » 
che avrebbe espresso questa 
quinta edizione del Premio: 
un mutamento non della ve-
ste (dal momento che si par-
la di Cardin. potremmo an
che dire dell'abito. o del mo-
dello). ma della astrutturan 
della Rassegna, che da que
st'anno dovrebbe, via via, es
sere l'espressione «piu fede-
le possibilen di a una civilta 
teatrale». Con Oltre i ca
stagni (da notare che alia 
fine dello spettacolo, men
tre ! tre «ero!» defungono, 
la Donna si allontana verso 
e oltre i castagni, con un 
mantello di foglie di casta-
gno verdi e giganti) questa 
idea astratta del mutamento 
strutturale naufraga nella 
rappresentazione di un'idea 
antiquata del surrealismo, 
mostrando ancora una volta 
come il gioco delle «propor-
zkmi». — teorizzato da Tian 
— spesso si risolva a danno 
della a nuova ricerca» e in 
favore della tradizione e del
la conservazione. 

r. a. 

Mostre d'arte 

I ritratti 
realisti 

di Joachim 
Schmettau 
Joachim Schmettau - «To-
nlnelli arte moderna », piaz
za di Spagna 86; flno al 25 
maggio; ore 10-13 o 17-20. 

bb 
Trentacinquenne, con studio 

a Berllno, Joachim Schmettau 
e spesso presente nelle mo
stre allestite in Italia e l'am-
biente artistico dl Roma gli 
e familiare. Qualche artlsta 
nostro gli deve artisticamente 
qualcosa, ma anche lo scul-
tore tedesco deve qualcosa al 
glovanl Italiani. E va preci-
sato che sono proprio tede-
schl e italiani a fare oggi 
11 « clima » Ideologico e plasti-
co di una serie dl ricerche 
che osclllano tra iperreallsmo 
politico e realismo socialista, 
tra plttura della vita urbana 
e « nuova oggettlvita ». 

Le sculture dl questa pic-
cola mostra a Roma (presen-
tatore Mario De M'cheli) sono 
state prodotte tra il 1968 e il 
1971 e quasi tutte in bronzo 
nichelato, un materiale e una 
tecnica che rispondono bene 
alia fredda immaginazlone 
reallsta di Schmettau. Ma 6 
una ben strana immaginazlo
ne fredda. Come intellettuale 
Schmettau e un umanlsta crl-
tlco appassionatamente parte-
clpe dei conflltti e della sorte 
umana nei giomi nostri; ma 
come plastlco rifugge da qual-
siasi atteggiamento gestuale e 
espresslonlsta. Per lul, la pre-
diletta figura umana e come 
modellata duramente dalle e-
nergie interne e dall'attrito 
con la vita: ne deriva una 
forma che e oggettiva come 
un pezzo di produzione indu
s t r i a l e che ha, per cosl 
dire, la forma aerodinamica 
che e fatta dall'attrito delle 
passion! nello spazio sociale. 
Schmettau e anche ricco dl 
rnedlazioni culturall (l'antica 
statuaria egiziana e quella 
americana precolombiana; Ro
din e la plastica negra; Bran-
cusl e Ipousteguy). 

Come ritrattista ha occhio 
gelido e da marcata evidenza 
a un modo di comportamento 
quotidiano. per piccoli gesti e 
espressioni. dei tipi umanl; ma 
e una evidenza di maschera 
«teatrale » e. frequentemente, 
di maschera funebre (vicino 
alio stile tragico del francese 
Ipousteguy). Anche le figure 
umane formalmente piu in-
ventate rimandano al museo 
antropologico: esempio per 
tutte Testa con perle del 1971 
che, nella sua essenza espres-
slva di maschera, e assai vi
cina a una maschera Congo
lese. 

Uno Schmettau nuovo, e for
se piu ricco d'immaginazione, 
e lo scultore di Colazione al-
I'aperto, Donna alio specchio, 
Mani e Mani di Mimise, tutte 
opere del 1971 e di piccolo 
formato. Qui, la plastica del 
frammento anatomico messo 
In relazione a un oggetto e 
cosi nevroticamente. tragica-
mente sensibile che rimanda 
Insistentemente al tipo umano 
dal quale il frammento e sta
to isolato come per un calco. 

Dario Micacchi 

reai y[/ 

Assembled per 
le sowenzioni 

teatrali 
Questa sera alle ore 21, si 

svolgera, al Teatro Belli, in 
Piazza Sant'Apollonia, un'as
semblea di protesta contro la 
decisione del governo di non 
concedere i contributi dello 
Stato alle compagnie teatra
li che, nella stagione 1973-74, 
agiranno in sale private. La 
misura, chiaramente repressi-
va e discriminatoria, che e 
esplicltata in una circolare 
ministeriale, e diretta soprat
tutto contro i gruppi speri-
mentali, i club e i circoli cul
tural!. Airassemblea, che e 
stata indetta daH'Associazione 
sindacale scrittori di teatro, 
hanno aderito organizzazioni 
culturali e democratiche di
verse. 

Il Canzoniere 
Magliana 

al Folkstudio 
II Folkstudio ospita questa 

sera, alle ore 22, un recital 
del Canzoniere Magliana. II 
gruppo presenters Fabbrica e 
Quartiere. uno spettacolo che 
vuole descrivere, attraverso 
canzoni inedite (scritte e mc-
sicate collettivamente) gli 
aspetti piu evidenti della vita 
quotidiana di un quartiere. 

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

TRINCALE DAL VIVO N. 5 
P»r ricevwlo, Inviare vaglia o assegrto dl Lira 24)00 (non 
spedire soldi in busta) a: FHANCO TKmCALE - Via Mar 
Nar* 3 / A • 30152 Milaim 

PER LE FESTE DE L'UNITA* 
TELEFONATE AL 02-45.62.121 - MILANO 

Importante societa impiantistica 

R I C E R C A 
TECNICI ESPERTI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE 

IMPIAHTI TRAnAMENTO ACQUA POTABILE 

Casella 52/M SPI 20100 MILANO 

controcanale 
LOTTA E MASSACRO — La 

notte di San Juan 6 stato com-
missionato dalla direzione dei 
« culturali» della RAI-TV per 
U ciclo v.L'America Latina vi
sta dai suoi registin, e stato 
prodotto dalla RAI-TV, e sta
to of/erlo per la prima volta 
al pubblico dalla RAI-TV. Ma, 
nel momento di program-
marlo, la stessa RAI-TV, in-
vece di collocarlo in una po
sizione di privilcgio, l'ha qua
si nascosto, destinandolo — al-
meno nelle tntenzioni — a 
wi pubblico ristretto, qual e 
quello che, solitamente, e abi-
tuato a scegliere i program-
vii della prima serata del 
martedl sul secondo canaie. 

Cosi, un film di grande va-
lore, inedito, tale da onorare 
la programmazione di qual-
siasi televisione degna di que
sto nome, 6 stato trattato alia 
stregua di UJI programma di 
cui ci fosse quasi da vergo-
gnarsi. 

Non siamo tanto ingenui da 
stupircene, d'altronde. E' gia 
un fatto assolutamente ecce-
zionale che un simile film sia 
giunto sul video: e di questo 
bisogna dare alto comunque, 
a coloro che hanno promosso 
e curato I'intziativa. La notte 
di San Juan, infatti, ha 

inequivocabilmente dimostrato 
come si possa costruire un 
racconto scarno, preciso, po-
liticamente rigoroso e, insie-
me, suggestivo e commoven-
te; wia cronaca quasi docu-
mentaria nella sua piena ade-
renza ai fatti e. insieme, per-
vasa da un autentico spirito 
popolare; un film che, senza 
mai concedere nulla alia reto-
rica, sia capace di mettere in 
grado lo spettatore di rivivere 
i fatti dall'interno, di affron-
tare una scelta di classe. Un 
chiaro termine di confronto 
per i programmi e program-
mini che, di tanto in tanto, 
approdano sul nostro video 
con la pretesa di occuparsi 
della condizione operaia a 
forza di mezze verita, discreti 
silenzi, melanconiche disqui-
siztoni psicologiche e Urate 
moralistiche. 

La notte di San Juan rico-
struisce seccamente il 7nassa-
cro dei minatori di Siglo 
Vente, avvenuto appunto il 24 
giugno 1967, alia vigilia di un 
grande raduno di lavoratori 
e studenti, inquadrandolo nel-
I'arco delle feroci, ripetute, 
criminali azioni repressive 
condotte dalle diverse dittatu-
re in Bolivia, tra il 1942 a 
oggi. 

Lo ha concepito e realiz
zato il giovanissimo regista 
Jorge Sanjinez, oggi es'iliato 

I in Peril: ma noi 7ion dtremo 
che Sanjinez ne 6 ul'uutoren 
secondo la formula tradizio
nale. Noti solo perchd questo, 
come tutti i film, & frutto di 
un lavoro di gruppo, ma, an
che e soprattutto, percM alia 
Notte di San Juan hanno con-
tribuito direttamente, in ve-
ste di testimoni attivi e di 
attori, alcuni tra gli scampatl 
al massacro, i minatori, le 
donne, i bambini dell'altipiano 
boliviano. Tutto il film e, in 
realta, una recita di ?nassa: 
e questo non & certo tin ele-
mento secondario della sua 
forza, della sua autenticita. 

Non solo il brano piii dram-
matico, quello del massacro, 
ma anche le scene della pro-
testa delle donne e dell'assem-
blea dei minatori e quelle 
della festa di S. Giovanni, e, 
forse piu di tutte, la sequenza 
iniziale e quella conclusiva, 
hanno attinto la loro persua-
siva semplicitd dai volti e dai 
gesti della gente del popolo 
che, mentre interpretava st 
stessa, ricordava, rinnovava la 
sua coscienza, rendeva omag-
gio ai suoi caduti e compiva 
un'azione politica e di lotta. 
inviando il suo messaggio ai 
lavoratori italiani e di altrl 
paest. 

La notte di San Juan non e 
un film di analisi: c una de-
nimcia e una protesta, ch§ 
non solo allinea fatti e date, 
ma chiama direttamente in 
causa i responsabili (dai pa
droni come Patino ai membri 
delle dittature boliviane, con 
nome, cognome e fotografie, 
all'imperialismo americano), 
e, tnfine, nonostante sia cen
trato su una crudele scon-
fltta, dichiara la sua fiducia 
nella classe operaia e nel po
polo. Questo t, infatti, il si-
gniflcato della marcia popola
re attraverso I'altipiano a 
bandiere spiegate e pugni 
chtusi che apre e chiude la 
cronaca. 

A una migliore comprensio-
ne del film, questa volta, ha 
anche contributto la scheda 
di Alberto Luna, giustamente 
costruita su brevi cenni sto-
rici e su una serie di dati elo-
quenti sulla situazione econo-
mica e sociale del proletariato 
boliviano. Quanti esitanti ser-
vizi su tanti aspetti della real
ta italiana potrebbero essere 
utilmente sostituiti da schede 
redatte con lo stesso stile e la 
stessa precisione! 

g. e. 

oggi vedremo 
SAPERE (1°, ore 19,15) 

• Va in onda questa sera il ciclo di «aggiornamenti cul
tural!» coordinati da Enrico Castaldi, la seconda puntata 
del servizio di Ugo Leonzlo e Paolo Terni che si intitola La 
diffusione della cultura. 

Come abbiamo visto nel precedente programma, il ser
vizio si propone di offrire materiale di dibattito sui modi 
e i problemi della diffusione della cultura in Italia. Durante 
la trasmisslone di oggi saranno affrontati i problemi riguar-
danti l'espressione artistica nel difficile rapporto tra autore 
e pubblico. 

FACCE DELI/ASIA CHE GAMBIA 
(1°, ore 21) 

La settima puntata del programma realizzato da Furio 
Colombo e Carlo Lizzanl si intitola Nessuna risposta da Manila 
e illustra lo stato di confusione politica e ideologica delle 
Filippine. Questo paese, retto da un regime autoritario, cerca 
affannosamente una risposta agli interrogativi psicologici, 
politic! ed economic! che rendono incerto il suo futuro, con-
dizlonato dalla costante presenza statunitense. 

UCCELLACCI E UCCELLINI 
(2°, ore 21,20) 

La rassegna che si intitola «Toto principe clown» si 
conclude questa sera con Uccellacci e Uccellini, realizzato 
nel '66 da Pier Paolo Pasolini, con Toto, Ninetto Davoli, 
FamI Benussi e Renato Capogna. Questo film segna senza 
alcun dubbio la tardiva, definitiva affermazJone del grande 
attore partenopeo, giunto poco prima della sua morte a 
confrontarsi con II suo personaggio piu vigorosamente sensi
bile, guida emblematica attraverso un'acuta e stupenda flab* 
sociale. 

programmi 
TV nazionale 
1030 

1230 
13,00 
13,30 
15.35 

17.00 

1730 
17.45 

18.45 
19.15 
19,45 

Trasmissioni scola-
stiche 
Sapere 
Ore 13 
Telegiornale 
Trasmissioni scola-
stiche 
Tanto per giocare 
Programma per i piu 
piccini. 
Telegiornale 
La TV dei ragazzl 
«Viaggio nella neb-
bia» - «II paradiso 
dei cavalli». 
Opinioni a confronto 
Sapere 
Telegiornale sport -

Cronache del lavoro 
e dell'economia 

20,30 Telegiornale 
21,00 Facce dell'Asia che 

cambia 
22,00 Sintesi Borussia-LI-

verpool (Coppa Uefa) 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
10.15 Programma cinema

tografico 
(Per la sola zona di 
Roma). 

21,00 Telegiornale 
21^0 Uccellacci e uccel

lini 
Film. Regia di PM» 
Paolo Pasolini. 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO • Ore: 7, 
8 . 12. 13. 14. 15, 17, 20, 
21 e 23; 6: Mattutino musica
le; 6,42: Almanacco; 6,47: 
Come • perche; 7.45: leri al 
ParUmento; 8,30: L« canzoal 
del mattino; 9z I I mlo piano-
forte; 9.15: Vol ed lo; 10: 
Speciale CR; 11,30: Ooarto 
programma; 12.44: Pianeta mo
de*; 13,20: Corrado uno e doe; 
14: Baonjiorno. com* sta?; 
15,10i Per »o» siovam; 16,40: 
Per I piccoli; 17,05: I I 9ira-
tole; 18.55: Intervallo musica
le; 19.10: Cronache del Mez-
tojtorno; 19,25: Novita asso-
luta; 20,20: Andata • ritorno; 
21,15: Soprawerranno I conrl; 
22,15: Concerto operistico; 23: 
Oggi al Parlamenio; 23,20: La 
nostro orchestra di musica leg-

Radio 2° 
CIORNALE RADIO - Ore: 6.30. 
7.30. 8.30, 9.30, 10.30, 11,30. 
12,30, 13.30. 15.30, 16.30, 
18,30. 19.30. 22.30 e 24; 6: 
I I mattialere; 7.40: Buontiomo; 
8,14: Tutto rock; 8,40: ItilM-
rari operisticij 9,15: Svonl • 
colori dell'orchestra; 9,35: Co-
pertlna m •cacchl; 9.50: Ritrat-
te dl tlsnora, dl Henry Jamesi 

10.05: Camoni per tutti; 1 0 , 3 * 
Dalla rostra parte; 12.10: Tra
smissioni rcgionali; 12,40: Urn 
disco per Testate; 13,35: Can
zoni per canzonare; 13,50: Co
me e perche; 14) Su di f i r i ; 
14,30: Trasmissioni regional!; 
15: Punto interrosatiTO; 15.40: 
Cararai; 17.30: Speciale CR; 
17,45: Chiamate Roma 3131) 
18,50: Un disco per Testate; 
20: Quiz intemazionalo del Jazz; 
22,43: Tarzan, 

Radio 3° 
Ore: 9 ,30: La Radio par la 
Scuole; 10: Concerto di apertn-
ra; 1 1 : La Radio per le Scuole; 
1 1 3 0 : Musiche italiana d'ot-
fli; 12,15: La musica nel tem
po; 13,30: Intermezzo; 14,30: 
Ritratto d*Autore: Charles !»•»; 
15.15: Musiche dl Johan Seba
stian 8ach; 16.15: Orsa mino
ra • Due monolofhl di Stefan© 
Landi per Peola Borboni; 17,20: 
Foslio d'album; 17,35: Jazs 
moderno a contemporaneoj 18: 
Notizia del terso; 18,30: Mu
sica lenera; 18,45: Piccolo pia
neta; 19.15: Concerto della sa
ra; 20.15: Albrecht Durer nel
la storia della idea amanistiche 
fra '400 a '500 ; 20,45: Idea 
• fatti della musica; 2 1 : I I 
giornale del terzo • Setre artl; 
21.30: Alfredo Casella, venH-
clnqoo annl dopo la M O 

http://oeiic.ii.or

