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II progetto del nuovo statuto 

Biennale: al 
Senate il teste 
passa in aula 

Rapidamente esaurito, su proposta dei 
comunisti, Fesame in commissione 

Accogliendo la proposta 
avanzata in apertura di se-
duta dal senatore Plovano a 
nome del gruppo comunl-
sta, la Commissione Pubbllca 
Istnizione del Senato ha de-
ciso di trasmettere senza mo-
difiche in aula lo statuto del-
la Biennale di Venezia, nel 
testo ricevuto dalla Camera. 

Ci6 e avvenuto a concluslo-
ne della discussione generale, 
nel corso della quale — salvo 
i fascist! — tutti i gruppi, 
dai liberal! ai comunisti, ave-
vano concordato sulla oppor
tunity di una sollecita e de-
finitiva approvazione della 
legge. 

Non e stata invece accolta 
la successiva proposta avan
zata dal compagno senatore 
Urban! che tutti i gruppi si 
Impegnassero a non presen-
tare emendamentl in aula, 
per rendere possibile l'appro-
vazlone dello statuto entro 
maggio, prima della Interru-
zione dei lavori del Senato. 
Ci6 in considerazione del fat-
to che le riserve e le criti-
che del diversi gruppi nei 
confront! del testo, potevano 
ormai considerarsi secondarie 
rispetto al preminente inte-
resse d! dare il nuovo statu
to all'Ente Biennale; contri-

buendo cosl anche a rasse-
renare l'ambiente veneziano, 
nel momento in cui si e gia 
entrati nella fase preparato-
ria delle manifestazioni per 
il 1973. 

Sulla proposta — che ha 
trovato concordi il liberale 
Premoli e il sociallsta Spira-
ti pur con diversa motl-
vazione — hanno espresso 
invece perplessita i senatori 
democristiani, che si sono ri-
servati di decidere in aula, 
pur ribadendo — per bocca 
del relatore Limoni — di 
condividere l'opportunita di 
mettere la parola fine alia 
questione dello statuto della 
Biennale. Singolarmente con-
traddittoria ed ambigua, in
vece, la posizione del governo 
che — per bocca dell'on. Spe-
ranza — dopo aver invitato 
ad approvare la legge, ha 
fatto delle osservazioni cosi 
negative che metterebbero in 
discussione Tintero impianto 
del testo. 

In apertura di seduta il 
presidents Spadolini aveva Jn-
formato sulle prese di posi
zione unanimi del Consiglio 
comunale di Venezia e del 
personale dell'Ente Biennale 
a favore di una rapida at-
tuazione della legge. 

leri per tutta la giornata 

Compatto sciopero dei 
lavoratori del cinema 

Sciopero compatto, ieri, per 
tutta la giornata, nelle azien-
de di sviluppo e stampa, nelle 
societa dl nolegglo e di produ-
zione e nel doppiaggio, in tut
ti 1 settori, cioe, interessati al 
rinnovo del contratto unifi-
cato per i lavoratori del ci
nema. La categoria, com'e no-
to, e scesa in lotta dopo che 
'la posizione negativa dei da-
tori di lavoro ha portato al-
l'interruzione della trattativa. 

Gli impianti sono rimasti 
deserti in tutte le citta italia-
ne nelle quali esistono perma
nent! strutture cinematogra-
fiche e, prima di tutto, a Ro
ma. dove i lavoratori si sono 
-"initi. nella mattinata. al ci

nema Golden, per Iniziativa 
delle organizzazioni sindacali 
(FILS-CGIL, FULS-CISL e 
UHLrSpettacolo). Nel corso del-
l'assemblea — affollatisslma e 
combattlva — si e declso di 
portare avanti la lotta con de-
cisione, secondo un calenda-
rio da mettere a punto in una 
successiva riunione delle se-
greterie del tre sindacati. 

Intanto, nel quadro dell'agi-
tazione, e da segnalare l'attua-
zione di una serie di scioperi 
articolati particolarmente nel 
settore dello sviluppo e della 
stampa delle pellicole; in tut
ti gli impianti cinematografici 
! lavoratori hanno sospeso da 
sei giorni ogni prestazione di 
straordmario 

Manovre 

dilatorie 

della DC 
sulle attivifa 

musicali 
Alia vlgilla della discussione 

alia Commissione Internl del
la Camera del disegnl di leg
ge governativ! a favore degll 
Entl Uriel e delle attlvlta mu
sical! minori, sono lntervenutl 
fatti che non possono non de-
stare serle preoccupazionl. 
Ierl mattina, la Commissione 
Pubbllca Istnizione del Sena
to non ha comlnclato il dibat-
tlto sulle proposte dl legge dl 
riforma attinenti la muslca, 
nonostante 11 formale solenne 
lmpegno assunto due settlma-
ne fa dal governo e dalla mag-
gloranza dl centro-destra. 

II rlnvio e stato determina
te da ragioni tecniche, ma ha 
colnclso con una slgnlflcatlva, 
gTave presa dl posizione del 
partlto dc. Ci rlferiamo alle 
conclusion! cul h glunta, co
me cl Informava 7/ Popolo 
dl due giorni fa, una riunione 
di parlamentarl ed esponenti 
dc della vita muslcale. pre-
sieduta dal senatore Slgnorel-
lo. Dice il comunicato emesso 
dopo la riunione, che 1 con-
venuti si sono datl appunta-
mento per la meta dl giugno, 
quando si esamlnera 11 proget
to dl legge sul riordinamento 
delle attivlta musicali, che il 
senatore Mazzarolli sta ela-
borando per la DC. Dunque 
la DC rlmanda una volta an-
cora la presenza In Parla-
mento dl una sua proposta di 
riforma, e chiaramente dimo-
stra di non avere troppa fret-
ta di andare. prima dell'estate, 
ad un serio lncontro parla-
mentare sulle auestionl della 
muslca. 

AH'inizio della settimana 
prossima le due leggine gift. 
passate in Senato saranno al-
l'ordine del giorno della Com
missione Intern! della Camera, 
come appunto accennavamo. 
SI tratta di prowedimenti che 
prevedono, fra l'altro, la co-
pertura dei disavanzi degll 
Entl Uriel, maturati negli an-
ni passati, e la copertura del
le spese maturate nel corso 
del 1973. per un ammontare 
complessivo di quasi cento ml-
liardi. E' una clfra ingente, 
come plu volte si e sottolinea-
to, e anzl troppo ingente, per
che la discussione su di essa 
non debba tenere conto di co
me sta andando o s! vuole far 
andare il dibattito sulla rifor
ma generale delle attivita mu
sicali che ieri avrebbe dovuto 
aprirsi in Senato. 

I. pe. 
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SIETE IN BLOIV E MAM 

e risparmiate subito con la 
potizza a"scouto condizkmato" ® 

^LATINA 
ASSICURAZIONI 

-JX\Vl.QfitS.s 

USA e URSS al Festival di Cannes 

Genitori e figli 
di fronte alia vita 

Belle interpretazioni di Joanne Woodward nel film americano diretto da 
Paul Newman e di Michail Glutski in quello del sovietico Ilia Averbach 

Dal nostro inviato 
CANNES, 23. 

Dopo 1 film controcorrente 
e lrrispettosl, le intemperan-
ze vislve e verbal!, le avan-
guardle provocatrici e dl-
struttive, una giornata dl ci
nema normale pub far bene 
alia salute del pubblico me
dio. Questa giornata 11 Fe
stival l'ha regalata oggl. 

Curlosamente ma non tan-
to, perche' I programmlstl vl 
hanno senza dubbio pensato, 
Statl Unitl e Unlone Sovie-
tlca si affrontano su lun-
ghezze d'onda abbastanza 
afflnl. In entrambl 1 raccon-
ti si parla della famiglia, del 
figli, della solitudine, della 
difflcolta dl vivere, e ci si 
chlede se 1'uomo pub essere 
fellce. In entrambe le vlcen-
de e'e una personalita domi-
nante, attorno a cul tutto 
ruota, c*e un confronto di 
generazionl e e'e, nella par
te dl capo-famiglia, un at-
tore di prestigio. 

Nel film americano e un'at-
trice. Joanne Woodward, la 
mogjie dl Paul Newman che lo 
stesso marito dirlge (come 
gia gli era accaduto in pas-
sat o) in Dell'influsso dei 
raggi gamma sul comporta-
mento delle margherite. Tito-
lo strano, e ancor plu lungo 
in origlnale, che si rlferlsce 
a una duplice prospettiva: o 
i raggi dlstruggono ! Mori, 
oppure 11 fanno fiorir megllo 
se essi reslstono al loro at-
tacco. E cosl e delle persone, 
se sanno reagire al rlgori 
della vita. 

Beatrice e sempre stata 
una mattacchlona, una con la 
battuta pronta, un'eccentrlca, 
ma l'esistenza sembra averla 
duramente provata. Vedova 
di un uomo che, dopo aver
la abbandonata con due fi-
glle, era andato a morire 
(«il porco») In un motel, 
tira avanti con Ruth e Ma-
tilde, che vanno ancora a 
scuola, in una casa che avreb
be tanto bisogno d'una buo-
na ripulita e nella quale. 
tuttavia. la stanza piu de
cent* e sempre affittata, per 
quadrare il bilancio, a qual-
che vecchio penslonante (in 
questo caso una vecchina ri-
dotta al lumlcino) che re-
golarmente vi trova l'ultlma 
dimora terrena. 

Perduta nella lettura quotl-

le prime 
Cinema 

Fiorina la vacca 
Porse non era proprio ne-

cessario che la « vaccata » fos
se gia annunciata nel titolo 
del film a colori che Vittorio 
De Sisti ha tratto dalla corn-
media cinquecentesca di Ru-
zante, Fiorina. Anche perche 
il saccneggio del classico tro
va nel « sottotitolo » pubblici-
tario la sua giusta misura sin-
tetica: «Un film eccitante e 
divertentissimo rigorosamente 
vietato ai minori di 18 anni». 
Della commedia ruzantina qui 
resta l'immagine mistificata 
dell'appetito sensuale e istin-
tivo del mondo contadino, con-
dito da una dose abbondante 
di petti e di battute a doppio 
senso, e infine nullificato nel
le immagini anonime di un 
linguaggio cinematografico che 
forse rivendica qualche «pu-
lizian formale. 

Degli attori citiamo Janet 
Agren, soltanto perche la pri
ma nell'ordine alfabetico. E 
ci spiace che alcuni attori e 
attrici di teatro e di cinema 
(di loro citeremo solo le Ini-
ziali: L.V., P.V., AX).), di no-
tevole valore, siano stati coin-
volti nella produzione. 

r. a. 

Rassegno su 
cinema ed 

emigrazione 
E* in corso al Centro cul-

turale Testaccio una manife-
stazione — comprendente pro-
Iezioni di film e una tavola 
rotonda — organlzzata dal-
l*ENARS e dairufficio Emi
grazione delle ACLI. in colla-
borazione con la Rassegna in-
temazionale di Olbia, dedica-
ta al tema a Cinema ed emi
grazione ». 

Nel corso della Rassegna so
no presentati film di Tavoli, 
Mida, Micciche. Mingozzi. 
Martinengo. Bertlni, Amman 
e Burri. Scola. Le proiezioni 
si svolgono alle ore 21. fino a 
venerdi. e sono seguite da di-
battiti. Sabato mattina, alle 
10, alia Sala ACLI di via Mon
te della Farina, 64. la mani-
festazione si concludera con 
la tavola rotonda sul tema 
«II ruolo dei mezzi di In-
formazione e il problema del-
l'emigrazione ». 

diana degll annunci economi-
ci, che le offrono soltanto la 
occasione dl sognare, la ma-
dre non si decide mai a 
«mettere ordine in quel bor
dello)* sperando che lo fac-
ciano le figlie; ma esse in
vece la preoccupano. Ruth, 
gia adolescecnte, e majorette, 
ma soffre dl epilessia; Ma-
tilde non pensa che alia sto-
ria naturale, sta sempre zlt-
ta e tiene in braccio un co-
nigllo che aumenta la spor-
cizia in casa. Insomma, in 
loro la donna vede il rifles-
so del proprio fallimento, le 
disistima e le copre di rim-
pro verl, e in un certo senso 
pur amandole, le odia. 

Ma e proprio la piu plcco-
la a darle una grande soddi-
sfazlone, quando viene pre-
mlata a scuola per la disser-
tazione di cui al titolo, e a 
farle capire che ci si pub 
sempre rimboccare le manl-
che o si pub, anzl si deve, 
nutrire ancora fiducia nella 
gente e nel mondo. L'atomo. 
infatti, pub mandare a cata-
fascio l'universo ma pub an
che riservargli un awenire di 
splendore. Tutto sta nel ca-
rattere della margherita, vo-
levamo dire dell'uomo. 

Non sembra un finale «uma-
nista » alia sovietica? Condot-
to con garbo da Newman su 
un testo di teatro, interpreta-
to con aggressiva sapienza 
dalla Woodward, si tratta di 
un film amaro e insieme ge-
neroso, accolto con la dovu-
ta commozlone. 

II protagonista di Un mono-
logo, opera terza di Ilia Aver
bach, e invece uno scienziato 
di Leningrado che vive con 
una domestica brontolona. La-
sciato in gioventu dalla mo
bile, che si e risposata, si vede 
tornare a casa la figlia Tas-
sia gia grande, e decisamen-
te inquieta come la madre. 
Infatti piii tardi torna anco
ra, ma con una bambina, che 
puntualmento gli affida per 
inseguire un altro uomo. Pas-
sano gli anni e anche la ni-
pote — che il nonno, ricam-
biato, adora — 6 sul punto di 
fare uno sbaglio e lo fa: de-
lusa, ne e disperata, ma la 
crisi di dolore passera, e il 
nonno le sara sempre accanto. 

Oltre a questo motivo ri-
corrente, ce n'e un altro che 
11 noto sceneggiatore Gabri-
lovic sviluppa in paralleli-
smo: e cioe la rivolta contro 
l'accademismo che il profes-
sore, stimolato da un suo 
allievo, effettua in eta gia 
tarda (ma meglio tardi che 
mai) piantando tutto per de-
dicarsi a una ricerca nuova 
e problematica, cui tuttavia 
arride il successo. Ed e in 
certe regole drammaturgicne 
che tale successo deve coin-
cidere con la grave crisi sen-
timentale della nipote. 

Un attore assai esperto, Mi
chail Glutski, il cui volto as-
somiglia a quello di Donskol. 
regge sulle spalle dl una ro-
busta scuola interpretativa 
l'intero Monologo, coprendo 
con fine metamorfosi fisio-
nomica (come del resto l'ec-
cellente Margarita Terekova, 
che a Tassia) lo scorrere del 
tempo. Ma il film e costruito 
a tavolino: il fallimento dello 
scienziato come uomo, e la 
sua ripresa di scienziato e 
quindi anche di uomo, es-
sendo interamente al servi-
zio di un'ipotesi che sfiora 
la misoginia, ossia gli errori 
a ripetizione di ben tre ge
nerazionl femmlnili. « Sbagli» 
visti paternalisticamente, per-
ch6 non solo 11 vecchio 1! ri-
tiene tali, ma anche il piu 
giovane regista. 

N6 l'accento sulla neces-
sita di rinnovare la scienza 
e posto con l'energia di altri 
film sovietici anche recent!: 
qui un umaneslmo generico 
sparge su tutti i conflitti una 
patina di sentimentalismo esi-
stenziale, che finisce per 
svuotarli d'ogni carica. Si 
dira die il titolo e Un mono 
logo, ma proprio l'accumular-
sl attorno a un solo perso-
naggio di una tale relterazio-
ne nelle vicsnde del cuore, 
lo mette al centro (senza 
contare i suo! interessi di stu-
dioso) di un arco di vita, cui 
si richiederebbe un maggior 
coefficiente di verita comune. 

E' toccato a un film fran 
cese, scelto in un primo tern 
po dalla commissione ma poi 
sacrificato e posto fuori con 
corso. il compito di far sen 
tire sullo schermo — sia pu
re in modo altrettanto gen
tile — l'eco diretto dei pro
blem! sociali e di dipingere 
al vivo le giornate di un la-
voratore. II titolo bretone, Lo 
pais, indica che si tratta di 
un lavoratore «immigrato» 
alia stessa stregua, e con le 
stesse diffirolta. di quell! pro-
venienti da altre nazioni. E" 
un giovane attacchino che 
nella capitale impara il me-
stiere senza perdere la no
stalgia del paese; e quando 
vi torna, lo mette al servizio 
della causa bretone (una spe
cie di «questione meridiona-
len nel nord della Francia) 
di cui ha preso enscienza stan-
do a Parlgi. 

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

TRINCALE DAL VIVO N.5 
Pur ricovwlo, Invlara vaglia o ass«gno <S Lira 2.000 (non 
jpedira soldi In busta) a: FRANCO TKNCALE - Via War 
Narv 3 /A . 20152 Mllaite 

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

Reallzzata da Gerard Gud-
rin col metodo del clnema-
verita, 1'operina e fresca e 
Immediata, con interpret! de-
lizlosamente naturall; e la di
ce assai piii lunga sulla condl-
zlone umana, sulla fatica e 
sugli slancl della vita, di quel
le piu amblziose che il Fe
stival ha oggl ospitato In car-
tellone. 

Ugo Casiraghi 

Sospcse nella 
GermarJa federale 

le proiezioni 
di <c Ludwig » 

MONACO. 23. 
II Trlbunale di Monaco 

di Bavlera ha ordinato. con 
procedura d'urRenza, che 
venga sospesa nella Ger-
mania federale la proiezio-
ne dl Ludwig di Viscont! 
nella sua attuale verslone, 
che — secondo il regista — 
e «dissimile da quella da 
lui predlsposta». La pell<-
cola, che nella versione ori-
Kinale dura tre ore e sette 
mlnuti . ha subito tagli dl 
mezz'ora. r iguardanti — 
sempre secondo Visconti 
— «luoehi e fatti s^gnlfi-
cativi determinant! In fun-
zione deH'organicita armo-
nica dell'orjera », 

II t r ibunale tedesco ha 
cosl accolto la domanda di 
Visconti. che circa un me-
se fa si. era rivolto alia ma-
eistratura competente di-
chlarandosi leso nella « vio-
lazione dei diritti di auto-
re del film ». II reeista ave
va affidato la tutela dei 
Dronri rnteressi afli avvo-
cati Bavaro di Roma e 
Soldner dl Monaco. 

Da oggi 
a Roma 

una mostra 
di pittori 
macedoni 

Cominclano oggl a Roma le 
«Giornate romane di cultura 
macedone» organlzzate dalla 
commissione per i rapport! 
culturall con Testero della Re-
pubbllca Sociallsta Macedone 
e che si svolgeranno dal 24 al 
30 maggio. 

La settimana macedone 
comprende fra l'altro Pinaugu-
razione di una mostra di pit-
tor! macedoni della nuova ge-
nerazione (24 maggio. gallerla 
Glulla. ore 19), una serle dl 
concertl: Teatro della Corte 
dl Napoll (25 maggio). Sala 
Casella dell'Accademla Filar-
monlca Romana (27 maggio), 
Basilica di S. Maria !n Ara 
Coeli (29 maggio) e Sala Ca
sella dell'Accademla Fllarmo-
nima Romana (30 maggio). 

L'organlzzazione della mo
stra dl plttura e del Museo 
d'Arte Contemporanea dl Sko
pje: le opere sono state sele-
zionate da Boris Petkovski, 
direttore del Museo, da Spase 
Kunoskl e Gllgor Cemerski. 
Nel catalogo, che riproduce 
tutte le opere esposte con no-
tizie essenziali sugli artist!, 
sono scrltti lntroduttiv! di Bo
ris Petkovskl e Dario Micac-
chi. I sedici autori scelti so
no rappresentativi dl una piu 
vasta situazlone di ricerche 
figurative realiste, surrealiste. 
astratte. informall: Rodoljub 
Anastasov, Gllgor Cemerski, 
Kiril Efremov, Nove Frangov-
ski. Vanco Gorgiev, Spase Ku
noskl. Tanas Lulovski-Tane, 
Goko Matevski. Risto Mijako-
ski. Vangel Naumovski. Taki 
Pavloski, Dusan Percinkov. 
Aleksandar Risteski, Ana Tern 
kova e Ivan Velkov. Stasera. 
alia inaugurazione ufficiale 
della mostra, nella galleria di 
via Giulia 148. saranno pre
sent! gli artist! espositorl e 
una delegazione culturale Ju-
goslava. 

reai $ 

controcanale 

Al Premio Roma 

drammaturga 
Pierre Spivakoff ha presentato in un discutibile 
spettacolo due testi scritti dalla famosa attrice 

Con Du thiatre au champ 
d'honneur (Dal teatro al cam-
po dell'onore) e L'Aveu (La 
confessione) di Sarah Ber
nhardt, presentati al Salone 
Margherita dal Ca/ithedtre 
aLe Selenite» diretto da 
Pierre Spivakoff, continua quel 
oritratto» - ideale, aquanto 
piu fedele possibile», che gli 
organizzaton del Premio Ro
ma hanno voluto quest'anno 
dedicare alia aciviltas e alia 
« vita teatrale» f rancesi. Se 
questa riesumazione dei testi 
della Bernhardt (e non ci 
sembra del tutto casuale che 
L'Aveu, dopo la rappresenta-
zione al Theatre de la Renais
sance di Parigi nel 1897, scorn-
parve per sempre dalle scene) 
e Oltre i castagni dl Jean-
Michel Ribes sono i prodotti 
piu a significant!» della civil-
ta teatrale contemporanea 
francese, allora dobbiamo ri-
conoscere che la crisi del tea
tro ha, ormai, un respiro eu-
ropeo. Ma la circostanza non 
dovrebbe confortarci, soprat-
tutto perche la critlca teatra
le sembra ignorare di propo-
si to la realta inoccultabile del
la crisi (che e il nflesso di 
un'altra crisi generale e pro-
fonda, di natura politico) e 
tutte le sue posslbili conse-
guenze. Se in Italia cl si 11-
mita spesso a fare della cro-
naca. In Francia — si legga-
no le note critiche apparse 
su Le Monde, L'Express, Le 
Figaro, Combat, Nouvelles 
htleraires, France Soir — ci 
si abbandona, senza rttegno, 
alio sciovlnismo piu sfrenato. 

aCosa avremmo potuto tro-
vare di meglio per rappresen-
tare la Francia! », ci dice Pier
re Spivakoff, e il suo entu 
siasmo sembra quasi sincere 
(quanto i comphmenti e l'in-
coraggia mento ricevuti da 
Pierre Cardm), anche perche 
e lui stesso a confessare che 
la sua intenzione era proprio 
di conservare «la sincenta 
dello stile perche non si '.rat-
tava di fare una parodia. u» 
di creare secondo la nostra 
ottica di gente del XX se-o 
lo il teatro di fine aecolo...». 
Piu avanti, giustificando an
cora la sua a proposta ». Spi
vakoff insiste sull*a omags'o 
alia grande attrice tragici 
•comparsa esattamente cm-
quanta anni fa, U 28 marzo 
1923». c appare sempre piu 
pale ti co e ingenuo 11 suo at-
teggiamento rioerente verso lo 
stile del linguaggio dramma-
turgico della Bernhardt: parla 
di « lirlsmo del testo », d'< ln-
tensiti drammatlca*. di «dl-
mensione smlsurata del per-
sonaggio, dl ccllma Inqule-
tante e barocco», dl «atmo-
Bfera da incubo», dl icaspet-
to easenzlalmente ut l r lco», 

dl a carica emotivan che pro-
vocherebbe « riso e angoscia », 
dl pi'^ce aoriginale per le si-
tuazioni esasperate e 11 suo 
lirismo ». 

Sembra proprio che l'origl-
nalita della dimensione lirica 
dei testi abbia col pi to Spiva
koff; testi rintracclati. dopo 
mesi di ricerca, tra gli scaf-
fali della biblioteca de « L*Ar
senal» a Parigi. E' proprio 
senza limiti la capacita che 
hanno cert! mostri sacri fin 
de siecle d'abbagliare alcuni 
teatranti, critic! o esegeti. Ma. 
alia luce del sole, che e forse 
piu intensa di quella che ema-
na ancora Sarah Bernhardt, i 
due testi sottratti all'oblio da 
Spivakoff — «drammi» che 
trattano dell'adulterio borghe-
se punito dal clelo, della esalta-
zione della Patria come omag-
gio al patto franco-inglese sti-
pulato in occasione della 
a Grande guerra». e l'eroe 
con la sua gamba spappola-
ta morira per emorragia do
po un'agonia che dura per 
tutta la rappresentazione — 
avrebbero reso un servizio 
migliore alia grande attrice 
rimanendo sepolti in biblio
teca. 

Tuttavia, le seconde esequie 
le ha celebrate proprio Spi
vakoff, il cui «omaggio». in 
pratica, si e rlsolto in una 
esasperata parodia. In una 
esteriore e inutile caricatura 
delirante (il titolo dello spet
tacolo suona, appunto, Deliran
te Sarah) che oggi trova nel 
grotiesco il fulcro e la < giu-
stiflcazione culturale » di ogni 
operazione teatrale evaslva e 
spensierata: la dissacrazione. 
che e sempre Iegittima come 
riflesslone critica sul testo, si 
trasfema invece nel suo con-
trario, in Francia come in Ita
lia, cioe nel puro divertisse
ment fine a se stesso che e 
1'espressione barocca del bel-
10 stile decadente, oggi di mo-
da. Ancora una volta. il grot-
tesco e pur sempre un segno 
dei tempi. 

Per completers il «ritrat-
to » della civilta teatrale fran
cese, Spivakoff non ha potu
to rinunclare all'« estetica » 
dei travestimento, e ha deci-
so di fare interpretare alcu
ni ruoli femminili da attori 
(lo stesso Spivakoff, Pierre 
Haudebourg, Pierre - Yves 
Schaefer) e quell! maschlil da 
attrici (Juliette Carre) « esclu-
slvamente alio scopo di ren
dere 1 personaggi plu scon-
oertanti e piu inquletantl con 
11 loro essere mostri andro-
glnl, contemporaneamente re-
pellentl e affascinantl». Ma 
quanto durera questo fasclno 
repellente della borghese mo-
struosita teatrale? 

r. a. 

«LE FILIPPINE)) - «FAC-
CE DELL'ASIA CHE CAM-
BIA»: settima puntata, de-
cima settimana. Anche a 
causa del ritmo ineguale, 
provocato dai mutamenti del
ta programmazlone, questa 
inchlesta di Carlo Lizzani e 
Furio Colombo sembra non 
debba concludersi piii: inevi-
tabilmente, al di Id della spe-
clflca validita di ogni singu
la puntata se ne trae, ormai, 
un'invincibile sensazione di 
monotonia e, insieme, ai un 
grande spreco di energle. Tan-
to piu se si pensa che, poi, la 
serie, costretta a misurarst 
di settimana in settimana con
tro i film di Totd (in parti-
colare, per quanto riguarda 
quest'ultima puntata, contro 
« Uccellacci e uccellini»), non 
ha potuto raccogliere che un 
pubblico di ostinati amatori 
del giornalismo televisivo. 

Non si pud fare a meno di 
torna)e a chiedersi se inizia-
tive di cosl lungo respiro, 
puntate sui teml cosi genera-
li siano compatibili con un 
mezzo come la televisione, nu-
to per favorire un continuo 
stretto legame con Vattualita 
e adatto soprattutto alia cro-
naca, all'analisi condotta a 
ridosso dei fatti. II fllone 
principale di questa inchlesta 
e costituito dalla contraddl-
zione tra influenza occidenta
ls e tradiztone orientate, tra 
modi di vita imposti e cultu
ra autoctna in Asia: lo ha 
confermato anche questa pat-
te dedlcata alle Filippine, cu-
rata da Furio Colombo. Una 
simile contraddizione assume, 
nei diversi paesi asiatici (I'm-
chiesta csclude ta Cina). 
aspetti e momenti e prospet-
tive differenti, naluralmente. 
e proprio nell'analisi di que
sto Kspeciftcon dovrebbe ri-
siedere il contributo della se
rie. Ma per condurre un'aria-
lisi del genere, d'altra parte, 
sarebbe stato necessario un 
tempo d'indagine assai mag-
giore: perchd non 6 facile, 
certo, penetrare realta tanto 
lontane da noi, specie quando 
si tratti non solo di imbastl-
re un commetito critico ma 
anche di cogliere immagini 
capaci di sintetizzare probleml 
e situazioni. 

In questa puntata, ad esem-
pio, I'impostazione generale 
era abbastanza chiara: le Fi
lippine, si diceva, sono dwise 
tra il richiamo dell'America e 
quello della Cina, tra Vaspt-
razione a inserirsi totalmen-
te nel moderno occidente ca-
pitalistico e I'esigenza di tro-

vare nello sviluppo delle pro-
prie tradizioni la giusta solu-
zione dei laceranti contrastt 
di razza e di classe. Dt qui 
una perdiia di identitd e un 
futuro gremito dt interroga-
tivi ancora senza risposta. Tut
tavia, si trattava, in buona 
parte, di un discorso ancora 
troppo generico, che sembra-
va, a viomenti, girare su se 
stesso nutrendosi di ripetizio-
ni: non sostenuto, d'altronde, 
da immagini capaci di rende
re persuasivamente la realta 
di cut si parlava. . 

Evident] erano le traccc 
dell'influenza occidentale. an
che se questa volta, a diffe-
renza di quanto era accaduto 
nella scorsa puntata, molto 
minore era Vattenzionc ai 
purticolari, alia cronaca mi-
nuta; meno evidenti, invece, 
erano i riferimenti alia tradi
ztone asiatica, e quasi del tut
to inesistenti quclli alia Cina. 
Sul video hanno acquistato 
corpo alcune differenzc tra 
ricchezza e poverta, la presen
za dell'oppressionc armata, la 
distanza tra citta e campagna: 
ma, spesso, piu in chiave Un-
co-contemplativa che di con
fronto e di analisi politico so-
dale. Cos] che, nonostante il 
disteso ritmo descrittivo delle 
sequenze, il raglonamento ri-
maneva affidato soprattutto 
alle affermazioni del com-
mento. 

Del resto, una sostanziale 
incertezza, ci pare, era pre-
sente lungo tutta la puntata 
Per una parte — quella ini-
ziale, ad esempio, che pun-
tava soprattuto su una sue-
cessione di volti — sembravu 
che Colombo volesse adopera-
re le immagini soprattutto in 
funzione evocativa, simboh-
ca; per un'altra parte, sem-
brava, invece, che si volesse 
individualizzare I'analisi, cor« 
un confronto tra vecchi e qio-
vani, ricorrendo alle testimo-
nianze dirette: ma presto an
che questa via veniva abban
donata. II fatto e che. tra 
l'altro, la puntata era stata qi-
rata esattamente un anno fa: 
e, forse. una piu decisa scelta 
di cronaca. dopo quel che t 
accaduto nelle Filippine in 
questi dodici mesi. avrebbe 
mostrato la corda. Ma il fat
to stesso che una documenta-
zione raccolta sul posto non 
riesca a superare senza dan-
ni un simile intervallo di 
tempo conferma, ci pare, che 
esiste un errore di origine, e 
forse anche di impostazione, 
in serie di questo genere. 

g. e. 

oggi vedremo 
10 E... (2°, ore 21,20) 

Per la nuova serie di incontri condotti da Anna Zanoll fra 
alcuni personaggi rappresentativi della cultura italiana (nar-
ratorir^oeti, pittori e musicistOcon'l'opera d'arte preferita. 
va in.onda stasera la terza puntata che si intltola Davide 
Lajold e la aSilvana Cenni» di Casorati. U compagno Lajolo, 
dirigente comunlsta e scrittore, ha scelto. di Felice Casorati, 
una figura di donna realizzata nel '23. che h tuttora conservata 
nello studio deH'artista — scomparso nel "63 — in via Mazzini 
a Torino. 

L'OSPITE (1°, ore 21,30) 
Dopo essere stato dlstribuito nei normali circuit! cinema

tografici cittadini, approda in TV L'ospite, un telefilm di 
lunga durata realizzato da Liliana Cavani con Peter Gonzales. 
Lucia Bose. Glauco Mauri. Alvaro Piccardi e Giancarlo Maio 
nelle vesti dl interpret!. 

Attraverso le reazionl dl uno scrittore che frequenta un 
ospedale psichiatrico per alcuni studi dl ricerca. il film narra 
dl una donna « ospite » da alcuni anni dell'istituto, nonostante 
venga considerata da tempo clinlcamente guarita. Mettendo 
in luce un pungente fenomeno di costume, la storia si articola 
su diversi piani, dal documentario-inchiesta all'indagine psi-
cologica della protagonista e del suo contesto ambientale. 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,35) 
Polemiche e ricorsl travagliano queste ulttme trasmis-

sionl del programma a quiz di Mike Bongiorno in attesa della 
pausa estiva. Comunque Maria Luisa Migliari, che e ancora 
campionessa, incontrera questa settimana due nuovi concor-
renti: Giuseppe Puzzi, vice proweditore di Ascoli Piceno. 
esperto di atragedia grecaa e Paola Fiori, professoressa di 
Roma, che rispondera a domande sulla mitologia greca. 

programmi 
TV nazionale 
10.00 Trasmissioni scola-

stiche 
12,30 Sapere 
13.00 Nord chiama Sud 
13,30 Telegiornale 
14.00 Cronache italiane 
16,00 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 Sussi e Biribissl 
17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 
18,45 Sapere 
19.15 Turno C 
19.45 Telegiornale sport • 

Cronache italiane 
20.30 Telegiornale 
21.00 Tribuna sindacale 

Confcrenza stampa 
della CISL. 

21,30 L'ospite 
Film. 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
10,15 Programma cinema

tografico 
(Per la sola zona di 
Roma). 

18,30 Protestantesimo 
18,45 Sorgente di vita 
19.00 Sport 

Giro dltalia. 
21,00 Telegiornale 
21,20 lo e ~ 

€ Davide Lajolo e la 
Silvana Cennii>. 

21,35 Rischiarutto 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO • Ore: 7, 
S, 12. 13. 14, 15, 17. 20 . 21 
• 23: 6: Marratino musical*; 
6.42: Almanacco; 6,47: Com* • 
perch*; 7.4S: leri al Parla-
mento; 8,30: Le caiuoni del 
mattino; 9,15: Voi ed io; 10: 
Speciale GR; 11,30: O«arto 
programma; 12.44: Pianeta n t -
•ica; 13,20: I I fliovtdii 14: ZK 
baldon* italiano; 15,10: Per vol 
fjovani; 16,40: Programma per 
i rasazzi; 17,05: I I sirasole; 
1S.SS: InterrallO rninica!*; 
19.10: Italia die lavor*; 19.25: 
I I floco nelle parti; 20,20: Au
dita e ritomoj 21,15: Tribnna 
politica; 21,45: Almanacthi per 
tre aecoll; 22,15: Mnaica 7; 
23,20: Concerto della pianists 
Mari«a Tanxlnl. 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO - Ore: 6,30, 
7,30. a\30. 9 .30, 10.30, 11,30, 
12,30, 13,30, 15,30, 16,30, 
16,30. 19,30, 22,30 • 24; 6: 
I I mattlnlere; 7,40: •aowelor-
not 6,14t Tatto recti 6.40: 
foeni • colori •ell'orckestroi 
9: Prime di M«n<ei«) 9,33: 
Copertina a acaccfcl; 9,50: RI-
tratto dt aifnora, dl Henry 

James; 10,05: Caiuoni per tut
t i ; 10,35: Dalla eostra parte; 
12,10: Trascroissiom regional!; 
12,40: tin disco per Testate; 
13,35: Canzoni per camonara; 
15,30: Come e perche; 14: So 
di fliri; 14,30: Trasmissioni ra
tional!; 15: Panto tnterroeativo; 
15.40: Cararai; 17.30: Specia
le OR; 17,45: Chiamate Roma 
3 1 3 1 ; 19,55: La via del suc
cesso; 20,10: Un disco per 
Testate; 2 1 : Supersonic; 22.43: 
T m m , di Edgar Rice Bur
roughs; 23,05: Toujour* Paris; 
23,25: Mosica lenera. 

Radio 3° 
Ore 9,30: Mosica seria; 9.45: 
Scuola Materna; 10: Concerto 
di aperta; 1 1 : La Radio per le 
Scnole; 11,40: Musiche italia
ne d'osgi; 12,15: La musica 
nel tempo; 13,30: Intermezzo; 
14,30: Concerto sinlonico • Di
rettore Artur Rodzinski; 16: 
Uederistica; 16.30: Musica se
ria; 17,20: Foill d'album; 
17,25: L'aneolo del |aixj 18: 
Notteie del terzo; 16,30: Mu
slca l*t*«ra; 18,45: Patina aper
ta; 19,15: Concerto della sera; 
20: La Walklria. Opera In tre 
ettl dl Richard Wognen 211 
I I Clomate del Terra -
nrtU 


