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Le manifestazioni al Festival d'apertura dell7 Unita 
Le proposte 
del PCI per 
la Biennale 

Animafo dibatfifo a Ca' Giusfinian • L'intervento del 
compagno Napolifano • Le prospetfive e la lotta demo-
crafica * La posizione degli aulori ribadila da Maselll 

Dalla noitra redazione 
VENEZIA. 21 

II problema della rlgenera-
zlone della Biennale va collo-
cato nel contesto plu amplo 
della battaglla per 11 rinnova
mento profondo delle struttu-
le culturall in Italia, con 
1'apporto delle forze Intercala
te, dalle assoclazioni dl cate-
gorla del produttorl dl cultu-
ra ai lavoratorl e al loro sin* 
dacatl, dagll enti locall al 
mezzl di Informazlone. Que-
sto In prospettlva. 

Quanto al probleml plu vl-
clnl, nuovo statuto e manife
stazioni per il 1973, nessuna 
effettlva rlstrutturazlone puc 
aver luogo senza le nuove nor-
me, che sole ne possono rap-
presentare il punto di parten-
za. II da farsi nel prosslml 
due meal per reallzzare le ma
nifestazioni per il 1973 e dl 
secondaria importanza. C'e 
una proposta di affidare alle 
associazioni degli autori cine-
matograflcl (AACI-ANAC) e 
del crltlcl una gestione tran-
altorla sperlmentale. Le asso
ciazioni degli autori, che nan-
no sempre portato avanti con 
coerenza la loro battaglla per 
11 rinnovamento della Bienna
le, hanno dlmostrato una ra-
gionevole disponlbili^a, chle-
dendo peraltro serie garanzle 
e ponendo limitl perche le 
eventuall rassegne transltorte 
non costitulscano in alcun ca-
so una continuazione delle 
manifestazioni dl vecchlo tipo. 

Queete sono le conclusion! 
tratte dal compagno Giorgio 
Napolltano, membro della DI-
redone del PCI e responsa-
bile della Sezione culturale 
del Partlto, nel dlbattlto svol-
tosi a Ca' Oiustlnlan sulle tsti-
tuzionl culturall in Italia, con 
partlcolare riguardo alia Bien
nale, nell'ambito del festival 
nazlonale dell'Unita. «La re-
sponsabilita per la situazione 
di paralisl In cul oggl ci si 
trova — ha precisato Napo
lltano — e tutta del govemo 
Andreottl e dl quel settori 
della DC che prima hanno 
fatto varare dal Senato una 
legge inaccettabile per la re-
vislone dello statuto della 
Biennale e pol hanno bolcot-
tato, anche attraverso le pre-
se dl posizione provocatorie e 
ostruzionlstlche del gruppo 
misslno, la rapida approva-
zione del testo modificato 
dalla Camera. 

«Spetta al partlti impegna-
ti nella trattativa per la co-
stituzione del nuovo govemo 
— ha continuato Napolitano 
— assumere un preclso im-
pegno per I'lmmedlata e de-
flnltiva approvazione della 
legge di riforma non appena 
11 Senato rlprendera la sua 
attivita. Per questo oblettivo 
I comunlsti continueranno co-
munque a batters! con tutte 
le energie, insieme col perso
nate dei!-i Biennale e con tut
te le forze cultural! democra-
tlche. Non c'e plu, evldente-
mente, la possibility di far 
entrare in funzione i nuovi 
organ! direttivi della Bienna
le. che la legge prevede, in 
tempo utile per preparare e 
reallzzare delle iniziative per 
restate-autunno '73. In quan
to all'ipotest di affidare agli 
autori e a! critlci cinemato-
grafici la gestione dl una ma-
nifestazione sperimentale che 
eostituisca la tradlzionale Mo-
atra del cinema — ha preci
sato Napolitano — ml sono 
peso conto dell'estrema dif-
flcolta di trovare le forme e 
i consensl necessari per riu-
aclrvi, di concordare e realiz-
tare per agosto-settembre 
Iniziative che rappresentlno 
davvero qualcosa di nuovo 
per aprire la strada alia ri
forma e ad una reale e pro-
fonda rlstrutturazlone della 
Biennale. Fra l'altro il com-
missario e dimissionario, e i 
vlcecommlssari hanno da tem
po cessato le loro funzioni, 
ne si pud in alcun modo pen-
aare di rinnovame i poteri 
fosse anche solo per collabo-
rare con le associazioni degli 
autori e del critlci alia ge 
stione di Iniziative sperimen-
taii. 

cPreoccupat! come sempre 
deH'interesse della citta dl Ve
nezia — ha concluso Napoli
tano — noj comunlsti propo-
niamo comunque che 11 sin 
daco convochi subito un in-
contro con i rappresentanti 
del gruppi consular! demo
cratic!, del personale, dei sm-
dacati. delle assoclazioni de
gli autori, per verificare qua
il possiblllta concrete esista 
no effettivamente di concor
dare e reallzzare delle ini
tiative per 1 prosslml mesi». 

H dlbattlto era state aper-
to dal compagno Giroiamo 
Federicl, che dopo aver de-
acrltto la grave situazione di 
crisi in cul si trovano le 
strutture cultural! d'ltalia — 
mostre, festival, scuole, bibllo-
teche. enti Unci, teatri di pro-
sa, informaz:one, ecc — ha 
rifatto la storla travagllatin-
slma deWUer parlamentare 
della Biennale. rilevando co 
me tutta la battaglla per ren
te sia da inquadrare nella lot
ta piu vasta per la salva-
guardia e il r:nnovamento di 
Venezla, Margher&, Mestre e 
II territorio tutto. Ha after 
mato la necesslta di avere 
subito lo statuto, sul quale 
non si pud fare alcuna con-
ceaalone, E' peraltro com-

rnslblle la preoccupazlone 
mantenere in vita la ma

nifestazioni del 1973. La pro
spettlva per reallzzarle puo 
essere data solo da un'azlo-
ne conglunta del Comune e 
delle assoclazioni del produt
torl dl cultura, del sindacatl 
e del personale. 

La dlscussione e stata molto 
artlcolata e spesso polemica, 
Dorigo, Dl Nunzlo e Donagglo, 
che fanno parte del personale 
della Biennale, hanno messo 
1'accento sulla prlorita asso-
luta da dare alio statuto. Se 
si dovessero organizzare mani
festazioni nell'estate "73 senza 
aver prima lo statuto, cl sa-
rebbe 11 perlcolo che si tent! 
di lnsabblare un'altra volta le 
nuove norme In autunno, ap-
profittando del minor potere 
contrattuaJe del personale. 

Questo concetto e stato d'al-
tronde sostenuto da tuttl gll 
interessati al dlbattlto. 

Maselll, segretarlo della 
ANAC, si e occupato delle 
«Giornate del cinema italia-
no», ufficialmente annunciate 
dalle associazioni degli autori, 
e che avranno luogo a Vene
zla nel prim! glornl di settem-
bre. Egll ha ricordato che la 
recente proposta dell'on. Pi-
nocchlaro per la Biennale non 
poteva non trovare In llnea dl 
princlplo 11 consenso degli au
tori clnematograflcl, che quel-
la soluzlone transltorla aveva-
no Indicato fin dal 1969. Nel 
documento AACI-ANAC del 19 
glugno scorso, tuttavia, venl-
vano precisate due irrlnuncla-
bill condizioni: la verlfica del-
l'unlta realizzablle fra tutte le 
forze che hanno condivlso la 
battaglla per il rinnovamento 
democratlco della Biennale; la 
verlfica delle possiblllta tecni-
co-organizzative di reallzzare 
un tipo di manlfestazlone to-
talmente sganciata da ognl 
contamlnazione mondana e 
mercantile, direttamente col* 
legata con la popolazlone ve-
nezlana e con gll opera! di 
Mestre e Marghera; capace dl 
dar vita a iniziative dl speri-
mentazlone e dl rlcerca, da 
irradiarsl In tutto 11 territorio 
nazlonale. 

« Sono questl — ha concluso 
Maselll — 1 punt! irrlnuncia-
folll che, le assoclazioni degli 
autori, ferma restando la ve
rlfica della possiblllta dl con-
cretizzarli nel tempo di due 
me3i, e ferme restando le 
Giornate del cinema ltallano, 
porrebbero nel caso, estrema-
mente improbabile, che.venls-
sero interpellate da chi ne ha 
11 potere. 

uQuanto a coloro che han
no voluto vedere nelle nostre 
ferme prese di posizione al ri
guardo una rloerca di poltrone 
o un arrlvismo corporativo — 
e !1 caso del glornale fascista 
II Tempo — va ricordato che, 
in fase di dlscussione con i 
parlamentari per l'elaborazio-
ne del nuovo statuto, gli auto
ri privilegiarono, ad ogni altra 
presenza nel futuro Conslgllo 
direttivo della Biennale, quel-
la delle grand! confederazioni 
dei lavoratorl». 

U compositore Luigi Nono 
ha sottolineato la necesslta di 
tener presente la stretta con-
nessione di Venezia e della 
Biennale con Marghera e la 
classe operaia. Luigi Pestaloz-
za si e occupato in particola-
re dei problem! della musica, 
che deve trovare nuove forme 
espressive e di organizzazione 
tali da coinvolgerla con la cit-
ta e le masse popolari. 

Arrigo Morandi, presidente 
nazlonale dell'ARCI-UISP. ha 
rilevato che la mobllitazione 
delle piu larghe masse popo
lari puo portare al rinnovo 
delle strutture cultural! In Ita
lia. Un'indicazione posltlva in 
tal senso e data dal fatto che 
il divario fra produttorl di 
cultura e masse si e rlstretto 
negli ultimi tempi. 

f. I. 

Incontro tra 

i dirigenti 

dell'ARCI e 

gli autori 

cinematografici 
Gli organisml dirigenti del-

1'ANAC e della AACI si sono 
lncontratl con i dirigenti del-
l'ARCI per uno scamblo di 
idee sul probleml del cinema. 

Sono stati oggetto dl par
tlcolare dlscussione: la lotta 
In atto per la Ilberta d'espres 
sione; l'esigenza della crea-
zione dl circuit! cinematogra
fici pubbllci e democratic), 
mediante 1'apertura di nuovi 
spazi che garantiscano una 
piu vasta e articolata dlstri 
buzione del prodotto cinema 
tografico; i problem! della le 
gislazione del settore; la bat
taglla per una divers* ge
stione delle Utltuzloni cultu
rall flnanzlate dallo stato. 

Si e deciao di intenslflcare 
gll lncontri e i rapport! di la-
voro. Una delegazione del-
I'ANAC-AACI partecipera al 
lavorl del Congresso dellTJnlo-
ne dei clrcolf cinematografl-
cl deH'ARCI, che al terra a 
Prato dal 30 glugno al 1. lu-
glio. 

II Brecht del Berliner 
nei < campi di Venezia 
La celebre compagnia della RDT ha presentato un'antologia dell'ope-
ra del grande drammaturgo — Eccezionale successo dello spettacolo 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 21. 

Gran serata di alta tempe-
ratura politlca e, Insieme, este-
tlca, quella di ierl qui a Ve
nezia, dove, in Campo dell'An-
gelo Raffaele, si e presentato 
il Berliner Ensemble con una 
sua Brecht-Abend apposita-
mente congegnata per il Fe
stival dell't/n.W, e compren-
dente la recitazlone del Fu-
cilt della signora Carrar, la 
esecuzione di canzoni e la dl-
zlone di poesie. L'lmpatto con 
il pubblico di lavoratorl e di 
comunlsti venezianl e stato dei 
piu amlchevoli e calorosl e 
senza nemmeno le compllca-
zloni derlvanti dal fatto che 
11 complesso della Eepubblica 
democratlca tedesca si eslbiva 
nella sua lingua. Pochl, certo, 
erano gli spettatorl che cono-
scevano, leri sera, 11 tedesco 
ed erano in grado di caplre 
tuttavia, tanta e stata la for-
za trasclnante dello spettaco
lo, tanta la comunlcativa de
gli attori, tale il clima pollti-

Vannucchi 
regista per 

Shakespeare 
Si svolgono a Roma, al Val-

le. Ie prove di Antonio e 
Cleopatra di Shakespeare, 
che verra dato in <c prima » a 
Verona, il 4 luglio. al Teatro 
Romano. 

La regia e stata affldata a 
Luigi Vannucchi, un attore 
che si cimenta per la prima 
volta in questo lavoro. Non 
e il primo e non sara l'ultlmo 
caso dl un attore che affron-
ta le responsabillta della re
gia. Anche Giulio Bosettl, che 
sara ora Antonio, ha fatto la 
stessa esDerienza, recente-
mente con Don Giovanni dl 
Moliere. E non 6 detto che 
Valentlna Fortunato (Cleopa
tra) non tentl pure lei questa 
strada benche per ora si 
schermisca. 

A quarant'annl. hanno det
to attori e neo regista. ci si 
pongono probleml di matu
rity da superare. E ognuno fa 
quello che pud. 

E venlamo a questo Antonio 
e Cleopatra, per il quale Van
nucchi ha scelto una chiave 
di lettura «onesta». «Cre
do nel testo e negli attori. ora 
anche di plu come regista. 
Conosco molto bene que-
st'opera di Shakespeare che 
ho spulciato. parola per pa-
rola. con Orazlo Costa, tan-
to tempo fa. quando all'Acca-
demia speravo di fare il re
gista e finii invece per fare 
l'attore. In questa edizione 
non ho voluto roettere tanto 
in evidenza il tema dell'amo-
re di due persone in decli-
no. quanto soprattutto 11 mo
do differente di conceplre la 
vita di un uomo e di una 
donna dl due mondi divers!. 
Da una parte la gioia di vi-
vere. il dilettantismo, la mol-
lezza quotidlana del mondo 
e?iziano. dali'altra la vitalita. 
il professionismo. I'utilitari-
smo. del mondo romano. n 
problema per lo spettatore ri-
marra aperto. Noi diamo sol-
tanto le premesse dello spet
tacolo -». 

Nessuna prevaricazlone sul 
testo. dunque. nessuna stra-
nezza. nessuno sconvolglmen-
to. Oltre agli attori jrla cltati 
(anche Vannucchi sara In 
scena nei panni dl Pompeo) 
fanno parte del coif Renzo 
Giovampietro e Pino Micol, 
poi alcun! giovani appena 
usciti dall'Accademla darte 
drammatica. e una piccola 
schlera dl figll d'arte: Anto
nio Garrani. Mattla Sbragla, 
Luca Vannucchi, Laura Fo 

Dopo le dlecl rappresenta-
zloni a Verona. Antonio e 
Cleooatra sara a Torino (Par 
co RIgnon II 16 e 17 luglio); 
poi a Livorno. Fiesole. Pisa e 
In altre piazze della Toscana 
flno al 24 luglio. 

Uno spettacolo. dunque. che 
vlvra solo ventl sere. Ma la 
Compagnia degli «Aisocia-
tl». che fomUce il nucleo 
princlpale per questo allesti-
mento shakespeariano, esami-
nera la posslblllU di metter-
lo nel proprlo cartellone per 
la proMlma staglone. 

m. ae. 

co del momento, che la platea 
— ancora una volta, qui al 
Festival, una platea dl gente 
semplice e intelligente, parte-
clpe con una dlsponibllita at-
tenta, vivace, proprlo walla 
parin con gli artist! come BI 
eslgerebbe sempre da un pub
blico aperto e avanzato — non 
si e mossa per quasi due ore 
e mezzo dell'esiblzlone; tuttl 
sono rlmasti al loro postl, e 
certo sarebbero restatl 11 nel 
piccolo campo veneziano an
cora per un'altr'ora ad ascol-
tare Brecht. 

Palcoscenico di fortuna, ma 
attrezzatlssimo, con l'agglun-
ta di due schermi, uno per la 
prolezlone di dldascalie In 
ltallano, l'altro per la presen-
tazlone di uno spezzone filml-
co sulla Rlvoluzione d'Otto-
bre; un parco-lucl efflclentlssi-
mo davanti al palcoscenico, 
addlrittura, un piccolo golfo 
mistico per l'orchestra diret-
ta da Hosalla. 

Ha aperto la serata / fucili 
della signora Carrar (tradotto 
in ltallano, nel volume di El-
naudi, con «Madre Carrar», 
per sottollneare 11 tema della 
maternlta represslva e soffo-
cante dl questa donna, e per 
analogla con Madre Courage, 
anche se qui 11 problema e to-
talmente dlverso), messo in 
scena. In una nuova edizione, 
dopo quella con Helene Wei-
gel del 1952, al Berliner En
semble nel glugno del 1971, a 
poco piu di un mese dalla 
morte della grande attrlce, mo-
glle dl Bertolt Brecht. Brecht 
dice, in una nota, che questo 
testo non appartiene al teatro 
epico: scritto nel 1937 sotto 
l'urgenza degli awenlmentl 
spagnoli, esso risponde ai prin-
clpi della drammaturgia tra-
dizionale. 

La signora Carrar, cid la 
lotta di classe e le vicende po-
litiche dl Spagna hanno gia 
rubato II marito. vuole restare 
neutrale tra la repubblica e 
l'eversione franchista; cosl fa-
cendo crede di salvare i suoi 
due figli. II taglio breve del-
l'atto unico impedlsce al per-
sonaggio dl assumere propor-
zionl gigantesche. come inve
ce awiene con Madre Coura
ge; la donna ha una sua testar-
da decisione nel resplngere 1 
tentatlvl che Ie si muovono 
contro per «liberare» dalla 
sua ossessiva protezione 1 fi
gli; nemmeno il fratello di 
lei, 1'operaio Pedro Jaqueras. 
comunista milltante che stn 
al fronte a combattere. rlesrp 
a smuoverla Sara solo la tra
gi ca realta che le invad? ' 
vita, e dalla quale lei credev* 
di essere esente. la traglca 
realta dell'uccisione di uno dei 
due fi?ll da parte del franchi-
stl. a farle concedere i fucili 
del marito. da lei gelosamente 
nascosti. e a convincerla a 
partire con il fratello e il fl-
glio plu glovane per la bat-
taelia. Tutto II piccolo vlllae-
Klo sTiasnoIo. con la sua gente 
senroHce. Dreme au quel mon
do chiuso della slimora Carrar: 
le discussion! che nella sua 
povera casa awengono tra lo 
ooeralo Pedro e 11 parroco 
hanno qui. prorrlo quel valo-
re d'dascallcn che si diceva. e 
Hlumfnfino dl luce conoscltl 
va la olccola favola. 

Anche se spoglia. i'esecuzio-
ne e stata perfetta, e la scena 
finale, col tre, la madre. 11 fl 
glio e II fratello operalo che 
si awlano a combattere Impu 
gnando i fucili. e stata accolta 
con uno scroscio di applausi 
infrenabiie. Prima e durante 
l'esecuzione. cant! della guerra 
di Spagna interpretati da 
Ernst Buach, registratl. 

La seconda parte dello spet
tacolo ha offerto al pubblico 
una specie di selezlone cantata 
dalla Madre dl GorU-Brecht* 
del 1932, nella versione appron-
tata per rapide esecuzloni {La 
madre fu data, negli annl tren-
ta. In prevalenza da dilettanti; 
famosa l'edizlone della Thea
tre Union al Civic Repertory 
Theatre dl New York). Qui 
entrano In scena tutti gll at 
tori di questa tournie vene-
ziana, a cantare le canzoni 
di EisJer-Brecht. o a rare da 
coro: e rivediamo cosl ie sce
ne d! massa, quelle del corteo 
popolare durante Ie grand! 
manifestazioni del 1905 e del 
1917, e riascoltiamo — questa 
volta non plu dalla forte voce 
di Helene Weigel. ma da Fell-
cltaa RlUch, sua autorevolts-
slma cantlnuatrice nel ruolo 
— 1 vers! bellisslml di Brecht. 
rindimenticablle Lob dts kom-
munitmut, la lode del comuni-
smo, «la ooaa facile che e dif
ficile fare*. 

Quello che si traamette al 

pubblico, qui, e un messaggio 
dl alto valore rlvoluzlonarlo, 
con la prefazione di una cali
brating esteticamente supe-
riore, perche ottenuta dagli at
tori appllcando la metodolo 
gia del teatro eplco: la forza 
esaltante dell'entuslasmo non 
si stempera, ma si esalta con 
il controllo razlonale della pro
pria recitazlone, con l'addur-
re 1 motivl della lotta In ter
mini razlonali. La terza parte 
dl questa Brecht-Abend, dl 
questa serata venezlana e In
vece plii facile e comunlcati
va, plii allegra, diremmo, me-
no. apparentemente, Impegna-
tlva. Gll attori del Berliner 
— in prima flla Glsela May, 
ormai notlsslma in Italia per 
i suol recital, cul ha arrlso 
sempre un grande successo 
presso tutti i pubbllci; e poi 
i'eccezionale Ekkehard Schall 
che ha suscltato un uragano 
dl applausi con la sua brevis-
slma, tagllente interpretazione 
dl Arturo Ul-Hitler (dal testo 
di Brecht La resistiblle ascesa 
dl Arturo Ui) — si sono qui 
esibltl uno alia volta. o insie
me a gruppi, in song dalla 
Opera da tre soldi, in canzoni 
da Sfadre Courage, in branl 
ultlmisslmi dl Brecht (il di-
scorso al Congresso della pace 
del 1952. detto mlrabtlmente 
dalla Ritsch), In poesie (la 
belllsslma ed arrabbiata Leg-
qenda del soldato morto. det-
ta da Gisela May). 

A mezzanotte. davant! agli 
spettatorl tnchlodatl alle loro 
sedle. nella calma ora nottur-
na di Venezia popolare. demo
cratlca. antifascista. tuttl gll 
Interoretl del Berliner si sono 
ndunatl sul palcoscenico, e al-
te. solennl. lncltanti sono 
echeeelate le note dellTnfer-
nazionale 

Arturo Lszzari 
NELLA FOTO: un momento 

dello spettacolo del Berliner 
Ensemble in Campo dell'An-
gelo Raffaele. 

Inaugurate con Puccini il festival dei Due Mondi 

Due racce del Settecento 
nella «Manon» di Spoleto 
La regla di Visconti, ricollocando la vicenda ai tempi di Prlvost, si e ispirata al mondo gar-
bato di Ingres e Fragonard, ma anche a quello crudo di Hogarth — La direzione di Schippers 
ha sottolineato il carattere anticipatore dell' opera — Nancy Shade splendida protagonlsta 

Dal noitro inviato 
SPOLETO, 21 

SI e avuta, statera, una se
conda lnaugurazlone del Fe 
stlval del due mondi, alia pre
senza del presidente della Re
pubblica, glunto a Spoleto 
in veste prlvata e accolto in 
teatro (Teatro Nuovo) dal-
1'Inno dl Mamell. Ed era que
sta l'inaugurazlone solenne, 
ufflclale, consacrata anche al
ia mondanlta, 

Una prima lnaugurazlone 
del Festival (che e il XVI) 
si e avuta 1'altra sera, con la 
[>resentazlone dello spettaco-
o alia stampa e a una lar-

ga schlera dl appasslonatl, 
rlentrantl in una rlcca gam
ma di addettl ai lavori (la 
regia per la Manon Lescaut, 
dl Puccini, approntata da Lu-
chlno Visconti aveva rlunlto 
a Spoleto lllustrl rappresen
tanti del teatro e del cinema). 
Ed era questa — cui cl rife-
rlamo — l'inaugurazlone di 
collaudo, svoltasl fellcemente 
in un crescendo di applausi, 
ora lndirizzatl al palcosceni

co (bravura dei cantanti, splen-
dore dell'orchestra e della di
rezione dl Thomas Schippers, 
bellezza delle scene e dei co-
stumi), ora al palco dove, 
soddlsfatto, si era un po' na-
scosto Luchlno Visconti alia 
cui consapevole azione rln-
novatrlce si deve la glustlfi-
cazlone della rlpresa di Ma
non Lescaut. 

Schippers, qualche anno fa. 
aveva pur dato una splen 

dlda reallzzazlone musicals del
la Manon pucclnlana (Tea
tro dell'Opera di Roma, mar-
zo 1969), che era rlmasta, pe 
rd, priva di forza drammatica 
per quanto concerneva il pal
coscenico. Visconti, ora, da 
una Interpretazione dell'Ope
ra, In tutto degna dl celebrar-
ne anche l'ottantesimo com-
pleanno: Manon Lescaut si 
rappresento a Torino nel feb-
bralo 1893. 

Nel 1923, Toscanlnl aveva 
solennlzzato 1 trent'annl di 
Manon: Puccini si entuslasm6 
per quella esecuzione, ma fos
se ora qui a Spoleto (l'anno 
prosslmo, Invece, rlcordererao 
il muslcista, ancora cosl di-
scusso, In occaslone del cln-
quanteslmo annlversarlo del
la scomparaa), non flnlrebbe 
mal dl commuoversl per una 
Manon cosl nuova e glovane. 

Schippers con 1 giovani del
la National Orchestral Asso
ciation, del Westminster Choir 
e con cantanti profondYmen-
te calatl nella vicenda della 
opera, ha dato un'esecuzlone 
in chiave di veemenza e di 
Intenslta drammatica, del tut
to sottratta a languorl e sfi-
nitezze sentimentalL Ha tlra-
to fuorl dai suonl 1'immagine 
tragica di una Manon costan-
temente assedlata dalla morte, 
riuscendo a sintetizzare, nella 
sua mlrabile interpretazione. 
quel che dl buono al e detto 
e scritto sulla musica di Puc-

Conferenza stampa di Enriquez 

II Teatro di 
Roma rinnova 

le promesse 
Franco Enriquez ha fatto, 

l'altro ierl ali'Argentina, un 
parzlale consuntivo del suo 
primo anno di attivita come 
direttore del Teatro di Roma. 

Ha fomito molte cifre. ri-
guardanti tutte. tranne due. 
il numero di spettacoli pro-
dottl. le recite date, l'entita 
del pubblico. 

Le altre «due cifre* si ri-
feriscono al settore finanzia-
rio dello Stabile e precisa-
mente al preventive e aH'in-
casso reale (abbonamenti e 
bigliettl vendutl direttariente 
dal botteghino). «Avevamo 
preventivato duecentocinquan-
ta milioni ed invece ml han
no comunlcato. poche ere fa, 
che abbiamo raggiunto i tre-
centoquarantasette milioni e 
ottocentomila lire». ha detr 
to Enriquez con evidente sod-
disfazione. 

Un resoconto finanziario. 
comunque. verra fomito a 
tempo debitor e in questo sen
so Enriquez ha preso un im-
pegno preclso. 

Ed ecco le nuove (o rinno-
vate) iniziative che 11 diretto
re del Teatro dl Roma ha 
anmmciato: 

Teatro nel Lazio — Aumen-
tare il numero delle citta del
la regione (da se! a otto) in 
cui portare gli spettacoli pro-
dotti a Roma; aumentare an
che il numero delle recite 
(da una a due per citta). 

Strutture poltvalentl — Per 
1 prim! di ottobre sara orga 
nizzato, a Roma, un conve-
gno In cul saranno esamina 
te le possiblllta lecnlche di 
costituire nelle citta del La
zio. e nel quartler! perlferi-
ci romanl. centri polivalenti. 
atti a ospitare spettacoli e 
attivita artlstiche e cultural! 
di amplo resplro. 

Decentramento teatrale — 
Enriquei ha rlbadlto la sua 
adeslone a questo tipo d! la
voro teatrale, dlchiarandos! 
aperto ad ognl iniziatlva che 
venga dalle clrco&crizlonl. H 

direttore dello Stabile ha an-
zi sottolineato come egli ab-
bia cspintos per un censl-
mento dei luoghl teatrall del
la citta e come il fiorire di 
un'attivita teatrale deoentra-
ta sia legato alle strutture 
polivalenti. In attesa di que-
sti centri. e come stabilises 
lo statuto. II Consiglio di am-
mlnlstrazione del Teatro dl 
Roma esaminera ogni richie-
sta di decentramento che gll 
perverra dalle circoscrizionl. 

Teatro di ricerca e di spe~ 
rimentazione — Enriquez ha 
riconosciuto che, in questo 
campo, lo si pud accusare di 
frettoloslta, di carenza di ana-
lisi. di una elaborazione non 
approfondita del problema. E" 
necessario, quindi, trovare 
una forma diverse dl colla-
borazione. di incentivazione. 
non protezionlstica, con ar
tist! abituati ad una forma 
di lavoro diversa, plii artigia-
na e piu libera. A questo pro-
posito lo Stabile organizzera. 
nei press! di Roma, un festival 
dei gruppi spertmentall (se-
guendo l'esemplo di Nancy e 
dl Chierl), che serva di ras-
segna e di conf ronto per que
sto partlcolare settore di la
voro teatrale. 

Scuola per tecnid — XI 
Teatro dl Roma, in collabo-
razlone con il Comune, sta 
organizzando una scuola pro-
fessionale per tecnlcl e ope
rator! teatrall, e ci6 perche cl 
si e accortl della carenza, in 
questo settore. d! personale 
speclalizzato. La scuola, che 
avra corsi trlennali diumi e 
seralt. avra sede a Monte Ma
rio e sara la prima del gene-
re In Italia. 

Quanto ai programml della 
proasima staglone al annuncla 
Platonov dl Cechov per la re
gia del cecoslovacco Otomar 
Krejca. 

m. ac. 

clnl. E tanto, anzi, ha sofflato 
sulla cenere, da fare di Ma
non un'opera sorprendente-
mente antlcipatrice del teatro 
muslcale moderno. E In cl6, 
Schippers e stato soccorso 
dalla mano del regista. 

II secondo atto dl questa 
Manon (1893), cosl com'e sta
to reallzzato — muslcalmente 
e scenlcamente — antlclpa ad
dlrittura talune sltuazlonl del 
primo atto del Rosenkavalier 
(1911), dl Richard Strauss. 
Si tratta d'una geniale inven-
zlone della regla di Visconti, 
improntata ad un esemplare 
recupero dell'opera pucclnla
na in una nuova vlslone del
le cose. La quale vlslone na-
see dall'ldea, semplice e genia
le, dl collocare l'azlone — ed 
e operazione legittima — non 
In un astratto Settecento, pre-
zloso dl damine e clcisbei, 
ma In un tempo e in gusto 
settecenteschi, storlcamente 
precisatl. 

Si e fatto, in questi giornl, 
qualche pettegolezzo a. eccltan-
ten su certe audacle erotl 
che della regla di Visconti, 
ma i'audacia si manlfesta nel
la volonta di avvolgere 11 rac-
conto dl Prevost (1697-1783), 
quanto plu posslbile, In un 
amblto aderente al suo tem
po. Pare l'uovo di Colombo, 
ma nessuno l'aveva ancorn 
tentato. Bastera dare un'oc-
chiata alia plttura francese dl 
quel tempo, per rendersi con
to del mlracolo compiuto da 
Visconti: quello di avere di-
sponlblli, Bill palcoscenico del 
Teatro Nuovo, creature qua
si staccate da antlche tele di 
un Watteau. di un Fragonard, 
dl un Ingres, dl un Bou
cher soprattutto, cosl Indu-
glantl nel fermare 11 gesto, 
non erotico. ma garbato e sen-
suale o finanche distaccato. 
con cui certe donne belllssi-
me — dlvlnlta o creature ter-
restr! — si tolgono o s'lnfl-
lano la camlcla o fanno foi-
lette. 

Queste antlche pltture, per 
un momento perdono la loro 
assorta e vogllosa trlstezza, 
per rlacqulstare color! e na-
lore attraverso la vestlzlone 
dl Manon, dopo 11 bagno. Ma 
attenzlone. perche gia tende 
agguati 1'altra faccia della ga-
lenteria settecentesca: la fac
cia anche piu dura e spletata 
(ed e un secolo. il Settecen
to. che ha molte facce), per 
cul le trine morblde e 1 tennri 
abbraccl si trasformano nei 
ruvldl modi della sopraffa-
zione. E' mlrabile la scena del 
terzo atto, divlsa per la Kua 
lunghezza da un cancello al 
dl qua del quale stanno le 
prostitute — e Manon — con-
dannate alia deportazlone, che 
aspettano la chlamata per av-
viars! al cupo vellero, incom-
bente come un destino dl 
morte. Tornano alia mnnte 
settecentesche sltuazlonl del
la Beggar's Opera (opera de
gli straccionl), come anche 
quella realta cruda, fermata 
sulla tela da William Hogarth. 
pittore del Settecento inglese, 
che lspir6 a Stravlnsld La 
camera del libertino. Pol. 
Manon e II suo lnnamorato 
(anche la loro vita amorosa 
e stata un progress verso la 
perdizione) compalono nel de-
serto, soli, come un uomo A 
una donna, come un Adamo 
ed Eva non pero scacciatl dal 
paradlsl perdutl, ma prote^l 
a llberarsl dell'Infemo terre-
stre, a mano a mano che. 
spogllandosl dl ognl altra ve
ste illusoria, cadono 1'uno sul-
l'altro, vittlme e trionfatori dl 
una socleta prossima alia sua 
fine. E cresce, In questo ul
timo quadro, 11 senso tragico 
dell'opera. 

Pour et contre 11 Festival 
di Spoleto se ne sono dette 
e molte ancora se ne diran-
no. ma e con spettacoli come 
questo che le cose della mu
sica muovono un passo In 
avanti. al quale. Iontanl da 
smanle dlvlstlche, hanno par-
teclpato cantanti meravigliosi 
per acerblta, ma anche per 
dedizlone: la portentosa Nan
cy Shade, l'lndomito Harry 
Theyard, e Angelo Romero. 
Carlo Del Bosco, come tutti 
gli altri (Ezlo Dl Cesare. 
Doug Clayton, Pier Francesco 
Poll, Madeline Rivera, Ubal-
do Carosl). ciascuno lmpegna-
to nel far respirare a tutto 
tondo 1 personaggi, tra Ie sce
ne prezlose dl Llla de Nobili 
e 1 costuml calzantlsslml dl 
Plero TosL 

La prima replica e prevlsta 
per domenica (ore 15), la 
seconda per martedl ore 
(ore 20.30). Altre se ne avran
no il 1° e 11 5 luglio (ore 
20,30) e domenica 8 (ore 
15,30). Una replica dovrebbe 
essere dedicata a rappre-
sentanze dei nostri Enti 
Uriel, perche sappiano co
me comportarsi quando I'op-
portunlsmo e la routine do
vessero In futuro lnsidiare 
Puccini e la sua Manon. 

Erasmo Valente 

LURSS aiutera 

la cinematografia 
cileno 

SANTIAGO DEL CUE. 21 
Una delegazione sovietlca ha 

anallzzato l'attuale situazione 
dell'ente statale «Cnlle Films*. 
glungendo alia conclualcne 
che eaeo non e convenlente-
mente attressato per una re-
golare produzione dl lungo-
metraggi. LTJRSS • cooperera 
alia modemittazlone degli 
studl. 

Stasera al Teatro Nuovo 
le magie di Apollinaire 
Dal nostro corritpondente 

SPOLETO. 21 
Con L'enchanteur pourris-

sant si apre domani al Teatro 
dl Spoleto la serie degli spet
tacoli dl prosa del XVI Fe
stival del Due Mondi. 

L'enchanteur pourrissant, 
opera dl Gulllaume Apollinai
re, si lspira alia leggenda del 
Mago Merlino ed e da moltl 
conslderata come uno del pun-
ti dl partenza del surrealismo, 
con 11 suo linguagglo astruso 
e la sua atmosfera appunto 
surreale In cul si articola lo 
spettacolo fatto dl musica, di 
danza, di mimica e, natural-
mente, di poesla. La reallzza
zlone scenlca del lavoro e del 
Teatro Rideau di Bruxelles. 

Quella dl domani sara al 
Festival una giornata intensa 
anche per 11 settore delle ar-
tl figurative. Al Palazzo Ar-
ronl, alle ore 17, sara Infattl 

inaugurata la Mostra retro-
spettiva neo-romantica di Eu
gene Berman, che raccoglle 
oltre novanta tra olii, acqua-
relll, disegni e schlzzl per 
bozzettl dell'artlsta recente-
mente scomparso. Alle ore 
18, in Palazzo Ancaianl, si 
aprlra la retrospettlva dl Giu
lio Turcato. che comprende 
opere Illustrative della attivi
ta del pittore dal 1954 al gior
nl nostri. 

Domani sara anche la gior
nata inaugurale dei concert!: 
alle ore 12 al Teatro Calo Me-
lisso prenderanno il via 1 tra-
dizlonal! Concerti da camera 
di mezzogiorno, mentre alle 
ore 18 In SanfEufemla sara 
la volta del primo Concerto 
Maratona della serie dedica
ta a Wolfgang Amadeus Mo 
zart. 

g. t. 

reai $ 

oggi vedremo 
4 STRUMENTI PER 4 CONCERTI 
(1°, ore 18,45) 

Questo clclo dl trasmlaslonl dedicate alia musica da ca
mera si conclude con la quarta puntata, che si intitola 
Pianoforte. Grazle al duo planistico formato da Gino Gorini 
e Sergio Lorenzl — uno dei complessl camerlstici plu notl 
ed apprezzati, ospite del programma durante 11 quale ese-
gulra musiche di Igor Stravlnskl — la musica moderna per 
due planoforti e entrata trionfalmente nelle sale da concerto 
itallane. 

SAPERE (1°, ore 19,15) 
La qulnta puntata del programma intitolato Uno sport 

per tutti: il ciclismo a cura di Sal va tore Bruno cl ricorda 
che il ciclismo professlonistlco ha sempre rappresentato una 
condizlone drammatica dl vita, leri come oggi. Per andare 
in bicicletta bisogna saper soffrire: se la tecnica e progre-
dita, le dlffiolta meteornloglche non mutano e cosl le 
capacita di reslstenza flslca alio sforzo che richledono I lunghi 
percorsl a varle pendenze. 

IL FALCO D'ARGENTO 
(2°, ore 21,20) 

Questa commedia dl Stefano Land! — dlretta da Fulvio 
Tolusso con Rlna Centa, Itala Martini, Marl.sa Bar toll, 
Edmonda Aldlnl, Mino Bellel, Mario Feliclani, Giulio Bo
settl, Guido Gagllardi, Raffaele Pezzoli e Serena Cantalupl ~ 
esamina la criil dl una famlglia che vlve pigramente la 
propria eslstenza In una grigia cittadlna di provincla. Un 
giorno, questa quiete dl represslone vlene sconvolta da un 
singolare «awenturiero», affascinante a uomo dl mondo» 
capace dl sgomlnare In un sol colpo I fragili valor! della 
famlglia modello. 

TV nazionale 
10.15 Programma clnema-

tografico 
(Per la sola zona dl 
Napoli) 

12,30 Sapera 
i3JO0 Ore 13 
1330 Teleglornale 
17J0Q La gal Una 

Programma per 1 
piu piccinL 

1730 Teleglornale 
17.45 U TV del ragazzl 
18̂ *5 Ouattro atrumentl 

per quattro concerti 
• Pianoforte > 

19,15 Sapere 

19.45 Teleglornale sport • 
2030 Teleglornale 
21M Tribuna politlca 
2130 Stasera 

Settimanale d'attua-
llta a cura di Carlo 
FuscagnL 

2230 Adesso musica 
Classlca • Leggera 
Pop 

23,15 Teleglornale 

TV secondo 
17.00 TVM 73 
214)0 Teleglornale 
2130 II falco d'argento 

dl Stefano Landi. 

Radio 1° 
ClOftNALS RADIO - O K I 7. 
a. 12. 13. 14. I S , 17 . 2 0 • 
23i Ct MtlBtiwq —rtc l«4 
6^1 t A l M M c w U O i Cm-
tMlf) w% I I MlO 9>l#(IOfOVWs v«Y5; 
V«4 «« Mi 10t S p t c l l t G * i H i 
flrwmrat 12.44: Ptanata m o * 
cat IS^Ot Una COMMW«1* in 
SO aiMrtfc 14.10: U X t i o p t 
italMMi I5 .10t Par «o« » a n a l t 
1*^40; Ow4a varaatlT^OS* I l 
AirtaarlMBi 11 .SO; Oaarte pro* 
C l ra t i l i , I t . S S i Intanratto ma> 
•Icate; 19.10: Italia ctw to«o> 
rat 10^S: Itincrari owwlalkli 
2 0 ^ 0 ; Andata • rftonw, 

Radio 2° 
GlOftHALE RADIO - O r * « . * 0 , 
7 ^ 0 . 0 ^ 0 . » 3 « . 1 0 ^ 0 , 
1 1 ^ 0 . 12,30. 1 3 ^ 0 , 1 5 ^ 0 . 
10,30, 1 7 ^ 0 . 1 8 ^ 0 , 1 0 ^ 0 , 
22,30, 24; 6: I I •wt t ta iam 
7.40: ••omlorwo; 0.14: Tatte 
roaki O^Ot C u m • aaiUiit 
0.54: Oi le»aimiin 0,35: Ca> 
BOTUna a acaccM; t ,50* • L'ea> 

ilna »i 10.0*t Un 
4MKO aar I ' w t i l i , I O J O I Sp» 
dati 12.10: Ri i lnai l l i 12,40: 
Alto laalmaalo: 13: Hit I V 
raoai 1 3 ^ 5 : h n i i H i i l i tra 
la nefa: 1 3 ^ 0 : C«aM • aarcka; 
14« Sa m «Wj 1 * ^ 0 : Reaiaaali; 
I S : Paate hrtarroflatrro; 1S^40r 
Cararai; 1 7 J 0 : faadala OR; 
17.45: Caiamata Reaja 3 1 3 1 : 
1 0 ^ 5 : La via aat aactiaw. 
20.10: Aaaata a ritarae; 20.5O: 

I 22v43* • Dantto • 
•t 23,10: Ragaawonc 

2 3 ^ 5 i Maaka M > 

Radio 3° 
Ora 10: CoaiaUOi 1 1 : Maaka* 
41 Afatooai; 11.40: Maskha ita-
liaaa; 12,15 Maaka aal l—aio. 
WJQ-. latcnaanei 14,30: Ma
aka 41 acaaa. 15; Coacartoi 
15.30: Opera sinfenlca 41 Me-
a>rt| 17.2Q: Coacartoi 10 . Na-
tfilarto 4al Taraai 1 0 ^ 0 : Par* 
Itaajo al •pitlacoloi 10.45: 
Carlo R. Caaaai 10.15: Can-
carte atrale; 21.10: « Morta a 
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