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Convegno del Centro unitario 

Nuove strutture 
sindacali di base 
nello spettacolo 

Saranno costituite in vista della pros-
sima entrata in vigore della legge sulle 
controversie di lavoro e previdenziali 

Si e tenuto. all'Ariccia. alia 
fine della scorsa settimana, 
un convegno. organizzato dal 
Centro sindacale unitario del 
cinema e dello spettacolo, sul 
tenia delle condizioni dl lavo
ro nel settore. e sui nuovi 
compiti che spettano al sinda-
cato in conseguenza della 
prossima entrata in vigore 
della legge che disciplina le 
controversie di lavoro e pre
videnziali. 

Nel convegno e stato docu-
mentato l'attacco che in alcu-
ni settori dello spettacolo, in 
particolare della produzione 
cinematografica, dell'esarcizio 
cinematografico minore. del 
sottobosco di piccole aziende 
di sincronizzazione, doppiag-
gio, sviluppo e stampa che 
prosperano soorattutto con 
gli apoalti RAITV, viene si-
stematica.-nente condotto alle 
garanzie sull'orario di lavoro, 
sul versamento dei contributi 
previdenziali, sull'instaurarsi 
stes«o di un regohre raoporto 
di lavoro E' stato anche do
c u m e n t s il ricatto che vie
ne compiuto nei confronti 
dei lavoratori piu imn?snati 
sul piano sindacale. soorattut
to nelle attivita regolate da 

contratto di lavoro a tempo 
determinato (troupes di sce-
na. ecc.). 

In questl settori e stata 
pertanto individuata l'esigen-
za di una piu forte presenza 
del slndacato. mediante l'lnl-
ziativa dei consigli di azien-
da delle aziende dl maggiori 
dimensioni e mediante la pre-
disposizione di idonei stru-
menti di intervento, sta sul 
piano preventivo, sia sul pia
no piii propriamente giuri-
dico. 

Su questo tema ha tenuto 
la relazione l'avvocato Marco 
Vals, dell'ufficio legale della 
CGIL. il quale ha precisato i 
compiti cui e chiamato il sin-
dacato nella fase di concilia-
zione sindacale. in quella dl 
conciliazione davanti alia 
commissione provinciale di 
conciliazione, nelle procedure 
arbitrali e nel procedimento 
gludiziario. 

Dal convegno 6 quindi sta
ta esDressa l'esigenza di co-
stituire rapidamente struttu
re oDerative unitarie, com-
piendo un ulteriore notevole 
passo in avanti nella strada 
dell'unita organica dei lavo
ratori dello spettacolo. 

le prime 
Musica 

Kogan, Mannino 
e Asciolla 

all'Auditorio 
Abbiamo ascoltato il con

certo all'Auditorio nella re
plica di ieri sera, con exploit 
soprattutto — crediamo — di 
Franco Mannino che appari-
va in veste di direttore e di 
autore. 

Autorevole e vibrante, Man
nino • ha diretto a memoria 
Mozart, sospingendo verso un 
alto traguardo la Sinfonia 
concertante, per violino, viola 
e orchestra, K. 3« , che ave-
va quali splendidi protagoni-
sti Leonid Kogan e Dino 
Asciolla. Quesfultimo ha pre-
potentemente affermato '1 
suono della sua viola, caldo 
ed «inedito» piu di quello 
del violino di Kogan che avc-
va serbato la sua bravura 
non soltanto al Concerto 

op. 61. di Beethoven, con che 
ha trionfalmente concluso la 
serata, ma ahche ad una no-
vita dello stesso Mannino: A 
Concerto per violino e orche
stra ,op. 62 (1970). 

Alle prese con la sua mu
sica. Mannino si e messo di-
nanzi la partitura. come ->e 
avesse bisogno di rivedere 
sui pentagrammi il momento 
di una estrosa felicita com-
positiva. 

Virtuosistici sono i passi 
riservati al violino e quasi 
paganinianamente stregate le 
«cadenze»: gli uni e le altrs 
superati da Kogan con formi-
dabile sfoggio di sapienza tec-
nica e interpretativa. E, del 
resto, proprio l'elegante rllie-
vo dato al violino giustifica 
l'interesse che per questa 
eclettica partitura ebbe il com-
pianto Rene Leibowitz, esten-
sore della nota illustrativa-

II pubblico ha riservato alia 
novita, all'autore e all'inter-
prete applausi e consensi ona-
nimi. 

e. v. 

ITALIA-URSS 
iniziative dicembre 7 3 
VENERDI' 7 - Ore 16,30 
Via P. Giannone, 5 
NEL NOME Dl LENIN 
Giomala dell'lnconlro Halo-sovietico a Trionfale 

Proiezione di documentari su Lenin e la seconda guerra 
mondiale di D. Vertov e M. Romra. 

L'attrice Gabriella GENTA leggera il « Poema a Le
nin ^ di Majakovskij. 
DOM EN ICA 9 
DOMENICA ITALIA-URSS 
Tiburiino 

Presso la SSSCRAL di Via Diego Angeli, 166: 
Ore 10: Matinee per ragazzi: «ZANNA BIANCA». film 

sovietico di Zguiridi e documentari geografici suH'URSS. 
Ore 16.30: « PACE A CHI ENTRA > - film di Alov e Nau-

mov e documentari sulla realta economico-sociale 
dell'URSS. -

Prenestino 
Presso i locali di Piazza del Quarticciolo. 1 

Ore 10: Matinee per ragazzi: « ZANNA BIANCA > di Zgui
ridi e documentari suH'URSS. 

MERCOLEDI' 12 - Ore 21 
AMBASCIATA DELL'URSS (Villa Abamelek) 

cKRASAVITZA* - film in lingua russa con sottotitoli. 
Anteprima per I'ltalia. 

INGRESSO A INVITI 
SABATO 15 - Ore IS 
INCONTRO ANTIFASCISTA A FIRENZE (Piazza della 

Signoria) 
Coi partecipanti al convegno italo-sovietico su «II con 

tributo della Resistenza all'unita e alia pace in Europa *. 
Parieranno Sandro PERTINI e Arrigo BOLDRINI. 
Partenza dei pullmans deH'Assiciazione Italia-URSS: sa 

bato 15 dicembre - ore 7.30 - piazza della Repubblica. 47. 

VENERDI' 21 - Ore 21 
AMBASCIATA DELL'URSS (Villa Abamelek) 

«CTJELI PULTTI* di G. Ciukhraj - A colon - edizione 
italiana. 

« Ciukhraj nel cinema sovietico » - introduzione critica 
di Corrado MORGIA. 

INGRESSO A INVITI 
SABATO 22 • Ore 21 

Presso il Dopolavoro Fertjviar'o (Via F. Stilicone. 69) 
in collaborazione col Consiglio di Fabbrica della FATME 

c CONQUISTAMMO ALLA RUSSIA IL COMUNISMO E 
NON LO TRADIREMO MAI». 

Prose, pocsie. canzoni russe e sovietiche con VLADI 
MIRO. Mario BARDELLA. Gabriella GENTA. 
LUNEDI 31 - Ore 21 

Presso la SSSCRAL di Via Diego Angeli. 166 (Tiburtino) 
c 1974: anno di lotta per la sicurezza in Europa e la pace 
• nel mondo ^. 

VEGLIONE Dl CAPODANNO ITALO-SOVIETICO 

Festival dei Popoli 

Un emozionante 
quadra del Cile 
dopo il golpe 
II documentario, realizzato da Maillaux Muel 
e Robichet a Santiago, ha chiuso le proie-
zioni - Luci e ombre della manifestazione 

MBRERIA B DISCOTECA RINASCITA 

• Via Boucgbc Oxure 1-2 Roma 

# Tutti t libri c i Jiscki iuliani ed even 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 10. 

Si e concluso 11 XIV Festi
val dei Popoli: dalla cronaca 
si passa ora alle considerazlo-
ni ed ai bilanci. 

II Festival fiorentino ha 
innanzitutto confermato il 
grande interes.se del giovani 
nei confronti del film di do-
cumentazione sociale, di un 
genere di cinema, cice. che 
offre alia riflessione di chi lo 
segue document! sui maggiori 
problemi politic!, economici, 
sociali che emergono dalla so-
cieta contemporanea. I giova
ni. con la loro ampia e cri
tica partecipazione alle prole-
zioni del Festival, hanno chia-
ramente mostrato di preferi-
re al cinema d'evasione quel
lo di idee e di impegno sul 
piano dei contenuti e del lin-
guasgio e di ricercare nel film 
quelle informazioni e quelle 
testimonianze indlspensabili 
per un approfondimento della 
realta. informazioni e testimo 
nianze che la maggior parte 
del consueti mezzi di comunl-
cazione non sono in grado di 
fornir loro (anche perche non 
vogliono). 

In sede di bilancio del Fe
stival dei Popoli. questo aspet-
to della manifestazione (il 
porre, cioe, il pubblico a con-
tatto con un certo tipo di ci
nema) rappresenta un fatto 
positivo, tuttavia va immedia-
tamente rilevato che la circo-
lazione di idee e di informa
zioni contenute nei film pre-
sentati e ristretta a quelle 
mille. duemila persone (nella 
grande masgioranza studenti 
delle scuole medie superiori 
ed universitari) che possono 
disporre. senza gravosi sacri-
fici, di tempo in giorni ed ore 
in cui la maggior parte dei 
cittadini lavora. Quest'anno. 
come nelle precedenti edizioni, 
si sono privilegiati di fatto 
alcuni ed esclusi i piu dalla 
possibility di seguire le proie-
zioni. 

A questa sorta di discriml-
nazione si potra owiare nel 
future prolungando il perio-
do di svolgimento del Festival 
(una settimana appare oggi 
del tutto insufficiente rlspet-
to anche alle grande quantity 
di materiale proiettato: 54 do
cumentari) e soprattutto por-
tando fuori il Festival dalla 
turris eburnea dell* Auditorium 
e delle salette del Palazzo dei 
Con?ressi: i documentari pre-
sentati alia rassegna fiorenti-
na devono girare in altre sale 
della citta, della provincia e 
dell'intera regione, devono es-
sere fruiti dal piu gran nume-
ro possibile di persone. Solo 
in questo modo il Festival dei 
Popoli potra svolgere un ruo-
lo di primaria importanza nel
la promozione e nella diffusio-
ne della cultura cinematogra
fica. A questo si potra giun-
gere attraverso la trasforma-
zione delle attuali strutture 
del Festival, cioe passando 
dalla gestione privata a quella 
pubblica. Da tempo si sta la-
vorando in questo senso e 
quella di quest'anno dovrebbe 
essere l'ultima edizione del 
Festival attuata in forma pri-
vatistica; si sta lavorando, 
cioe, ad un progetto di statu
te per la costituzione di un 
E ite per 11 Festival dei Popoli 
c ; dovrebbe essere gestito 
da.Js istituzioni democratiche, 
dagii Enti pubblici, dalle asso-
ciazioni cultural! di tnassa. 
dalle organizzazioni dei lavo
ratori. 

Le ultime 
tre giornate 

Detto questo, e necessario 
tornare alia cronaca per se-
gnalare alcune pellicole pre-
sentate nelle ultime tre gior
nate del Festival dei Popoli: 
Le train rouge dello svizzero 
Peter Ammann; Settembre ci-
leno dei francesi Val6rie Mail
laux, Bruno Muel e Theo Ro
bichet; Attica della statuniten-
se Cinda Firestone. 

I In Le tram rouge (« 11 treno 
j rosso n) il giovane regista Anv 
i mann tratteggia con efficacia 

le condizioni di vita (politica 
e sociale) degli emigrati ita-
liani in Svizzera, cdlti al mo
mento del loro ritorno in Ita
lia per partecipare alle elezio-
ni politiche del 1972. H treno 
rosso — uno dei tanti trenl 
speciali istituiti per le consul-
tazioni elettorali, che hanno 
assunto questa denominazione 
dal colore delle bandiere che 
sventolano dai loro finestrini 
— ed alcuni suoi occupanti. 
alcuni compagni di Lecce. fan-
no da filo conduttore al di-
scorso politico che Ammann 
porta avanti in questo suo la
voro: la denuncia dello sfrut-
tamento cui sono soUoposti i 
lavoratori italiani in Svizzera 
e delle ingiustizie sociali e ci
vil! cui devono sottostare per 
avere un'occupazione ed un 
salario che il nastro paese non 
tierce ad assicurare loro. Po-
chb^iml diritti e molt! doveri, 
condizioni di vita frustrantt, 
sottili forme di sfruttamento: 
questo e quanto offre il capi-
talismo svizzero, per cert! a-
spetti piu avanzato, ma non 
certo piu umano di quello che 
alligna al dl qua delle Alpi. 

- H «dlscorso» dl Ammann 
e sostenuto da un linguaggio 
cinematografico estremamente 
rigoroso, costruito con efflca-
ce utilizzazione dl varie for
me espressive e con scelte 

funzionali sia in fase di rl-
presa, sia in quella di mon-
taggio. Nel film le interviste 
sono sapientemente alternate 
a moment! del viaggio del «tre-
no rosso», del lavoro nelle 
fabbriche e nei cantieri sviz-
zeri, degli incontri degli emi
grant! con l'arcalca realta dei 
loro paesi di origtne, a scene 
del Guglielmo Tell di Schiller. 
dell'opera di Rossini e di un 
riadattamento teatrale della 
leggenda curata dal dramma-
turgo spagnolo Alfoaso Sastre. 

Una spietata 
denuncia 

Settembre cileno — gia pre-
sentato con successo al Festi
val di Llpsia — e un reportage 
che i francesi Maillaux. Muel 
e Robichet hanno realizzato a 
Santiago subito dopo la ria-
pertura delle frontiere del Ci
le da parte dei general} gol-
pisti. Settembre cileno punta 
all'essenziale, senza pause o 
compiaclmentl, per mostrare 
in tutta la loro tragicita le 
attuali condizioni dl vita del 
popolo cileno ed in particola
re di quella larga parte di cit
tadini che non hanno rinun-
ciato alia lotta per abbattere 
il regime fasclsta. riconqul-
stare la liberta e ridar vita al
le istituzioni democratiche 
abbattute dal colpo di Stato. 
Settembre cileno e una spie
tata denuncia dei crimini com-
piuti dai militari e dalle orga
nizzazioni fasciste cilene co
me « Patria e liberta » contro 
i democratic! ed i militant! 
della sinistra, ma alio stesso 
tempo anche una prova della 
estrema debolezza delle forze 
reazionarie e dell'isolamento 
in cui si trovano: il popolo ci
leno conserva ancora intatta la 
fiducia nella propria forza e 
negli Ideal! espressl dall'espe-
rienza di « Unita Popolare». 
Afferma una ragazza intervi-
stata, che pur vive nel terro-
re dl essere arrestata: « La si
nistra In Cile non e morta e 
non morird.». La conferma al
le parole della giovane vie
ne dalle toccanti e commo-
venti sequenze dei funerali del 
poeta Pablo Neruda: le spo-
glie del grande combattente 
antifascista sono aocompagna-
te al cimitero da una immensa 
folia di democratici e di mili-
tanti socialist! e comunisti, 
che sfidano apertamente la 
repressione della polizia segre-
ta e dei militari. Altre testi
monianze della tragedia cilena 
si trovano nelle unmagini dei 
reclusi nello stadio di Santia
go. trasformato in campo di 
concentramento, delle mogli. 
delle madri e di parenti degli 
imprigionati che, in Iunghe 
code attendono airesterno del
lo stadio, e nelle interviste con 
due donne e due esponenti 
della Resistenza, che fornisco-
no particolari sconosciuti ed 
agghiaccianti della repressione 
fascista. e si fanno portavoce 
della volonta di lotta del po
polo cileno. 

Attica di Cinda Firestone e 
la minuziosa ricostruzione del
la rivolta awenuta nel carce-
re di Attica, nello stato di 
New York, dal 9 al 13 settem
bre 1971. Ai detenuti, nella 
gran parte negri, che chiede-
vano migliori condizioni di vi
ta all'interno del penitenziario 
ed un trattamento umano. il 
govematore Nelson Rockefel
ler rispose con l'intervento 
della polizia e dell'esercito, 
mentre un comitato di osser-
vatori stava discutendo con I 
detenuti le loro richieste. 

I poliziotti assassinarono 
premeditatamente, per ricon-
quistare il carcere, trentaquat-
tro detenuti e nove guardie 
carcerarie prese in ostaggio 
dai rivoltosi. In questa azione 
di rappresaglia furono usate 
pallottole dum dum. proibite 
dalla convenzione di Ginevra, 
e furono torturati divers! de
tenuti. II documentario mostra 
tutte le fasi della vicenda 
(peccato che per un acontrat-
tempo» organizzativo il docu
mentario sia stato mutilato 
durante la proiezione al pub
blico del Festival), alternate 
alle nprese delle sedute della 
commissione d'inchiesta. che 
ha concluso i suoi lavori nei 
primi mesi di quest'anno con 
un nulla di fatto. e ad inter
viste con ex detenuti che par-
teciparono alia rivolta, fami-
liari di reclusi e di agenti uc-
clsi, magistrati, funzionari e 
guardie carcerarie, 

Cario Degllnnocenti 

Sullo schermo 

un'altra commedia 

di Neil Simon 
NEW YORK, 10 

E* in fase di avanzata lavo-
razione a New York The pri
soner of second avenue («II 
prigioniero della seconda stra
da i>) un film per il quale la 
sceneggiatura e stata fatta da 
Neil Simon, che Ilia ricavata 
dalla sua omonima commedia, 
La pellicola. diretta e prodot-
ta da Melvin Frank, e inter-
pretata da Jack Lemmon, An
ne Bancroft e Gene Saks. 

Novita di teatro a Roma 

Fermi nel 
tempo «Gli 

indifferenti» 
L'adattamento del romanzo di Moravia, cu-
rato nel dopoguerra da Squarzina, e stato 
riproposto dalla «Compagnia del Malinteso» 

Lo sfacelo sociale e morale 
di una famiglla della bor-
ghesia nell'Italia dei priml 
anni del fasclsmo e, come si 
sa, 11 tema degli Indifferenti, 
11 romanzo glovanile dl Al
berto Moravia, apparso per la 
prima volta nel 1929. Un re
gista e autore di teatro. Lui-
gi Squarzina. ne fece nel 
1947, lnsleme con lo stesso 
Moravia, questo adattamen-
to per la scena, che ora cl 
6 riproposto a Roma dalla 
Compagnia del Malinteso. 

Ricordiamo in breve 1 per-
sonaggi e la vicenda: Maria-
grazia, vedova spiantata, vive 
con i due figli Carla e Mi-
chele in una villa, della quale 
sta per lmpadronirsi Leo Me-
rumeci, volgare affarlsta, che 
con Mariagrasia ha da tempo 
una relazione, ma non per 
questo si fa scrupolo dl fro-
dare e rovinare economica-
mente la donna. Per di piu, 
mentre Mariagrazia e sempre 
gelosa dell'ex amnnte di Leo, 
la matura Lisa. Leo seduce 
Carla. la quale gli cede per 
opportunismo. per passivita e. 
appunto, per indifferenza. La 
stes&a Indifferenza che vleta 
a Michele (cui Lisa, che lo 
concupisce. rivela la tresca) 
di vendlcare l'« onore » della 
sorella. Anzi. lo stesso Mi
chele deve ' ammettere di 
aver accarezzato l'idea dl of-
frire lui Carla a Leo. per sal-
varsi dalla miseria incomben* 
te. A ogni modo. Carla e Leo 
si sposeranno. senza amore. 
E tutti 1 nobili propositi dl 
nuova vita, sbandierati da Mi
chele. si manlfesteranno per 
quel che sono: vuote chiac-
chiere, sognl di un pigro. 

La riduzlone teatrale sesue 
abbastanza da vicino il testo 
moraviano. Si comprende 
dunque come i dialoghl siano, 
spesso, piu descrittivi che at-
tivi, e come il dramma de-
nunci una sostanziale statl-
cita, nella struttura ma al-
tresl nel significati. Vogliamo 
dire che questa immaglne di 
corruzione e di desolazione 
appare non tanto storlcamen-
te definita quanto «datata», 
e cl lllumina in scarsa mi-
sura cosl sull'epoca cui si 
rlferisce come sulle preoccu-
panti propaggini di essa nel 
presente. 

• C16 e anche, se non soprat
tutto, perche la regia di Mino 
Bellei, giustamente impostata 
all'lnizio su timbri e cadenze 
stilizzati, si da creare un cli-
ma quasi strindberghiano. da 

Sento sara 
una vecchia 

madre 

autoritaria 

inferno domestlco e con sfu-
mature vampiresche, scivola 
man mano nei modi e nel 
tonl di un naturalismo bor-
ghese alquanto ovvio, dimi
nuendo la carica critica e ac-
creecendo la componente pa-
tetica delle situaztoni. 

Dal quadro dello spettacolo 
esce perd bene la figura dl 
Michele, che Mario Bussollno 
ironizza con moderno dlstac-
co, sottolineando la vanita e 
anche ripocrisia Impliclte nel 
suoi gesti dl rivolta. E 11 ro-
busto mestiere di Gianna Piaz 
da buon risalto al personag-
gio di Mariagrazia, mentre 
Marcello Tusco come Leo ed 
Edda Valente come Lisa sono, 
neirinsieme, corretti e atten-
dibili. Antonia Brancatl e 
Carla, e, per esprimersl con 
franchezza, non ci eembra 
che abbia le dotl necessarie 
al compito, n6 quanto a voce, 
ne quanto a presenza scenica, 
^e quanto al restc 

La scena — tre pannelli 
identic!, dl gusto un po* fu-
nereo, a sfondo (e con fun-
zioni anche di quinta) dl tre 
ambienti sommariamente ac-
cennati — e di Toni Rossati, 
come i costumi. II successo, 
alia « prima» al Teatro Cen-
trale, e stato caldo. 

ag. sa. 

Senta Berger (nella foto). ade-
guatamenle invecchiala con il 
trucco, interpretera la parte 
di una madre autoritaria e 
aristocratica nel film c Di 
mamma ce n'e una sola », che 
sara diretto da Alfredo Gian-
netti. Nella parte del figlio, 
succubo e tlmido, recitera Li
no Capolicchio. Far a parte del 
ccast» anche Sonia Petrova 

Ritrntti 
di d®nne 
umillafe 
e offese 

L'Associazione teatrale «La 
Maddalena» emanazione di 
un centro che intende dibat-
tere polemicamente i tern! 
della condlzione femminile, 
presenta a Roma il suo primo 
spettacolo: Mara, Maria, Ma-
rianna... (altri nomi comple-
taoo 11 titolo); sette brevi pez-
zi. sette ritratt! di donne che, 
pur neirelaborazione lettera-
na, della quale sono autrici 
in varia misura Dacia Marai-
ni, Maricla Boggio e Edith 
Bruck, conservano il loro sa-
pore di testimonianze autenti-
che e dirette. 

Testimonianze d'uno stato 
di soggezione non solo e non 
tanto verso il «maschio» 
quanto e soprattutto verso la 
societa capitallstica. Queste 
italiane che si confessano ap-
partengeno al mondo conta-
dino. proletario o sottoprole-
tario. Lo sfruttamento, l"op-
pressione, l'ignoranza pesano 
su di loro in maniera parti
colare, e piu difficile e per es
se acquistare anche un bar-
lume di coscienza. 

n problema dell'aborto, e 
della «maternlta consapevo-
le», non e Tunlco ad essere 
trattato, ma emerge dairinsle-
me con speciale rilievo. 
L'orientamento della rappre-
sentazione, a questo riguardo, 
non pud dawero deflnirsi ol-
tranzista. L'aborto non e vi-
sto come (csoluzione di tutti 
i mali»; ma non si chiudono 
nemmeno gli occhi davanti 
alia realta. che parla di mi-
lioni di pratiche abortive ef-
fettuate ogni anno, nella clon-
desUnita, nella paura, nei mo
di piu arrischiati e pericolosi, 
fuor d'ogni garanzia sanita
ria. Sotto accusa sono la di-
seducazkme sessuale, U peso 
repressivo esercitato tuttoxa 
dalla Chiesa e dalla morale 
cat toli ca, ripocrisia sociale 
che continua a rendere ardua 
la vita alle ragazze madri, il 
ritardo culturale e civile che 
si manifesta anche tra i mi
ll tanti del mo vi men to ope-
raio, la carenza delle struttu
re assistenziali, rumiliazione 
costante della donna, come la-
voratrice, come moglie. come 
geru trice. 

Mara, Maria, Marianna^ 
c.xi ha comunque nulla, o 
quasi nulla, di predicaxorio: 
randatura e anzi svelta (il 
tutto dura poco piu di un'ora, 
senza intervallo), il tono spi-
gliato. talora ai limiti dello 
sketch, la drammaticita delle 
situazioni ha sempre un ri-
svolto sarcastico, o spesso 
fractcamente comico. del qua
le fanno le spese in primo 
luogo i personaggi maschili, 
presenti o soltanto evocati. La 
regia di Maricla Boggio, gli 
elementi scenici e i costumi 
di Deanna Frosini e Gianna 
Gelmetti, sfruttando accorta-
mente uno spazio modesto e 
anfrattuoso (la sede della 
« Maddalena » e a Campo Mar-
zio, in via della Stelletta 18). 
conUibuiscono a rilevare la 
agilita dei testi. la loro Im-
mediata funzione agitatoria e 
propagandistica (diamo a que
st! termini, e chiaro, un si-
gnificato positivo). Le inter
pret! sono resperta e duttile 
Saviana Scalfi, Lina Bemar-
di, che ha un notevole grinto-
so temperamento, la versatile 
Yuki Maxaini, che canta an
che, acoompagnandosl con la 
chitarra, Gli interpret! sono 
Gianni Eisner, Giuliano Ma-
netti e Alberto Pudia, docili e 
autocritici. II pubblico non 
manca, e applaude. 

ag. sa. 

La Pulzella di 
* * » 

Brecht negli 
anni della 
Resistenza 

Siamo sempre meno convin-
ti che Le visioni di Simone 
Machard (Die Gesichte der Si
mone Machard) — scrltto con 
la collaborazione di Lion 
Feuchtwanger fra il 1941 e il 
1943, musicato da Harms Ei-
sler, pubblicato e rappresenta-
to per la prima volta, dopo la 
morte dl Brecht, alio Stad-
tische Buhnen di Francoforte 
1'8 marzo 1957 — sia con / fu-
cili di Madre Carrar (1937) 
un'opera « minore » e artisti-
enmente fallita tra i capolavo-
ri del drammaturgo d'Augu-
sta. Ce da dire piuttosto (e 11 
discorso puo anche valere per 
Terrore e miseria del Terzo 
Reich che porta la data del 
1938) che in quegli anni • 
Brecht elaborava una teoria 
del « teatro politico » attraver
so un nuovo uso dello «stra-
niamento», per cui la funzio
ne « popolare » del teatro era 
affidata ad una forma che pri-
vilegiava il momento realisti-
co della rappresentazione 

Le visioni di Simone Ma
chard — dove la leggenda di 
Giovanna d'Arco (un tema 
persistente nella storia della 
drammaturgia, si pensi solo 
alia Santa Gioxmnna dl Shaw, 
alia stessa Santa Giovanna dei 
Macelli di Brecht e al Proces-
so di Giovanna d'Arco dl An
na Seghers) e « sognata » da 
una moderna pulzella nella 
cittadina francese di Saint-
Martin, nel giugno del 1940, 
mentre la Francia cede ai-
l'esercito nazista — e quindi 
un testo che potrebbe essere 
definito, grosso modo, di «tea
tro di guerriglia» con tutti i 
limiti e le funzioni positive 
che l'accezione comporta. I li
miti, o meglio le difficolta di 
una messa in scena di un te
sto come Le visioni sono, ap
punto, da ricondurre tutte al 
linguaggio, e alio stile che una 
rappresentazione del testo po
trebbe assume re. 

Tuttavia, non siamo d'accor-
do con chi crede che Le visio
ni siano un testo «naturali
stic© », anche perche. semmai, 
come ha armotato acutamente 
Walter Weideli, si avverte 
una critica sistematica del lin
guaggio, e non solo di quello 
«onirico» di Simone (di cui 
Brecht denuncia l'anacroni-
smo), ma anche di quello uffi-
ciale e retonco dei proprie-
tari della trattoria, i Soupeau, 
ricchi borghesi opportunisti 

Anche il « patriottismo » po
sitivo di Simone, che si oppo-
ne al collaborazionismo bieco 
dei padroni e alia debolezza 
complice delle autorita, e fine-
mente ironizzato e criticato, 
ma tale aestremismo infanti
le » e una malattia che, al con-
fronto deH'oscena e cinica avi-
dita di una borghesia mai sa-
zia di compromessi con il ne-
mico, appare a Brecht un 
esemplo luminoso di asanita 
morale »: e qui il nucleo ideo-
logico-poetico, amaro e disin-
cantato, di un dramma che si 
chiude sulla «pace» e sul-
l'« ordine» instaurati dalla 
borghesia mentre Simone e 
trascinata in manicomlo. 
L*« Angelo» avverte tuttavia 
Simone, nella sua ultima vi-
sione, di «... non aver paura. I 
Chi ti combatte, a lungo non 
dura, I La mano che ti ha 
colpita I cadra presto inaridi-
ta». 

Mohamed Morgan — allievo 
regista diplomando all'Accade-
mia d'arte drammatica — ha 
certamente compreso l'attua-
lita delle Visioni di Simone 
Machard (presenta te al Tea
tro dei Satiri con la collabo
razione della Compagnia del-
l'Atto), e lo si riconosce in 
quel contrappunto che 11 regi
sta realizza, attraverso le dia-
positive. tra la Resistenza di 
Simone e le guerre e i massa-
cri in Corea, Vietnam, Medio 
Oriente, Angola, Mozambico, 
Cambogia, Cile e Grecia. Pur-
troppo, alia comprensione ideo-
logica del testo non corrispon-
de la sua comprensione for
mate e linguistica, e la ambi-
guita estetica brechtiana. pro-
duttiva se la si risolve creati-
vamente, Morgan la riconduce 
ad una univocita naturalistica 
che spesso scade nel deterio-
re macchiettismo. Per offrire 
un'immagine critica della bor
ghesia, Morgan stempera la 
sua violenza neH'autoironia 
dei personaggi, i quali avreb-
bero dovuto mostrare questa 
autocontestazione attraverso 
l'accentuazione scopertamente 
grottesca dei loro a gesti» an
che « verbal!». Di contro, lo 
« infantilismo» di Simone ap
pare assai pallido, e pnve di 
sangue si rivelano le sue a mo-
nellate ». 

II fatto e che al realismo 
del testo brechtiano non oc-
corre affatto quel tipo di con-
notazione «ironica » per veni
re alia luce e per imporsi: i 
personaggi borghesi potranno 
essere tali solo a patto che di-
cano crudamente e con sem-
plicita le loro battute, proprio 
senza straniare un dialogo che 
gia mostra i segni di un'Lnfe-
zione insanabile. 

Ma perche mai Morgan ha 
caricato di autoironia i bor
ghesi che popolano la locanda 
dei Soupeau. quando crede in 
un «naturalismo» testuale 
delle Visioni, che sottolinee-
rebbe Ia «disumanita » della 
stessa borghesia? Di questa 
contraddizione soffre un po* 
tutta la stesura scenica dei 
personaggi. interpretati da Re-
nato Campese (Henri). HiWe 
Maria Renzi (Marie Soupeau), 
Anna Leonard! (Simone, piu 
vicina a Anna Frank che alia 
nuova Pulzella), Enrico Salva-
tore (il sindaco), Alberto Sor-
rentino (un equilibrate Pere 
Gustavo. Franco Patano 
(T Angelo), Gianna Anselmi 
(la signora Machard), Romolo 
Barbona (Maurice), Franco 
Delgado (Robert), Remo Fogli-
no (Honore F6tain). Gianni 
Conversano e Teresa De Sio. 

r. a. 

Si e aperto llncontro 

Ad Algeri 
cineasti del 
terzo mondo 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI, 10 

Sono cominclati stamane 1 
lavori del primo incontro de
gli uomini dl cinema del terzo 
mondo. Vi parteclpano una 
quarantina di registi e produt-
tori provenienti da paesi del-
l'America Latina, deirAfrica, 
deH'Asia e una ventina di ci
neasti algerini. 

«Finora Incontri dl questo 
genere — ha affermato La-
ghouatl, il direttore deH'Uffi-
cio nazionale del commercio e 
dell'industria del cinema alge-
rino (ONCIC), uno degli enti 
organizzatorl — si sono svolti 
in paesi che sono al di fuori 

dei nostri continents E' tempo 
di affrontare i nostri proble
mi senza passare attraverso 
gli intermediari. Cio vale an
che per i problemi della pro
duzione e della distribuzione ». 
Si tratta soprattutto, come e 
stato sottolineato in vari ln-
terventl, dl spezzare la situa-
zione dl dlpendenza che anche 
in questo campo e stata impo-
sta dai monopoli capitalistic! 
dell'industria cinematografica 
a spese dei cinema nazionali 
del terzo mondo e di valoriz-
zarne la funzione di leva im-
portante nell'opera di libera-
zione economica, sociale e cul

turale. Una duplice esigenza 
quindi, quella di denunciare il 
monopollo delle grand! com-
pagnie che invadono gli scher-
mi del terzo mondo con pelli
cole dl basso valore culturale, 
spesso strumenti dl corruzio
ne e di neocolonialismo. e 
quella di creare nuove strut
ture che consentano un mag-
giore scamblo tra le cinema-
tografie nazionali dei paesi in 
via di sviluppo e dl incorag-
giarne gli elementi innovatori. 

Tre commlssioni sono state 
costituite sul temi pnncipall 
dell'incontro. I*i prima tratte-
ra il ruolo del cinema nella 
lotta contro il sottosviluppo, il 
coloniallsmo e rimperialismo 
e i compiti di un cinema po
polare nei paesi del terzo 
mondo; la seconda affrontera 
i problemi delle produzioni 
nazionali e delle co-produzio-
ni; la terza, quell! relativi alia 
distribuzione e alia circola-
zione dei film. 

Dell'Ufficio dl presidenza 
che e stato eletto stamane dai 
partecipanti. fanno parte il re
gista algerino Lamin Merbach, 
il cubano Santiago Alvarez. 11 
senegalese Sembene Ousmane, 
l'argentino Jorge Giannoni e 
il siriano Hamid Merai. 

g. m. 

Rsai y?7 

oggi vedremo 
IL MERCENARIO (1°, ore 20,45) 

L'episodio di questa sera della serie dedicata al detective 
Paul Temple e imperniato sulla lotta per impadronirsi di al
cune rocce preziose portate alia luce neH'immaginario stato 
africano del Batu. Personaggio chiave della vicenda e un ex 
mercenario con velleita letterarie e documentaristiche. 

ROBIN HOOD (2°, ore 19) 
Per il ciclo «America degli anni Venti: Douglas Fairbanks 

sr.» va in onda questo film — uno dei primi dedicati alia 
figura dell'eroe creato dalla fantasia di Walter Scott — di
retto da Allan Dwan; accanto al famoso attore un altro « vec-
chio leone» allora alle prime armi, Wallace Beery. 

LA RIFORMA DELLA RAI 
(1°, ore 21,35) 

Dopo la tribuna della fine della settimana scorsa, nel corso 
della quale alcuni esponenti sindacali hanno esposto la loro 
posizione sulla riforma della RAI-TV, questa sera saranno 
mandate in onda interviste sullo stesso argomento con espo
nenti del maggiori partitl politic!. 

SULLA ROTTA DI MAGELLANO 
(2°, ore 21) 

Questa sera i telespettatori vedranno il grande navigatore 
portoghese e i suoi compagni alia vigilia della traversata del-
l'Atlantico. La puntata — realizzata, come le altre. da Giorgio 
Moser — ha i suoi momenti centrali nella dettatura del te-
5tamento di Magellano nella chiesa di Sanlucar di Barrame-
da e nella partenza per le Canarie. 

STORIE INVENTATE (2°, ore 21,55) 
11 telefilm cecoslovacco diretto da Jozef Zachar e interpre-

tato — tra gli altri — da Lubusa Trutzova. Ivan Paluch, Eva 
Polakova e Maria Markovicova, narra una storia. sospesa tra 
immagine e realta, che ha per protagonista un ufficiale in 
llcenza per una grave ferita alia testa, il quale partecipa ad 
una singolare cena dl mezzanotte in un misterioso casbello 
sui Carpazi. 

programmi 
TV nazionale 

W 0 Trasmissioni scola-
stiche 

12^0 Sapere 
13,00 Oggi disegnl anima-

tl 
13,30 Telegiornale 
14,10 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 Telegiornale 
17.15 Pan Tau 
17.45 La TV dei ragazzi 
18,45 Sapere 

Terza puntata di 
«Le Mille Miglia*. 

19.15 La Fede oggi 
20,00 Telegiornale 
20^45 Paul Temple 

« U mercenario » 

21,35 Tribuna Politica 
22,30 Telegiornale 

TV secondo 
17,30 

18.45 
19,00 

20,00 
20.30 
21.00 

21,55 

Notizie TG 
Nuovi Alfabetl 
Trasmissioni specia
li per i sordi. 
Telegiornale Sport 
Robin Hood 
Film. 
Ore 20 
Telegiornale 
Sulla rotta di Ma
gellano 
Seconda puntata 
Storie inventate 
a La cena di mezza
notte* 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore: 7, 
8. 12, 13, 14. 15, 17. 19. 
21 e 22.40; 6.05: Mattulino 
minicaie; 6,50: Almanicco; 
7.45: lerl al ParUmento; 8,30: 
Canzonii 9: I I srillo cantante; 
9.15: Vol ed lo; 10: Speciale 
GR; 11,20: Ricerca automatica; 
11,30; Quarto programma; 
12,44: Sette note sette; 13,20: 
I I diccontinuo; 14,10: Una 
commedia in 30 minuti, « Mese 
Mariano », di S. Di Giacomo; 
14,40: CaiuonlMima '73; 
15,10: Per vol fliovani: 16: 
I I firasole; 17,05: Pomeridia-
na; 17,40: « I tre mo*enet-
tierl 9, di A. Dumas; 17.55: 
Momento mnsicale; 18.45: 
Italia che lavora; 19.20; Lona-
Playing; 19,50: Galleria del 
melodramma; 21,15: Canzoni; 
21.35: Tribuna politica. 

Radio 2° 
GIORNALE 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; 6: 
I I mattinlere; 7,40: Buonsior-
no; 8,14: Erre com* rhjrthmand-
blues; 8,40: Come • perche; 
8,55: Suonl • colori; 9,10: 

Prima di spendere; 9,35: Ri-
balla; 9,50: « I tre moschet-
tieri >. di A. Dumas; 10,05: 
Canzoni per tutti; 10.35: Dal
la Tosrra parte; 12.10: Resio-
nali; 12.40: Alto sradimento; 
13,35: Le belle caozem d'amo-
re; 13,50: Come e perche; 
14: So di gin; 14,30: Regio
nal!; 15: Punto interrosatnro; 
15,40: Cararai; 17,30: Specia
le GR; 17,50: Chiamate Roma 
3131 : 19.55: Masia dell'or-
chestra; 20.10: Supersonic; 
21.25: Pop-oil; 22,25: I pro
grammi di domanl. 

Radio 3° 
ORE 7,05: Trasmissioni spe
ciali; 8,05: Filomusica; 9,30: 
Concert! di Tartini; 10: Con
certo; 1 1 : Radioscuola; 11,40: 
Capolavori del '700; 12,20: 
Musiche italiane d'oggi; 13: 
La musica nel tempo; 14,30: 
« L'Ajo nell'imbarazzo >. musi
ca di G. Donizetti; 15,30: I I 
disco in vetrina; 16.15: Musica 
e poesia; 17,20: Fosli d'album; 
17,35: lazz 0 » i ; I S : La star-
fetta; 18.20: Musica leggera; 
18,45: Chi lavora la terra; 
19,15: Concerto seralf; 20,15: 
L'arte del dirigere; 2 1 : Gior-
nale del Terzo; 21,30: Kam-
mermusik 1973; 22,20: Novita 
librarie; 22,40: Libri ricevuti. 
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