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Gontro la crisi che si aggrava 

Proposte 
dell'ARCI per 

una nuova 
politica 

culturale 
Le gravi conseguenze delle 

misure restrlttlve adottate dal 
governo nei confront! dello 
spettacolo teatrale e cinema-
tografico sono state al centro 
del dibattito indetto dall'AR-
CI-UISP, lunedl sera, al Tea-
tro Boll! di Roma. Nella sua 
ampla relazlone Carlo Paglla-
rint ha sottollneato «come 
tutto un meccanlsmo dl Inte-
ressi e dl abitudini, consollda-
tosl In decennl. sla stato in-

terrotto vlolentemente non con 
azionl dl convlnclmento o con 
provvedimenti rlformatorl. ma 
per decreto. E c!6 dopo che 
per tantl annl Plntervento 
pubblico non si era posto nes-
sun problema dl Indlrlzzo e dl 
qualificazione della spesa nel 
settorl della cultura e dello 
spettacolo, ma si era llmltato 
ad interventi occaslonall. pri-
vi di respiro e dl prospettl-
va ». 

«E' avvenuto cosl — ha 
prosegulto Pagliarinl — che. 
mentre non si e messo in at-
to un nuovo processo di ere-
scita e dl sviluppo. si sono po-
6ti settorl pubblicl e privati 
in preda ad una crisi. prima 
latente ora di proporzloni as-
sai gravl. che mlnaccia di dl-
venire irreparabile ». 

Dopo aver detto che l'ARCI-
UISP, insieme con le altre 
associazioni democratiche. ap-
poggera le proposte dei sin-
dacati sla per quanto riguar-
da 1'occupazione sla la so-
prawivenza dl importantl at-
tivita culturall ed economl-
che. 11 relatore ha fatto nota-
re come anche il movimento 
associativo, ricco dl case del 
popolo, dl circoli e di coope
rative che svolgono attlvita 
culturali e ricreative. risenta 
del provvedimentl governativi. 

« Noi siamo soprattutto con-
vlnti — ha continuato Paglla-
rini — che Tobiettivo che ci 
sta davanti non pud essere 
quello di ritornare al 30 no-
vembre, alia data cioe che 
precede Tentrata in vlgore del 
decreto governativo. La crisi 
attuale. inTatti. mette in evl-
denza difficolta piu generah, 
che bisogna affrontare alle 
radici». 

Pagliarinl ha poi esaminato 
1 vari problemi del cinema e 
del teatro, quest'ultimo il piu 
minacciato dal provvedimenti 
governativi, e ha indlcato i 
responsabili della -situazlone 
creatasi, non solo nei gover-
ni che si sono succeduti aHa 
direzlone del paese, ma anche 
nella politica seguita dalla di-
stribuzlone e dall'esercizlo ci-
nematografico, politica che ha 
messo in crisi migliaia di sa 
le cinematografiche 

E proprio per questo — ha 
aggiunto il segretario del-
l'ARCI-UISP — una nuova or-
ganizzazione della vita civile, 
che non puntl tutto sul week
end e sull'automobile, deve 
ripensare e rifondare la strut-
tura della vita collettiva nei 
centri urbani. nei quartieri, 
nel paesl. I problemi dello 
spettacolo e della cultura van-
no. cioe, impostati in termini 
dl massa, con un impegno e 
un respiro politico assaiampi. 

Venendo alle conclusioni. 
Pagliarini ha rilevato come 
una lotta vigorosa e conse-
guente sia necessaria per as-
sicurare agli istituti pubblici 
e ai privati una possibllita dl 
vita, ma come occorra stabi-
lire delle priorita. del princi-
pi ispiratori per uscire dalla 
crisi e utilizzare nel modo mi-
pliore 1 mezzi a disposizjone. 
L'ARCI-UISP propone, quin 
di. che ognl Regione. organo 
nuovo e dinamico dello Stato 
italiano, convochi conferenze e 
incontri per stabilire un in-
tervento pubblico programma-
to nei settori culturali e dello 
spettacolo. intervento che pri-
vllegi il momento oociale e 
l'articolazione di una politica 
culturale per tutti i cittadini. 

L'ARCI-UISP inoltre pro
pone: che il governo. aura-
verso i minister] dello spetta
colo e della Programmaz'.one. 
non ostacoh. ma favorisca una 
aztone di promozione cult-ira-
le da parte delle Region! e 
degli enti locali, rimuovendo 
i divieti che vi si fra^pon• 
gono: che nel 1974 si passi 
alia discussione e all'approva-
zione di una serie concat ?na-
la di leggi di riforma di '.iiiti 
i settori dello spettacolo. dal 
la RAI-TV al cinema, dalla 
muslca, al teatro; propone. 
Inline, di impegnare la lotta 
per ottenere subito una mo-
dificazione degli oran che era 
strozzano lo spettacolo e non 
asslcurano nessuna cconomia 
reale, per continuare poi. la 
battaelia su tutto l'arco piu 
generale dei problemi da ri-
solvere a vantaggio dello spet
tacolo e della cultura 

Nel corso del dibattito han-
no creso la narola Giovanni 
Avnone. per la SAI (Societa 
attori italiani): Nanni Loy 
(« dietro il provvedimento non 
e'e un disegno di rl forma, ma 
di repressione. e I'intento 
"bigotto" di far si che gli 
Italiani vedano solo la televl-

sione»): Massimo Andrioli del-
l'ANAC (anecesslta di dibat-
tere il provvedimento con i 
lavoratori. cioe con gll spetta-
tori»); Glan Maria Volonte 
(1 provvedimenti governativi 
sono in netto contrasto con 11 
decentramento culturale au-
spicato e voluto dalle orsraniz-
zazlom democratiche): Gian
ni Toti; Mizzucco. Lorenzini. 
Renzo Rosso. 

II compagno Giannantom. 
der>ut.at.o a1 Pnrlamonto na 
messo infine I'acrento sul pro
blema della TV. «un polo 
esorbitante in questo panora-
fju », e ha auspicate da par
te delle assoclazloni democra
tiche, un passo nel confronti 
del partiti, dai quail occorre 
avere precise prese dl posl-

Tutto lo spettacolo 
in sciopero martedi 
La Federate sindacale unilaria denuncia come Tentrata in vigore dei provvedi
menti reslrittivi abbia appesantito la situazione gia precaria del settore • Inlensifi* 
care la lotta per la riforma della RAI e dell'informazione, per nuove leggi per il 
cinema, per un rinnovamento e un decentramento delle strutture teatrali e musicali 

Uno sciopero generale dl 
ventiquattro ore dl tuttl 1 
lavoratori dello spettacolo e 
stato proclamato dalla Fede-
razione unltarla (PILSCGIL, 
FULS-CISL e UIL-Spettacolo) 
per martedi 18 novembre. Alia 
manifestazione di lotta, che 
sara preceduta da una serie 
di assemblee e di riunioni nel-
le azlende e fuorl, sono lnte-
ressati tuttl i lavoratori della 
RAI-TV e consociate. del ci
nema. del teatro. delle attl
vita musicali, del locali e del
le attlvlta dl intrattenimento 
e di svago. 

La Federazione del lavora
tori dello spettacolo ne da 
notlzla con un comunicato del 
Comitato direttlvo. con il qua
le si sottollnea come «gli 
elementi dl crisi gia in prece-
denza denunclatl permangano 
e si presentlno oggi, a distan-
za di alcuni giorru dall'entrata 
in vigore dei provvedimenti 
governativi in materia dl re-
strlzione dei consumi energe
tic!, partlcolarmente gravi e 
tali da far temere per la stes-
sa soprawlvenza di alcuni set
torl »; per cui, alia decisione 
si e pervenuti dopo un'ampia 
e approfondita discussione, 
dalla . quale sono emerse le 
gravi difficolta che le note 
misure governative hanno pro-
vocato — minacciando ancora 
drastic! ridimensionamentl — 
alle gia fragili strutture del 
teatro, del cinema e delle al
tre attlvlta, con dure riper-
cussloni sull'occupazione e sui 
livelll retributlvi degli artlstl, 
dei tecnici e delle maestranze. 
Tall provvedimenti, basati sul-
l'attribuzione dell'etichetta dl 
«voluttuarie» alle attlvlta 
dello spettacolo, tendono a li-
mitare la spesa e a soffocare, 
di fatto, la crescente doman-
da culturale del cittadini e 
delle masse popolari. 

II Comitato direttivo rileva 
poi che il Paese attendeva ben 
altra risposta a una crisi che 
ha radici ben profonde, in 
quanto aderiva. In realta. da 
uno scontro di lnteressi capi
talistic! a livello Internazio-
nale e dalle carenze dl un 
modello di sviluppo fondato 
sui consumi individual! a sca-
pito d! quelli collettivi». 

La Federazione rlcorda Inol
tre che le misure restrittive 
non soltanto non apportano 
alcun contribute alia campa-
gna di riduzione del consumi 
energetici (come largamente 
dimostrato dall'esperienza fat-
ta in questo periodo). ma 
hanno di fatto gia bloccato la 
fase di faticosa espansione 

« Jesus Christus 

superstar» 
proibito in Grecia 

ATENE. 11. 
II governo greco ha proibi

to la proiezione del film Je
sus Christus superstar, In pro-
gramma da oggi sugli scher-
mi di Atene. Le autorita han
no inoltre vietato la diffusio-
ne nei locali pubblicl del film 
greco Musiche e canti popo
lari con motivi compost! da 
Theodorakis. 

La proibizione del musical 
Jesus Christus superstar e 
stato il risultato di una pro-
testa del Santo Sinodo della 
Chiesa ortodossa. II film Mu
siche e canti popolari del re-
gista greco Basil Maros. era 
gia stato presentato in alcu-
ne sale del paese ed era sta
to scelto dal precedente regi
me d! Papadopoulos a rap-
presentare la Grecia a! Fe
stival intemazionale televisi-
vo di Montecaxlo. 

Audrey Hepburn 
non interpreted il 
f i lm della Rusconi 

Audrey Hepburn ha rifiuta-
to il ruolo che il regista Lu-
chino Visccnti le aveva affida-
to nel film Gruppo di fami-
glia in un interna che realiz-
zera con la « Rusconi Film ». 

La Hepburn, che avrebbe 
dovuto Interpretare il ruolo 
di Bianca. una madre oorrot-
ta. ncn ha a;cettato Tolferta 
di Visconti perche — questa 
e stata la giustificazione uffi 
ciale — non e nelle sue in-
tenz'oni legare il proprio no-
me ad un ruolo torbido e im 
morale come quello che le 
era stato affidato. 

delle attlvlta tradlzlonali ma-
nifestatasi negll ultimi due 
annl, con 11 rischlo dl para-
lizzarne la parte piu vltale e 
qualiflcata. «S1 verlfica, di 
converso. l'espansione di una 
programmazione televisiva che, 
favorlta dalle reslstenze op-
poste ad una effettlva rifor
ma democratlca della RAI e 
con l'uso indiscriminato ed 
lllimltato del fondl dl magaz-
zlno, ha gia registrato fort! 
deficit sul piano flnanziario. 
politico e culturale, e ha de
terminate la piii awllente de-
qualificazione del lavoratori 
che operano nell'ente ». 

«II Comitato direttivo — 
c mtlnua 11 comunicato — con-
sapevole del perlcoll che in-
combono sull'intero settore, 
mentre resplnge I • provvedi
menti, chlama i lavoratori a 
batters! per riproporre e so-
stenere nella sua lnterezza la 
piattaforma portata avantl 
con la vertenza gia aperta con 
11 governo, per una riforma 

democratlca della RAI e del
l'informazione, per una nuo
va ed organlca leglslazione cl-
nematografica. per un rinno
vamento. potenziamento e de
centramento delle strutture 
teatrali e musicali, secondo 
le ltnee gia amplamente rap-
presentate dai precedenti do
cument! della Federazione». 

La Federazione del lavora
tori dello spettacolo — con
clude 11 comunicato — si bat-
te pertanto perche slano 1m-
medlatamente annullati 1 
provvedimenti e perche alia 
revoca di essl segua. da parte 
del governo, «un Impegno 
concreto dl affrontare 1 pro
blem! dell'lntero settore, per 
garantlre alle declne dl ml-
gllaia dl lavoratori, di arti
st! ed operator! culturali la 
sicurezza del posto di lavoro 
ed assicurare lo sviluppo de-
mocratico e artlcolato di tutte 
le manifestazloni culturall di 
spettacolo e del tempo llbero 
del Paese ». 

Sulla gestione del 
Festival divisa 

la DC sanremese 
Intanto, per6, il sindaco e alcuni assessori 
della Giunta di centro-destra si incontrano 
con Ravera, Salvetti, Gigante e Radaelli 

Dal nostro corrispondente 
SANREMO. 11 

Ravera, Salvetti e Gigante 
si sono incontrati a Sanremo 
col sindaco dc, Piero Parise, 
e sono stati inoltre ascoltati 
da una delegazione ristretta 
d! consiglieri della maggioran-
za di centro-destra: la dc Lan-
teri, uno del PLI ed uno del 
PRL 

La DC sanremese In base 
ad una dellberazione del suo 
direttivo si e dichiarata per 
il ritorno alia gestione pri-
vata. ma non tutti sono pero 
d'accordo e vi e chi sostiene 
la necessita del mantenimento 
della gestione diretta da parte 
del Comune come e awenuto 
per le ultime due edizioni. 

Per la gestione diretta si 
sono espressi il gruppo consi-
liare comunista. le organizza-
zion! sindacali del settore del
lo spettacolo che in un comu
nicato hanno ricordato gli im-
pegni 50ttoscritti il 30 gennaio 
scorso daH'Amministrazione 
comunale ed hanno chiesto di 
incontrarsi con il sindaco di 
Sanremo. 

E* fuori dubbio che le diffi
colta per questa AmminLstra-
zione — con in giunta due as
sessori democristiani privati 
della delega. con un vice sin
daco del PSDI sconfessato dal 
suo partito (e uscito dalla 
maggioranza passando all'op-
posizione), con lotte accese al-
1'interno della stessa DC — si 
riflettano negativamente an
che sull'organizzazione della 
manifestazione ' canora. cosl 
come del resto paralizzano la 
soluzione degli altri problemi, 
alcuni veramente gravi. della 

i citta. 
Nel quadro di queste vicen-

de • e. quindi delle iniziative 
contrastanti si inserisce la 
convocazione dj Ravera. Sal
vetti e Gigante che. dal canto 
loro. si sono trincerati in un 
riserbo piuttosto stretto circa 
i possibili rlsvolti organizzati-
vi del prossimo Festival di 
Sanremo. Soltanto Salvetti ha 
vagamente accennato a novi-
ta grosse, senza approfondire 
meglio le cose. 

II solo dato di fatto di un 
qualche interesse resta, - per-
ci6. 1& convocazione separata 
di Ravera e Radaelli (che do-
vrebbe essere ascoltato nella 
giornata di oggi). 

«Una serata 
Liberty» alia 
Filarmonfca 

In corso gli Incontri 

Gimcarlo Lora 

La cantante Cathy Berberian 
sara, con il costume che in-
dossa nella foto, la protago-
nista, accanto al pianista Bru
no Canino, di « Una serata Li
berty », un originate recital 

| in programma questa sera alle 
ore 21 al Teatro Olimpico, 

, per I' Accademia fllarmonica 

Delude a Sorrento 
il cinema della 

Germania f ederale 
La rassegna in un clima di disinteresse - « L'im-
provvisa ricchezza della povera gente »di Schloen-
dorff h il solo film di rilievo finora presentato 

Nostro servizio 
' ) " SORRENTO. 11. 

II frerfdo e l'umldo. carat-
teristici dell'lnverno sorrentl-
no, hanno automaticamente 
annullato l'aspetto folcloristi-
co e festalolo tradizlonale de
gli Incontri. La cltta appare 
rlservata e Intima, nel suo 
aspetto di nobile e antico 
borgo marino. II caos del-
Testate, che travolge e Invol-
garlsce tutto. 6 fortunatamen-
te lontano e 1 pochl — a giu-
dicare dalla loro frequenza 
alle prolezioni riservate alia 
stampa — giornallstl presen-
ti si sperdono nelle vie de-
serte e nel caffe. nel quail I 
glovanottl locali giocano sen
za complessl al biliardino ac-
canltlsslme partite. Anche le 
dive straniere non si vedono 
in giro. Alia serata Inaugu
rate. al Cinema Armlda. pare 
non si fosse veriflcata la res-
sa degli altri annl. non so
lo perche il blglietto di in-
gresso costava tremila • lire, 
(e'e stato, per questo, un cor-
teo dl protesta degli student!) 
ma anche, crediamo, perche 
il rlchiamo di Giulletta Ma-
sina. specie dopo la recente 
esperlenza televisiva, non ha 
funzionato, giustamente. 

L'attesa per la cinemato-
grafla tedesca occidentale era 
abbastanza viva, anche per
che, In realta, di essa si sa 
ben poco, Dobbiamo dire, al-
meno a gludlcare dai prim! 
quattro film che abbiamo vi-
sto finora, che essa ci ha de-
luso e ci ha anche sorpre-
so, perche da un paese for-
temente industrlalizzato. pa-
tria del « miracolo » neocapi-
talistico. specchio dell'Occi-
dente « democratico », moder-
no. spregiudicato. ci si atten-
devano film dl contenuto at
tuale, problematic!, apertl ai 
dibattiti social! e politic! dei 
nostri glorni. alle auestloni 
vitall, insomma, di un paese 
che ha subito • le traumati-
che esperienze del nazismo. 
del dopoguerra. dell'occupa-
zlone, della guerra fredda e 
poi deU'Ostvolitlk. 

I cineasti tedeschl di oggi 
— quelli della Germania fe
derate, s'intende — invece, pa
re preferiscano 1 i teml^ lega-
tl a storie arcalche, corltadi-
ne; tern! che solo in via mol-
to indiretta si collegano al 
dibattito socic-politico attua
le. 

II film che ha inaugurato 
ufficialmente gli Incontri e 
II /also peso, di Bernhard 
Wickl, il regista che viene 
considerato ll piu Importan-
te del nuovo cinema tedesco 
occidentale. Si tratta di un 
lungo e meticoloso film in 
cui si racconta una storia 
ambientata in un villaggio 
di confine tedesco. alia vigi-
lia del crollo deil'impero au-
stro • ungarico. Protagonista 
della vicenda e, appunto, un 
ispettore dei pesi. un one-
sto e integerrimo personag-
gio, ex ufficiale, che mal si 
adatta a un lavoro che lo ha 
al Ion tana to dal suo antico 
ambiente. Tuttavia, egli appli-
ca con severita le leggi e i 
regolaraenti, cid che lo ren-
de odioso alia povera gente 
del villaggio, che vive d'espe-
dienti e s'arrangia come puo, 
soprattutto rubando sul peso. 
Preso di mlra dai contadini, 
il povero ispettore e bom-
bardato da lettere anonime, 
che gli rivelano la tresca che 
sua moglie ha inteasuto con 
il suo scrivano. Lasciata la 
famiglia, Eibenschutz — tale 
e il nome dell'ispettore — si 
abbandona agli stravizi, di-
ventando schiavo di una bel-
la tzigana. Qui il film rlper-
corre quasi letteralmente la 
storia deWAngelo azzurro 

Questo film, nel quale, ad 
un certo punto, nel corso del 
suo lunghissimo svolgimento. 
ci si lmbatte anche nel role-
ra — Il che. per gli spettato-
ri napoletani. non e stato cer
to un rlcordo piacevole — e 
come un sacco, nel quale il re
gista ha messo tutto cid che 
gll e capitato sotto mano. 

L'altro f i l m . Mathia* 
Kneissl. narra la storia di 
un bandit© contadino. ghi-
gliottinato una sessantina di 
anni fa, in Baviera, per aver 
tentato di organizzare una ri-
volta dei lavoratori oppres-
sL U regista, Hauff. ha tenta
to una biografia obbiettiva, 
tracciando II ritratto del hri-
gante senza alcun compiaci-
mento romanzesco ed evitan-
do ognl accento eroico. 

Alt.ro film d'ambiente con
tadino e L'improwtsa ricchez
za della povera gente, di Vol-
ker Schloendorff. Si tratta. 
in questo caso. di un'operm 
di notevole livello artistico. 
iSDirata a fatti realmente ar:-
caduti nei primi anni del se-
colo scorso. quando i conta

dini, affamati e oppress!, non 
avevano altra scelta che emi-
gmre, andare In America, che 
apparlva a! loro occhi un 
porto slcuro, la patria della 
llberta e della feliclta, oppu-
re crepare dl fame Un grup
po di contadini, invece dl 
emigrare, • pensa dl commet-
tere una rapina, assaltando 
la corrlera che trasporta ll 
danaro delle Imposte del 
granducato dell'Assia. Scoper-
tl — perche I poverl non pos-
sono e non sanno occultare 
la ricchezza — vengono con-
dannati a morte e decapitatl. 
Notevole, In questo film, e 
ll rlsvolto fantastlco e meta-
forico della vicenda: quella 
cornera che gll uomini ap 
postati nel bosco, per ben 
aggredlre e che scompare e 
rlapparo nella nebbia. e co
me rimmagine di una felicl
ta sognata. che continuamen-
te svanlsce. II pri mo tempo, 
impostato soprattutto su que
sto episodlo, 6 davvero assai 
suggestlvo: pleno com'e di au-
tentlcl valorl cmematografi-
cl, per ll rltmo narratlvo rl
corda Dreyer, al quale s! av-
vicina anche per il rigore del
le immaginl e Tessenziallta 
del movimento. 

L'ultlmo film presentato e 
II viaggio a Vienna, dl Ed
gar Reitz. una pelllcola che 
oscllla tra ll vaudeville e la 
commedla di consumo. Due 
donne, nel corso della guerra. 
hanno la fortuna dl trovare 
un tesoro. Pensano allora. 
mentre i loro maritl stanno 
al fronte, dl andare a Vien
na per mettere a frutto ll 
danaro col mercato nero. Do 
po varie peripezie a caratte-
re rosanero. le due donne 
tornano a casa avendo per-
duto ognl illuslone di ric
chezza. I carri armati nis
ei segnano con la loro pre-
senza la fine dell'avventura. 
E* un film senza capo ne 
coda: non e anti-nazista. non 
e nazista; non e un docu 
mentario. non e un film dl 
pura evaslone: e sempllce-
mente un esempio di come 
si pu6 condurre il can per 
l'aia, tra la noia 

Paolo Ricci 

Rassegna 
del teatro 

pelacco 
a Varsavia 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 11 

Si aprono domani a Varsa
via gli otto giorni degli a in
contri teatrali», una manife
stazione che si ripete puntual-
mente intorno a quest'epoca 
da nove anni a questa parte, 
per iniziativa del Dipartimen-
to Arte e Cultura della citta. 

DIeci spettacoli realizzatl da 
nove divers! complessi teatra
li provenienti da nove citta 
polacche (la sola Danzica e 
presente con due titoli) con-
sentono agli operatori cultu
ral! di tutto il paese di con-
frontare direttamente espe
rienze e risultati di una stagio-
ne, e alio spettatore di avere 
un quadro complessivo delPat-
l'attivita teatrale polacca. La 
ricchezza numerica delle pro
poste ha costretto quest'anno 
gli organizzatori degli «In
contri » a studiare una formu
la di selezione che evidenzia, 
se non tutto il meglio. almeno 
le tenderize dominant! che 
hanno caratterizzato la piu re
cente produzione teatrale. , 

n programma prevede cosl 
due stagioni: una dedicata al
le riedizioni dei classlci stra-
nieri di maggiore impegno, e 
una comprendente recital di 
test! polacchi contemporanei. 
previsti per la scena o adattat! 
ad essa, secondo una ricerca 
formal attualmente molto in 
voga qui fra gli uomini di tea
tro. I classic! stranierl in car-
telkme saranno Moliere (Tar-
tufo), Pranz Kafka (II proces
so). Sofocle (Antigone), Leo
nid Leonov (I frutteti di Po-
loioczan), Euriplde • (Elena). 
Nella sezlcne polacca contem-
poranea flgureranno Tadeusz 
Nowak, Julian Przybos. Ma-
rianna Bocian. Edward Redlin-
ski, Tadeusz Peiper. 

p. b. 

II gruppo argentino 

« Once al Sur» a Roma 

Un teatro 
politico che 
si esprime 

per immagini 
Nell'arco dl tempo dl ventl 

giorni si sono eslblte a Roma 
ben tre compagnle teatrali del-
l'America latlna, con un tota-
le dl quattro spettacoli: il 
Gruppo Laboratorlo argentino 
della «Comuna Baires» con 
Water Closet e Washington 
Washington, la compagnia 
brasillana «Teatro Unlao e 
Olho» con Rei Momo, e 11 
gruppo argentino «Once al 
Sur» che in quest! giorni ha 
rappresentato al Teatro De 
Tollis un collage di test! di 
due autorl argentlnl contem
poranei, Renzo Casali e Albert 
Adellach, dal titolo Buenos 
Aires oggi. E non e nemmeno 
un caso che I quattro spetta
coli sperimentali slano stati 
ospltatl in spazl autonoml, 
« llberi » da condizlonamenti 
ideologic! e strutturall. Come 
non e un caso che essl, pur 
nella dlverslta delle lntenzionl 
e degli eslti, appartengano 
tutti alio sperimentallsmo po
litico, categorla teatrale cen-
trale In paesi dove la repres
sione e la vtolenza dominano. 

« Once al Sur » — comunita 
teatrale composta di otto per-
sone (che ha come sottotltolo 
« La Mama argentlna » perche 
legata al gruppo d'avanguar-
dla newyorkese « La Mama ex
perimental theatre compa
ny ») provenienti dal Teatro 
Indipendente Argentino — ha 
iniziato la sua attlvita nei 
sobborghi di Buenos Aires, e 
da uno di questi ha preso il 
nome. Scopo del gruppo e 
aanalizzare la propria realta 
politico-sociale e stabilire un 
dialogo con 1 popoli del con-
tlnente », ed ecco che «Once 
al Sur» effettua rappresenta-
zionl in Unlversita, fabbrlche, 
scuole, career!, organizzando 
seminari e conferenze. 

Buenos Aires oggi — che 
raccoglle II caso di Juan Ro
driguez (un llbero adattamen-
to da Water Closet di Renzo 
Casali, Bambini, La Marcla, 
Alligatori e Parole, tutti di 
Albert Adellach — e una rlfles-
sione tragica e amara sulla 
condizione dell'uomo nella so
cieta repressiva; ma, a diffe-
renza della « Comuna Baires », 
il gruppo di «Once al Sur» 
affida 11 messaggio politico-
Ideologico alia forza delle me-
tafore, alia mediazlone este-
tica del gesto e della stilizza-
zione. Basti osservare l'adatta-
mento da Water Closet di Ca
sali: la sua diversita e il suo 
antagonismo teoxlco • estetlco 
appaiono subito inequivocabili 
rispetto alia versione curata 
dalla a Comuna Baires », dove 
11 naturalismo della rappre-
sentazione accoglieva una le-
zione politica consolatoria. 

Attraverso il rigore quasi 
geometrico dei movimenti e 
delle immagini, la storia di 
Juan (Yaco Guigui), la sua 
drammatica avventura nella 
capitale, e purgata del pateti-
smo poetico di Casali, perche 
possa cogliere nella sempliclta 
e nella sofferenza dell'uomo-
attore 11 senso umano di una 
rivolta che ancora continua al 
di la di ogni falso ottimismo: 
cosl l'attrice Lucrecia Capello 
pu6 piangere realmente sulla 
scena, e la sua commozione 
non e che il segno indelebile 
di una raggiunta maturita po
litica. 

II « discorso » continua sulla 
mimesi dl quella violenza che 
i «grandi» diffondono nel 
mondo: Jorge Amosa e Oscar 
Ciccone sono 1 a bambini » che 
giocano all'intemo di un altro 
grande « gioco ». Nella Marcia 
— intensamente drammatica 
nella sua sempliclta — l'uma-
nita si avvia verso l'autodi-
struzione mentre ciascuno, in
vece. crede di poter raggiun-
gere una salvezza individuale: 
la folle corsa verso la morte 
e interrotta dai colpi di fucile 
sparati sui marciatori, 1 qua
il, alia fine, si trascineranno 
nel fango come «alligatori» 
schiacciati da un sistema che 
condiziona l'uomo a tal punto 
che questi e ormai incapace 
di concepire la verticalita Si 
innalza un ' song dolcissimo, 
con vaghi echi brechtiani, can-
tato da Adhelma Lago che si 
accompagna con la chitarra. 

Lo spettacolo (interpretato, 
inoltre, da Carlos Obregon, 
mentre Roberto Salomon 6 il 
tecnico del gruppo e Maria 
Celia Sanchez ne e lo sceno-
grafo; ma non dimentichiamo 
Rubens W. Correa, il direttore 
artisUco di «Once al Suri» 
termina con una critica spie-
tata alle « parole». o meglio 
alia impotenza delle piu belle 
parole pronunciate in un mon
do dominato dalla violenza, 
dove U dogmatismo verbale ri-
duce l'uomo alia sottomisslo-
ne. D suocesso non poteva 
mancare. e gli applausi sono 
stati cordialissimi, prolungati, 
per un gruppo che e riuscito 
a portare con se, in Italia, al-
cune immagini del terrore del-
l'America latlna. 

r. a. 

_ _ R a i v ! 7 _ — _ — 

controcanale 
L'EROE DEL CAPITALE — 

La serie dei film di Douglas 
Fairbanks senior — una del* 
le iniziative che tendono a va-
lorizzare la nuova fascia di 
trasmissione televisiva di pri
ma serata sul secondo canale, 
in alternativa alle varie ru* 
briche (da Cronache itallane, 
a Cronache del lavoro, a Oggi 
In Parlamento) sta introdu-
cendo una piccola novitd nel 
tradizlonale stile delle presen-
tazloni dei film alia TV. Piut
tosto che di presentazionl, in-
fatti, si tratta, in questa se
rie, di commenti critici di 
chiusura: ai quali contribui-
scono non soltanto uomini del 
cinema (come, la settimana 
scorsa, Pietro Puntus), ma an
che « esperti » di diversa pro-
venienza: teri sera, ad esem
pio, il commento era affidato 
al sociologo De Maso. • 

L'idea non e nuova: alia te-
levislone francese, tanto per 
citare un caso a noi vicino, 
gia da anni la trasmissione di 
film tmportanti e completata, 
in chiusura, da servizi che il-
lustrano criticamente il conte
nuto dell'opera cinematograli-

ca o anche da dibattiti tra cri
tici e registi sui diverst aspet-
tl del film. 

I commenti organizzati da 
Luciano Michetti Ricci, che 
cura appunto il ciclo. rappre-
sentano ancora un timido ten-
tativo rispetto ai programmi 
francesi che abbiamo ricorda
to: ma sono pur sempre un 
passo innanzi rispetto alle in-
troduzloni criticoburocratiche 
cui la televisione ci aveva abi-
tuato fecceztoni a parte). Tra 
l'altro, il commento di De 
Maso, ieri sera, risultava par. 
ticolarmente interessante per-
chi era un tentativo di ana-

lizzare il film come prodot-
to della industria cinemato-
grafica di un capitalismo ame-
ricano in ascesa, e, quindi, co
me veicolo dei uvaloriu di 
quel capitalismo. 

De Maso ha sostenuto che, 
in realta, il Robin Hood por-
tato tullo schermo da Fair
banks rifletteva i tratti del-
I'imprenditore di successo, 
che, ammantandost di idee di 
giustizia o di iiberta, e stru-
mentalizzando le masse, tende 
net fatti ad affermare il pr& 
prio dominio. L'attore e il suo 
personaggio si facevano cosl 
— hanno notato insieme De 
Maso e Michetti Ricci — pub-
blicitari del capitalista dina
mico e vincente. 

Osservazloni senza dubbio 
stimolanti: ma analisi di que-
sto genere — tanto piu utilt 
in quanto destinate a centra-
re, finalmente, i rapporti tra 
il prodotto clnematografico e 
il suo retroterra sociale e cul
turale — avrebbero bisogno di 
essere approfondite e prectea-
te per rappresentare una au-
tentica guida alia visione dtl 
film. Se rimangono alio sta-
dio di enunciazioni raptde, 
estremamente schematiche e 
anche un po' elementari, esse 
rischiano, infatti, di risultare 
poco persuasive, e. soprattut
to, rischiano di non trovare 
la necessaria rigorosa concre-
tezza in rapporto a quel che 
i telespettatori hanno vlsto. 
Certo, per far meglio occorre-
rebbe anche avere maggiore 
spazio e maggior respiro: e 
questi commenti, invece, han
no I'aria di essere stati « ru-
bati». 

g. c. 

oggi vedremo 
UN CASO DI COSCIENZA 
(1°, ore 20,45) 

II terrorlsmo e il tenia della quarta puntata dal titolo La 
morte senza volto di questo programma a cura dl Enzo Biagi. 

II servizio ricostruisce l'attentato a Reinhard Heydrich, 11 
«Reichsprotektor» nazista per la Boemla e la Moravia, che 
fu ucclso nel 1941 da un gruppo dl patriot!. Nel corso del ser
vizio vengono inoltre intervistatl un esponente dell'IRA, l'eser-
cito rlvoluzionarlo lrlandese, e il compagno Giorgio Amendo-
la che parla dell'attentato antinazlsta dl via Rasella. 

VENERE E IL PROFESSORE 
(2°, ore 21) 

Va in onda stasera questo film diretto nel 1947 da Howard 
Hawks nel quale, accanto a Danny Kaye e a Virginia Mayo, 
e presente una pattuglia di autentici assi della muslca jazz 
come Louis Armstrong, Tommy Dorsey, Benny Goodman, Lio
nel Hampton e il quartetto «Golden Gate ». II film narra la 
storia di un giovane musicologo il quale, collaborando alia 
preparazione di un'enciclopedia della muslca, decide di ap
profondire la conoscenza del jazz. Per attingere notizie di-
rette, compie un giro nei ritrovi notturnl e resta coinvolto. 
dopo aver contratto amlcizla con una attrice e ballerina, in 
un conflitto tra poliziotti e gangster. 

TV nazionale 
930 

12.30 
13.00 

13.30 
14,00 
15.00 

17.00 
17.15 

17.45 
18.45 
19.15 

TrasmisslonI scola-
stiche 
Sapere 
L'uomo e la natura: 
La vita nel delta de! 
Danublo 
Telegiornale 
Insegnare oggi 
Trasmissionl scola-
stiche 
Telegiornale 
Tanto per glocare * 
Piccolo paese 
La TV dei ragazzl 
Sapere 
Cronache Itallane • 
Cronache del lavoro 
e dell'economia 

20.00 Telegiornale 
20.45 Un caso dl cosclen-

za 
a La morte senza vol
to » 

21,50 Mercoledl Sport 
2 2 3 Telegiornale 

TV secondo 
17.00 TVM 73 
18.00 TVE 
18,45 Telegiornale Sport 
19,00 Signore e signora 

Replica 
20,00 Ore 20 
20.30 Telegiornale 
21.00 Venere e II profes-

sore 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ore: 7. 
8. 12 , 13 , 14. I S , 17 , 19, 
2 1 • 22 ,40; 6 ,05: Mattutlno 
musical*; 6,50t Almanaccoj 
7 .45: Icri al Parlamento; 8,30: 
Canzoni; 9: I I grille* cantante; 
9,15: Vol ed ioi 10: Special* 
CRj 11,30: Quarto program
ma; 12,44: Sette note sette; 
13,20: Special oggi, P. Ca-
gliardi; 15,10: Per voi gio-

• aani; 16: I I girasole; 17.05: 
Pomeridiana; 17.40: « I tra 
•neschattieri », di A. Dumas; 
17,55: L'arca di No*; 18,45: 
Cronacb* del Mezzogiorno; 

' 19.20: Long-Playing; 19.50: 
" Novita assofota; 20.20: An-

data a ritomo; 21.15: « In H-
la », di O. Aceto; 22,10; Cotv 

- certo operiatico. Tenor* f. Co
ram. , 

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 a 22.30; 6: 
II mattiniere; 7.40: Buongior-
no; 8.14: Eire come rhythmand-
biues; 8,40: Come a perche; 
8,55: Calleria del melodram-
ma; 9,35: Riaalta; 9.50: « I 

" tre moschettitrl », di A. Do-

mas: 10.05: Canzoni per tutti; 
10,35: Dalla vostra parte; 
12,10: Regional!; 12,40: I ma-
lalingna; 13.35: L* belle can-
son! d'amore; 13.50: Com* a 
perch*: 14: So dl girl; 14,30: 
Regional); 15: Punto intarro-
gativo; 15.40: Cararal; 17,30: 
Speciale GR; 17.S0: Chlamate 
Roma 3 1 3 1 ; 19,55: Magia del-
I'orchestra; 20 .10: I I conve-
gno dei cinooa; 211 Supersonic; 
21.45: Pop-off; 22.25; I pro
grammi di domani. 

Radio 3° 
ORE 7.05: Trasmissionl spe
cial!; 8.05: Filomnsica; 9.30: 
Radioscuola; 10: Concerto; 
1 1 : Radioscuola; 11,40: Do* 
voci, due epoch*; 12,20: Ma-
siche italiane cToggi; 13 : l o 
mosica nel tempo; 14,30: In
termezzo; 15,15: Le ainfonio 
di Haydn; 15,55: Avaogoardio; 
16.30: Le stagioni 4*110 no-
aica; 17.20: FogH 4'oloom; 
17.35: Mosica foerl arhaaaaj 
18: ^ o via discorrendo; 18,20: 
Mosica Irggera; 18,45: Piccolo 
pianeta; 19,15: Concerto ** -
rale; 20.15: I I feudalesimo del 
dibattito della storiografia con-
temporanea; 20.45: Idee o fat
ti della musiea; 2 1 : Gioraal* 
del Terzcn 21.30: I coocerti 
di Bach; 22.30: Oiscogrefia. 
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