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Teatri lirici 
(compresa 
la Scata) 
e riforma 

Le stagioni d'opera vanno 
riaprendosl, ed era prevedibi-
le si parlasse anche del loro 
futuro, delict riforma. Si so-
no dunque sentite le voci piii 
diverse, comprese quelle die 
chiedono che la Scala sia un 
teatro di Siato. Ci risiamo. Lo 
arqomento t: Valta qualitd e 
tale, che ci meritiamo il rico-
noscimento, e lo chiediamo. 
II progetto eV in questa ma-
niera non avremo piii remore 
economiche, e Valta qualita 
sard salva. II che. intanto, e 
da discutersi, visto che dove 
d sono teatri di Stato, la qua
lita e spesso discutibile e pro-

. prio perchd, anche, i finan-
ziamenti non sono affatto ge
net osi. 

Ma il punto non e questo. 
II punto, principale, 6 che 
vuol dire mettersi fuori dal-
la realta non capire che il 
problema di fondo e, per la 
vita musicale e il suo svilup-
po, • piuttosto quello delta 
quantita, delta quantitd dt 
cittadini, di pubblico rinnova-
to, che lianno il diritto di po-
tere audare a sentirsi un con
certo o un melodramma, oggi 
riservati a solo mezzo milio-
ne di italiani (che per la mu-
sica spendono dai 60 ai 70 mi-
liardi all'anno). Certo, la di-
fesa dei buoni livelli 2 fuo
ri discussione, ma non pud e 
lion deve essere il parametro 
delle scelte di fondo per la 
riforma. La quale dunque, se 
vuole essere una cosa seria, 
pub andare unicamente nel 
senso del massimo decentra-
mento su base regionale e 
nella prospettiva della gestio-
ne sociale delle attivita musi
cally il che significa, di JIUO-
vo, andare in direzione op-
posta a qualsiasi teatro di 
Stato. II quale, infattl, al de-
centramento — che poi oggi k 
in mente a chiunque appena 
st renda conto di che cosa 
vuol dire sviluppare la vita 
musicale — oppone una con-
cezione verticistica. privile-
giata, elitaria, destinata, fra 
I'altro, a produrre una isti-
tuzione fatta per scopi rap-
presentativi. magari all'estero 
piii che all'interno, nonche 
destinata a diventare qualco-
sa come un museo. E' cioe fa
cile prevedere la burocratiz-
zazione propria culturale del 
teatro di Stato, elevato a de-
positario delle tradizioni e 
basta, le sole che possano sl-
curamente figurare in ve-
trina. 

Senza dire, poi, della ine-
guaglianza die si verrebbe a 
determinare fra i diversi tea
tri, propria dal punto di vi
sta del loro carattere di ser-
vizio sociale. E' facile capire 
che quello di Stato, a gestio-
ne appunto burocratica, non 
foss'altro, non potrebbe as-
solvere ai compitl cui quelli 
di caiegoria inferiore sarebbe-
ro invece chiamati, a maggior 
vantaggio, loro, della collet-
tivita. • 

Insomma Vart. 7 della teg-
ge Corona in peggio, ed e quin-
di owio che i comunisti non 
siano d'accordo. Non lo e del 
resto il *nstro progetto di 
legge cht rifiuta ognt gerar-
chismo, e che proprto percib 
al suo art. 14 prevede lo scio-
glimento di tutti gli aituali 
enti lirico-sinfonici. E ctb va 
ribadito. per ribattere le ma-
liziose dicerie fatte circolare 
ad arte, da chi, con poco ri-
spetto della propria intelligen-
za, approfitta di un inconfon-
dibile errore di stampa che 
ricorre nell'art. 14. Dove, do-
po che con evidente chiarez-
za si dice die «gli attuali 
enti lirico-sinfonid sono sciol-
tin (e dunque tutti e trsdici 
nessuno escluso), segue Velen-
co dal quale, per uno di quel 
b°ffardi giochi del proto, non 
compare la Scala. Bene, si in-
sinua, ecco i soliti comuni
sti furbi come il diavolo, che 
senra proclamarlo apertamen-
te, si dispongono al compro-
messo storico, musicale si in-
tende. E invece ecco il solito 
deliberato polverone, che la-
scia tl tempo che trova. 

I. pe. 

La rigenerazione di Svevo a Roma 

Gli inconvenienti 
di tornar giovane 

Tino Buazzelli protagonista, con la regia di Edmo Fenoglio, della corn-
media che rappresenta una lieta riscoperta per il teatro italiano 

Ecco una lieta riscoperta 
per il teatro italiano. Diciamo 
della Rigenerazione di Italo 
Svevo, che ora a Roma rap-
presentano Tino Buazzelli, pro
tagonista, Edmo Fenoglio, re-
gista, e la loro compagnia. 
La « prima » assoluta e stata, 
a Trieste (come era giusto). 
qualche tempo fa. 

La sorte di Svevo dramma-
turgo fu anche piii avara di 
quella del narratore: lui vi-
vente, uno solo dei nume-
rosi testi teatrali che egli 
aveva composto vide le luni 
della ribalta. Negli ultimi de-
cenni, si e awertita una mo-
desta ripresa d'interesse, in-
coraggiata poi anche dal fe-
lice adattamento per la scena, 
a cura di Tullio Kezich, della 
Coscienza di Zeno. Ricordia 
mo, in particolare, le ripro-
poste abbastanza recentl del-
VAvventura di Maria. 

Ma La rigenerazione ha al-
tro taglio e altro respiro, col-
locandosi nella plena matu
rity dell'autore, anai al limite 
estremo della sua vicenda 
umana, fra il 1926 e il 1928. 
E' la storia di Giovanni Chie-
rici. uomo d'affari ,a riposo, 
settantaseienne,. che un i nipo-
te studente di " medicina 

La cantante cilena 
Ines Carmona 

in salvo a Roma 
L'attrice e cantante cilena 

Ines Carmona e giunta lunedi 
in Italia ed e stata scrittura-
ta dal Teatro di Roma per 
due spettacoli in programma 
al teatro circo: Kasimir e Ha
rdline e Dwinas Palabras. 

Ines Carmona e riuscita a 
sfuggire col suo bambino dal-
l'orrore del Cile aiutata dal 
padre di suo figlio, il pitto-
re svedese Elve, che l'ha fat
ta arrivare a Stoccolma, da 
dove lei ha poi proseguito per 
Roma. 

La Carmona ha detto che 
In Cile la giunta militare sta 
stringendo la morsa sempre 
di piii contra tutti gli arttsti 
cileni; pxova ne e che la 
cantante non ha mai ricevuto 
la corrispondenza inviatale: 
Iettere personal! di amici ita
liani e ccotratti di lavoro che 
Eariquez si era affrettato a 
spedirle aU'indomani - del 
golpe. 

Da s ib a to a Bologna 

Autori e teorici 
al convegno 

sul film erotico 
Dalla ooftra redazjone 

BOLOGNA, 12 
Per il 15, 16 e 17 dioembre 

la Mostra internazionale del 
cinema di Porretta e la Com-
missione cinema del Comune 
di Bologna hanno organizzato 
un convegno internazionale 
sul terna eErotismo, eversio-
ne, mercea che sara inaugu-
rato dal sindaco, compagno 
Renato Zangheri, sabato alle 
ore 10,30 nel Palazzo Monta-
nari nel capqluogo emiliano. 
II convegno si propone come 
« preparazione teorica » di una 
rassegna dedicata al cinema 
erotico che si terra a Por-
Tetta nella primavera pros-
sima. 

Pra le analoghe manifesto-
zioni che si tengono attual-
mente in Italia e all'estero, 
infatti, la Mostra di Porretta 
e ormai caratterizzata da un 
interesse speciflco per i pro-
blemi teorici e dal conseguen-
te impegno ad affinare i pro-
pri strumentl in questa dire
zione. 

Con 11 convegno e la suc-
cessiva rassegna, la Mostra 
Internazionale del cinema li
bera di Porretta intende 
tsploTare 1'impegno espresso 

culture di contestazione 

a produrre una nuova sensi-
bilita al di la dei valori so
cial! e dei comportamenti mo
ra] i codificati. 

Al convegno, che si terra 
alia vigilia di due attese sen-
tenze. una della Corte costi-
tuzionale e una della Corte 
di cissazione, le quali avran-
no una importanza decisiva 
non solo per i Racconli di 
Canterbury e Ultimo tango a 
Pangi — cui immediatamente 
si riferiscono — ma per tutto 
il cinema italiano, partecipe-
ranno, oltre, owiamente, ad 
autori e critici cinematogra-
fici, i rappresentanti italiani 
ed europei di quelle attivita 
teoriche che sono all'avan-
guardia della cultura contem-
poranea. Svolgeranno, infatti, 
le relazioni di apertura Ado 
Kyrou, uno dei maggiori spe-
cialisti europei di cinema 
erotico; Felix Guattari, teo-
rico dell'fntropologia fondata 
sul desiderio; Pier Paolo Pa-
solini; il professor Giuseppe 
Branca, ex presidente della 
Corte costituzionale. che trat-
tera gli aspetti giuridici della 
questione; il sociologo Ele-
mlre Zolla; i teologi Ambrogio 
Valsecchi e Vittorio Joannes; 
il critico cinematografico Cal-
listo Cosulich e Gianni Scalia. 

convince • a sottomettersi 
a un'operazione di rin-
giovanimento. La quale rie-
see, ma ' pone il «risjenera-
to» dLnanzi a nuove questio-
ni, a imbarazzanti interroga-
tivi. Come fu assennato e 
virtuoso da giovane auten-
tlco, cosi Giovanni vorrebbe e 
dovrebbe esserlo da «giovane 
vecchio». godendo solo pla-
tonicamente della riacquistata 
salute ed energia. Qualcosa, 
tuttavia, sembra muoverlo in 
diversa direzione, spingendo-
lo tra 1'altTO a identificare 
quasi, nella graziosa came-
riera Rita, un remoto. per-
duto amore, e quindi a cor-
teggiare, a desiderare la ra-
gazza. a inebriarsi di lei e 
con lei. Donde un piccolo 
scandalo familiare, che tut
tavia si acqueta nel ribadito 
proposito del personaggio di 
restare fedele alia propria 
immagine privata e pubblica 
di buon marito, buon padre, 
buon suocero. buon nonno... 

Anzi, attorno a Giovanni, 
pare meglio assestarsi il qua-
dro domestico. che denuncia-
va qualche stridore: Emma, 
l*unica figlia dei coniugi Chie-
rici, rimasta acerbamente ve-
dova, accettera • di sposare 
l'assiduo spasimante Biggioni, 
la cameriera sposera il suo 
autista, e cosi via. Mentre Gio
vanni continuera a scaricare. 
presumibilmente, nei sogni e 
nei ricordi le sue smanie, vel-
leita. insofferenze segrete. 

Per piu d'un verso La rige
nerazione si apparenta al ca-
polavoro di Svevo, il romanzo 
La coscienza di Zeno, ma an
che aila Novella del buon 
vecchio e della bella fanciulla 
e al breve frammento II Vec
chione. La riflessione sull'eta 
grave, sostenuta sempre nello 
scrittore di Trieste da una ca
pacity di approfondimento psi-
cologico di scuola freudiana. 
e intrisa anche qui d'ironia, 
d'un umorismo mordace che 
investe eli aspetti social i non 
meno che quelli esistenziali 
dello stato senile. Ad essa si 
accomoagna una tensione cri-
tica e autocritica da cui lo 
stesso istituto matrimoniale 
esce corroso e smitizzato. vi
sto gia quasi come uno degli 
strumentl della reoressione di 
massa desli impulsi sessuali. 

I limiti di questa commedia 
piuttosto straordinaria sono 
in una certa desrradaz'one 
macchiettistica delle figure. 
pur gustose. di contorno. e 
in una tessitura a volte pro-
lissa; ma alcune apparent] di-
gressioni. di relativa funzio-
nalita in senso stretto. come 
la stessa lunga presentazione 
del Drotagonista, disoerato 
perche. a causa di un lapsus 
visuale (quelli verbali non si 
contano) ha creduto ucciso 
sotto un'automobile il nipo-
tino, figlio della figlia. hanno 
poi un rilievo analitico im-
portante (a parte il turba-
mento che procura il sentir 
tanto insistentemente divaga-
re e scherzare. nella Rigene
razione. sul tema degli inci
den t del traffico. sapendosi 
morto Svevo, non molto dopo 
aver scritto tale opera, pro-
prio a seguito d'una sciagura 
stradale. caso non troppo fre-
quente all'epoca). 
- Intelligentemente e non su-
pinamente rispettosa del te-
sto, la regia di Edmo Feno
glio lavora bene sulla «pa-
rola» di Svevo. su quel les-
sico e quella sintassi tanto 
bistrattati eppur tanto effi-
caci nella loro ineleganza, nel
la loro mancanza di morbi-
dezza, che tien desto. vigile. 
lo spettatore e il lettore. II 
rapporto dialettico. contrad-
dittorio tra sogno e realta, e 
reso anche da un gioco di 
luci e colori che completa 
e rawiva le tinte neutre del
la scena semicircolare di Ser
gio D'Osmo (suoi anche i pun-
tuali costumi): quel cortinag-
g:o fitto ma mobile, sul fon
do,. Simula una rassicurante 
quanto precaria intimita, una 
vana difesa contra i mostri 
che nascono airintemo di noi 
medesimi. Cosi l'andatura 
«borghese» della vicenda e, 
anche sul piano' del ritmo. 
incrinata, rctta, ricomposta, 
spezzata nuovamente. 

Tino Buazzelli si e impe-
gnato con evidente passione 
nel dar corpo alle sottigliez-
ze, ambiguita, lacerazioni tra-
gicomiche del personaggio di 
Giovanni, cui conferisce un ri-
salto intenso ma non straboc-
chevole. una esatta misura sa-
tirica. Laura Carli e, con spi-
rito e autorevolezza, la moglie 
Anna, Nicoletta Languasco e 
una Emma incisdvamente sti-
lizzata, Massimo De Franco-

i vich un Biggioni assai con-

gruo, in bilico tra maldestrez-
za e aggressivita. Lo svelto 
Gioacchino Maniscalco (il ni-
pote futuro dottore), la pro-
sperosa Barbara Nay (Rita), 
Leo Gavero. Enrico Poggi, Ro
berto Paoletti. e il piccolo 
Stefano Zampetti contribui-
scono in varia proporzione 
alia dignita dello spettacolo, 
che e stato accolto con molto 
calore (repliche, al Quirino, 
fino al 6 gennaio). 

Aggeo Savioli 
Nella foto: Tino Buazzelli e 

Barbara Nay nella scena cen-
trale della Rigenerazione. 

Ombretta 
censurata 
ddla TV 

Incontri cinematografici 

A Sorrento un 
film di Kluge 
rialza il tono 

Nelle « Occupazioni fortuite di una schiava» 
trovano riscontro temi scottanti della realta 
sociale e politica della Germania federate 

Rai $ 

controcanale 

I censon della TV si sono 
fatti vivi ancora una volta. 
Le loro forbici hanno preso 
di mira, stavolta, Ombretta 
Colli che, incautamente, vo-
leva presentare a Canzonissi-
ma una composizione di Gior
gio Gaber e sua, sulla condi-
zione della moglie un po' 
sfruttata e poco rispettata. 
Una canzone femminista — 
dice la Colli — che finisce 
cosi: «Ohi marito ti dichiari 
progressista, ma con me hai 
un rapporto fascista». Niente 
di eccezionale, come si vede, 
ma la parola fasdsta ha sca-
tenato i fulmini della com-
missione di censura della te-
levisione. aFascista non si 
pud diren hanno tuonato i 
funzionari. E inutilmente la 
cantante ha fatto rilevare che 
la nostra Costituzi one e nata 
dalla lotta antifascista e che, 
quindi, la parola fascista puo 
essere ben usata in senso ne-
gativo. E* stato chiesto alia 
Colli di sostituire la parola 
incriminata con un'altra. La 
cantante ha proposto, allora, 
di camb'are fascista con na-
zista. Ma anche qui i censori 
hanno levato alte grida. Na-
zista? No, non si puo. E loro 
stessi hanno suggerito di tra-
sformare fascista in razzista. 
II che. se non travlsa di mol
to le intenzioni degli autori, 
rendc bene la mentalita ottu-
sa che presiede alia RAI-TV. 
(Nella foto: Ombretta Colli). 

Ivan Delia Mea 
al Folkstudio 

H Folkstudio ospita questa 
sera, alle ore 22, Ivan Della 
Mea, che presentera una ras
segna delle sue piu note can-
zoni di lotta e la sua ultima 
ballata. 

Nostro servizio 
SORRENTO, 12. 

Una energica impennata di 
all ha rlsollevato le sorti del 
cinema tedesco occidentale a 
Sorrento. II merito e dl Ale
xander Kluge, autore del him 
Le occupazioni foriuite di una 
schiava: un'opera complessa 
e ricca dl numerose sugge
stion! e spuntl polemici cue 
3ono servitl a introdurre. in 
quest! Incontri per tanti ver-
si sclalbl, i temi piu scot
tanti della realta sociale e 
politica dell'attuale Germania 
lederale. 

Kluge e tutt'altro one un 
resista sconosciuto. E' nota 
la sua fortuna veneziana (nel 
1968 vinse il Leone d'oro oon 
il discusso ma certamente vl* 
tale film Gli artisti wtto la 
tenda del circo: perplessi), 
come conosciuta e la sua ric
ca e varia esperienza dl giu-
rista, scrittore e saggista. Del 
resto, nei suoi film, come nei 
suoi cortometraggi. queste il
luminate « curiosita » trovano 
piena e qualche volta genia-
!e espressione. Come studio-
so e approfondito conoscito-
re della storia contemporanea. 
i suoi film hanno un tagHo 
da inchlesta sociologica, con-
dotta pero con gli strumen
tl piu vivaci ed efficaci, sia 
visivamente, sia letterana-
mente in possesso di un in-
tellettuale moderno. aperto e 
sensibile ai problem! piu scot
tanti della socleta borghese e 
capitalistic, quale egli e. 

L film Le occupazioni for-
tuite di una schiava e innanzt-
tutto un acutissimo ritratto 
di donna: Roswitha Bronski, 
madre di tre Hgli e sposa di 
un ricercatore scientifico 1i-
soccupato. La sua condizione 
familiare e precaria, del tutto 
simile a quella di milioni di 
altr^ famiglie, in un paese 
dominate dal profitto e Jalle 
ferree leggi dello sfruttamen-
to. Per aiutare la barca, la 
donna apre un ambulatorlo 
clandestine per praticarvi lo 
aborto. Una concorrente la de-
nunzia, ma - Roswitha • riesce 
a distruggere le prove del
la sua attivita e a far li be-
rare il marito, che intanto 
era stato arrestato in sua ve-
ce. Ora, si tratta, per le'., dl 
trovare un altro modo come 
Inserirsi in una attivita v.va 
e non accettare la condizio
ne umiliante deU'alienata. II 
marito, intanto, ha trovato 
lavoro in una grande indu-
stria, che pero e in crlsi per
che i padroni vogliono tra-
sferirla in • Portogallo uer 

sfruttare la mano d'opera a vile 
prezzo. A questo punto Ro

switha fa la sua scelta: diventa 
una attivista sindacale, stu
dio 1 problem! operai e attra-
verso una frenetica azione -r-
gan'.zzativa e propagandistica 
tt-pU* di evitare la chiusura 
della fabbrica minacclata e di 
mob! li tare e rendere coscien-
ti i lavoratori, tenuti all'oscu-
r j dei progetti padronali. 

II film, di cui abbiamo ten-
tat o di riassumere per „om-
w' capi la complessa trama, 
e in realta il racconto spieta-
to della vita di una grande 
citta: un vero e proprio spac 
cato che ne rivela Tintima 
costruzione. rappresentandola 
con crudo realismo. Partendo 
dai microcosmo di una pic-
cola famiglia, l'inchiesta, infat
ti, si allarga e si approfon-
disce, fino a rivelare le strut* 
ture portanti della societa co 
si come ai configura nel^a^ 
masfera ostile e crudele di 
una metropoli industriale. II 
linguaggio nervoso. a scaMi, 
che 11 giovane regista adopera 
per espnmere il suo mondo, 
rende bene quel senso di prov-
visorieta e di estraneita che 
hanno certi aspetti della vi
ta cittadina, colti nei suoi 
momenti piii owi. II conti-
nuo richiamo a immagini an-
tiche a stampe edificanti ot-
tocentesche. glorificanti !a 
santita e la solidita dell'orga-
nismo familiare. rende piu 
esplicita l'atroce satlra di cer-
te situazioni. 

A proposito di questo film 
e stato detto che 1'assunto 
del regista e di carattere pro-
pagandistico, a favore in par
ticolare, del movimento fem
minista. In realta. questo te
rra si intrawede, ma non pud 
essere considerato preminen-
te; il panorama e assai piu 
vasto. e investe una visionc 
complessiva, ripetiamo. della 
condizione umana e dell'istl-
tuto familiare, con un parti
colare riferimento, certo, al 
ruolo della donna nella so
cieta borghese. 

II limite del film e nel =uo 
pesslmismo di fondo, nel fat
to che alia cruda rappresen-
tazione di quella realta non 
si oppone niente, nessuna vpe-
ranza di riscatto. L'autore, in 
cerU sue formulazioni teori
che (che sono venute fuori 
anche in una conversazione 
pubblica con i critici conve-
nut! a Sorrento), non nascon-
de certe sue scelte estremi-
ste, certe formulazioni generi-
camente sinistriste. espresse 
con git slogan del Maggio fran-
cese 

Ma il suo film e vitale non 
per quest! motivi, ma per la 
straordinaria lucidita e bel-
lezza delle sue immagini, per 
1 suoi valori cinematografici: 
per quella genialita di acco-
stamenti plastici che sintetiz-
zano in modo imprevedibile, 
ad esempio, il paesaggio ur-
bano o quello delle fabbri-
che e dei quartieri operai. II 
riferimento figurativo piu per-
tinente ci sembra Godard. ma 
non bisogna dimenticare il le-
game di Kluge col classlco cl-
nen.a tedesco e in particolare 
con Frits Lang, ne la tradl-

zione pittorica del realismo 
e dell'espressionlsmo. E la 
ascendenza espreVJlonista ri-
sulta da certe scene parti-
colarmonte sottolineate, come, 
ad esempio, quella della se-
duUi del conslglio degli azio 
nisti della fabbrica o, ancora 
di piii. nella sequenza, Iro-
nica e spietata. dell'lnchlesta 

I che le autorita politiche oon-
duconc sulla condizione dl vi
ta degli operai immigrati, in 
un'atmosfera di gita campe-
stre. 

Paolo Ricci 

Mostre a Roma 

La strada di 
Gaetaniello 
Lo scultore Vincenzo Gae-

taniello ha esposto aH'Aldina, 
con presentazione dl Antonello 
Trombadori, una ricca serie 
di disegni datati 1972-";3, una 
serie artlcolata in gruppi che 
sono anche programmati mo-
mem. di ricerca plastica per 
grand! statue: «La cattura». 
«La cronaca », « II volto del
la vittima del potere». «La 
calma e lo sguardo ». «Stu-
di di nudo in sequenza» e 
« Appunti». Sono circa 80 di
segni e segnano uno svilup-
po originale per il giovane ar-
tista il quale ha dato, in una 
precedente mostra al «Gab-
bianou, una solida testimo-
nianza del suo talento, della 
sua immaginazione formale e 
del suo impegno sociale. 

La novita dei disegni sta in 
una piu coraggiosa e coeren-
te compromissione delle for
me con la vita di tutti i gior-
ni e di cui viene sottolineata 
la drammatica politicita. Si 
pub dire che Gaetaniello ha 
aperto e dilatato il suo sguar
do sulla strada e sui conflitti 
di classe. Gran parte dei di
segni sono immagini di con
flitti di strada: la politicita 
non e scoperta e propagandi
stica ma informa profonda-
mente la sensibilita e le idee. 
Le precedenti conquiste pla-
stiche come forme dell'ener-
gia organica positiva che 
contrasta la violenza — lo 
stile positivo e vitalistico era 
sulla linea organica di un 
Moore — sono piu concreta-
mente verificate. 

Un uomo braccato, un gio
vane che viene catturato dai 
militari e 1'immagine ricor-
rente ed emblematica, per 
lo scultore, dei giorni che 
viviamo; ma — questa e la 
novita interessante rispetto 
al lavoro di altri giovani che 
figurano accadimenti sociali 
e momenti della lotta di clas
se — le moite vittime, le 
catture, i trucidati non com-
pongono un'immagine attoni-
ta e disperata: Timmagine e 
quella di un potere che non 
controlla piu gli uomini e il 
corso della vita scciale e. per 
cio, perde la testa, diventa 
omicida-suicida. 

La forma di questi conflit
ti e un disegno, assai tratteg-
giato, come forma aperta e 
dinamica. una forma che 6 
prolettata nello spazio con 
grandi gesti e grida. Qui ri-
torna, mi sembra, il vecchio 
amore di Gaetaniello per 
Boccioni e la riflessione nuo
va sul vitalismo di un Ipou-
steguy (in particolare le te
ste di militari con elmetto e 
quelle dei dimostranti con 
casco). Soltanto nei disegni 
della piccola serie a La cal
ma e lo sguardo», che va-
riano il motivo d'una fine-
strella aperta sulla riva di 
Fregene, e che hanno una 
qualita neometafisica, lo scul
tore si concede un riposo 11-
rico. 

Se la conquista di una for
ma plastica dinamica e aper
ta alio spazio fanno la novita; 
il limite resta quello del 
frammento di vita estrapola-
to. per un particolare sugge-
stivo. dal contesto ambienta-
le; e. venendo meno l'idea or-
ganizzatrice, e'e una caduta 
dell'energia e una dispersione 
nel bozzettistico. nel curioso. 
neH'esercitazione anatomica, 
nel pittoricismo della super-
ficie quando. invece. talento 
e cultura animati da un'idea 
vera fanno di Gaetaniello un 
potente, consapevole manipo-
latore di masse e di volu-
ml. 

i da. mi. 

Da stasera 
la stagione al 

Sangenesio 
Comincia questa sera con la 

rappresentazione della Nuova 
isola (dei pinguini) di Alfre
do Balducci (Premio Riccio-
ne *73) la stagione 1973*74 
della Compagnia del Sange
nesio. II gruppo si propone 
anche di realizzare una atti
vita di decentramento, 

Questo primo spettacolo — 
messo in scena con la regia 
di Luigi Tani. coadiuvato da 
Zora Piazza (che partecipera 
alle prossime commedie an
che in veste di attrice) — e 
interpretato da Bruno Ates-
sandro, Carlotta Barilll e 
Franco Morillo; scene, costu
mi e maschere di Fabio Bat-
tlstini; musiclie originali e 
canzoni di Francesco Paolo 
Antonelll. 

Feltrinelli 
in tutte le l ibrene ^ 

VIVERE PER LOTTARE — 
Partito con Vinlento di afjron-
tare in termini di «casi di 
coscienza » (e, quindi, di scel
te soprattutto individuali e 
morali) alcune delle situazio
ni piii drammatiche che ca-
ratterizzano i conflitti del no
stro tempo, Enzo Biagi ct sta 
offrendo una serie che, pun-
tata dopo puniata, smentisce 
implicitamente Vimpostazlone 
originaria: non di ucasi di co-
scienza» si tratta. ma di pro-
blemi eminentemente politi-
ci. II fatto che Biagi abbia fi
nite per accettare il muta-
mento di rotta, impostoqli 
sia dagli intervistati, sia dal
la realta stessa. evitando di 
inststere ostinutamente sulla 
linea originaria (come, pur-
troppo. fanno invece assai 
spesso i giornalisli televisivi, 
forzando oltre ogni limite t 
discorsij, va riconosciuto co
me un merito, secomlo noi. 
Un mettto che induce a per-
donare certe domande (con-
venzionali, del tipo: «Quale 
6 stuto tl momento piii dram-
matico della sua esperien
za? »; oppure inutilmente in-
quisitorte, del ttpo: «C/ie co
sa prova pensando che degli 
innocenti soffriranno per la 
sua azione? »), che nelle in-
tervistecolloquio di Biagi non 
mancano mai. 

La puntata di iert sera — 
La morte senza volto — era 
dedicata alle azioni di guer-
riglta — m particolare gli at
tentat — che, per la mcccu-
nica stessa del loro svolgi-
mento e perche comportano 
feroci rappresuglie da parte 
del nemico, finiscono quasi 
sempre per coinvolgere dram-
maticamente anche chi non e 
attlvamente impegnato nel 
conflitto. Proprio da questo 
coinvolgimento, ci pare, do
vrebbe scaturire, secondo Bia
gi, il «caso di coscienza »: 
ma ancora una volta, come 
dicevamo. la rievocazione di 
alcuni esempi storici (fatten-
tato al gauleiter nazista della 
Cecoslovacchia. Vattentato dei 
GAP in via Rasella) o attuali 
(le azioni dell'IRA in Irian-
da) e le riflessioni dei testi-
moni hanno dimostrato come 
non di «casi di coscienza» 
ma di problemi di scelta po
litica e di lotta si tratti, an
che per questo verso. 

Si sa. ad esempio. come, in 
un passato ancora non lonta-
no. interessati «moralisti» 

abbiano tentato piii volte di 
sostenere (appoggiando, piu 
o meno intenzionalmente, le 
tesi fasciste) che i partigiu-
ni che avevano attuato Vat
tentato di via Rasella uvreb-
bero dovuto consegnarsi spoil-
taneamente ai nuzisti v. per 
evitare la ruppresagliuv. Bi
sogna riconoscere che, que
sta volta, Biagi ha posto la 
questione criticumente, demo-
lendola gia nella domandu. 
Giorgio Amendola, comunque, 
ha fatto giustizia di ogni 
possibile dubbio residuo. in-
quadrundo pucatamente quel-
Vazione di querra nella gene-
rale cornice della lotta ar-
mata di popolo contro i nazi-
fascisti e sottolineando come 
la lappresagliu sia sempre, 
in casi simili, un momento 
della loltu, da scon tare senza 
esitazioni. La scelta del com-
battente, quindi. non pub 
che essere una: continuare u 
combuttere per infliggere col-
pi sempre piii gravi al nemi
co. La stessa posizione, quasi 
con le medesime parole, ha 
espresso poco dopo David 
O'Connel, dtrigente dell'IRA 
irlandese, ufjermundo che cib 
che distingue un esercito 
guerngliero dull'esercito tra-
dizionule e proprio la scelta 
dei solduti che vogliono «vi 
vere per combattere ancora ». 

Nel complesso, la puntata 
ha avuto un taqlio documen
tor to a irrobustire il quale 
hanno validamente contribui-
to le sequenze molto dram
matiche sulle rappresuglie nu-
ziste in Cecoslovacchia e sul-
Vazione dell'esercito inglese 
in Irlanda. A meld circa del
la trasmissione, Biagi ha po
sto il quesito sulla difjeren-
za tra la « dtnamite rivoluzio-
naria » e quella «al servizio 
della provocazione »: ma non 
ha sviluppato poi il discorso. 
E, invece. qui surebbe stato 
davvero giusto e opportuno 
richiamare gli attentati «7ie-
n'», come quello di Piazza 
Fontana. di cui & ricorso pro
prio ieri Vanniversario: per
che su questa base sarebbe 
stato possibile stabilire defi-
nitivamente che proprio da
gli scopi perseguiti (donde la 
classica domanda: a chi qio-
va?) e, dunque. dalla ispira-
zione politica e di classe de-
rivi anche la moralita di una 
azione dura e sanguinosa co
me Vattentato. 

g. c. 

oggi vedremo 
VOCI PER TRE GRANDI 
(1°, ore 20,45) 

Va in onda questa sera la sesta trasmissione della rassegna 
per giovani cantanti lirici, dedicata stavolta al compositore 
Vincenzo Bellini. Due baritoni (Alessandro Corbelli e John 
Van Zelst) e quattro soprani (Giovanna Gangi, Fiorella Pedi-
coni, Emiko Maruyama e Cristiana D'Alpino) sono in lizza 
oggi per conquistare i due ingressi alia finale: com'e noto, 
la rosa del finalisti sara formata da due pucciniani, due 
belliniani e due donizettiani. ., • 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21) 
Due giovanissimi studenti milanesi, Marta Fabiani e Da-

niele Monti, entrambi ventenni, sfideranno questa sera il 
campione in carica Mario D'Amato. La Fabiani si presenta 
alia" trasmissione per rispondere a domande sul «Liberty», 
mentre Daniele Monti ha scelto quale materia l'astronomia. 

SIGNORE E SIGNORI, 
BUONANOTTE (1°, ore 22) 

Wladjslaw Kowalski e Josef Nowak sono gli interpreti di 
questo telefilm polacco diretto da Janusz Zaorski. 

CHE NE DIRESTE DI UN LIBRO? 
(2°, ore 22,15) 

Prendendo a pretesto le imminenti festivita natalizie e 
l'immancabile rituale dei doni, questo programma realizzato 
da Walter Licastro e Vittoria Ottolenghi intende offrirci un 
panorama delle novita librarie. 

programmi 
TV nazionale 

9,30 

12.30 
13,00 
13.30 
14.10 
15,00 

17.00 
17.15 

17*45 

18*45 

Trasmissioni scola-
stiche 
Sapere 
Nord chiama Sud 
Telegiomale 
Cronache italiane 
Trasmissioni scola-
stiche 
Telegiomale 
Alia scoperta degli 
animali • La palla 
maglca 
La TV del ragazzi 
«I1 pianeta dei di-
nosauri» - «Quel 
rissoso, irascibite. 
carissimo Braccio 
di Ferro». 
Sapere 

19,30 Cronache italiane 
20,00 Telegiomale 
20.45 Voci per tre grandi 
22,00 Signore e Signori, 

buonanotte 
Telefilm. 

22,30 Telegiomale 

TV secondo 
18,15 Protestantesimo 
18,30 Sorgente di vita 
18,45 Telegiomale Sport 
19,00 I sette mari 

« Mari Polan » 
20,00 Concerto sinfonico 
20,30 Telegiomale 
21.00 Rischiatuito 
22,15 Che ne direste di un 

libra? 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ore: 7, 
8, 12. 13, 14, 15, 17, 19. 
21 • 22.40; 6.0S: Mattstrno 
musicale; 6,50: Almanacco; 
7.45: Ieri al ParUmcnto; *.30: 
CaiReni; 9i II srillo cantante; 
9,15: Vol ttt lo; 10: Speciale 
GR; 11,20: Ricerca antomatica; 
11,30: Quarto prosratnma; 
12,44: Sette note sette; 13.10: 
II siovedi; 14.10: Bnonsiorao 
come sta?; 15,10: Per vol 
eiovani; 16: II girasole; 17,05: 
Pomerialana; 17,40: « I tre 
moschettieri », di A. Dumas; 
17,55: Radio domani; 11,45: 
Italia che lavora; 19,20: Loftf-
plarins; 20,20: Aetata e ri-
torno; 21,15: Canzoni; 21,45: 
Le scienxe fantastiche; 22,10: 
Mnica-7. _ 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore: 6,30, 
7.30, »,30. 9.30, 10,30. 11,30, 
12,30. 13,30. 15.30, 16.30, 
16,30, 19,30 e 22,30; 6: 
II mattiaiere; 7,40: Eoooeior-
no; 6,14: Erre come rtiythmand-
bloes; 6,40: Come • perche; 
6,55: Svonl o colori; 9,10: 
Prima dl aoeiwku, 9,35: Rl> 

batta; 9.50: e I tre moschet
tieri », di A. Dumas; 10.05-. 
Canzoni per totti; 10.35: Dalla 
vostra parte; 12,10: Regionali; 
12,40: Alto sradimento; 13,35: 
Le belle canzoni d'amore; 
13,50: Come e perche; 14: 
So di giri; 14,30: Regionali; 
15: Punto interrosatiTO; 15,40-. , 
Cararah 17,30: Speciale CR; 
17,50: Chiamate Roma 3131: 
19.55: M»gia deirorchestra; 
20,10: Snpersonic; 21,25: 
Pop-oil; 22,25: I programmi 
di domani. 

Radio 3 «» 

ORE 7,05: Trasmissioni spe
cial!; 8,05: Filoimrsfca; 9.30: 
I concerti di Tartini; 10: Con
certo; 11: Radioscoola; 11,40: 
II disco in vetrina; 12,20: Mi-
siche italiane; 13: Mosica nel 
tempo; 14,30: Mosica corale; 
15,10: Pajine clevicembalisti-
che; 15,30: Concerto sintonico, 
Direttore E. Ormandy; 17.20: 
17.35: Appnntamento con N. 
Rotondo; 18: Toujour* Paris; 
18,20: Mosica leogera; 18,45: 
La poelica deirinlormale; 
19,15: Concerto serale; 20: 
• Anacreonoa >, mosica di 
Cherubim"; 21: Giomale del 
Terzo. 

25.000 copie 

CHIAPPORI 
FORTEBRACCIO 
II belpaese. Un Chiappon a 
colori in grande lormato Un 
Fortebraccio inedito in gran 
forma Un libro a quattro ma 
m dei nostn due piii caustici 
tatenti satinet sui latti dell'lta 
ha d'oggi 200 pagine 134 il 
lustrazioni in bianco e nero 12 
tavole (uon testo e risguardi 
a colon L 3 300 In omagglo 
un manifesto a colon 

un best-seller della nuova 
divulgazione scientifica 
LA CONQUISTA DEL 
MONDO INVISIBILE 
Parassiti e microbi 
nella storia della civilta 
di Giuseppe Penso. La prima 
grande storia illustrata dagli 
a'bon della civilla ai nostn 
giorm della ricerca parassito 
logica e microbiologica. Uno 
dei piu noti specialist! italiani 
ci nvela il mondo mistenoso 
e sorprendente dei microbi 
Oltre 200 illustrazioni in bian 
co e nero e a colon. L. 10 000 

in prima mondiate 

gli inediti 

KANDINSKY 
Tutti gli scritti. Punto e linea 
nel piano. Articoli toorici. I 
corti inediti al Bauhaut. A 
cura di Philippe Sara. L'evo 
luzione del pensiero di un 
grande amsta e teonco del 
Carte Oltre 350 illustrazioni 
in bianco e nero e a colon. 
Cofanetto Lire 15 000 

ENZENSBERGER 
La breve estate dell'anarchia. 
Vila e morle di Buenaventura 
Durrutl. Tra documento e ro 
manzo, attraverso lestimonian 
ze interviste articoli parole 
di compagni e ipotesi degli 
stonci. ncostruita la figura di 
un grande eroe proletario. 
Lire 3 200 

IL WESTERN 
Fonti, forme, miti, registl, 
attorl, filmografia. A cura di 
Gianni Volpi. Una guida com 
pleta: una storia, un commen 
to critico e un repertorio rji 
un genere unico deli'arte ei 
nematogratica. 69 ill. L. 2.000 

FATTACCIO 
A BUENOS AIRES 
di Manuel Puig. Romanzo La 
cronaca dei tormenti di due 
emarginati sessuaii Un giallo 
d mtelligsnte drammaticita e 
humour dell autore di II trad! 
mento di Rita Hayworth • 
Una frate, un rigo appene, 
Lire 3.000 

UNIVERSALE 
ECONOMICA 
Fernanda Phrano Poesia da 
gh ultimi amencani L. 1.500 / 
Gillo Dorlles Ultime tendenza 
jiell arte d oggi. Nuova td i 
zione aggiornata e accrescru 
ta 120 illustrazioni Lire 1 700 
/ Pros* a crtttca firturtota. An 
tologia a cura di Mario Ver 
done. Lire 1.500 / Gabriel 
la Parca Le italiane si contes 
sano. Un classico del temmi 
n.smo SOOOOcopie Lire 1 300 

Novita 
e success* 


