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Revocatolo 
sciopero dello 

spettacolo: 
ribadito 

impeano per 
lertforme 

Lo sciopero totale dello spet < 
tacolo proclamato per martedl 
prossimo e stato revocato dal-
la Pederazione del Javoratori 
del settore, in segulto alia 
decisione • del governo di al-
leggerire le note restrizloni 
adottate con il proclamato In-
tento di far fronte alia crisi 
energetica. 

Le organizzazioni sindacali 
(PILS-FULS-UILS) sottolinea-
no in un comunicato, dirama-
to a conclusione di un Incon-
tro tra la Federazlone dello 
spettacolo e la Federazlone 
delle Confederazioni (CGIL, 
CISL e UIL), come la rettifica 
delle misure restrittive sia un 
risultato deU'incisiva azione 
dei lavoratori, ma anche co
me, pur eliminando alcuni con-
tingentl element! di particola-
re drammatizzazione, essa non 
risolva alcuni problemi di 
fondo che erano alia base del-
la lotta programmata. La se-
greteria della Pederazione ri-
badlsce pertanto l'estrema ur-
genza di un concreto impegno 
governativo per la riforma del 
cinema, del teatro e della mu
sics, senza di che sara inevi
table la - ripresa dell'azlone 
di lotta. L'organizzazlone sin-
dacale, ' mentre si' dlchiara 
pronta a riprendere gli incon-
tri con i diversi datori di la-
voro del settore per discutere 
sugll obbiettivl speclflcl delle 
singole realta produttive, ha 
deciso di indire riunionl in tut-
ti i luoghi di lavoro, in prepa-
razione di una grande assem-
blea nazionale. 

A conclusione dell'incontro 
tra le Federazioni e stata an
che condensata in un altro 
comunicato la posizlone delle 
organizzazioni sindacali sulla 
proroga — decisa dal governo 
— della convenzione con la 
RAI-TV per altri quattro mesi. 
che congela una situazione or-
mai intollerabile. 

Tale rinvio — si afferma nel 
comunicato — Impedisce l'av-
vio della riforma democratica 
dell'ente e dimostra «una 
chiara mancanza di volonta 
politica di assicurare al paese 
un tipo, di informazione ri-
spondente alle esigenze della 
society, cresciuta civilmente e 
culturalmente ». 

Per l'esame del problema — 
rende noto Inflne il comuni
cato — la Federazlone rlnnova 
al governo la richiesta di un 
urgente Incontro, e ribadlsce 
rimpegno di intensificare lo 
iniziative di lotta e dl sollda-
rieta con i lavoratori e gli ope
rator! cultural! interessati, po-
nendo intanto senza indugi la 
questione della RAI-TV all'or-
dine del giorno della riunione 
del Comitate direttivo che si 
terra mercoledl e giovedl pros-
simi. 

La situazione 
del Comunale 

fiorentino 
esaminata dal 

Consiglio di 
amministrazione 

Dalla noitra redazione 
FIRENZE, 14 

II Consiglio di amministra-
zione del teatro Comunale ha 
preso in esame, nel corso di 
una riunione svoltasi questa 
sera, la situazione venutasi a 
determinare in seguito al per-
durare della astensione dal 
lavoro delle masse artistiche 
aderenti alia FULS-CISL e al
ia UIL-Spettacolo le quali, 
con il loro atteggiamento, hsn-
no impedito che stasera an-
dasse in scene VAida di Ver
di che doveva aprire la sta-
zione lirica invernale del Co
munale. II Consiglio di ammi-
nistrazione ha ascoltato la re-
Iazione del sovraintendente su-
gli incontri con le rappresen-
tanze aziendali * e sindacali 
della CISL e della UIL (le 
quali, nel cojifennare le loro 
prese di posizlone, hanno ri-
fiutato di partecipare ad una 
riunione del Consiglio di am-
ministrazione in presenza del 
direttore artistico designate) 
nonche" con quelle della CGIL. 

n Consiglio di amministra-
zaone del Comunale ha preso 
poi in esame il grave fatto 
della fuga di documenti che 
ha determinato distorsioni di 
notizie diffuse da certa stam-
pa sui lavori del Consiglio di ' 
amministrazione dell'U-12 di-
cembre. A questo proposito il 
Consiglio ha precisato che. In 
quelle riunioni, non furono 
discusse le richieste di carat-
tere economico avanzate dal 
professor Marinelli delegando 
a questo problema, secondo 
la prassi, gli organi dell'ente. 
In quella oceasione, invece, 
il Consiglio approvb a mag-
gioranza le indicazioni che il 
professore Marinelli ha form-
to relativamente al metodo di 
lavoro che egli intende perse-
guire. n Consiglio di ammi
nistrazione ha. poi. conferma-
to la sua d'.sponibilita a] d:a 
logo piu apertc con le forze 
sindacali e enn i lavoratori 
dell'ente. Infine na proceduto 
alia nomina di una commis-
slone cons;l:are d'inchiesta tl 
cut scopo e quello di accer-
tare eventual I responsabllita 
di singole persone e dl uffici 
• a t abbiano provocato la fuga 
di notizie e documenti con pa-
lese violazione del segreto di 
ufflcio. II Consiglio ha agglor-
nato i suoi lavori a martedl 
l i dicembre. „ „. 

« II capitano di Koepenick » a Roma 

II potere di una divisa 
arma contro i burocrati 
Renato Rascel gustoso protagonista della commedia di 
Carl Zuckmayer messa in seen a, con la regia di Bolchi, 
dallo Stabile del Friuli-Venezia Giulia all'Argentina 

Una satira del milltarismo 
e della burocrazia sara sempre 
d'attualita, o continuera ad es-
serlo per molto tempo anco-
ra. Ecco una prima ragione 
del successo di questo Capi
tano di Kopenick di Carl 
Zuckmayer, che lo Stabile del 
Friuli-Venezia Giulia presen-
ta all'Argentina, per la stagio-
ne del Teatro dl Roma. 
: Lo scrittore tedesco, oggl 
settantasettenne, propose 11 
capitano di Kopenick nel 1931: 
il caso reale cui si riferiva era 
accaduto qualche decennio 
prima, nel quadro rigoroso 
e impeccabile della Germania 
guglielmina. Un poveruomo, 
Wilhelm Voigt, travestitosi da 
ufficiale, aveva messo sul-

Tattenti le autorita dl una cit-
tadina, e mobilitato quelle del-
l'lmpero, scosse dall'inaudito 
awenimento. Del quale, posto-
ne al corrente, lo stesso Kai
ser ebbe peraltro modo di ri-
dere e quasi dl compiacersl, 
poiche la si dimostrava sia 
pure per assurdo lo straordi-
nario potere della divisa, sim-
bolo d'ordine e dl gerarchla. 

II Voigt di Zuckmayer, non 
dissimilrnente da quello au-
tentico, e un reduce dalle pa-
trie galere, nelle quali ha fat
to lunghi soggiorni. Uscitone 
una prima volta, col mestiere 
di calzolaio appreso fra le mu-
ra del carcere, non trova la
voro perchS e privo dell'atte-
stato di residenza; ma, se non 
lavora, non pu6 avere questo 
attestato. 8i rlsolve a ruba-
re. ma finisce dentro di nuo-
vo. Liberato, ormai anzlano, 
perseguitato da! fogli di via 
che gli impedlscono anche di 
fruire della pietosa ospitalita 
della sorella e del cognato, 
1! suo chiodo fisso e di ot-
tenere un passaporto, un do-
cumento che certlfichi la sua 
esistenza legale, il suo dirit-
to di vlvere. 

In prlgione, Voigt, grazie a 
un direttore maniaco delle co
se delTesercito, si e fatto una 
cultura in merito. Procurata-
sl un'uniforme, non gli e dif
ficile recitar la parte del ca
pitano: i subaltern! gli ub-
bidiscono, i maggiorenti « bor-
ghesi» si piegano, ancorche 
riluttanti, alle sue imposizio-
ni. Ma a Kopenick. dove il 
finto ufficiale si e insediato, 
non e'e un ufficio passaporti. 
L'umile scopo della riuscita mi-
stificazione viene a mancare. 
E Voigt sara smascher&to. e 
il suo travaglio ricomincera. 

Del Capitano • di Kopenick 
ricordiamo la verstone cine-
matografica di Helmut Kaut-
ner. che dello stesso Zuck
mayer aveva portato sullo 
schermo II dramma antinazi 
sta // generate del dlavolo, 
scritto nel dopoguerra. An
che nel Capitano, apparso un 
paio di anni prima dell'av-
vento di Hitler al governo. 
si pud awertlre, in3ieme con 
la riflessione sul passato. una 
premonizione del future. E 
ben lo sottolinea il regista 
Sandro Bolchi. la dove fa ac-
cennare a minlstrl e capi del
la polizia. quasi rapitl dal 
fascino del piccolo Imbroglio-
ne, un saluto a bracclo te-
so. 

Per il resto, e neU'insieme. 
to spettacolo rimane fedele 
alia commedia, anche nelle 
sue - Iungaggini e dispersioni. 
nelle tinte paietiche e ere 
puscolan che sfumano. dl (re 
quente. il colore acceso del 
sarcasmo. Luciano Dam Am si 
e servito di un palcoscenico 
girevole, sul quale mobili e 
attrezzl flnemente realizzati 
deslgnano i diversi ambienti. 
C'e poi un gloco di pannelli 
e velarl, con proiezloni di Im-
magini significative (stemmi, 
maestose vedute) e con un 
supplemento di scorcl allego 
rici intonati al trionfalismo 
bellico e all'orgoglio statale 
prussiano II tutto. come 1 co-
stum i (pure di Damiani). e 
fin troppo - ricco e squLsito. 
tanto che mlnaccia dt dlstrar 
re l'occhio dello spettatore 
dallo svolgersi della vicenda 
\j\ ouale precede comunque 
spedita. tra soluzioni piu fact 
11 e (nvenzlont di qualita. co
me nella scena in cui I ga-
leottl sono costretU, dal lore 
direttore. a mimare la bat-
taglia di SMan e la relatlva 
vlttorla sul francesi. 

Renato Rascel, che aveva 
g\k dato buone prove, in ci

nema e in teatro, di sapersl 
accostare ad autori e a testi 
d'impegno, e un Voigt assai 
gustoso, calibrato con misura 
tra umorismo e malinconia. 
Dal suo repertorlo ha tratto, 
appllcandoli congenialmente 
al personaggio di Zuckmayer, 
alcuni motivi: lo stesso abbi-
gliamento «civile» del pro
tagonista (di vaga ascenden-
za chapllnlana), una perples-
slta di fondo, manlfestata in 
certe cadenze vocal! e ge-
stuali. nel confrontl delle co
se e degli uomini, la stilizza-
zlone marlonettlstica del 
Voigt « milltaren. 

II contorno e nutrito. Vi 
fanno spicco, per corposita di 
caratterizzazione, Nino Pave-
se, Elio Crovetto, Lino Savo-
ranl, Cesare Polacco, Saverio 
Moriones, ma sono anche da 
ricordare Orazlo Bobbio, Gior
gio .- Valletta, Lidia Bralco, 
Giusi Carrara, Ariella Reggio, 
Elisabetta Bonlno. La tradu-
zione italiana del testo, di 
Carpinteri e Faraguna, non e 
esente da stranezze: «appa-
rato» per a apparecchlo » (te-
lefonico), <c requlsizlonare » 
per « requisire ». « anarchista » 
per « anarchico ». « leglttimare 
per « autorizzare», eccetera. 
Segno, forse, della perduran-
te vicinanza di Trieste alia 
lingua e alia cultura absbur-
gica. Stranezze anche nel pro-
gramma di sala, dove 1 nomi 
del regista e dello scenografo-
costumista sono scomparsi 
dalla prima pagina e dalla 
pagina centrale. E ci displa
ce dl non poter citare chi ha 

curato 1 brevi ma acconcl in-
terventi musical!. 

Le accogllenze, come dice-
vamo all'inizio, sono state fe-
stose. 

Aggeo Savioli 
NELLA FOTO: Renato Ra

scel e Ariella Reggio in una 
scena del Capitano di Ko
penick. 

Si accentua 
in Francia la 

crisi del cinema 
PARIGL 14 

«H cinema francese e in 
pericolo di morte: 1*80% delle 
produzionl sono passive e in 
nove anni U dlsavanzo della 
produzione ha raggiunto il 
mezzo mlllardo di franchi (ol-
tre aessanta mlliardi di lire, 
n.d.r.)»: lo ha dlchiarato il 
direttore generate del «Cen
tre national de la cinemato
graphic». Andr6 Astoux, du
rante un congresso svoltosi a 
Nevers. 

La crisi del cinema e con-
fermata dalla costante ridu-
zione del numero degli spet-
tatori. la quale, pressoche 
costante da un decennio (sal
vo nel 1972), si e ulterlormen-
te accentuate nel primi nove 
mesl d! quest'anno: 4.31% di 
spettatori in meno rlspetto al 
corrispondente periodo del 
1972. 

IL NUOVO STASERA — Do-
po una lunghissima vacanza 
— quale nessun settimanale 
di carta stampata si sarebbe 
mai potuto permettere — Sta
sera e tornato sul video. Que
sta volta, la vacanza e stata 
utilizzata, se non altro, per 
cambiare un po' I'aria: e ce 
n'era bisogno, visto che, nella 
scorsa stagione, il settimanale 
televisivo aveva assorbito a 
pieni polmoni le esalazioni del 
centrodestra. 

II nuovo Stasera ha cambia-
to la sigla, il redatlore capo e 
anche, in una certa misura, il 
tono: questo prima numero e 
apparso piii attento all'attua-
lita e anche piu disinvolto. Ma 
b ancora presto per dire quan-
to a questa disinvcitura, al di 
la deWagilita del ritmo e dt 
certe punte di spregiudicatez-
za formale (nel servtzio suite 
timitazioni imposte dalV* au
sterity m si e persino intravi-
sto un nudo femmtnile), COT-
rispondono una reale volonta- e 
capacita di affrontare i fatti 
e di analizzare le cause dei 
problemi. 

Nel primo servtzio sulla 
'crisi del petrolio in Italia, ad 
esempio, abbiamo ascoltato 
alcuni discorsi senza dubbio 
interessanti: soprattutto gra
zie alle interviste con i diri-
genti della ESSO e dell'AGIP 
(e, vale sottolinearto, Vinteres-
se di alcune delle risposte era 
in diretto rapporto con la pre-
cisione e con la « malignita » 
delle domandeh E' emersa ab-
bastanza chiaramente la re-
sponsabilita delle grandi com-
paanie petrolifere multinazio-
nali, che speculano sulla crisi, 
vanno esclutivamente a caccia 
del massimo profitto (come, 
del resto, vuole la logica della 
impresa capitalistic-a: lo ha 
tranquillamente confermato il 
rappresentante della Esso) e 
grandi profitti hanno accumu-
lato propria in questi ultimi 
mesi. 

Tuttavia, non si e avuta una 
analisi altrettanto chiara del
la situazione esislente sul 
mercato italiano e, soprattut
to, non si e avuto nessun ac-
cenno critico alia politica dei 
governi itolianl dl questi anni 
sia verso le tsette sorelle* 
che verso VENI. 

II rappresentante dell'AGIP 
ha lasciato capire che le com-
pagnie atraniere che hanno 

ottenuto concession! nel no-
stro paese non rispettano gli 
impegni: ma la cosa non e 
stata approfondita. II servtzio 
sulle limitazioni imposte dal-
I'anticipo di chiusura dei loca-
li e dal dtvieto di circolazione 
durante i giorni festtvi, si e li~ 
mitato a raccogliere in giro 
opinioni diverse e, nel com-
plesso, ha finito per inclinare 
verso un facile tmpressioni-
smo di « colore ». 

Significative, comunque, il 
commento finale (I'untca fra
se pronunciata dallo speaker, 
peraltro), che sembrava au-
spicare il razionamento della 
benzlna. Era un ucotpo d'as-
saggio*? II terzo apezzo*, 
dedtcato alio scioglimento del-
Vorganizzazione fasctsta Ordi-
ne nuovo e stato, decisamente, 
un'occasione perduta, per non 
dire altro. 11 dlscorso di Enzo 
Forcella era generalmente an-
tifascista, naturalmente: ma 
suonava anche troppo ottimi-
stico. e, comunque, non con-
teneva nemmeno un accenno 
agli obiettwi della strategia 
della tensione e alle respon-
sabilita politiche della classe 
dominante e dei pubblici po-
teri. Persino la funzione del 
MSI rimaneva in ombra nel
la scheda informativa. Tra 
Valtro, la novila della presen
za del giornalista in studio si 
e risolta in un limite: una si
mile formula, infatti, pub ri-
sultare molto utile solo se 
serve a presentare e arricchi-
re i dali e le immagini docu-
mentarie raccolti nel corso 
di un'inchiesta. Non se li so-
stituisce con il semplice com
mento parlato. 
• II reportage da Israele, in
vece, costituiva un'ottima con
clusione del numero. Preciso 
e sostanzioso, come sono soli-
tamente i servizi di Raniero 
La Voile, esso ci ha fornito. 
sempre in una sorvegliata 
chiave critica, parecchie illu-
minanti notizie sul clima poli
tico isracliano alia vigilia del
la conferenza di Ginevra. E 
con la sequenza finale sul ca
baret. ha dimostrato come 
un'inchiesta televisivo possa 
efflcacemente indagare la real
ta in vario modo, andando ol-
tre la tolita formula delle 
immagini commentate e delle 
interviste. 

g. c 

, Gli Incontri di Sorrento 

Emerge dai film 
la realta della 

Germania 
Nella seconda fase della rassegna presen-
tate quattro significative opere - Questa 

sera chiusura al San Carlo di Napolr 

Nostro servizio 
• SORRENTO. 14. 

Nella seconda fase gl! In
contri hanno rlvelato un ci
nema tedesco occldentale ben 
dlverso da come era apparso 
dal priml film presentatl a 
Sorrento. I teml della vita 
soclale, le questlonl inerentl 
alia clvllta di massa e del con-
sumt, ralienazione, la cosclen-
za critica del dellttl compiuti 
dal nazismo, l'emanclpazione 
della donna, 1 problemi del 
sesso, e soprattutto la condi-
zione operala sono argomentl 
che gli autori del «nuovo ci
nema » della Germania fede
rate — sia pure a diversi li-
velli dl stile e con llnguagglo 
talvolta didascalico e inge-
nuo — affrontano con serieta; 
ritrovando In genere ritmi dl 
racconto piu fluldl e svinco-
lat! da accademisml e serio-
slta. 

Degli ultimi film presentatl, 
almeno quattro cl sono sem-
bratl degnl dl considerazlone: 
Gli esperti, opera prima dl un 
reglsta quarantenne che eser-
clta la professione dl • awo-
cato e, come sagglsta. si oc-
cupa di problemi di varia cul
tura; • La sventura, un film 
sul revanchlsti tedeschi e sul
la contestazlone glovanile; 11 
pedone, di Maximilian Schell 
e, Inflne, Anche i nani hanno 
cominciato da piccoli, uno 
strano e inquletante film del 
glovanlssimo Werner Herzog. 
Anche 11 film Cora mamma 
sto bene, di Christian Zlewer, 
che tratta della condizione 
operala dal punto di vista di 
un responsabile impegno poli
tico, va inserito tra le opere 
piu Interessanti presentate a 
Sorrento. 

H regista Norbert Kucklel-
mann, autore del film Gli 
esperti, ha raccontato una sto-
ria esemplare del nostri gior
ni: come un uomo del tutto 
normale, interamente in pos-
sesso delle proprie facolta 
mentali, possa essere strlto-
lato da una societa che an-
nulla la personalis Indivi
duate e lo emargina, fino ad 
indurlo al delitto. L'unlca col-

dl Matthias Mainze — tale 
. 11 nome del personaggio cen
trale del film —, e di voter 
conservare la propria dignlta 
di uomo, la propria persona* 
lita. Per questo egli subisce 
una continua pressione da 
parte degli strumenti del po
tere economico, pressione che 
lo lsola sempre piu in un 
mondo ostile che finisce per 
ucciderlo e farlo uccidere. II 
racconto e scarno ma molto 
efflcace e diretto e, per l'in-
quieta e ambigua atmosfera 
cne evoca, ricorda l'andamen-
to narratlvo del Processo di 
Kafka. 

n problema ' del rigurgito 
revanchista e della identlta 
tra sfruttamento capltalistico 
e fascismo costltulscono 11 con-
tenuto del film La sventura 
61 Peter Plelschmann: un'ope-
ra ricca dl spuntl e dl pro-
vocazioni ideologiche che, in-
sieme con le question! so
cial! ed economiche, sottolinea 
la responsabllita della socie
ta capltalistica per la distru-
zione della natura e per i 
guasti ecologici conseguenti al-
l'inquinamento. II dlscorso ci-
nematografico, qui, e meno 
lineare ma non mancano, nel 
corso della narrazione. Imma
gini d! sorprendente efflcacla 
accusatrice. 

Un film unltarlo, stilistlca 
mente, e di notevolissimo li 
vello artistico e II pedone, di
retto e recitato da Maximilian 
Schell, impostato sul tema 
della responsabllita del popo-
lo tedesco per i delitti e le 
cameficine perpetrati dal na
zismo. II protagonista e un 
vecchio e potente industriale 
che ricopre anche una carica 
pubblica e che e generalmente 
considerate un personaggio 
onorevole ' e rispettabile. At-
traverso una serie di svolte 
narrative e un approfondimen-
to psicologico del personag-

So, condotto con un proce-
mento analitico freudiano. 

il vecchio Alfred Giese sco-. 
pre 11 suo passato di crimi
nate nazista e, come tale, vie
ne denunziato all'opinione 
pubblica dalla stampa. Molto 
importante ci sembra il fatto 
che Schell abbia sovente, nel 
corso del racconto, accostato 
le stragi naziste alia guerra 
dl sterminio condotta dagli 
Stat! Uniti nel Vietnam e in 
questo senso illuminante e la 
frase che il regista fa pro-
nunziare ad uno dei perso-
naggi secondari del film, in 
difesa del criminate: «In 
America il tenente Caltey e 
onorato e vive pacificamente 
nella sua tenuta agricola, qui. 
da not, in Germania. invece. 
si tenta di gettare fango su 
uno dei protagonist} del mira-
colo economico e della ripresa 
industriale ». 

} Un'opera fuori della norma 
e di straordinario interesse e 

i quella realizzuta da Wer
ner Herzog: Anche I na
ni hanno cominciato da 
piccoli. H film, il cui 
autore e tra i giovani piii ir-
requieti e intelligenti del ci
nema tedesco, nana — quasi 
in chiave di capricclo goye-
sco — la rivolta in un cofle-
gio situato in un paese arido 
e vulcanico del Mediterraneo. 
Approflttando deirassenza del 
dirigenti gli allievi si abban-
donano ad ogni sorta dl vio-
lenza, incurantt della sort* dl 
un loro compagno preso in 
ostaggio. Gil allievi sono nani 
di ogni eta e sesso. e gia 
questo b&sta a creare quel 
senso di inquleto stupore che 
accompagna lo svoigimento 
del racconto clnematografico 
dalla prima all*ult!ma sequen
za, attraverso una metafora 
che allude a tutti I mall della 
societa attuate e alle teggi del
la aopraffadone e della vio-
tenm che la domlnano. Far-

ticolari ripugnanti, al limite 
della sopportazlone, punteg-
glano le fasl del raccaprlc-
clante racconto, in cui la gra-
tulta della ferocla dei nani 
impazziti si unisce alia splen-
dlda bellezza dell'lmmaglne, 
con un rltmo ossesslvo che ri-
serba continuamente sorprese 
e colpl di scena. I modelli, ol-
tre che nel classlco surreal!-
smo di un Bosch, vanno ricer-
catl nella poetlca dadalsta e. 
per cl6 che concerne 11 fatto 
strettamente clnematografico. 
In Bunuel e nel suo celebre 
film Le chien andalou. 

Dl qualche Interesse e anche 
11 film Una stupenda ed inve-
rosimile fuga, di Michael 
Verhoevan, che si awale del
la recitazlone dl una glovane 
attrlce che fara certamente 
molta strada: Katya Rupe\ 
definita da Senta Berger, mo-
glle del regista, la nuova Die
trich del cinema tedesco. 

Altri film presentatl a Sor
rento non si dlstaccano dal 
normale llvello di prodottl 
commercial!, con qualche cu-
rlosa incursione nei problemi 
dei costuml sessuall che, ad 
esempio, nel film Harlis ha 
trovato dlvertentl accentl 
kitsch. • . . . 

Ieri sera e stato presentato 
un documentario su De Chi-
rico, pTesente il grande art!-
sta, che non e apparso per 
nulla turbato dagli applausi 
del pubbllco e dalle lucl della 
ribalta. Domanl, sabato, gli 
Incontri si concluderanno a 
Napoll, al teatro San Carlo, 
con la consueta cerimonia del
la conscgna delle «S!rene»; 
assegnate. come e noto, quelle 
d'oro, a Fritz Lang e a De 
Chlrico. e i premi minori ad 
Alexander Kluge, Warner Fass-
binder. Romy Schneider e al-
l'attore Curd Jurgens. 

Paolo Riccl 

Siapreoggi 
a Bologna 

il convegno 
su cinema 

ederotismo 
Dalla noitra redazione 

' BOLOGNA, 14 
Comincla domanl a Bolo

gna, alle 10,30, in Palazzo Mon-
tanarl, il convegno «Erotl-
smo everslone merce», promos-
so e organlzzato dalla Mostra 
Internazlonale del cinema li-
bero di Porretta e dalla Com-
mlsslone Cinema del Comu-
ne dl Bologna. 

La manifestazlone sara 
aperta dal sindaco del capo-
luogo dell'EmUia-Romagna. 
compagno Renato Zangherl, 
ed avra come primo relatore 
11 professore Giuseppe Branca. 
ex presidente della Corte co. 
stituzlonale, che affrontera 11 
tema « Erotlsmo e represslone 
penale ». Nel pomerlggio svol-
geranno le loro relazionl 11 cri
tico cinematografico Callisto 
Cosulich, («I1 cinema italia
no fra la scalata erotica e la 
controscalata represslva»), il 
francese Ado Kyrou (« Subjet 
et objet de l'erotisme 1973») 
e 11 teologo Ambroglo Valsec-
chi («Interpretazione etico-
politica deU'erotlsmo nella so
cieta contempoxanea»). 

Nella giornata di domenlca 
il soclologo Elemire Zolla 
svolgera alcune «Consldera-
zionl Inattuall sull'erotlsmo »; 
mentre 11 teorico Felix Guat-
tarl terra una relazione dal 
tltolo <cAu dela du signlflant»; 
Gianni Toti parlera delle 
«Infungiblli' erozle »; Pier 
Paolo Pasolini terra la rela
zione « Tetls », Vittorino Joan
nes svolgera 11 tema «Coscien-
za deU'eros e immagtne dello 
uomo: un contributo teologi-
co»; inflne Gianni Scalia ter
ra una relazione dal tltolo 
a Sensibilmente . sovrasensi-
bUe». 
• Lunedl si svolgeranno la dl-

scusslone generate e te con-
clusioni. Sono prevlste nume-
rose comunlcazioni da parte 
di cineasti, crltici, rappresen-
tantl di riviste e organizzazio
ni cinematograflche, mentre 
hanno assiourato la loro pre
senza reglsti cinematografici 
partlcolarmente Interessati al-
l'argomento e studlosi di va-
rie discipline. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i t » 

le prime 
Teatro 

People Show 53 
Nel sotterranei del parcheg-

glo di Villa Borghese a Roma 
— dove sono in corso gli «In
contri Internazlonali d'arte» 
— l'altra sera abbiamo incon-
trato uno spettro, rimmagine 
di un passato surrealista: stra-
mo parlando del «People 
Shown, del gruppo (nato in 
Inghilterra nel 1968) che ha 
inaugurate appunto, la «se-
zione teatro» della rassegna 
« Contemporanea», curata da 
Giuseppe BartoluccL 

Lo spettacolo (autocontesta-
to ma anche affermato dal 
gruppo inglese, di cui fanno 
parte Laura Gilbert. Derek 
Wilson, Mike Figgis, Mark 
Long e Jose Nava) chiamato 
People Show 53 appare quindi 
anacronistico nella misura in 
cui ripropone oggl, aggiornati 
con citazioni dalla Pop Art, al
cuni stilemi della poetica sur
realista di cui si accettano gli 
esiti piu evasivi. Inoltre. Poe-
ple Show 53 si rivela un pure 
show che gli attori, contraria-
mente alle prime esperienze 
del gruppo, hanno ormai cor-
rotto nello stereotipo di un 
happening non <caperto» ma 
guidato e ben strutturato ne-
gli «effeUi», tutti calcolati. 

Quello che awiene — e av-
vlene proprio di tutto — sulla 
pedana dove si rappresenta 

Conclusa 
la settimana 
del cinema 

arabo 
Si e conclusa a Roma la 

Settimana del film arabo, or-
ganizzata dal Centro per le 
relazionl ltalo-arabe. 

Commentando la manifesta
zlone, 11 presidente del Cen
tro, on. Pintus, che ha par
lato alia presenza dl nume-
rosi diplomatic! del mondo 
arabo. ne ha rilevato l'impor-
tanza ed il significato: e stata 
infatti questa la prima volta 
che in Italia e stata presen-
tata in un unico programma 
organico e coordinato la nuo
va cinematografia dei paesi 
arabi, isplrata alle recenti lot-
te per la liberazione e l'lndi 
pendenza. 

Tutte le opere prolettate 
narravano vicende di gente 
umite in continua lotta contro 
colore che tentano di ostaco 
lame la Iiberta. che si risol-
vono sempre in una scelta 
ldeologica al di sopra di ogni 
interesse Immediato e perso
nate. 

Concerti jazz 
a Spaziozero 

Da lunedl 17 a sabato 22 
dicembre al Teatrocirco-Spa-
ziozero (via Galvani - Testac-
clo) avranno luogo sel con
certi dl jazz al quale pcrte-
ciperanno diciotto gruppi mu-
sicali tra cui: Garjbaldi, Cer-
vello, Aktuala, Battlato, De-
dalus. Area, Claudio Rocchl e 
moltl altri. L'inizio degU spet
tacoli e stato fissato per I* 
or* 19,30. 

uno spettacolo dl «non sen-
son (non «assurdo») potra 
essere descritto molto diffl-
cllmente proprio perche la to
tale ambigulta delle immagini 
nega una purchessia logicita 
di discorso. Le immagini del 
People Show 53 possono esse
re scambiate come le pagine di 
un romanzo di Saporta. 

II caos guidato che si pro
duce -nella scena del vero/f in
to Bar — dove te carte da gio-
co. te carote, gli ananassi (fur-
tivamente raccolti, alia fine, 
da una giovane spettatrice), 
te melanzane, gli archi e te 
frecce, le zucche, 11 riso sugli 
amantl, il bel «pop6» di lei, 
la birra Peronl, le mete, 11 
burro e la torta che suona, 
esprimono soltanto la tirannia 
delle cose e Yimpotenza uma-
na a dominarle — nasce, in 
realta, da una scelta irrazio-
nallstica e decadente, che vor-
rebbe essere umoristica e 
grottesca nel momento in cui, 
nella prassi, finisce per negar-
si a qualsiasl contenuto for-
malizzato, cioe autenticamen-
te contestativo. Resta il « gio-
co», paradossalmente privato 
e chiuso, un gioco in fondo fe
lloe e pago di se stesso. 

II pubbllco ha seguito lo 
spettacolo piu sorpreso che 
realmente interessato al signifi
cato del «giocoi>, e tuttavia gli 
applausi non sono mancati, an
che perche gli attori sono sta-
tl impegnati in una fatica non 
lteve. 

r. a. 

; Cinema 

La guerra 
di Gordon 

• Ossie, Davis, regista, attore, 
drammaturgo nero-americano, 
esponente del movimento per 
i diritti civili, ci offre con que
sto film un curioso esemplare 
del «black cinemas. Quattro 
reduci dal Vietnam (tutti di 
pelte scura) decidono di sfrut-
tare a fin di bene l'arte della 
vlolenza appresa in guerra. 
Guidati da uno di loro, Gor
don, che ha avuto la moglie 
uccisa dagli stupefacenti, essi 
danno battaglia agli spacciato-
ri e al fomitori di droga, agli 
sfruttatori della prostituzione. 
eccetera. A basso, medio e an
che alto livello, questi corrut-
tori e awetenatori del popolo 
nero sono neri essi stessi, ma 
al vertice dell'organizzazione 
stanno. naturalmente, i blan
ch!. Ed e verso questi ultimi 
che tende la lotta, senza esclu-
sioni dl colpl. di Gordon e dei i 
suoi amici (uno dei quali ca-
dra — non sul campo. ma 
durante una breve parente-
si erotica — e sara comun
que vendicato a usura). 

Lo schema del racconto e in-
somma quello classico del ge
nere gangsteristico-awenturo-
so. tecnologicamente aggloma-
to (gli appareochl che i prota
gonist! usano per individuare 
le central! del nemico) quanto 
improbabite. Solo che, in que
sto staropo il regista versa un 
contenuto • posltlvo», mora-
legglante, quasi dldattlco. Te-
mlamo assai che non sia nem
meno qui la via giusta di un 
vero « cinema nero », anche se 
all'autore e agli interpret! 
(Paul WinfieW. Carl Lee tra 
gli altri) si deve riconoscere 
una notevole destrezza, e se 
cert! aspettl di Harlem aem-
brano colti con efflcacla nel
le scabre immagini a coJorl. 

ag. M . 

societa gestlone 
riviste associate 

Abbonamenti 
1974 

PIU' CONOSCENZA 
PIU' IDEE V ' 
OnO ftlVISTE 
« DIVERSE » 
PER SAPERE Dl PIU' 
PER SENTIRSI 
PROTAGONISTI 

Critica 
marxista 
blmestrale 
diretta da Emilio Sarenl 
Annuo Lira 6,000 

Politica 
ed Economia 
blmestrale 
diretta da Eugenlo Pegglo 
Annuo Lira 6.000 

Riforma 
della Scuola 
menslle 
diretta da 
Luclo L. Radlce 
M.A. Manacorda 
F. Zappa 
Annuo Lira 5.000 

Studi 
Storici 
trlmastrala 
diretto da 
E. Ragionleri 
R. Zanghari 
Annuo Lira 6.000 

Democrazia 
e Diritto 
trlmastrala 
diretta da 
Luigl Berllnguer 
Annuo Lire 5.000 

Nuova Rivista 
Internazionale 
menslle 
a cure dl 
Tilda Bonavoglla 
Annuo Lire 5.000 

Donne e politica 
blmestrale 
diretta da 
Adriana SeronI 
Annuo Ura 1.500 

Cinema 
sessanta 
blmestrale 
diretta da 
Mino Argentierl 
Annuo Lire 4JQ00 

OMAGGIO 
1974 

a tutti gli abbonarl 
alle riviste della SGRA 

stampa a sai colori 
50 x 70 
di 
UGO AHARDI 

Abbonamenti cumulativf: 
sconto del 10% 
a chi sottoscrive 
rabbonamento a due 
o piu riviste della SGRA 

• Rinascita + Critica 
marxista 
Lice 14.000 
anzicM Ure 15.000 -

• Rinascita + Polrttca 
ed Economia 
Ure 14.000 
anzicM lire 15M0 

con doppio regalo: 
— stampa 

a 6 colori 50 x 70 
di Ugo Attardi 

— raecoha 
in unko volume 
rilegato Rinascita 
1544-1S45 

GH abbonati dl Critica 
marxista e di Politica ed 

i >< 
lo sconto del 40% 

I 
per oil aDoonsniena 

vanno affettuatl 
a metzo ccp 
n. 1/43481 
O con vaoHa nostale 
o con aeaegna 
intestatl a: SGRA 
via oet rremaM, 4 
001(5 ROMA • 

• AiJf;-«S 

ZANICHELU 
• H T M 
AUTORI VARI 
QUIDA DEL 
NATURALISTA 
NELLE ALPI 
L'etologia delle A/pi come i 
e come dovrebbe rimanere. 
L 6.800 

CALDER 
LA TERRA 
INQUIETA 
La nuova geologia illustra 
la mobilitd del vol to terrestrt. 
L 5.800 . 

MONEY 
LA SUPERFICIE 
DELLA TERRA 
Persaper vedere I'evoluziont 
delpaesaggio. L. 3.400 

COUNSILMAN 
LA SCIENZA 
DEL NUOTO 
11messaggio tecnico 
dell'allmatore di Spitz t di 
Montgomery. L 7.800 • 

CURTIS 
BIOLOGIA 
Dalle molecole al cervello: 
una «summa» della moderna 
biologia, esemplare per vivadtd 
e completezza. L. 12.800 

VALENS 
L'ATTR AZIONE 
UNIVERSALE 
GRAVITA E F O R M E 
NELLO 3PAZIO 
Un •newtonianismo per le 
dame* delXXsecolo, cm 
stupendefotografie di Beremot 
Abbott. L 4.200 

Net 'Saggi; il Comoendio 
di storia del.f>ensiero stimtifico 
di Bnriques-deSantillana 
(L 4.200), un *dassico» ancora 
sorprendente per la sua attuale 
validita. Nella *Biblioteca di 
sde/tze natural';*, Biologia degli 
uccelli di Lanyon (L. 1.400) 
t Gli ormoni di BarnabH 
(L 1.000). Nella 'Serie di 
immmologia; Immunobiologia. 
dei trapianti di Bittingbam' 
Silvers (L 3.400); nella •Serie 
di Genetics*, Genetica umana 
diMcKusid:(L 3.600), . 
Gtogcnetica di Swanfon-Mtrz-
Young(L 3.600), GendSca 
agraria di Brewbaker (L 3.200): 
volumi tutti in linea con U riarche 
pin avanzate. Nella collana 
*ProsatoridiRoma; il primo 
volume delle Storie di Ammiam 
Marallino (L 3.400), una 
•puida* sapiente nei labirinA ddla 
decadenza romana. Nella collana 
didattica, Psicosoriologia 
deli'educazione di Dehd 
(L 1.800), uno studio sulla 
funzione dell''animatore* nella 
nuova scuola media. 

SWEZEY 

PER V ANNO DOPO 
Per i ragazzj, sessanta 
esperim&iti difisica e dimka. 
LZ900 

MILNER 
PSICOLOGIA 
FISIOLOGICA 
La percezione, la motivaziom, 
I'apprendimento: leprwdpali 
attivitd psicologkbe net Ion 
findamentifoiologid. L 9.800 

LA RJVOLUZIONE 

acuradi ' 
LUCIANO GUERCI 
11 dibattito storiografico 
sull'argomento, dalle prim 
polemiche a oggi. L 1.400 

CESARE 
LA GUERRA 
GALUCA 
acuradi 
GIUSEPPE LIPPARINI 
Rivisitare Cesare: epka • 
ricerca antropologca, guemglia 
i tmperialismo, o palestra 
disintassi e di ricordi? 
L 1.800 

WILKINS 
UNGWSTICA 
EINSEGNAMENTO 

Dalla moderna linguisika **jf 
indicazioni per unpiH t 

e amsapmle insegnammto 
linguistico. L 3.800 

NIVETTE 
QRAMMAT1CA 
GENERATIVA 
A CHOMSKY 

Chiara esposizlone e discussion* 
delle feme linguisticbe 
di Chomsky, con esempi adattati 
all'Ualiano. L, 1200 

ZANICHELU 
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