
:J 1 ' U n i t A /mercoledi 19 dicembre 1973 PAG. 9 / spettacol i - a r te 
Conferenza stampa ieri a Firenze 

Per il Comunale 
precise proposte 
della FILS-CGIL 

Indicate soluzioni che muovano nella direzione di 
una gestione sociale e di una programmazione 
artistica realizzata consultando forze culturali, as-
sociazioni popolari ed Entj local! - Lettera al sin-
daco del capogruppo comunista a Palazzo Vecchio 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 18. 

Gestione sociale del Teatro 
Oomunale, dimensione regio-
nale della sua attlvlta, discus-
sione approfondita sulla va-
sta problematica che sta alia 
base deli'attuale situazlone 
dell'ente lirico-sinfonico fio-
rentino: queste le proposte 
avanzate stamane dalla PILS-
CGIL n€l corso di una con
ferenza-stampa svoltasi al-
l'interno del Teatro durante 
una affollatissima assemblea 
del lavoratorl. 

La conferenza-stampa e sta-
ta convocata per puntualiz-
zare la situazione della FILS-
CGIL e della maggioranza 
del dlpendenti del Comunale 
In relazione alle recenti vi-
cende. Come e noto, l'attivita 
del Teatro e stata di fatto 
bloccata da una parte del com
ponent! deH'orchestra, del co-
ro e del balletto del « Maggio 
rausicale», aderenti alia FULS-
CISL e alia UIL-Spettacolo. 
che si oppongono alia nomina 
del professore Carlo Marinel-
li a direttore artistico del Tea
tro fiorentino. L'atteggiamen-
to di questa minoranza di di-
pendenti, che hanno procla-
mato l'assemblea permanente 
e cloe si presentano in tea
tro ma non prestano alcuna 
attlvlta, ha trovato 1'appog-
gio degli ambienti piu retri-
vi della citta, che cercano di 
ostacolare con ogni mezzo il 
rinnovamento del Comunale. 
Inoltre, con una deoisione 
imolto grave, FULS-CISL e 
UIL-Spettacolo hanno chiesto 
le dimlssioni del Consigllo di 
amministrazione del teatro. 

Stamane le posizioni della 
FILS-CGIL sono state ampia-
mente illustrate dal profes
sor Scultetus. a nome dei 
lavoratori del Teatro, da Pie-
rattini e da Sperenzi per i 
sindacati. 

Scultetus ha ripercorso nel
la sua relazione tutta la vi-
cenda della crisi del Comuna-

SYDNE 
TORNA 

AROMA 

P A R I G I — L 'a l f r i ce amer ica -
na Sydne Rome (nel la fo to ) . 
che sta ferminando di inter-
p r e t a r e a P a r i g i , nel f i l m 
• Creezy » di P i e r r e Gran ie r -
D e f e r r e , accanlo ad A la in De-
Ion, la par te di una giovane 
model I a che f a innamorare d i 
s * un uomo polit ico, si pre-
p a r a a tornare a Roma — la 
c i t ta dove si e a f f e r m a t a — 
per essere la protagonista del
ta versione c inematograf ica d i 
« Occupat i d i A m e l i a » di Fey -
d e a u , che sara d i re t ta da Fe-
sta Campan i l e 

Bejart rinuncia 

al Festival 

di Avignone 7 4 
PARIGI, 18 

Maurice Bejart, che avrebbe 
dovuto dingere la prossima 
edizione del Festival di Avi
gnone, ha ennunciato di aver 
rinunciato airincaxico. II sin-
daco della citta provenzale, il 
deputato Duffaut, ha detto 
che l'ammlnistraz.one non e 
in grado di mettere in bilan-
cio la somma nchiesta dal 
noto reglsta-coreografo il qua
le. a sua volta, ha detto che 
gli sono state frapposte. sia 
sul piano tecnico. sta su quel 
lo finanztario, difficolta tali, 
da compromettere totalmente 
U livello artistico della mani-
f«aUzione. 

le da due meal a questa par
te. anzl da quando. un anno 
fa, il maestro Roman Vlad 
lascid la direzione artistica 
del Teatro, ricordando come 
1 sindacati abbiano sempre 
assunto posizioni unltarie e 
rinnovatrlci. La FILS, in par-
ticolare, all'atto della nomina 
di Marinelli — ha continuato 
Scultetus — si riservd il giu-
dizio di merito sulle dichia-
razioni programmatlche del 
nuovo direttore artistico, giu-
dicando subito degne di in-
teresse alcune indicazloni di 
linea culturale in esse espres-
se. Chiedendo che queste po
sizioni siano discusse pubbli-
camente, con l'intervento del-
le rappresentanze politiche e 
sociali della citta e della re-
gione, la FILSCGIL. anche 
in questa occasione, ha inte-
so osservare scrupolosamente 
i principi dell'autonomia e 
della democrazia sindacale e 
seguire la linea di una seria 
politica unitaria. 

« Noi — e stato confermato 
nel corso della conferenza-
stampa — non facciamo pro-
blemi di persone e di nomi, 
bensl poniamo in primo luo-
go la questione dei rapporti 
tra direttore artistico. lavora
tori e forze sociali e politi
che della citta. Le nostre de-
cisioni e le nostre prese di 
posizione avvengono sulla 
scelta riguardante le linee 
di politica culturale ». 

A questo punto, in conside-
razione del fatto che il Con-
siglio di amministrazione si 
e riunito piu volte in questi 
ultimi giorni e di fronte alia 
situazione in atto per assu-
mere le decision! del caso, 
la FILS-CGIL ha accolto la 
proposta consiliare per una 
riunione congiunta del Consi-
glio di amministrazione e del-
le organizzazioni sindacali. ed 
ha chiesto che vengano resi 
pubblici i termini della di-
scussione consiliare sulle pro
poste formulate dal nuovo di
rettore artistico. Questo alio 
scopo di acquisire gli elemen-
ti necessari per un fondato 
giudizio di merito. 

La FILS-CGIL, inoltre. ri-
tiene indifferibile — come e 
stato ripetuto stamane — la ri-
forma a breve termine degli 
enti lirici e delle attivita mu-
sicali, in considerazione della 
entita della spesa pubblica 
occorrente e per la sua am-
pia giustificazione nella uti
lity sociale. In presenza delle 
ricorrenti crisi dei consign di 
amministrazione dei diversi 
enti lirici, in particolare de
terminate dalle questioni del
la direzione artistica, la 
FILS-CGIL ritiene che. appun-
to nelle more della riforma. 
si possano e si debbano acco-
gliere con favore soluzioni 
che muovano nella direzione 
della gestione sociale e di una 
direzione e programmazione 
artistica basate anche sulla 
consultazione coi sindacati, 
ron le forze culturali, con gli 
Enti local!, l'associazionismo 
popolare, e questo in sede 
regionale e con particolare 
riferimento al prossimo « Mag
gio musicale ». 

Infine. la FILSCGIL ha 
proposto la convocazione di 
una assemblea unitaria di tut-
ti i lavoratori con la parte-
cipazione del Consiglio di 
amministrazione. delle forze 
politiche e culturali. dell'as-
sociazionismo. della stampa, 
e delle organizzazioni sinda
cali per un democratico e ci
vile dibattito attorno alia fun-
zione del Teatro Comunale. 

Nel corso della conferenza 
e stato ribadito che la FILS
CGIL e contraria al fatto che 
ogni anno si spendano 6ette 
miliardi al Teatro Comunale 
per un numero hmitato di 
persone: questi soldi, e se 
necessario anche di piu. do-
vranno servire per una diffu-
sione della musica fra strati 
sempre piu ampi di popola-
zione della citta e dell'tntera 
regione. Inoltre e stata de-
nunciata la strumentalizza-
zione che tende di fatto al-
I'lffossamento del Teatro Co
munale; e i lavoratori si so 
no anche dichiarati contrari a 
qualsiasi iniziatfva tendente 
all'insediamento di un com 
missario straordinario o alia 
chiusura dell'ente. A questo 
proposito. e stata posta in 
evidenza la pericolosita delle 
dichiarazioni fatte al Senato 
dal ministro Signorello. dalle 
qual: si pub intravedere il 
pericolo di un ridimensiona-
mento di certi enti a danno 
di altri. 

Nel tardo pomeriggio si e 
riunito il Consiglio di ammi
nistrazione del Teatro Comu
nale. presente anche il diret-
tore artistico Marinelli. 

II capogruppo comuni
sta in Palazzo Vecchio. En 
zo Boschenni. ha inviato al 
sindaco una lettera in cui 
chiede che nella prossima se-
duta del Consiglio comunale 
venga affrontato il dibattito 
sul Teatro hrico fiorentino. 
le cui sort! e le traversie re
centi « ci preoccupanu seria-
mente ». La lettera di Bosche-
rinl cosl prosegue: «Non 
sfugge a lei, nella sua du-
plice veste di sindaco di Fi
renze e di presidente del Con
siglio di amministrazione del
l'Ente autonomo, che la gra
ve crisi rischia di compro
mettere 1 programmi in cor
so e la stessa programmazio
ne del * prossimo 'Maggio', 
con tutto II danno che ne de-
riverebbe alia citta e al tea
tro St06SO». 

Carlo Degl'lnnocenti 

« AMARCORD > SUGLI SCHERMI 

Fellini ricerca ma con 
cautela il tempo perduto 

Nel suo nuovo film il regista sembra rinunciare al tentativo di stabi-
lire un rapporto dialettico tra passato e presente — II mondo di una 
cittadina deU'Adriatico negli «anni trenta» rievocato con garbo e 
ironia — I fascisti sbeffeggiati e lo stupendo episodio dello zio matto 

Amarcord, ovvero A m'ar-
cord, lo mi ricordo, in dialet-
to romagnolo. Niente di piu 
semplice, si direbbe, e nono-
stante il suono quasi fanta-
scientifico, del titolo di que
sto nuovo film di Federico 
Fellini, che arriva ora sugli 
schermi italiani. 

Fellini ricorda, dunque, in-
sieme con lo scrittore e see-
neggiatore conterraneo Anto
nio Guerra, la cittadina, anzi, 
leopardianamente, il « borgo » 
della sua infanzia: un piccolo 
centro della costa adriatlca, 
tra la campagna e il mare. II 
suo alter ego adolescent© e 
stavolta un ragazzotto sui 
quindici anni, Titta, e I'epoca 
e quel la, poco piu poco meno, 
a mezzo del decennio 1930-'40. 
Attorno a Titta, la famiglia: 
11 padre, Amedeo, piccolo im-
prenditore edile, la madre, il 
fratello piu piccolo, lo zio ma-
terno, impomatato vitellone, 
che non disdegna peraltro 
rorbace, il nonno. Poi i com-
pagni di scuola, goffi, smanio-
si, turbati quanto lui. E le don-
ne sognate e desiderate, in 
un arco che va dalla sublima-
zlone alia lussuria, dalla gen
tile figuretta della studentessa 
Nardini al corpaccio possente, 
dal seno enorme, della tabac-
caia, passando per la Gradi-
sca, cortigiana di riguardo, e 
per la Volpina, sgualdrinella 
assatanata. 

II quadro e corale, e com-
prende ancora tanti personag-
gi: dall'Avvocato, esponente 
della sottocultura di provincia, 
che, rivolgendosi direttamente 
alio spettatore, fa un po' da 
guida nella storia e nell'attua-
lita del luogo, al fantasioso Bi-
scein, le cui awenture mira-
bolanti sanno di allegro men-
dacio; dal grottesco assorti-
mento di insegnanti nel liceo-
ginnasio ai gerarchetti littori, 
dal conte di Lovignano, con la 
sua spettrale parentela, al mo-
tociclista folle che irrompe 
solitario nei momenti e nei 
posti piu impensati, al prete 
di vecchio stampo, ai cacciato-
ri di turiste straniere... 

Riti e miti si succedono nel 
giro della giornata e dell'an-
no: sulla passeggiata notturna 
lungo il corso si affacciano, 
dal cinema locale, le sagome 
affascinant: dei divi d'oltre 
oceano, ma molti occhi seguo-
no, all'occasione, la carrozza 
che reca le prostitute per il 
rifomimento periodico dei bor
dello; il grande albergo, sog-
giorno estivo di ricchi villeg-
glanti e, talora, di favolose 
personality (un Principe d: 
casa reale, un Emiro corre-
dato d'uno stuolo di concubi
ne), e. per Titta e i suoi com-
pagni, una sorta di palazzo dei 
piaceri proibiti. La primavera 

Feydeau per la 

Cooperativa Teatro 

Stabile di Padova 
La Cooperativa Teatro Sta

bile di Padova quale suo se-
condo spettacolo di produzio-
ne, in cartel lone quest'anno, 
mettera in scena L'albergo 
del libero scambio di Fey
deau. Lo ha annunciato, nel 
corso di una oonferenza-stam-
pa, il direttore della Coope
rativa e regista dello spetta
colo. Pierantonio Barbieri. 
Alia conferenza-stampa erano 
presenti Aroldo Tieri, Giulia-
na Lojodice, Gianni Musy e 
Marina Bonfigli, che dell'4Z-
bergo del libero scambio sono 
i protagonisti. 

Pierantonio Barbieri ha II-
lustrato !a struttura della Coo 
perativa Teatro Stabile di Pa
dova, nata in collaborazione e 
con 1'impegno dell'Amminl-
strazior.e comunale della citta 
Nel cartellone figurano sette 
spettacoli. di cui due di pro-
duzione propria {Valbergo 
del libero scambio e Vecchi 
vuoti a rendere di Costanzo, 
con ArnoWo Foa protagonista 
e regista) e altri in scambio. 
La Cooperativa Teatro Stabile 
di Padova, al suo primo anno 
di attivita, ha aperto un nuo
vo edificio teatrale a Padova, 
II teatro Arcella, dlslocato in 
un quartlere popolare. L'al
bergo del libero scambio. che 
esordira a Genova il 28 di
cembre, andra in scena a 
Roma dal 14 aprile al 12 
maggio. 

e festeggiata, al suo armun-
ciarsi, con arditi falo, l'autun-
no avvolge uomini, animali, 
cose, in una coltre di nebbia, 
l'inverno porta di rado la ne
ve, ma quando cio accade, si 
tratta di un autontlco awe-
nimento. L'estate e la stagione 
piu attesa, con le vacanze, e i 
bagnanti che si riversano sul
la spiaggia. 

Ci sono pero i fatti davvero 
fuori deH'ordinario, come il 
passaggio della Mille Miglia, 
o quello del transatlantico 
Rex, al largo: quasi comete 
che giungano da altri mondi, 
col loro rapido. sfuggente mes-
saggio. 

La materia del racconto ci-
nematografico, che pur soven-
te rischia di sperdersi nella 
aneddotica minuta, di frar.tu-
marsi in ben composti bozzet-
ti, in pungenti caricature, si 
coagula attorno a questi casi, 
e ad altri significativi. C'e la 
celebrazione fascista, pompo-
sa e ridicola, vacua e cialtro-
na, con l'imprevisto suggello: 
un grammofono sistematc sul 
campanile intona misteriosa-
mente Vlntertiazionale. I ge-
rarchi in divisa si mettono a 
sparare, e piu tardi fanno bere 
1'olio di ricino al padre di Tit
ta. noto come tiepido antifa-
scista. C'e la breve sortita dal 
manicomio dello zio matto di 
Titta. che i fcimiliari condu-
cono a mangiare tra il verde 
dei campi e che, nel quieto 
meriggio posbprandiale, sale di 
botto su un albero, e di 11 lan-
cia sassi su quanti si avvicina-
no, e invoca che gli diano una 
donna: lo recupereranno gli 
infermieri dell'ospedale, ma a 
renderlo docile, remissivo, sa
ra una monaca nana dal volto 
invisibile, dal passo svelto, 
dall'accento autoritario. 

L'episodio dello zio matto e 
stupendo. Ogni tentatlone idil-
liaca e qui dissolta: la campa
gna. pur dipinta nella sua pie-
na e solare bellezza, vi si mo-
stra come un luogo di pene 
segrete, di feroci tensioni, di 
degradazione. di repressione, 
di malattia. E indirettamente, 
con pochi tocchi misurati (si 
guardi di scorcio la figura del 
bambinetto che, sollevata a 
fatica una grossa p'etra, si av-
via con intento omicida verso 
il fratellino nella culla). tutta 
la nefasta propaganda musso-
liniana sul «ntorno alia ter
ra », tutta la retorica rurale 
del regime (ma non solo di 
quel regime) sono mandate in 
pezzi. Nella sua dimensione 
esistenziale, questa pagina da 
antologia e forse la piu real 
mente « storicizzata » e insie-
me la piu pressante deH'opera 
nuova di Fellini. Al con f ron to, 
anche le sequenze mordaci del
la festa fascista. della beffa e 
della rappresaglia sembr<tno 
meno ispirate e illuminanti. 

II regista, tuttavia. non e 
andato al fondo della sua ri
cerca del tempo perduto. non 
ha fatto I conti con la propria 
adolescenza, con le sue osses-
sioni private e con i suoi con-
dizionamenti pubblici, civili, 
sociali. politic!, religiosi. come, 
in Roma, non h aveva fatti 
con la propria giovmezza. Per-
che i conti si fanno al pre
sente. 

Nel suo primo progetto, che 
deve avere resistito, per un 
po'. anche durante la lavora-
zione. e infine e stato abban-
donato, Amarcord era la vi-
cenda di un uomo il quale si 
Iascia invadere dai ricordi 
(L'uomo invaso sarebbe stato 
il titolo). come da una dro 
ga che si vorrebbe benefica, 
ma che si rivela letale. La vi-
cenda, insomma, criticamente 
prospettata, di un uomo in fu-
ga dalla realta. daU'oggi. 
Amarcord, quale ora lo vedia-
mo, lia un respiro piu ristret-
to. ambizloni meno alte. Fel
lini, se ci si consente-la me-
tafora sportiva, gioca sul pro-
prio campo, con un awersario 
ben conosciuto, e quasi addo-
mesticato: quell'universo pro-
vinclale di ieri, ritratto certo 
con gusto, spesso con acute/;-
za, trapunto di citazioni dalle 
opere precedenti dell'autore, 
con l'lnsidia della civetteria e 
del manierlsmo sempre in ag-
guato; la sua magia evocativa, 
gia sperimentata, non riesce, o 
riesce solo in parte, a suscl-
tare un confronto tra passato 
e presente, un qualsiasi rap
porto dialettico. 

II film si conclude con la 
morte della madre dt Titta 
(descritta in modo sobrio e 

delicato) e col matrimonio di 
Gradisca, che rientra in tutto 
e per tutto neH'ordine, sposan-
do un graduato dei carabinie-
ri. Per il ragazzo, che nella 
narrazione e, del resto, non 
tanto un effettivo protagoni
sta quanto un punto di riferi
mento, finisce, classicamente, 
un'epoca della vita individua-
le, mentre I'epoca collettiva, 
storlca, sfuma i suoi contorni 
nel vago, perde peso e so-
stanza. 

Parlando d'un esempio co-
munque cospicuo del cinema 
di memoria, ci spiace di non 
poter rammentare tutti i nu-
merosl interpreti e collabora-
tori di Fellini: tra i priml ci-
teremo, almeno, Bruno Zanin 
(che e Titta, invero un po" cre-
sclutello per il personaggio), 
Magali Noel (Gradisca), Cic-
cio Ingrassia (uno straordina
rio zio matto). Armando Bran-
cia, Pupella Maggio, Giuseppe 
Ianigro, Nandino Orfei (gli al
tri familiari), GianfHippo Car-
cano, Antonino Faa di Bruno, 
Gennaro Ombra, Josiane Tan-
zilli, Maria Antonietta Beluzzi, 
Luigi Rossi. Tra i second! il 
direttore della fotografia a 
colori Giuseppe 'Rotunno,' 0 
montatore Ruggero Mastroian-
ni, i] musicista Nino Rota, lo 
scenografo-costumista Danilo 
Donati e, non ultimi. i bravi 
tecnici e operai di Cinecitta, 
che hanno contribuito a rea-
lizzare, in studio, una cornice 
ambientale di strepitosa sug-
gestione. 

Aggeo Savioli 
Nella foto: una immagine 

delle scene di Amarcord che 
si riferiscono al mondo scola-
stico. 

Si estende 
nell' Emilia 
Romcgna 
l'attivita 

dell' ATER 
PIACENZA, 18 

SI e tenuta sabato a Pia-
cenza, nella sala del Consiglio 
comunale, l'assemblea genera
te ordinaria dell'ATER (As-
sociazlone teatri Emllla-Roma-
gna). I lavori sono statl aper-
tl dalla relazione del presi
dente awocato Vlttorio Passe-
rinl che, nel quadro della si
tuazione del teatro e delle 
istltuzioni in Italia, ha rileva-
to i puntl determinant il 
salto dl quallta dell'organizza-
zlone, primo fra tuttl 11 fatto 
che neH'annata teatrale 1972-
'73 nel centri aderenti alia 
ATER si sono avutl 600 spet
tacoli di prosa per 202 mlla 
984 spettatori e 304 manlfesta-
zionl musical!, per 220 mlla 
221 spettatori. 

In tutto 904 manifestazionl, 
per 423 mlla 205 spettatori, 
con un incremento rlspetto al-
l'anno precedente, dell'l 1,395 
del numero delle manlfestazlo-
ni, e del 12,695 delle presenze. 
H presidente ha pol fatto par
ticolare riferimento all'aper-
tura di nuovl teatri della Re
gione e il progresslvo allar-
gamento dello spazlo di dlf-
fuslone dello spettacolo cul
turale; conseguente all'adesio-
ne all'ATER delle Ammlnistra-
zionl provlnciall (ormai sette 
su otto); I'awiamento, in for
ma coordinate, sotto gli au-
sDici dell'assessorato regio
nale al Turlsmo, dl un clr-
cuito estivo di spettacoli cul
turali destinatl alle comunita 
e agli ospiti dei centri di in-
teresse turlstlco della Regio
ne; la gestione di scambi ln-
ternazionali musicali e teatra-
li e la promozlone di un di
battito permanente sui tempi 
della cultjura dl massa e del
la gestione sociale. 

Ha fatto seguito la relazio
ne al bilancio di prevlslone del 
1974 esposta da Enrico Cam-
pelli, vice presidente della 
ATER La dottoressa Laura Pi
nt. in rappresentanza della 
Regione emlliano-romagnola, 
ha confermato ufficial mente 
il contributo dell'Ente Re
gione ai Comuni. per la for-
mazlone della seconda orche
stra stabile deU'Emilia-Roma-
gna, al fine di consent! re la 
unlflcazlone delle stagioni 11-
riche dei cinque teatri dl tra-
dizione e una programmazio
ne regionale riccamente arti-
colata. 

Dopo il dibattito, nel quale 
sono Intervenutl Alfredo Ro-
setti, assessore alia Cultura 
del Comune di Cesena, 11 pre
sidente della commisslone mu
sica Carlo Maria Badini, Vlt
torio Zerblni, consigliere di ge
stione del teatro a La Rl-
balta » ' di Bologna, Rodolfo 
Canaletti. assessore-alia-Pub
blica istruzione della Provin
cia di Parma, professoressa 
Giovanna Bosi Maramotti, as
sessore e presidente del Tea
tro comunale di Ravenna, 
Lamberto Trezzini. segretario 
generale dell'Ente Hrico dl 
Bologna, Giuseppe Negri, as
sessore. presidente del Tea
tro Regio di Parma, l'assem
blea ha approvato all'unani-
mita la relazione della p r e 
sidenza e la relazione al bi
lancio. 

Ha concluso i lavori la no
mina del nuovo Consiglio di-
rettivo dell'ATER 

reai vfy 

Un nuovo incontro 
di Kheifiz con il 
mondo di Cechov 

II regista sovietico ha portato sullo scher-
mo « Duello » — Ancora un riuscito ritrat
to della vecchia Russia piccolo-borghese 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 18 

Duello — il racconto che 
Cechov scrisse nel 1891 — ar
riva ora sugli schermi sovie-
tici grazie al regista Josif 
Kheifiz. gia noto per aver cu-
rato la versione cinematogra
fica della Signora dal cagno-
Itno. un'altra bella opera del 
grande scrittore russo. II nuo 
vo film — il cui titolo e Una 
buona persona cattiva — si 
awale di un ottimo cast di 
attori tra i quail spicca 11 
noto cantautore Vladimir Vi-
sotski. le cui interpretazioni 
al Teatro Taganka di Mosca 
(ottlme quelle di Amleto nel-
1'opera omonima. di Kerenski 
e del marinaio anarchico In 
Died giorni che sconvolsero il 
mondo e di Galileo Galilei nel-
l'opera brechtiana) sono or
mai conosciute da un pubbli-
co sempre piu vasto. 

II merito maggiore del suc-
cesso del film — che abbiamo 
visto In anteprima — spetta 
comunque a Kheifiz 11 quale. 
da tempo impegnato nello stu
dio dei capolavori cechoviani, 
e riuscito pienamente a ren
dere I'atmosfera della vecchia 
Russia e a comprendere il ve-
ro carattere dei personaggi 
abilmente descritti dal dram 
maturgo. Cosl, dalla Signora 
dal cagnolino e passato a 
Duello, un racconto utile per 
conoscere un'epoca ed estre-
mamente Interessante per tut
ta una eerie di situazioni co-
strulte con grande abilita, 

Una buona persona cattiva 
e la storia di due russi, un 
giovane e una donna sposata, 
che vlvono Insleme In un 
piccolo centro sulle rive del 
Mar Nero. NeU'amblente pic
colo borghese del vlllaggio — 

abitato soprattutto da buro-
crati incollati nelle loro se-
die d'ufflcio, oppure chiusi 
in casa, ma sempre pronti 
a origliare e a sparlare del 

I prossimo — matura cosl a po
co a poco la rottura dei rap
porti tra I due, prima folle-
mente innamorati 1'uno del-
1'altro e pol, a poco a poco 
sempre piu lontani. Sulla vi-
cenda eentimentale prende 
cosl 11 sopravvento 11 tema 
della ricerca della verita e, 
di conseguenza, quello della 
possibilita o meno di mutare 
se stessi. E nel quadro del 
contrastato rapporto dei due 
amanti si inserisce un terzo 
personaggio. un biologo, ma-
niaoo e reazionario che so-
gna di «migliorare la specie 
umana* di celiminare i de-
boll », di «annientare i con-
cubini». Insomma un nazista 
ante-litteram. Fu appunto 
Ehrenburg che, nei suoi scrit-
ti su Cechov, awertl che 
quando Hitter era ancora bam
bino il personaggio creato 
dall'autore di Duello espone-
ya gia le idee del futuro dit-
tatore. 

NeH'opera di Kheifiz e 
quindi Visotski che Imperso-
na ell nazista», II biologo 
Von Koren («un uomo — 
scriveva Cechov — che prova-
va piacere contempIandosU). 
Gli altri ruoll sono affidatl 
ad Oleg Dal. attore del Tea
tro Sovremennik che lmper-
sona Ivan Laevski, il giovane 
amante; Ludmila Maksakova, 
attrice del Vakhtangov nella 
parte di Nadle2da Fedorovna 
e, Infine, 11 bravo Anatoli Pa-
panov, del Teatro della sati
re di Mosca, nella parte del 
medico militare Samollenko. 

Carlo Bonedetti 

controcanale 
QUEL GIORNO — Modi/icata 
la programmazione per dar 
piu spazio al telegiornale, la 
puntata di « Quel giorno » de-
dicata al tema iiPotere e cul
tura in URSS», in occasione 
dell'anniversario del nobel a 
Solgenitzin, ha riempito la se-
rata sul primo canale. L'ar-
gomento non era per nulla 
nuovo per i nostri telescher-
7ni: questa volta, perb, sono 
stati evitati i consueti tenia-
tivi di strumentalizzazione an-
ticomuntsta; la documentazio-
ne (compilata da Sergio Va-
lentini) si e attenuta per lo 
piu ai fatti; la discussione, 
cui hanno partecipato Carlo 
Bo e Alberto Moravia e Paolo 
Spriano, ha sollevato alcune 
questioni interessanti, respin-
gendo, nel complesso le fru-
ste calunnie sul « totalitarismo 
comunista» e ricordando an
che, in chiave critica, la si
tuazione in cui versa la cul
tura « occidentale ». 

£' stata, dunque, una pun
tata generalmente corretta: 
anche se non si pub dire che 
abbia recato contributi nuovi 
e originali al dibattito su que
sto aspetto della realta so-
vietica, per ieri e per I'og-
gi. D'altra parte, aveva ben 
ragione Spriano quando di-
ceva che un tema simile 
comporterebbe una ricerca di 
grande impegno, anche al di 
la della contingenza politica: 
e questo non si potra ottener-
lo finche" si coiitinuera ad af-
frontare la discussione man-
tenendosi a livello delle «pa-
noramiche ». 

Per esempio, servirebbe cer-
tamente molto una analist piu 
puntuale e raovicinata dei te-
sti del «dissenso» e delle di
verse posizioni degli intellet-
tuali sovietici: per meglio in
dividual la loro ispirazione, 
il loro retroterra ideologico, 
il loro concreto rapporto con 
la storia e la societa del-
I'URSS. 

La condanna dei metodi per-
secutori adottati dalle auto-
rita sovietiche (che e, da 
parte nostra, tanto piu deci-
sa in quanto impedisce, come 
ha giustamente sottolineato 
Spriano, la battaglia ideate,an-
zichi promuoverla), non con-
traddice affatto la necessita 
di una analisi critica rigoro-
sa dei contenuti del adissen-
so», che non possono essere 
genericamente raccolti sotto 

la sigla del «soclallsmo»t al 
di la delle affermazioni stea-
se degli autori: e, d'altra par-
te, noi sappiamo bene, come 
viarxisti, che solo conducen-
do anche questa analisi si pos
sono affrontare alcuni dei pro-
blemi posti da Moravia sui 
rapporti tra « dissenso » e ma-
trice rivoluzionaria e anche 
sui rapporti tra il potere so
vietico, la tradizione culturale 
russa e le vie percorse dagli, 
intellettuali nei diversi perio-
di dopo la rivoluzione. 

Del resto, sulla scorta di 
una simile tematica, ci pare 
che non si possa evitare di 
giwigere a porre la questione 
del ruolo degli intellettuali e 
del lavoro intellettuale stesso 
nella societa contemporanea: 
ad occidente e ad oriente, nel
la societa capitalistica e nella 
societa socialista. Non vi e 
dubbio, infatti, che in URSS, 
dopo la rivoluzione, vi e sta
ta una enorme di/fusione del-
I'istruzione e della cultura: ma 
come mai, oggl, le masse sem-
brano disinteressarsi del tut
to della sorte degli intellet
tuali del « dissenso»? Si pub 
anche sostenere che negli an
ni piu duri gli intellettuali, 
in URSS (e, dopo la guerra, 
anche nei paesi di democra
zia popolare), hanno perfino 
goduto di notevoli privilegi 
(tra I'altro, alle loro unioni, 
era gia affidata la gestione 
degli apparati produttivi del
la cultura): la persecuzione 
del « dissenso » sembra essere 
stata esattamente il rovescio 
di questo privilegio. Perche"? 

E pub avere ancora senso, 
in una societa socialista, co-
struita secondo i principi del 
marxismo-leninismo, la distin-
zione tradizionale tra politi
ca e cnultura? 

Sono questi, ci pare, alcu
ni dei nodi da approfondire, 
se si vuote che la discussione 
sulle vicende del « dissenso» 
in URSS, al di la delle affer
mazioni generali, serva per 
una diversa prospettiva, qui 
e la. 

Ma simili discorsi sono an
che troppo rischiosi per una 
televisione che — sarebbe 
sciocco dimenticarlo — fun-
ziona secondo la logica del-
I'industria culturale capitali
stica. 

g. c. 

oggi vedremo 
L'UOMO E LA NATURA 
(1°, ore 12,55) 

La terza puntata del documentario di Paolo Cavara si intl--
tola Tra la terra e le acque e illustra la vita degli insetti nelle 
zone paludose del delta del Danubio: un mondo affascinante 
e sorprendente. -• -- . . . . . . r. 

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

II cuore e lontano: questo il titolo della quinta ed ultima 
puntata del programma-inchiesta realizzato da Enzo Biagi. La 
trasmissione di stasera porta in primo piano tre personaggi 
costretti ad abbandonare il proprio paese per ragioni politiche: 
Isabel Allende, figlia del compianto presidente cileno; 11 com-
posltore greco Mikis Theodorakis, oppositore del regime mi
litare in Grecia; Jiri Pellkan, gia direttore della radio e del
la televisione in Cecoslovacchia quando Dubcek era al governo. 

IL FAVOLOSO ANDERSEN 
(2°, ore 21) 

Danny Kaye, Farley Granger e Renee Jeanmaire sono in
terpret! di questo film realizzato nel '52 da Charles Vidor. 
Con II favoloso Andersen si conclude stasera la breve rasse-
gna dedicate a Danny Kaye. Protagonista di questa super-
produzione hollywoodiana e il celebre a clabattlno» dl Oden-
se, Hans Christian Andersen, le cui fiabe sono ben note ai ra-
gazzi di tutto 11 mondo. 

programmi 

TV nazionale 
9.30 Trasmlssionl scola-

stlche 
1240 Sapere 
1235 L'uomo e la natura. 
13,30 Telegiornale 
14.10 Insegnare oggl 
15,00 Trasmissionl scola-

stiche 
17.00 Telegiornale 
17,15 Tanto per giocare 

Piccolo paese 
17.45 La TV del ragazzi 
18.45 Sapere 

Ottava puntata di 
c II nazionalismo in 
Europa ». 

19,15 Cronache itallane -
Cronache del lavoro 
e dell'economia 

20,00 Telegiornale 
2045 Un caso di cosclenza 
21.50 Mercoledi sport 
22,30 Telegiornale 

TV secondo 
184» TVE 
18,45 Telegiornale sport 
19.00 Signore e signora 
20,00 II Trio Stern-Rose-

Istomin Interprets 
Beethoven 

20,30 Telegiornale 
21,00 II fevoloso Andersen 

Film. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO Ore; 7. 
S. 12. 13, 14, 15. 17. 1». 
21 • 22.50; 6.05: Mattntino 
HMtical*; 6,50: Atmwwcco; 
7,45: l « 1 W ParlanwntO; S.30: 
Caiuown 9: I * ooviti di ieri 
9.15: Vot «d IO; 10: Special* 
Gi l ; 11,30: Qttarto program
me; 12.44: Sett* not* aettc; 
13,20: Special 9*s<; 14.45: 
M i « r t Cakrini; 15,10: Per vol 
fiovant; 16: I I f i roole; 17.05: 
Programma per i piccoli. « La 
•oftitta tfi Ard i in td* »; 18: 
L'arca <ll Not; 1S.45: Cronache 
del Menogiorno; 19,20: Long 
Playing; 19.50: Norita aaaotata 
20.20: Andata • ritorno; 21.15: 
Radioteatro, « Pot— ci aara 
anche Oreste • , dl P. Paggio-
ni; 22,10: Concerto operistico. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ore: 6,30, 
7,30. t . 3 0 . 9 .30, 10,30, 11,30. 
12.30. 13.30, 15.30 16,30. 
1S.30, 19.30 * 22,30; *•• •> 
mettlaiere; 7.40: B«ongioniO| 
• , 1 4 : fan come rhythm—d 
Maes; 6,40: Come e perch*; 
• , 5 5 : Galmrta del melodram-
ma; 9,33: Rihalta; 9.50: * I 

tre •oachettlerl». dl A . Do-
mae; 10,05: Cmttoai per tnttl; 
10,35: DalU vostra parte; 
12,10: Regionain 12,40: I ma-
lalingeo; 13,35: La hell* cao-
xoai ramore; 1 3 ^ 0 : Com* e 
perch*: 14: So di girt; 14,30: 
Regionall; 15: Panto interroga
tive; 15.40: Cararai 17,30: Spe
cial* GRi 17,50; Chiamate Ro
ma 3 1 3 1 ; 19,55: Magia del-
I'orchestra; 20.10: • I I dialo-
go • ; 2 1 : Supersonic; 21,45: 

Radio 3° 
ORE 7,05: Trasmtesionl «P«- , 
deli; • . 0 5 ; Filomasica; 9,30: 
Radioscaow; 10: Concerto; 
l i t Radiotcaola; 11.40: Archi-
rh> dm dlaco; 12,20: Moa> 
ch* ItalMM d'oggi; 13: La rno-
tica not taarpo; 14,30: Intar-
mezso; 16: Capolavori del No-
vecento; 17.20: Fogli d'aiaam; 
17.33: Maska faeri Pthema; 
19: ^ e vt* dracorreado; l t . 2 0 : 
Masica leggera; 1«,45: Piccolo 
pianola; 19,19s Concerto ae
rate; 20,15: I I readatealmo d*t 
dihattito della •tortografta con-
temporanaai 20,45: Idea a fat
ti della masica; 21» GiorMl* del 
Terzo; 21.30: I COMOTH di 

SECCHIfi 
Lotta antifascista e 
giovar.i generazioni 

184 pagg. - I . 2.000 

PREMIO OMEGNA 

Successi 1973 

VIDALI 
II Quinto 

Reggimento 
144 pag. - L. 1.500 

II Edizione 

FLAMIGNI 
MARZQOGHI 

Resistenza 
in Romagna 
328 pagg. - L. 2.500 

III Edizione rinnovata 

II campo giusto 
280 pagg. - L. 2.500 

III Edizione ampliata 

Lo scontro 
di classe . 

260 pagg. - L. 2.500 

Novita 

La cattedra 
e il bugliolo 
320 pagg. - U 3.500 

LA PIETRA 
Viale Fulvio Testi, 75 Milano 

AVVISO 
di licifazione privata 
L" Istituto Autonomo per le 

case Popolari della Provincia 
di Lucca rende noto che in-
tende appaltare le seguenti 
opere: 

Legge 22-10-1971 n. 865 - La
vori di costruzione di n. 1 com
plesso residenziale per comples-
sivi n. 15 alloggi da erigern 
nel comune di Pietrasanta Io-
calita c Pisanica >. Importo a 
base di appalto L. 92.283.129. 

Le imprese che desiderano es
sere invitate alia gara dovran-
no inoltrare domanda, in carta 
bollata da L. 500 a: Istituto 
Autonomo per le Case Popolari 
della Provincia di Lucca - Piat-
za della Concordia n. 1 Lucca. 

Tali domande dovranno esse
re presentate entro e non oltra 
il 5 gennaio 1974. 

La procedura adottata per 
1' aggiudicazione dei lavori A 
quella prevista dalla lettera c) 
deH'art. 1 secondo le modalita 
previste daU'art 3 della legge 
2-2-1973 n. 14. 

STRENNE • NORD 

LA SCOPERTA 
DEL MONDO 

SOTTERRANEO 
d, MICHEL-BOUILLON 

U N T E S T O " I M P O B T A M T E " 

PER C O N O S C E R E V AFFA

S C I N A N T E D I M E N S I O N E 

DELLA SPELEOLOGIA. ILLU-

S T R A T O . , ' • ^ , 

IN TJTTE>LE"LSRERIE 
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