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Un referendum 
alla Fenice per 
cambiare linea 

Si dovrà votare sulla proposta di 
sostituire l'attuale sovrintendente 

della tournée 

italiana del 

Dalla nostra redazione 
VENEZIA. 0 

L'fis^embli'.i de: dipenden
ti della Fenice riunitasi ost-
gì ha deci.so di sottoporre a 
referendum una proposta d. 
*ostitu?ione dell'attuale so-
vr.ntendente, Floris Ammari
nati, come premcs.su neces-
snr.a per avviare una politi
ca culturale veramente rin
novata del Teatro veneziano. 

La proposta e contenuta 
In un documento elaborato 
da! consiglio di a/tenda su 
sollecitazione del dipendenti 
nel quale si constata che do
po cinque mesi di lotta, con 
«juflranta srlornl di occupazio
ne del Teatro, gli obiettivi 
nono stati rairéluntl solo In 
parte. In attesa di una Be
stione pubblica, e visto l'at-
t o s a m e n t o negativo della di
re/Ione di fronte alla rlchle. 
sta del lavoratori di avere 
una sovrlntcndenza corrispon
dente olle esigenze del mo
mento, il documento pone 11 
problema del suo rinnovo, an
che In considerazione del 
fatto che 11 dottor Amman-
nati ricopre contemporanea
mente due Impegnative cari
che, alla Fenice e alla Bien
nale, in quest'ultima come se-
(rretano generale. 

E' stata nominata una com
missione elettorale composta 
di cinque dipendenti, con Io 
Incarico di stabilire !a data 
e le modalità del referendum, 
che dovrà tenersi al più 
presto. 

I dipendenti del Teatro con
fermano cosi di voler conti
nuare la loro lotta per un 
« nuovo corso » nella vita or-
tistìca e amministrativa del
la Fenice, e di non volersi li
mitare solo alla richiesta, più 
che legittima peraltro, di 
«ver garantiti stipendio e po
sto di lavoro. 

Proprio In questi giorni si 
# avuta conferma che lo Pro
vincia di Venezia aveva de
ciso di concedere la sua fi-
rtejussione. analogamente a 
quanto già fatto dal Comune. 
per trecento milioni. 1! che 
consentirà d! pacare gli sti
pendi del dicembre scorso e 
in. tredicesima, nonché d! 
fronteggiare altre urgenti sca
denze, quali 11 saldo di alcuni 
fornitori e II pagamento di 
Imposte scadute. D'altra par
te il Ministero del Turismo e 
Spettacolo ha fornito assicu
razioni sul contributo gover
nativo per 11 1973; sarà ugua
le a quello dell'anno preceden

te, cioè tre miliardi e sette
cento milioni, che però si 
ridurranno notevolmente, do

po le deduzioni di interessi 
pn-sivl per anticipi banca"!. 

S.cchi'' si può senz'altro af
fermare che le nubi che da 
tempo si addensano sulla Fé-
nlce sono tutt'altro che dile
guate. Appunto per questo 
1 dipendenti hanno romiti-
ciato l'anno nuovo riaffer
mando I! proposito di por-
tare avanti la battaglia per 
la salvezza e il rinnovamen
to culturale e amministrati
vo del Teatro 

La direzione attuale fa una 
polìtica ormai vecchia a co
minciare dal rapporto di vec
chio tipo che mostra di vo
ler mantenere con le rappre
sentanze di dipendenti, spe
cie con 11 Consiglio di azien
da, sorto al tempo dell'occu
pazione nel settembre scorso 
e diventato organo perma
nente, non solo per la tutelo 
degli Interessi del dlpenden-
ti, ma anche per assicurare 
la loro partecipazione attiva, 
accanto agli altri orjanl a 
ciò preposti, a tutte le scelte 
programmatiche, comprese 
quelle artistiche, che Interes
sano 11 Teatro. 

Men che meno la sovrln-
tendenza appare adatta a ge
stire una politica culturolc 
rinnovata, adeguando le at
tività alle disponibilità fi
nanziarle, evitando assurdi 
sperperi e faraoniche messe 
In sceno senza corrisponden
te resa artistica Altrettanto 
Insensibile essa si mostra alla 
necessità di riesaminare i 
modi di partecipazione agli 
spettacoli, assicurando, ad 
esemplo, blgllettl-abbonnm-n-
to per tutte le raopresenttv.Io
ni allo stesso prezzo, una lo
ro diffusione In ogni ceto 
e la eliminazione delle en-
tratc di favore Tutte cose ri
chieste dal dipendenti Sen
za contare la necessità di 
mantenere, anzi allargare. 11 
nuovo tipo di rapporto Instau
rato dal Consiglio di azienda 
con le forze sociali, politiche, 
sindacali, con gli Enti locali. 

L'ultimo freschissimo esem
pio del permanere di una 
mentalità superata e sto*o 
fornito recentissimamente in 
occasione del varo di dieci 
concerti sinfonici che si svol
geranno dal 12 gennaio al 
10 marzo. In attesa di poter 
allestire la stagione lirica: 
tale programma è stato fissa
to dalla sovrlntcndenza sen
za alcuna consultazione, co
me sarebbe stato di dovere, 
con 11 consiglio di azlendi, 
che ha già elevato la sua vo
ce di protesta. 

Ferdi Zidar 

Borodin 
T viol.nis'i Rol.s'av Dub.n-

ski e Jurc-.lav A < k-androv. il 
violista Dimltri Sceballn e 

I :'. v oloncollist.i Valon'.n D'i'-
i linskl formano .1 Quartetto 

Boiodin. eoe il più prestigio-
! so quartetto dell'URSS, fa-
i moso da un ventennio in tut

to il mondo, che ha cominciato 
a Roma una tournee italiana 

Abbiamo potuto ascoltare I 
quattro mus ci.-,ti sov.etici l'al
tra sera al Teatro Olimpico 
in un concerto — :! primo 
del !' Accadem la l'i larmon Ica 
dopo la pircntesl per le fe
ste di Une anno - che sem-
bt tna nato sotto non buoni 
auspici: l'aereo proveniente 
da Mosca, con i membri del 
complesso a bordo, mercoledì 
matt ina non ha potuto atter
rare a Fiumicino per la neb
bia, e stato dirottato niente
meno che a Torino, e 1 pas
seggeri hanno raggiunto Ro
ma soltanto a pomeriggio inol
trato E, Invece, per lortuna, 
la stanchezza e 1 disagi di 
una cosi movimentata gior
nata di viaggio non hanno la
sciato traccia sul concerto 
serale, che si è svolto all'In
segna del più nobile magi
stero. 

Apriva 11 programma '.1 
Quartetto n 2, op. 2'. di Clal-
kovskl. Siamo grati ai quat
tro musicisti sovietici e alla 
Filarmonica per averci dato 
l'occasione di ascoltare, in 
una pregnante esecuzione, un 
brano che inspiegabilmente 
non ò entrato nel nostri re
pertori. Il Ciaikovskl came
ristico ò pressoché sconosciu
to In Italia: eppure, ad esem
plo in questo Quartetto, egli 
dà prova di possedere un 
personale ma validissimo sen
so della costruzione e di es
sere capace dì sorprendenti 
finezze di scrittura: per non 
dire che. nell'Andante ma non 
tanto, sfoggia in particolare, 
in un clima di assorta ma
linconia, intuizioni armoni
che e melodiche tra le sue 
più alte, tali da assicurare 
la presa della composizione 
su qualsiasi pubblico. 

Ha fatto seguito l'Adatto 
e fuga K 540 di Mozart, nel
l'esecuzione del quale, però, 
li momento dell'artificio ci è 
P'irso prevalere su quello del
l'ispira rione. Chiudeva la se
ra ta il Quartetto di Debussy, 
interpretato con luminosa 
eleganza, vivo senso del ritmo 
e del colore e anche — come 
nel'.'Andantino — con auten
tica commozione. 

Il successo 6 stato caloroso, 
con numerose chiamate del 
quattro musicisti alla ribalta. 

vice 

Stasera alle 21.15 il Quar
tetto eseguirà al Verdi di Pi
sa, per la Normale, musiche 
di Borodln, Bartók e Brahms. 
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Una meschina tragedia 
tra le mura domestiche 
L'opera di O'Neill, scritta attorno al 1940 e rappresentata per la prima 
volta nel 1956, mostra i segni del tempo — Alta prova di professio
nismo degli attori dello Stabile di Genova diretti da Luigi Squarzina 
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Progettato nel 1928. .scritto 
attorno Hi 19-10. rappresenta
to per la pr.ma volta (tre 
anni dopo la scompartii del
l'autore) nel 1958, ripropo
sto la .scorta primavera dallo 
Stabile di Genova, e Ritinto 
ora a Roma. all'Aventino.. In 
questo inUio del 1975, Un lun
go giorno di viaggio nella 
notte di Eugene O'Neill 
(nuova ed elllcace è la tra
duzione del titolo, come del 
testo, di Gerardo Guerrieri). 

Il tempo non passa Inva
no: opere che apparvero 
Rrundi, appena un paio di 
decenni fa, hi rivelano ossi 
ancora di massiccia corpo
ratura, ma non nccessar.a-
mente vitali. Cosi può acca
dere anche detrli uomini. Un 
lungo atomo di viaggio nella 
notte e, con .scoperti riferi
menti autobiografici, che tut
tavia (."li studiasi hanno con
testato nei particolari, spes
so non irrilevanti, il dram
ma stesso della l ame l l a 
O'Neill, qui divenuta fami
glia Tyrone, James Tyrone e 
attore, come lo fu il padre di 
O'Neill: votato a Shakespea
re nello spirito, ma nella pra
tica destinato a successi di 
cassetta, che lo hanno reso 
ricco avvilendo 11 suo talen
to: e sentii spegnere l'antica 
ossessione dei bisosrno, dalla 
quale e .stato persejruitnto in 
una dura Infanzia di lavoro 
e di lame. 

Mary, la moglie di James, 
è una donna di estrazione 
borghese, che lnsefjue anco
ra sogni giovanili (farsi mo
naca, suonare 11 plano) In un 
delirio crescente, alimentato 
dalla morfina, dapprima usa
ta, su consiglio di un me
dico Incauto, per lenire do
lori fisici, poi trasformatasi 
In abitudine, nel tentativo di 
attenuare le angosce della 
esistenza. 

James Tyrone Jr., detto Ja-
mie, il figlio maggiore, e 
attore pure lui, ma medio
cre e svogliato, dedito al be
re, ospite assiduo di taverne 
e bordelli. Edmund, 11 figlio 
minore, ha viaggiato a lungo 
in mare, dopo un modesto c-
sordio nel giornalismo, e nu
tre ambizioni di poeta. In 
lui Eugene O'Neill specchia 
se medesimo. 

I punti focali del « lungo 
giorno » sono due: l'accerta
mento che Edmund è mala
to, In modo serio, di tuber
colosi, e che dovrà quindi 
entrare in un sanatorio; la ri
velazione che Mary 6 torna-
ta a drogarsi, dopo un perio
do di latlcosa astinenza. Del
le condizioni di salute di Ed
mund gli altri possono rite
nersi in varia misura respon
sabili, Jamlc per essergli 
stato compagno e maestro di 
ubotte; Il padre per averlo 
fatto visitare e curare da 
medici di poco prezzo, cosi 
come ora si appresta, sem-
pie in conseguenza della 
propria taccagneria, a otte
nerne 11 ricovero gratuito, o 
quasi; più sottilmente la ma
dre, cui le sofferenze della 
gravidanza, quando era In
cinta di Edmund, e non lo 
desiderava (c'è poi di mezzo 
anche la morte di un altro 
bamb.noj, sono state veicolo 
verso 1 as.suel.izione al tossico. 
Del resto, data la complessi
tà del suo rapporto di odio-
amore con Edmund, Mary 
trova nella inquietudine per 
la malattia di costui l'alibi 
del proprio lasciarsi andare. 

Un tale rapporto di odio-
amore si rinviene comunque 
fra tutti 1 membri della la-
miglia Tyrone, che passano 
di continuo dal rimbrotto al 
compatimento reciproco, dila
niandosi e leccandosi le fe
rite vicendevolmente. E ognu
no vantando, a cominciare 
da! genitore, buoni molivi per 
g.ustlticare le proprie nclan-
de/ze. 

Tutto c o e esposto in l.t-
ti dialoghi a due. a tre, a 
quattro (e all'occasione la ca
rne:-.era di casa Tyrone la pu
re da Inter,ocutore», !a cui 
presa teatrale e tuttora ,n-
dubbia, ma nei quali il me
glio e il peggio del dramma
turgo, il buon metallo e le 
scorie, un'autentica vena li
rica e un'alfannosii, poco av
veduta appropriazione della 
cultura e delia filosofia del-
1 epoca, esperienze letterarie 
e di vita si mescolano senza 
ixtssare u un lucido va.;.io 
cr.tico. Uillettendo, già ma 
turo, sui travagli delia pio-
pria g.ovlnezza. O'Nc.ll sem
bra incapace di uno sguar
do, se non sereno, distacca
to ed equanime. Donde, nella 
sua rappresentazione di que
sta traged.a domestica, pur 
folta di momenti tesi e coin
volgenti, un che di risentito. 
d: mesch.no, di « privato '), 
Insomma: contrasto non ra

ro fra l'angustia del contenu
to e il gigantismo della forma. 

Il tipo di spettacolo che. su 
Un lungo giorno di viaggio 
nella notte, ha costruito il 
regista Luigi Squarzina di
chiara, onestamente direm
mo, i limiti dell'operazione 
Già l'imp.anto scenografico di 
Gianfranco Padovani (suoi 
anche 1 costumi) mostra 1 
personaggi come racchiusi In 
un'Isola perduta nel tempo 
e nello spazio, remota dalla 
nostra realta. I ritmi e l tim
bri sono calibrati come quel
li di un vecchio orologio che. 
ben ripulito e oliato, sia an
cora In grado di funzionare. 
Gli attori vengono guidati 
con scrupolosa attenzione a 
una prova di alto professio
nismo, che sconfina a tratti 
nel puro piacere della tec
nica SI rivede con simpatia 
Alberto Lupo, finalmente in 
una parte d'impegno, dare 
vigoroso risalto alla figura 
di James Tyrone. E come non 
lodare in elegante sicurezza 
di Lilla Brlgnone, nelle vesti 
della protagonista femmini
le? Luigi Dlbcrtl è un Ed
mund nitido, preciso, convin
cente. Ma forse 1« palma del
la serata spetta a Eros Pa-
gnl. per l'asciuttezza Ironica 
e penetrante con la quale In
carna Jamie ed esprime una 
cupa, beffarda coscienza del
la degradazione umana, sen
za cadute sentimentali, o qua
si. Ma è merito anche della 
regia avere sfumato alquan
to l'alone patetico che il te
sto s! porta dietro: col ri

schio. 6 \'ero, di sostituire al
l'eccesso di calore una fred
dezza più Indifferente che 
stranlante. Lu Bianchi (la ca
meriera) completa adeguata
mente U quadro. Festose le 
accoglienze. 

Aggeo Savioli 
NELLA FOTO: da sinistra, 
Fros Pagnt, Lilla Brignone, 
Luigi Dtbertt e Alberto Lupo 
in una scena di Un lungo 
giorno di viaggio nella notte. 

Blocco degli 
straordinari 

per gli attori 
alla RAI-TV 

La SAI (Società attori ita
liani), preso atto dell'intransi
genza della RAI-TV nella trat-
tatlva per 11 rinnovo del con
tratto, ha proclamato 11 bloc
co degli straordinari da oggi 
al 31 gennaio. La SAI tiene a 
sottolineare come la propria 
azione sia collaterale e coe
rente con quella del lavorato
ri della RAI-TV, Impegnati In 
questo momento nella lotta 
per il rinnovo contrattuale e 
per una effettiva riforma del
l'Ente. 

Ieri sera a Parigi 

Morto l'attore 
Pierre Fresnay 

PARIGI, 9. — L'attore fran
cese Pierre Fresnay e morto 
questa sera all'ospedale ame
ricano di Neuilly, presso Pa
rigi Aveva 76 anni. 

Xella Grande Illusione di 
Jean Hcnoir, Fregiai/ era l'uf-
/letale francese prigioniero 
per il quale Erteli von Siro-
lieim, l'u/jiciale tedeico suo 
guardiano, .sacrificava, dopo 
averlo uccido, l'unica rosa del
la sua fortezza. Lugubre 
omuggio po.st-mortem al ter-

I mine d'una partita fia due 
i aristocratici in ritardo .sia 

tempi, consci entrambi clic 
l'ima o l'altra delle loro ban
diere avrebbe vinto la guer
ra ina che la « casta » clic ti 
al/rateltava ne sarebbe usci
ta sconfitta comunque. Quel 
flint del 1937 segna ancora 
uno dei punti massimi del
l'arte di Pierre Frcsnaii e 
compendia in certo modo, se 
non la tecnica d'una reci
tazione che fu versatilissima, 
la natuia e lo stile dell'uo
mo. Scettico e romantico, 
nell'epoca in cui scetticismo 
e romanticismo stanno diven 
tando un lusso, il pai-unno 
Frcsnuii corregge se stesso 
col maligno rigore del volter. 
nano e l'asciutta abnegazione 
del giansenista. Vive in un 
tramonto delle cose e lo sa: 
ma iridagliela su questo tra
monto, senza stanchezze, ut-
Irtnerso cinquant'anni di 
spettacolo. Talvolta la sua 
curiosità e geniale. Sconfina 
nella metafisica o nel reali
smo e non Ita timore di nulla. 

Quando esordì in teatro, 
nel l'Jll, Fiesnut/ uccia di-
nussettc anni 'era nato il 1 
apule 1817). L'anno dopo lo 
chiamarono per un film di 
propaganda bellica die s'in
titolava Fraine d'abord! Per 
diverso tempo teatro e cine
ma furono per lui strade di-
i^erse Sulle scene Marivaux 
e De Musset, nonché il pre
diletto Racme, sullo schermo 
un pruno novecento botile-
vardter e galante, in mano a 
registi che appiczzavano più 
che altro il suo modo ri in
dossare l'abito da sera. Tut
tavia il cinema, con lu M.n 
concretezza immediata, pri 
ulcgia ligure di maggior ri 
Itero: e fu appunto con i pò 
polurcscìu caratteri marsiglie
si di Marcel Pagnol, già spe
rimentati con successo a tea
tro, che l'attore si fece no
tale all'inizio degli anni tren
ta. Più tardi lo chiamo a 
Londra Ititchcotlc per L'uo
mo che sapeva troppo (193-JJ, 

film del quale voi in Italia 
vedemmo solo la seconda ver
sione, nel '50, in cui il ruolo 
mei Celili: sotto t /aneliti 
di Frcsnau era ripreso da Da-
evidentemente non erano gra
diti coloro che «sapevano 
troppo ». Seguirono Mademoi
selle Docteur (1936) di Pabst, 
il già citato La grande illu
sione, e — tra le molte pelli
cole minori — l'interessante 
Il sacrificio del sangue (1937) 
di Jelf Musso, in cui fra il 
criminale Jean-Louis Bar
ratili e il poliziotto Fresnag 
s'instaurava un rapporto qua
si dostotevskiano. E' l'epo
ca in cut Fres-riau incarna con 
acutezza tipi di investigatori 
ambigui o eccentrici, ad esem
pio il sofisticato Wens di Al
fred Stceman in L'assassino 
abita al 21 e L'ultimo del sei 
tl'Jll-42). Nel frattempo Ita 
curato anche la sua unica 
regia cinematografica, Il 
duello (193'J) di cui è Inter
prete insieme alta moglie 
Yvonnc Pmitemps e a un al
tro noto attore regtita fran
cese, Ruiimond Rouleau. In 
tettilo, prima della guerra, 
allorché lu Prtntcnips gestiva 
la sala della Michodiere, ave
va già allestito vari spetta
coli senza pero Urinarli. 

Nell'ultima parte della car
riera il cinema lo sdoppia ul
teriormente, ma entrambe le 
personalità sono di gran va
lore. Comincia la fase delle 
biografie: San Vincenzo de' 
Paoli in Monsleur Vincent 
119171 di Cloche, uno dei suoi 
film più premiati, Ollenbach 
nel Valzer di Parigi 11950) di 

I Acliuid: Schieettzcr in E' 
I mezzanotte, dottor Schwelt-
I zer H952) di lluguet te a 

teatro e stalo anche Marcel 
Pioust. in un discutibile te-
slo di Mulupurtc). Contempo-
rancamente si rafforza il Frc
snau realistico e « inelegan
te», nato dal Corvo 11943) di 
Clouzot, tetra allegoria in 
chiave di giallo sulla Fran
cia occupata, e poi prosegui
to con la galleria di Dio ha 
bisogno degli uomini U951I 
di Delunnot/, Gii evasi 11955) 
di Le Chartois. ecc. Guance 
gnge e incolte, occhi stanchi, 
capelli a spazzola, l'attore piti 
rat/muto di Francia si fa 
larao tra le altre si grandi il
lusioni » di cui ri mondo e 
ultima, superstizione e vio 
lenza. Non ci e mai sembra
to tanto nobile rome in que
sto tratto del suo lavoro. 

Tino Ranieri 

dell'uomo 

nei disegni 

di cinque 

pittori 
« Pro memor ia » disegni di 
Ennio Ca labr ia , Bruno Ca
ruso, Tommaso Medugno, 
Giacomo Porzano e Renzo 
Vesplgnanl - Gal ler ia edi
trice i La Linea » graf ica 
d 'ar te contemporanea, via 
Monte Zeblo, 24; fino al 15 
febbra io ; ore 10-12,30 e 
17-19,30. 

Una mostra di una bellezza 
tragica, violenta e accusatri-
ce. è questa presentat/i a Ro
ma da Enzo Birardcllo che 
ha scelto circa cinquanta di
segni per la loro qualità di 
immagini tipiche della città 
capitalista II tema di Ennio 
Calabria è «Cronache del
l'Eros»; quello di Bruno Ca
ruso, con disegni di varia 
data, e 11 «Manicomio»; 
quello di Tommaso Medugno 
«La paura»; Giacomo Por
zano, invece, varia 11 tema 
della « Donna oggi » e Ve
splgnanl quello della ricerca 
dell'uomo nella città. 

La posizione di Calabria è 
singolare: a una analisi cri
tica circostanziata della mor-
tiflcazlone dell'Eros nel mon
do borghese corrispondono 
delle Immagini stravolte, vi
sionarle, plasticamente tutta 
una tessitura di deformaz'o-
ni e Iperboli formali in un 
«clima» generale sempre di 
notturno urbano. I disegni 
sono a colori e Calabria vi 
dosa dolcezza e violenza al 
fine di aggredire l'occhio e 
la psicologia abitudinari. Di
segnatore difficile e di Intri
cata psicologia nella quale si 
entra a poco a poco. Ogni 
disegno è un «paesaggio» 
morale Imprevisto: la violen
za esercitata doll'uomo sulla 
donna è una violenza sociale-
politica ma le Immagini non 
sono di prevedibile propagan
da, sono sempre sconvolgenti 
perché portano brutalmente 
ai nostri occhi il problema 
della rivoluzione Interiore che 
deve accompagnare la rivo
luzione socialista. Disegni 
molto duri ma significativi 
sono « Studio per la notte », 
« Parto probabile » (il fasci
smo) e « Interno-esterno ». 

In parte noti, i disegni in 
nero e a colori d| Caruso 
sul manicomio, con orrida 
freddezza analitica groszia-
na, ripropongono come mon
do totale quel mondo de! 
« malati di mente » che la so
cietà e la scienza hanno chiu
so come mondo separato. In 
questi disegni Inquietanti 1 
« pazzi » danno spettacolo di 
situazioni e azioni che rico
nosciamo come abitudinarie 
del mondo «normale». Con 
la sua penetrante freddezza 
figurativa Caruso elimina mu
ri e gabbie, sbarre e reti 
creando un flusso di sensi e 
di pensieri t ra l'esterno e l'In
terno. E sono proprio i ma
lati di «Ospedale dello Spa
simo», di «Punizione» e di 
«Camicia di forza», nel loro 
annichilimento totale, a sti
molare In noi un desiderio 
Intransigente di un uomo 
umano, politico, presente a se 
stesso. 

Tommaso Medugno e dise
gnatore minuzioso di situa
zioni d| incubo e di ango
scia. La sua figura di gio
vane chiusa tra mura Inva
licabili, ferma o In corsa con 
la sciarpa che gli diventa 
benda sugli occhi, deriva dal 
tipo di figura esistenziale di 
Recalcatl e da quella poli
tica di Mulas mentre l'In
venzione del clima di paura 
e originale Disegni come «La 
pelle», «Situazioni» e «Pau
ra » (quasi Inquadrature ci
nematografiche nello stile di 
Jancsò) rivelano un giovane 
realista da seguire. 

Nuovi disegni di donne di 
Giacomo Porzano nei quali 
la figura è sempre un par
ticolare, e grandegglante, fer
mata In un gesto. In una 
espressione del rituale ero
tico. Il segno da Incisore e 
essenziale, di una limpidezza 
oggettiva eccezionale. La fi
gura femminile, che è una 
« ragazza copertina » o fini
sce per assomigliarle comun
que, sembra uscita da una 
catena di montaggio e la 
politezza della sua forma è 
quella di un oggetto di con
sumo. L'erotismo è Ironizza
to, oppure dolente. I disegni 
più originali: «Le gambe», 
« Cover-girl » e « Donna che 
si disegna la faccia » dav
vero un piccolo capolavoro di 
dlsDerata bellezza 

Vesplgnanl 6 tornato al 
Portonaccio e al Tlburtlno, 
al luoghi de) '45. ed è come 
se ragionasse con se stesso, 
co] suo inizio di comunis*a 
e di grande disegnatore e in
cisore della realtà Quel mon
do non l'ha trovato più. solo 
qualche muro ancora sbrec
ciato dalle schegge. Cosi ha 
disegnato del fantasmi gelidi 
con una specie di amarezza 
e di amore. Apparentemente 
oggettivi, questi disegni sono 
del fantasmi della memoria, 
delle larve figurative (i mu
ri e le finestre sembrano o ù 
vivi che gli uomini) Le 'm 
maelnl si caratterizzano per 
amb'gu'tà di visione oggetti
vo naturalistica' corpi, facce 
vestiti accumulati cosi come 
vengono avanti verso l'occhio 
fanno nlù un'.mmaglne del-
!'asscnz,a che della presenza 
umana, un vuoto funebre 

da. mi. 

controcanale 
LA CHI \VL' GIUSTA — G'i 

(smuriti Ui''a nini ci pevìo-
•'trinano, via non ei pare ^i 
})<>•*•• u ?K i,u)e < In- ; '/~ o' e 
('miri'nal,( a ( lu1 i <>**' '<> K( '' 
' 'iitclaiatuia 'ict e vpm , an 
clic delle pili < e'cbiali', r,-
velini --cv-pre di rrtpovr^ ai 
ìlO^lt! uniti un pu <}>o':<. 
^ca, sopjattu"o ti e l uiQmci'o 
di si ni!a, <tuu< f:o r/'i r'.r^. 
pirli attaccano Ut loia « w i » 
e cantano per 'unc'n inviti 
la toro 'soipirsa o ,! ìoi<> 'rr-
lorc o inaiar' ,a 'o/n acoir" 
Il risolilo, di *otito, acne ra
ta to se l'interpretazione de'-
l'opera e *tata importata ni 
eh tave d leh ta ra ta mente t ca • 
trai?' cioè se «./ fa vi modo 
che lo spettatore non dimen
tichi ?nai di trovarci di fron
te a una creazione musicale e 
drammatica sottoposta a pre
cide convenzioni Lo strido 
fenomeno ricorre, e non ci M 
scandali??' per l'accostamento, 
nei film jnwucalt- i migliori 
dei Quali, infatti, sono quelli 
che non pretendono di rac
contare realìsticamente le vi
cende dei personagoi che ve 
sono protaaonfsti, ma puntano 
piuttosto ostentatamente sul 
« numeri» e sulle canzoni. 
Non vi e dubbio che t rischi 
che abbiamo appena ricorda
to si accentuano dectsaniente 
quando l'opera lirica si tra
sferisce dal palcoscenico allo 
studio televisivo. E, infatti, 
se il regista non trova una 
chiave adatta i risultati sono 
disastrosi. Ci sembra di po
ter dire che per questo risul
tava tanto niù apprezzabile 
l'impostazione che Ugo Gre-
qoretti aveva dato alla tra
sposizione televisive della far
sa musicale di Nino Rota Xì 
cappello di pasrlia di P!re3i^e. 
tratta dalla famosa comme
dia di Labicìie. Da Quanto 
riferisce il Tladìororriore, si 
dovrebbe dedurre che Grego-
retti avesse, all'inizio, l'inten
zione di seguire tutfaltra 
strada e che poi si sia deciso 
ad adottare la chiave che ab
biamo visto, solo perche i can
tanti non riuscivano a segui
re le sue indicazioni. Se à ve
ro, diciamo che Questa resi 

Schlesinger 
torna al teatro 

LONDRA, 9 
John SchlcMiv**:* e torna

to m questi Kiornì alla re-
Sìa teatrale, della quale del 
resto .si era occupato jn pas
sato. EH'U prepara per il Na 
tional Thcatrc inglese la com
media di Shaw Hcurtbrcuk 
house («Ca.sa cuorinfiMnto M 
elio andrà- in ^cena a feb 
braio, 

s'ciw iì< /'• •nterpreti r stata 
(/•ialiti) ,i f, u'i'c i; cappclio 
d. p.u.: i ci] F r^n/A' cui ab-
ì> erro f(s*.ts,Vij, ritatt . era 
i i ritinte d'ii'r e ic'rasi^a-
n i 'iti- tniteiabile; piopuo prr-
c V tutto i/a dcliberatamcntr 
(irrcn'unto e dichiarato, a rn-
/"/•. a'c, appunto, dalla fin-
- onc Amiche adottare misu-
/e fu espedienti per rendere 
•.<•< irdtbitc » ta acenda. Gre-
aoretti nr ha esesperato 1 
.'o" . (f)M'\'(* la cardatura, 
ai ' u's'in.do (oiposita. e di-
i ditata godibile. 

Una volta entrati nel gioco, 
si sorrideva volentieri delle 
tacce strabuzzate, dei gesti 
cl'e avvicinavano gli attori-
cantanti ad altrettante mario
nette, degli equivoci e delle 
sorprese (si ricordino, nella 
seconda parte, il coro Io c« 
sco dalle nuvole, oppure ìe 
scene de! cambio della guar
dia nella piazza, con 1 solda
tini clic sembravano quelli di 
piombo della nostra infanzia}. 
Buona, ni questa chiave. «* 
stata anche l'idea di ricorre
re aWespcdlente « dell'intar
sio elettronico >> grazie al 
quale le figure vtve possono 
essere intagliate in una scc 
nografia piatta, un quadro o 
una stampa o una cartolina 
(e m effetti erano cartoline 
7 paesaggi parigini attraverso 
i quali si muoveva il corteo 
nuziale) Si tratta di un tri-
sterna che può produrre ef
fetti davvero suggestivi — »c 
abbiamo avuto la prova nel
l'autunno scorso assistendo ad 
alcuni programmi stranieri al 
Premio Italia — e nella oc
casione avrebbe potuto essere 
usato anche p-ù largamente 
Comunque, von c'era discon
tinuità fra le sequenze ((ad 
intarsio » e quelle ambientate 
nelle scenografie clamorosa-
niente di carta pesta inventa
te da Eugenio Guglielminetti 
E l'operazione e stata tanto 
giusta che ta caricatura non 
Jia per nulla appesantito né 
^travolto la mus'ca di Rota; 
anzi ci ha aiutato ad apprez
zarla. 

g. e. 

oggi vedremo 
IL COLPEVOLE (2°. ore 21) 

Aldo Massasso, Marilena Possenti, Marisa Bell), Daniela 
Scave]]!, Carla Bizzarri. Mario Colli. Silvano Tranquilli. Al
fredo Darl, G'ovanni Moretti e Omero Gargano sono fll 
Interpreti deWadaUnmento lc'ev<Mvo de' Colpa ole di Terence 
Frlsbv. realizzalo per I teleschermi clal regista Enrico Coioslmo. 

Il colpevole descrive I] dramma psicologico di Kelth 
Palmer, commesso In una cns\n di mode, Il quale una sera 
si trattiene in uificio oltre 1 orarlo ed 6 testimone d'un de-
ll ' to: un ladro penetrato neV.'atrtirr. vedendosi scoperto, 
sta per sparargli ma. dietro p"oiii"si d! non essere denun
cialo, grazia Palmer: In seguito, però, colto dal panico, il 
malvivente uccide un agente di polizia A questo punto. 
Kelth Palmer è preda di una crisi di coscienza- durante 
l'Inchiesta sulla morte del poì\zìo*t<> e?]' e combattuto tra 
verità e menzogna, timore e scrupolo. E l'ispettore incari
cato del caso vuol metterlo alle corde ad ogni costo.. 

VARIAZIONI SUL TEMA (V. 21.45) 
Soggetto delle Variazioni sul tema di quest'oggi è la 

fiata musicale, con un preciso riieiimento alla celebre 
Shehcrazadc di Rlmski-Korsakov, composta nel 1838 e ispi
rata al racconti delle Mille e una notte. La rubrica curata 
dal maestro Gino Negri non mancherà poi di presentare 
altre famose musiche fiabesche, dallo Schiaccianoci di Clal-
kovskl a Pierino e il lupo di Prokoflev. 

programmi 
TV nazionale 
12,30 
12,55 
13,30 
14,10 
17,00 
17,15 

17.45 

18,45 
19.15 
19.30 
20.00 

Sapero 
Facciamo Insieme 
Telegiornale 
Oggi al Parlamento 
Telegiornale 
Rassegna di mario
nette e burattini Ita
liani 
La TV dui ragazzi 
« Primus. U grot
ta sottomarina » 
Telefilm. 
Sapere 
Cronache italiane 
Oggi al Parlamento 
Telegiornale 

20,40 Stasera G 7 
21,45 Variazioni su! toma 

« Shcheraznde » 
22,45 Telegiornale 

TV secondo 
17.00 Sport 
18,45 Telegiornale sport 
19,00 L'epoca d'oro dai 

musical americane 
« Aie\ander's Ragti
me Band » 
Seconda parte 

20.00 Ora 20 
20,30 Telegiornale 
21,00 II colpevole 

di T»ren..e Frlsby. 
22,25 Settimo giorno 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore: 7, 
8, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 
2 1 , 23; G: Motlul.no mu»lcn. 
|c; G,25: Almanacco; 7 ,12: 
I l lavoro oggi; 7 ,45; Ieri al 
Parlimonlo; tt,30i Le canzoni 
del matlmoi 0: Voi ed io, 10: 
Speciale GR; 11,10: Incontri; 
11,30: Il meglio del meglio; 
12,10: Cinema concerto; 13,20: 
l i : * X X Secolo » di B. Hocht 
Una commedia In trenta minu-
e C. Me Arthur, Con C. San-
luccio; 14,05' Linea sporta; 
14,40: L'ombra che cammina 
(5 ) ; 15,10: Per voi giovani; 
15: Il girasole; 17,05: fFFor-
tuslrvio; 17,40i Progmmma per 
i ragazzi; 13: Musica In, 
19,20: Sui nostri mercati, 
19,30: Lo mo»»D- Oli anni 
del enirè concerto, 20,20: An
elalo e ritorno, 21.15: I con
certi di Roma, direttore M. 
Jansotv 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore: C,30, 
7,30, 8 ,30, 9 .30, 10 ,30 , 
11,30, 12 ,30 , 13 ,30 , 15 ,30 , 
16,30, 15 ,30 , 19 ,30 . 22 ,30; 
G: I l mattiniere; 7,40: Buon
giorno, 8 ,40: Como e perche; 
8,55; Galleria del melodrsm* 
ma; 9,35: Ticsla ( 5 ) ; 9 ,55: 

Canzoni per tuttlj 10,24] U«* 
poesia at giorno; 10,35: Dat
iti vostra parte; 12,10: Tf»-
•misnoni royionoll; 12 ,40: A^ 
to gradimento, 13: Hit parod i 
13,35: I l diblintifttimo; 13,50: 
Como o porche; 14: bu di gi
ri; 14 ,30: TrMnmflonl regio
nali; 15: Punto Interrogativo; 
15,40: Carerai; 17 ,30: Spoci»-
le GR; 17,50: Chiamate Roma 
3 1 3 1 ; 19,55: Supersonici 
21.19: Il distintlBilmo; 21,3Vt 
Popoli 

Radio 3° 
ORC 8,30: TracmlMionl •peda
li • Concerto di apertura; 9 ,30i 
Lo radio per le icuolc; I O I 
La settimana di Hindemithi 
1 1 : La radio per io scuola* 
11,40: L'Ispirazione rellgioa» 
nello musica corale del Nova-
cento; 12,20- Musicisti Italia
ni d'oggi, 13 Lo musico nal 
t cl ivo; 14,30: Inlermerzo; 
15,CO: LiederiBlica; Concerto 
di C. Garbonno e S. Lorenzi] 
10,30: Avanguardia; 17,10t 
Foyli d'album; 17,25: Classa 
unica; 17,40: 5, Rachmamnovi 
18: Diseoloco sera: 18,20: Pa
role In musica; 13,45: Piccolo 
pianola; 19,15: Concerto della 
sera; 20 ,15: Nascita, vita • 
morto di una catena montuo
sa, 2 1 : I l Giornale del Terzo 
• Selle orli; 21 ,30: Orsa mi
nore: Il labirinto* 

I UBR 
IBRERIA E DISCOTECA RINASCITA 

VÌM Botteghe Oscure 1-2 Rama 

Tutti i libri e f JUchi i u iùn i ed eucri I 
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