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Si è aperto 
a Terni un 
seminario 

teatrale per 
gli operai 

Dalla nostra redazione 
TERNI. 15 

S! e aporto oz?l, oreanlzzato 
dal Consiglio di fabbrica del
le Acciaierie, un .seminarlo di 
cultura teatrale che si svolge 
nelle sale comunali «Farlnl» e 
«XX Settembre » e che si con
cluderà alla fino d«l mese' al
l'Iniziativa hanno dato la pro
pria adesione fattiva le am
ministrazioni comunale e pro
vinciale di Terni, le a&socla-
zlonl culturali democratiche 
del tempo Ubero e la Regione 
dell'Umbria. 

Il seminarlo, Imperniato es
senzialmente sulla realizzazio
ne dell'Eccezione e la regola 
di Bertolt Brecht, sarà diret
to da Benno Besson sovraln-
tendente del Teatro del Po
polo di Berlino, allievo e col
laboratore del srr.inde art ista 
scomparso, che già nel suo 
paese ha portato avanti una 
esperienza del ptencre rivol
gendo un particolare Impegno 
nel confronti delle fabbriche 
con l'obicttivo di creare un 
rapporto organico con la clas
se operala e avvicinare cosi 
al Teatro un pubblico il più 
vasto possibile. 

All'originalo iniziativa, uni
ca in Italia, parteciperanno 
circa 70 dipendenti della TER
NI, usufruendo delle 150 ore 
previste per la formazione cul
turale dall'ultimo contratto 
collettivo del lavoratori metal
meccanici. 

Oltre ad uno studio appro
fondito dello tematica del te
sto, 1 partecipanti saranno im
pegnati nella costruzione sce
nica: uno degli obiettivi che 
1! seminario dovrà raggiun
gere sarà infatti proprio quel
lo di aprire un confronto, con
siderando le analogie del con
tenuto con l'attuale situazio
ne, sia sulle tecniche espres
sive, sia sul metodi della co
municazione teatrale. 

L'attività del seminario Inol
tre sarà Integrata da tut ta 
ima serie di conferenze che 
avranno per temi « La classe 
operala ed il rinnovamento 
culturale », « Il terzo mondo », 
« Ohe cosa succede alla Ter
ni », « Tecnici e classe ope
rala », « L'amministrazione 
della giustizia», «Comunica
zioni teatrali e comunicazioni 
di mossa », « Le ISO ore », ed 
Infine «Terni e la TERNI: 
quale classe operaia? », 

I motivi che hanno deter
minato la realizzazione del
l'Iniziativa, dice in un comuni
cato Il Consiglio di fabbrico, 
vanno ricercati nell'esigenza 
del superamento In positivo 
della crisi che Investe la so
cietà ternana oltre che sul 
plano economico anche sul 
plano culturale, e nella Indi
viduazione della classe ope
rala come forza capace di ge
stire 11 processo di rinnova
mento del Paese: da ciò la 
proposta di utilizzare l mezzi 
della comunicazione teatrale 
alla crescita complessiva del 
lavoratori. 

L'uso delle 150 ore per que
sto seminarlo, oltre a prefig
gersi quindi di elevare 11 li
vello di conoscenza e di pre
parazione del partecipanti, 
tende ad Imporre un inter
vento decisivo e qualificato 
della classe operala nel pro
cesso di formazione e produ
zione del patrimonio culturale. 

Mentre 11 movimento ope
rato, però si fa portatore di 
questa visione innovatrice, af
ferma ancora 11 Consiglio di 
fabbrica, la direzione azien
dale porta avanti un discor
so tendente a relegare le 150 
ore in un àmbito esclusiva
mente professionale: l'inizia
tiva perciò è al tempo stesso 
una risposta concreta a que
s ta manovra ed una propo
s t a generalizzabile e da esten
dere ad altre Industrie. 

II seminarlo, conclude 11 
Consiglio di fabbrica, si svol
ge In un momento particolar
mente delicato e decisivo per 
le sorti del più grande com
plesso industriale della Regio
ne : 1 lavoratori infatti sono 
Impegnati in una battaglia 
tesa alla difeso del livelli di 
occupazione, per assicurare al
la TERNI un ruolo nel setto
ri produttivi di fondamentale 
Importanza per l'avvenire del
la fabbrica e per la conquista 
di una programmazione eco
nomica democratica. La clas
se operala sta assumendo nel
la nostra città oltre che nel 
Paese compiti sempre più 
marcati di direzione e di gui
da stelle masse popolari; per 
quebto deve CSSTCÌ un mag
giore 'mpegno per un diverso 
modello di sviluppo che do
vrà qualificarsi non solo con 
Indicazioni a l.vello economi
co ma anche a livello cul
turale. 

Il seminarlo marcia proprio 
In questa direzione 

a. g . r. 

In scena a Roma 

Un «Amleto» 
quasi ignoto 

Rappresentata la rielaborazione della tragedia di Shake
speare scritta da Riccardo Bacchetti mezzo secolo fa 

A Roma, ni Sangeneslo, :,1 
dà Amleto, non quello di Sha
kespeare, che tante cdl/lonl 
ha conosciuto anche nel no
stro paese, ma quello di Ric
cardo Bacchelli, Ignoto alla 
gran parte degli spettatori, 
per essere stato proposto alla 
ribalta solo fuggevolmente, a 
notevole distanza di tempo 
dalla sua composizione, la 
quale rimonta agli anni del 
primo dopoguerra (1919-1923). 
Un'eco polemica di quel san
guinoso conflitto e qui avver
tibile, nel rifiuto che 11 prin
cipe di Danimarca oppone al
la propria nomina a coman
dante dell'esercito, mobilitato 
per arginare le mire aggressi
ve del norvegese Fortobracclo 
Ma la ripulsa di Amleto (il 
quale fa designare In sua ve
ce, dallo zio e re usurpatore, 
l'amico Orazio) appare det
tata da un'angoscia esisten
ziale giunta agli ultimi esiti, 
e che lo fa procedere infatti 
verso la morte con sofferta 
consapevolezza, piuttosto che 
da un atteggiamento chiaro 
ed esplicito contro l'uso delle 
armi come mezzo per risolve
re i problemi del mondo. 

E' pur vero: nel dramma di 
Bacchelli si dice, da altri, che 
Amleto è « poco nazionale » 
(ha viaggiato molto e studia
to all'estero), che « la sua tri
stezza è politicamente inam
missibile», ma ciò non basta 
a qualificarlo come ribelle n 
un ordine Ingiusto, o almono 
come suo critico radicale, an
tibellicista cosciente e magari 
(considerata l'epoca in cui la 
opera fu creata) antifascista. 
Tutto sommato, l'autore ita
liano coglie e sviluppa, nell'as
sai ricco personaggio shake
speariano, l'aspetto più trito, 
quello appunto del dubbio si
stematico, dell'incertezza pre
meditata. Del resto, Shake
speare è riprodotto qui, spesso 
e volentieri, alla lettera o qua
si, o rielaborato in superficie, 
o annotato come da postille a 
pie' di pagina. Lo stesso trat
teggio delle figure principali 
non diverge troppo dall'origi
nale; se non che 11 numero 
del destinati a morire viene 

drasticamente diminuito 
O r t o , la scrittura del testo 

<s amabile per la sua forbita 
limpidezza, e non denuncia 
troppo i segni dell'età; ma lo 
stampo nel quale la materia 
si articola, assume forma, è 
letterario più che teatrale: 1 
dialoghi, quando non si ten
gono stretti all'eccelso model
lo, divagano su toni colloquia
li, che insidiano la dialettica 
e la dinamica stessa dell'azio
ne. Cosi la regia di Carlo Ali
ghiero, pur servendosi d'un 
impianto scenico (di Antonio 
Valenti) sinuoso e abbastanza 
agevolo — struttura lignea sti
lizzata, che tramite una pe
dana rettangolare si protende 
fin verso 11 centro della pla
tea — non riesce a imprimerò 
allo spettacolo un ritmo incal
zante quale si vorrebbe. I co
stumi svariano da un periodo 
storico all'altro, non sempre 
in modo funzionale, ma a vol
te si: nel caso di Polonio, ad 
esempio, abbigliato come un 
maggiordomo, a sottolineare 
la sua concezione e pratica 
subalterna del potere: o in 
quello del monarca fellone, 
che veste una divisa con na-
strini e decorazioni, metà ope
rettistica metà nazistica. 

Amleto è Interpretato, senza 
ragioni specifiche, da un'attri
ce: Elena Cotta, comunque, 
ha occasione di fornirò una 
prova dignitosa del suo discre
to talento. Degli altri, sono 
positivamente apprezzabili, 
nei limiti di una rappresen
tazione di medio livello (e, in 
alcuni momenti, men che me
dio), Vittorio Clccocioppo, che 
è 11 re, Lucio Rosato che e 
Orazio, Umberto Raho, Mario 
Sermoni; e suscita simpatia 
la freschezza di Annlta Magi, 
che è Ofelia. Ma altri sem
brano alquanto immaturi per 
1 loro compiti: e Zora Velco-
va. che fa la madre di Amleto, 
non si può ascoltare senza 
imbarazzo 

Alla « prima » (presente in 
sala Bacchelli), il successo è 
stato tuttavia cordiale e indi
scriminato. 

ieo Savioli Aggc 

Si prepara la XXV edizione 

Ottimismo a 
Sanremo per 
il Festival 

I comunisti sottolineano le buone prospetti

ve aperte dal ritorno alla gestione comunale 

I film candidati 

ai « Globi d'oro » 
LOS ANGELES, 15 

Chlnatoum di Roman Po-
lanskl figura In testa alla li
sta del film che hanno otte
nuto 11 maggior numero di 
candidature al « Globi d'oro », 
1 premi dell'Associazione del
la stampa estera a Hollywood 
che saranno assegnati nel cor
so di una cerimonia in pro
gramma 11 25 gennaio. 

Chlnatoum è staio designa
to a concorrere per il « Glo
bo d'oro» In ben sette cate
gor ie migliore film, regia, in
terpretazione maschile (Jack 
Nlcholson), interpretazione 
femminile (Faye Dunaway), 
sceneggiatura (Robert Tow-
ne), attore non protagonista 
(John Huston) e musiche 
(Jcrry Goldsmith). 

Fra le altre pellicole In liz
za per diversi riconoscimenti 
sono II Padrtno-II e The to 
wering interno. 

Al « Globo d'oro » per 1! 
miglior film straniero concor
rono Amarcord di Felllni, 
Scene di un matrimonio di 
Bergman, L'apprendhtato di 
Duddu Kravitz di Koteheff 
Lacombe Lucien di Malie e 
Le avventure di Rabbi Jacob 
con Louis De Funès. 

Il premio destinato a! « fa
voriti del cinema mondiale» 
sarà conferito a Robert Re-
dtoid e Barbra Stre sancì &•>-
sl sono Infatti risultati gli 
attori più popolari del 1974 
in un sondaggio compiuto In 
63 paesi. 

in breve 
« Amarcord » miglior film straniero in Giappone 

TOKYO, l-> 
Le più diffuso rh.ate cinematograi[che giapponesi K'ne 

ma e Jumbo hanno prescelto Amarcord, di Federico Folllnl. 
quale miglior film strun'ero del 197-4 Fra gli altri film più 
pregevoli dell'an io i.coi-,0 secondo le due nv'ste sono Sussur
ri e gnda. La stampala. Papermoon. Il /ascino discreto della 
borghesia, Jeitn Clirtst iupentai, Il cnso Mutici, Dilhnqer ù 
morto e L'esorcista 

Diciannove paesi al Festival di Edimburgo 
EDIMBURGO, l'i 

Die annose paesi r i n v i l o :appie.sentatl que-.e estate al Fo-
s t 'v i . nteinaz.ona.e eli IMlmbuu'O In programma dal 24 ino 
i to al 1.J s i t t c m W 

11 srotrritmma -k. a in.indenta/ one preveclj l.ippul/lo-ic di 
• t u e orchostie, ne compagne l'rlche due compagnie ci' bal
letti e d.vtiie vO'ii.j.i'.!'•• drammatici! • 

L-o.u.d B e n t» i e l i 1 . " ' . ! iOr.hc-.tra i w o'iaa 1 arnese, 
mentre appai.ialino au noJio, a d.i.geic a.f'e orcne.itre, ali 
Obt Carlo Mal a Gl'i., l , Claudio .\l.b ido. M,l il.w Roaiopuv e. 

Dal nostro corrispondente 
SANREMO, 15 

Il 25 gennaio alle ore 18 
scade il termine utlie per la 
presentazione del testi delle 
canzoni per la selezione del 
XXV Festival di Sanremo, e 
fino ad ora neppure uno e 
giunto alla segreteria della 
manifestazione Ma nella cit
ta del fiori non sono preoc
cupati ' hanno avuto assicura
zioni che le canzoni arriveran
no numerose, per cui si è già 
al lavoro per allestire le tre 
serate, che saranno ospitate 
ancora una volta nel Salone 
delle feste degli spettacoli del 
Casinò municipale. 

Il compagno Gian Mario 
Mescla che fa parte della com
missione consiliare di organiz
zazione ci ha dichiarato: 
«Con 11 ritorno alla gestione 
diretta sono state In parto 
battute quelle forze che avreb
bero voluto proseguire sulla 
linea del 1974 della gestione 
privata, che conobbe il mas
simo del caos ed 11 minimo 
dell'attrattiva. Per questa edi
zione le cose sembrano muo
versi bene Si tende Infatti, 
con l'Invito agli autori, a su
perare il concetto di manife
s t a t o n e legata al cantante 
sperando nel contempo di po
ter dlspoire di una ampia 
scelta, in qualità e quantità. 
Vorrei sottolineare che per la 
prima volta la composizione 
della commissione seleziona
trice — dalla quale 1 cosiddet
ti tecnici sono scomparsi — si 
pone come un momento di 
rinnovamento tendente ad eli
minare compromessi e condi
zionamenti verificatisi nel 
passato » 

Le serate del 27 e 28 feb
braio, riprese soltanto dalla 
radio, saranno presentate da 
Albore e Boncompagnl. men
tre per la finale di sabato 1 
mar/o si fonno i nomi di Al 
berta7«:l e Yves Montand Per 
1 venticinque anni del Festi
val riceveranno pr"ml Nhla I 
Pi/v,i, Nunzio Fiìoxamo, Il 
maestro Angelini. Claudio Vil
la e Domenico Modugno, que
sti ult'ml vincitori di quattro 
iestlval e la casa clis"ogiafica 
RCA che se ne aggiudicò set
te 

SI sta pensando anche a 
due s"i,\tc collatcra'i con un 
m'nl-lestivil pei bambini ed 
un « gala » con 11 partecipa
zione di grossi nomi del mon
do Internazionale della musi
ca leggera E' tutto quanto 
bolle In pentola ncll'orgin'?-
/azione del Festlvil d! San 
remo Tutto bene r 'mpoitan-
te e che il d'.sco'so del rinno-
\amento de.la man'lest i/Ione 
,n tatto ci. contenuti s i i .sem
pre predente e nming.i l'ini 
pe ;no pr ne n le 

Giancarlo Lora 

Stimolanti proposte nei più recenti spettacoli sovietici B a i $ 

Gli eroi di ieri nella ll;Balletto 

. classico » 

società contemporanea imo™ 
per un mese 

in Italia 

Molti motivi di costruttiva riflessione sugli attuali problemi dell'URSS 
in « Allacciate le cinture », messo in scena alla Taganka da Liubimov 
per celebrare il trentesimo anniversario della vittoria sul nazifascismo 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 15 

Le note della marcia No
stalgia della patria rlsuorm-
no da tut t i gli altoparlanti; 
11 pubblico è In piedi. In si
lenzio; sul palcoscenico irli 
attori, nella divisa del solda
ti della seconda guerra mon
diale, restano immobili, sul
l'attenti, mentre sullo sfondo 
bianco compare, proiettati , 
una celebre foto che mostra 
11 ritorno dal fronte Contem
poraneamente una riproduzio
ne su pannelli di soldati in 
festa — fiori ed abbracci — 
si Inserisco dalle quinte e i 
proiettori lanciano raigl bi
colori sui mozzi di fiori. La 
musica si fa ancora più for
te e un attore gridando ri
corda che: « Venti milioni di 
persone sono morte per farci 
vivere una vita onesta: dob
biamo essere degni di coloro 
che ci hanno dato la vita». 
Poi l'applauso, forte, prolun
gato, t ra la commozione ge
nerale Cosi si conclude Allac
ciate le cinture, primo spetta
colo teatrale in onore del 
trentesimo anniversario della 
vittoria sul nazifascismo 

A presentarlo è stato il Tea
tro Taganka che, cogliendo 
l'occasione delle celebrazioni 
ufficiali che prendono ora av
vio a tutti 1 livelli (sono an
nunciati spettacoli anche In 
altri teatri) ha deciso di da
re il via a questo significati
vo lavoro, realizzato In colla
borazione tra 11 regista Yuri 
Liubimov e lo scrittore Gri-
gorl Baklanov e basato an-
che su musiche elettroniche 
di Luigi Nono che vengono 
eseguite, qui nell'URSS, per 
la prima volta in un teatro. 

La pièce si presenta come 
un originale esperimento di 
montaggio in quanto 6 basa
t a su due « vicende » che, sul
la scena, si Intrecciano, pur 
se avvenute a distanza di 
trenta anni. Da un lato, in
fatti, c'è la rievocazione del
la guerra (il materiale e trat
to dalle opere dello scrittore 
Baklanov autore, fra l'altro, 
di Luglio 1941 e di Un palmo 
di terra, apparsa su Novi Mir) 
e dall'altro, la presentazione 
— realistica e critica — della 
situazione attuale. I due au
tori, Jn definitiva, sono riu
sciti a presentare una sintesi 
del problemi, tenendo conto 
degli aspetti storici e socia
li e di come si è andata for
mando nell'Unione Sovietica 
una generazione di « quadri » 
dirigenti usciti dalla espe. 
rlenza dei duri anni della 
guerra. 

In sintesi, la storia che pas
sa sul palcoscenico è quella 
di alcuni personaggi che par
teciparono. Insieme, alla se
conda guerra mondiale e che 
oggi si ritrovano, su fronti 
diversi, ad affrontare 1 pro
blemi del paese. Sulla scena 
appaiono un ex tenente co
lonnello, eroe del periodo 
della guerra — ora direttore 
di una grande Impresa, e cioè 
di una di quelle costruzioni 
di livello pansovletico alle 
quali, praticamente, e inte
ressata tutta l'economia della 
nazione — e un ex generale, 
che attualmente dirige il set
tore delle costruzioni del Mi
nistero dal quale dipende la 
nuova impresa 

Lo scontro tra i due pren
de spunto dal fatto che, non 
essendo stato realizzato il 
piano, 11 ministero ha nomi, 
nato una commissione di In
chiesta della quale è respon
sabile l'ex generale 

La storia si snoda cosi at
traverso il ricordo della guer
ra e l'accavallarsi di difficol
ta e di problemi da risolve
re oggi non con ordini sec
chi e di tipo militare, ma con 
soluzioni organiche, alla luce 
delle esigenze delle popola
zioni. La questione del ritar
do dei lavori viene cosi spie
gata - l'ex tenente colonnello, 
per osservare gli «ordini di 
Mosca », dovrebbe spianare 
un villaggio per far posto al
la nuova e gigantesca costru
zione Ma, a pensarci bene, la 
idea di far scomparire ti pae
se è assurda, dal momento 
che per i nuovi venuti (mi
gliala e migliaia di operai, 
da ogni parte dell'URSS) sa. 
ranno necessarie strutture, 
case, negozi ecc Quindi no.i 
c'è da distruggere un bel nien
te anzi c'e da costruire, da 
aiutare i contadini, c'è da 
formare un soveos per veni
re incontro alle esigenze del
l'alimentazione E per attua
re questo piano viene appo. 
sitamente ritardata la costru
zione. 

La commissione. Invece, 
insiste per l'applicazione del
le «dirett ive» Ne nasce un 
conflitto psicologico, a con
fronto del qua'e 1 caratteri 
si vengono sempre più pale
sando (e non è un caso che 
sulla beena I costruttori sono 
in divisa militare mentre gli 
Inquirenti sono in borghese) 
e che si risolve nella scoper
ta che 11 ca i» della commis
sione è un burocrate, 11 qua 
le la del tutto per non com
piere passi la'si e consapo 
vole, Infatti, che sbagliando 
verrà tolto dal suo posto e 
che la sua carrleia sarà fi 
nlta poiché si rende conto 
di saper fare solo il dirigen 
le Le sue parole sono cosi 
slogans e frasi comuni L'ex 
tenente colonnello, invece, e 
concreto e va al sodo Urla 
che le cifre mandate da Mo 
sca sono sballate, che vi so 
no stati, ad esemplo. 1200 
matrimoni tra 1 nuovi ve 
nutl e che sono nati 1000 
bambini, ma mancano gli asi 
1. e la gente e costretta a fa 
re venti chilometri per tio 
\ i-c una .scuo'.i o una qual 
,L t-.l l o n m di assistcn/a, le 
paiole del „ ornali e della in 

dio sono una cosa, ma la 
realta è un'altra. 

Il dramma esplode quando 
11 tenace dirigente dell'Im
presa scopre che la commis
sione aveva già deciso la SUR 
sostituzione, a Mosca. La bef
fa è evidente: a questo pun
to abbandona la seduta, la
sciando appesa alla sedia la 
sua giacca con le decorazio
ni militari. Intanto i temi del 
ricordo del conflitto mondiale, 
del « clima » precedente, sono 
più che mal presenti. Le sce
ne si Incrociano e sono tutte 
di grande tensione. C'è, ad 
esemplo, il ricordo degli anni 
'36-'37. Uno del personaggi di
ce agli amici: «Abbiamo tan
t a paura che temiamo perfi-
no 1 nostri pensieri ». Poi 
scompare e risulterà che si 
è suicidato, che la moglie è 
stata arrestata e che 1 figli 
sono finiti In un orfano-

Jane Fonda 

in Olanda con 

il suo film 

sul Vietnam 
L'AJA, 15 

Jane Fonda è attesa in 
Olanda dove domani e dopo
domani, ad Amsterdam e a 
Nimega, prenderà la parola 
nel corso di una manifesta
zione per 11 riconoscimento 
del governo provvisorio rivo
luzionario del Sud-Vietnam. 

Alla presenza di Jane Fon
da verrà presentato 11 film 
Introductton to the enemy 
che l'attrice ha realizzato du
rante una visita nella Repub
blica democratica del Viet
nam e in alcune regioni del 
Sud. Durante la manifesta
zione prenderà la parola an
che la signora Pham Thi 
Mlnh portavoce a Parigi del
la delegazione del Governo 
provvisorio rivoluzionario per 
le trattative. 

trofio . E c'è la storia di un 
villaggio occupato dal tede
schi, dove persino 11 gallo 
di un pollalo si rifiuta di 
cantare e ogni mattina va a 
nascondersi. Riesce cosi a so
pravvivere, a salvare la « fac
cia », ma perde la sua poten
za sessuale. La piccola sto
ria va letta, ovviamente, In 
chiave. 

Su tutto questo Incrocio di 
vicende si snoda la storia 
odierna. L'originalità dello 
spettacolo consiste comunque 
non solo nel testo, ma anche 
nel modo come Liubimov è 
riuscito a renderlo dal pun
to di vista teatrale La sce
na si svolge infatti In un ac
reo' le poltrone tipiche del-
l'Aeroflot sono allineate sul 
palcoscenico, 1 riflettori sem
brano degli oblò, i costrutto
ri sono seduti a sinistra e 
gli inquirenti a destra 

Molte parti dello spettaco
lo si svolgono direttamente 
t ra 11 pubblico, mentre la 
drammaticità delle azioni è 
resa più evidente da una del
le tante Intuizioni del regista 
che, rendendo mobile 11 pal
coscenico, fa salire le pol
trone dn modo da dare allo 
spettatore la sensazione del 
volo giocando, contempora
neamente, su un effetto di 
alti e bassi che sottolineano 
11 contrasto di posizioni. 

Infine, oltre alle musiche 
di Luigi Nono — che irrom
pono dal potenti altoparlanti 
1 cui sportelli si aprono co
me fossero ali di un aereo — 
c'è da rilevare che l'attore 
cantautore Vlsotskl interpre
ta, accompagnandosi alla chi
tarra, una delle sue più bel
le composizioni dedicate alla 
guerra (è la storia del solda
to sovietico che vince aggrap
pandosi alla terra, all'erba, 
alle radici e facendo girare 11 
globo terrestre dalla parto 
giusta) e che un attore reci
t a un'altra famosa canzone 
di Okugiava. 

Carlo Benedetti 

controcanale 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 15 

Il «Balletto classico» diret
to da Yuri Zdnnov giungerà 
in Italia il 20 gennaio per una 
tournée di un mese, durante 
la quale presenterà un vasto 
repertorio di opere a Modena, 
Parma, Reggio Emilia, Ferra
ra. Ravenna, Piacenza, Bre
scia, l'Aquila e, probabilmen
te, anche a Roma 

Organizzata dall ATER il As
sociazione del teatri dell'Emi
lia e Romagna, che ha sub1-
llto già un vasto plano di at
tività in collaborazione con 11 
Ministero della Cultura del
l'URSS e che ha già presen
tato In Italia gli spettacoli del 
Teatro della Satira) la tour
née contribuirà a far conosce
re questo eccezionale comples
so di giovanissimi solisti che, 
già affermatisi nell'URSS (do
ve, in quattro anni, hanno 
presentato spettacoli in 150 
città) hanno riscosso succes
si in varie nazioni europee: 
RFT, KDT, Belgio, Olanda, 
Polonia, Jugoslavia, Bulgaria. 

Il gruppo che giungerà in 
Italia sarà composto di qua
ranta artisti e quindici musi
cisti che si esibiranno nel se
guente repertorio- Francesca 
da Rimini, di Claikovskl, Suite 
coreografica, di Akimov; Stu
dio in un atto di Rachmani-
nov; Poema su Alfeo e Aretu-
sa di Szymanowski, Match di 
Mattus; Corsaro di Adam; 
Poema di Petrov; Schiaccia
noci di Claikovskl; Contrasti 
di Scedrln, Chiaro di luna 
di Debussy; Gopak di Solo-
vlov-Sedoi: Voce giovane di 
Benda; Adagio di Albinonl e 
Unità di Fllippenko 

Conclusa la tournée in Ita
lia 11 « Balletto classico » —• 
come ha precisato 11 direttore 
Zdanov — si recherà nelle re
pubbliche del Baltico (Litua
nia. Estonia e Lettonia) e, a 
luglio, presenterà un vasto re
pertorio in varie città della 
Grecia. 

C. b. 
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IL PTOCO — Cui ;jossfrr 
delle pun'ate, L i l b t eie 1 t ri
mo si contenuti sempre di più 
come Uho dei miqhnrt pio 
grammi die s ano •,ta'i reahz 
za il per la *e'ciisio*e in one
sti anni Ques'a lei^a puntuta, 
dedicata al'a scoperta del 
fuoco, ali adattamento della 
specie umana alle più duir-
se condizioni (lunatiche e a1 

l'evoluzione dall'Homo erectu-, 
all'Homo sapiens, era più scr 
rata e coerente delle due pre 
cedenti u si aiteitiva amor 
di più lo sforzo di fondere ai-
i ulgaziom e rtteica e di so
stanziare costantemente il di
scorso con documenti di pu
ma inailo, cercati e trottitt 
nei cinque continenti in modo 
da offrire, dt tolta in volta 
al telespettatore la possibilità 
di verificare direttamente le 
osservazioni e le ipotest con
tenute nel commento E' pro
prio Questo procedere, direm
mo ragionando per immagini, 
che rende ti programma alfa 
sanante e lo immunizza — 
almeno in buona misura — 
dal vizio comune a molti do 
eumeni art antropologici, elle e 
quello di osciVare continua 
mente tra landa inforniazio 
ne specialistica fine a sé «./n, 
s>a e la pura suggestione spot-
focolare, non difficile da con 
seguire quando v ha tra le 
mani un materiale tanto den 
so di richiami esotici Molti 
rimpiangeranno che la telev 
sione italiana non trasmetta 
ancora a colori, immaginando 
che ti fascino delle puntate 
sarebbe assai ?naggiore se sul 
video comparissero i colon 
originali colti nella pellicola 
ma a noi sembra non ci via 
poi tanto da dolersi Tutto 
sommato, ci sono casi nei qua 
li il bianco e nero favorisce 
l'informazione, perche evita 
die gli elementi success^ i 
prevarichino la sostanza del 
discorso 

La divisione in puntata, que 
sta volta, non risponde sem
plicemente ad un'articolazio 
ne della materia per argomen 
ti. Vi è una progressione in 
terna al discorso, come sareb
be del resto sempre auspicabi 
le che vi fosse nella serte te-

ci sia • e por qucs'o, un ap 
//inaio tcttu\'to <he non fos 
se covi p'eta mente dominato 
(lag t sthemi fissi drVa prò 
'noni ma onc ai rebbe deciso 
rli ti asm e' tei e curs4a strie 
(on un i.'mo p.u stiralo di 
queVo consueto) e qurs'a 
progressumt drnostui la ere 
srci'i mi dcn.a de fattori 
s(>< KM vl'ura i aspetto a quelli 
bioloniL i 1 ii'Qo 1 evoluzione 
delta specie umana Si tratta 
di un disrorso di interesse ra 
pita'c e molto attuale, che. 
appunto per questo, avrebbe 
meritato forse una più deh 
bcrata e costante attenzione 
da p( rie d Quihci e di Pr 
nr}li Jn questa puntata, ad 
esempio, si \o1*olincava giv 
sfornente quale importanza 
abbia aiuto la scoperta del 
fuoco von solo nel permette
re ali uomo di difendersi dalle 
belle e di adattarsi ai ditcrsi 
('imi, ma anche neVo sulvp 
pare l'intreccio dei legami no 
ciali e, propr o su questo pia 
no, un'ano isi più minuziosa 
direbbe senza dubbio giovato 
a t>1 miniare la riflessione dei 
ti aspettatoli e ai rrbbe anche 
probabilmente eliminato al cu 
ne mi precisioni. Così cene 
la desf>>zio?ip di certi miti e 
di <citi riti (queih legati n1 

tuoco appunto, o quelli legati 
a1 fannibalisvw) air ebbe po
tuto otfr'rc l'occasione di a 
nalizzare con particolare pun 
tualità la genesi viaterialc di 
credenze e di ccumonic che 
poi, attrai erso il tempo, tra 
mandandosi di generazione in 
generazione, diventano auto 
nome e perdono, nella memo
ria di coloro che le praticavo 
qualsiasi collegamento con le 
origini Ma *l faUo e che per 
approfondire questo punto co
me altri, P-nelli e Quilici a-
riebbero doluto operare scel 
1c anche più arastichc. 12' evi 
dente, intatti, che il materia
le di ciascuna puntata e tal 
mente ricco e vario che lo si 
potrebbe tranquillamente 

sfruttare per cavarne alcum 
altri programmi più o meno 
del'e din enstoni di questo 

g . e. 

oggi vedremo 
COME NASCE UN'OPERA D'ARTE 
(2°, ore 21) 

Prende il via c.uesta se: i il programma curalo da Franco 
Simonginl Come na^ce un opera d'arte, articolata in sei pun 
tate, t una tiasnvsfione c'edicata ad alcuni t ra i più noti 
artisti italiani a livello lr.frnazlonale II primo servizio «1 
Intitola G;aco?r>o Manzii e il ritratto di Mileto e vede il fa
moso cu l to re bergamasco nel suo studio di Campo del Fico 
ad Ardea, mentre esegue il r t r a t t o in creta del figlio di otto 
anni, Mileto appunto Protagonisti delle prossime puntate 
saranno Giorgio De Chirico. Pietro Annlgonl. Agenore Fab
bri, Marino Marn i e Renato Guttuso 

STAGIONE LIRICA TV (1", ore 21,15) 
Per la stagione lirica telev siva va in onda oggi un alle 

stlmento italo tedesco of'.ln celebre opera In un atto di G'a 
corno Puccini Gianni Schicchi, interpretata da Renato Ca 
pecchi. Maddalena Bonifaccio. Laura Zaninl, Ugo Bene!!;, Wo'l-
gang Gochner Le scene i costumi e la regia teatrale sono 
opera del solito Jean P erre Pomicile mentre a dlr'gerc l'or
chestra c'è 11 maestro Fbcrhard Schoener. 

IERI E OGGI (2°, ore 21,25) 
Il varietà e» lìchicsta» curato da Leone U r a c m e Line 

Procacci, condo'lo da Pao o Ferrari, propone inche questa 
sera tre beniamini dnl pubblito telev'sivo « a lb sbarra»: s. 
t ra t ta di Felice Andreas), Mario Del Monaco e Poppino Qe 
gllardi. 

programmi 
TV nazionale 
12,30 
12,55 
13.30 
14,00 
17,00 
17.15 

17,45 

18,45 
19.15 
1930 
20.00 
20.40 

Sapore 
Nord chiama Sud 
Telegiornale 
Oqql al Parlamento 
Toleqlornolo 
Il g i a r d i n o del 
perché 
La TV del raqazzl 
« Quel rissoso. Ira-
scib.ie. carissimo 
Braccio di Ferro » 
« avventura » 
Sapere 
Cronache Italiane 
Oggi al Parlamento 
Telegiornale 
Tribuna politica 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore 7, 
8, 12, 13, 14, 13, 17, 19 . 
2 1 , 23; 0: Mattutino musicato, 
6,23. Almanacco; 7,12. Il la-
voro oggi, 7,45: lori al Parla
mento; 8i Sui giornali di sla
mano, 8 ,30: Lo canzoni del 
mattino, 9, Voi ed lo, 10 Spe
ciale CR; 11,10t Lo Intervisto 
imposttbil» 11,35: I l moni io 
del meglio. 12.10- Ouarlo pro
gramma, 13- Dopo 11 9'ornale 
radio: I l giowodi, 14,03 L'altro 
tuono; 14 ,40 ' L'ombra che 
cammini: 13 ,10: Por voi gio
vani, 16: I l tilrasolet 17,US: 
FMortlMimo, 17 ,40 . Proaram-
ma por i radazzi; 18 Musica in; 
19,20: Sui notlri mercati; 
19,30- azt concerto; 20 ,20: An
data o ritorno, 21 ,15: Tribu
na politica, 21,45- La simpa
tia- 22 ,15 . Allegro con brio, 
23 Ogtjl al Parlamento. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • O r f S.30, 
7.30, » ,30. 9 ,30, 10.30, 11,30, 
12, JO, 13,0 , 13,30, 10,30 
18 30: 0 II mattinieri?. 7,30 
Buon visgtlio, 7.40- Buongior
no, 8,40 Como a perdio, S.50 
Suoni o colori dell orchestra, 
0,05 Pruno di M»onderr> 5,35-
net ta , 9,55 Canzoni per t u * 

21,15 Stagiono lirica TV 
i Canni ^ h echi» 

22,15 I casi archiviati 
«Un Intimo nemico» 
Telefilm 

22,45 Telegiornale 

TV secondo 
18,15 Protestantesimo 
18.30 Sorgente di vita 
18.45 Telegiornale sport 
20.00 Oro 20 
20,30 Telegiornale 
21,00 Como nasco un'op»-

ra d'arte 
21,25 Ieri e oggi 
22,40 L'antigelo 

Se.^ta od ultima pun
tata 

t i ; 10.24: Una poesia al gior
no, 10,35' Dalla vostra par
ie 12,10: Trasmissioni regiona
li. 12,40- Alto gradimento! 
13,35: Il distintissimo; 13,'"'Or 
Como e perché; 14: Su di tfirlj 
15: Punlo inlcrrotjotivo; 15 ,40: 
14,30 TrosmlfBlonl reglonalli 
Carar-aì, 17,30* Speciale Gft| 
17,50 Chiamato Roma 3131 i 
19 55 Supcrsonic, 21 .19 : l i 
distintissimo; 21 ,29 : Popotfi 
22 ,50 . L'uomo della notte. 

Radio 3" 
ORE 8,30: Trasmissioni specia
li - concerto di apertura; 10i 
La settimana di Scriabin; 111 
Concertino; 11,40: I l disco 1« 
vetrina: 12,20: Musicisti Ita
liani d'oqgl; 13 ' La musica nmi 
tempo; 14,30: Ritratto d'auto
re* S. Morcadante; 15,30- Pa
llino clavicembalistiche; 15 ,45: 
I l filosofo di campagna, di
rci toro R. Fatano; 17,10: Po
tili d'nibum, 17,25 ' Classo uni
ca, 17 ,40: Appuntamento con 
N. Rotondo 18: Toujours Pa
ris; 18,20. Su il sipariot 18,2Si 
Il mamjiDtempo; 18,35: Musica 
lc<j<jcrs| 18,45: Il manierismo 
e I architettura di C. Det Du
ca nel '500 , 19.15 Concerto 
drlla sera; 20 ,15 ' Mtckiewlci, 
un narratore in versi, 21 : I l 
giornale del terzo; 2 1 , 3 0 : La 
IMJIIS dol reggimento, dirotto-
re R Bonynuc. 

LIBRERIA E DISCOTECA RINASCITA 

a) V i i Botteghe Otcun 1-2 Rama 

a) Tutti t libri e i dischi iu lùn i ed r u 

http://iOr.hc-.tra

