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La battaglia per la riforma 

RAI: il governo 
chiamato a 

renderne conto 
L'incontro con la com-
missione parlamentare 
di vigilanza fissato per 

il primo aprile 

II primo aprile la Commis
sione parlamentare di vigilan
za sulla RAI-TV avra un in-
contro col governo, il quale 
dovra riferire sulla situazio-
ne dell'Ente. 

I comunisti — ai quali si e 
associate il socialista Abbia-
ti — hanno chiesto che a ri
ferire alia commissione siano 
il presidente del Consiglio Co
lombo e il vice-presidente De 
Martino. II dc Granelli (della 
corrente di Base) per parte 
sua ha chiesto la garanzia che 
l'incontro non sia formale, ma 
consenta di afTrontare i pro-
blemi concreti e immediati 
dell'Ente. 

Iia decisione e stata presa 
ieri dalla commissione. che 
poi ha affrontato il dibattito 
suU'allargamento dei suoi po-
teri di intervento sulla RAI-
TV. In verita. la proposta che 
al riguardo ha presentato il 
presidente (Dosi. dc) s'e ri-
velata come uno strumento 
che sul piano contingente ha 
un effetto dilatorio, e nella 
prospettiva appare teso a con-
solidare, anzi ad accrescere 
il ruolo dell'esecutivo in dan-
no di quello del Parlamento. 

L'on. Dosi. infatti. ha pro-
spettato le linee di una pro
posta di legge che nella pra-
tica. pero. si limita a modi-
licare il regolamento. cioe i 
criteri di organizzazione del 
lavoro intenio della commis
sione. Nel merito — ha rile-
vato fl compagno Lajolo — la 
proposta Doai introduce peg-
gioramenti della regolamenta-
zione. giacche essa vuol re-
stringere ai soli programmi 
politici la vigilanza parlamen
tare, e — quel che e piu gra
ve — stabilisce che il governo 
diviene il tramite tra la com
missione e la RAI-TV. 

La RAI. ha sottolineato an-
cora Lajolo. e un ente di Sta
t e non del governo: il quale 
deve amministrare la RAI-TV, 
non dirigerla. D problema cen-
trale e la riforma, e nessuno 
si illuda di rimandarne la sca-
denza: i comunisti, anzi, chie-
dono la disdetta anticipate 
della convenzione tra la RAI 
e lo Stato. Presentare una pro
posta di legge come quella di 
Dosi. significa puntare al rin-
vio. ha aggiunto il deputato 
comunista, il quale ha inve-
ce sottolineato la esigenza di 
una modifica del regolamento 
che vada in direzione della 
riforma: modifica che dovra 
anche prevedere che nella no-
mina dei dirigenti dell'Ente la 
commissione sia consultata. 

II dibattito si e allargato 
con l'intervento di Naldini del 
PSIUP, U quale ha anch'egli 
rilevato che con la proposta 
Dosi si rafforza la posizione 
del governo. mentre Arnaud 
(dc). responsabile della SPES. 
ha subordinato ricattatoria-
mente aH'approvazione della 
legge il rafforzamento dei po-
teri della commissione. Sulla 
stessa falsariga si e mosso 
Zanibelli. vice-presidente dei 
deputati dc: vi sono lungaggi-
ni sull'awio della riforma. ha 
detto. perche il problema non 
sarebbe chiaro e il dibattito. 
aperto a tutte le forze politi-
che. farebbe in sostanza per-
dere tempo. 

Dagli alleati dc si e diffe-
renziato il socialista Abbiati: 
egli ha messo in evidenza la 
fondatezza < non irrilevante > 
delle obiezioni dei parlamen-
tari comunisti sul rischio di 
insabbiamento che si corre 
modificando per legge i pote-
ri della commissione. anziche 
riformando direttamente il re
golamento. Abbiati ha chiesto 
riflessione. e quindi un ag-
giornamento della discussione. 
mentre la compagna Giglia 
Tedesco (e lo stesso aveva 
fatto Salati) ha ribadito il ri-
lievo sul carattere peggiorati-
vo della proposta Dosi. sotto-
lineando come soprattutto nel
la relazione introduttiva si 
diano oggettivi argomenti al-
le tesi di rinvio della riforma. 

II presidente della commis
sione. inline, ha dovuto pren-
dere atto dell'aperto dissenso 
manifestatosi ed ha egli stes
so suggerito di tenere una nuo-
va riunione l'8 aprile per di-
scutere e definire la proposta. 
sulla quale — ha concluso — 
non ha una posizione pregiu-
diziale. Sulla base delle va-
lutazioni pin opportune, ha 
detto alia fine tireremo le 
somme. 

Documenfario 
su Rosa Luxemburg 

HKRI.INU. 11 
Sara presentato nel prossl 

mi giorni. net cinema della 
Germanw democratic*, un do-
cumentarto sulla vita e I'attl 
vita dl Rosa Luxemburg. 

II film e stato realizzato da 
una troupe quasi esclustva-
roente femminile, diretta da 
Renate Dreschcr. 

De Bosio illustra il programme 

n. e dibattiti 
all' Estate Veronese 

Una tra la 
gente bene 

«Un'indagine. a volte comi-
ca e a volte grottesca. che in-
tende scavare tra le pieghe di 
una certa societa della "Roma 
bene", pigra e sonnacchiosa ad 
un primo esame. ma agitata da 
mille bramosie». Cos! Carlo 
Lizzani ha deflnito il film che 
ha cominciato a «girare» in 
questi giorni e che si intitola, 
per l'appunto, Roma bene. 

Nel dar vita a questo < af-
fresco della societa-bene roma-
na degli anni settanta ». Carlo 
Li?zani si avvarra di uno stuo-
lo di attori italiani e stranieri. 
Tra gli altri. Senta Berger. 
Valentina Cortese. Philippe Le-
roy, Nino Manfredi. Michele 
Mercier. Gastone Moschin. Urn-
berto Orsini e Alberto Sordi. 
(Nella foto: Michele Mercier). 

Iniziative per favorire la partecipazio-
ne degli studiosi e, in particolare, dei 
giovani - Novanta serate di spettacolo 

dal 19 giugno al 13 settembre 

Illustrato ieri, nel corso di 
una conferenza stampa. il ca-
lendario dell'EsLate teatrale 
Veronese 1971. le cui manife-
stazioni andranno dal 19 giu
gno al 13 settembre. Sono in 
programma novanta serate di 
spettacolo. senza contare gli 
incontri, 1 convegni e i semi-

Autori e 
attori: no 
al progetto 
Matteotti 

sulla censura 
Le associazioni degli autori 

cinematografici e degli attori 
hanno denunciato, in un comu-
nicato congiunto diffuso ieri 
sera, la sostanza autoritaria, 
nel metodo e nel merito, del 
progetto di legge sulla censura 
elaborato dal ministro dello 
Spettacolo. Matteotti. AACI. 
ANAC e SAI respingono la 
« richiesta di consultazione > del 
ministro: richiesta «frettolosa 
e offensiva» perche fatta a 
progetto di legge gia definito. 
e in modo da non permettere 
su di esso un autentico e de-
mocratico dibattito. 

Autori e attori ribadiscono la 
necessita di abolire ogni for
ma d'intervento censorio ammi-
nistrativo sulle opere cinemato-
grafiche: e rilevano pericolosi 
elementi di discriminazione in 
alcuni articoli del progetto 
Matteotti, nei quali sarebbe 
prevista la possibility di vie-
tare ai «minori». cioe ai gio
vani. determinati film «non 
solo per supposte ragioni mo-
rali e pedagogiche. ma anche 
per ragioni idcologiche e poli-
Uche. in osservanza agli indi-
rizzi del potere esecutivo». 

Nuovo impegno del regista sovietico 

Le rivoluzioni f rancesi 
sotto I'occhio di Kutziev 

Nella « Vela scarlatta d i Parigi » si rievoca I'esperienza gloriosa 
della Comune, ma I'obiettivo e puntato anche sulle lotte di oggi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 11 

Le fasi piu salienti della 
Rivoluzione francese rivivran-
no sullo schermo in un lun-
gometraggio a colori dal lito-
lo La vela scarlatta di Parigi 
che il regista sovietico Mar-
len Kutziev sta portando a 
termlne m questi giorni, dopo 
anm di lavoro. «E' dal '68. 
infatti — dice Kutziev — che 
sto esaminando, con la col-
laborazione di Konstantin Sla-
vin, tl copione e le varie par
ti del film, con I'obiettivo 
di superare i limiti tradizto-
nah imposti dalla storingrafia 
corrente. Perchd la nostra in-
tenzione d quella dt illuslrare 
e presentare alio spettatore 
to spinto rivoltiztonano dt un 
popolo che ha combattuto sul
le barricate nel 1830, nel 1818. 
e che nel 1871 ha creato la 
prima dittatura del proteta-
riato nella storia dell'uma-
nlla i>. 

/; film, comunque, non si 
limita alia rievocazione della 
Comune. ma affronta anche 

la storia d'oggt. esaminando 
le condizioni di vita e di lotta 
della classe operaia francese, 
organtezata nelle file del PCF. 
Kutziev, infatti, dopo aver gi-
rato le scene legate alia Ri
voluzione e ripreso i luoghi 
che ricordo.no le lotte piu si
gnificative, sposta la cinepre-
sa sul mondo contemporaneo, 
facendo cosi sfilare, dinanzi 
alio spettatore, le folle che 
partecipano ai comizi comuni
sti e alia Festa dcZ/'Humani-
te: riprendz la vita quotidia-
na dei quartieri della «cin-
tura rossa» di Parigi; inter-
vista il compagno Jacques l)u-
clos, membro dell'Ufftcio po
litico del PCF 

Nel lungometraggio. tno'.tre, 
vengono ricordati alcuni espo-
nenli del proletnrialo ru.-fso 
che parleciparono alia rivo
luzione francese. 

Kutziev. che 6 nalo nel 1925, 
si prescntera quindi al pub-
blico sovietico con un nuovo 
lavoro fit quinto della sua at-
tivila nel campo del cinema) 
che si discosla nolevolmente 
dal filone delle sue opere pre-

cedenti, tutte dedicate ai gio
vani e al loro problemi. Co-
mincib, infatti, nel '50 con un 
documentario dedicato ai gio
vani costruttori di un guar-
Here moscovita. Nel '56. con 
La primavera in via Zarec-
naia, continub il discorso con 
le vicende di un operaio in-
namorato di una insegnante. 
Pot, nel '59. con I due Fiodor, 
affrontd il tema della guer-
ra. narrando la storia della 
amicizia fra un soldato e un 
bambino orfano. Nel '65, ot-
tenne un premio alia XXVI 
moslra di Venezia con il film 
Ho venti annl, dedicato alio 
esame del problemi delle nuo-
ve generazioni sovietlche. In
line. nel '67. con La ploggia 
di luglio si & rlvolto ai giova
ni moscoviti. alle loro stone, 
alia loro vita quolidiana, in 
una metropoli di proporzto-
ni immense. Ed or a. con La 
vela scarlatta di Parigi. passa 
signtjicalivamente al tema del
la rivoluzione. 

Carlo Benedetti 

le prime 
Musica 

Ceccato-Gulda 
all'Auditorio 

Aldo Ceccato ha ofTerto al
l'Auditorio (morcoJedl) una com-
piuta prova della sua saida tem 
pra musica le. Elegante, nervoso. 
autorevole. Ceccato e uno stra-
ordinano ammatore di suoni. co
me si e visto particolarmcnte 
nella sospirala. seconda parte 
del programma (si e svolta tra 
le ore 23 e le 24). dedicata alio 
Stabat Mater di Szymanowski 
e al Bndavari Te Deum di Ko-
daly net quali 1'intensita inter-
pretativa e stata pan alia in-
lensila espressiva delle musiche. 

In ottima forma il coro, eccel-
lenti i omtanli: Luciana Ticmel-
li Fatton «* Margherila Rochow 
(presenti nell'una e nell'altra 
panma) Claudio Dosden, Ufto 
Bonelli. Leonardo Monreale. 

Nella prima parte, un Concer
to per orchestra (1952) di Bruno 
llarto!07.21 (1911 >. compositore 
fiorontino che sta guadagnando 
posizioni di primo piano, e sta
to ben applaudilo (chiamato al 
podio l'autore). grazie anche al
ia splendida direzione del Cec
cato. L'impianto dodecafonico 

del Concerto, ampio e tripartito. 
era di valido sostegno alia estro-
sa ricchezza ritmico timbnca 
della composuione. In una sera-
ta cosi densa. e'e scappato an
che il quarto Concerto, op. 58. 
di Beethoven, interprctato con 
piKlio « moderno » da Fnedrich 
Gulda. pianista assai preso dal 
jazz, come ha meglio di most rato 
in brani di sua invenzione. suo-
nati fuori programma. 

e. v. 
Cinema 

Sergente Flep 
indiano ribelle 

Seroente Flep indiano ribcll* 
- il utirfo nostra no che si e 
voluto dare aH'u!timo film di Ca
rol Reed - e tra i piu fnfelici 
mai apparsi sui nostn schermi. 
II film e tratto dal romanzo di 
Clair Huffaker Nobodu loves 
drunken indian. che tradotto in 
Italia no. suona Nessuno ama 
Vindiano ubriacone. Ci sembra 
die 1'ironia del titolo originale 
non stoni con l'assunto del film 
di Reed, l'autore di Fuggiasco 
(1W7) e del Tcrzo uomo (1M9). 
ma anche di Olii'cr.', piuttosto 

insuLso e ioqualiflcabile. Seroen
te Flep indiano ribelle sembra. 
inveee. n porta re il mestiere di 
Reed a un Iivello di d;gmta per-
lonieiio contenutistica. 

Con il Sergenle Flep (interpre-
tato da Anthony Quinn. Claude 
Akins e Shelley Winters) Reed 
affronta il problema d'una ptc-
cota comunita Indiana che so-
prawive. ai margini della c ci-
villa >. segregala in una riserva 
martoriata dal « progresso ». da 
un grande cantiere impiantato 
per la costruzione di un'auto-
strada. 

II film narra la stona di un 
gruppo di indiani « rivoluziona-
ri >. capeg^iati da Flep. decisi a 
tutto pur di richiamare I'atten-
zione deU'opinione ptibblica sulle 
loro drammatiche c miserande 
condizioni. Gli indiam della co
munita. alcuni indiani integrati. 
e la polizia mot a no in un gio 
co dialettico che flnira tragica 
mentc con 1'assassinlo. da parte 
del poliziotto. di Flep. un c oaz-
zo * che rivendicava i diritti ter-
ritoriali dei suoi fratelli. Piutto
sto debole nella prima parte, fin 
troppo pasticciato il film prende 
quota c vigore nella seconda. 
anche se tutto 5 piu detto che 
espresso cincmatograflcamente. 

vice 

nari di studio che accompa-
gnano ogni ciclo, E proprio 
sui seminar! di studio si 6 sof-
fermato il regista Glanfranco 
De Bosio. Dopo quello che lul 
stesso definisce il < divorzio > 
dall'Ente autonomo spettacoll 
lirici Arena di Verona, egli 
continua ad essere consulente 
e « amico >, inveee. dell'Esta-
te teatrale Veronese. Le due 
iniziative — Estate teatrale 
Veronese e stagione lirica esti
va di Verona — continuano. 
per forza di cose, ad essere 
in certo qual modo legate. Ba-
stera vedere, perd. i bilanci 
per rendersi conto delle c di
versity >. L'Ente Arena gode 
di una sovvenzione di un mi-
liardo e mezzo. 1'Estate Vero
nese di un contributo di cento-
cinquanta milioni. Nonostante 
il € divorzio ». De Bosio ci di
ce che I'esperienza da lui fat
ta all'Arena 6 stata molto in-
teressante e gli ha dato la 
possibilita di verificare come 
quegli spettacoli siano legati 
alia tradizione e all'amore po-
polare per la musica, e quan
ta sarebbe necessario svolgere 
un discorso diretto, senza in-
termediari. tra artisti e pub-
blico. Ma purtroppo ogni di
scorso culturale. in tal senso, 
e bandito. anche perche I'En-
te Arena — ribadisce De Bo
sio — e un centro di potere. 

Ritorniamo. quindi. all'Esta-
te teatrale e ai seminari. Per 
favorire la partecipazione dei 
giovani. che si dedicano a que
sto tipo di studio, sono state 
fissate dal Comune particolari 
convenzioni: con trentamila li
re un giovane partecipante ad 
uno dei seminari avra. per 
dieci giorni, vitto. alloggio e 
i biglietti per gli spettacoli. 

Nel calendario dell'Estate 
Veronese sono in programma 
spettacoli di prosa. che avran-
no Iuogo al Teatro Romano. 
concerti nelle chiese — una 
tradizione che ha gia quattro 
anni di vita — manifestazioni 
di musica con tempo ranea, di 
balletto, di cinema, mostre 
d'arte — in particolare una 
mostra dedicata alia Verona 
degli anni venti. in cul ver-
ranno esposte opere di Boc-
cioni, Semeghini, Casorati. 

Quest'anno la Settimana ci-
nematografica intemazionale 
(alia sua terza edizione) sara 
dedicata al c Giovane cinema 
polacco > e presenter^ lungo-
metraggi e documentari. ine-
diti o poco noti in Italia, del 
piu impegnati giovani registi 
di Polonia tra cui, Zanussi, 
Solarz. Kondratiuk. Piotrow-
ski e Kluba. Ci sara. inoltre, 
una c personale » di Andrzej 
Wajda. 

Nel settore de] balletto da 
segnalare uno spettacolo total-
mente nuovn dello spagnolo 
Antonio Gades: e la parteci
pazione del Ballett West di 
Aspen (Colorado), nonche del 
Dance Theatre of Harlem di-
retfo da Robert Mitchell, un 
allievo di Balanchine. 

Per il jazz ricordiamo i no-
mi di Ella Fitzgerald, che si 
esibira col trio Tommy Flana
gan. del com pi esso di Giorgio 
Buratti. de! quintetto di Chi 
co Hamilton, del trio di Oscar 
Peterson, del • quartctto di 
McCoy Tyner e del trio Hamp 
ton Hawes. che sara affian-
calo da Gerry Mulligan. 

Abbiamo lasciato in fondo 
il nucleo piu specifico del
l'Estate teatrale Veronese: 
cioe il ventitreesimo festival 
shakespeariann che vedra. al 
Teatro Romano, in concomi 
tanza con la rappresentazione 
aU'Arena del Macbeth di Ver
di. La tragedia di Macbeth 
di Shakespeare. Ln spettacolo. 
« prodotto > da 11'Estate Vero
nese. sara diretto da Franco 
Enriquez e interpretato da Va
leria Moriconi. Glauco Mauri. 
Ennio Balbo Negli stessi gior
ni avra Iuogo un convegno in
temazionale di studi sui rap-
porti tra Shakespeare e Vfer-
di e in particolare sull'apporto 
del Macbeth shakespeariano 
al melodramma verdiano 

Completa il festival shake-
speariano La dndicesima nol
le con la regia di Orazio Co
sta. Ancora per il teatro so
no in programma tre rappre 
sentazionj del Teatro delle 
ombre malesi. che si svolge 
ranno nel cortile di Castelvec-
chio. 

All'Arena. oltre il Macbeth 
di Verdi, con la regia di De 
Lullo. sono in programma 
Aida e Nnbucco. 

De Bosio ha tenuto a sot-
tolineare come I'Estate vero 
nese tenda a caratterizzarsi 
sempre di piu come man if e 
stazione culturale e di studio: 
di qui I'importanza che si 
vuole dare ai seminari, cer-
cando di fare qualcosa di si-
mile al festival di Avignone. 

m. ac. 

UN DISCO PER L'ESTATE 

Regolamento 
su misiira per i 
big dell'ugola « 

Continua la prova di forza tra la 
RAI e le case discografiche 

v!/ 
controcanale 

Nostro servizio 
MILANO, 11. 

Lucio Dalla e la sua 4 mar
zo 1943 hanno scavalcato in 
questi giorni Nicola di Barl 
nella classlfica dei dischl piu 
vendutl: adesso, nel primi die-
cl, ben nove sono dischi del 
Festival, 11 che sembra con-
fermare la nostra prevlslone 
che Sanremo avrebbe venduto 
forse a primavera. 

Ma. intanto, gia si pensa al 
Disco per I'cstate: II termine 
di presentazione delle 56 can-
zonl nuove prevlste, anche 
quest'anno. per la manifesta-
zlone radlo-televislva, ecade 11 
15 marzo ed entro il 25 sara 
definito 11 cast completo. 

Praticamente nessuna novi-
ta e da segnalare sulla sud-
dlvlslone del postl fra le va
rie case discografiche: quelle 
che ne avevano tre lo scorso 
anno 11 hanno anche quest'an
no, e sono nove, cioe CBS-
Sugar, Durium, EMI. Ariston, 
Fonit-Cetra, Phonogram. RCA. 
Ricordi e RI-PI. Seguono. con 
due Decca e Saar; altre ven-
tlclnque hanno un posto a te
sta. 

La novita del Disco per 
Testate 1971 riguarda, Inveee, 
la formula. Dieci cantantl de-
finltl « big» verranno. infatti, 
ammessi dalla RAI dlretta-
mente alle semifinall dl St. 
Vincent, in calendario 11 10 e 
U giugno, senza dover passa-
re, come gli altri 46 cantantl, 
al vaglio delle giurle delle fasi 
eliminatorie precedent!. 

Da diversi annl, com'e noto, 
fra la RAI e i discografici 
e'e una specie dl braccio di 
ferro per piazzare 1 cantanti 
dl rlchlamo. La RAI 11 vuo
le, . ma le case preferiscono 
usufruire del trampolino ra-
diotelevisivo per lanciare can
tanti medi o nuovl. Finora, 
l'hanno sempre spuntata le ca
se (l'anno scorso 11 braccio 
di ferro duro fin dopo I'inizlo 
della gara, che registro qual-
che posto vacante). 

Siccome uno dei motivl per 
cui i «big» non amano esl-
birsi ai festival e il rischio 
di un'eliminazione, ecco la no-
vita di questa edizione del 
Disco per I'estate: a big» si-
curi a Saint Vincent. Tutta-
via, la novita costituisce an
cora un compromesso: essere 
di diritto alle semifinall non 
toglle il rischio di venire boc-
ciati in quella fase televisiva 
e quindi di non entrare in fi-
nalissima, il 12 giugno, per 
vincere o perlomeno piazzar-
si onorevolmente. Fercld, non 
si sa ancora se il numero di 
dieci «big» potra venire rag-
giunto (nel qual caso al via 
saranno meno di clnquantasei 
1 cantanti e le relative can-
zoni); e, comunque la mag-
glor parte del a big» massl-

mi non parted pa al Disco 
per I'estate neppure que
st'anno. 

Tra i primi candidatl, si 
fanno i nomi di Gigliola Cin-
quetti, Rita Pavone, Iva Za-
nicchi, Sergio Endrlgo, l'Equl-
pe 84, Orietta Bertl con una 
canzone degli immancabill Pa
ce e Panzer! che s'intltola Via 
del Gelsomini, forse Pepplno 
Gagliardi e forse, se lo ac-
cettano come «big», Fausto 
Leali, che presenterebbe la 
canzone scartata a Sanremo, 
Si chiama Maria. 

Fra 1 non «big» .inveee, 
ci sono gli Alluminogeni, 
Franco IV e Franco I. Mau-
rizio, Simon Luca (Chiara), 
Paolo Mengoll (Ora ridi dt 
me). Ada Mori. Tony Asta-
rlta (Barca rossa). Nuovl An-
geli, Roberto Fia (La verita e 
che ti amo), Mike Frayria e 
Dominga. 

Non ci saranno cartoline-vo-
to del pubbllco, ma decide-
ranno soltanto le giurle « po-
polari» formate dalla RAI: I 
dischi verranno trasmessi quo-
tidianamente alia radio a par-
tire dal 12 aprile; il 25, 26, 
27 e 29 maggio questi concor-
renti verranno .suddivisl In 
quattro gruppl, ognuno dei 
quali sottoposto al voto dl 
venti giurle di ventlcinque 
persone ciascuna. Le quattor-
dicl canzoni cosi prescelte. 
assieme alle dieci dei « big», 
ammesse di diritto. parted-
peranno alle semifinale di St. 
Vincent: ogni sera, venti giu-
rie di 30 membri ciascuna ne 
sceglieranno sei. 

II 12 giugno, dal gruppo del
le dodici finaliste, sara pro-
clamato il Disco per I'estate 
1971, piu 1 secondl e terzl 
classiflcati, in base alle vota-
zioni di altre 20 giurle piu 
un'eventuale giurla di « perso-
nalita» formata anche essa 
dalla RAI. 

d. i. 

I sindacati 

protestano contro 
i favoritismi 

Nel corso di una runione con i 
dirigenti della RAI; i rappresen-
tanU sindacali della FILS-CGIL, 
della FULS-CISL. della UIL-
Spettacolo e dell'Unione Cantan
ti della CISAS hanno protestato 
vivacemente contro la clausola 
del regolamento di cUn disco 
per I'estate >, che permette alio 
ente radiotelevisivo di riservare 
dieci posti a cantanti i quali ac-
cederebbero alle semifinal! di 
Saint-Vincent senza partecipare 
alle selezioni. 

NEVROSI DA LAVORO — 
Una donna il cui sistema ner
voso & saltato in conseguen-
za del feroci ritmi di lavoro 
della fabbrica (e del contrac-
colpt che la sua nevrosi pro-
voca nei rapporti familiari), 
ritorna alia «vita normalen 
dopo alcuni mesi di clinica 
pstchlatrica. Cerca di trovare 
un nuovo lavoro, per rlco-
struire una parvenza di est-
stenza, ma non lo trova se 
non forse al suo gradino piu 
basso che annulla anni di qua-
lificazione professionale. Que
sto il tema di Diversa dagli 
altri, il telefilm diretto da Lui-
gi Perelli che — malgrado 
qualche lungaggine nella se
conda parte — si propone co
me un'opera di notevole inte-
resse, qunnlo meno nel con-
fronto con la produzione me
dia televisiva. 

Perelli affronta e svolge il 
tema del rapporti fra lavoro 
e uomo con felicita narrativa 
e con vwlta prudenza: gio-
cando, tuttavia, la feliclssima 
carta di una protagonista di 
notevole levatura come Elena 
Cotta; un'attrice che e una 
delle sorprese piu gradite di 
questi anni telcvisivi. Diversa 
dalle altre costrulsce via via, 
infatti, un processo narrativo 
dal quale si evince che Vope-
raia-protagonista e inveee e-
sattamente come le altre; co-
vie milioni di altri lavorato-
ri. La cui condizione, semmai, 
& piii disperata proprio quan-
do manca della consapevolez-
za della propria unita. 

Su questo punto, infatti, il 
film tace: ma ci sembra che 
la lacuna, vistosissima, sia un 
modo per riaffermare I'esi-
stenza di questo tema di fon
do. L'operaia, infatti, pur aven-

do nella sua storia gli ele
menti comuni a mill'altre sto-
rie operate, sprofonda nella 
piii cupa disperazlone quando 
avverte Vimpotenza della sua 
condizione individuate nei con-
fronti dell'intero sistema; oo-
si, almeno, sembra indicare il 
finale dove il timido sorrlio 
riafflorante viene sommerao 
da suoni ed immagini ttpiet 
del piii alienante consumismo. 
La donna accetta la sua ne
vrosi come colpa personate: 
e se il regista ci spiega in
veee che questa nasce dai rit
mi di lavoro, dallo scontro 
dell'uomo con la macchina, 
non appare mai nella prota
gonista la consapevolezza di 
questa realta. Tanto meno po
tra riuscire ad individuare, 
dunque. gli strumenti collet-
tivi per combattere e modi-
ficare questa realta: modifi
cando. clod, il rapporto uomo-
macchina e quel sistema fon-
dato sul massimo profitto che 
6 la causa di fondo della 
sua nevrosi. 

Priva di questa consapevo
lezza (cui tuttavia nemmeno 
Perelli sembra accennare) la 
storia detl'operaia diventa sol
tanto una testimonianza di 
denuncia: efficace si, ma par-
ziale; Jelicemente condotta fi-
no all'incerta conclusione, ma 
equivoca. Limiti assai rilevan-
ti, che tuttavia lasciano spa-
zio ad un giudizio positivo 
generate: non capita speato 
di vedere un telefilm calato 
nella realta del nostro tem
po, nel quale — in un serra-
to rigore narrativo e spetta-
colare ~ gli spettatori pos-
sano in qualche modo rlco-
noscere se stessi e la propria 
societa. 

vice 

Mostre d'arte a Roma 

Ironia e sole 
di De Chirico 
Giorgio De Chirico - Galleria 

c La Medusa» (via del Ba-
bulno 124); mirzo-aprlle. 

In occasione della presenta
zione a Roma del primo volume. 
in tre tomi. del « Catalogo gene-
rale delle opere di Giorgio De 
Chirico > (curato da Claudio 
Brum, con la collaborazione del 

(Httore e di Isabella Far. e con 
a consulenza di Giuliano Bri-

ganti per la Electa Editrice) 
sono esposte alcune pitture e 
sculture datate dal '65 in qua 
nonche un e campione» prele-
vato da una ricchissima miniera 
di disegni. In tempi recenti 
molte baruffe «teatrali » su ope 
re false e vere. su originali e 
repliche pure originali. hanno 
distratto 1'attenzione del pub-
blieo e delta critica dalla qua
nta e dal significato della pro
duzione ultima di De Chirico. 
nonostante che essa avesse il 
suo posto nelia mostra celebra-
tiva di Milano e costituisse la 
curiosita della mostra c I De 
Chirico di De Chirico» orga-
nizzata a Ferrara. 

Un? derma soltanto t quadri 
di Roma ma di splendida fat-
tura. Ci sono varianU di motivi 
plastici tipici come c Gladiatori 
nella «t.inza ». « Kttore e Andro-
nruea » e i « Bassni misteriosi >: 
e quadri dt nuovissima inven 
zione come c Sole nella stanza » 
e « Intorno meiaflsjco con il so
le ». Quando De Chirico nfa 
(nvisita) le immagini dei qua
dri che. decenni or sono. di lui 
feoero il piu grande pittore del-
lTtalia moierna. ci da una le-
zione di irnnia e di grazia. 
Certo. e'e anche il vuoto del 
mondo in quesU quadri recenti 
— in serwo neometafisiro si po-
trebbe dire che non e'e « pro-
fondita abitata » e che nello 
spazio non ci sono altn segni 
che questi di un mestiere straor-
dinario the e il conlenuto stesso 
del dtpingere —; ma la ten-
denza a superare il vuoto che 
I'uomo irvmntra. con 1'ironia e 
con la «razia della sua stessa 
storia. senza annichilirsi. mi 
sembra una posizione artistica 
giusta e che ha un senso tutto 
attuale Quanto ai quadri col 
sole sono tra 1 piu belli e ra
dios! che De Chirico abbia mat 
dipinto. Questo sole e questa 
luna che nella stanza diventano 
lampade e fornelli. con tanto 
dl nlo. per la nostra malinco-
nica vita quotidiana. e si pos-
aono accendcre giallo-arancio, 

e spegnere nero a piacimento, 
sono forme ridenti di immagini 
felici. quasi c cantate > da una 
fantasia fanciulla della vita 
(Mozart e Rossini ridenti non 
fecero meglio). 

Geometria 
e costruzione 
Mauro Regglanl - Galleria To-

nlnelli ( p l a u a di Spagna I t ) . 

E* dal 1934. anno in cui flrm&. 
assieme a Bogliardi e Ghtrin-
ghelli. la dichiarazione della 
prima mostra dell'astrattismo 
ilaliano. che Mauro Reggiani e 
impegnato a cimpostare la pit-
tura alia fondamentale sua fun-
zione senza le carte false di 
alcuna sentimentalita >. I qua
dri qui esposti. tutti degli anni 
50. sono il prodotto di una gran
de cowenza di progetto e di me
todo e con molte variazioni ar-
chitettoniche rispetto agli anni 
20-30 e alia cultura artistica 
astratto - costruttivistica • ratio
nale di Mondrian. Malevic, van 
Doesburg. Gropius e Le Corbu-
sier. 1^ «composizioni * degli 
anni 50. cosi tragici ma anche 
cosi tipici per la qualita e la 
quantita dei conflitti dl classe 
nel mondo e anche per le con-
seguenti int^rrogazioni sul sen
so e sulla funzione dell'arte. ri-
propongono una geometria chiu-
sa. un metodo esatto. una stru-
mentazione pittorica adeguata 
al quadro che vuol essere un 
oggetto della fantasia umana 
chiaro e preciso come puft es-
serlo un progetto che si deve 
fare concreta costruzione. II co
lore. forse. sfugge al metodo, 
in piii di un quadro. per certi 
timbri un po' sentimentali e am-
bigui: un lirismo sentimentale 
nfflora anche se respinto teori 
camente nel manufatto e nel 
processo operative Di front* a 
questa geometria intransigente. 
mentre si accetta la lezione di 
esat terza e d: metoio pittorico. 

•resta un dubb:o fondamentale 
proprio sul carattere chitiso del
ta geometria. sul suo n flu to di 
aprirsi a una dialetuca con le 
situazioni umane concrete e sto-
riche. proprio In quanto pro
getto di una costruzione del-
l'immaginazicne che vuole es
sere di una tipicita razionale 
per 1'abitabilita umana. 

Dario Micacchl 

oggi vedremo 
LA TERZA ETA' 
(1°, ore 13) 

cCos'e un ospedale geriatrico* e il titolo dell'inchiesta che 
va in onda oggi. firmata da Riccardo Tortora e Marisa Malfatti. 
Punto di partenza e la nuova legge ospedaliera che prevede la 
costruzione di ospedali specializzati in malattie della terza etA e 
fa obbligo agli ospedali generali di costruire sezioni geriatriche 
al loro interno. Gli scopi ed il funzionamento di questo particolare 
tipo di nosocomi saranno illustrati dal prof. Marcello Perez che 
presentera come modello quello inglese di Sunderland. In Italia, 
attualmente. su 1.050 ospedali soltanto 30 hanno divisioni geriatriche. 

SPAZIO MUSICALE 
(1°, ore 18,45) 

La seconda puntata della trasmissione curata da Gino Negri 
sara particolarmente dedicata alia canzone napoletana ed ai suoi 
rapporti con altre forme musicali. Presentato da Gabriella Farinon, 
ascolteremo Fausto Cigliano. 

CARMEN 
(2°, ore 21,15) 

Viene presentata una versione di particolare interesse della ce-
lebre opera lirica composta da George Bizet su libretto di Henry 
Meilhac e Ludovic Halevy (e andata in scena per la prima volta 
a Parigi il 3 marzo del 1875). Si tratta infatti della registrazione 
della " Carmen " effettuata al Festival di Salisburgo con la dire
zione artistica. la regia, la direzione e concertazione d'orchestra 
di Herbert von Karajan. Nel ruolo di protagonista e Grace Bum-
bry: don Jose e Jon Vickers; Escamillo 6 Justino Diaz; Micaela 
e Mirella Freni; Frasquita e Ohviera Miljakovic. D Coro 4 quello 
dell'Opera Nazionale di Vienna, diretto da Walter Hagen-Groll. 
(Nella foto: Grace Bumbry). 

programmi 
TV nazionale 
12,30 

13.00 

13,30 

14.00 

15.00 

17,00 

17^0 

17^5 

18.45 

Sapere 
Questa nostra Italia 

La terza eta 

Telegiornale 

Una lingua per tuttl 

Ciclismo 
Da Pineto: arrivo del
ta terza tappa della 
corsa Tureno-Adria-
Uco 

Uno. due e _ tre 

Telegiornale 

La TV dei ragazzl 
L'amico libro. Caccda 
alia volpe. Avventura 

Spazio musicale 
La canzone napoleta
na 

19,15 Sapere 
La pubblica ammfai-
strazione 

19/45 Telegiornale sport 
Cronacha Italian* 
Oggi al Parlamento 

2030 Telegiornale 

21.00 TV7 

22.15 Milledischl 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21.00 Telegiornale 

21,15 Carmen 
E' una edizione del-
l'opera di Bizet, di
retta da Herbert Van 

Karajan. 

Radio 1° 
GiernMe radio - Ore 7, • , 

12, IS . 14, I S . 17, 20 . 
23.15; 6: Mattutino mnsicalej 
6,54: AlRMnaccO; 7,10> Raw 
fioni anno prime: 
12,10* t « caniom «l Swirame 
1971: 12,31: Fcderice etcete
ra eccatarai 12.44: QoadrifO-
ji loj 13,15: I lavoloeii frank 
Sinatra: 13.27: Una c«mo» 
dia In trenta mlnatt. Ciaani 
Sanlaccie In • La Merta di 
Oaaton ». di Geora Bachnan 
14, I S : Buen pemariMie; 
20.20: Un da»slco aD'anoo. II 
prtnclpe aileotte. Letlure dal 
Decamerdn di Giovanni Boc
caccio: 2 1 : H»fo Wintarhaltar 
• la tot orchaatra: 21.15: 
Concerto tinlonico: Oirellore 
lanos ferenciifc: 22.40: L'emo-
ra a la opera: llmmy Fontana 
cant* II madrigal* del Zandi-
no> 

Radio 2° 
Giomale radio Ore 6.25. 

7.30. 6.30. t .JO. 10.30. 
11.30. 12.30, 13.30, 15.30. 
16.30. 17.30. 19.30. 22.30. 
24i 6: II mattinler*; 7.40: 
Bwonalomo con Credence 
Clearwater Revival a Ada 
Morlt 6,14: Mirtlca aepreeeo: 
8.40: foonl • colori dall'orcha* 
a r m 9,14: | tarocckli t , 5 0 : 

Vn aioero crcaca a Brooklyn, 
di Betty Smith; 10,05; Caa> 
zoni per tntti; 10,33: Chlama-
te Roma 3 1 3 1 ; 21,10* Tra> 
•miseloni refionalii 12,35; Hot, 
I BaoilMi 13: Hit Farad*] 
13.45: Ooodranttj 14: C o n * 
« perche; 14,30: Trasmisaioai 
regionali 15,15: Par gli amid 
dal disco; 15,40* C I B S M arni
ca; 16,05; PoaMrMlMMi 
16,02: Morandl aara; 19,20* 
Converses, •^mraalmalit 19,SSt 
Quadrilofltot 20,10: IMlaam. 
polm 2 1 * Taatra itaaaiat 
22.40* La portatrka 41 M M , 
dl Xavler da Montapln. 

Radio 3° 
Ora 10: Concerto dl aper-

tiira; 11* Musica a poesiai 
11,45: Masicha italiana d'otflJi 
12,20: Musicho di ecana; 13: 
Intermezto; 14,30: La Sonata 
di Ceore. Friedrich Haendel; 
14,50: Manuel de Fslla: inv 
pret*ion> tinlontche par piano-
lortc e orchestra; 15,15: Gian 
Francesco Mallptero: Santa 
Eulrosina; 16: Johannes 
Brahms: Concerto ri. 1 in ra 
minora op. IS per pianoforte 
e orchestra; 17,25: Foall d*a»-
bum; 17,35: Cinama noovo; 
20,45* U acorio Indntrrwll • 
I rifiath 2 1 * GlornaJo 6o< T«t> 
M I 21,30* I I ditattit* 
montara M Re 

http://ricordo.no

