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Un comunicato, del 
_ .—-

comitato contro la repressione 

«No» dei cineasti 
al progetto 
di Matteotti 

per la censura 
Le proposte del ministro dello Spettacolo mirano 
ad introdurre gravi discriminanti ideologiche e po-
litiche soprattutto nel campo dei divieti ai minori 

II Comitato dei cineasti ita-
liani contro la repressione ha 
espresso il suo giudizio nega-
tivo sulle nuove norme per la 
censura contenute nel proget
to elaborato dal ministro Mat
teotti. 
«II progetto di legge che 

regola la rappresentazione in 
pubblico delle opere teatrali 
e cinematografiche approntato 
dal Ministero del Turismo e 
dello Spettacolo — si legge 
In un comunicato emesso dal 
comitato — va rifiutato da 
tutto il cinema italiano, dalla 
geaite di teatro, dai sindaca-
ti, dalle organizzazioni glova-
nlli e studentesche. 

«II Comitato cineasti contro 
la repressione, infatti, ha esa-
mlnato detto progetto di legge 
e lo giudica uno strumento 
repressivo che, mentre pro-
mette l'abolizione della censu
ra preventiva, allarga non so
lo 1 poteri discrezionali degll 
organi ministeriali, ma mira 
addirittura ad introdurre gra
vi discriminanti ideologiche e 
politiche ». 

II comimicato cosl continua: 
« I criteri di giudizio per le 
commissioni di revisione, co
me previsto dall'art. 7 del pro
getto di legge, infatti, stabili-
scono che sono vietate ai mi
nori tutte quelle opere che tur-
bano la sensibilita particolare 
dell'eta evolutiva e che, co-
munque, incidono negativa-
mente sulla formazione psichi-
ca e morale dei minori. Ognu-
no pub vedere come in tale 
formulazione possa essere co-
modamente compresa qualun-
que tematica e, dunque, an-
che quelle opere che si pro-
pongono la critica della socte-
ta civile e la conoscenza di 
tutte quelle concezioni che 
contrastano con gli interessi 
del potere. 
« Circa, poi, la designazlone 

dei membri delle varie com
missioni di revisione — conti
nua il comunicato — e chiaro 
il proposito di affidare agli or
gani governatlvl una scelta 
politica, al di fuori di ognl 
controllo democratico. Una 
legge democraticamente cor-
retta, lnvece, deve affidare a 
un orgnno rappresentativo ta
le scelta. E tale organo esl-
ste: e stato istftuito con la 
Legge economica del cinema 
n. 1213 ed e la Commissione 
centrale per la cinematogra-
fia, cul e gia demandata la 
nomina del membri dl tutte 
quelle commissioni che rego-
lano 1'attivita cinematografi-
ca del nostro paese. 

«Ma una legge democrati-
ca di revisione, che abbia ve-
ramente l'intento di tutelare 
i minori, deve innanzitutto af-
fermare che la maturita poli
tica e psichica e pienamente 
raggiunta massimo ai 15 annl. 
Molti infatti sono i giovani al 
di sotto dei 18 anni che si 
battono per il rinnovamento 
della scuola e di tutta la so-
cleta italiana. Non e, Insom-
ma, piu concepibile che vi sia-
no opere teatrali e cinemato-
graflche vietate ai minori di 
18 anni, proprio mentre da 
ogni parte politica si chiede la 
concessione del voto ai diciot-
tenni. 
a I giovani che la polizia pu6 

manganellare e la magistratu-
ra condannare — conclude 11 
comunicato dei cineasti — non 
hanno bisogno della tutela del 
potere esecutivo. Se proprio 
si vuole tutelare la gioventti, 
bisogna impedire — e lo Sta
to ne ha i mezzi e la facol-
ta — che le nuove generazioni 
vivano a milioni nelle ba-
racche, in citta irrespirabili, 
in scuole insufficient i ed au-
toritarie, in fabbriche e can-
tieri in cui subiscono uno 
sfruttamento inumano ». 

Mist re d'arte:«II cavaliere azzurro » a Torino 

« Manifesto dal carcere» a Cento telle 

Nella prigione 
rivolta e morte 

Autrice del fesffo e regista Dacia Maraini 
Un dramma sulla condizione femminile 

Al Circolo culturale Cen-
tocelle si rappresenta Manife
sto dal carcere di Dacia Ma
raini. nell'interpretazione del
la «Compagnia blu >, e per 
la regia deU'autrice. Centocel-
le e un grande quartiere pe-
riferico di Roma, quasi una 
citta a fianco della citta: non 
vi sono teatri. ne biblioteche. 
ne attrezzature sportive ade-
guate; perfino le sale cinema
tografiche scarseggiano. Ep-
pure, qui il Iivello del'a co-
scienza politica delle masse e 
elevato. e implica una tensio-
ne anche ideale. che dovra 
pure trovare gli strumenti per 
esprimersi. 

Manifesto dal carcere b. co-
munque. uno spettacolo «im-
portato » nel quartiere. sebbe-
ne, per 1'argomento e. in par
te, per la sua trattazione. ri-
fletta esperienze ed esigenze 
della vita popolare. E', in sin-
tesi. la storia di Anna, una 
ragazza che muore. non an-
cora ventenne. in un manico-
n.io criminale. ultima lappa 
del suo desolato itinera rio. 
Orfana di madre. ossessiuna-
ta dal padre che ie pone co
me unico obiettivo possibiie il 
matrimonio. misera e mai in 
grado di saziare la sua fame. 
Anna passa dal collegio a una 
casa d'appuntamentt. da que-
sta a una fabbrica del Nord. 
II suo spirito nbelle. la sua 
confusa consapevolezza della 
propria dignita. che si csirin-
seca soprattutto nella libera 
ricerca del rapporto sessuale. 
maturano pian piano in una 
presa di possesso critica del
la condizione femminile. In 
carcere. dove e finita per cs-
sersi accompagnata con un 
ladruncnlo. Anna guida le sue 
sventurate colleghe alia pro-
testa contro i sopnisi di cui 
sono vittime. Trasferita tella 
chnica psichiatrica. e imposta-
le la camicia di forza. perisce 
soffocata da un'infermiera 
troppo zelante. 

'II calvario di Anna e come 
rlarrato da lei stessa, per qua-
dri staccati. cui fanno da le-
game squarci linci di sapore 
piuttosto letterario. II linguag-
gio nsulta maggiormente fun-
zionale quando tende a echeg-
giare in maniera diretta mo-
menti e articolazmni del di 
•corso plebeo (sebbene. forse. 
con qualche grevezza di trop 
po); efficacc, in particolare. 
il riscontro dialettico — prima 
iMfttivo, poi. alia fine, posi-

tivo — che il grezzo ma con-
creto eloquio di Anna ha nelle 
astrazioni sistematiche di cer-
ti intellettuali — un figlio di 
papa < rivoluzionario >, una 
studentessa incarcerata insie-
me con la protagonista —, 
verificando con sana brutali-
ta Ie forme e i contenuti del 
loro impegno. Nasce cosi, a 
quattro mani. il Manifesto di 
cui al titolo. 

Sopra una semplice peda-
na di legno. sullo sfondo di 
pannelli ideati da Renato Gut-
tuso (ma quello del «prato 
dei morti > e di Lorerzo Tor-
nabuoni) e realizzati da Dean-
na Frosini (che ha disegnato 
anche i costumi e le masche-
re). recita un gruppo di sttte 
attrici e tre attori tutti gio
vani. Purtroppo. rinfortunio 
toccato a Rosabianca Scerri-
no. e che la costringe a lavo-
rare con una gamba inges-
sata. rallenta il ntmo e at-
tenua la stilizzazione ge-rtuale. 
pur necessaria per decantare 
1'aneddotica del dramma ir 
una generality di significati. 
La Scerrino conferma. tutta-
via. il suo aggressivo talento: 
buono spicco hanno Lucia Va-
silico e Carla Tato Ci sono 
inoltre Viviana Tomoio. Anna 
Di Vittorio. Silvana Amore. 
Nicoletta Portelli. Luigi Mez-
zanotte. Gianni Eisner. Augu-
sto Nobile. 

ag. sa. 

Ornella Vanoni 
ammalata 

forse non andra 
airoiympia 

MILANO. 17 
Una grave forma bronchiale 

ni>chia di far perdere a Ornel
la Vanoni I'appuntamcnto piu 
jmportantc della .sua camera di 
cantante: una serie tu recital 
airoiympia di Panjp". Alia for
ma branchiate c subentrata una 
lanngite. e la cantante 6 quasi 
senza \oco. Son sa ancora quin-
di -sc \a sera del 24 marzo po-
tra essere sul palcoscenico del-
rOI>Tnp:a. Ix» Vanoni esprime 
la sua ^marezxa per la sfortu 
na che sembra perseguitarla, e 
affcrma di essere disposta ad 
ogni sacnficio pur di guarire 
per 1" Appuntamcnto panjnno. 
Sarebbe questa la pnma volta 
che la Vanoni canta all' Olym 
p:a. 

i 

II sogno non approdd 
a sponde di liberta 

• v • 
Ampia e felice documentazione della ricca, complessa e rinno-
vatrice vicenda artistica - Un eccezionale incontro di personality 

In corso la seconda edizione 

Disegni animati 
in passerella alia 

rassegna di Abano 
La manifestazione ha saputo trovare un 
preciso asse culturale - Una mostra mono-
grafica sul cinema d'animazione polacco 

reai yp 

Dal nostro inviato 
TORINO, 17 

«II cavaliere azzurro » e il 
tema della grossa mostra cu-
rata da Luigi Carluccio, che 
si apre domani alia Galleria 
civica d'arte moderna, dove gia 
riscossero grande successo le 
altre due mostre promosse 
dall'associazione Amici torine-
si dell'arte contemporanea: «Le 
muse inquietanti» e «II sa-
cro e il profano nell'arte dei 
simbolisti». 

La mostra e stata prepara-
ta con la collaborazione della 
signora Nina Kandinsky, di 
Felix Klee, figlio del grande 
pittore, del dottor Rothel, di-
rettore della Stadtische Gale-
rie im Lembachaus di Mona
co, del professor Wagner, di-
rettore del Berner Kunstmu-
seum e conservatore della Fon-
dazione Paul Klee di Berna. 

Delia ricca, complessa e rin-
novatrice vicenda artistica che 
si awio a Monaco, grande 
centro di incontri del primo 
decennio del '900 fra la cultu-
ra artistica tedesca e quella 
slava, la mostra torinese da 
un'ampia e felice documenta
zione soprattutto per gli anni 
decisivi compresi tra la prima 
edizione — che e del maggio 
1912 — e la seconda — che 
e del 1914 — dell'almanacco 
a Der Blaue Reiter ». 

a II cavaliere azzurro » e an
che il titolo della rivista illu-
strata dove awenne Tincontro 
eccezionale delle idee di tan-
te personalita-chiave attorno 
a Vassili Kandinsky e Franz 
Marc, e il « vangelo » della nuo-
va spirituality artistica cosmo-
polita, espressionista e astrat-
ta. 

Autori e opere del movi-
mento a II cavaliere azzurro » 
sono stati gia presentati in 
Italia nel '54 a Torino e a Fi-
renze, come un aspetto dello 
espressionismo tedesco. Nella 
mostra attuale, finalmente, si 
vede per quello che fu: mo-
vimento artistico russo-tede-
sco awerso al cubismo e ben 
oltre l'espressionismo tedesco 
del precedente gruppo «II 
Ponte »; inoltre. amplificatore 
fino all'astrazione assoluta del 
lirismo del colore della pit-
tura francese « fauve » (di Ma
tisse in particolare); promoto-
re, infine. di una rotrura ra-
dicale, nei contenuti e nelle 
forme, rispetto alia tradizione 
oggettiva e figurativa dell'800 
europeo, con una rivalutazio-
ne del gusto naif antropolo-
gico e cosmopolite. 

La Mostra e cosl artico-
lata: al pianoterra, sono pre-
sentate — sulla traccia offer-
ta dalle illustrazioni dell'alma
nacco del • Cavaliere azzurro » 
— molte sculture dell'Africa 
nera e deU'Oceania. stampe 
popolari e pitture di naifs. 
E ' una sezione importante, sia 
per i capolavori di plastica 
negra che ci sono, in specie 
Senufo. Benin, Baule e Luba. 
e sia oer la chiara illustra-
zione che forniscono della ba
se antropologica degli autori 
del * Cavaliere azzurro ». 

Al piano superiore, hanno 
spicco la personalita e le ope
re di Vassili Kandinsky — 
qui fa la parte del leone, e 
della sua produzione risplen-
dono alcune «Improwisazio-
nin dipinte tra il 1910 e il 
1914, che sono dei capolavori 
del suo momento piu creativo 
di pittore astratto — le ope
re anche di Paul Klee, che e 
costruttore cosmico'del grup
po nel periodo di solidezza e 
armonia culturale. e le opere 
di Franz Marc che. per6, me-
ritava ben altro riconoscimen-
to per essere stato. avanti la 
prima guerra mondiale. con 

Klee. ma diversamente da Klee, 
il piii grande pittore lirico 
e organico della natura, che ci 
fosse in Europa. E' inoltre do-
cumentata 1'influenza del « Ca
valiere azzurro » sugli artisti 
europei e americani lungo al-
cuni decenni. 

In questa sezione, al pri
mo sguardo della « vemice ». 
risulta incomprensibilmente 
dilatata, anche con i tributi 
pittorici degli artisti astratti 
italiani. la vitalita culturale 
del «Cavaliere azzurro*, il 
quale diviene cosl grembo al
legro di tutte le correnti 
astratte; e non lo fu. 

Dal punto di vista, poi, del-
la qualita lirica e non gestua-
le delle pitture. il confronto 
con Marc, Kandinsky e Kles 

e fatale ai nostri astratti. An-
zi, direi che l'accademia di 
molti autori, qui collegati 
troppo facilmente al momento 
storico decisivo del «Cavalie
re azzurro », dimostra proprio 
che il sogno spiritualista, li
rico e internazionalista, non e 
approdato a quelle sponde 
della liberta dell'immaginazio-
ne e del cosmopolitismo uma-
no su cui giuravano Kandin
sky e Marc. DIcevano Kandin
sky e Marc nel 1912-'14, che 
lo spirito dell'arte era a una 
«grande svolta», che si era 
arrivati sulla «soglia di una 
delle piii grandi epoche che 
l'umanita abbia mai vissuto, 
l'epoca della grande spiritua
lity », e che gli uomini, a Ii
vello internazionale e anche at-
traverso epoche storiche lonta-
ne, potevano mettere in comu-
nicazione con l'arte, le loro 
« necessita Interior! ». «Di 
fronte alle opere nuove — essi 

scrivevano nelPalmanacco — ce 
ne stiamo come in sogno, sen-
tendo nell'aria il galoppo dei 

Cavalieri deH'Apocalisse ». In 
realta, i Cavalieri dell'Apoca-
lisse arrivarono, ma erano 
quelli del grande macello ca-
pitalista della prima guerra 
mondiale; erano quelli della 
Rivoluzione d'Ottobre in Rus
sia e, poi, quelli della scon-
fitta dei moti rivoluzionari in 
Germania e in Europa, che' la-
scio via libera al nazismo e 
fu fonte anche di tante sven-
ture per l'arte moderna. Anche 
ad un primo sguardo, come 
ho accennato, con resperienza 
che e'e stata per l'arte con
temporanea tutta, ml sembra 
proprio che, alia data 1971, 
ci possa essere soltanto una 
considerazione critica e non 
apologetica e mitica del «Ca
valiere azzurro », pur con tut
te le sue conquiste di imma-
ginazione e di metodo della 
liberta in pittura. 

Dario Micacchi 
NELLA FOTO: c 71 sogno* 

di Franz Marc. 

Regine 

- ' " LONDRA. 17. -
Glenda Jackson, I'atfrice inglese che ha ottenuto unanimi 

consensi in tutfo il mondo per la sua interpretazione in < Women 
in love * ("Donne in amore") di Ken Russell, sara Elisabetta I 
nel film c Maria, regina degli scozzesi ». Maria Stuarda sara 
Vanessa Redgrave. II regista, Charles Jarrott, iniziera la lavo-
razione del film il 7 maggio. k 

Nelle foto: Glenda Jackson e Vanessa Redgrave. 

rz in breve 
Un'« alba tinta di rosso » per Franciosa 

Anthony Franciosa e giunto l'allra mattina all'acroporto di Fiu-
micino pnneruente da Los Angeles. L'atiore amencano e a Roma 
per Ie riprese del film E venne Valba*.. ma tinta di rosso che sara 
diretto dal recista Anthony Dawson (Antonio Marghenti) e. che 
a\ra come interpreti anche Michele Mercier c Klaus Kinski. 

Dal nostro inviato 
ABANO, 17. 

Sen/a dLscorsi troppo paluda-
ti. senza inopportuni clamori 
ha preso il via leri sera qui a 
Abano la seconda edi/.ione del
la Rassegna internazionale del 
film d'animazione organizzato 
dal gruppo «Cinema incontri > 
e per esso. in particolare, da 
Turi Fedele e da Orio Caldi-
ron. Questa rassegna e. dun
que, pressoche neonata e pro
prio per cid risulta anche piu 
interessante constatare come, 
pur nel breve arco della sua 
esperienza, essa abbia gia po-
tuto acquisire nel campo del 
cinema d'animazione (e forse 
non solo in quello) alcuni me-
riti di rilievo. Primo tra que-
sti, ad esempio, 1'aver saputo 
sin dall'inizio dare una carat-
terizzazione precisa alia mani
festazione e contemporanea-
niente 1'aver stabilito un cri-
terio rigorosamente culturale 
delle ricerche, delle proposte e 
dei propositi che vanno facen-

dasi strada nel mondo dell'ani-
mazione cmematografica. anche 
e soprattutto in conne.ssione con 
l'accresciuto peso che questo 
mezzo d'espressione-informazio-
ne va assumendo via via nelle 
nuove pratiche di insegnamento 
scolastico e ancor piu nella 
sfera delle comunicazioni di 
massa. 

Inoltre, non e senza signi-
ficato che, sempre qui ad Aba-
no. siano state promosse com-
plementarmente alia rassegna 
del film d'animazione molte-
plici iniziative che tendono, in 
pratica, a registrare, verifi-
care e chiarire a fondo la por-
tata specificamente culturale 
di questo. fino ad ora. troppo 
sottovalutato mezzo d'espres-
sione. 

Quest'anno sono, in partico
lare. da segnalare tra queste 
iniziative la rassegna mono-
grafica dedicata al cinema di 
animazione polacco dalle sue 
prime affermazioni agli straor-
dinari risultati raggiunti oggi; 
la «personale > riseivata ad 
Alexandre Alexeieff, un maestro 
del cinema d'animazione che, 
per le sue ricerche tecnirhe e 
per i suoi risultati artistici. e 
or mai considerato un punto di 
riferimento obbugato nelle cro
nache del cinema contempo-
raneo; le proiezioni particolar-
mente rivoke alia scuola, nel 
corso delle quali vengono pro-
posti ai ragazzd i migliori 
esempi di cinema d'animazione 
delta produzione internazionale; 
la tavola rotonda sul tema 
« Cinema e grafica > alia quale 
partecipano autori d'animazio
ne e grafici francesi. inglesi. 
sovietici. ungheresi. polacchi. 
cecoslovacchi. romeni, italiani. 
jugoslavi, statunitensi, spagno-
li; la mostra grafica degli espo-
nenti piu significativi e della 
produzione polacca che in que
sto settore artistico vanta tra-
dizioni d'alta scuola. 

Una volta constatati tutti 
questi fermenti. queste proposte 
che Abano e riuscita a collo-
care, come dicevamo. in un 

Rossano Brazzi «gira» in Messico 
CITTA' DEL MESSICO. 17 

Rossano Brazzi ha cominciato a Citta del Messico le riprese 
di un nuovo film che lo vedra nella doppia veste di aUore e regi 
sta. II film, prodotto da una societa italiana e da una messicana. 
si intitota Dictro nuella porta ed e basato suU'omommo lavoro 
teatrale del messicano Fedenco S. Inclan. \-matore del Premio 
letterano Juan Ruiz de Alarcon. . . 

Nuove norme 
per I'attivita 
sperimentale 
nella lirica 

Dal mottro corrispondente 
SPOLETO. 17. 

Un prowedimento adottato 
nei giorni scorsi dal Ministe
ro del Turismo e dello Spetta
colo, su parere della Commis
sione centrale per la musica, 
ha dato l'awio alia ristruttu-
razione della attivita. speri
mentale nel settore lirico so-
stenuta dallo Stato. Tra Ie isti-
tuzioni che dovrarmo adeguar-
si alle nuove norme ministe
riali c"e anche il Teatro Liri
co Sperimentale « A. Belli » di 
Spoleto che quest'anno celebra 
il suo XXV anniversario. La 
attivita sperimentale nel set-
tore lirico sara d'ora in poi 
articolata in tre manifestazlo-
ni l'anno e precisamente nel 
Concorso, nel Corso di prepa-
razione e nella stagione di 
presentazione dei vlncitori del 
Concorso e sara svolta esclu-
sivamente — cosl ha disposto 
il Ministero — «sotto la re-
sponsabilita della Associazione 
lirica e concertistica (AS. 
LI.CO.) di Milano e della Istl-
tuzione Teatro lirico Speri-
mentele "A. Belli" di Spo
leto ». 

I corsi di preparazione 
avranno la durata di sei mesi 
e la preparazione musicale do-
vra essere affiancata da un 
corso di recitazione e dl movi-
mento scenico nonche da eser-
citazioni di gruppo, a caratte-
re sperimentale. per abituare 
il cantante alia rappresenta
zione operistica fondata sul 
concetto di compagnia orga-
nica. 
Nella attivita lirica speri

mentale dovranno essere im-
piegati i complessi artistici 
della Associazione italiana per 
la diffusione della educazione 
musicale (AIDEM) di Piren-
ze. Con lo stesso prowedi
mento il Ministero ha stabili
to la fine delle stagionj liri-
che dell'ENAL. 

g. t. 

preciso contesto culturale, e'e 
anche da dire che le prospet-
tive del cinema d'animazione 
— pur se in questi ultimi tempi 
si 6 avulo un incoraggiante am-
phamento della sua incidenza 
nel camiK) delle comunicazioni 
di massa — non sono del tutto 
esaltanti. Infatti, e'e chi os-
serva giastamente a questo pro
posito: « Nonostante il maggio-
re interesse che suscita ovun-
que, il cinema d'animazione 
continua ad essere in gran parte 
un cinema sconosciuto, un ci
nema senza mercato: non oc-
corre scomodare le statistiche 
per constatare die. oltre a qual
che lungometraggio d'animazio
ne per ragazzi. pochissimi altri 
raggiungono il pubblico delle 
sale cinematografiche ». 

Ma, per contro e fortunata-
mente, se e'e una casa che non 
manea agli « addetti ai lavori » 
del cinema d'animazione e pro
prio l'entusiasmo, l'ostinata de-
terminazione di andare avanti. 
tanto da poter affermare luci-
damente: ell cinema d'anima
zione, sorto ancor prima del 
film nero, ha conosciuto tutte 
le servitu e le grandezze del
lo spettacolo. intrecciando le 
proprie vicende con quelle del-
l'evasione di massa e dell'in-
trattenimento mercificato: e 
morto cosl spesso che puo farlo 
ancora una volta per rinascere 
nuovo e diverse capace di inol-
trarsi nei sentieri che collega-
no la fantasia alia realta, il 
gioco visionario al divenire del
la storia e la metafora al-
1'utopia ». 

Sauro Borelli 

Elvis Presley 
ricoverafo in 

ospedale 
N.ASHVILLE. 17 

II cantante Elvis Presley e 
stato ncoverato oggi all'Ospeda-
le Battista di Nashrille per una 
affezione ad un occhio. Le sue 
conchzioni non vengono definite 
gravi. 

Ie prime 
Teatro 

Otto mele per Eva 
c ...meglio restarsene a casa 

che arrivare a quest "ora!... », 
abbiamo sentito quasi urlare dal
la platea contro i soliti ritarda-
tari per vocazione. convinti di 
recuperare una classe che non 
hanno mai avuto e non avranno 
mai. Questo per sottohneare an
cora una volta che la mondani-
ta incombe sempre piu nei tea
tri. e che gli cspettacoli* piu 
vivi e c realisttci » sono sempre 
quelli che si producono nei fo
yers e nelle platee. Otto mele 
per Eva, comunque. era, intan-
to, la naturale prosecuzione sti-
listica della perenne aura mon-
dana che respiravamo in pla
tea. Ah! l'aria limpida che si 
respira tra le betulle cechovia-
ne delle Tra sorelle, per esem
pio. 

Ci accadeva. a volte, di pen-
sare a Cechov. durante la rap
presentazione al Quirino delle 
Otto mele per Eva, non certo 
perche i suoi « 2 tempi > Gabriel 
Arout h avesse tratti dall'intera 
opera, dalle lettere e dai tanti 
spunti biografkn dell'autore. ma 
soltanto perche Lauretta Masie-
ro. Aldo Giurfre. Mario Pisu. 
Irene Aloisi e Carla Castelli si 
lasciavano sfuggire di tanto in 
tanto i nomi di Irina. Sonia, Va
rna. Olga. 

Gli otto raccontini ammanni-
tici dal troppo « disinvolto » Ga
briel Arout (nella versione di 
Diego Fabbri), con la regia del 
televisivo Daniele D'Anza. non 
hanno nulla da spartire con Ce
chov. col c Cechov burkmc dei 
primi trent'anni >, come invece 
vorrebbe farci credere ii suo 
nduttore >, il quale si sarebbe 
accinto a confezionare I'insulso 
e assurdo collage con tanto 
amore... ' 

Intanto. D'Anza pensa gia alia 
commedia che fara l'anno pros-
simo: sara un testo di Fabbri 
(ancora Fabbri! Xon si parla 
che di Iui da mesi). Lascio alle 
mie donne. Si replica. 

vice 

E' morto 
il musicisffa 

Piero Coppola 
GIXEVRA. 17 

II direttore d'orchestra e mu-
.sicLsta italiano Piero Coppola 6 
morto ten a I>osanna. dove n-
siedeva da lungo tempo, all'eta 
di S3 anni. Nato a Milano nel 
1888, Coppola mizid la sua car-
riera di direttore , d'orchestra 
xid 19)1 a Torino. 

Egh si era stabilito nel 1939 
a Losanna. dove insegno com-
posi zione e orchestra zione. din-
gendo nello stesso tempo 1'Or-
chestra delle Svizzera romanda. 
rOrchestra da camera di Lo
sanna. le Orchestre radiofom-
che di Losanna. Gine\Ta. Be-
romuenster e Monte Ceneri. Pie
ro Coppola ha lasciato alcune 
opere: canti per orchestra e 
musica vocale. una sinfonia. 
un concerto c delle danze. A\e-
va inoltre scntto alcuni libn, 
fra cui Diciassctte anni di mu
sica a Partpi e Compomioni 
musicali, editi m Svizzera. 

controcanale 
IL PIANETA IN PERICOLO. 

A giddicare dalla prima pun-
lata, L'ultimo pianeta polrd esm 

sere un programma da ricor-
dare. 11 tema, quasi del tutto 
inedito per la nostra TV e non 
soltanto per essa, e quello del-
I'inquinamento, della distruzione 
dell'ambiente naturale del no
stro p'tanela: e gli autori, per 
quello che ne abbiamo visto 
finora, intendono affrontarlo con 
vigore e chiarezza. L'inchiesta 
deve essere stata impostata, al-
I'inizio, con il metodo ancora 
troppo spesso in uso alia RAl: 
un regista, Gianluigi Poli. e an-
dato in giro a raccogliere im-
magini e mterviste; poi, sotto 
la consulenza di uno scienziato, 
il professor Giorgio Tecce, il 
materiale e stato montato qui e 
un collaboratore. Alberto Baini, 
e stato chiamato a scrivere i( 
testo. Non e una partenza fe
lice. ovviamente, perche il 
gruppo non ha lavorato insieme 
sin dalle origini. Tuttavia, que
sta volta, sembra che gli svan-
taggi provenienti da questo me-
toilo siano stati superati con un 
certo successo. 

11 discorso. infatti, e andato 
avanti a ritmo serrato, con una 
efflcace integrazione tra imma-
gini e commento e attraverso 
una intelligente . utilizzazione 
delle possibilita. anche di sug-
gestione, del mezzo televisivo. 

Intanto. la puntata e partita 
da un dato di cronaca: le ma-
nifestazioni contro I ' inquina-
mento negli Stati Uniti. E' stato 
un inizio vivo, quindi, ma an
che significativo dal punto di 
vista politico: mostrando, in se-
quenze ripetute e rallentate. I'in-
tervento della polizia contro i 
manifestanti. gli autori hanno 
subito suggerito ai telespettatori 
che anche in questo campo si 
tratta di portare avanti una 
dura battaglia. Questione essen-
ziale. dal momento che. su un 
argomento come quello delta 

«salvezza del pianeta >, e fa
cile pretendere die, im;ece, 
«siamo tutti d'accordo». Non 
siamo afjatto tutti d'accordo: e 
molto opportuni sono stati i ri-
petuti accenni al legame tra in-
quinamento e repressione, tra 
inquinamento e poverta, tra in-
quinamento e guerra, contenuti 
sia nella bella poesia di Allen 
Gizberg (scritta apposta per il 
programma). sia in alcuni brani 
dei discorsi registrati. Questi 
accenni hanno trovato un mo
mento di sintesi nella breve in-
tervista di Sam Brown, che ha 
affermato che « il nemico 6 co-
mune»: cioe che a perpetrare 
la distruzione del pianeta attra
verso I'inquinamento sono gli 
stessi gruppi che conclucono la 
guerra d'apgressione in Viet
nam, che apitano la minaceia 
nuclearc. che sfruttano le masse, 
che imbotl'vicono i cervelli. che 
voaliono tutto al servizio della 
produzione e del profitto. In que
sto senso, la parte conclusiva, 
dedicata agli esquimesi dell'Ala 
ska (dove I'tmperialismo e il 
capitalismo americani sono sul 
punto di operare un nuovo geno-
cidio) e stata molto sinniricatlva. 
Cosi come assai g'msti sono stati 
gli accenni al carattere di 
classe di questa questione: I'in
quinamento viene pagato innan
zitutto dai poveri, dai lavora-
tori, e dai poveri e dai lavora-
tori rischiano di essere pagate 
le eventuali misure di prote-
zione. 

Si tratta adesso di vedere se 
questi numerosi accenni al di-
versi problemi verranno svilup-
pati nelle prostime puntate, con 
una analisi che precisi le re-
sponsahilita e dia un name espli-
cito al sistema sociale che porta 
in se, nella sua lonica implaca-
bile. anche i veleni che rischiano 
di fare del nostro « 1'idfimo pia
neta ^. 

g. c. 

oggi vedremo 
L'ERRORE DEL FARMACISTA 
(1°, ore 21,30) 

Prosegue il ciclo intitolato cStorie italiano, presentando que
sta sera un lavoro diretto da Luciano Ricci, su soggetto e sceneg-
giatura di Mario Brandaglia. La vicenda di questa sera narra dl 
un farmacista che. per errore, vende un farmaco mortale. Quando 
se ne accorge avvisa la polizia, ma appare subito difficile rintrac-
ciare un uomo visto soltanto per pochi istanti. Nella ricerca — che 
e la vera chiave del film — vengono impiegati tutti i piu moderni 
mez7i. mentre l'uomo si avvia ignaro verso casa propria. Gli 
interpreti sono Giorgio Piazza. Saviana Scalfi. Elda Guglielmetti, 
Gianfranco Corrias. Leslie Guglielmetti, Antonio Spaccatini. 

RISCHIATUTTO 
(2°, ore 21,15) 

E' la prima serata senza il «campione > Marcello Latmi, « re-
cordman * assoluto di una trasmissione che ha segnato l'inopiriato 
ritorno alia massima popolarita di Mike Bongiorno. Latini e stato 
infatti sostituito. la settimana scorsa, dalla signora torinese Anna 
Mayde Casalvolone, arrivata giusto in tempo per mettere fine ad 
una serie troppo lunga di vittorie che nschiavano di ndurre la 
popolarita della trasmissione. La neocampionessa, che risponde 
sulla storia della vecchia Torino ed ha vinto tre milioni e 420 mila 
lire, sara sfidata questa sera da due fiorentini: Livio Alessi (cTte 
si presenta come esperto della storia giapponese) e Francesco Espo-
sito (che risponde sulla vita di Giacomo Puccini). 11 primo ha 
44 anni ed e un impiegato; il secondo ne ha 35, e originario di 
Palermo ed insegna diritto didattico. Le materie in tabellone sono 
archeologia, cinema italiano, geografia, commedie musicali, zoolo-
gia, mogli celebri. 

JULIETTE GRECO IERI E OGGI 
(1°, ore 22,30) 

Spettacolo musicale interamente dedicato alia celebre cantante 
francese che ripercorre tutto il suo itinerario musicale dai tempi 
delle c caves > parigine con le canzoni di Pre* ert e Kosma sino 
ai nostri giorni. La cantante sara presentata dall'attore Jacques 
Sernas. La rievocazione awerra anche attraverso sequenze dei 
numerosi film interpretati dalla Greco. 

BOOMERANG 
(2°, ore 22,30) 

Serata dibattito (che prosegue quella di martedi) sul romanzo 
« Love Story » di Erich Segal. Vi parteciperanno lo stesso autore, 
Nicola Abbagnato, Carlo Bo e Michele Rago. 

programmi 
TV nazionale 
1230 
13.00 
13^0 
14,00 

17.00 
17.15 

17.30 
17.45 

1845 

19.15 
1945 

Sapere 
10 compro. tu compri 
Telegiomale 
Una lingua per tutti 
Corso m francese e cb 
ledesco 
Fotostotie 
11 dono della gru 
Programma per i piu 
piccuu 
Telegiomale 
La TV dei ragazzl 
Roanr... slam... bang; 
Raccoota la tua storia 
Tumo «C> 
Attualita e problemi 
del lavcro 
Sapere 
Telegiomale sport 
Cronache Italiane 

Oggi al Parlamento 
2030 Telegiomale 
21.00 Tribune politica 

Incontro stampa coo 
il MSI 

2130 Storie italiane 
Per questa serie $ 
telefilm di giovini re-
gisti va in ooda « L'«r-
rore de) farmacista*. 

2230 Juliette Greco leri • 
oggi 

23.00 Telegiomale 

TV secondo 
21,00 Telegiomale 
2130 Rischiatuttc 

Gioco a quiz presen-
tato da Mike Bon
giorno 

2230 Boomerang 

Radio 1° 
Gionial* radio: era 7 , S, 12 . 

13. 14. 15. 17. 20 , 2 3 ; 6: 
Mattntino musicale; 6 3 0 : Cor
so « lin^oa trances*; 6,54: AK 
wawacco; 7,45: len al farfa-
mentcn 8,30: La canzooi 4*1 
mattiao; 9-. Oua«rante; 9,15: 
Voi e4 io-, 11,30: Calleria del 
melo«ramina; 1 2 3 1 : Fedenco 
eccatera etcetera; 12,44: Qoa-
dntoalio: 13 . IS: I l gtovedi: 14: 
toon aoweritJio. 16: « Perche 
« dice • ; 16.20: r>er vo< «i«-
vam; 18.15: Nor iU per il 9>-
radischi; 18.30: I tarocclti; 
18.45: Italia die lavora; 19: 
Primo piano; 19.30: Velloto di 
Roma: 20.15: Ascolta. si fa 
•era; 20,20: Apoontamento con 
Al Sano: 2 1 : Tnbona politi
ca; 21.30: La staffetta; 21.45: 
Teatro anno 25: 22.10: Yeho-
di Menotiin. 

Radio 2° 
Giomate radio: ora 7,30. 

8.30. 9.30. 10,30. 11.30. 
12,30. 13.30. 15.30. 16.30 
17.30. 19.30. 22.30. 24; «• 
II mattimere, 7.40: Suonaiomc 
con Karry Belafonte e Cocky 
Mazzetti: 8,14: Musica espres
so; 8,40: Suoni a color) d«l-

ronamjlia. 9 ^ 0 : Ua 
• Brooklya; 10,05: Cas

par tutti; 10.35: Caiaosa-
t* Roasa 3 1 3 1 ; 12,10: Trasmia-
ciooi reyionali; 1 2 3 5 : Atto 
aradimento; 13.45: Quadranta; 
14: Come e perche; 14,05: La 
camem di Sanremo * 7 1 ; 14,30: 
Trasmissiom rc9>onali; 15: Noai 
tntto ma di tutto: 
18.05: Come e perche; 18,15s 
Long Playma; 18,30: Speciala 
GR; 18.45: I nostri soccessi; 
19.02: Ouartordicimila 78; 
20.10 Fraccio di ferro; 2 1 : 
Musica 7; 22: I I disconariO; 
22,40: La porta^ica di pan*; 

Radio 3° 
Ore 10: Concerto di aperra-

ra; 11.15: Tastiere; 11.30: I I 
Novecento storico; 12.10: Uni-
Tersita Internazionale Gualielmo 
Marconi; 12.20: l maestri del-
rinterpretazione; 13: Intermez
zo; 14: Due voci, due epoche; 
14,30: II disco in eetrtna; 
15,30: Concerto del piamsta 
Antonio Ballista; 17: Le opl-
moni deeli altri; 17,25: Foali 
d'alaum; 17.40: Appnntamen-
to con Nunzio Rolondo; 18: No-
tizie da' Terzo; 18,15: Oua-
drante economico; 18,45: I I 
turtantello deil'Ovest; 2 1 : I I 
Giornala del Terzo; 21.30: W«a» 
seek. 
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