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Lanciato dal comitato unitario 

Appello per un 
teatro democratic*) 
decentrato a Roma 

Affollata assemblea ieri sera a Trastevere 
II lavoro dei Consigli di circoscrizione 

II Comitato unitario per il 
decentramento culturale, del 
quale fanno parte AN AC (As-
sociazione Nazionale Autori Cl-
nematografici). AACI (Asso-
ciazlone Autori Clnematografi-
ci Italianl). ASST (Associazlo-
ne Sindacale Scrittori Tea-
tro). SAI (Societa Attori Ita
lianl). FILSCGIL. FULSCISL, 
ARCI. ENARS (Ente Naziona
le Acli Ricreazione Sociale), 
Camera provinciale del Lavo
ro, Federazione Giovanile Co-
munista, Federazione Giovani
le del PSIUP, Federazione Gio
vanile Socialista, Movimento 
Giovanile Democristiano, Fe
derazione Giovanile Repubbli-
cana, Commissione Culturale 
della Federazione Comunista 
Romana e Sinistra Democri-
stiana Romana e al quale nan-
no dato la loro adesione la 
I Circoscrizione. II Circoscri
zione. I l l Circoscrizione. VI 
Circoscrizione ha lanciato un 
appello, votato nel corso di 
una assemblea di cittadini, riu-
nitasi congiuntamente al Con-
sigiio della VI Circoscrizione, 
presso il Circolo culturale di 
Centocelle. In esso si afferma 
che a Roma non esistono strut-
ture culturali che agiscano se-
condo il pubblico interesse e 
che sfuggano alle leggi di mer-
cato. II Comitato — e detto 
nell'appello — «avendo rile-
vato l'esigenza di strutture cul
turali democraticamente gesti-
te. aperte alia piu larga par-
tecipazione dei lavoratori, de-
nuncia la spesa di 2 miliardi e 
mezzo di lire sostenuta dal 
Comune di Roma e quindi da 
tutti i cittadini per ii restauro 
del Teatro Argentina a cui si 
aggiungono i 2 miliardi spesi 
per il Teatro Stabile per un'at-
tivita discontinua e incoeren-
te. per un pubblico che non ha 

Grassi polemico 
con Romolo Valli 
Paolo Grassi. direitore del 

Piccolo Teatro di Milano. cl ha 
Inviato la seguente lettera che 
pubblichiamo integralmente 
« Cnro Dii ettore. 

leggo sull'a Unita B di lerl, 
martedl 27 aprile. a p:igina 7 
nella corrispondenza da Roma 
di Mirella Acconciamessa sulla 
napertur.i del Teatro Argenli-
na, con il i Giulio Cesare » dt 
Shakespeare che Romolo ValU 
avrebhe affermato in lire 3H0 
milioni il costo di « Santa Gio-
vanna dei Macelli n di Drccht 
realizzato dal Piccolo Teatro a 
Fironze e a Milano, per la re-
gia di Giorgio Strehler 

Con molta corrt'ttezza Mirel
la Acconciamessa p'iria di una 
nostra smentita - Permettimi di 
trovare profondamente scorrei-
to e sleale quanto affermato da 
Valli sia perche assolutamente 
falso tondenzioso ed inventato 
di sana pianta. sia perche ad 
affcrmazioni consimili del gior-
nalisti Corrado Augias ed Italo 
Moicatl il Piccolo Teatro ebbe 
a «*iio U-mpo il modo di fornire 
tempestivamente una pronta 
smentita. affermando la verita 
e cioe che 11 costo complessivo 
deUal lcuimento di < Santa Gio-
vanna dei Macelli » (prove, sce
ne costumi. regia. musiche t»cc 
« tutto compre^o ») era di lire 
130 milioni 

Occorre tenere presente che 
•econdo la distrihuzione del 
personaggi deH'autore Bertoli 
Brecht. per a l l c t i re « Santa 
Giovanna del Macelli » occorre 
non meno di una seitaniinn di 
attori e II Piccolo ne scrittu-
ro 72 Cost come occorre tenere 
presente che imo spettacolo 
deU'impegno artistico. cultura
le. civile e politico dl « Santa 
Giovanna dei Macelli » non po-
teva essere affrontato diversa-
mente 

In un clima di sottogoverno. 
dl complacenza di intralla?zo 
In cui si riapre il Teatro Ar-
irent'na. in campigna pre-elet-
torale, in un clima di dichlara-
zionl per lo meno provocatorie 
sill piano artistico e politico da 
parte dei gruppl tcatrall che 
hanno con pitente complicity 
oreani7zato r c c a H t l o n al Tea
tro Stabile di Roma non poteva 
non mancare la « eemma » del
la dichiarazione di Romolo Val
li- il piccolo volgare colpo ha*-
»o d'mo ormal al Piccolo Tea
tro di Milano contro II testo e 
lo speitncolo dl un grande poe-
ta mantista. con un'affermazlo-
ne fnlia e tendenziosa nor coori-
re la ml«erahlliin di una • festa 
In famiel ia» che "«oltanto la 
Icnnranza culturale di certa 
nostra ela<sse politica ha potuto 
permettere 

Mentre a 24 ann! dalla fonda-
xlone II Piccolo Teatro «i dl-
batte ancora In difficolta che 
dopo tanti e<aml davanti alia 
collettivita non «ll spettereh-
bero nella capitate dell'Italia 
renubblicina la «ottop<Mltlca 
nnn solo forn1<ce mezzi straor-
dinari ai » teatrantt di cortp > 
ma Ii autori7za anrhe ad a<su-
mere po^izioni eipnra!eache che 
non hanno rapporto alruno con 
un minimo dl civiltA. dl re«pon-
• ib i l i ta profe^^iona'e. dl rispet-
to per Taltru! Intelliffenza 

Grato per Vo^pitalita. frater-
nl saluti. Paolo Grassi » 

mal superato 1 20.000 spetta-
tori annul; 

esprime il parere che 11 
Comune di Roma debba pro-
cedere alia trasformazione del 
Teatro Stabile di Roma con 11 
decentramento delle sue strut
ture attraverso la moltiplica-
zione di sedi autonome nei 
quartieri, che dovranno acco-
gllere la domanda sociale di 
cultura che proviene dai lavo
ratori; 

ritiene pertanto che la ge-
stione di queste sedi, almeno 
una per circoscrizione, debba 
essere affidata ai Consigli cir-
coscrizionali. alle organizzazio-
ni local! dei lavoratori e del 
tempo libero, alle realta pre
sent! nelle scuole, nel quar
tieri e nelle fabbriche, ed alle 
forze culturali». 

II Comitato fa appello ai la
voratori, alle organizzazioni 
sindacali e culturali perche si 
battano insieme con quelle 
forze popolari e democratiche 
che in Consiglio comunale 
stanno conducendo la batta-
glia per un nuovo statuto del 
Teatro Stabile di Roma e per
che diano il loro appoggio 
alia battaglia per la democra-
tizzazlone del teatro pubblico. 

L'appello e stato letto, ieri 
sera, nel corso di una affolla
ta e vivace assemblea al tea
tro Gioachino Belli in Traste
vere e ha dato il via ad un 
interessante dibattito sui pro-
blemi del decentramento cit-
tadino e del quartiere in par-
ticolare. A Trastevere si ri-
vendica. inoltre, la sistemazio-
ne, a centro culturale, dell'e-
dificio di Sant'Egidio. un im
mobile gia restaurato e che 
il Comune vorrebbe adibire a 
sede di studi trilussiani e a 
locale per mostre di pittori 
stranieri. Gli abitanti del 
quartiere chiedono, invece, 
che vi sia istituito un centro 
di vita culturale e un asilo. 

In polemica con gli oltre 
due miliardi spesi dal Comu
ne per riadattare l'Argentina 
e con il faraonico spettacolo 
che questa sera inaugurera il 
teatro, gli abitanti di Traste
vere (ma aH'assemblea erano 
presenti lavoratori e rappre-
sentanti di altre circoscrizioni 
cittadine) hanno rivendicato 
strutture nuove per una poli
tica culturale che abbia, come 
protagonisti, i lavoratori. Di 
qui la necessita di costruire 
centri culturali di quartiere, a 
carattere polivalente da affi-
dare in gestione al popolo. 
« Noi rifiutiamo — ha detto 
Gianmaria Volonte — la con-
cezione del teatro per pochi, 
e quella dell'Argentina e 1'ul-
tima assurda proposta politi
ca dei nostri amministratori ». 

Nel dibattito aperto da Ci
priani, segretario della sezio-
ne comunista di Trastevere, 
sono intervenuti il consigliere 
comunale del PCI Lucio Buf-
fa, che ha messo in rilievo, 
tra l'altro, il significato che 
vanno sempre piii assumendo 
i Consigli di circoscrizione 
dove si incontrano forze e 
schieramenti diversi da quelli 
che venivano realizzati in 
Campidoglto; Manca del PSI; 
Emilio Falco capogruppo dc 
della VI Circoscrizione; Del 
Vecchio, della sinistra dc, in 
rappresentanza della II Circo
scrizione; l'attore Antonio Sa
lines, e numerosi altri citta
dini e lavoratori. < 

Canzoni Folk 
Questa sera, alle ore 21, al 

Circolo Culturale Centocelle, 
(Piazza dei Gerani 201-a), i 
giovani del « Folkstudio ». Er
nesto Bassignano, Clara Sere-
ni e Antonello Venditti pre-
senteranno il recital Sto pen-
sando da molti anni ad una 
canzone. 

«Apolbn» stasero 
al Circolo Flaminio 

II Circolo Culturale FLimi-
nio (Piazza Perin del Vaga. 
4. Scala D) visto il granrie 
successo del recente cic'.o di 
film sul «neorealismo t'a'*^,-
no», proseguira la sua atti-
vita con altri due cicli di film: 
uno sul tema « Lavora'or* in 
lotta, oggi e ieri » e l'altro su 
« I giovani e la violenza». 
Verranno dunque proie*tatj, 
neH'ordine, i seguenti film: 
Apollon di Gregoretti (questa 
sera); // sale della terra di 
Biberman (venerdl 7 mag-
gio); Sotto il sole di Roma di 
Castellani (venerdi 14 mag-
gio); e. infine. / figli della no-
lenza di Bufiuel (venerdi 21 
maggio). 

Le proiezioni a/ranno ml-
zio alle ore 21. e vi se?m:a un 
pubblico dibattito. L'ui^resso 
e gratuito. 

le prime 
Cinema 

La signora 
delPauto con 
gli occhiali 
e un fucile 

Per questo film diretto da 
Anatole Litvak — interpretato 
da Samanta Eggar. Oliver 
Reed e Stephane Audran — 
si consiglia la visione dall'i-
nizio. Cos! scrivono i pubbli-
citari, nel timore che il pub
blico, entrando negll ultimi 
venti minutl, possa poi alia 
fine abbandonare la sala per 
non farvi piii ntomo. Infat-
ti, la cosa piii irritante del 
fumetto colorato di « giallo » 
(tratto dal romanzo omonlmo 
di Sebastien Japrisot, per al-
cuni forse divertente) e pro-
prio la sua conclusione: la 
apiegazione minuziosa del 
pttao cnminoso che l'assassi-

no fa alia sua vittima (Sa
manta Eggarl. la quale, co-
munque, si e gia precedente-
mente premunita inviando una 
lettera accusatrice alia poli-
zia. 

Per la verita, dopo appena 
trenta minuti e troppo faci> 
indovinare la patemita del 
complicatissimo piano, quasi 
diabolico. incredibile e mac-
chinoso quanto il film stesso. 
Eppure, agh inizi, Tapparenf 
progressiva perdita della me-
moria della protagonista :a-
sciava sperare in un orien'.a-
mento « introspettivo », in un 
viaggio cinematografico com-
piuto nella coscienza delia 
segretaria di uno studio fo-
tofrafico. Particolarmente ine-
spressa, quindi. risulta la ps--
cologia della vittima, una don
na ossessionata dal ricordo 
di un aborto voluto proprio 
da colui che tentera di farla 
fuori, che sarebbe poi il ma-
rito di una sua arnica 

vice 

Al Comunale di Firenze 

Parte stasera 
il vascello di 

Vasco De Gama 
1 ; ' 

« L'africana » di Meyerbeer apre 
il XXXIV Maggio musicale 

SI inaugura stasera 11 
XXXIV Maggio musicale fio-
rentino, destlnato a delineare 
gli apporti delle clvilta extra-
europee alia cultura occidenta-
le. E* del tutto attuale, del re-
sto, quel movimento tendente 
a spostare altrove, dall'Euro 
pa, 11 centro pulsante di una 

attivita culturale o, quanto me
no. a non considerare quella 
europea come esclusiva com-
ponente della storia umana. 

II « Maggio », dunque, aper
to al confrontl piu lmpreve-
diblll, si avvla con L'a/ricuna, 
di Meyerbeer. 

A Giacomo Meyerbeer (1791-
1864) non e stata ancora tolta 
di dosso Vaccusa — ritenuta 
addirittura « infamante » — dl 
aver inventato il grand-overa, 
e cioe di aver perfezionato, e 
forse corrotto. quella grande 
fabbrica di spettacoli che fu 
il melodramma nel secolo 
scorso, quando migliaia di ope-
re lirlche si avvicendavano 
pressochfe con 11 ritmo delle 
odierne pellicole cinematogra-
fiche. E Meyerbeer fu un po' 
11 Cecil De Mille dell'opera 
lirica, il cesellatore del «co-
lossale », perd puntigliosamen-
te realizzato. Non fu mai un 
compositore di getto e per 
L'africana impiego una decina 
d'anni. senza riuscire neppure 
a vederla In teatro. 

La « prima » sl ebbe, un an
no dopo la sua morte. nel 
1865. 

Nel 1866. l'opera sl rappre-
sent6 gia a Bologna e a Fi
renze. dando anche l'avvio al
ia tradizione di dare il nome 
di Nelusko ai figli. Idealmen-
te votati alia liberta. Nelusko 
e Yafricano che, nell'opera, 
non accettera mai di venire 
a patti con i bianchi, dei quali 
anzi cerchera di sbarazzarsi 
in mille maniere, magarl po-
nendoli all'ombra dl un man-
zaniglio (albero velenoso). 

Nelusko. in Toscana. e un 
nome nel quale ancora ci si 
imbatte. E dunque in Meyer
beer (prendete anche Rober
to il diavolo e Gli Ugonotti 
— l'opera rievoca la strage 
della «Notte di San Barto 
lomeo») qualcosa palpita di 
diverso, pur dalle opulen-
te costruzioni operistlche. 
Compositore d'una certa so
cieta. egli e anche un accu-
satore della societa. Tant'e, 
le sue opere furono tolte di 
mezzo anche per questo. 
Quando avremo un « Maggio » 
incentrato sui rapporti tra 
musica e crimini della clvil
ta, vedrete quale formidabile 
ruolo pud svolgere, appunto. 
un'opera come Gli Ugonotti. 

NeWAfricana I bianchi — 
per la prima volta, cosl de-
cisamente in un melodram
ma — non sono illuminati da 
una buona luce. 

L'opera racconta delle lm-
prese di Vasco De Gama il 
quale, sul flnire del Quattro
cento, tentando il periplo 
dell'Africa, trov6, oltre il 
Capo di Buona Speranza. la 
via per le Indie. Gli africani 
che egli i neon tra nell'altro 
versante del continente nero 
fanno parte di quelle popola-
zioni che ebbero contatti con 
l'lndia e con gli Arabi e che 
vivevano — pare — nella gran 
de isola del Madagascar. Ecco 
perche il paesaggio sembra 
dischiudere una vicenda rac-
contata da Salgari, con gli a-
fricani che vanno all'arrem-
baggio come a tigri » e «tl 
grotti» di Mompracem. 

II navigatore si comporta 
come un avventuriero colonia 
lista, avido di trasportare In 
Portogallo il < paradiso » nel 
quale e approdato. ma riu 
scira a salvare la vita, solo 
grazie al sacrificio di Selika. 
una regina del luogo. che DP 
Gama in un precedente viag-

I « Sonfona » 
inferrompono la 
tournee italiana 
Ieri, al Palasport dl Roma. 

si doveva esibire in due cori 
certi (alle 16^0 e alle 21.30) 
il complesso pop dei Santana. 
Gli spettacoli. perd. non han
no avuto luogo. Carlos San
tana ed fl suo gruppo si erano 
esibiti due giornl fa al Pala-
lido di Milano dove i giovani 
intervenuti. irritati da alcuni 
contrattempi doganali che a-
vevano ntardato il concerto 
pomeridiano. hanno manife-
stato il loro disappunto sca-
gli.indosi contro la pollzia e 
facendo piovere sul palcosce-
nico ogni sorta di oggetti. Vu 
rante 1'esibizione Carlos San
tana e stato colpito al viso da 
una bottiglietta. II chitarrista. 
per fortuna. non e stato ferito 
gravemente ma 1'incidente ha 
mandato i Santana su tutte le 
furie. ed il gruppo e ripartito 
per la Svizzera (dove dara 
una serie di concerti) 

Sacha Distel 
indiziato 

da Trintiqnant 
PARIGI, 29 

Philippe Labro ha preso 
contatto con Sacha Distel per 
assegnargll un ruolo Impor-
tante nel suo film « Sans mo
bile apparent», le cui riprese 
sono appena cominciate a Niz-
zo Distel sara un anlmatore 
delle televisione che rimane 
invischiato nella misteriosa uc-
cisione dl tre persone. L'ln-
chiesta sara condotta da Jean 
Louis TTintignant Fra gli al
tri interpret! di questa classi-
co suspense, Carla Gravlna, 
Stephane Audran e Dominique 
Sanda. 

glo aveva catturato come 
schiava. 

* Jessye Norman, nuova stella 
del canto, sara la protagoni
sta dell'opera, circondata da 
Mletta Slghele. Gian Giaco
mo Guelfi, Veriano Luchetti. 

L'opera, attenzione, avra int-
zlo alle 20,30 e andra avanti 
fin verso l'una. 

Quale secondo spettacolo, 11 
« Maggio » presenta una par-
tlcolare edizione della Cene-
rentola di Rossini, in coprodu-
zione col Festival di Edimbur-
go e non rientrante nella « si-
gia » extra europea delle ma-
nlfestazioni in programma. 
Seguiranno, tra l'altro, nume
rosi spettacoli di ballettl del 
la Bat-Dor Dance Company, 
del Corpo di ballo di Firenze 
(coreografie di Aurelio M. Mil 
loss: La creazione del mondo, 
di Milhaud; II figliuol prodi-
go, di Prokofiev; II canto del-
I'usignolo, di Stravinskl. la 
Fantasia indiana di Busoni; 
Padmavati, dl Roussel; Skene-
razade, dl Rimski-Korsakov). 
nonche del Ballet du XX sie 
cle, diretto da Maurice Be-
jart- e. v. 

Dopo i guappi, ecco i mazzieri 

Camorra in campo per 

il Festival di Napoli} i 
Si vuole far svolgere la sagra canora al 
Villaggio Coppola Pinetamare, sorto da 
una vergognosa speculazione sui terreni 
pubblici del litorale di Castelvolturno 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 29 

Dopo le polemlche ecco la 
<<camorra»: ora alia prepara 
zione del XIX Festival della 
canzone napoletana non man
ca proprio nulla. Fino alio 
scorso anno aveva imperversa-
to, accanto ai cantanti, agli au
tori. al discografici e agli or-
ganizzatori, un buon numero 
dl « guappi», cui erano affl-
date le mansion! d! «clac-
quers». Mancavano, per6. 1 
«mazzieri». Era una grossa 
carenza... Quest'anno gli or-
ganizzatori 11 hanno trovati: 
sono gli uomini del Villaggio 
« Coppola Pinetamare », il cui 
amministratore unlco (forte 
della « protezione » di un mi-
njstro democristiano) sl e of-
ferto dl ospltare le tre serate 
della manlfestazione Una pro
posta Indecente, ma la cosa 
piu vergognosa e che i respon-
sabill della sagra canora sono 
sul punto dl accettarla. Pas-
seremo cosl dalla meravigllo-
sa isola di Capri in questo 
« campo dl concentramento » 
fatto dj mostri in cemento 
armato, costruiti su demanlo 

II Pinocchio di Comencini 

Non vuole la 
«normalita» 
degli adulti 

In un vecchio casale della 
campagna laziale, poco Ion-
tano da Civita Castellana, la 
troupe di Comencini sta gi-
rando le prime scene del Pi
nocchio televisivo. 

Andrea Balestri, vestito dei 
laceri panni del buratttno col-
lodiano. e legato come un ca
ne, con tanto di collare e ca
tena costrelto a fare la guar-
dia al pollaio contro le raz-
zie della faina interpretata 
da Nenna Montagnani. Quasi 
tutti gli animali del libro so
no stati rappresentati da Co
mencini come essere umani; 
cosl il gatto e la volpe saran-
no Franco Franchi e Ciccio 
Ingrassta, mentre la lumaca 
sard Sarah Ferrati. Soltanto 
la balena t il griilo conser-
veranno la loro natura di ani-
malt. II griilo. ami, & proprio 
un grillone, che pert parla 
con la voce della fatina. 

La scena del naufragio e 
della balena & stata gia rea-
lizzata sulla spiaggia di Ci
vitavecchia, durante una delle 
forti mareggiate di questi ul
timi tempi. 

ET ormai certo che Gina 
Lollobrigida vestira t panni 
della fatina dai capelli tur-
chini. * lo — dice Comenci
ni — la fatina la vedo come 
una popolana, una donna di 
tutti i giorni, simbolo di un 
certo perbenismo borghese, 
di una societa che ricatta 
I'individuo fino a che questi 
non si adegua ai suoi ca-
noni di comportamento. Gep 
petto no; lui i uno sprov-
veduto che fa quello che gli 
altri dicono sia giusto fare, 
Contro di loro si pone Pi
nocchio, il quale non & nd 
un contestatore ni un arrab-
biato, ma semplicemente un 

bambino con lansia dt liber
ta e di awenture che tutti i 
bambini hanno, prima che la 
normalita degli adulti li scon-
ftgga ». 

Come abbiamo detto, alcuni 
esterni sono gia stati girati, 
parte a Farnese. un paesino 
al confine tra Toscana e La-
zio, parte a Viterbo, dove e 
stata girata la scena del ser-
penle. « / / serpente — prose-
gue Comencini — i stato un 
grosso problema. Nella favola. 
il rettile, dopo aver spaven-
tato Pinocchio, si fa una gran 
risata. Ora & impossibile trova
re un serpente che ride, e d'al-
tro canto io non credo all'effi-
cacia visiva degli animali di 
cartapesta; per cui la scena 
& stata liberamente interpre
tata. II serpente i un fantoc-
cio di stracci, fatto da alcuni 
ragazzi che vogliono fare uno 
scherzo di Carnevale a Pinoc
chio. La scena e stata girata 
a Viterbo dove ci sono stro
de piccolissime che si pre-
stavano perfettamente alio 
scopo ». 

Se le riprese proseguiranno 
speditamente come nei primi 
giorni & assai probabile che Q 
Pinocchio possa essere pre-
senlato in televisione a Nata-
le, come i stato previsto. Sul 
suo successo Comencini non 
si pronuncia. «Questo lavoro 
& dedicate ai bambtni — di
ce — ma i indirizzato anche 
agli adulti, pure se non so 
fino a che punto potra loro 
piacere ». 

m. pa. 

NELLA FOTO: Nino Man
fred! nella parte .di Geppetto 
in una scena del telefilm dl 
Comencini. 

pubblico, che hanno deturpa-
to irrimediabilmente 11 bel li
torale dl Castelvolturno. II Fe-
stival della canzone napole
tana non poteva scendere piu 
in basso. Ma tant'e: ogni or-
ganizzatore sl sceglie jl posto 
adeguato al tlpo dl manifesta-
zione che intende allestire. 

D'altra parte si sa: ogni Festi 
val dl Napoli e stato accom-
pagnato da querele, denunce. 
litigi; perche mal dovreb-
bero mancare j « mazzieri »? 
Questi figurl nanno 11 com-
pito di tenere lontanl 1 «dl-
sturbatorl », coloro I quail vo
gliono vedercl chiaro In quel
la clamorosa rapina dei terre
ni pubblici portata avanti da 
un manipolo dl speculator! 
con la compllcita del respon-
sabili dl vari uffici statall. 

Intanto questi personaggi 
— in attesa di rispondere 
penalmente delle loro azlonl, 
gjacche sono stati incriminati 
da un coraggioso magistrato 
della procura della Repubbli-
ca dl Santa Maria Capua Ve-
tere — pretendono dl trarre 
profitto dalla pubblicita che 
f»arantl<;ce la tpWisinnp con le 
tre serate del Festival trasmes-
se in rlpresa diretta. 

Questo potrebbe essere un 
bene: la gente potrebbe ren-
dersi conto della mostruosita 
del posto ed evltare dl veni
re a trascorrere le ferle in 
quella zona di speculazione. 

Ma si sa quali sono I mezzl 
televisivi e quanto essi pos-
sano ineinnare 

Del fatto che manchl 1'acqua 
per esempio, non ne parlera 
certo il presentatore delle can
zoni; ne osera dire che tutto 
quel tratto dl mare «ingab-
blato » e stato sottratto ai cit
tadini dl Castelvolturno e che 
questi debbono pagare forti 
tangent! alia speculazione per 
poter accedere sugli arenill 
illegalmente chiusi con lun-
ghl tratti dl filo splnato. Ne 
si parlera mal dei n mazzie
ri », che in quell'occasione in-
dosseranno l'ablto della festa e 
faranno bella mostra accan
to al mlnlstrl ed alle «auto-
rjta» che interverranno alia 
manlfestazione convinti di 
dare lustro ad essa. 

E' piu che mai evidente, 
quindi, che ci troviamo di 
fronte ad una manlfestazione 
che parte con il piede sba-
•gliato: di questo fatto si sono 
resi conto i discografici i quali 
hanno firmato un documento 
con il quale chiedono tra 
l'altro che il festival si svolga 
a Napoli e non in una locali
ty turistjea della provincia. 
Ecco 1'assurdo: gli organizza-
tori vorrebbero accettare ad
dirittura di farla fuori della 
provincia, a «Pinetamare». che 
e parte del territorio di Caser-
ta. Avremo cosl un festival 
dei « Mazzoni » (come appun
to si chiama la zona) e dej 
« mazzieri». 

E le canzoni napoletane? 
Faranno da comparse. Ma 
allora vale veramente la pena 
dl trasmettere in televisione e 
far giungere in tutte le case, 
nei giorni lnfuocati di luglio, 
questo spettacolo deteriore? 
Sarebbe opportuno che a que
sto quesito rispondessero I 
responsabili dell'ente di Sta
to, visto che fino a questo mo
menta gli organizzatori si 
stanno preoccupando piii dl 
affossare — e definitivamen-
te — la canzone napoletana 
che di tentarne il rilanclo in 
maniera seria. Flnche non 

Erevale 11 buon senso e lnuti-
j stare a discutere sul «bol-

cottagglon della televisione e 
di tutti i discografici del Nord 
nei confrontl della melodla 
partenopea. E ' un gruppo di 
irresponsabili nel seno dei due 
enti, quello per la canzone e il 
aSalvatore Di Giacomo» (che 
raccoglie gli autori), che sta 
portando avanti una politica 
suiclda. E quelli che sono in-
teressatt al mondo dello spet
tacolo dovrebbero chiedersl se 
questa politica e solo frutto 
di incompetenza e se e tutta 
in buona fede oppure no. II 
resto dovrebbe venire da se. 

Marco Dani 

Interrogazione 
del PCI sugli 

enti del cinema 
I compagni deputati Anto

nello Trombadori e Francesco 
Malfatti hanno indirizzato al 
ministro per le Partecipazionl 
statall e al ministro del Turi-
smo e Spettacolo un'lnterro-
gazione con risposta scritta 
« per sapere se essi sono a co 
noscenza e in possesso di una 
relazione degli enti clnemato-
grafici di Stato flrmata dal 
commissarlo dell'Ente dl ge
stione, dottor Valente. nella 
quale sarebbero contenuti rl-
llevi assal gravl In ordine ad 
una non corretta amministra-
zlone del pubblico denaro e la 
colpevole degenerazlone nello 
uso del potere alia testa del-
I'ltalnolegglo. dello Istituto 
LUCE e di Cinecitta». 

i< Poiche sl fa anche correre 
la voce che l'lncertezza sulla 
esistenza di un simile docu
mento favorirebbe l'implego 
delle notizie ad esso attribuite 
come strumentl dl pressione 
nel contratto in corso tra le 
forze polttiche del centro-sinl-
stra per le nomine dei nuovi 
amministratori degli Enti. si 
chlede di sapere quando il te
sto del documento — se esso 
esiste — sara reso pubblico o, 
nel caso contrarlo. quando sa
ra data ufftciale assicurazione 
della sua inesistenza ». 

I lavoratori 
sollecitano il 
rinnovamento 

degli Enti 
Le sezioni sindacali di azien-

da di Cinecitta. dell'Istituto 
Luce e deU'Italnoleggio e le 
segreterle delle organizzazioni 
sindacali di categoria della 
CGIL. CISL e UIL. nel corso 
di una riunione conglunta, 
hanno preso in esame la si-
tuazione delle aziende del 
gruppo pubblico lamentando i 
ritardi che. ad un anno e mez
zo dalla conclusione dei lavori 
della Commissione per la ri-
strutturazione, ancora impedi-
scono la formazione del nuovo 
Consiglio e l'approntamento 
dei piani di riorganizzazione 
e di rilanclo della produzione 
cinematografica. - < 

Questi ritardi aggravano la 
situazione generate del settore 
e manifestano una pericolosa 
tendenza a mantenere subor
dinate le aziende di Stato e a 
rendere tardivi e superati da-
gli eventi gli stessi provvedi-
menti di carattere finanziario. 

I rappresentanti sindacali 
con un comunicato unitario 
chiedono pertanto: 

1) l'lmmediata costituzio-
ne del consiglio di ammini-
strazione dell'Ente con uomini 
che diano garanzia di perse-
guire una politica avanzata e 
rispondente alle premesse con-
tenute dal documento di ri-
strutturazione; 

2) il rinnovamento radi-
cale dei quadri dirigenti che 
sottolinei la volonta di rinno
vamento strutturale e di indi-
rizzo produttivo da parte del 
gruppo; 

3) una formulazione della 
legge finanziaria che recepi-
sce le indicazioni suggerite 
unanimemente dalla commis
sione di ristrutturazione. 

In merito alia partecipazio-
ne dei lavoratori nel Consiglio 
di Amministrazione. Ie sezioni 
sindacali e Ie segreterle dei 
sindacati ritengono che tale 
problema pud essere serena-
mente e positivamente affron
tato soltanto dopo una valuta-
zione globale dei risultati rag-
giuntl in ordine alle question! 
sopra esposte; pertanto han
no avanzato formale richiesta 
dl rinviare le elezioni succes 
sivamente al verificarsi di ta
le condlzione. 

E* IN EDICOLA 

GIORNI 
con servizi esclusivi 

Vie 

Nuove 

IL SECONDO INSERTO 
SUL SESSO: L'AMORE 
FRA GLI ANIMALI 

controcanale 

SIAMO ENTRATI 
NELL'INFERNO 
DELLE CARCERI ITALIANE 

LEGGETE! ABBONATEVI! 
AL GRANDE GI0RNALE DELLA FAMIGLIA 

IPOTESI DISCUTIBILE — II 
secondo telefilm della serie 
Alio specchlo sembra sfuggire 
a quella che dovrebbe essere 
la tematica dichiarata della 
serie: una riflessione, appun
to, sulla societa italiana. II 
primo film televisivo di Gian 
Pietro Calasso, Ipotesl su un 
omlcidlo appare infatii sem-
mai la riflessione su uno dei 
problemi piu avvertiti da cer
ta cultura contemporanea: il 
confine — ammesso che di 
confine si possa parlare — fra 
atto delinquenziale, cioe fuo
ri dalla norma codiflcata, e 
malattia mentale. Meglio an
cora: fra due atti possibili, 
I'uno dei quali rientri nei li-
miti accettati dalla comunita 
e l'altro ne sia fuori (come, 
appunto. il delitto compiuto 
dal protagonista del film). Per
che viene compiuto un atto 
«criminale», un atto fuori 
norma? Quale deve essere il 
giudizio e I'intervento della 
societa su chi I'ha commes-
so? Questo sembra essere I'in-
terrogativo del film. E Ca
lasso lo lascia irrisolto se e 
vero che, alia conclusione, il 
giovane assassino si avvia fra 
due uomini in divisa in un 
ambiente che potrebbe esse
re un carcere come un ma-
nicojnio (il che poi, a ben 
riflettere sulla realta socia
le dei manicomi italiani, Jion 
fa gran difjerenza). 

Detto questo, tuttavia, sia-
mo ancora all'antefatto. E 
quando si arriva alio svolgi-
mento si scopre che t'autore 
del film (Calasso e anche auto-
re del soggetto e della see-
neggiatura) ha perso il ban-
dolo della matassa ancor pri
ma di aver cominciato a svol-
gerla. L'intera problematica, 

infatti, rischia di essere pri-
va di significato — e quindi 
assolutamente indolorc anche 
per il telespettatore piu ben-
pensante di questo mondo — 
se non venga immersa in un 
preciso contesto sociale, dove 
appunto i confini della norma 
violata possono trovare una 
indicazione storica precisa. 
Discutere se un delitto sia o 
meno opera di uno schizofre-
nico senza lasciare alcun mar-
gine nel recuperare le origini 
sociali della schizofrenia (del 
resto il film insiste nello spie-
gare che nell'assassino non 
v'e alcuna lesione organica) 
signiflca mettere da parte il 
problema centrale: e rischia-
re dunque di vagare — come 
ci sembra infatti sia avvenu-
to — ?iel/o spazio insondabi-
le e ingiudicabile di una pura 
« opera di fantasia »; una sor
ta di lirismo narrativo che fl-
nisce col ripetere moduli stan-
tii, sia quando sembra ricer-
care nuove formule narrative, 
sia quando sembra esprimer-
si secondo una tecnica piutto-
sto consumata. 

11 risultato complessivo e 
che il telespettatore e indotto 
all'indifferenza rispetto a qual-
siasi «ipotesi ».* e che gli 
stessi personaggi, strappati da 
qualsiasi entroterra culturale 
e storico, diventano sempliei 
simboli graflci, die tro i quali 
finisce col nascondersi il ve
ro problema, cosl come nel 
film il protagonista si jinscon-
de dietro i simboli grafici del
le sue maschere. Inutile ag-
giungere che anche gli attori. 
strappati a qualsiasi giustifl-
cazione narrativa, agiscono in 
base a stereotipi interpretalivt. 

vice 

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

La rubrica dedicata ai problemi degli anzianl, affronta oggi 
— con un servizio di Claudio Trlscoli e Augusto Milana — 11 
problema del rapporto anzlano-ambiente domestico e, dl qui, 
quello dell'assistenza a domlcilio che in alcuni paesi (ed In 
alcune esperienze anche italiane) va sostituendo quello della 
cosidetta assistenza In una casa di riposo o In un ospizio. 
L'indaglne e condotta attraverso una inchiesta in alcuni co-
muni italiani che dal '66 hanno istituito questo tipo di as
sistenza. 

SPAZIO MUSICALE (1°, ore 18,45) 
Punto dl riferimento dei brani musical! che verranno tra-

smessi oggi, sara quello della fiaba, cui molti musicisti si sono 
jsplrati nel corso dei secoii. Verranno cosl trasmessi l'Ouuer-
ture dell'Oberon di Karl Maria von Weber; brani della Tu-
randot di Puccini e del Flauto di Mozart. 

SAPERE (1°, ore 19,45) 
Per la regla di Libero Bizzarri, comincia oggi una nuova 

serie. curata da Rodolfo Mosca sul tema «II nazionalismo in 
Europan. II ciclo si articola in sette puntate con particolare 
riferimento alle caratteristiche del nazionalismo francese, te-
desco, italiano e di alcuni paesi baltici. 

LA SCAPPATELLA (2°, ore 21,20) 
La scappatella e II secondo lavoro del breve e disorganico 

ciclo televisivo sul teatro contemporaneo nel mondo e porta 
la firraa dello scrittore tedesco Martin Walser che si colloca 
oggi come uno del nomi piu interessanti — e comunque cele-
brl — della letteratura della Germania Occidentale. Walser, 
che ha oggi quarantaquattro anni, ha scritto il suo primo ro
manzo soltanto nel 1957. dopo aver lungamente collaborate 
con giornali, riviste, radio e televisione. Per la radio, del resto, 
egli ha scritto il testo della Scappatella che e anche il suo pri
mo lavoro teatrale e che porta la data del 1961. II tema del 
lavoro e. come in altri suoi test!, quello del matrimonio. Vi si 
narra infatti di un industriale che va a trovare una sua ex-
amante e che. Insieme con il marito di questa, viene sotto-
posto ad una sorta di processo al termine del quale la coppia 
decreta la sua condanna a morte. Alia fine, tuttavia, 11 marito 
cambia parere e solidarizza con l'industriale insieme al quale. 
anzi. trascorre una lunga notte di baldoria. La versione televi-
siva della Scappatella e stata realizzata da Giorgio Albertazzi 
che ne e anche il protagonista. Accanto a lui sono Rada Rassi-
mov e Antonio Meschini. 

IO SONO UN FALSARIO (2°, 22,35) 
II sottotitolo e: La storia dl David Stein. Si tratta infatti 

di una filmato statunitense sulla vicenda di un abile falsario 
di quadri che fece fortuna a New York vendendo a numerose 
gallerie una lunga serie di perfetti falsi dei maggiori pittori 
con tempo ranei. Lo stesso David Stein partecipa al filmato e 
anzi esegue dinnanzi alle telecamere un falso di Chagall. 

prog ram mi 
TV nazionale 
12,30 Sapere 

• II sindacato in Ita
lia ». a cura dl Fran
co Falcone 

13.00 La terza eta 
a cura di Marcello 
Perez e Guido Gianni 

13,30 Telegiornale 
14.00 Una lingua per tutti 

Corso di francese 
Corso di tedesco 

15.00 Sport 
Ripresa diretta di 
un incontro agoni-
stico 

17.00 Per i piu piccini 
Rasmus e il vaga-
bondo (terza pun-
tata) 

17.30 Telegiornale 

17.45 La TV dei ragazzi 
18,15 Vangelo vivo 
18/15 Spazio musicale 

A cura di Gino Ne
gri. Presenta Ga-
briella Farinon 

19.15 Sapere 
I M S Telegiornale sport 

Cronache italiane 
Oggi al Parlamento 

20.30 Telegiornale 
21 DO TV-7 
22.15 Milledischl 
23.00 Telegiornale 

Oggi al Parlamento 

TV secondo 
21.00 Telegiornale 
21.20 La scappatella 

di Martin Walser 
2245 lo sono un falsario 

Radio 1° 
Cienwl* ratfio arc; 7, S, 12 , 

1 5 , 1*'- - I 5 , 1 7 ! - . * * 1 33 .10; 

A l l — f t n , 7.45: l«ri « tar* 
iMDMto; t . 3 0 : L« caazwii tfd 
nwttiiw. 9.15: Voi «4 to; lOi 
Sp«ti1t GRt 11.30: Criteria 
ft MclovrwBtna; 12,10: Ua 
tfHco pt restate; 12 ,31: F*-
darico ecc*t*ra accatara; 13,15: 
I Iwoloali Bla f toaajaM. 
13,27: Una cMMMtfia i * tratv 
la ajiiaath Anna Mitaionhi hi 

. « 
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Ieri aaH'orckaatra: 5.14: I re-
recchi; 9,50: «Marihra: oaa 
do«aa aaa wfta». Orifiaale 
raolefoako con laaaalla 

14,10: •oea womailnio; 16: 
I raaatsi aalla Heatoal; 17,15: 
• *» voi fltovani; I S : Ua disco 

'par raatata; 10.15: Minamata; 
10.45: Italia Cfte larerai 19: 
Coalioaarata. 19,30: Cevntry 
ft Waatarat 20,15: Aacofta, d 
fa aara: 2 0 ^ 0 : Un daatice al-
I'anne: « I I ariacia* •aMette ». 
Lattara dal Oicaanraai dl Ooe-
cacde; 22,40: Cniara Iwntana, 
23: Oaal al Parlameato. 
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VaManrinh 10,05: Ua diaca 
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R O N M 2 1 3 1 ; 12.10: Tra*mia-
sieai raatonali; 1 2 ^ 5 : Un di-
aca par I'eMatei 13: Hit Para
de; 14: COOM a paulwl, 14,05: 
Sa di fllrh 15: Non tatto u a 
di tatto; 15,15: Par ati am»cl 
del diaca; 10.15: Loaf Plaria*; 
19,02: Morandl aarai 20.10: 
ladlaaapelia; 21.45: Neaita 4t-
•coaraBcfca fraacaaii 22 : I I —-
ntitelot 22,40: a Eaaama 
Crandat 23.05: Maaka k-iatia. 

Radio 3 n 

Ora 10: Concerto di aper-
tara; 11.45: Maskka tallana 
d'oaah 12,20: Maakwe Ji aal-
lettot 13: Interaieno; 14: Oaaj 
vod, daa epocaa. lanori r-« 
Tawaaae a J. Viekers; 14,30: 
I Oaartattl dl Gnnriet Favrd]. 

15,05: • Phnainona •• Maaica di 
Georce PMIlpp 16,05: I I Nova-
cento etoricoi 17,40: Jan * f 
ai; 16. Notisia del T«TTOJ 
16.30: Maaka maarai 16.4Si 
Piccolo piaaeta; Promt ael pri
mo tantanailo dalla aaacitaj 
19,15i Tatto 100111 
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