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Una lettera del comitato di lavoratori, 

7 

autori, critici e spettatori - -

Gli esperti di 
Venezia di fronte 

a una scelta 
Sono stati invitati a precisare la loro posizione 
in merito ai film che potrebbero essere inviati 
alia Mostra dai produttori contro il parere del 
registi - Telegrammi agli industrial! e alia RAI 

Le indicazioni del convegno delta Regione Emilia - Romagru 

II comitato di lavoratorl, 
autori, critici e spettatori ci-
nematografici italiani, in ese-
cuzione e nello spirito del 
mandato deil'assemblea dei 
lavoratori e degli autori del-
I'll giugno, ha inviato ad o-
gnuno dei membri del comi
tato di esperti che affianca 
l'opera dell'attuale vlce-com-
missario della Mostra cine-
matografica di Venezia, e cioe 
ad Alessandro Blasetti, Vitto 
rio De Slca, Federico Fellini, 
Luchino Visconti, Franco Zef-
firelll, Valerio Zurlini, Tom-
maso Chiarettl, Tito Guerrini 
e Paolo Valmarana la seguen-
te lettera: 

«II comitato lavoratori, au
tori, attori, critici e spettato
ri cinematografici Italiani, in 
relazione al documento vota-
to dall'assemblea dei lavora
tori e degli autori dell'll giu
gno '71 e alia pubbllca di-
chiarazione di non collabora-
zione firmata dalla maggio-
ranza assoluta degli autori 1 
cui film sono tecnlcamente 
in condizioni di poter parted-
pare al festival di Venezia; e 
in relazione alle decision! ope
rative che associazioni e sin-
dacati stanno pianificando re-
lativamente agli impegni presi 
e su mandato di detta assent-
blea; chiede di conoscere il 
suo personate punto di vista 
riguardo al seguente proble-
ma: — Quale posizione ritle-
ne che debba prendere il co
mitato degli esperti di cui 
ella fa parte, nel caso in cui i 
proprietari di un film, 11 cui 
autore abbia espresso la vo
lonta di non collaborare in 
alcun modo ni di persona ne 
con le proprie opere, alia at-
tuale edizione della Mostra ei-
nematografica veneziana, pro-
ponessero ugualmente al co
mitato degli esperti la visio-
ne di questo film in funzlo-
ne della sua eventuate parte-
cipazione all'attuale edizione 
della Mostra cinematografica 
veneziana? — E quale sara, 
comunque, il suo personale 
atteggiamento ove si verifi-
casse una eventualita del ge-
nere? 

«Sicuri che, per la sua 
lealta e buonafede, non potra 
sfuggirle 1'utilita oggettiva che 
per i sindacati e le associazio
ni facenti parte del comitato, 
riveste la conoscenza del suo 
punto di vista su un argo-
mento cui sono legate tutta 
una serie di initiative in via di 
elaborazione, siamo in attesa 
di una sua risposta possibil-
mente a giro di posta». 

La lettera e firmata dai rap-
presentanti delle organizzazio-
ni che aderiscono al comitato, 
e cioe da Otello Angeli per la 
FILS-CGIL, da Eraldo Villa 
per la FULS-CISL, da Araldo 
Plateroti per la UIL-Spetta-
colo, da Pier Paolo Pasolini 
per l'ANAC, da Nanni Loy 
per 1'AACI, da Ivo Garrani 
per la SAI, da Gianni Minello 
per PARCI. da Gianni Toti 
per la FICC. da Sandro Zam-
betti per la Federazione dei 
Cineforum. da Antonio Tra-
mezzeri per l'ENARSACLI e 
da Filipoo Melodia per 11 
Centro studi cinpmato<jraf!ci. 

Inoltre il Comitato. in spe-
cifica osecuzinnc del mandato 
conferitogli sempre dall'assem
blea dell'll giugno — che im-
pegnava tutte le forze e le or-
ganizzazioni in essa rappresen-
tate a « agire con la massima 
fermezza per ottenere rispetto. 
da parte degli enti pubblici e 
dei privati detentori della prc-
pricla del film, delle decisioni 
prese dagli autori riguardo al
ia non partecipazione dei loro 
film a questa edizione della 
Mostra cinematografica di Ve
nezia * — ha inviato tre tele-
grammi indirizzati all* Unione 
produttori film, alia RAI-TV e 
all'Ente fiestione cinrma. a fir-
ma F1LS COIL. FULS CISL. 
UIL Spettacolo. AXAC. AACI e 
SAI. in rappresentan?a del Co
mitato stesso. 

Messo in rilievo il rarattere 
Hi mandato assembJeare della 
richicsta. nei telegrammi vie-
ne cspressa I'esigenza uigente 
di un incontro immediato e im-
prorogahile per raggiungcre il 
riconoscimenfo da parte dcgll 
organismi summenzionati. della 
volonta degli autori in merito 
alia partecipazione delle pro
prie opere cinematograflche al
ia Mostra di Veneria o ad even
tual! altre manifestazioni. 

Si ricorda. in pronosito. che 
la dichiarazione di impegno de
gli autori — connessa al sum-
menzionato ordine del giorno as-
sembleare — era stata firmata 
da: Marco Bellocchio. Liliana 
Cavani. Carlo Ltzzani. France
sco Maselli. Marco Fcrreri. 

. Florestano Vancini. Paolo e 
Vittorio Taviani. Franco Ta
pani, Elio Petri. Nelo Ri-
si. Pier Paolo Pasolini. Pino 
Zac. Fabio Carpi. Franco Gi-
raldi. Andrea Frezza. Fernan
do Cerchio. Ugo Pirro. Furio 
Scarpclli. Marcello Fondato. Li-
boro Bizzani. Manlio Scarpclli. 
Maurizio Ponzi. Ernesto Guida. 
Mario Orflci. Elda Tattoli. Sil-
vio Amadio. Ettore Scola. An
tonio De Gregorio. .Massimo 
M:da Puccini. Elio Serra. Ma
rio Carbone. Carlo Di Carlo. 
Ezio Pecora. Piero N'elli. Ric-
cardo Ghione. Alia proposta di 
non coUaborazione. anche se 
con dichiarazioni differenziate. 
averano aderito ancne Silvano 
Agosti e Lionello Massohrio. 

Sempre neH'ordme del gior
no deH'asscmhlea dell'll giu
gno. d'altra parte, si sottoli-
neava che < nel caso in cui 
gli enti o i privati non rispct-
tassero la volonta degli autori. 
verranno studiate e attuate tut
te quelle forme di lotta. scio-
peri. agitazioni. pressioni ne-
cessarie a imporrc questa vo-
lonta*. 

Rondi chiede 
agli autori 
una «non 

belligeranza 

Un'alternativa per 
la gestione culturale 

Civile confronto e scontro - L'intervenfo del compagno 
Fanti - Proposte e prospettive - Le esperienze dell'ATER 

Una legislazione do aggiornare e riformare 

» 

Per rompere il silenzio Gian 
Luigi Rondi ha scelto la se-
de della stampa estera. dove 
si e incontrato, ieri pomerig* 
gio, con i giornalistl stranie-
ri a Roma. II vice commis-
sario della Blennale per la 
Mostra del cinema ha tenuto 
a sottolineare, dopo aver rias-
sunto brevemente la situazio-
ne dai suo punto di vista, il 
proprlo a rammarico » per lo 
atteggiamento di opposizione 
deali autori cinematocrafici, 
dicendosi d'accordo sulla ne
cessity dl una rapida aoprova-
zione del nuovo statuto della 
Biennale. che comnorterebbe 
una radicale rifnrma nel si-
sterna delle nomine. 

Rondi. che annariva preoc-
cupato per le difflcolta in cui 
si trova nell'allestimento del
la mostra veneziana, cosnarso 
11 capo di cenere. ha dichla-
rato che non accettera per la 
rasseena del Lido film 1 cui 
auori non intendano oarte-
c'oare al Festival «anche se 
uer la legro il proprietario 
legale del film e il produtto-
re». Dunque tra 11 parere del 
produttore e ouello dell'au
tore per Rondi prevarrebbe 
quello dell'autore. Subito do
po, per6. il vice commissa-
rio ha fatto una «mozione 
degli affettl». un invito pres-
sione alia « non belligeranza » 
degli autori nei suol con
front! « augurandosl», addi-
rittura, che essi si convinca-
no a mandare spontaneamen-
te I loro film a Venezia. 

Dal nostro inviato 
PORRETTA TERME, 22 
Tre glornl di dibattlto in-

detto dalla Regione Emilia-
Romagna, sui problem! del 
teatro, dalla prosa alia musi-
ca. Civile confronto e scontro. 
In Emilia non occorre sotto-
linearlo, il teatro e un fatto 
popolare e di cultura, tanto 
che sembra assurdo parlare dl 
«crisi» dove esistono tanti 
Teatrl dl Tradlzione. tante or-
ganizzazionl per la produzlone 
e la dlffusione. E in effetti, 
qui non vl e crlsl; ma pro-
prio la eslstenza concreta 
di una attivita e dl un pubbll-
co rende piu viva l'insoddlsfa-
zlone di fronte al frenl Impo
st! dalla sltuazlone generate e 
accelera l'eslgenza dl progre-
dire verso strutture ancora 
plti democratlche e cultural-
mente piu redditizie. Che la 
Regione — come hanno for-
temente affermato 1'assessore 
Pescarlnl ad apertura del la-
vorl e il Presidente Fantl nel-
le conclusion! final! — voglla 
essere parte Integrant dl que
sto movimento dl rlnnovamen-
to e sostenerlo In modo con-
creto e il punto fondamentale 
di questo convegno. 

Questo impegno della Re
gione nasce (ripetlamo le pa
role di Fantl) dalla cosclen-. 
za di un dovere che non e lo
cale. ma nazionale. Di fron
te alia sltuazlone disastrosa 
della gestione culturale in tut-
to 11 Paese e alle paurose 
carenze governative. l*Emi-
lia tenta di elaborare un'alter
nativa basata sul blocco delle 
forze sociali e politiche che 
rappresentano esse stesse 
«una prima ipotesi non vel-
leltaria di alternafciva !n Ita
lia ». 

Su questa via eia molto si 
e fatto. Una organizzazione co
me l'ATER che raseruppa 1, 
principal! teatri emlliani ha 
II merito storico dl aver su-
perato II municipalismo per 
affrontare il pubbllco su scala 
regionale quando le Reglonl 
non esistevano ancora. II di
battlto vivacissimo ha sotto-
lineato quest! traguardi. di-
mostrando per6 che l'ATER 
non e un punto di arrivo defl-
nitivo. sia dai punto di vista 
dei « contenut! culturali » sia 

da quello delle condizioni che 
sono andate evolvendo In que
st! annl. Tre puntl: la nuova 
matiirltk del movimento de-
mocratlco, I poter! dl Inter-
vento degli Enti local! nel 
quadri del poter! della Reglo-
ne, l'urgenza dl una lotta de-
mocratica In Italia contro la 
sfida della destra. 

L'lmpegno della Regione 
(citiamo ancora Fantl) e quin-
di dl una attivita culturale che 
non si chluda nell'Isola rossa, 
ma attlnga al carattere na
zionale e popolare della cultu
ra, crei strument! e • servizl 
Indlcatlvi per una battaglla 
nazionale: strumenti dl do-
cumentazlone, dl elaborazio
ne, dl promozlone. Due orga-

Otfimismo 
ufficiale 

per il futuro 
del Piccolo 
di Milano 

MILANO, 22 
Questa matt'na. nel corso dl 

una conferenza stampa, il sin-
daco di Milano. Aldo Aniasi, 
ha affermato che la crlsi del 
Piccolo Teatro e stata supe-
rata. L'incontro con la stampa 
e stato Indetto per presentare 
un documento unitario redat-
to dai consiglio di amministra-
zione, dalla direzione e dalla 
assemblea di tuttl 1 lavoratori, 
attori compresi. sull'attuale si-
tuazione culturale, artistica, 
finanziaria e organizzativa del 
« Piccolo » e sulle possibill ini
ziative per un ulteriore svilup-
po dell'Ente. E' stata inoltre 
smentita ogni voce su possi
bill dimissionl dell'attuale di-
rettore, Paolo Grassi, ed e 
stata auspicata una nuova 
stretta coUaborazione di Stre-
hler con il Piccolo. 

TEATRO DELLE TERME Dl CARACALLA 
ROMA 29 GIUGNO 1971 ORE 21 

CERIMONIA Dl CONSEGNA DEL PREMIO DAVID 1971 Al VINCITORI 
CON LA PARTECIPAZIONE Ol TUTTI I PREMIATI 

ITALIANI E STRANIERI DEGLI ULTIMI ANNI 

Charles Aznavour 
INTERPRETERA' c COM ME C'EST TRISTE VENISE > 

rOrchestra del Teatro dell'Opera di Roma diretta dai M.o Bruno Bartoletti 
ESEGUIRA' LA 5. SINFONIA Dl GUSTAV MAHLER 

E IL CONCERTO PER OBOE E ARCHI Dl BENEDETTO MARCELLO 

Anteprima europca del film Paramount 

« APPARTAMENTO AL PLAZA » 
(Plaza Suite) 

Interprelato da Walter Matthau che sar i presente alia strata 
Regia di Arthur Hiller . 

distribuito dalla Cinema International Corporation 

PRENOTAZIONI E VENDITA DEI BIGLIETT1 DAL 21 AL 28 GIUGNO: 
TEATRO DELL'OPERA: Piazza Beniamino Gigli, 1 (orano 9.3013.30 e 18.20) Tel. 441.75S 

E PRESSO LE SEGUENT1 AGENZIE : 
CIT: Piazza della Repubblica. M - Tel. 479.041; Viale Europa 2t-A, EUR - Tel. 593.051; Piazza 
Cola di Rienzo, 33 • Tel. 3M.0S7 - AMERICAN EXPRESS: Piazza di Spagna, 30 • Tel. Mt.751; 
Via Cadlolo (Albergo Cavalier! Hilton) - Tel. 344.444 - CARRANI VIAGGI E TURISMO: Via 
Vittorio E. Orlando, 95 • Tel. 4*0310 - CHIARl SOMMARIVA: Via Cesar* Battsti, 120 -
Tel. M4.M2 - DEUTSCHES REISEBURO: Piazza Esquillno, 29 • Tel. 471.005 - THOS. COOK 
& SON: Via Vittorio Veneto, 9 - Tel. 479.441 

II giomo 29 giugno dalle ore 10 all* ore 21 sari aperta la sola biglietteria del Teatro delle 
Term* dl Caracalla 

PREZZI : L. 10.000 • L. 5.000 - L. 2.000 

nisml, una Consulta e un 
Centro, sono gia previstl in 
attesa che l'attlvlta regionale 
preclBandos! e completandosl 
si sviluppi plenamente. 

Non posslamo purtroppo rl-
ferlre punto per punto 11 va-
sto dibattlto che ha portato 
a queste concluslonl. In so-
stinza la maerciore diversity e 
emersa nell'lndicazione deRll 
Indirlzzi da Imprlmere a que
sta attivita: e qui si so-
no scontrat! soprattutto gll 
«SDontaneistl » e gli altrl. I 
priml hanno portato valid! 
esempl dl spettacol! (special-
mente dl prosa) nati dalla 
coUaborazione poDOlare. dl te
st! « anoniml » costrult! colle 
esperienze degli opera!, de! 
contadin! de! baraccatl. Da 
cl6 alia tentazlone dl buttare 
via tutto il teatro «orefabbrl-
cato» da Snfocle a Brecht. il 
passo e facile. Cosl come dai-
la organlzzazione « soontanea » 
e facile arrivare alia ronclu 
slone dl rlflutare sia sowpn-
zloni cbe ffnanzlament! per la-
sclar via libera alle force po-
polarl: II che tiorterebbe In 
pratlca al predomlnlo della 
cultura rlcca che e dawero 
in grado di autofinanzlarsl: la 
Scala agli abbonati e al dla-
volo 1 lavoratori! 

A questo anarchlsmo vellei-
tario ha risposto cl pare In 
maniera maglstrale. un tran-
ouillo oratore, 1'assessore dl 
Cooparo, che. dalla sua atti
vita dl insegnante. ha tratto 
la chiarn di<;tinzione tra il va-
lore dldattico della «dram-
matizzazinne » e il suo valore 
estetico. Creare testi popolari 
a scuola o in piazza mira al
io sviluppo di una coscienza 
critica che porta a una piu 
alta comprensione della cul
tura e non al suo ripudio 
Conclusione che vale an
che per la musica dove il 
«far musica» porta a una 
coscienza critica attiva. senza 
che ogni suonatore diventi un 
nuovo Beethoven. 

I piu o meno ingenui estre-
mismi si sono del resto dis-
solti come si vede dalle due 
mozioni elaborate a conclu
sione del lavori. Ambedue 
pongono l'accento sull'urgenza 
di una riforma che sottragga 
la cultura a un sistema cen-
trahzzato e burocratico pun-
tando sul « deeentramento. la 
gestione sociale, la partecipa: 
zione degli operatori culturali. 
la scelta privilegiata del pub
bllco non teatralizzato» La 
esigenza prima e quella della 
abohzione delle vecchie strut
ture, In favore di un'attivita 
regionale. 

Per la prosa, abolito il si-
sterna burocratico dell"ETI si 
chiede «una legge che attrl-
buisca un adeguato finanzia-
mento da erogarsi secondo 
criteri oblettlvl privilegiando 
le gestioni dirette comunali ed 
I circuitl delle organizzazionl 
cultural dei lavoratori 

La gestione di tali finanzia-
rnenti deve essere delegata 
alle Regionl in rapporto diret-
to alia loro popolazione. ed in 
verso al reddito medio per 
abltante secondo pianl regio
nal! elaboratj congluntamente 
dalle varie organizzazionl con-
sentendo cosl alia Regione dl 
assolvere alle ftmzioni di pro
mozlone coordinamento e sln-
tesl che 11 convegno chiede 
siano ad essa delegate». 

In partlcolare per l"Emilia-
Romagna, 11 documento sot-
tolinea la passata positiva 
esperlenza e sollecita 1'attivi-
ta del Comuni e la organizza-
zione su scala comprensoriale 
e provinciale; considera quin 
dl «Ia proposta della Giunta 
regionale relativa alia cost! 
tuzlone di una Consulta per lo 
spettacolo come un contribute 
importante per l'elaborazione 
d! un piano regionale dl svi
luppo delle attivita del setto-
re » e conclude indicando «la 
necesslta di costituire a bre
ve scadenza un organismo as-
sociativo a carattere regiona
le, artlcolato anche a livello 
comunale e provinciale. for-
mato daeli organ! rappresen-
tativi delle comunita local! e 
dalle organizzazionl culturali 
del lavoratori con la parteci
pazione della Regione. dotato 
di idonel strumenti operatlvi ». 
" n secondo documento ri-
guarda esclusivamente il set-
tore musicale e si limita so
prattutto a Indicazioni specifi-
che: assoluto rigerto del pro-
getto d! «legge ponte » dl ispl-
razione mat'eottiana: promul-
gazione di una nuova legge 
(in sostituzione di quella vi-
gente) in cui si realizzi con-
cretamente la delega alle Re-
gioni; creazione. con Pincre-
mento della Regione. di nuove 
strutture di produzlone e ra-
zionale distribuzione e utiliz-
zazione dei finanziamenti pub
blici. Per quanto riguarda la 
Regione Emilia-Romagna si 
chiede una intensiricazione dei 
pianl di coordinamento. la na-
scita di una seconda orchestra 
stabile regionale, la creazio
ne di un centro di fonologia 
e di un festival verdiano. 

Nel complesso insomnia. II 
Convegno si e dimostrato uti
le e vivo. E questo e raspet-
to piu importante. anche se 
non e da trascurarsi i'indica-
zlone dl certe insufficienze che 
appaiono dai lavori stessi del 
convegno e che rivelano 11 
permanere di un certo pro-
vincialismo angusto come, ap-
punto. la rlchiesta di un festi
val verdiano per accontentare 
1 parmensl o 11 tradlzionalis-
slmo concerto offerto ai con-
venut! (con lavori di Mortari 
e dl Orff) a riprova dei Hmiti 
culturali in cui si chlude an
che un Ente per piu versl 
aperto come il Comunale di 
Bologna. 

Rubens Tedeschi 

Oggi partenza per Benevento 

II Cantagiro 
fa i conti con 

t 

leesigenzetv 
Una piccola modifica alia canzone di Mia Martini 
Censurato anche Mauro Lusini - Testi ambiziosi 

Nostro servizio 
. MONTESANO TERME. 22.' ' 
• Le ambizlonl dl «centro-si-

n!stra» del declmo Cantagiro 
si sono gia arenate di fronte 
alle esigenze televisive. I testi 
« impegnati », plii o meno sul 
serio, cl sono, ma alcun! si sa 
gia che verranno ridlmenslo-
nati quando il pubblico non 
sara piu soltanto quello locale. 
Ed e gia avvenuto stasera, per 
la ripresa diretta della TV da 
Montesano. 

Mia Martini, ad esemplo, e 
qui al Cantagiro con tre can-
zonl: una, dai punto dl vista 
del testo, assal tranqullla: le 
altre due s'intitolano E padre 
dawero e Amore, amore un 
corno. In quest'ultima, la pro-
tagonlsta rlfiuta dl essere con-
slderata dai suo ragazzo sol
tanto come un pretesto valido 
per 11 letto: 11 letto. nella ver-
sione ad uso e consumo del 
telespettatorl, e stato sostitulto 
dalla notte. L'lmmagine e la 
stessa, ma e televlslvamente 
piu « fine ». 
• Anche Mauro Lusini ha a-
vuto nole con la censura. La 
RAI non ha voluto che, nella 
sua canzone America, primo 
amore, si citasse il Ku Klux 
Klan e l'P.B.I. Lusini, peral-
tro. ha accettato la censura. • 

Mia Martini, che si presen-
ta con un quartetto che si 
chiama « La Macchlna». ma 
che in realta ha funzionl di 
coro, e sulla scena da qualche 
anno. Un tempo si chiamava 
Mimi Berte, era bravina. ma 
non ha avuto fortuna. Adesso, 
ha cambiato nome e aggiorna-
to lo stile, che si riallaccia, 
musicalmente. al Rhythm and 
blues di un'Aretha Franklin, 
« ldeologicamente » alia musi
ca pop bianca anglo-americana 
(Janis Joplin). E padre dawe
ro e Amore, amore un corno 
sono due buone canzoni. con 
una loro vena lirica amara ab-
bastanza credibile. La seconda 
e. come si accennava, un rifiu-
to alia condizione di strumen-
to passivo di piacere della 
donna, anche se alia fine — 
e forse qui il pezzo scivola in 
un plateale velleitarismo — la 
protagonista chiede amore. 

Altre canzoni con ambizio-
ni di contenuto sono quelle dl 
Mauro Lusini suH*America, do
ve perd assal evangelicamente 
si fa tutto un solo minestro
ne di John e Bob Kennedy, 
Luther King e Malcolm X (a 
parte l'intervento censorio di 
cu! dicevamo prima); 11 co-
lonnello di Lucio Dalla, che 
e un inno ironico al regime 
autoritarlstico. antisciopero; 
lo stesso Dalla presenta altre 
due nuove canzoni. La casa in 
riva al mare, garbata e imma-
ginifica storia di un detenuto 
che fantastica su una donna, 
che potrebbe chiamarsl Ma
ria, vista da dletro le sbarre, 
e Itaca. Va sottolineato che 
Dalla non ha voluto giocare 
sul facile portandosi al Can

tagiro 4 marzo 1943. Vedremo, 
pero. solo in occasione della 
ripresa finale dl Recoaro, se 
11 colonnello passer a o meno 
e, nel caso passasse, se non 
camblera storia e tilolo. Stase
ra, infatti, la TV e stata ap-
pannaggio soprattutto dei gio-
vanl del Girone «B», oltre 
che di qualcuno del Girone 
«A», fra cui I New Trolls, 
che presentano l'lmprovvisa-
zlone contenuta sul retro del 
Concerto grosso barocco-pop 
del loro ultimo mlcrosolco. 

Questa prima serata, co
munque. e stata un assaggio 
che non fa testo, perche Mon
tesano (un nome che si cerca 
a fatica sulla carta geografi-
ca. ma che ha. per volonta e 
disponibilita di un'emlnenza 
locale, le sue buone terme che 
spiegano perche 11 Cantagiro 
sia partito da qui) Montesano. 
dicevamo, costituisce un'astra-
zione, un fatto poco plii che 
private. Soltanto domani se
ra. con la tappa di Beneven
to, avremo il vero termome-
tro di questa manlfestazione. 
Sul piano, avarissimo, della 
cronaca, si reglstra il furto 
di un'autoradio: e stata sot-
tratta a una vettura della po-
llzla. Sembrano esclus! sospet-
ti sul fans dl Lucio Dalla: 
anche perche e cstremamente 
difficile caplre per quale can-
tante parteggino o slmpatizzl-
no i pochl ragazzini che ot-
tengono. senzi ostacoli, auto-
grafl in quesfoasi del penta-
gramma. 

Daniele lonio 

Inaugurate* 

il Festival 

d'Olanda 
AMSTERDAM, 22 

Si e inaugurato ad Amster
dam il Festival d'Olanda, con 
la prima mondiale dell'opera 
Spinoza, composta dall'olan-
dese Ton de Krufy su libretto 
di Dimitri Franklen Frank. 
Presentare 11 celebre filosofo 
che, insieme ad altri famosi 
personaggi come Rembrandt, 
si muove sul palcoscenico ac-
compagnato da musica atona-
le, e un'iniziativa che non e 
piaciuta alia critica, secondo 
la quale l'opera « non apporta 
nulla di costruttivo al rinno-
vamento teatrale e musicale ». 

In precedenza, per iniziativa 
del compositore Peter Schat, 
in varie piazze di Amsterdam 
si erano tenuti spettacoli ar-
tistici. Tuttavia gll artistl, a 
causa della pioggia. si sono 
esibiti di fronte a un pubbli
co estremamente scarso e ln-
differente. II mimo olandese 
Mark Foumeaux, privo di pub
blico, si e tristemente seduto 
al tavolo di un caffe deserto. 

le prime 
Musica 

Rubinstein 
alia Filarmonica 
Una graditissima coda esti

va sta facendo chiudere in 
bellezza alia Filarmonica una 
stagione che oer la verita e 
stata nel complesso piuttosto 
grigia: l'altra sera e ieri ha 
suonatJ aH'Olimpico Arthur 
Rubinstein e domani e in ar
r ive da Firenze, Pierre Bou-
lez con la London Sinfonletta. 
(Ma anche l'Accademia di 
Santa Cecilia ha tirato fuori 
dalla manica un asso straor-
dinario: Georges Pretre, il 
quale dirigera sabato all'Au-
ditorio). 

Due i concerti del grande 
pianista polacco, unico il pro-
gramma, tutto dedicate a 
Chopin: sono stati eseguiti la 
Polonaise-Fantaisie op. 61, il 
Notturno in fa diesis min. op. 
55, una Mazurca, la Sonata 
op. 35, la Barcarola op. 60. 
Due studi, la Berceuse e lo 
Scherzo in do diesis min. 
op. 39. Ci sembra inutile ri-
petere ancora una volta che 
l'ottantacinquenne Rubinstein 
e un fenomeno della natura 
e deirarte, che con il passare 
degli anni ha acquistato in in-
teriore appro fond i mento quel
lo che ha perduto in virtuosi-
tica brillantezza. che 11 suo 
Chopin fa testo. II successo 
delle due serate e stato stre-
pitoso: un pubblico straboc-
chevole (tutte le poltrone e 
le sedie aggiunte sul palco
scenico e in ogni angolo del
la sala erano occupate, e in 
parecchi siamo rimasti addi-
rittura in piedi) ha tributato 
al giovanile vegliardo gli ono-
ri di un trionfo piu che me-
ritato. 

vice 

Teatro 

Roy Rosier 
al Teatro Studio 

Piu che uno spettacolo per 
ograndf» (ci ha illuminato 
subito Lydla Biondi. la cpre-
sertatrice» in calzamaglia, 
lentiggini e naslno rosso) si k 

trattato piuttosto di una «le-
zione di mimow gia elabora-
ta per i ragazzi delle scuole, 
un montaggio didattico e di-
dascalico per far conoscere 
ai piu piccoli i rudiment! di 
un «genere» teatrale poco 
popolare e quasi del tutto 
sconosciuto in Italia. Sembra-
va. quindi. inevitabile trac-
ciare una storia del mimo, a 
grandissime linee, dalla na-
scita del teatro ai giorni no-
stri, dalle maschere della 
Commedia deU'Arte a Mar-
ceau e al Living Theater: cid 
che Lydia Biondi ha fatto con 
grazia e molta disinvoltura. 

II mimo moderno avrebbe 
riscoperto la «purezza» del 
linguaggio gestuale, e il a mo
vimento » comunicato emo-
zioni collettive quasi «irrazio-
nalmente ». « Oggi — continua 
ancora Lydia Biondi — la 
funzione sociale del teatro e 
scomparsa, proprio per una 
assenza di comunicazione. 
quella comunicazione che il 
linguaggio immaginifico del
la pantomima era stato capa-
ce di stabilire tra il palcosce
nico e la platea. Oggi. il tea
tro moderno iiscopre quindi 
il gesto, ma la sua concezione 
del mimo tende naturalmente 
a superare quella di Mar-
ceau ». 

Tra un capitolo e l'altro di 
questa mini-conferenza per 
ragazzi — e Roy Bosier ci 
deve ancora spiegare perche 
mai ha deciso di presentare 
lo spettacolo al pubblico degli 
adulti. smaliziato e non certo 
digiuno di spettacoli pantomi-
mici — la stessa Lydia Bion
di. Roy Bosier e Alessandra 
dai Sasso hanno presentato 
alcuni esempl di pantomime, 
certo divertenti (tecnlcamen
te corrette). ma non certo 
tanto «moderne» da supera
re. nello stile e nella sostanza, 
quelle di Marcel Marceau o 
di Pialka. TutUvia, ci sem
bra giusto sottolineare la poe-
ticita di Icarus, pantomima 
sul mito di Icaro. egregia-
mente interpretata da Roy 
Bosier. mentre troppo «dida-
scalichev sono apparse L'uo-
mo e la corda, 11 sarto, Sem
pre di piu. AU'opera e Essere o 
non essere; Concerto e dlver-
tente in senso clownesco. Gll 
applausl non sono mancatl, 
e si replica al Teatro Studio 
(Via Giuseppe Garibaldi, 30). 

vice 

controcanale 
FRANCESCO IMPARA — 

La seconda puntata di « Una 
estate, un invernow ci pare 
abbia confermato che questo 
sceneggiato scritto per il vi
deo da Fabto Carpi, Luigi 
Malerba e Antonio Saguera ha 
una struttura abbastanza ro-
busta, che il regista Mario 
Caiano sa mettere a frutto ap-
profittando anche della discre-
ta versatilita di Enzo Ceru-
sico. La parte nella quale il 
bracciante Francesco Catala-
no compie la sua esperienza 
con gli americani ha avuto al
cuni momenti di apprezzabile 
autenticita; la parte della 
marcia col fascista e servita 
agli autori per accettare alcu-
ne giuste osservazioni di co
stume ed anche politiche (<t so
no povero: come posso essere 
fascista?*). Certo, la storia 
e ancora calibrata secondo gli 
usuali canoni del successo, lo 

• si awerte: il comico si alter-
na al patetico. il dramma vie-

• ne regolarmente «risolleva-
to » dalla nota umoristica. Ma 
qualche sfumatura amara e 
seria rimane. C'e da vedere 
in che misura, col procedere 
della vicenda, gli autori riu-
sciranno ad andare oltre il 
taglio puramente cronistico 
per conferire a situazloni e a 
personaggi — costruiti chiara-
mente come esemplificazione 
del clima della realta della fi
ne del '43 e delVinizio del '44 
— il valore e strumenti capa-
ci di aiutare i telespettatorl 
a riesaminare criticamente 
gli avvenimenti di allora. 

TOGNAZZI « ROSA » — Che 
tema, la terza puntata dl 
«Terza B: facciamo 1'appel-
lo! ». II clima complessivo e 
stato quello, un po' greve, 
dell'avanspettacolo: esibizione 
di Tognazzi compresa. Ed e 
stato il meglio. Del resto. co-
sa ci si poteva attendere di di-
verso, data la consueta impo-
stazione di Biagi? La preset 
za degli amici di gioventii di 
Tognazzi escludeva la possibi

lity di qualsiasi confronto po
litico: dinanzi all'v idolo », i 
compagni di un tempo rimasti 
a Cremoria non potevano che 
abbandonarsi all'tdolatria. E 
le domande di Biagi erano piu 
che mai da quiz: qual e tl suo 
ricordo piu doloroso? E quel
lo piii felice? Quale la donna 
che ricorda di piu? E via di 
questo passo. Era prevedibile 
che, su questo piano, l'incontro 
si risolvesse in una catena di 
battute e di aneddoti persona-
li: e cosl e stato. I rotocal-
chi ci hanno abituati da tem
po, se non altro, alle intervi-
ste « di contropiede » . con i 
« divi». 
< D'altra parte, la nconfes-
sione» di Tognazzi che in-
teresse poteva rivestire, an
che ove foss'e stata seria e 
sincera? Affari suoi, dopo 
tutto. Certo, se. attraverso i 
ricordi di Tognazzi, fosse sta
ta affrontata e analizzata 
Vesperienza di un certo pe-
riodo della cronaca del no
stro paese da un particola-
re punto di vista (quello del-
Vattore), la trasmtssione 
avrebbe potuto assumere al
tro interesse e altra dignlta. 
Ma i temi importanti sono 
stati sfiorati e tutti, imman-
cabilmente, elusi: il rappor
to con la reltgione, con la 
morale sessuale, con la poli
tico. Sul periodo fascista, poi, 
tutti hanno sorvolato dlsin-
voltamente: eppure, ci sareb-
be stato quanto meno da ri-
flettere sull'esperienza di que
sto attore, ex segretario del 
federate di Cremona, che nel
la Milano occupata dai nazi-
sti passava «giornate favolo-
se» e, quando arrivb la « Li-
berazionen, si sentl I'unico a 
non essere «liberato ». Tra le 
tante cose di cui ha detto di 
vergognarsi, Tognazzi. questa, 
7ion sembrava includerla. Ef-
fetto del suo color « rosa » (so-
cialdemocratico?), probabil-
mente. 

9- c* 

programmi 
TV nazionale 
10,00 Programme cinema-

tografico 
Per Napoll e zone 
collegate 

12,30 Sapere 
ctL'Italia dei dialet-

> t!» a cura di Luisa 
Collodi 

13,00 Nord chiama Sud • 
Sud chiama Nord 

13.30 Telegiornale 
14,00 Sport 

Canoa: da Merano 
In Eurovisione 1 
camplonati mondial! 

17.00 Per I piu picclnl 
17,30 Telegiornale 
17.45 La TV del ragazzi 

18.45 
19,15 
19,45 

20.30 
21.00 

22,00 
23.00 

Opinion! a confronto 
Sapere 
Telegiornale sport • 
Cronache del lavoro 
e dell'economia • 
Telegiornale 
Ouel giorno 
Vlene ricostruita 
questa sera la fa-
mosa raplna di «Via 
Osoppo» avvenuta 
a Milano nel 1038. 
Mercoledi sport 
Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,20 II brigante 

Film. Regia dl 
nato Castellanl. 

Re-

Jiadio 1° 
GIORNALE RADIO: or* 7. 8, 
12, 13, 14, 15. 17. 20, 
23.05. Ore 6: Mattutino mu-
ticalet 7,10: Region! a itatuto 
•pactatet 7.25: La noitre orche. 
•tre di musica leggera; 7.45: 
Ieri al Parlamenlot 8.30: Le 
Canzoni del martino: 9.15: Vol 
ed ioi 10: Special* G.R.: 12.30: 
Gallerla del melodrnmma: 
12.10: Smashl Olschl • colpo 
•Icuro; 12.31: Federico ecc*> 
tera etcetera} 13.15: II fischia-
tutto; 14,15: Buon pomeriegioj 
16: Programme per I aticcollj 
16.20: Per vol aiovani; 18.15: 
Carnet musicale; 18,45: Crona
che del Mezzoglorno; 19: In
terpret! a confronto; 19.30: 
Musical; 20,20: Giomo d'otto-
bra. Tre atti di Geora Kaiser; 
21.50: Concerto della violinlsta 
Ida Maendel e del pianista 
Eugenlo Baanoli; 22,40: Chitra 
Fontana: 23: Oegi al Paria-
mento. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: ore'' 6.25, 
7.30. 8.30. 9.30. 10.30. 
11.30, 12.30, 13.30. 15,30, 

16.00. 17,30, 19,30, 22.30, 
24. Ore 6: II mattiniere; 7.40: 
Buongiomo con Mllly e Harry 
Belafonte; 8,40: Suonl • co
lor! dell'orchestra; 9.50: Miti. 
di Virgilio BrOCchl; 10.05: Ve-
trina dl un disco per restate; 
10.35: Chlamite Rome 3131; 
12,10: TrasmlMionl regional!; 
12.35: Alto gradimento; 14* 
Coma e perche; 14.05: Su di 
girt; 14,30: Tratmissionl re
gional!; 15.40: Tastlera: 16.0S: 
Studio apertoj 18.05: Come e 
perche 18.30: Special* G.R.i 
19.02: Viaggio in Orient*: 
20.10: II mondo dell'opera; 

' 2 1 : Invito alia sera; 22: Pol-
rronissima; 22.40: Le awen-
ture di Raimondi; 

Radio 3° 
Ore 10: Concerto dt apertu

ra; 11> I Concerti di Beia 
Bartok; 11,25: Francesco Ge-
miniani; 11,40: Musicbe Ita
lians d'oggi; 12: L'lntormatore 
etnomusicologicot 12,20: Mu-
slche parallel*; 13: Intertnet-
co: 14: Pezzo di hrevura; 14.30: 
Melodrama!* In sintesl • II Cel
lo d'oroi 15,30: Ritratto dl 
autore: Jean-Marl* Leclairt 
16.15: Orsa minore • Le plii 
forte; 18: Notizl* del Terxoj 

oggi vedremo 
NORD CHIAMA SUD -
SUD CHIAMA NORD (1°, ore 13) 

Si awia fortunatamente alia conclusione (oggi e 11 panul-
timo numero) questa trasmissione che, malgrado il titolo. 
non sembra aver dato alcun concreto contributo al chiari-
mento dei rapporti fra il Nord ed 11 Mezzogiomo: e. semmai. 
ha svolto II tema tn tono propagandistico e falsamente pro-
blematico. Nel numero odierno, ad esempio, le «chiamate» 
fra Nord e Sud sono esemplificate attraverso un discorso 
suU'industria calzaturiera che non ha le sue basi soltanto a 
Vigevano e Varese. bensi anche in Campania e nelle Marche. 

SAPERE (1°, ore 19,15) 
Si conclude la prima parte — per certi aspetti la meno 

Importante — del ciclo dedicato alio sport ed to partlcolare 
all'atletica leggera. Questa quinta puntata. infatti, termina le 
illustrazioni tecniche delle varie specialita (oggi si parla del 
settore lanci) svolte con la coUaborazione di alcuni not! atle-
u di oggi e del recente passato. Nelle prosslme puntate sara 
invece affrontato il nodo assal piu problematic© della diffu 
sione dello sport attlvo nel nostro paese, anche attraverso 
una analisi delle carenze delle strutture esistentl. 

QUEL GIORNO (1°, ore 21) 
Alia rubrica di eTatti e testimonlanze del nostro tempo*. 

curata quest'anno da Aldo Rizzo e Leonardo Valente, si offre 
oggi I'occasione di dimostrare che dawero si e voluto imboc-
care una via diversa da quella — piuttosto Umltata — dello 
scorso anno. Per la prima volta, infatti, Quel giorno si occu-
pa di un awenimento italiano, sia pur Hmitato alia celebre 
rapina di via Osoppo, awenuta a Milano 11 17 febbralo del 
1958. Awenimento italiano e di cronaca, dunque: il che non 
vuol dire che si tratti di un punto di partenza che non offra 
posslbilita per costruire un discorso piu generale. Anzl non 
v'e dubbio che, proprio di fronte al sorgere anche in Italia 
di una violenza quotidiana di tipo americano, 11 ricordo di 
via Osoppo — che in qualche modo segna una svolta nelle 
manifestazioni della delinquenza nazionale — potrebbe offri-
re spuntl utilisslmi per un discorso di attuale Interesse, dif
ficile e importante. 

IL BRIGANTE (2°, ore 21*20) 
Per i «momenti del cinema italiano», va in onda un me

diocre film dl Renato Castellanl che pure affronu un ttma 
dl grandissfmo interesse: le lotte contadine per I'occupazio-
ne delle terre, nel Mezzogiomo e neUinunediato c^rpoguerra. 
Castellanl, infatti, non riesce aTfatto a cogliere 1 vert nodi del 
problema e l'epopea collettlva si rlduce ad uo dramaam Iwll-
viduale, perflno equivoco, 
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