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Enti del cinema: 
confermate le 

responsabilita di 
Matteotti e Piccoli 
II ministro Matteotti, ri-

chiamandosl — non sapplamo 
quanto a proposito — all'ar-
ticolo 8 della legge sulla stam-
pa, cl ha invlato un'altra let-
tera. Siccome vogliamo che 
slano chiari i termini della po-
lemlca, pubbllchiamo integral-
mente la misslva qui di se-
guito. facendola seguire dalle 
nostre osservazlonl. Ecco la 
lettera: 

«Egregio Direttore, 
mi vedo cobtretto a chle-

derLe nuovamente di pubbli-
care in base alia legge sulla 
stampa una precisazione che 
si rende necessaria dopo la 
nota apparsa oggi, 8 luglio, 
mill'Unita. 

«II redattore della nota, 
per conseguire ad ogni co-
ato i suoi obiettivi polemic!, 
insiste su una tesi che e in-
sostenibile. 

«I1 decreto del Capo dello 
Stato di autorizza/ione per 
la presentazione alle Came-
re del dlsegno di legge sul 
finanziamento dell'Ente Ge-
stione Cinema e stato flrma-
to dal Presidente della Re-
pubblica il 3 maggio c.a. La 
controfirma del Presidente 
del Consiglio e del Ministri 
concertanti e stata completa-
ta il 27 giugno c.a. II de
creto per la controfirma, per-
venuto al mio Ministero il 
26 giugno, e stato da me 
controfirmato il 27 giugno e 
subito lnviato alia Presiden-
za del Consiglio dei Ministri. 
II 28 giugno dalla Presiden-
za del Consiglio e stato re-
stituito al competente Mini
stero delle Partecipazioni Sta-
tali per la presentazione al
le Camere. 

a Ecco come la "lacuna" cul 
si riferisce m. ar. viene col-
mata con dati certl e incon-
trovertibili. II resto e fanta
sia come e fantastica l'asser-
zione di "fonti autorevoli as-
sai vicine al Ministro". 

«Era opportuno che il 
giornalista prima di "costrui-
re" la notizia si fosse rivol-
to al Ministero per evltare 
d'incorrere in uno spiacevole 
incidente a suo danno. 

«Del resto, l'autentico fal
so e anche dimostrato dal-
l'evidente contraddizione con 
quanto viene asserito dai de-
putati Maschiella, Colajanni 
e Francesco Malfatti in una 
interrogazione al Ministro per 
le Partecipazioni Statali sul
la presentazione del prowe-
dimento legislativo. 

a Per quanto riguarda 11 dl
segno di legge sul credito ci-
nematografico alia industria 
privata, ho ritenuto mio do-
vere sollecitarne l'approvazio-
ne alle Camere per evitare 
che la produzione incontri 
ulteriori difficolta e per assi-
curare continuity di lavoro al 
registi, agli attorl, al tecnl-
ci e alle maestranze rappre-
sentando la cinematografia 
privata circa 11 90% della fon-
te di lavoro del nostro cine
ma. Ci6 e tanto vero che la 
Commissione Finanze e Te-
soro della Camera dei Depu-
tati ha espresso alTunanimi-
ta parere favorevole sul prov-
vedimento. 

o Come vede, quest! sono 
1 fatti. Al lettori le conclu-
sioni suH'episodio. Cordiali 
saluti. Matteo Matteotti ». 

Matteotti smentisce una 
notizia che avevamo appre-
so propria dal ministero cui 
egli ci invita ad attingere le 
informazioni. In altre parole, 
il ministro smentisce un suo 
collaboratore e non fra i me-
no autorevoli. Prendiamo at-
to della precisazione e della 
contraddittorieta che balza da 
due versioni provenienti da 
una identtca fonte. Pazienza! 
Questa non e la prima nota 
oscura di una vicenda abba-
stanza strana. Matteotti elen-
ca alcune date e fa il punto 
della situazione. Possiamo 
aggiungere, da parte nostra, 
che Piccoli ha rimesso in 
Portamento la legge dei 40 
miliardi soltanto Valtro ieri 
e che ora il disegno legisla
tivo aspelta di essere stampa-
to e che lo st assegni alia 
commissione competente. Pos
siamo anche aggiungere che 
se si fosse manlenuto il si-
lenzzio su quanto stava suc-
cedendo chissa quando sareb-
be arrivata a Montecitorio la 
legge per gli enti di Stato. 
Una cosa. comunque, e certa: 
$ono occorsi oltre due mesi e 
mezzo perche questa benedet-
ta legge approdasse al suo 
porto naturale. B tutto cid 
senza che esistesse una qual-
siasi ragione piausibUe per 
giustiflcare un cammino cosl 
lento. 

Non ci venga, I'onorevole 
Matteotti, a raccontare bub-
bole e non creda U suo colle-
ga Piccoli di trarre qualcuno 
in inganno. Quando si voglio-
no accelerate i tempi del-
Viler di una legge. non si re-
gistrano indugi. Lo dimostra 
il provvedimento a favore del 
credito cinematograflco che. 
approvato insieme con lo 
schema legislativo per g\i en
ti statali, e gia in discussio-
ne presso la Camera dei de-
putati. E, d'altro canto, lo di
mostra Matteotti allorche di-
chiara di aver caldeggiato una 
iniziativa tesa ad agevolare i 
privati, evitando perb di am-
mettere che analoga premura 
non ha avuto verso il com-
plesso pubblico. Son v"i dub-
bio, e il ministro deUo Spet-
tacolo lo prova con la sua af-
fermazione, che in questa sto-
ria sono stati adottati pesi e 
misure diversi e che una seel-
ta chiara e precise & stata 
compiuta. L'argomentazione 
addolta, a titolo di scusante 
— ce ne displace per Matteot
ti — i ridicola, poichi se e 
vero che sussistono serie pre-
occupazioni atttnenti al man-
tenimento degli indict di pro-
duttivila, e altrettanto vero e 
inconfutabile che spetta al 
settore pubblico della cinema
tografia fornire un valido e 
tostanzioso contributo alia so-
hizione delle difficolta che 
fKftt lamentano e che inve-

stono tl cinema italiano nel-
la sua globalita, 

Accade, perb, che mentre 
sul versante governativo ci si 
rifluta di affrontare in ma-
niera organica le molte que-
stioni che sono sul tappeto, 
parimenti ci si affretta a of-
frire 13 miliardi ai privati, 
traccheggiando invece sul ca-
pitoto degli enti statali cui 
competerebbe di combattere 
la crisi del cinema italiano 
attraverso una politica di 
qualiflcazione culturale dei 
film e attraverso la creazione 
di strutture libere, atte a fa
vor ire lo sviluppo delle auto
nomic. Diremo di piu: che, a-
dottando il sistema dei silura-
menti sottobanco e dei colpi 
mancini, si sabota la rinasci-
ta degli enti statali. avendo 
la consapevolezza che questi 
si trovano con I'acqua alia 
gola e sono nella condizione 
di essere liquidati, se non si 
provvede — a tamburo bat-
tente — a sollevarli dalle pas-
sivita che li opprimono. A di-
spetto delle traballanti argo-
mentazioni di Matteotti, e ve
ro che i ministri interessati 
alle sorti delle aziende cine-
matograflche pubbliche ec-
cellono nell'arte di disfare 
con una mano I'opera costrui-
ta con Valtra. sotto la spinta 
e la pressione dei partiti di si
nistra e dei sindacati. Non e, 
inoltre, estraneo al disegno 
delle destre di ogni colore lo 
intento di costringere, in tal 
modo, le organizzazioni sinda-
cali, i lavoratori. i cineasti e 
i partiti di sinistra ad abbas-
sare i livelli qualitativi delle 
loro rivendicazioni. Se qual-
che illusione. a questo propo
sito, fosse sorta, e bene che 
cada subito, poichi le fo-r-
ze democratiche non subiran-
no ricatti di sorta. A ciascuno 
le sue responsabilita. A Pic
coli (al quale giustamente si 
sono rivolti i deputati comu-
nisti, in quanto ministro pro-
motor e della legge dei 40 mi
liardi) e a Matteotti le pro-
prie, per aver giocato ai ri-
tardi voluti e per aver dedi-
cato energie e sforzi, attivita 
solari e sotterranee, alio 
smantellamento di un settore 
su cui riposano le speranze e 
le attese del cinema italiano; 
a Piccoli e a Matteotti la re
sponsabilita di puntare sulla 
carta della estensione artifl.-
ciosa dei tempi, per rendere 
irreversibile Vagonia delle a-
ziende pubbliche; a noi ta re
sponsabilita di aver sempre 
sostenuto Vesigenza di far 
presto, senza che si strozzasse 
il dibattito parlamentare sul-
Vassetto e sulle funzioni degli 
enti statali. Purtroppo non po-
chi dei timori da noi espressi 
si sono rivelati esatti. Non 
solo i quaranta miliardi pro-
messi per il potenziamento 
delle aziende pubbliche non 
sono usciti dall'oUmpo delle 
intenzioni, ma gia paiono in-
sufficienti a rimettere in or-
bita un settore afflitto da de-
biti imputabili a una volonta 
politica suicida. 

Continuiamo a ripeterlo: 
non e'e un minuto da perde-
re. Sulla mobllitazione dei la
voratori del cinema e sull'in-
tervento dei gruppi parlamen-
tari della sinistra ricade il 
compito di sconfiggere i pro-
getti liouidatori ai quali Pic
coli e Matteotti. ciascuno per 
il suo verso, hanno dato il 
proprio concorso. 

m. ar, 

// « Manhattan Protect» al Festival di Spoleto 
1*\ -_.!*• 

Alice disadattata 
tra le « mera vig I ie » 
Una esperienza tragicomica al termine della qua
le la protagonista viene rigettata nella grigia real-
t& del nostro mondo — Lo spettacolo controlla-

to con un'intelligenza risoluta e fredda 

Dal nostro inviato 
SPOLETO, 9 

Che Alice nel paese delle 
meraviglie non fosse una fa-
voletta di tutto riposo si era 
capito da tempo; e perfino 
la trascrizione in disegni ani-
mati del libro di Lewis Car
roll. fatta da Walt Disney, la-
sciava trasparire qualcosa dl 
inquletante. Ora 11 teatro d'a-
vanguardia si e impadronlto 
del tema: in Italia, Alice ha 
fornlto spunto e occasione al 
gruppo di Giancarlo Nanni 
per uno spettacolo molto vl-
suale; negll Statl Unit!, 11 nu-
cleo di giovani attorl definl-
tosl « Manhattan Project» ha 
messo in scena, da un anno 
in qua, successive versioni di 
questa Alice in Wonderland, 
che e giunta leri a Spoleto, ed 
e stata ospltata nel congenla-
le Teatrino delle Sel, col suo 
buio e fresco dl cantlna. 

I ragazzi del «Manhattan 
Project» (che per lo scorcio 
concluslvo del 1971 preparano 
Fin de partie dl Beckett, e 
per 11 1972 un'azlone teatrale 
basata su argomenti biblici) 
hanno dovuto puntare, qui a 
Spoleto, piu che mai sulle ri-
sorse inventive ed espresslve 
del propri corpi; costumi e 
scene, infattl, sono rimastl per 
strada, e 11 si e sostituiti. al-
l'occaslone. con oggettl raci-
molatl sul luogo: qualche om-
brello, un paralume che fa 
da corona per la Regina dl 
Cuori, un tavolacclo, ecc. 

Provvidenziale inceppo, si 
sarebbe tentatl di dire: sul-
l'esempio di Grotowski, col 
quale 11 regista Andre Gre
gory ha avuto un contatto 
evidentemente illuminante, 
YAlice dl New York artlcola 
i suoi numerosi quadri soprat-
tutto nel movimento, nell'at-
teggiamento. nello intreccio, 
nelle straordinarie possibillta 
allusive ed illusive delle mem
bra umane; e, insieme, nella 
potenza evocatrice della voce 
e della parola. del suono e del 
senso di cio che la nostra boc* 
ca produce. 

La rappresentazione segue 1 
momenti capital! del viaggio 
dl Alice in un mondo occulto, 
popolato di esseri strani, di 
presenze seducenti, ma piu 
spesso minacciose, in continua 
metamorfosi, attraverso lnedl-
te dimension! spaziali e tem
poral!. E* un'esperienza tragi
comica, al termine della qua
le la protagonista, senza esser 
riuscita a stabilire un rap-
porto. una comunicazlone ef-
fettiva con quell'altro univer
s e viene rigettata nella grigia 
realta del nostro. 

Andre Gregory e i suoi bra-
vissimi interpretl (Gerry 
Bamman, Tom Costello, Jer
ry Mayer, Saskia Noorhoek 
Hegt, Angela Pietropinto, Lar
ry Pine) non scoprono, tutto 
sommato, risvolti sorprenden-
tl o prospettive lnsospettate, 
all'interno deU'opera di Lewis 
Carroll; essl, piuttosto, ne 
mettono in luce l'allarmante 
ambiguita, ma senza rinun-
ciare alle apparenze infantill 
della vicenda. anzi esaltando-
le e sottolineandole. La vio-
lenza, la ferocia, la subdola 
carica erotica che sono impli-

leri a New York 

Una folia enorme alle 
esequie di Armstrong 

NEW YORK, 9 
SI sono svolti oggi a New 

York alle 19 (ora itallana) 1 
funerali di Louis Armstrong. 
In un primo momento si era 
detto che la saima del jazzi-
sta sarebbe stata inumata a 
New Orleans; Invece le spo-
glie di Armstrong riposeranno 
nel cimitero del quartiere ne-
wyorchese di Queens. 

Una immensa folia ha par-
tecipato alle esequie: migliaia 

E' morto 
Jim Morrison 

PARIGL 9 
Jim Morrison, il cantante 

venticinquenne del complesso 
americano di musica rock 
• The Doors», e morto sabato 
in seguito ad un attacco car-
diaco che lo ha colto mentre 
stava facendo il bagno nel suo 
appartamento parigino. La 
morte del cantante e stata an
nunciate solo oggi per dispo-
sizione del manager del gio-
vane. Bill Slddons, il quale si 
trova a Los Angeles. 

La pollzia di Parigl ha pre-
cisato che il giovane e morto 
in seguito ad un attacco car-
diaco che sembra essere stato 
provocate dalla temperatura 
troppo elevata o troppo bas-
sa dell'acqua della vasca. II 
portavoce della pollzia ha pre-
cisato — su richiesta di un 
giornalista — che sul corpo 
di Jim Morrison non sono 
state rlscontrate ne* tracce di 
violenza ne lndicazloni che 
possano far pensare che 11 
giovane avesse fatto uso dl 
droga. 

Jim Morrison, nato In Flo
rida. si era stabilito in un 
quartiere resldenziale parigi
no dopo il suo arrivo nella 
capitale francese, la scorsa 
prima vera. Egli e gia stato 
inumato nel cimitero parigl-

1 no dl Pere Lachaise. 

e migliaia di cittadini hanno 
seguito il corteo funebre — o 
gli hanno fatto ala — dalla 
chiesa congregazionale di Co
rona al cimitero. La funzione 
religiosa e stata assai so-
bria: un giovane, di cui non 
e stato reso noto il nome. 
e Peggy Lee hanno cantato 
rispettivamente When the 
Saints go marching in e il 
Pater nosier; Fred Bobbins, 
noto annunciatore radiofoni-
co nonche1 musicista, ha te-
nuto l'orazione funebre. Mol-
ti jazdsti avevano espresso il 
desiderio di suonare, duran
te la veglia e durante il cor
teo, le raelodle preterite di 
cSatchmov; ma la vedova dl 
Armstrong. Lucille, non ha vo
lute un funerale con «jazz 
band», come quelli di New 
Orleans. 

Hanno seguito il feretro. ol
tre a note personality poli
ticise, Frank Sinatra, Pearl 
Bailey, Ella Fitzgerald, Lio
nel Hampton. Johnny Car
son. Earl Wilson, Ed Sulli
van, David Frost e molti al-
tri attori, cantanti e musi-
cisti. 

Durante tutta la giomata, 
prima del funerale, decine di 
migliaia di newyorchesi ave
vano reso omaggio al grande 
ezzista, sfilando davanti al-

salma esposta nella camera 
ardente allestita nell'immensa 
armeria del VII reggimento 
della Guardia nazionale, al-
l'angolo tra la Park Avenue e 
la Sessantaseiesima strada: 
Armstrong era composto nel 
feretro in abito di seta nera 
e camicia rosa e la sua de-
stra era appoggiata su un faz-
zoletto bianco, uno di quelli 
con i quali < Satchmo » si ter-
geva il volto durante le esibl-
zioni. 

Un altro lutto ha colplto 
il mondo del jazz, proprio 
mentre si organizzavano i fu
nerali dl Armstrong: e mor
to a New York il trombetti-
sta dnquantunenne Charlie 
Shavers, che aveva suonato 
nelle orchestra dl Raymond 
Scott e Tommy Dorsey. 

cite nelle avventure della pic-
cola Alice non vengono estra-
polate e grossolanamente pro
pagandas mediante una di 
quelle faclll operazlonl «dis-
sacratorle» cui siamo pur
troppo gia avvezzi In Italia, 
ma restano incluse, appena 
un po' piu trapelanti e 1am-
peggianti. nella trama dello 
scherzo, della buffoneria, del
lo sfrenato cimento psicoflslco 
del glochl dell'eta verde. 

Siamo dunque dinanzl ' a 
un'ora e ventl dl spettacolo 
estroso, spassoso, ammiccante, 
con sequenze magnlfiche co
me quella del « Te del pazzi», 
dove anche certi espedientl da 
teatro della crudelta (il Ghlro 
lngozzato di pane e burro) 
ritrovano un'allegra leggerez-
za, pur senza perdere 11 peso 
del loro slgnlflcatl. Le quan
ta mimiche, la destrezza gln-
nastlca degli attori, il loro 
talento umoristico rlsplendo-
no comunque a ogni passo, 
e appaiono frutto non soltanto 
dl dotl indlvlduali piu o me-
no notevoll, ma di una disci-
plina collettiva. accettata e 
pratlcata con ammirevole ri-
gore. II llmite sta semmai 
nella perfezione quasi eccessi-
va del lavoro, nella estrema 
finitezza del prodotto/che, pur 
quando sembra lasciar campo 
all' improvvisazione, risulta 
controllato da un'intelligenza 
risoluta e fredda, la quale non 
ammette scarti, sbagli e, for-
se, nemmeno ricerche piu ap-
profondite e davvero rlschlose. 

Grand! applausi per Alice, 
che si replica ancora sabato 
(alle 18) e domenica (alle 17). 

Aggeo Savioli 

Spoleto 

ricorda 

Alberto 

Talegalli 
Dal nostro corrispondente 

SPOLETO, 9 
Esattamente 10 anni fa, il 

10 luglio 1961, in un incidente 
stradale nei press! di Gualdo 
Tadino, moriva Alberto Tale
galli, il popolare attore spole-

' tlno che tanto successo aveva 
saputo conquistare nei panni 
del « Sor Clemente », il perso-
naggio dialettale da lul stesso 
creato. Pochl glorni prima 
aveva recitato per l'ultima 
volta nella sua Spoleto, nella 
cornice del Festival del Due 
Mondi, in piazza del Duomo, 
di fronte ad una folia stra-
bocchevole. C'erano moltl tu-

' risti ed esordl dlcendo che 
era venuto 11 per «istruirli»: 
po! con la sua vena dialettale 
«illustrd» la rocca. il ponte 
delle torri, le fonti del Cli-
tunno e... «l'orto di Marietta 
che ancora non e monumento 
nazionale ». Domenica la citta, 
gli artist! del Festival, i suoi 
vecchi compagni d'arte ricor-
deranno Alberto Talegalli con 
una semplice cerimonia che 
si concludera con la intitola-
zione di una piccola strada, 
nei press! del Teatro Nuovo, 
al suo nome. 

g. t. 

Stasera canta Aznavour 

Cantagiro: 
chiusura 

tradizionale 
Un primo bilancio - Donovan mette 

in luce la ventenne Marcella Bartoli 

Nostro servizio 
RECOARO, 9 

Ce bisogno di dirlo? Anche 
11 duo afro-americano di Sam 
and Dave ha ripetuto, in que-
ste ultime tappe di sua com-
petenza, quel successo che, re-
golarmente, non e mai man-
cato agli ospiti d'onore del 
Cantagiro. Domani sera, que
sto ruolo spettera a Charles 
Aznavour, qui dove la caro-
vana ha oggi condotto In por
to la sua ultima fatica, dopo 
il successo di ieri sera a Cento. 

Con Aznavour, tuttavia, si 
va sul facile: il cantante fran-
co-armeno e ormai un perso-
naggio di casa in Italia. In 
un certo senso, si potrebbe 
dire che il Cantagiro chiude 
in modo tradizionale un'edi-
zione che ha avuto indubbia-
mente una predominante ca-
ratteristica di apertura, di at-
tualizzazione musicale, insom-
ma dlnformazione di quanto 
oggi conta nel mondo musi
cale, fuori degli schemi abi-
tudinari dei festival, piccoli 
e grossi, nostranl. 

Tutto cib, per quanto ri
guarda Aznavour, senza voler-
ne certo sminuire il valore 

I film che 
conconrono 
din Targa 

AIACE 
La Commissione tncaricata 

di selezionare i film, che par-
teciperanno al referendum per 
1'assegnazione della VIII Tar
ga AIACE - Premio Cinema 
d'Essai, ha concluso in que
sti giorni i suoi lavori. I film, 
che sono stati prescelti tra 
quelli usciti in prima vlsione 
in un cinema d'Essai nel cor-
so del 1970, saranno ora sot-
toposti al giudizio del pubbli
co delle sale d'Essai; al film 
che avra ottenuto il maggior 
numero dl voti sara attribui-. 
ta la Targa AIACE. 

I film selezionati dalla Com
missione sono 1 seguenti: 1) 
Tristana di Bunuel (con 15 vo
ti). 2) a pari merito: / killers 
della luna di miele di Kastle, 
Silenzio e grido dl Jancso, Za-
briskie Point di Antonioni (con 
10 voti), 5) Passione di Berg
man (con 9 voti), 6) Don Gio
vanni di Bene (con 7 voti), 7) 
Lettera aperta a un giornale 
della sera di Maseill (con 6 
voti). 8) a pari merito: / can-
nibali di Lillana Cavani e La 
struttura dl cristallo dl Za-
nussi (con 5 voti). 

Delia Commissione selezio-
natrice hanno fatto parte: Al
bert!, Andreotti, Autera, Bal-
delll, Blandi, Bemari, Bruno, 
Castello, Fioravantl, Gambet-
tl, Grazzinl, Gugllelmlno, Pat-
tl, Pestelll, Plebe, Savlane, Sa-

1 violi e Scagnettl. 

(anche se oggi il cantautore 
ha un po' perso, salvo alcu
ne graffiate, qua e la, lo smal-
to di qualche anno addietro). 
Solo che piii estranei agli in
contri d'ogni giorno erano 
personalita come quelle, ap-
punto, di Sam and Dave, o di 
Donovan, o della Franklin. 
Che escono, invece, come i 
veri protagonisti di questa 
manifestazione. che si e la-
sciata alle spaile gli sveni-
menti divistici. i pianti, i fi-
danzamenti, gli amorazzi e 
tutto il bagaglio pittoresco 
della sua nepoca d'oros. quan
do colpiva piii l'occhio lo 
spettacolo quotidiano hmgo le 
strade di quanto non colpisse 
rorecchio lo spettacolo musi
cale sul palco. 

II lato piii debole del X 
Cantagiro e stato, tutto som
mato, proprio raspetto inter-
nazionale coreogralico che gli 
ha giovato il titolo aggiunto 
di Cantamondo. Parliamo del
le rappresentanze cmondialis, 
fortunatamente ridottesl a 
tre: una Nigeria un po' di 
stanza ramana. le Indie Oc-
cidentali, senza lode ne" infa-
mia, e una Spagna che, inve
ce, ha fatto di tutto per ren-
dercl definitivamente al di so-
pra dell'ultima misura di sop-
portazione lo stereotipo del 
flamenco con nacchere e an-
cheggi, un genere ormai pro-
tocollare in Spagna, per dl 
piii condotto, dal gruppo qui 
presente, con scarsa volonta 
di camuffame il muschio. 

Lato positive del Cantagiro 
la riduzione dei noml, sia nel 
Girone A, sia ne) Girone B, 
dove in genere (pur essendo-
ne venuti fuori noml di suc
cesso come un Massimo Ra-
nieri) trovare una giustifica-
zione estetica era sempre sta
to assai problematico. Pochl 
e non male i vfuturi bigs, 
insomnia. Marcella Bartoli 
prima fra tutti: una voce di 
quelle che non sembrano na-
te per fare effetto immedla-
to, n« il fisico e di quelli 
che la possono aiutare. Pun-
tualmente, gran parte degli 
ffespertiv al seguito non se 
n'erano neppure accorti o, 
semmai, se ne erano accorti 
negativamente. Per fortuna 
della ventenne studentessa di 
Grosseto, Donovan ha avuto 
tanto orecchio da indicarla 
ufficiahnente come la migiio-
re del Girone B e adesso tut
ti • gli «esperti * sono cosl 
d'accordo: Marcella Bartoli e 
la migliore. Milva, a onor de] 
vero, era d'accordo anche pri
ma: spesso se la sta a guar-
dare con aria ammirata quasi 
come Dalla quando il suo 
« prodotto », Rosalino, canta la 
sua n i l gigante e la bambl-
na». Ma, nel caso di Milva 
non Ce neppure un interesse 
commerciale. E non capita 
tutti i glorni che un «big» 
ammetta di stimare un pos-
slbile futuro rlvale. 

Daniele lonio 

Consensi 
e riserve 
della SAI 
sul teatro 
in Toscana 
H Consiglio direttivo della 

SAI (Socleta Attori Italianl) 
a conoscenza del processo 
di formazlone di un futuro 
teatro regionale in Toscana, 
dopo una presa di contatto 
con 1'assessore regionale alia 
cultura e attraverso l'analisi 
di alcuni documenti pubbllca-
ti dalla Giunta Regionale To
scana riguardanti le linee pro-
grammatdche e strutturali del 
futuro teatro regionale, ha e-
spresso con un comunicato un 
primo parere confermando 
tutto H suo interesse per l'inl-
ziativa. 

Nel documenti programma-
tici — afferma il comunicato 
— « si rllevano caratterlstlche 
innovative che trovano con-
senziente la categoria degli at
torl e che offrono, a nostro 
awiso, prospettive stimolantl 
per tutti i lavoratori dello 
spettacolo. Uno degli aspetti -
piii slgniflcativi e rappresen-
tato dalla proposta dl una 
struttura teatrale dl tlpo ar-
ticolato e stellare basata sul 
decentramento della produzio
ne e della gestione; mentre 
1'Ente Teatrale Regionale, sen
za dare vita direttamente ad 
un organismo di produzione 
unico o privilegiato, che rical-
cherebbe l'usurato modello 
del vecchi teatri stabili cen-
tralizzati, verrebbe a conflgu-
rarsi come un momento di 
coordinamento di una plura-
lita dl inizlatlve teatrali, cia-
scuna delle quali dovrebbe col-
legarsi a singole amministra-
zionl locali, svolgendo una con
crete funzione di teatro terri-
toriale, sino a totale copertu-
ra dell'area regionale. 

« Altro punto qualificante — 
continua 11 comunicato — e la 
volonta di recuperare alia ge
stione delle singole ammlni-
strazioni locali tutte le sedi 
teatrali esistenti, slno ad ora 
gestlte da privati, da enti cen-
tralizzati e burocraticl; e la 
volonta dl aprire sedl teatra
li ovunque sia necessario per 
attuare un reale decentramen
to. Politicamente qualificante 
e anche la precisa indicazio-
ne di una gestione sociale che, 
nel quadro del decentramento 
della produzione, potrebbe 
trovare il suo momento decl-
sionale di coordinamento In 
una consulta aperta alia par-
teclpazione del rappresentanti 
del Consiglio regionale, dei co-
muni, delle Province, deU'asso-
ciazionismo di base^delle Con-
federazloni sindacali, delle or
ganizzazioni sindacali del
lo spettacolo e dei gruppi tea
trali operant! sul territorio re
gionale. 

« Accanto a questi aspetti e-
stremamente positivi, — si af
ferma nel comunicato — dob-
biamo perb rilevare con preoc-
cupazione sia alcuni vuoti di 
indicazioni, sia alcuni elemen-
ti di contraddizione nei con
front! delle tendenze generall 
esposte. E ' preoccupante infat
tl il ripetuto accenno alia pre-
senza di un organismo di pro
duzione, il cui carattere privi
legiato e in contrasto con la 
volontk di attivare nella re-
gione una pluralita di gruppi 
e di attivita teatrali. E, d'al-
tra parte, si awerte anche una 
carenza di indicazioni concre
te per cib che riguarda 1 mec-
canismi di distribuzione delle 
sowenzionl. 

« Tuttavia — conclude il co
municato — al di la di queste 
preoccupazdoni, la SAI non 

eub non rilevare la sostanzia-
'. positivita del disegno gene-

rale che la Giunta Regionale 
ha elaborato e si dichiara sin 
d'ora disponibile per portare 
il proprio concreto contribu
to alia definitlva elaborazione 
deiriniziativa, auspicando dl 
poter avere la propria collo-
cazione all'interno di un orga
nismo a larga partecipazione 
democrat! ca *. 

le prime 

« Conzonario 
di Roma N. 1 » 

al Folkstudio 
Questa sera, alle 22. al Folk-

studio — via Garibaldi — 
Marina e Federico presentano: 
Canzonario di Roma n, 1. Alio 
spettacolo di canzoni popolari 
romane prendono parte: Ma
rina, Teresa, Federico, Fer-
ruccio. Antonello e Paolo alia 
chitarra. 

Musica 

Aida 
a Caracalla 

Aida a Caracalla: una tra-
dizlone, ma non una routine. 
Ce sempre l'lmprevlsto: 11 
maltempo del glorni scorsl, 
che ha inciso sulla prepara-
zione dello spettacolo; l'inci-
dente a Marisa Mutteinl, che 
ha spostato l'attenzione sulla 
danza. La Matteinl era sosti-
tuita dall'altra prima balle
rina dell'Opera: Elisabetta Te-
rabust (11 partner era Walter 
Zappoltni) dalla quale picche 
e bastoni (coreografla di 
Franca Bartolomei) sono stati 
tenutl, saggiamente, assai Ion-
tano. 

Un po' di apprensione han
no anche suscitato 1 quattro 
cavalll della quadriga di Ra-
dames. Per scandire il trionfo 
dell'eroe, gli antichi egizianl 
sventolavano grossi rami di 
palme. Questo sventolio ha 
turbato i cavalli 1 quali, gia 
storditi dalle luci e dai suoni, 
si sono innervositi, lmpauren-
do le donne eglzle, pronte 
alio squagllamento, e che te-
nevano un occhio alle zampe 
del cavalll e l'altro pure. 

II venticello della sera. In-
fine, soffiando dal palcosce-
nlco verso la platea, ha spinto 
sul pubblico il fumo denso 
delle fiaccolate. Per il resto, 
tutto in ordine. 

La schiera del cantanti, non 
«turistlca » n6 « estiva », e 
eccellente. Superando qualche 
iniziale difficolta di emissio-
ne, 11 tenore Ludovlc Spiess 
si e poi imposto, in Radames, 
con ampio e chiaro squillo 
canoro, mentre con dellcata 
veemenza, Gabriella Tucci, ha 
districato il nodo di passion! 
che si aggroviglia nel cuore 
di Aida, «complice» anche 

Franca Mattiucci (Amne-
ris), cantante d'intensa vibra-
zione scenica e vocale. 

Mario Sereni, con bell'lmpe-
to verdiano ha realizzato il 
personaggio di Amonasro, e 
Carlo Cava quello di Ramfis. 
A posto Aldo Frattinl (il Re), 
Fernando Jacopucci, Silvana 
Casuscelli. Il coro, come gia 
in Turandot, ha fornlto un'ot-
tima prova. 

Le component! dello spetta
colo sono state unitariamente 
fuse (e capita rarissimamen-
te) dalla concertazione e dire-
zione di Ferruccio Scaglia, 
mirante a un suono nitido e 
ad un ampio respiro musi
cale. I preziosl risultati otte-
nuti valevano bene la pode-
rosa sudata. 

Successo pieno, ricco dl ap
plausi e di chiamate agli in
terpret! tutti. 

e. v. 

Cinema 
Equinozio 

Un bel giorno, gli uomini 
scoprono di essere immortali; 
gli strani ricordi, le imma-
gini balenanti dl paesi lon-
tani, di esistenze diverse, di 
altri destini, che ossessiona-
no soprattutto i giovani, non 
sono che questo: la prova di 
una continua reincarnazione, 
di epoca in epoca, cui la mor
te fa solo da intervallo, quasi 
da sonno ristoratore. Ma le 
donne no: non ricordano, non 
immaginano, restano flssate 
nel loro breve, perituro pre
sente; la loro condizione di-
venta vieppiu subalterna, umi-
liata. E molte di esse si uni-
scono, si organizzano, otten-
gono perfino la solidarieta di 
qualche maschio piu sensibile, 
piu dubitoso del suo privile-
gio. Serpeggia la guerriglia 
femminile, nel mondo, sebbe-
ne uccidere un nemico capace 
comunque di rinascere non 
rechi grande vantaggio. Poi, 
d'un tratto, anche una ragaz-
za comincia a rammentare le 
sue vite passate... 

Questa in sintesi la trama 
di Equinozio, che reca la fir-
ma di Maurizio Ponzi, autore 
gia dei Visionari (ispirato a 
Musil) e di opere per la te-
levisione, (Stefano junior, In-
terno-giorno). n suo nuovo 
film si divide, programmatica-
mente, in due parti, e la pri
ma a noi sembra la piu riu
scita, per la gentilezza pur un 
tantino atteggiata con la qua
le e descritto il viaggio del 
protagonista alia ricerca del 
suo tempo perduto e scono-
sciuto. Pol il respiro del dram-
ma dovrebbe crescere, assu-
mendo una dimensione col
lettiva e piu comprensivi si-
gnificati: nella favola fanta-
scientifica sarebbe qui da co-
gliere, crediamo, una metafo-
ra inquietante del vario modo 
che uomini e donne hanno di 
porsi davanti alia Storia e 
alia natura, differentemente 
affidando ad esse le proprie 
speranze d'una sopravvivenza 
«indiretta». Ma, vuoi per le 
inclinazioni piu liriche che 
epiche, piu emotive che ideo-

loglche del regista, vuol anche 

f>er le rlstrettezze materlall 
n cui egli si e trovato a ope-

rare, del resto dlsinvoltamen-
te (Equinozio e frutto d'una 
produzione a basslssimo co-
sto), la rappresentazione clne-
matografica soffre di vaghezze 
e lacune, appesantlta piu che 
arricchita da cltazionl-omag-
glo dei maestri carl a Ponzi 
(Rosselllnl in evldenza), e ab-
bastanza dlspersiva nelle se
quenze finali. Gil attori prin
cipal! sono Paolo Turco, Gian
carlo Sbragia, Claudlne Auger, 
Ollmpia Carlisi, Delia Boccar-
do, Paola Pitagora. Non tutti 
congrul al personaggl, ma ge-
neralmente ben dlrettl. Colore 
e schermo largo. 

, II sole 
nella pelle 

Lisa, qulndicenne, benestan-
te, fa una scappatella marina, 
sulla barca di papa, insieme 
con l'L^lo-franco-tedesco (pa
re una coproduzione clnemato-
grafica, pure lul) Robert, hip
py debitamente chlomato e 
Inchitarrato. ma astemlo e 
non fumatore, nemmeno dl 
tabacco. La barca fa mezzo 
naufragio nei press! di una 
isola semideserta; sulla quale 
i due ragazzi si a mano libe-
ramente, a contatto della na
tura, lontano dalla famiglia, 
dalla societa e dalle istituzio-
nl al loro servizio. Queste 
(famiglia, societa, istituzioni) 
si ripresentano perb in bloc-
co, con navi ed equlpaggi, 
mentre dall'alto il Quarto Po-
tere (la stampa scandalistica) 
volteggia in elicottero, quale 
uccellaccio dl malaugurio. E 
infatti finisce nel peggiore dei 
modi, soprattutto per il po-
vero Robert. 

Non neghiamo al Sole nella 
pelle, che reca la firma di 
Giorgio Stegani Casorati. 
qualche onesta lntenzione: se 
il giovanotto trapunto di fiori 
come una coperta e poco piu 
d'un simbolo, le forze coaliz-
zate contro di lui hanno fac-
ce facilmente e utllmente ri-
conoscibili, a cominciare da 
quel genitore di Lisa, « moder-
no» e «progressista» nella 
forma, reazionario quanto e 
possibile nella sostanza. Solo 
che il regista ha scelto la via 
della denuncia sentimentale 
e moralistica, senza nemmeno 
abbozzare un vero discorso 
storico-politico; e soprattutto 
egli sembra inaugurare (con 
molta tempestivita, riconoscia-
molo) un nuovo filone alia 
Love Story (la colonna sono-
ra e un'autentlca scopiazzatu-
ra), vuoto di reali problem!, 
ma orecchiante l'attualita, e 
abbellito dl finezzuole foto-
grafiche e cromatiche, Ivi 
compresa la descrizione di un 
pre-amplesso subacqueo. I 
due sono gli stessi della Afo-
glie piu bella di Damiani: 
Alessio Orano e Ornella Muti; 
ma ci si awerte premurosa-
mente che, per le scene di nu-
do, lei ha la controfigura. 

ag. sa. 

CosK cosi . . . 
piii forte 

Bellurie a non finire, siano 
esse ri natura anatomica o 
fotografica, sono forse l'unico 
motivo per la realizzazione di 
questo film, il quale narra in 
modo «lirico» l'intenso rap-
porto fra due donne che si 
amano (o, almeno, lo sosten-
gono). 

Ma i legami omossessuali, 
si sa, sono il « vertice del pec-
cato» e l'idillio e destinato 
al fallimento, perche conta-
minato da Satana. II diavolo 
in questione e, infatti, un e-
suberante ragazzo di cui le 
{irotagoniste sono entrambe 

nnamorate. II resto ve lo la-
sciamo immaginare. 

II succo del prodotto e tan
to banale e insignificante 
quanto il suo Involucro e ben 
confezionato. Molto fumo ne-
gli occhi per l'inaweduto 
spettatore che entra in sala. 
forse attratto da quel parti-
colare «piu forte». Di forte. 
qui. e'e soltanto la noia, e 
dobbiamo dire che il regista 
Luigi Petrini ce Ilia trasmes-
sa con perizla. Tra gli inter
pret!, Susanna Levi, Margaret 
Chaplin e Alessandro Masselli. 
Colore e schermo largo. 

Due ragazzi 
da marciapiede 
Questo turpiloquio colorato 

ispano-romanesco ci mostra 
le avventure erotocomiche di 
un ingenuo bellimbusto. di 
professione ginecologo, che si 
ritrova, suo malgrado, nel 
mezzo di situazion! piccanti. 

La pubblicita di questo film, 
sedicente esilarante. notifica 
che «a chi dimostrera di non 
essere riuscito a ridere, ver-
ra rimborsato 11 prezzo del 
bigliettoft. E* forse questo lo 
unico particolare davvero co
rn ico o meglio grottesco, del 
tutto. 

vice 

controcanale 
UN MALE INCURABILE .>? 

— Pub accaderci di appren-
dere da un'inchiesta televisi-
va, quasi in sordino, notizie 
sconvolgenti. Notizie che, se la 
TV non fosse quella che i 
e se, il rapporto del pubblico 
con il video non fosse eminen-
temente di passivita, scatene-
rebbero nel paese ondate di 
collera furibonda — e, invece, 
si scoprono storture grosse co
me una casa e tutto continua 
esattamente come prima, flno 
alia scoperta successiva. • 

L'ultimo numero di TV7 ci 
ha offerto una di queste sco-
perte. n cancro, quello che vie
ne proverbialmente deftnito 
mun mate incurabile*. non i 
affatto tale, nonostante la 
scienza abbia ancora molta 
strada da percorrere per scon-
flggerlo totalmente. Solo il 
venti per cento dei malali di 
cancro sono fatalmente desti-
nati a morire: per l'altro ot-
tanta per cento questa fatali-
ta non e af fatto scontata. Non 
e scontata, almeno, in linea 
di principio. Ma nella realta 
concreta questa fatalita esi-
ste, perche la organizzazione 
sanitaria e sociale la fanno est-
ttere. 

Questo ci ha rivelato I'otlen-
ta e documentata inchiesta di 
Luisa RivellL Abbiamo ascot-
tato una serie ininterrotta di 
denunce e di descriziont di 
situazioni disastrose: i me-
dici non sono in grado, spesso, 
di diagnosticare e di curare il 
cancro, anche quando si sa
rebbe in tempo; la diagnosi, 
anche quando i giusta, spesso 
arriva in ritardo; la cura, an
che quando la diagnosi ha de-
cretato la necessita delVin-
tervento, i inadeguata perche 
mancano le attrezzature. Que
sto i il panorama in Italia. 
Qualcuno ha detto che biso-
gnerebbe educare la genie e 
informarla che il cancro non 
i, nella maggioranza dei ca
st, incurabile, se individuato in 
tempo. Ma cosa accadrebbe se 
la genie, educata, pretendes-
se. come sarebbe giusto, di es
sere visitata e curata? L'orga-
nizzazione sanitaria salterebbe 
per aria.. 

Purtroppo, Vtnchiesta si i 
praticamente conclusa con la 
consueta intervista ufficiale 
con U responsabile ministeria-
le, nonostante tutto quel che 
era stato detto e documenta
ta Tichtedesst imperiosamente 

un processo piuttosto che una 
intervista. 

Interessante e stato anche 
il servizio di Valerio Ochetto 
sulla situazione politica in Tur-
chia: molto chiaro e anche ef-
ficace dal punto di vista delle 
immagini e del montaggio. 11-
luminanti, in particolare, ci 
sono sembrate le osservazioni 
a proposito deiraUeggiamento I 
delle masse contadine: l'anali
si sarebbe stata certamente 
piii utile, perb, se fosse stata 
estesa a tutta la compagine 
sociale e nutrita di dati eco-
nomici piu completi. In tele-
visione, e non & un caso, e'e la 
abitudine, anche nei servizi 
migUori, di soffermarsi assai 
piu sulle sovrastrutture politi-
che e culturali che sulle strut
ture. 

Onestamente informativa. al
meno rispetto alia situazione 
del Sud Africa, infine, la cor-
rispondenza di Emilio Fede 
dairAfrica. Sul neocoloniali-
smo avrebbe potuto spiegare, 
anche indtrettamente, le possi
bility di sopravvivenza di re-
gimi come quello deirapar-
theid. 
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