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Sedici mandoti di comparizione, tre anni dopo i fatti 

- • • - • — 

Cineasti e sindacalisti 
in giudizio per aver 

occupato I'Ente gestione 
Si trattb di una manifestazione di solidarieta e di lotta con i dipendenti 
del «Luce »che difendevano il diritto al lavoro e per rivendicare la de-
mocratizzazione e la ristrutturazione del settore pubblico cinematografico 

LA STAGIONE TEATRALE ROMANA E' NEL SUO PIENO 

Sedici mandati di compari
zione sono stati spiccati. e in 
parte consegnati. ieri, contro 
quattordici cineasti e due sin* 
dacalisti, incriminati «per 
aver, in concorso tra loro. in-
vaso e occupato arbitraria-
mente la sede dell'Knte Ge
stione tra il 3 e I'll marzo 
19G9 ». Cosi suona 1'incredibile 
motivazione. I quattordici ci
neasti sono registi sceneggiato-
ri e attori: Libero Bizzarri, 
Bernardo Bertolucci. Miranda 
Campa. Vittorio Congia. Da-
miano Damiani. Marcello Fon-
dato, Lucio Fulci. Michele Gan-
din. Ugo Gregoretti. Nico Pe-
pe. Ugo Pirro. Giulio Que.sti. 
Franco Rossi. Rodolfo Sone-
go; i due sindacalisti sono il 
Begretario della FILS CGIL 
Otello Angeli e Arnaldo Plate-
roti della UIL Spettacolo. An
geli e Plateroti sono. anche. 
incriminati. insieme con altri 
due sindacalisti. Eraldo Villa 
e Sante Mattei della FULS-
CISL. per aver. « mediante ci-
clostilati. oITeso il prestigio» 
di Ferdinando Aceto (un diri-
gente drU'Istituto Luce), ac-
cusato di « mediocrita e debo-
lezza congenita». Aceto ha 
sporto. infatti. nei confronti 
dei quattro sindacalisti. una 
querela di parte. 

Che cosa successe nel mar
zo del '69? Qualche settimana 
prima i lavoratori del Luce 

avevano occupato lo stabili-
mento di via Tuscolana per 
rivendicare una ristrutturazio
ne dell'istituto e quindi, una 
nuova politica cinematografi-
ca degli enti di Stato. Accan-
to all'occupazione del Luce la 
cronaca registrava una serie 
di scioperi a Cinecitta, l'occu-
pazione del Centro sperimenta-
le e altre manifestation! di lot
ta in altri settori. 

Si richiedeva, in particolare, 
una democratizzazione degli 
enti cinematografici di Stato. 
le cui carenze strutturali e 
mancanza di orientamento 
avevano paralizzato l'attivita. 
Fu cosi che, il 3 marzo. cen-
tinaia di registi. sceneggiatori. 
attori. lavoratori occuparono 
la sede deU'Ente gestione ci
nema. in largo Santa Susanna. 

Fu un'occupazione del tutto 
pacifica. Nel corridoio e nelle 
due sale rimaste aperte — i 
dirigenti deU'Ente cinema e 
gli occupanti avevano. insie
me. posto i sigilli agli uffici — 
si svolgevano assemblee, si di-
scuteva animatamente. si sti-
lavano telegrammi. si votava-
no ordini del giorno. delega-
zioni venivano inviate ai mini-
steri dello Spettacolo e delle 
Partecipazioni Statali. si ela-
boravano linee e schemi ope-
rativi per far uscire gli enti 
di Stato dalla crisi in cui si 
trovavano. 

II mandato di comparizione, 
a tre anni dai fatti. sembra 
voler significare solo un pe-
sante gesto di sfida contro chi 
si e battuto e si batte per un 
cinema nuovo e democratico. 
E la grave decisione sembra 
pure esser stata presa per dar 
piu forza al rilancio della ma-
novra repressiva che si vuol 
mettere in atto nel Paese. 

E' bene anche ricordare che 
l'azione condotta tre anni fa 
ha portato i suoi frutti e che. 
se alcune cose sono comincia-
te a cambiare negli enti sta
tali del cinema, cio 6 il risul-
tato, anche se ancora lacuno-
so e parziale. proprio di quel 
movimento. 

Voci di un procedimento giu-
diziario contro un gruppo di 
cineasti. per l'occupazione del-
l'Ente gestione. erano circola-
te qualche mese dopo la fine 
di quella fase della lotta. ma 
si pensava che esso fosse sta
to dettato dai risentimento di 
qualche dirigente deU'Ente ge
stione. e si sperava che il ma
gistrate non avrebbe dato cor-
so alia pratica. Invece. ecco 
giungere a tanta distanza di 
tempo, e in un clima politico 
gia teso. i mandati di compari
zione. ed aprirsi un altro capi-
tolo della repressione contro 
le forze democratiche del ci
nema. 

La selezione delle canzoni del Festival 

Saranno note questa sera 
le ventotto per Sanremo? 
Prime indiscrezioni sui nomi degli esclusi - Si parla di un pro-
babile ulteriore ridimensionamento della giuria - Calata in massa 
dei discogratlci - A buon punto le trattative per le riprese TV 

Nostro servizio 
SANREMO, 3 

I Nuovi Angeli sono. da in
discrezioni trapelate, i primi 
bocciati di rilievo: la loro can
zone • filastrocca « Singapore » 
non ha, infatti, trovato con-
senziente la maggioranza del
la commissione di scelta di 
Sanremo, riunita a Villa No
bel. Altri esclusi sono Tony 
Renis. la cui «Dai San Pietro 
lascialo passare! » avrebbe sol-
levato dubbi di censura tele-
visiva (la presenza fra i giu-
rati di Mazzarella tiene desto 
il timore di tali prospettive) 
e Nino Ferrer con « Fratelli e 
cosi sia ». 

Fortuna non ha portato nep-
pure a Tajoli la sua canzone 
che. per di piu, s'intitolava 
K Un uomo che sa perdere». 
Dal primo gruppo di 28 votati 
nella mattinata di ogg: sono, 
per ora. entrati a un nuovo 
ascolto Tony Cucchiara. la cui 
« Preghiera » pare sia un'otti-
ma canzone di dignitosa ispi-
razione religiosa, 11 veterano 
Tony Dallara, Fausto I,eali, la 
giovane Angelica, il francese 
Alain Barriere, Piero Focaccia 
e Mansa Sacchetto. Va, co-
munque, tenuto presente che 
cgni comm.ssano dovrebbe 
avere, aila fine :1 diritto di 
risottoporre aH'a.scoUo e al 
volo una canzone bocciata. 
Angelica e stata. in questo pn-
mo gruppo, la piu votata: 15 
si, 2 astenuti, nessun no. 

I lavon odierni della com-
m.5s;one si sono svoiti in as-
eenza d: Mario Soldati, che 
rientrera domani. Altri giurati 
dicono di avere impegni lm-
prorogabili. Si paria di una lo
ro possibile sost:tuzione (che 
per6 nsulta alquanto proble
matics, oltre che discutibjlei 
e di un proseguimento a giu
ria r.dotta. 

Intan'o. i d.scografici. or-
mai calati in gruppo piu com-
patto. torrono, con la tempe
rature bassa che h ha accclti 

a Sanremo, il nschio di fini-
re assiderati da van u a; can-
celli di Vil!a Nobel. « Non sap-
p.amo nulla, nessuno ci infor-
ma. In fondo aboiamo mvesti-
to denaro e ai risultati e lega
to il iavoro dei nostri dipen
denti » gemono hvidi (e di 
freddo e d: rabbia). Chissa 
perche, po", non sono rimasti 
a Milano... Guardano con mal-
oelato rancore i rappresen-
tanti dei smdacati che, a del
ta loro, sarebbero colpevoli 
della lentezza dei lavori d'a-
scolto. « Ma come, non hanno 
ancora scelto? » protestavano 
ieri sera, i discografici, dopo 
soli due giorni di riunioni per 
piu di cento canzoni. 

Appare gia da questo chia-
ro come l'azione dei sindacati 
— che pu6 favorire anche una 
scelta piii qualificata di valo-
ri. pure nell'ambito della pro-
duzione (mediamente mode-
sta) inviata all'esame — ab-
bia scosso il tradizionale ap-
parato egemonico del campo 
discografico, abituato a fare il 
bello e cattivo tempo. Da regl-
strare, ancora la protesta del-
1'orchestra sinfonlca di San
remo contro I'Amministrazio-
ne comunale per il modo con 
II quale essa ha ignorato la rl-
chiesta che una parte del 
eomponentl il complesso stes 
so eseguisse il rlepilogo delle 

canzoni in gara al Festival, 
dopo che trattative in tale di-
rezione erano gia state awia-
te. interessando anche la 
RAI-TV. 

Trattative, infine, sono in 

Mentre resta confermato che 
presentatori ufficiali del Fe
stival di Sanremo saranno Mi
ke Bongiorno e Paolo Villag-
gio, c'e ancora molta incerfez-
za sul nome della loro partner 
femminile. Secondo voci dif
fuse ieri sera, si sarebbe de-
ciso di utilizzare per ognuna 
delle serate della rassegna 
canora un'attrice diver sa: la 
serata d'apertura vedrebbe, a 
fianco dei presentatori, Senta 
Berger (nella foto) 

corso fra il direttore artistico 
Elio Gigante e la RAI-TV per 
quanto riguarda l'apparato 
scenografico e gli impianti so-
nori da utilizzare per la ri-
presa del 22.o Festival. 

La scelta delle 28 canzoni 
non e escluso che possa con-
cludersi domani sera, sempre 
che non intervengano altri 
motivi di prolungamento. Ad 
esempio, la necessita di ri-
chiedere a qualche cantante 
di sottoporre una seconda can
zone, nel qual caso egli ha 48 
ore di tempo per prowedere 
alia consegna del nuovo ma-
teriale; solo nel caso, perd. 
che non si fosse gia raggiun-
ta una lista di 28 interpreti. 
A una eventuale seconda can
zone (essendo stati giudicati 
positivamente come interpre
ti) sono gia Candidati Mario 
Tessuto, Nino Ferrer. Fausto 
Cigliano e Nico Fidenco. 

Daniele lonio 

Lusett! 

si conferma 

campione a 

«Rischiatut to» 
Gian Paolo Lusetti si e con

fermato ieri sera campione di 
a Rischiatutto », vincendo due 
milioni ed ottanta mila lire. 

II nuovo campione, dopo la 
fortunosa impresa della set
timana scorsa. ha dato l'im-
pressione di essere ben pre-
parato e sicuro. 

Hanno tentato di contrastar-
gli il passo una bella studen-
tessa milanese. Marisa D'Aloi-
so, di 22 anni, iscritta al tcr-
zo anno di lingue alia Catto-
lica, giocatrice di pallacane-
stro e praticante di judo, che 
si presentava su Dante ed un 
altro studente, pure milanese, 
Maurizio Imperiali. 23 anni, 
che risp>ondeva sulla geografia 
europea. 

in breve 

Un Eduardo 
anticipatore 

Applaudita nproposta delle « Bugie con le 
gambe lunghe », tagliente satira dell ' ipo-
crisia familiare e sociale, ieri e oggi 

Bucholz sara Johann Strauss jr. 
HOLLYWOOD. 3. 

Horst Bucholz impersonera Johann Strauss junior nel film 
«The great waltz », che Andrew Stone produrra e dirigera il 
mese prossimo. 

II Missouri offre collaborazione per «Tom Sawyer»> 
HOLLYWOOD. 3. 

II governatore del Missouri, Warren Hearnes, ha invitato 
il produttore Arthur Jacobs a girare nel suo stato, usufruendo 
della massima collaborazione, il film Tom Sawyer. Jacobs 
non ha ancora deciso, ma nei prosslml giorni fara una rico-
gnizione sulle sponde dei fiumi Missouri e Mississippi. 

II celebre romanzo di Mark Twain sara portato sullo 
schermo, a parti re da lugllo, sotto forma dl «musical*. Ri
chard c Robert Sherman hanno gia composto undid canzoni 
nuove per 11 film. 

Ripercorrendo, dalla scorsa 
stagione, l suoi passi decisl-
vi dell'immediato dopoguerra, 
Eduardo De Filippo e giun-
to a riproporci, dopo Napoli 
milionaria e Questi fantasmi!, 
Le bugie con le gambe lun
ghe; che risale al 1946, come 
scrittura. al 1948 come rappre-
sentazione: e ricordiamo, die-
ci anni dopo quest'ultima da
ta, la sua prima ripresa ro-
mana. Quella attuale, all'Eli-
seo. e stata accolta da un 
successo tanto piu vivo e si
gnificative in quanto, nello 
scrosciare degli applausi e nel 
prorompere delle risate, si av-
vertiva uno schietto contribu
te del pubblico piii giovane: 
coetaneo. vorremmo dire, del
la commedia. 

Le bugie con le gambe lun
ghe e uno splendido saggio 
critico suinpocrisia familiare 
e sociale: il piccolo mondo do-
mestico nel quale la vicenda 
si colloca rispecchia a mera-
viglia (anzi, con una nitidez-
za che, alia distanza. si awer-
te forse ancor meglio) il ri-
flusso delle grandi speranze 
di rinnovamento anche mora
le seguite alia bufera del con-
flitto. Dalla disgrazia comu-
ne, dalle miserie dell'esisten-
za quotidiana, il protagoni-
sta Libero Incoronato ha trat-
to una specie di desolata cer-
tezza. di esaltazione quasi pro-
fetica: « Qua viviamo di realta 
ora per ora. minuto per mi-
nuto...». Scomparse le illusio
n s le convenzioni. le appa
r e n t . 

E invece no. Invece, le bu
gie hanno ricominciat© a cam-
minare spedite; i riti e i ml-
ti sono di nuovo sugli altari. 
Lo stesso Libero ne e prigio-
niero. se ammette che la sua 
attempata sorella sposi un ma-
turo spilorcio, per accasarsi 
in qualche modo (in verita, 
per far da serva a quel tac-
cagno). Ma gli esempi che il 
nastro ha a portata di mano 
sono ben peggiori: i coniugi 
Cigolella, che della modesta 
abitazione degli Incoronato 
hanno fatto il teatro delle lo
ro periodiche tenzoni, mento-
no reciprocamente, mentono 
agli altri. mentono a se s'es-
si. Lui accetta come proprio 
il figlio dell'amante di lei. per 
non perdere il patrimonio. chs 
rimarrebbe ali'astnta donna; 
lei consente al matrimonio 
dell'amante del marito con 
un suo dipendente, promos-

, so e beneficato all'iiopo. II 
grottesco e l'amaro della s:-
tuazione sono in ci6: che se-
sti. i quali potrebbero pur 
sembrare generosi. sono detta-
ti in sostanza dai piii meschi-
no interesse economico; e che 
la simulazione. la contraffa-
zione. il mendacio vengono qui 
elevati a sistema, teorizzati 
come linea di condotta e idea 
generale dell'universo: in tal 
senso la figura di Cristina, 
la madre della signora Cigo
lella. che istiga la figlia a 
« negare Tevidenza », ha nella 
sua abiezione qualcosa di gran-
dioso. come certi personaggi 
di Moliere. 

Libero non e solo spettato-
re e «coro» della storia, ma 
partecipe di essa, suo malgra-
do e sfortunatamente. Al!a 
sorte comune egli per6 si sot-
trae quando, alia fine, si uni-
see con Graziella, che, aven-
do fatto aperto commercio di 
se stessa, e proclamandolo, ci 
si mostra come la sola per
sona limpida e coerente, fra 
tutte. Di piii: egli presenta 
Graziella, a quel sepolcri im-
biancati, quale una dama d'al-
to e severo lignaggio, e li co-
strlnge al rlspetto, anzi alia 
devozlone, rip*gandoli della lo
ro moneta. 

Immagine tagliente e sfer-
zante di una societa che, pas-
sata la tempesta, andava ri-
componendosi, insieme, nelle 
sue strutture e nelle sue for
me esteriori, Le bugie con le 
gambe lunghe e opera calata 
nel suo tempo, e cupamente 
premonitrice. Non ha forse le 
accensioni liriche di Filume-
na Marturano, il vibrante pun-
tiglio cronistico di Napoli nii-
lionaria, l'invenzione prepoten-
te di Questi fantasmi!; ma e, 
ugualmente, un piccolo classi-
co della satira. E lo spettaco
lo che Eduardo ne trae oggi 
e ammirevole per misura, pro-
prieta, esattezza: con che pa
role, con che sguardi, con che 
silenzi l'autore-attore toglie la 
maschera a quell'assemblea d*. 
violatori del vero, del giust-o, 
dell'autentica dignita dell'iio-
mo. Ma eccellente e altre.sl 
II contorno. nel quale spicca-
no Giuseppe Anatrelli. Angeli
ca Ippolito, Nunzia Fumo, Ni
no Formicola. Isa Danieli, Lu-
ca Delia Porta (cioe il figlio 
di Eduardo) e Linda Moretti, 

che, avendo sostituito, nelle ve-
sti di Cristina, Pupella Maggio 
indisposta, ha modo di qua-
lificarsi come un'interprete d : 

solidissime capacita. I costu-
mi sono quelli originali della 
prima edizione del 1948. in 
buon contrasto dialettico con 
la scena, tutta masse geome-
triche. del bravo Bruno Garo-
falo, che — modernamente in-
tendendo i suggerimenti. g:a 
assai precisi all'epoca, del 
drammaturgo — ci offre una 
pregnante sintesi visiva del 
concetto di speculazione edi-
lizia e dunque di sfruttamen-
to: plastico controcanto al di-
scorso svolgentesi, via via. nel
la commedia. acclamatissima. 

Aggeo Savioli 
NELLA FOTO: Eduardo in 

una scena delle Bugie con le 
gambe lunghe. 

Esordisce con 
<c La Calandria » 

la nuova compagnia 
«Indipendenti 7 2 » 

Si e formats con il nome di 
« Indipendenti 1972 » una nuo
va compagnia teatrale di pro-
sa sotto la direzione artistica 
di Antonio Pierfederici. Del 
gruppo fanno parte Mauro Al-
berti, Stefano Braschi. P.o-
rella Buffa, Rossano Gampie-
telli. Vincenzo Rodale. Elsa 
Ghiberti, Renato Lupi. Toni 
Trono. II primo Iavoro in 
programma e La Calandria 
del Cardinal Bibbiena (Bernar
do Dovizi). Lo stesso Pierfe
derici interpretera il ruolo del 
servo Fessino. 

ffAbbiamo scelto TM Calan
dria — dice il rcgista — per 
1'attualita delle situazioni rap-
presentate, per la validita ar
tistica. linguistic* e Ictteraria 
del testo del B;bb!ena ed an
che perchS i personaggi di 
questa commedia si adattano 
particolarmente alle possibili-
U espressive del giovani "in
dipendenti 1972"». La corn-
media, che andra in scena a 
Roma, al Teatro Centrale 1*11 
febbraio, e una rappresen-
tazione della Roma del cin-
quecento. Novita di questa 
rappresentazione della Calan
dria e la musica: canti gre-
foriani, canzoni popolarl del-

epoca, campanoni di S. Pie
tro con i quali gli «Indipen
denti 1972» intendono coglie-
re il piu autentlco spirito del-

O'Neill non 
era prof eta 

Gli « Associati», con la regia di Giancarlo 
Sbragia, compiono sul monumentale « Stra-
no interludio» un acclamato esercizio di stile 

Quattro ore di spettacolo 
(compresi due brevl interval-
ID seguite dai pubblico con 
tesa attenzione: ecco gia un 
risultato ragguardevole, nel 
campo della prosa. Sotto que
sto profilo, gli «Associati », 
cooperativa di lavoro al suo 
terzo anno di attivita, hanno 
vinto quella che poteva sem
brare anche una scommessa: 
rlproporre, sia pure sfoltito e 
alleggerito, uno dei drammi 
monumentali di Eugene O' 
Neill, Strano interludio (1928). 
II quale, al di la della lun-
ghezza e complicazlone dell'in-
treccio, presenta poi le diffi-
colta connesse alia « trovata » 
che, a suo tempo, fece scalpo-
re: i personaggi dicono ad al-
ta voce, inframezzandoli alle 
battute del dialogo, 1 loro 
pensierl segreti. 

Ridotta all'osso. la vicenda e 
quella di Nina, che, mortogli 
in guerra il fidanzato Gordon 
(siamo. all'inizio. nel 1919). e 
piu tardi il padre, sposa sen-
za amarlo un buon ragazzo, 
Sam, sperando solo di averne 
un bambino. Pronubo di tale 
unione e l'amico Ned, un neu-
rologo, il quale auspica che 
Nina plachi nella maternita la 
morbosa frenesia di martirio 
da cui la donna e stata presa 
alia scomparsa di Gordon. 
giungendo a offrirsi quasi per 
un rito espiatorio ai mutilati 
e ai feriti dell'ospedale mili-
tare ove ella ha lavorato per 
un certo periodo. Ma la ma
dre di Sam. rimasta Nina in-
cinta, la induce ad abortire. e 
ad evitare ogni altra gravidan-
za: i parenti del ramo maschi-
le di Sam sono stati tutti, 
infatti, vittime della pazzia. 

Nina, che vuole un figlio a 
ogni costo, se lo fa fare da 
Ned, all'insaputa di Sam. 
Quella che doveva essere una 
sorta di fredda misura clini-
ca si muta per6 in vorace, tu-
multuosa, travagliata passio-
ne. Sam, sempre ignaro, alle-
va come proprio il figlio di 
Nina e di Ned. i quali non 
hanno il coraggio di portare 
alia luce del sole il loro lega-
me: Sam, anzi. sara cosi l'uni-
co membro felice della picco-
la comunita. completata da 
Charlie, scrittore di successo 
e antico spasimante di Nina, 
afflitto da un clamoroso com
plesso materno e, quindi, da 
un torbido orrore per il sesso. 
A lui, ormai nel meriggio del-
l'eta — sono passati oltre 
vent'anni — Nina ricorrera 
per un'ultima compagnia, 
quando Sam si sara spento e 
il figlio si sara sposato e Ned 
sara partito.. stavolta forse 
per non tornare. 

Tutto cio e calato in un lin-
guaggio fronzuto e forbito. con 
aperture liriche anche fulgen-
ti e molta oratoria, e dosi ab-
bastanza massicce di psicana-
lisi e di filosofia talora spic-
ciola. Giancarlo Sbragia, che 
ha curato adattamento e regia 
(sulla versione di Bruno Fon-
zi), si sforza di stabilire un 
rapporto e un contrasto dia
lettico, piu chiaro di quel che 
il testo stesso non suggerisca, 
tra il « detto » e il « pensato »: 
dell'uno conservando il carat-
tere colloquiale. dell'altro di-
sarticolando la sintassi, si da 
cavarne un discorso frantu-
mato, a sbalzi e a strappi, 
come di chi. mentre pur rifiu-
ta tra se le regole del com-
portamento esteriore. non pos
sa o non voglia estrarre la 
verita profonda daH'animo 
suo. II distacco tra i due pia-
ni 6 accentuate dai gioco del
le luci, quando piu spiccato 
quando piu morbido e sottile. 
E di bell'effetto soprattutto al-
lorche. sotto il martellante 

lampeggiare del riflettorl, gli 
impulsi nascosti del protago-
nisti si manifestano non solo 
nella parola, ma nel gesto e 
nel moto, in una corsa affan-
nosa. in una fuga disordinata 
e disperata dalla loro condi-
zione umana. Qui c'e anche 
una traduzione in termini 
spettacolari (e con 1 relativi 
rischi) del «flusso continuo 
della coscienza e della memo-
ria », trasferito da Joyce, non 
senza approssimazione, a O' 
Neill. 

Del resto, l'interesse mag-
giore di questo Struno inter
ludio degli « Associati » e pro
prio nel compendlo sorveglia-
to ed ironico, ch'esso ci of
fre, d'un secolo di cultura 
teatrale e letteraria, dai Na-
turalismo all'Assurdo: trama, 
situazioni, figure, concetti ci 
portano. da Ibsen, sino a 
Beckett. Esempio di regia cri-
tica. piu che creativa, ed ap-
plicata a un oggetto forse non 
troppo congruo. II drammatur
go americano proiettava la pa
rabola della sua opera sino 
alia fine del decennio '30-'40, 
ma non si puo dire che avesse 
speciali capacita di anticipa-
zione: gia l'anno successivo al
ia « prima » di Strario inter
ludio sarebbe esplosa la gran-
de crisi economica, con tutte 
le sue conseguenze... E quindi 
tentare di far scaturire, attra-
verso la tragedia individuale 
degli eroi di O'Neill, la tra
gedia storica delPumanita e 
impresa ardua, se non vana; 
ne basta il richiamo finale, in-
trodotto da Sbragia. alio scop-
pio del secondo conflitto euro-
peo, per dar consistenza a un 
inesistente legame tra i rovel-
li confusamente nietzschia-
no-freudianl di O'Neill, e del
le sue creature, e la realta 
dell'America e del mondo di 
quell'epoca, o della nostra. 

Ma come esercizio dl stile, 
condotto in questo nuovo 
«strano Interludio» fra un 
teatro da criticare e un teatro 
da fare, lo spettacolo funzio-
na e, spesso, avvince. E gli 
attori — valentina Fortunato, 
Sergio Fantoni, Ivo Garrani, 
Luigi Vannucchi nelle parti 
principali, lo stesso Sbragia e 
Gianna Piaz, nonche Mauro 
Gravina e gli acerbetti Pier 
Anna Quaia ed Elio Marco-
nato — rispondono general-
mente bene al disegno registi-
co; quantunque il dissidio tra 
l'affettata pacatezza delle co
se « dette » e la strozzata vio-
lenza di quelle « pensate » dia 
a volte nel meccanico. Caldis-
simo. comunque. il successo al 
Quirino. dove gli « Associati » 
hanno asordito l'altra sera, e 
dove resteranno piuttosto a 
lungo: dopo Roma, la tappa 
prevista per questa stagione 
e Firenze. 

ag. sa. 

Proibifi in Spagna 
«Metello» e 
«Indagine su 
un cittadino» 

MADRID, 3. 
La commissione di censura 

cinematografica franchista ha 
proibito la presentazione, in 
tutto il territorio spagnolo, 
dei film Metello di Mauro Bo-
lognini e Indagine su un cit-
tadino al di sopra di ogni so-
spetto di Elio Petri. 

programmi 
TV nazionale 
10,30 Trasmissioni scola-

stiche 
12.30 XI Giochi Olimpici 

Invernaii 1972 
In collegamento via 
satellite con Sapporo 

13.30 Telegiomale 
14.00 Una lingua per tutti 

Corso di francese 
154N) Trasmissioni scola-

stiche 
17.00 Tultocirco 
17,30 Telegiomale 
17.45 La TV dei ragazzl 
18.45 Spazio musicale 

aProva d'orchestra». 
Musiche ai Ludwig 
Van Beethoven 

19.15 Sapere 
19,45 Telegiomale sport -

Cronache italiane 
20.30 Telegiomale 
21.00 A-Z: un fatto come 

e perch6 
22.00 XI Giochi Olimpici 

Invernaii 1972 
23.00 Telegiomale 

TV secondo 
21,00 Telegiomale 
21,15 Un caso clinico 

di Dino Buzzati 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO: ore 7 . 8. 
10, 12, 13 . 14, I S . 17. 2 0 . 
2 1 , 23; 6: Matttrtino musicale; 
6,54: Almanacco; 8,30: X I 
Giochi inremali 41 Sapporo; 
8,40: Le canzoni del mattino; 
9.15: Voi ed io; 11.30: La 
radio per le tcaole; 12.10: 
Speciale per Rischtarolto: 
13,15: I farolosi: Ray Charles; 
13,27: Una commedia in tren-
la minnti; 14: Boon pomo-
rfesio; 16 ; Programma per I 
rasazzi; 16,20: Per voi gio
vani; 18.20: Come e perche; 
18.40: I tarocchi; 1S.SS: Italia 
che lavora; 19,10: Opera Fer-
mo-potta; 19,30: Pianeta Bra-
tile; 19 ,51 : So! nostri merca-
i l ; 20,15: Ascolta, si fa sera; 
20,20: Andata • ritonw, 
21,15: Concerto ainfonico; 
23,10: I comphml si spieaano. 

Radio 2* 
GIORNALE RADIO: ore 6,30, 
7.30. B.30. 9 ,30, 10,30, 
11,30, 12 ,30 . 13 ,30 , 15,30, 
16,30, 17 ,30 , 19.30, 22 ,30 . 
24; 6: I I matrinierei 7.15; X I 
Clochl Invernaii di Sapporo; 
7,40; Baonfiornoi 8,14i M«-

sica espresso; 8,40: Galleria 
del melodramma; 9,14: I taroc
chi; 9.35: Sooni e colori deh 
rorchestra; 9.50: « La princh 
pesse Tarakanova a; 10,05: 
Canzoni per tutti; 10,35: Chia-
mate Roma 3 1 3 1 ; 12,40: Lei 
non sa chi sono io!; 13: Hit 
Parade; 13,50: X I Giochi inver
naii di Sapporo; 14: So di f i r i ; 
14,30: Trasmissioni refionali; 
15: Discosiidisco; 16: Seeuite 
il cape; 18: Speciale CR; 
18,15: Giradlsco; 18,40: Pan
to interroeetivo; 19: Licenxn 
di trasmetlere documenti ao-
tentici so fatti inesistenti; 
20.10: Snpercampionissimo; 2 1 : 
Mech doe; 22.40: « Un ameri
cano • Londra • ; 23,05: S i , bo-
nanotte!!!; 23.20: Mnsica lee-
otia. 

Radio 3° 
9,30: La radio par le scooie; 
10: Concerto di •pertura; 1 1 : 
Music* * poseia; 11,45: Poli-
fonia; 12,20: Avanouerdia; 13: 
Intermezzo; 14: Children's cor
ner; 14,30: Mesiche cwneristi-
che di A. Dvorak; I S : e I I haon 
soldato Sve}k>; 17t La opt-
nioni doflll altri; 17.4S: Scoo-
la matema; 18t Notizle del 
Terzo; 18,45; Piccolo pianeta; 
19,15: Concerto di ogni atrai 
20,15; Lingua • gergo« 

Diretto da Metha 

Jristano»da 
concerto per 
la stagione 
della RAI 

A Roma, con la stagione 
pubbllca della RAI-TV. si e 
ancora ad agglustamenti di 
fortuna. L'Audltorlo del Poro 
Italico e sempre chiuso e, in 
attesa che crolll o dia un se
gno piu convincente della sua 
perlcolosita (per alcuni, per6. 
11 vero pericolo deve essere la 
musica), di tanto in tanto si 
consente all'orchestra qualche 
sortita. 

Quando, nell'estate 1970, lo 
Auditorlo fu dlchiarato ina-
gibile per via della mstabi-
lita dello stabile (scusate il 
bisticcio), si disse, tra l'altro. 
che l'inconveniente era dl sti-
molo per abbandonare una at 
tivita destinata a un'dlite di 
privilegiati e che. grazie a' 
cielo (la Provvidenza >n per
sona aveva dato — pare — 
la spallatina all'Auditorio), la 
musica sarebbe finalmente 
uscita per le strade. le piaz-
ze, le scuole. le fabbriche, le 
borgate, la Regione. 

E' passato da allora un an
no e mezzo, ma tutto sta peg-
gio di prima. Non ci fossero 
queste sporadiche sortite (bi-
sognera dare la medaglia a 
chi tenacemente le sostiene). 
la faccenda (quella di una or
chestra che non ha il luogo 
adatto per svolgere la sua at
tivita) raggiungerebbe lo sco-
po; tirare per le lunghe. far 
cadere nel dimenticatoio i pro-
bleml della musica a Roma. 
nella Regione. nel Paese. ai 
quali una orchestra non puo 
essere interessata. Ma, d'al-
tro canto, non ci si dimentica 
mai della concorrenza. Per 
esempio. pochi giorni or sono 
la RAI-TV ha curato 11 «lan-
cio» in orblta di due dischi 
di sua produzione: uno con 
Severino Gazzelloni. accompa-
gnato al pianoforte da Bru
no Canino, interprete di pagi-
ne preziose di Veracini. Mar-
cello. Vinci, Valentino. Doni
zetti; l'altro con Franco Me-
dori alle prese con la Sonata 
n. 3 dell'op. 10 e con Top. I l l 
di Beethoven. L'iniziativa vie-
ne presentata cosi: «Non in-
tendiamo metterci In concor
renza con le Industrie disco-
grafiche, ma ecc. ecc.». 

Questo della concorrenza 
— ma si giura che. per ca-
rita. non esiste — sembra un 
puntiglio affermato soprattutto 
nel confronti del Teatro del-
l'Opera di Roma. Saranno sol-
tanto coincidenze, ma aven
do in programma il Teatro 
suddetto, in questi giorni, un 
Faust, di Gounod in edizione 
originale (in francese) e un 
Tristano e Isotta di Wagner 
(le repliche sono ancora in 
corso). ecco che la Rai tra-
smette un Faust in francese. 
dedicando ora la sortita pub-
blica al Tristano. 

II Tristano di cui diciamo si 
e avuto al Teatro Olimpico. 
Era una esecuzione da con
certo. Esecuzioni del genere 
facilitano molto le cose, ma 
in una sede inadatta le cose 
si complicano. Per esempio. 
il suono e il canto si sono le-
vati senza respiro, proprio per
che senza spazio. Ne diremmo 
che Zubin Metha — nuovo al-
l'impresa del Tristano — si 
sia trovato del tutto a suo 
agio nel concertare e dirige-
re questa opera. Ha impresso 
intensita e vigore (ma dalli a 
battere di tacco sulla pedana) 
prevalentemente alle parti cul
minant! del capolavoro wagne-
riano. lasciando scivolare il 
resto in un quieto tran-tran. I 
cantanti. poi. conficcati quasi 
in mezzo all'orchestra e senza 
difesa dall'orchestra, hanno 
tuonato con una vocalita rim-
bombante, monocorde, timbri-
camente avara, il che si e la-
mentato pur nella grandiosa 
esibizione di Birgit Nilsson 
(Isotta), stupenda soprattutto 
per la plena espansione della 
voce nel registro alto. 

II tenore Helge Brilioth ha 
srotolato bravamente. ma im-
passibilmente, un cereo Tri
stano, mentre Beverly Wolff, 
si e ardentemente arrotolata 
sulla magica parte di Bran-
gania. Di buon livello Sieg-
mund Nimsgern (Kurwenal) 
Peter Meven (il re Marke). 
Claudio Strudthoff (Melot), e 
Gianfranco Pastine. 11 Buoso 
e il Bertolini. 

A proposito di magia e. an
zi. di magie sfatate, c'e da 
tener conto della pungente no-
ta illustrativa. firmata da Bo
ris Porena. «curiosa» nel sot-
trarre questa opera all'incan-
tesimo e al miracolo per por-
tarla. invece, nell'ambito di 
una struttura biologica, ri-
flettente, Yhomo sapiens, ca-
pace di awalersi di buoni 
strumenti ottlci. invece che 
dello sguardo acoecato del 
veggente. Del resto. homines 
sapientes sono apparsl anche 
gli appassionati i quali, al se
condo mtervallo, nan tirato 
fuor! da borse e sacchetti di 
nailon fior fiore di pagnottel-
le, termos e bottigliette, per 
stare con lo stomaco altret-
tanto in pace che con Wa
gner. Incominciata alle ore 18 
— e I piu prudenti si erano 
messl in vlaggio alle 16 — la 
opera ha avuto termine verso 
le 23. con una prolungata ova-
sione. 

e. v 
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A Parigi ancora 
un attentate per 

« La battaglia 
di Algeri» 

PARIGI, 3. 
Ennesimo attentato contro 

un cinema parlgino nel quale 
si proietta con successo La 
battaglia di Algeri di Gillo 
Pontecorvo. 

Alcuni sconosciuti appaxte-
nenti ad un movimento dl 
estrema destra hanno lancla-
to la notte scorsa nella sala 
del «Beverley» un ordigno 
fumogeno. Trentaclnque spet-
tatori, vittime di un prlnciplo 
dl lnto&sicazlone, sono stati 
trasportatl al pronto soocono. 

Macek, 
IL RINASCIMEN-
TOITALIANO 
A cura di Leandro Perlnl 
Prefazione dl Eugeriio Garln 
Biblloteca di storia 
pp. 456 L. 4.800 

La prima crisi del feudalesi-
mo, I'ascesa e la caduta del1 

mercanti e del banchlerl fl> 
rentinl, le lotte del popolo 
delle campagne e della citta, 
il penslero, I'arte, le scienzo 
nella visione rigorosa e unl* 
taria di un grande storico 
marxista 

Mantoux, 
LA R1U0LUZI0NE 
INDUSTRIALE 
Prefazione dl Giorgio Mori 
Bibliotece di storia 
pp. 500 L. 5.000 
La prima storia della rivd. 
luztone Indush-laJe. Un'anallsl 
dettagliata e insostituibll* 
del fenomeno che 6 alia bf> ' 
se dell'epoca in cui viviamo. 

Lenin, LA 
COSTRUZiONE 
DEL S0C1ALISM0 
Biblloteca del penslero 
moderno pp. 384 L. 2.500 

I probleml economlcl e po> 
.litici della costruzione del 
primo stato socialista negfl 
scritti dai novembre 1917 al 
gpnnafo 1923. 

Bassin, 
IL PROBLEM A 
DELL'INCONSCIO 
Prefazione di Cesare Musattl 
Nuova biblioteca di cultura 
scientifica p. 352 L. 3200 
II rapporto tra la pslcologia 
sovietica e la psicanalisl 
negli scritti delPeminente 
neurofisiologo e psicologo 
della scuola di Pavlov. 

Pieroni 
Bortolotti, 
F. MIS1AN0: VITA 
01 UN INTERNA-
ZIONAUSTA 
Bibjioteca del movimRrir 
operaio ftaliano 
Pp. 256 L 2.000 

La biografia di una singolare 
figura di militante comunlsta. 
fondatore del PCd'l. organif-
zatore del Soccorso Operaio 
Internazionale, morto a Mo-
sea nel 1936. 

Pacor 
LOnE SOCIALI 
E 
WPIANURA. 
LA RESISTENZA A 
CARPI, SOLIERA.NOVI, 
CAMPOGALLIANO. 
Prefazione dl Carlo Levi 
Biblloteca del movimer.*-
operaio italiano 
pp. 370 L 2^00 

La Resistenza' come lotta dl 
massa in una zona ricca dl 
tradizioni politiche e clvlll. 

Schaff, 

ALLASEMANT1CA 
Unirersale pp. 368- 4, 1^0» 

Coper* dl maggfor auccaa 
so del «rande fllosof* po-
lacoe, ciproposta in «aa 
ttooya collana economics, 

Ader^ABUERRA 
E LA CRISI 
DELIA SOCIAL-

A cura di Enzo CoHotti 
U Wee p. 203 L. SM 
L'nutodifesa di Adter dl pro-
cesso per PutLiiiuay del 

^Kesidente dd co 
stnHmgarico. «•• 
falliinento deHa i 
temaziomfe. 

Macahso, 

ELO STATO 
• Punto pp. 134 L. 7 t t 
La compenetrazlona effetrt-
va tra mafia • Otmociaiia 
CristJana coma vera « pre-
prta operariooe di Stata Un 
liwu 
fndfca I modi per rtsansrla. 
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