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Proposte 
deicritici 
di cinema 
per I'Ente 
gestione 

II Consiglio nazionale del Sin-
dacato dei critici cinematogra-
flci (SNCCI) ha approvato e re-
so pubblico mi documcnto sugli 
orientamenti del settore pubblico 
del cinema italiano. Con esso 
non ci si limita ad indicare una 
linea generale di attivita ma si 
rivendica. concretamente. che lo 
Ente autonomo di gestione: 

1) garantisca. nelle scelte pro-
grammaticlie e nelle valutnzioni 
rielle proposte. un effetlivo e 
aperto confronlo delle idee, sen-
za censure di alcun tipo e aven-
do sempre come obiettivi prin-
cipali !a liberta di espressione e 
la promozione culturale; 

2) favorisca la realizzazione di 
film che clcvino i livelli della 
coscien/a critica, nonche la dif-
fusione di quelle opere straniere 
che. nonostante i loro pregi, non 
rafigiungono gli schermi del no-
stro paese: 

3) increment! la produzione do-
cumentaristica. didattica. scien-
tiflco-divulgativa. di animazione 
p per rngazzi. a impronta enct-
clopedica e monografica. ovvian-
do alle gravi insufficienze e alia 
scandalosa speculazione oggi do-
minanti: 

4) dia vita a un circuito di 
sale cultural!', democraticamente 
gpstile, anche valorizzando e 
consorziando i numerosi locali di 
proprieta pubhlica inutilizzati o 
destinati ad attivita unicamente 
commerciali: 

5) stabilisca rapporti organici 
con le nssociazioni culturali. con 
gli organism! cinematografici 
delle Regioni. con le organizza-
zioni dei cineclubs e dei cinero-
rum. con i cinema d'essai ope
rant! in Italia e con tutti i ge-
stori propensi a qualiflcare cul-
turalmente i loro programmi; 

G) favorisca. mediante adegua-
te iniziative culturali e con una 
revisionp doi criteri di presenta-
zione dei film. la loro compren-
sione e valutazione da parte del 
pubblico; 

7) promuova un reale ingresso 
del cinema nella scuola in ogni 
ordine e grado. dalla scuola del-
l'obbligo all'universita. con un 
tiso del mezzo cinematografico 
che non si esaurisca nel sussidio 
nll'insegnamento. del resto tut-
t'altro che diffuso. ma entri co
me strumento diretto nella for-
mazione culturale dello studente: 

8) incoraggi gli esordi di gio-
vani autori e faciliti sia la spe-
rimentazione. sia il necessario 
rinnovamento dei quadri artisti-
ci e tecnici nella nostra cinema-
tografia. sia l'adozione di formu-
le produttive che ahbiano in via 
prioritaria fini culturali e so
cial i : 

9) studi forme di collegamento 
con il centro sperimentale di ci-
nematografia e con la RAI-TV. 
in modo da realizzare una pro-
spettiva unitaria di politica cul
turale e produttiva degli Enti 

« Tutto cio — nsserva il do-
cumento — tra l'altro. consen
ting al gruppo cinematografico 
pubblico di soddisrare anche le 
pressanti esigenze di quei la-
voratori del settore che oegi 
sono minacciati dalla disoccu-
pazione e da un permanent*? 
stato di sotto-occupazione. 

« Chiamati a far parte di una 
consulta. che discute i progetti 
dell'Ente gestione cinpma e del-
1c aziende cinematografiche sta-
tali. i critici cinematografici 
del SNCC — conclude il docu
mcnto — si confermano dispo-
nibili al dialogo e a ogni serh 
iniziativa che. realizzando le 
linee suddette. favorisca quel-
la profonda trasformazione del 
quadro generale del cinema ita
liano. dalla quale potranno trar-
re beneficio anche i settori piu 
qualificati dell' industria pri-
vata >. 

II SNCCI chiede 
lo liberazione 
dello Kalinova 

II Sindacato nazionale cri
tici cinematografici italiani 
(SNCCI). appresa la notizia 
dell'arresto a Bratislava del 
critico cinematografico Agne-
ge Kalinova, ha inviato il se-
guente telegramma alle auto-
rita della cinematografia slo-
vacca: 

« Il Sindacato nazionale cri
tici cinematografici italiani 
epprende con amaro stupore 
notizie arresto sua stimata 
collega Agnese Kalinova, cri
tico cinematografico di Bra
tislava, che in patria e in 
convegni internazionali ha 
sempre nobilmente difeso gli 
interessi dell'arte e della cul-
tura. Noi invitiamo autorita 
politiche cecoslovacche a pro-
cedere a immediata liberazio
ne di Agnese Kalinova per af-
fermare quel rispetto della li
berta di opinione che in anni 
ha assicurato il prestigio e 
J-i forza del cinema cecoslo-
vacco ». 

Riconoscimenti 
inglesi al 

cinema italiano 
LONDRA, 23 

Cinque premi sono statl as-
fsgnati all'Italia dalla Society 
cf film and television arts. I 
premi, considerati gli Oscar 
inglesi, sono stati consegnati 
questa sera a Londra. 

Uno dei premi per la regia, 
lo «United Nations Award*, 
e andato alia Battaglia dt Al-
peri di Gillo Pontecorvo. Mor
te a Venezia di Luchino Vi-
sconti ha avuto quattro pre
mi: quello per la migliore fo-
tograf ia. a Pasquale De Santis, 
quello per la scenografia, a 

Fernando Scarfiotti, quello per 
i costumi, a Piero Tosi. quel-

i lo per la mlgltare colonna so-
nora, a Vittorlo Trentino e 
Giuseppe Muratori. 

Miglior film e stato giudi-
rato Sunday bloody sunday di 
John Schlesinger, migliore at-
trice Glenda Jackson protago-
nista di quel film, mlgllor alto-

' re Peter Pinch, anch'egll per 
«wl film. ' 

Stasera il via nel Salone del Casino 

Sanremo: il Festival si fa 
(con qualche defezione?) 
II sindaco ha vinto il braccio di ferro con gli esclusi; ma alcuni partecipanti sono 
restati f ino all 'ult imo restii a sciogliere le loro riserve — La riunione notturna — Estre-
mo tentativo della CISAS di aumentare a trentadue il numero dei cantanti in gara 

II 16 maggio 

«Guglielmo Tell» 
aprira il XXXV 

Maggio f iorentino 
Roman Vlad ha presentato i l cartellone com-

pleto che ha definito « d i non facile lettura » 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 23 

II 16 maggio verra inaugu
rate il XXXV Maggio musi-
cale fiorentino con il Gugliel
mo Tell di Gioacchino Rossi
ni, un'opera che mancava or-
mai da molto tempo nei pro
grammi del Teatro Comunale. 
Una scelta, tuttavia, che non 
e awenuta a caso, in quan-
to si iscrive nell'ambito di 
quella tematica che. partendo 
dai contenuti della Resistenza, 
comprende il piu vasto si-
gnificato della liberta in re-
lazione alle lotte sociali che 
trovarono spesso notevoli ve-
rifiche in alcune partiture di 
musicisti particolarmente lm-
pegnati a sottolineare il cor-
so degli awenimenti. Ci tro-
viamo cosi di fronte a qual
che sorpresa. come quella di 
conoscere un aspetto scono-
sciuto di Listz « politicamen-
te» attivo con una Marseil
laise e con Lyon scritte per i 
moti a sociali» awenuti in 
Francia nella prima meia 
dell'Ottocento, contemporanea-
mente a quanto aweniva in 
Italia agli inizi delle cospira-
zioni per la liberta nazionale. 

Dunque, questo Maggio chiu-
de con il tema della Resl-
stenza queH'ampia ricogni-
zione effettuata lungo l'as-
se del novecentismo musicale 
europeo che, come molti ri-
cordano, si era aperta nel 
1964, con l'ormai giustamente 
famoso Maggio espressionista. 

Cio e stato ricordato da Ro
man Vlad nel corso della con-
ferenza-stampa alia quale nan-
no preso parte anche i mag-
giori responsabili del Teatro 
e I'assossore regionale Filip-
pelli. II diretto re artistico si 
e poi soffermato ad il lustra-
re brevemente il cartellone 
definito molto giustamente di 
non facile «lettura» per la 
maggior parte del pubblico. 
Scorriamolo insieme. 

Spettacoli: Guglielmo Tell 
di Rossini, diretto da Riccar-
do Muti; il trittico Morte del-
I'aria di Petrassi. Tutto ab 
che accadc t: riguarda. di Bar-
tolozzi (pr.ma assolutai e La 
gita in campagna di Peragal-
lo. direttore Nino Sanzogno; 
due spettacoli di balletti della 
Wiener Staatsoper e YUlisse 
di Dallaplccola a cura della 
Deutsche Oper am Rhein; 
Bejart presentera il Romeo 
e Giulieltta di Berlioz, men-
tre lo stesso complesso te-
desco a cui e affidato YUlisse 
ci dara / soldati. una « prima 
italiana» di Zimmermann: 
verra eseguito quindi II con
sole di Menotti diretto da 
Schippers; ancora una no vita 
assoluta: // tumulto det Ciom-
pi di Bucchi, e uno spettacolo 
del corpo di ballo del Maggio 
musicale fiorentino 

Queste le orchestre che ver-
ranno nella nostra citta: Or
chestra Nazionale di Madrid, 
Orchestra e coro della Filar-
monies di Stato di Cracovla, 
Orchestra di Baden-Baden. 
sollstl e coro dell'O.R.T.F., 
Orchestra e coro della Sve-

riges Radio. Orchestra della 
Suisse Romande, l'Orchestra 
slovena, quella di Budapest e, 
infine, la London Sinfonietta 

II pianista Perticaroli te r r i 
poi un interessante recital 
che comprendera anche quel
le pagine poco note di Liszt 
cui prima accennavamo. 

Fra le manifestazioni varle. 
La Resistenza nei canti e 
nelle testimoniame popolari 
della Toscana. a cura di Libe-
rovici, incontri e dibattiti, una 
tavola rotonda sul tema del 
Maggio. una mostra storica 
e una cinematografica. 

Nel corso della conferenza-
stampa sono stati anche di-
stribuiti. in uno stupendo vo
lume a cura di Stelio Felici, 
gli atti della tavola rotonda 
del passato Maggio e con-
cernenti «La musica occiden
t a l e le civilta extra euro-
pee »: uno strumento di la-
voro e di studio estremamente 
importante, di cui auspichia-
mo la diffusione oltre 1'am-
bito del teatro. 

Marcello De Angelis 

A Bologna corso 

internazionale 

per diretfori 

d'orchestra 
BOLOGNA, 23 

II maestro Sergiu Celibida-
che dirigera il corso di per 
fezionamento per direttori di 
orchestra che, promosso e 
organizzato dall'Ente autono
mo del Teatro Comunale di 
Bologna, si terra nel capoluo-
go emiliano dal 3 al 30 set-
tembre prossimo. 

Lo ha reso noto to stesso 
maestro, giunto appositamen-
te a Bologna da Parigi, nel 
corso di una conferenza stam-
pa alia quale erano presenti 
giornalisti italiani e stranieri. 
L'iniziativa dell'Ente autono
mo del Teatro Comunale di 
Bologna, che mettera a dispo-
sizione del maestro Celibi-
dache la sua orchestra sinfo-
nica stabile, riveste un'impor-
tanza particolare, essendo 
praticamente la prima nel suo 
genere in tutto il mondo per 
il suo carattere internaziona
le: il corso sara aperto, infat-
ti, non soltanto a cittadini 
italiani, ma anche stranieri. 
Ad esso saranno ammessi, do-
po una prova scritta (3 set-
tembre) ed una teorJca (4 
settembre), quattordici allie-
vi. II bando dl concorso, in 
cinque lingue. verra reso no
to a giorni. II termine utile 
per la presentazinne delle do-
mande scadra il 15 luglio 
prossimo. 

Nostro servizio 
SANREMO. 23 

« Abemus festival. Abbiamo il 
festival » ha annunciato, nel pri-
mo pomeriggio. il sindaco Pa-
rise. E alzando i pugni: «que
sta e la cosa che vi dico con 
estrema sincerita >. Ha quindi 
snocciolato l'elenco dei cantan
ti che, uno dietro l'altro. hanno 
deh'nitivamente dato risposta 
favorevole al XXII Festival che 
comincia. dunque. domani sera. 
Tutti. tranne sei: Roberto Car
los. che non era presente e poi 
e straniero. Gianni Morandi, 
Domenico Modugno. Lucio Dal
la. Nada e Teddy Reno (a no-
me sempre di Rita Pavone). che 
avevano detto d'aspettare le 
ore 18 per sciogliere le riserve. 
Del «cast > RCA. solo Nicola 
Di Bari ha risposto subito si. 

Perche gli altri della stessa 
Casa hanno voluto attendere il 
tardo pomeriggio? Perche la 
CISAS — Unione cantanti ita
liani — si doveva incontrare 
con la giunta comunale. un po* 
per salvare in extremis la fac-
cia, un po' per tentare di au-

i mentare a 32 il numero dei par-
j tecipanti. 

L'incontro, comunque. ha par-
torito il classico topolino: sara 
chiesto alia RAI-TV di fare uno 
special sulla canzone italiana 
con cantanti e direttori d'orche
stra italiani. Al termine del 
«franco e cordiale scambio di 
idee». Ia CISAS ha deciso di 
soprassedere a uno sciopero 
che, oramai. piu nessuno prati
camente voleva. 

La soluzione e stata trovata 
da Parise con un improvviso 
atto di forza: «Adesso basta, 
sono stufo. I cantanti vengano 
da me, uno alia volta, e dica-
no si o no al Festival. Chi di-
ra di no. non cantera. II Fe
stival si fara lo stesso. senza 
di loro >. 

Si concludeva, cosi, una « ba-
garre» iniziata giorni fa dalla 
CISAS e che ha raggiunto il 
suo a pice neila nottata fra ieri 
e ogai. in quelle stesse sale de!-
l'Hotel Savoy che. nella tragica 
notte del 1967. avevano visto 
radunato tutto il mondo degli 
addetti alia canzone per la mor
te di Tenco. Moltissime. questa 
notte. Ie Tacce d'allora. Ma nel 
'67 non si aceennd neppure a 
un fronte dei professionisti del
la canzonetta festivaliera per 
interrompere. come giusto. la 
manifestazione. Chi voile ad 
ogni costo continuare fu Clau-
dio Villa, che fra ieri e oggi 
ha agitato il fronte anti-Sanre-
mo in nome degli interessi. ha 
precisato. non suoi in quanto 
bocciato. ma dell'intera cate-
goria. 

II parasindacato CISAS. in 
una baraonda di fotografl (pe-
raltro graditi per owi motivi 
pubblicitari). aveva radunato. 
nella notte di ieri. al Savoy i 
antanti del Festival per con-
vincerli ad uno sciopero unita-
rio. I motivi? Violazione degli 
articoh tal dei tali ecc. Lara 
Saint Paul chiede. umilmente. 
maggiori delucidazioni: «si va-
da a Ieggcre i giornali » rispon 
dono quelli del direttivo. seduti 
dietro il lavolo. Segue una lun-
ga concione di Villa, che non 
ha peli sulla lingua: <un alto 
dirigente della TV mi ha fatto 
caplre che il video sarebbe sta
to per me una strada aperta se 
vi avessi convinto a fare andare 
avanti il Festival >. E fa an
che. senza pensarci due volte. 
il nome: Fuscagni. vice-dirctto-
re dei programmi TV. A Villa 
segue Teddy Reno che, per no-

toria rivalita. non vuole essere 
da meno: lui. per6 mira al 
compromesso. Salviamo Sanre
mo ed anche l'unita slndacale. 

Poi. in una successiva riu
nione a porte chiuse, si sa-
pranno le proposte di Teddy Re
no: aggiungere altri quattro 
cantanti. I primi, per voti otte-
nuti, dei dodici di riserva se 
gnalati dalla commissione. Clod 
Rosalino, Tony Astarita, Aura 
D'Angelo. Piero Focaccla. II 
primo e la terza distribuiti dal
la RCA. A questo punto il gio-
co scotta. A nome di chi parla 
la CISAS. dunque? La St. Paul 
accusa la CISAS di fare gli in
teressi di una precisa casa di-
scograflca. Anna Identic! e del
lo stesso parere. Per tulta 1'as-
semblea aveva tentato di far 
dire a Gino Peguri, segretario 
generale. e poi produttore di-
scograflco. perche la CISAS 
avesse aspettato oggi per fare 
sciopero. quando lo stesso Pe
guri. sedendo nella commissio
ne di scelta. aveva avallato 
tutto. E poi, soprattutto, perche 
i tre sindacati-spettacolo aves-
sero rifiutato le ultime decisio-
ni della CISAS. Peguri afTerra 
fasci di telegrammi, legge. leg-
ge. ma non precisa nulla. Co
munque, la mozione Teddy Re
no 6 respinta dalla maggioran-
za:'dopo tutto. quattro cantanti 
in piu non annullavano afTatto 
le violazioni al refolamento su 
cui l'agitazione CISAS si vole
va basare. A favore dello scio
pero, piu o meno apertamente. 
sono i cantanti RCA: Lucio Dal
la perche non vuole cantare 
con i carabinieri alle calcagna 
(per via del picchettaggio); 
Gianni Morandi lancia epiteti a 
due donne negando di avere al 
zato la mano a favore dello 
sciopero. Villa e stato il primo 
a uscire dalla riunione fra un 
nugolo di fotografl: ho proposto. 
dice, che la TV. sette giorni 
dopo Sanremo. faccia un'altra 
manifestazione con venti can
tanti che non abbiano fatto par
te del Festival. Ricky Gianco 
si e battuto apertamente per 
evitare manovre di parte, ri-
cordando che i tre Sindacati 
hanno disconosciuto l'operato 
della CISAS ed ha poi delegato 
la Identici a parlare a nome 
di quei cantanti che non rico-
noscono rappresentativita alia 
CISAS. Viene anche respinta la 
proposta di un controllo di que-
st'ultima sul cervellone elettro-
nico che scegliera i giurati. 

Stamani, facce pallide per la 
notte in bianco e poi. in qual-
cuno. per la paura, 1'imbarazzo: 
Morandi non sa chiaramente 
che fare, alcuni hanno firmato. 
alio spuntar del sole, una let-
tera di solidarieta con 1'autori-
ta CISAS. abilmente sottoposta 
da Modugno Poi. alcuni. ci 
ripensano. Infine. il si del pri
mo pomeriggio odierno, dopo 
che Villa aveva scatenato un 
gruppo davanti al Casind. non 
essendogli stato concesso l'in-
gresso nel Salone delle feste. 
perche privo de) necessario 
foto-cartoncino. 

Apparentemente sconfitto. II 
sindacalismo canoro ha forse 
vinto. invece. la sua prima bat
taglia. liberandosi. come e pre-
sumibile. dopo la < magra > fi
nale. di un'associazione mera-
mente corporativistica. 

Gia. a questo punto. dovrem-
mo anche dire qualcosa delle 
canzoni: ma. cosa inconsueta a 
Sanremo. nessuno ci ha fatto 
quasi caso. in questa densa 
giornata. 

Daniele lonio 
Nella Joto, l'incontro alle 

prove di due presentatori del 
Festival Sylva Koscina e 
Paolo Villaggio. 

Cinque italiani 
in lizza per 

i Premi Oscar 
HOLLYWOOD. 23. 

Cinque candidature italia-
ne nella gara per 1 premi 
Oscar. II giardino dei Finsi 
Contini di De Sica e nel grup
po dei cinque concorrenti al 
titolo di miglior film stranie
ro. Bernardo Bertolucci e 
candidate per II miglior adat-
tamento per lo schermo (II 
conformista): nella stessa ca-
tegoria concorrono Ugo Pir-
ro e Vittorio Bonicelli sce-
neggiatori del Giardino dei 
Finzi Contini, Elio Petri e 
Ugo Pirro sono in gara per 
il premio alia miglior sceneg-
giatura orlglnale per Indagi-
ne su un citladino al di topra 
di ogni sospetto, Piero Tosi e 
tra i migllori costumisti per 
Morte a Venezia. 

George C. Scott, l'interpre-
te di Patton, che l'anno scor-
sc rifiuto polemicamente la 
statuina. e di nuovo Candida 
to per The Hospital. 

Jane Fonda e Tunica attrl 
ce non inglese candidata al-
roscar per la sua interpreta-
zione di Una squillo per VispeV 
tore Klute. Le altre sono: 
Julie Cristie. Glenda Jackson, 
Vanessa Redgrave e Janet 
Suzman. 

Pontecorvo Antonioni e 
Fellini alia TV inglese 

LONDRA, 23 
Gillo Pontecorvo e a Lon 

dra in questi giorni per regi-
strare una Intervista che sara 
inserita nella serie The filma 
kers, uno studio sul cinema 
articolato in dieci episodi, 
che il britannico Visual Pro
gram System sta preparando 
per la TV inglese e per varie 
reti televisive 

Ogni episodlo sara dedicato 
ad un regista, al quale ver-
rm chiesto di commentare per 

i telespettatori il film piu si
gn! ficativo della propria car-
riera. 

Tra i dieci registi, sul qua
il VJ».S. si propone di rea
lizzare questo studio, tre sono 
italiani: Fellini, Antonioni e 
Pontecorvo. Tra gli altri, fi-
gurano alcuni dei nomi piu 
significativi del cinema, tra 
i quail Rare] Reisz, Francois 
Truffaut, Akira Kurosawa, 
Satyajit Ray e Ingmar Berg
man. 

Cresciuti i figli 
torna al cinema 

Rai v!/ 

controcanale 

HOLLYWOOD — Un gradito ritorno sullo schermo, quello di 
Jeanne Cratn. L'attrice aveva deciso anni or sono dl r l t l rarsi 
dal cinema perche, essendo madre di sette f ig l i , voleva dedi-
carsi interamente alia famiglia. Ma ora che I suoi ragazzi 
sono diventati piu grandicelli, Jeanne — non piu tanto gtovane, 
ma sempre brava e affascinante — ci ha ripensato e sta 
interpretando, a fianco di Charlton Heston, II f i lm <t Skyja
cked* (« Sollevato In cielo»). Nella foto: Jeanne Crain durante 
una sua visita a Roma, qualche anno fa 

le prime 

1; 
11 .«&&. 

Musica 

Tre operine 
al Goldoni 

Si e avviato al Teatro Gol
doni l'annunciato ciclo di ope
rine, promosso dallVissociaaio-
ne Pergolesiana. Prendendo 
ad insegna il famoso «Inter
mezzo » di Pergolesi. La serva 
padrona — che l'.Assoct'a2»'one 
rappresenta in una gustosa 
edizione (il maestro Piero 
Guarino alia spinetta, contor-
nato da validissimo quartetto 
d'archi; sulla scena, pieni di 
verve anche vocaie, si fanno 
apprezzare Enrico Fissore ed 
Elvira Spica) — il ciclo di 
operine mira, pero. soprattut
to al moderno, puntando su 
lavori «da camera» che non 
siano arrangiamenti in mini-
proporzioni di spettacoli piu 
grossl. 

Azzeccata. pertanto. la pan-
tomima Racconto siciliano 
(1955), di Valentino Bucchi, 
che destava qualche preoccu-
pazione. II racconto siciliano 
e proprio quello di Verga. dal 
titolo Cavalleria Rusticana. e 
poteva sorprendere la stranez-
za di concorrere con 1'opera 
di Mascagni. Ma Bucchi affi-
da 1 suoni a due pianoforti 
(brlllantemente si e esibito il 
a Duo » Giammarughi-Pacio-
selli) e l'azione al gesto di 
mimi. incentrando il lavoro su 
cid che nella Cavalleria ma-
scagnana non si vede: il duel
lo rusticano. violentissimo, 
tra Alfio e Turiddu. che da un 
forte rilievo drammatico alia 
pantomima. I due contenden-
ti sono Gabriele Villa (Turid
du) e Carlo Pontesilli (Alfio), 
« assistiti» dalla statuaria Pie-
risa Bellia (Lola) e dalla vi-
brante Renata Ranieri (San-
tuzza). 

Un buon tentativo, infine 
(era il terzo momento dello 
spettacolo tripartito di marte-
dl sera), non tanto di rom-
pere con la tradizione attra-
verso il fumetto. quanto di in-
serire legittimamente il fu
metto nella tradizione lirica, 
si e avuto con SOB!!!, di Ma
rio Nascimbene, uno speciali-
sta, peraltro, di musiche cine
matografiche. 

In questo • fumetto lirico », 
non privo di ambiguita circa 
l'assunto ideale, si racconta 
di Uman, spaventatissimo 
dalla realta. 11 quale vorrebbe 
far funzionare il mondo sol
tanto attraverso Tosservanza 
della legge, che egli reclama 
via via al capo della polizia 
e al Capo dei capi dei capi. 
II progressivo scaricabarile 
viene annunciato dalla sfilza 
dei SOB! (equivaiente del 
• quanto mi displace*) che 
travolge Uman. D quale pren-
de un aereo con quella bomba 
e nsgrangroingggg... spaa a il 
mondo in pezzi. Poi chiede 
confortb alle galassie, ma la 
voce del cosmo null'altro gli 
risponde che SOB! Uno spet-
tacolino diverso, musicalmen-
te garbato. In un innesto tra 
musica registrata e musica 
eseguita sul momento dall'ot-
timo basso Claudic Piccini, 
daH'ottetto vocaie italiano, da 
voci recitanti; il tutto circon-
dato dalla sequela di fumetti 
(di Emanuele Luzzatl) — pro-
lezioni — che danno 11 prete-
sto alia slngolare rappresen-
tazione. 

La regla dl Elena Eplscopo, 

in Pergolesi, e di Vera Berti-
netti, nei lavori moderni, e 
apparsa sempre calzante ed 
estrosa nel movimentare tan-
ta roba in pochi metri qua-
dratl. SI replica. 

e. v. 

Teatro 

Ballata per 
un Re minore 

Dopo Ie seconde esequie di 
Re Ferdinando II di Borbone 
(detto a Re Bomba ») — cele
brate il 15 gennaio dello scor-
so anno al Teatrino dei Can-
tastorie — Silvano Spadaccino 
ha riesumato di nuovo il Re 
delle Due Sicilie, celebrando 
la funzione su una pedana 
maggiore, il Teatro delle Arti. 
Per superare felicemente il 
salto in alto, dal cabaret al 
«teatro di prosa», occorrono 
atleti-artisti olimpionici e mol
to spirito sportivo. Spadacci
no ha saltato senza toccare 
I'assicella, ed e un gran me-
rito se si pensa che la Bal
lata era stata concepita a mi-
sura di cabaret e il suo punto 
di forza era proprio nel rap-
porto ravvicinato attore-pub-
blico. Per quanto riguarda lo 
spirito sportivo (leggi disin-
voltura) forse si e un tantino 
ecceduto, confezionando un 
depliant che e un capolavoro 
di qualunquismo: pensiamo 
alia citazione, a mo* di esem-
pio. di un ampio stralcio del
la recensione alio spettacolo 
di Alberto Perrini. appar
sa sul settimanale fascista 
Lo Specchio. 

Tomando ad altre miserie. 
quelle di Re Ferdinando, e'e 
ancora da sottolineare la fe-
licita dell'idea: smitizzare e 
distruggere a Re Bomba » at
traverso uno spettacolo dove 
nulla fosse inventato, ma, al 
contrario, documentato dalla 
verita indiscussa dei fatti e 
delle situazioni, commentate 
da canzoni di Spadaccino (in-
terpretate con grande impe-
gno vocaie da Anna Casalino 
e Marisa Bilotti) e da brani 
musical! dell'epoca. 

Nella versione «teatrale» il 
testo e rimasto pressoch6 in-
variato, anche se abbiamo no-
tato omissioni e aggiunte, 
mentre l'azione si e arricchita 
con la partecipazione di Adria-
na Innocenti, Piero Nuti, Lau
ra Fo e Roberto Ruberto. 
Senza dubbio, 1'espansione 
spettacolare del nuovo alle-
stimento ha posto dei proble-
mi non solo formal! ma an
che contenutistici (il supera-
mento della particolare strut-
tura comunicazionale diretta 
e immediata che nasce nella 
specifica situazlone del caba
ret): e'e da sottolineare che, 
neU'economia dello spettaco
lo, Spadaccino ha saputo fon-
dere e trasformare con raro 
equllibrio la primitiva aura 
alluclnante e sinistra, le nu-
merose intuizlonl poetiche del 
testo, per la nuova mlsura dei 
ritmi e delle composizioni. • 

Semplicl e efficacl le scene, 
sempre di Spadaccino, mentre 
I bellisslmi costumi e l'arre-
damento scenico sono di Vit
torlo Rossi. Gli applausi del 
pubblico sono statl cordlalis-
simi, e si replica, 

vice 

UN SIGARO PER LA PATRIA 
— A che cosa pud servire rie-
vocare oggi la finna del trat-
tato di pace, awenuta nel '47, 
e le vicende che I'accompa-
gnarono? A compiere un'ana-
list storica, anche alia luce di 
quanto e accaduto lungo i 25 
anni seguiti a quell'avvenirnen-
to, e, ovviamente, con I'occhio 
alia situazione attuale. Dl pri
mo acchito, il programma cu-
rato da Enzo Biagi « Febbraio 
1947: vincitori e vintin non 
aveva davvero I'aria di rispon-
dere a questo scopo. II tessuto 
era fondamentalmeyite descrit-
tivo: un racconto dei fatti — dl 
alcuni fatti per meglio dire — 
svolto nel consueto stile tra 
patetico ed aneddotico tipico 
di un giornalistu come Biagi. 
Accanto a lung hi brani del di-
scorso tenuto da De Gaspert 
a Parigi, dinanzi ai rappre-
sentanti delle potenze alleate, 
flguravano drammatiche se-
quenze di grandi manifestazio
ni popolari e partigiane; ac
canto alia citazione di alcuni 
momenti cructali della vicenda 
politica, erano elencati una se
rie di piccoli epteodi, persona-
li e di costume: tutto sullo 
stesso piano, con la tradizio-
nale finta innocenza del cro-
nista. 

Ma. in realta, ne scaturiva 
innanzitutto una sorta di inno 
a De Gasperi e alia sua posi-
zione politica: un inno che, in 
tempi di monocolore democri-
stiano, acquistava un signifl-
cato preciso e particolare e 
questo gia spiegava lo scopo 
del programma (forse qualcu-
no ha notato, in una delle se-
quenze sulle riunioni del con-
siglio dei mintetri, la flgura 
del giovane Andreotti accanto 
al primo viinistro). Alcune 
delle dichiarazioni degli inter-
vistati, poi, servivano a conso-
lidare quell'inno (Carandini) 

o a gtustiflcare la partecipa. 
zione del PCI al governo ad-
dirittura come un segno del
la saggezza politica, della ma-
gnanimitd, e delta upazienza» 
del gruppo dirigente della DC 
(Gonella). Infine, il quadro ve-
jiiva completato dai diversi 
commenti di Biagi e degli 
speakers, che tendevano a sot
tolineare I'atteggiamento «ami-
chevole » degli americani e la 
<( ostilita » dei sovietici (con i 
quali De Gasperi aveva tenta
to per fino di fumare un « si-
gara,per la patria», ma inu-
tilmente), e cercavano di mo-
strare le iniziative di Togliatti 
quusi come atti di tradimento 
e le manifestazioni popolari 
come atti di sabotaggio. 

In questo contesto, dichiara
zioni come quella di Terracini, 
tesa a mettere in rilievo l'a-
tlantismo « ante litteram » di 
De Gasperi, e gli autentici 
umori delle masse popolari, 
MOM potevano non rimanere 
ai 7narginK prova ulteriore 
del fatto che il cosi detto 
«pluralismo delle opinioiii» 
serve a ben poco quando Vim-
postaztone di un programma 
ha una precisa ispirazione. 
Non a caso, ignorando tl sen-
so delle parole di Terracini e 
anche di alcuni accenni di 
Nenni, Biagi ha concluso la 
trasmtssione indicando tl viag-
gio di De Gasperi a Wash
ington, che asscrvl definiti-
vamente VItalia all'imperiali-
smo americano, come la « rot-
tura dell'isolamento»: cosic-
che I'inizio della restaurazio-
ne capitalistica in Italia ha 
potuto essere definito «I'intBio 
della speranza ». Supponiamo 
che gli awenimenti di questi 
giorni siano da considerarsi, 
quindi, il compimento di quel
la stessa speranza? 

g. c. 

oggi vedremo 
10 COMPRO TU COMPRI 
(1°, ore 13) 

Sotto accusa i «cartellini» dei pre^zl, che dovrebbero 
essere obbligatori. Luisa Rivelli conduce infatti la sua inchie-
sta attraverso un incontro in studio, al quale partecipano 
rappresentanti del Ministero dell'Industria, commercianti e 
consumatori. 

INCHIESTA SULLE PROFESSIONI 
(1°, ore 18,45) 

E' l'ottava ed ultima puntata della «serie speciale sul-
l'orientamento professionale»: ed affronta il tema della re-
gionalizzazione dei corsi. L'argomento viene svolto attra
verso interviste con quanti hanno partecipato alle prece
dent! puntate, muovendo dal disposto costituzionale, che 
prevede la distribuzione alle regioni dei compiti sull'istru-
zione professionale. 

IL CLUB DEI SUICIDI 
(1°, ore 21) 

E* un telefilm (la cui trasmissione era gia stata pre-
vista nella scorsa settimana) di produzione britannica. Tratto 
da un racconto dl Robert Louis Stevenson, si svolge a Lon
dra ed ha come protagonista un principe eccentrico, ricco 
e annolato, che trovera distrazione soltanto in uno stra-
nissimo «club» dove ci si gioca a carte il diritto al sui-
cidio. Questa, almeno, la premessa al racconto. che e inter-
pretato da Alan Dobie. Bernard Achard, Hildegard Neil. 
Regia di Mike Vardy. 

FESTIVAL DI SANREMO 
(2°, ore 21,15) 

Per una settimana, niente Rischiatutto. La Rai effettua 
questa deroga eccezionale per una delle sue trasmissioni piii 
coccolate, soltanto in onore di una trasmissione musicale 
giunta in porto malgrado aspre e prolungate polemlche (e 
sulla quale diamo piu ampie notizie in questa stessa pagina). 
I telespettatori non perderanno, tuttavia, Mike Bongiorno 
che presentera la gara canora insieme con Sylva Koscina e 
con la partecipazione di Paolo Villaggio. 

SPORT (1°, ore 22,30 
Collegamento diretto con Milano per trasmettere alcune 

fasi final! della «Sei giorni clclistica» che si conclude 
infatti a mezzanotte. Telecronista e Adriano De Zan. 

programmi 
TV nazionale 
10,30 Trasmissioni scola-

stiche 
1230 Sapere 
13,00 lo compro tu compri 
13,30 Telegiornale 
144)0 Una lingua per tutt i 

Corso d i francese 
15,00 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 Fotostorie 

Alia scoperta degli 
animali - Program
mi per i piu piccini 

17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 
18,45 Inchiesta sulle pro

fession! 

19,15 Sapere 
19,45 Telegiornale sport • 

Cronache italiane 
20,30 Telegiornale 
21.00 II club del suicidl 
22^0 Sport 

Da Milano: fasi con
clusive della «Ml 
giorni» ciclistica 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21.15 XXII Festival di San

remo 
Prima ' serata. Pre-
sentano Mike Bon
giorno e Sylva Ko
scina, 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO: or* 7 . 8 , 
10, 12 , 13, 14. I S , 17, 2 0 , 
2 1 , 23 ; 6; Mattntino moti-
cvtej 6,30: Cono di lingua 
ingtaae; 6,54: Almanacto; 
•,3<h Le canzoni del mattino; 
9.15: Vol ed lo; 11,30: La 
Radio per le ScnoJe; 12,10: 
Smash! 13,15: I I gioredi; 14: 
Boon pomerissio; 16: Pro-
m a w i a per I resazzh « C e 
ana visita per voi • ; 16,20: 
Per voi giovani; 18,20: Come 
e perche; 18,40: I taroccni: 
18,55: Italia ctte larora; 
19,10: Tannhafisen Paris! 13 
mano 1 8 6 1 ; 19,30: Too jours 
Parist 20.15: Ascolts, si la 
serai 20,20: Andata a ritorno: 
21,15: Parata d'orchestre; 
21,45: Archhrl di Stato-. 
22,15: Masks 7; 23,15: Con
certo del Dae pianistico Gori-
ni-Lorerot. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: ora 6 ,30. 
7.30, 8 ,30 . 9 .30, 10,30 
11,30. 12,30. 13,30, 15,30. 
16.30, 17.30. 19,30, 22 ,30 , 
24 i 6 i I I nwttinieroj 7 ,40: 
Beonatornoi 8,14i Musics 
espressoi 8 ,40: Soonl • colo-
r| dell'orchostrai 9,14t I te-

rocchi; 9 .50: « L'eredita della 
Priors », di Carlo Alianello; 
10,05: Canzoni par tutti: 
10,35: Chismate Roma 3 1 3 1 ; 
12,10: Trasmissioni regional:; 
12.40: Alto eradimento; 14: 
Su di siri; 14,30- Trasmissio
ni regional!; I S : Discosodisco; 
16: Cararai; 18: Radio Oiim-
pia. Uomini, latti e problem) 
dei giochi dl Monaco 1973; 
18,20: Long Playing; 18,40: 
Punto Inlenoeali'O. 19 : The 
pupil. Corso semiserlo in lin
gua inglese; 20 ,10 : MacJi doe; 
21,15: X X I I Festival dl San
remo. (Prima serata). 

Radio 3° 
Ore 9,30: Musica dl Carl PM-
lipp - Emanuel Both; 10 : Con
certo di aperture; 11,45: Te
stier*; 11,45: Musiche italia
ne d 'oni ;12,20: I maestri del-
I'interpretmzione; 13: Intermez
zo; 14: Due r o d , doe epochs; 
14,30: I I disco in vetrine; 
15,30: Novecento storico; 
16,30: I I seazatitolo} 17: Le 
opinionl degli altri; 17,20: Fo-
gli d'album; 17.35: Appanta-
mento con Nonzio Rotondo; 
I S : NoHlie del Terzo; 18.45: 
La megia delle cose: Man Ray, 
sessant'annl dl lieert*; 19,19i 
Concerto dl ogni serai 19,88: 
• Orfeo e Euridlce >, dl CM-

stoph Wllllkeld GHJS* . 
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