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Oggi una nuova assemblea 

Picchetti operai 
all' Ente cinema 
II Consiglio di amminislrazione ha procedufo a nuove 
nomine che il Comitafo d'agifazione, pur mantenendo lo 
slato di mobilitazione, salufa come un primo successo 

Una vivace e combattlva as
semblea del lavoratorl dl Ci
necitta. dell'Istltuto Luce e 
dell'Italnoleggio si e svolta 
lerl con la parteclpazlone dl 
commisslonl Interne delle 
azlende del settore, dl rap-
presentantl deH'ANAC. del-
l'AACI e della SAI (autorl 
e attorl), - del Slndacato 
nazionale scrittorl, della Fe-
derazlone Itallana dei clrcoll 
del cinema e delle segreterle 
delle Federazioni sindacali 
dello spettacolo della CGIL. 
CISL e UIL. I lavoratorl nan-
no esaminnto la situazione ed 
hanno espresso la loro pro-
testa contro il prodltorlo in-
tervento del Ministero delle 
Partecipazionl statall che ha 
voluto bloccare le nomine de
gli ammmistratori delle so
cieta inquadrate nell'Ente Ge-
stlone cinema e. di conseguen-
za, anche l'avvio della rlstrut-
turazione delle aziende del 
gruppo cinematografico pub-
blico e il rilancio dell'attivita 

L'assemblea ha poi deciso 
di invlare al Ministero delle 
Partecipazionl Statali e alia 
presidenza dell'Ente gestione 
cinema un telegramma in cui 
ribadisce la protesta e affer-
ma di considerare l'atto del 
minlstro delle Partecipazionl 
statali « un grave precedent*, 
esiziale per la stessa democra-
zia e la dialettica interna del 
Consiglio dl ammlnistrazlone». 
II telegramma prosegue: « La 
assemblea, pur rlconoscendo 
il diritto del ministro ad ema-
nare direttive in materia di 
conduzione e di programma
zione delle aziende pubbliche, 
rileva che. nel caso specifico, 
si tratta non di una diretti-
va. bensl dl una chiara repri-
menda verso il Consiglio 
stesso ». 

I lavoratorl hanno qulndi 
invitato 11 Consiglio di ammi
nistrazione dell'Ente gestione 
— che nel pomeriggio di ieri 
era riunito per nuove deci
sion! — a completare irrevoca-
bllmente, nella seduta stessa, 

11 quadro dlrlgente del grup
po pubbllco e a dare inlzio 
al programma dl ristruttura-
zione. 

L'assemblea decldeva anche 
dl Invlare delegazlonl dl la
voratorl alia sede dell'Ente 
gestione; e, infattl, per tutto 
11 pomeriggio foltl picchetti 
operai hanno sostato dinanzi 
agli uffici dell'Ente. mentre 
era In corso la riunione del 
Consiglio di amministrazione. 

Nella tarda serata di ieri 
si e appreso che il Consiglio 
di amministrazione dell'Ente 
gestione cinema, nel corso del
la sua riunione — assenti 1 tre 

consigllerl democrlstlanl (men
tre 1 due rappresentanti del 
ministero delle Partecipazio
nl Statali si sono allontana-
ti prima del voto) — ha pro-
ceduto alle nuove nomine de-
gli amministratori unicl del
le tre aziende. Essl sono: Nel-
lo Santl per Cinecitta; Erne
sto O. Laura per l'lstituto Lu
ce e Giancarlo Zagnl per 1'Ital-
nolegglo. 

Per assumere la carica dl 
amminlstratore unico dell'Ital
noleggio. Zagni si dlmette-
rebbe dal Consiglio di ammi
nistrazione dell'Ente. 

II Comitato dl agltazlone ha 
salutato queste declslonl co
me un primo risultato della 
lotta del lavoratorl e dei ci-
neasti e come « il primo con
crete atto per l'avvio del pro-
cesso di ristrutturazione del
l'Ente e per il rilancio pro-
duttlvo del gruppo cinemato
grafico pubbllco ». II Comita
to di agitazione mantiene vi
vo lo stato di mobilitazione 
di tutte le categorie affinche, 
a questo primo atto, segua-
no puntualmente le lniziati-
ve concrete volte a realizza-
re il programma politlcocul-
turale di rlnnovamento volu
to dai lavoratori e da tutte 
le forze vive del cinema. 

Per oggi. alle 14.30. all'Istl-
tuto Luce, e stata convocata 
una nuova assemblea dl lavo
ratori, autori e attorl. 

Piccoli punta 
al commissario 

In seguito alia nota ufficto-
»a dtramala dal suo dicaste-
ro, tl ministro delle Parteci
pazionl Statali ha trasmesso 
all'Ente gestione cinema una 
«direttiva» che annulla le 
designaziom precedentemente 
effettuate e riapre il proble-
ma degli amministratort uni
ci di Cinecitta, dell'lslituto 
Luce e del'Italnoleggio. La 
«direttiva» di un ministro, 
lo precisiamo per quanti non 
lo sapessero, e vincolante, e 
ha il valore di una legge che, 
diversamente dalle altre, non 
& discussa ne dal Portamen
to ne dallo stesso Consiglio 
dei mtntstrt. Trattast, nella so-
stanza, di una sorta di a super-
decreto », che sfugge alle ben-
chi minime possibilila di con-
trotlo e rtschia di estendere 
a dismisura le facolta di co-
lui che lo emana. 

Nel caso specifico. che co-
sa ha fatto il ministro delle 
Partecipazioni Statali? Picco
li e intervenuto nelle vicissi 
tudini di un Ente. che si dt-
pende dal suo ministero. ma 
e istituzionalmente autonomo. 
Ed e intervenuto per iniwilida-
re alcune designazioni che c-
rano frutto di una votuzione 
formalmente impeccabile del 
Consiglio di amministrazio
ne. ma il cut esito era slato 
respinto dalla mmoranza dc. 
Per giustificare il suo atto. 
Piccoli adduce a motivo che 
non sarebbe lecito scegltere. 
all'inlerno di un Consiglio di 
amministrazione. gli ammini
stratori unici delle societa in-
quadrate in un Ente di ae-
stione. II ministro. insomma. 
afferma che t controllori non 
potrebbero. rireslire un dop 
pio ruolo. L'obiezione non re-
aisle alia prova del note per 
varie ragioni. che rapidamen-
te e sinteticamente esnmine-
remo. In primo tnoao VEnle 
gestione nnn ha tanlo commit 
di conlroUo quanln di dire 
zione. programmazione. pro-
mozione. c coordmamento. 
Gli organt di viailanza. la lea-
ge stessa It indiridua nel col-
leoio sindacnle. mentre. per 
nllro verso, la rerifica politi
co degli mdirizzi e dell'esc-
euzione delle deliherazinni e 
paranttta dnlVamma colleaiali-
th del Consiglio d'ammini-
atrazione. 

A lagliare la testa a cavil-
lose controrersie, comunque, 
$ta la prassi. E la prassi dt-
mostra che non v'e alcuna in 
compatibility nelle scelte 
compiute in seno all'Ente ge
stione cinema. Ricorriamo ad 
un esemplo lampante. che Pic
coli dovrebbe conoscere be
ne. Raffaele Girotti, che pre-
siede VENI, e al contempo 
presidente di alcune societa 
Inquadrate nell'Ente nazionale 
idrocarburi. Come mat il mint-
stro non ha trovalo e non tro-
m nulla da eccepire? E' inu 
tile cercare, in sede legale. 
una risposta ad un quesilo 
che invesle aspetti prettamen-
te ed esclusivamente politic* 
Arriviamo percib al vero nodo 
della questione. Da oltre otto 
mesi, socialists socialdemocra-
tici e dc stentano a raggiun-
gere un accordo, che non con-
cerne soltanto la nomina de 
gli amministratort unici di Ci
necitta. dell'Istituto Luce e 
deWItatnoleggio. ma riauarda 
la piattaforma proorammati 
ca del grunpo pubbtico. Tutto 
cib obbedisce — e noi nnn ct 
siamo atancatt di rtbadirlo — 
ad una logica viziosa, che 
contempla il settore cinemato-

pubblico come diret-

ta emunazione del potere ese-
cuttvo, nonche terreno di lot-
tizzazioni partitiche, a pre-
scindere da precise intese e 
convergenze su orientamenti 
operative Al di la di questa 
matrice tnquinata, bisogna ri-
conoscere che socialisti, so-
cialdemocralici, e consiglieri 
eletti dai lavoratori de'ue a-
ziende cinematograjiche sta
tali, hanno tentato di guada-
gnare una certa indipendenza 
rispetto a patti concordali so-
pra te loro teste, e di privile-
giare il criteria della massi-
ma funzionalita, chiamando 
alcuni componenti del Consi
glio di amministrazione del
l'Ente a gestire l'avvio della 
ristrutturazione. II ministro 
Piccoli ha accordato il suo as-
senso a questa decisione, di-
moslrando cos}, sin dall'esta-
te scorsa, che nessun princi-
pio di incompatibility era sta
to leso. Ancora pochi giornl 
or sono, il ministro contlnua-
ta a dichiararsi favorevole a 
quclla che, in altre occasion!, 
abbiamo chiamato una solu-
zione interna definitiva, sep-
pure ctrcoscritta ad un perio-
do delimitato per legge. 

L'tmprovvtso voltafaccia dt 
Piccoli e, tuttavia, sptegabile 
con il prectpilare della situa
zione politico nel paese. For-
matost il monocolore dc, nella 
ultima seduta del Consiglio 
dell'Ente cinema gli uomtnt 
della DC — e fra quesli i ft-
ducian delle Partecipazionl 
Statali — hanno chiesto che 
i consiglieri al completo ri-
mettessero nelle mam del mi
nistro t mandali ricevuti. La 
proposla cadeva nel vuoto: di 
qui le dimissiom dei consiglie 
n dc. difese dal Popolo con 
una nota esplicativa che e fal 
sa dalla prima all'ultima n 
ga. Non £ questa la prima 
rolla che nel gruppo cinema
tografico pubblico si vertfica 
una enst politico. Nel 196$. t 
socialisti uscirono da luttt t 
consign d'amministrazionc 
delle vane societa cinemato 
graf'che. ma I'allora ministro 
delle Partecipazionl Statali 
non si preoccupb di ristabilt-
re gli equilibri rotti. ne sue-
cessivamente Piccoli ebbe a 
lamenlarsi percht i socialisti 
rimanerano ancora fuon del 
la porta. Adesso p*rb Picco
li si affretta a respingere le 
dimissiom dei suoi compagm 
di partito e. tiolando I'autono 
mia dell'Ente cinema, con un 
oeslo di sopraffazione vuole 
tmporre un commissario che 
gorerni le aziende cinemato 
grafiche pubbliche in attesa 
della consultazione elettorale 
di maggio. II ministro confi 
da nella erentualita che non 
si sanino i dissidi fra i dc e 
le altre componenti del Const 
glio d'amrninistrazione. A que 
sto prunto. anz\ch6 accettare 
il responso del voto, egli prov 
rederebbe d'autorila a inse-
diare un commissario all'En
te. Ne conseguirebbe Vimme-
dialo insabbiamenlo della ri 
strutturazione. 

La condotta dt Piccoli •>• 
commenta da si. Non oc-
corrono particolari doti di 
perspicacia per cogliere il 
senso degli arrentmenti IM 
DC, nella sua tenace e costan-
te arversione per I'mdocile ci
nema italiano. t dlsposta ad 
affossare pli Enti di Stato 
piuttosto che vederli trasfor-
mati in un servizio pubblico, 
senstbile ad esigenze di svi-
luppo demncratico. 

m. ar. 

Una interessante sentenza 

La Cassazione 
blocca i sequestri 
arbitrari di film 

L'unico giudizio valido e quello del tribuna
ls del luogo in cui si e svolta la prima visio
ns — « All'onorevole piacciono le donne » 
approvato in seconda istanza dalla censura 

La Corte di Cassazione ha 
emesso una interessante sen
tenza — naturalmente destl-
nata a far testo — per affer-
mare 11 princlplo secondo cui 
nessun magistrato pub sotto-
porre a sequestro 1 film che 
non siano stati giudlcati in-
crlminablll dalla Procura 
della Eepubblica presso il tri-
bunale di prima prolezlone. 

La sentenza e stata emessa 
dalla Corte suprema dl Cas
sazione — prima sezione pe-
nale — (presidente dottor Gio
vanni Rosso; relatore 11 con-
sigliere Emillo Ambroslo) 
che — esaminando In parti-
colare 11 caso dei Diavoli dl 
Ken Russell — si e cosl lne-
quivocabilmente e definltiva-
mente pronunciata sul tema 
del sequestri dl film ordinati 
bench6 11 giudice istruttore 

Massimo Ranieri 

operato al 

polso sinistro 
Massimo Ranieri e stato 

operato ieri mattlna in una 
clinica romana al polso sini
stro, rimasto infortunato in 
seguito ad un lieve incidente 
avvenuto nella caserma del 
CAR di Viterbo, dove il can-
tante sta svolgendo 11 servizio 
dl leva. Massimo Ranieri si 
era infortunato al polso sini
stro, gia leso in un preceden-
te incidente. cadendo per le 
scale. II polso era stato In 
gessato neU'infermeria del 
presidio; successivamente, la 
ingessatura era stata nuova-
mente applicata dai medici 
del Cello, dove 11 cantante si 
era fatto ricoverare in quan-
to 1 dolori all'arto infortunato 
non accennavano a diminuire. 

II sopravvenire di una for
te infiammazione interna ha 
indotto il professore Giorgio 
Montrelli, che ha visitato nel 
giorni scorsi Massimo Ranie
ri, ad operare, Ieri mattlna, 
con un intervento che e du-
rato circa due ore sul brae-
cio sinistro ^ e, piu precisa-
mente — come afferma 11 re-
ferto — sullo « scafolde carpa-
le sinistro», che presentava 
una «pseudo artrosi in fase 
dolorosa post-traumatlca ». La 
prognosi post-operatoria pre-
vede la guarlglone in novan-
ta giorni, salvo complicazioni. 

De Sica regista 

lirico a Vienna 
VIENNA, 1 

Vittorio De Sica curera la 
regia della «Cavalleria rusti-
cana » e, possibilmente, anche 
quella dei «Pagliacci», nel 
Teatro dellOpera di Stato dl 
Vienna per la stagione lirica 
del 1973-74; ne da notizia il 
« Kurier ». 

del terrltorio ove era avvenu-
ta la prima prolezlone In pub
blico ne avesse disposto il 
proscloglimento da ognl ac-
cusa di oscenita e 11 conse 
guente dissequestvo. 

Rlcorderemo che gli Inter-
venti del maglstratl dl alcu
ne cltta ltallane (Ancona, Ba-
rl. Sulmona) contro film co
me, appunto. / diavoli e 11 
Decameron dl Pasollnl, ave-
vano creato una situazione 
anomala che aveva negatlva-
mente inclso sulla discipline 
penale dello spettacolo cine
matografico in Italia, agglun-
gendo, al gia esistente contra-
sto tra la commissione di cen
sura e la maglstratura, quello 
all'interno della maglstratura 
stessa, poiche alcuni procura
tor! della Repubblica aveva-
no rltenuto che I'archlviazio-
ne disposta dal giudice istrut
tore competent* non 11 vlnco-
lasse e non lmpedisse un nuo 
vo sequestro. territorlalmente 
limitato. 

Contro gli abusl dl alcuni 
maglstratl locall erano insor-
tl da tempo, oltre le case pro-
duttrici, anche rappresentan
ti di forze politiche democra-
tiche. chiedendo un interven
to della Cassazione. 

Ed ora, anche se un po' 
tardivamente. sia la Procura 
generale della Corte di Cas
sazione, sia la Corte di Cassa
zione stessa. hanno accolto in 
pieno la tesi dei legal! delle 
case produttrici ed hanno sen-
tenziato che, una volta tra-
smessl gli atti al Procuratore 
della Repubblica competente. 
nessun'altra autorita possa in-
tervenire con un nuovo seque
stro nei confronti di un film. 

Viene cosl troncata radical-
mente una pratica che aveva 
portato a una situazione di 
grave incertezza nel campo 
cinematografico: / diavoli tor-
neranno in circolazione anche 
ad Ancona, dove 11 film e tut-
tora sequestrato; e la stessa 
sorte avranno tuttl gli altri 
film che si trovano nella me-
desima situazione. 

L'ottava e la seconda com
missione di censura cinemato-
grafica hanno esaminato. in 
sede dl appello. 11 film All'ono
revole piacciono le donne gia 
bocciato dalla terza commis
sione. 

Dopo aver ascoltato le ra
gioni della casa produttrice 
ed in partJcolare 11 produtto-
re Edmondo Amati, Pavvoca-
to Gianni Massaro, legale del
la societa, e il regista Lucio 
Fulci, nonche lo sceneggiato-
re Sandro Continenza, le com
misslonl dl appello rlunlte 
hanno deciso di emettere pa-
rere favorevole alia conces 
sione del visto di censura al 
film, senza tagli. L'avvocato 
Gianni Massaro ha affermato 
che le Commission! hanno 
rettamente giudicato non fa-
cendosi influenzare da valu-
tazioni politiche e llmitando-
si ad accertare la lnsussisten-
za nel film, sia nel suo com-
plesso come nelle singole sce
ne, di qualsivoglia «osceni
ta »; ed ha sottolineato che ta
le accertamento rappresenta 
l'unico compito demandato 
alle commission! stesse dalla 
legge del 1962. 

II momento 
di « Giselle » 

PARIGI - E' II « memento > •urope© di « Giselle ». II balletlo 
di Adam e stato Infattl contemporaneamente presentato a 
Roma, nell'interprttaiiono di Carta Fraccl t di Vladimir 
Vasiiliev (che hanno presentato il secondo atto anche a 
Milano, come omaggio a Chaplin) e a Parlgl. AH'Opera, 
Giselle • stata Alicia Alonso, prima dantatrice del Balletlo 
Nailonale di Cuba. Eccola, appunto, con il suo «partner», 
II ballerlno Cyril Atanasaev 

LO STABILE Dl CATANIA A ROMA 

» Un Berretto a sonagli 
dai timbri un po' fiochi 
La commedia di Luigi Pirandello viene riproposta in una edizione corretta, 
ma priva di noviti significative • L'efficace interpretazione di Turi Ferro 

Prosegue a Roma, all'Ar-
gentina, in assenza di ogni 
autonoma iniziativa capitoli-
na, la rassegna degli Stabili 
delle altre citta italiane. Do
po Milano e Trieste, dopo 
L'Aquila e Genova. e la vol
ta di Crtania, che presenta 
// berretto a sonagli di Lui
gi Pirandello Lo Stabile sici-
llano e Indubblamente favo 
rtto dalle circostanze, rispet
to ai suoi confratelli: nel 
senso che pu6 contare su un 
repertorio vasto e ricco, le
gato alia cultura e alia cl-
vilta dell'lsola, e, in partico-
lare, su un nome tra 1 mag-
giori del nostro secolo Tan-
to piu si vorrebbe, da tale 
Teatro, un impegno teso non 
alia pura confezione di un 
prodotto, ma a riproposte cri-
tlche e .nagari polemiche. 
Cosl fu, almeno in qualche 
misura, per un piuttosto me-
morabile allestimento dl Lio-
la; cosl non e, cl pare, per 
questo Berretto a sonagli. 

La commedia, del 1917. ven-
ne portata al successo da An-
gelo Musco. che la recltava 
nella versione in dialetto. la 
piu confacente al caso. Gh 
attori dello Stabile catanese 
ce la offrono in lingua, con 
poche e moderate cadenze re
gional!. L'argomento e noto: 
Ciampa, un umile scrivano, 
la cui saggezza nativa curio-
samente s'lncontra con la 
« filosofia » di altre figure pi-
randelliane. ha creduto di re-
golare il proprio rapporto con 
11 mondo come un meccani-
smo a orologeria, le cui va
rie corde (la « civile », la «se-
ria» e la «pazza») andreb-
bero girate a seconda delle 
diverse situazioni. Tenendo 
in casa. sotto chiave, una mo-
glie avvenente. Ciampa tacl-
tamente sopporta che costei 
lo tradisca col signore di cui 
egli e al servizio; ma quando 
la signora del signore. per 
gelosia. provoca 1'arresto de
gli adulter!, e quindl lo scan-
dalo nella piccola citta. Ciam 
pa, per difendcrsi dall'oltrag-
gio della gente. deve saltare 
di gran lena dalla corda « ci
vile » alia « seria». da que
sta alia «pazza». Unica al-
ternativa e: o l'uccislone dei 
due a colpevoll». o che la pa-
drona, responsabile del pa 
sticcio, si dichiari uscita di 
senno; un suo adeguato sog-
giorno in clinica zittira I ma
lign! e. oltretutto. salvera lei 
dalle ire del consorte fedifra-
go (grazie alle cure del « de
legate», devoto amico di fa-
miglia. il procedimento poli-
ziesco finira nel nulla e an 
z\ i verbal i affermeranno che 
«11 fatto risulta assolutamen-
te infondato»>. La donna ri-
fiuta con sdegno il suggeri-
mento. ma, pungendola a 
sangue. Ciampa ottiene che 
ella dia in sman'e per dav-
vero... 

La validita del testo (che. 
certo. non si colloca tra i 
capolavori pirandelliani) sta 
tutta concentrata nel perso-
naggio dello scrivano. e non 
Unto per la sistemazione 
« ideolosica» rhe egli forni-
fce del proorio comporta-
mento, quanto per la dolen-
te radice umana. soclale (e 
i=i ^ vorrebbe dire «di clas-
se») posta. di tale compor-
tamento. alia base \a stes
sa iniqua societa che sfrut-
ta e umilia Ciampa. relegan-
dolo nel «basso ceto*. gli 
impone le leggi dellaonore»; 
e di tali leggi egli deve ser-
virsi per riscattare la sua di-

Mario Schiano 

domani 

al «Beat 72 » 
Domani sera alle ore 22 

al a Beat 72» in via G. Belli 
(Piazza Cavour) avra inizio 
la settimana di musica con-
temporanea con un concerto 
jazz. Alia serata prendera 
parte 11 settetto di Mario 
Schiano con Marcello Melis, 
Bruno Tommaso. Alesslo Ur-
so. Stefano Priori. Alfredo Ga-
sponi e Massimo Rocci. 

Per 1 lettori dell'« Unita» 
l'lngresso costera soltanto 500 
lire. -

II concerto rientra nel pro
gramma Rjazz nel quartle-
re»; dopo 11 Beat, sara 11 
Circolo Culturale di Centocel-
le ad oepltare 11 «seUeUo». 

gnita in pubbllco: poiche. in 
privato, il povero scrivano e 
solo (e ne e ben cosclente) 
un uomo anziano. brutto, me-
schino, sposato a una bella 
giovane, innamorato di lei e 
disposto. per amore, anche a 
dividerla con altri. Questa e 
la sua verita, che egli affet-
tuosamente protegge, dietro 
la maschera delle conven-
zionl. 

Non mancherebbero spunti, 
insomma, per prospettare il 
dramma. 1 suoi sviluppi e il 
suo esito, in modo almeno 
parzialmente nuovo e signifi
cative. II regista Romano 
Bernardi e, dal suo canto, lo 
scenografo-costumista Mauri-
zio Monteverde si tengono, 
invece, a una pacata e col-
laudata impostazione natura-
listica. senza nemmeno trop-
po evitare le insidie connes-
se al carattere specifico di 
un'opera nella quale, come 

gia annotava Gramsci, «la 
dimostrazione soverchla l'a-
zione»; sicche il ritmo indu-
gia e langue. II lavoro degli 
attori situa tuttavia lo spet
tacolo su un livello piu che 
decoroso: Turi Ferro combi-
na con sagace stile l'lronia e 
la soflerenza del protagoni-
sta (anche se certi suoi tim
bri sfumati non sembrano 
favoriti, nella resa, dalla me
diocre acustica della sala); 
Ida Carrara, Umberto Spada-
ro, Maria Tolu. Franca Ma-
netti, Giuseppe Pattavina, 
Carla Calo, Shara Di Nepi 
compongono un quadro ap-
propriato. E gli applausi, al
ia « prima», sono stati vivi, 
cordlalisslmi. 

ag. sa. 
NELLA FOTO: Turi Ferro 

e Umberto Spadaro in una 
scena della commedia. 

Voto del Consiglio d'amrninistrazione 

Santa Cecilia: chiesta 
una gestione di concert! 
autonoma dall'Accademia 
II Consiglio di amministra

zione della gestione autono
ma dei concerti dell'Accade-
mia nazionale dl Santa Ceci
lia. rlunitosi martedl scorso 
sotto la presidenza del mae
stro Virgilio Mortarl. ha ap 
provato aH'unanlmita la se-
guente mozione: 

«Preso atto dello stato di 
grave disagio che attualmen-
te investe l'Accademia in se
guito alle dimissionl di nu-
merosi autorevoli suoi mem 
bri; preso atto con vivo ram-
marico che alia seduta odier-
na non e intervenuto alcuno 
dei rappresentanti accademi-
ci nel Consiglio di ammini
strazione; constatato che la 
Accademia ha proweduto a 
rinnovare i suoi rappresen
tanti nel Consiglio di ammi
nistrazione della gestione au
tonoma dei concerti e che 
tra questi non e stato rielet-
to il vice presidente maestro 
Virgilio Mortari. che ha iden-" 
tificato. dalle dimissionl del 
maestro Silvestri. la continui
ty dell'azione di rinnovamen-
to e di sviiuppo per una pro-, 
grammazione sempre piu qua-
lificata e alia portata del piu 
largo pubblico; esprime la 
propria piena completa soli-
darieta nei confronti del mae
stro Mortari per lattivita e 
I'impegno profuso sin dal 20 
dicembre 1970. data delle di 
mlssioni del maestro Renzo 
Silvestri, nello assolvimento 
delle funzioni e delle pesan-
tl responsabilitA di presiden

te ad interim del Consiglio di 
amministrazione; ribadisce la 
autonomia della "gestione au
tonoma dei concerti dell'Ac-
cademia nazionale di Santa 
Cecilia" e afferma 1'indifTeri-
bile necessita di dare a que
sta gestione autonoma la stes
sa integrale flsionomia rap-
presentativa e pubblica che 
la legge 800 (la legge sugli 
enti lirici e sinfonici. nd.r.) 
conferisce agli enti autonomi 
lirici ai quali, d'altra parte. 
la gestione e assimilata; in-
vita pertanto il ministero del 
Turismo e dello Spettacolo, 
responsabile del sovvenziona-
mento e della vigilanza sul
la gestione autonoma dei con
certi. a voler adottare un ur-
gente idoneo provvedimento 
in tal senso. 

«Inftne — termina la mo
zione — i sottoscntti membri 
del Consiglio di amministra
zione dichiarano di mettere 
a disposizione il loro manda-
to per riaffermare la convin-
zione di giungere alia indica-
ta soluzione ritenuta indispen 
sabiles. La mozione e firma-
ta da Virgilio Mortari. Ra-
nlero Benedetto. Giorgio Chia-
rion Casoni, Gino Ippolito. 
Benedetto Ghiglia, Antonio 
Caradonna. Vincenzo Baru-
sclo RIzzo. Paolo Morroni. 
Giancarlo Zingoni. 

II maestro Mortari ha ap
provato il documer.to ad ec-
cezione della parte che lo 
riguarda personalmente. 

Film canadese sulla guerra 
TORONTO, 1. 

Eric Till, uno del piu promettenti registi canadesi girera 
in primaven. £ctto gli auspici dell'ente cinematografico del 
Canada un filii tratto dal romanzo dl Roch Carrier La guerre, 
yes sir. 

Per Morrissey western in Italia 
NEW YORK, 1. 

II regista Paul Morrissey ha concluso un contratto con 
un produttore italiano per girare a Roma, in aprile, un western, 
Morrissey e un regisia d'avanguardia, del gruppo dl Andy 
Warhol. 

Frank Sinatra torna al cinema 
HOLLYWOOD. 1. 

La Paramount starebbe In contatto con Frank Sinatra, per 
indurre li cantints a tomare al cinema. L'occaslone sarebbe 
offerta da Little prince, un musical tratto da un testo di 
Samt-Exupery al duple stanno lavorando Alan Jay Lerner e 
Fredericlc Lnewe. gli autoi I di My fair Lady. 

Nuovo film da « Alice » 
LONDRA, 1. 

Una nuova' versione clnematograflca dl Alice nel paese 
aelle meravtgltc sara girata a Londra in primavera, scritta e 
diretta d Wiiram SterDng, con coreografle dl air Robert Help-
mam:. Gli attori non sonr- stati ancora sceltl. Nonostante le 
difficolta del soggetto, Alice vanta numerose rlduzloni cine-
matograilche, fra cut quella a dlaegnl anlmati dl Walt Disney. 

reai v!/ 

controcanale 
STORIA USO T.V. — Con 

Le sfldo glapponesl, la TV e 
tornata al documentarlo sto-
rico: e vi i tornata rispettan-
do la tradizione instaurata 
ormai da anni sul video, so-
prattutto ad opera di Horn-
bert Bianchi. Una tradizione 
intrisa di superftctalita, di spi-
rito reazionario, di pratica 
continua della mistificazione. 

Questa volta, a rinnovarla, 
6 stato un debuttante del vi
deo: Roberto Gervaso, colla-
boratore fedele di Indro Mon-
tanelli. In tre puntate, a sta
re al titolo del programma, 
questo Gervaso ci dara la sua 
versione di trent'anni di sto-
ria, assumendo come punto 
d'osservazione il Giappone. 
Non si pub certo dire che il 
«documentario» non siu ri
sultato chiaro, nella sua im
postazione e nei suoi metodi, 
sin dall'inizio. I veri protago-
ntstl del dramma sono Giap
pone e Stati Uniti (non a ca
so la puntata, al di la della 
rievocazione storica comples-
siva. e stata costruita in vi
sta di Pearl Harbour): e, na
turalmente, mentre quello del 
Sol Levante £ chiaramente 
deflnito « imperialismo», la 
politico americana in Asia 
viene trattata con maggior 
garbo. Del resto, Gervaso non 
va per il sottile e Jion perde 
certo tempo nella ricerca del
le ragioni che stanno alia bu-
se degli avvenimenti. Si at-
tarda magari a descriverci gli 
hobbles dell'imperatore, ma 
dimentica di spectflcare qua
li fossero i concreti interessi 
economici e territoriali del-
I'imperialismo occidentale — 
inglese, francese, tedesco, 
americano — in Asia. Cita fra-
si di uomini politici, fornisce 
particolari su accordi e docu-
menti diplomatici, ma non 
spreca una sola parola per la 
guerra di popolo che, in Cina 
e in Indocma, contrasta du-

ramente il passo ai Giappone-
si e fa s\ che questi, Jiono-
stante le vittorie militari, co
me egli stesso ammette, si 
« dissanguino ». Ni sptega, ad 
esempto, quale fosse per gli 
operai e le masse popolari 
giapponesl il prezzo della co-
struzione del capitalismo, o, 
per altro verso, quali fossero 
le ragioni del prestigio del-
I'esercito giapponese presso il 
cosiddetto uomo della strada. 

In compenso, tocca, anche 
sul piano del linguaggio, al
cune vette della mistificazio
ne: deflnisce «guerra fratri-
cida tra il comunista Mao e 
il nazionalista Ciang», la lot
ta armata rivoluzionaria con
dotta per anni da centinaia 
di milioni di cinesi sotto la 
guida del Partito comunista: 
asseri'sce che il patto di non 
aggressione germanosovietico 
(cavallo di battaglia di tutti 
gli storici anticomunisti) fu 
«firmato alia chelichella», 
lasciando inlendere che fu 
quel patto a provocare I'ag-
gressione nazista alia Polo-
nia. Si immagini se, poi, pos
sa aver voglia di misurarsi 
con realta politicamente com-
plesse — ma decisive ai ftni 
della storia — come il fronte 
unito antigiapponese in Cina 
o le contraddizioni interne 
della classe dominante ameri
cana dinanzi alia politico giap
ponese. 

Indubbiamente, come al so-
lito. la parte migliore della 
puntata era costituita dalle 
immagini montate da Amleto 
Fattori (ricordiamo in parti-
colare quelle del terremoto in 
Giappone e le altre dei mas-
sacri di Nanchino), le quali, 
perb, diventavano spesso una 
sorta di fondale indistinto, 
sommerse com'erano dal tor-
renziale commento parlato. 

g. c. 

oggi vedremo 
ALTA TENSIONE (1°, ore 21) 

E' un altro telefilm di questa strana « serie » del giovedi 
che la Rai sta trasmettendo quasi clandestinamente. II tema 
affrontato oggi e di notevole attualita, ma ci sono fondati dubbi 
per ritenere che si risolverJi in una azione propagandistica 
contro la Repubblica Democratica Tedesca, anche se il telefilm 
sembra che debba tener conto del mutati rapport! fra i due 
stati tedeschi. La vicenda, infatti, narra di un acrobata che 
vive (naturalmente male, secondo la versione tedesco-occiden-
tale) nella Germania democratica e che, per farsi pubblicita, 
decide di «fuggire» verso VOvest servendosi dei fill dell'alta 
tensione. II film e diretto da Herbert Ballmann e interpretato 
interamente da attori tedeschi. 

IO E... (2°, ore 21,15) 
Ecco una novlta assoluta della programmazione televisiva: 

una novita che ha tutta l'aria di essere un nuovo passetto semi-
clandestino verso quella « riforma segreta » del programmi che 
e stata bloccata appena pochi mesi fa. Sia pur collocata In 

* questa dimensione negativa, la nuova trasmissione si annuncia 
di qualche interesse: anche se rischia di ridursi ad una sorta 
di cappello culturale al Rischiatutto che la segue immediata-
mente. Si tratta infatti di quindici minuti settimanali nel corso 
dei quali un «personaggio» della cultura Itallana intratterra 
il pubblico su un'opera d'arte (si andra dalla pittura alParchl-
tettura, alia scultura). L'intento e quello di fornire notizie e 
impressioni sull'opera descritta. ma anche di chiarire il segreto 
filo culturale e umano che lega il « personaggio » ad una deter-
minata espressione artistica. In questa serata lntroduttiva, ad 
esempio, Cesare Zavattini parlera del quadro di Vincent Van 
Gogh a Campo di grano col corvi». Da notare che fra le pros-

sime « personality della cultura » e stato Inserito anche Amintore 
Fanfanl. II programma porta la firma di Anna Zanoli ed e di 
retto da Luciano Emmer. 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,30) 
Ritorna, dopo una settimana di intervallo, il telequiz che 

ha ancora in carica il « campione » Lusetti. Gli si opporranno 
un giovane di Belluno esperto dl sci ed una casalinga venti-
cinquenne esperta in fiabe dei fratelli Grimm e di Andersen 

BALLETTO (2°, ore 22,25) 
E' un appuntamento di notevole livello: viene trasmesso in 

fatti il balletto a La Sagra della primavera » di Igor Stravinski 
interpretato da Maurice Bejart. che e anche regista e corao 
grafo dello spettacolo. L'orchestra e quella Nazionale del Belgio, 
diretta da Andre Vandernoot. 

programmi 
TV nazionale 
10.30 Trasmissioni scola-

stiche 
12,30 Sapere 
13,00 lo compro tu com-

prl 
1330 Telegiornale 
14.00 Una lingua per tutti 

Corso di francese 
15.00 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 Fotostorie 

Programmi per 1 piu 
plccini 

1730 La TV del ragazzi 
18,45 Inchiesta sulle pro

fession! 
19,15 Sapere 

19,45 Telegiornale sport • 
Cronache italiane • 
Oggi al Parlamento 

2030 Telegiornale 
21,00 Alta tensione 

Telefilm. 
2230 Balletto 

a La sagra dl pri
mavera » 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21.00 
21.15 

2130 
2230 

Telegiornale 
10 e „ 
Zavattini e 11« Cam
po di grano eol 
corvi » di Van Gogh. 
Rischiatutto 
11 mondo a tavola 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore: 

7, S, 10. 12, 13. 14, 13. 
17. 20 , 2 1 , 2 1 ; 6 i MtttotlQ© 
musical*} C,30t Corse di lin*aa 
infltes*; 6,54s AlmansccOj 7,4S: 
l«ri al Parlamentoi S.30? Le 
earaeni del martino; 9,15; Vol 
«d le; 11,30: La Radio per le 
SciK>le: 12.10: Smash! 13,15: 
II sieved i; 14: Boon pomerit-
f lo; I f c frweiamma per I ra-
t e n i i 1C,20i Per voi f iovmi; 
18,20: Come e perthej 18.40: 
I terocctiii 18.55: Halle che 
laverai 19,10: Tannhaoien Pari-
•1 13 eiarao 18«1t 19,30: 
Toeloera •arit j 19,S1i l u i ne-
strl mereatl; 20,15: Ascolta, 
si fa sera; 20,20: Andata * rt-
t « M i 21,15: Parata d'orche-
stre; 21,45: Arthivt di State; 
22,15: Mosica 7; 23.05: 0*el 
al •arlamento; 23,13: Concerto 
del pianltta France Mederi. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO Ore: 

8 ,30, 7.30. 8.30. 9 ,30. 10,30. 
.11 .30 , 12,30. 13.30. 15,30. 
18,30, 17,30. 19,30, 22,30, 
24; Oi I I mattlnierei 7,40: 

8,14i Mustca e> 

presso; 8,40: Soon! e celori 
deU'orchestra; 9.14: I taroccki; 
9.50: « L'eredita della Priere • 
di Carle Alienelloj 10.05: Caa> 
<o«l per tuttl; 10,35: Cniemate 
Roma 3 1 3 1 ; 12,10: Trasmis
sioni reejenali: 12,40: Alto are-
dimente; 13,50: Ceeie e perckej 
14,30; Trsemissieei reeionalii 
I S : Discosgdlsco; I f ; Cararai; 
18; Radio Olimpia; 18,20: Lens 
Plarinr. 18.40: Punto iaterre-
aativo; 19: The pepil; 20.10* 
Supercampionissimo; 2 1 : Mack 
doe; 22,40: c Eiisaaetta d'lav 
fhilterra; 23,05: Donna '70-. 
23.20: Musica leeeera. 

Radio 3° 
Ore 10; Concerto di apart*. 

ra; 11,15: Tastiera; 11,45; Me-
tiche Italiane d'eeei; 12,20; I 
maestri eall'interpretaaioee; 13: 
Intermezzo; 14: Dee voci. dee 
epoctte; 14.30: I l Cisco in *e» 
trina; 13,30: Novecente storico; 
10,30: 11 seimtitoto; 17; Lo 
opinlonl deeli altri; 17,20: Pe> 
a" d'aleum; 17.35: Appneta. 
mente con Nentie Rotonde; 18« 
Net i t i * del Tent©; 18.45: Pati
na aperta; 19,15: Concerto el 
oenl sera; 2 1 ; I I Olernale del 
Terr©; 21,30: • La etretta eta 
al protondo Ner4 a, 

,*'tf •»« i&' 


