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S'incrina 
I'alleanza 

tra i padroni 
del cinema 

E' rlpreso In pleno, ierl, 11 
lavoro nei cinema romani, 
dopo la posltiva conoluslone 
della < vertenza che ha visto 
1 dipendenti delle sale condur-
re compatti la lotta per i 
loro dirlttl. 

Esercenti, produttorl e di
stributor! avevano tentato, 
con un grave accordo preso 
lunedl 13 marzo, di effettuare 
una specie di serrata ai dan* 
ni del lavoratori. L'accordo 
prevedeva che i dlstributorl 
rltirassero i film In program-
mazlone, in modo da lasciare 
le sale senza pelHcole da 
prolettare, e conseguentemen-
te far ricadere sull'agitazione 
del lavoratori le responsabi-
llta di un blocco pressoche 
completo degll spettacoli. In 
cambio, gli esercenti si lmpe-
gnavano a far recuperare al 
film ritiratl le giornate di 
programmazlone perdute. Que-
sto accordo, di chlaro stam-
po retrivo e intimidatorio, si 
inseriva in un rinnovato ten-
tativo dl alleanza tra i diver-
si settori del padronato cine-
matograflco — produttorl, di
stributor! ed esercenti —, 
solitamemte divisi da diver-
genze di interessi settoriali. 

Ora l'accordo, a quanto 
sembra, e gia saltato. II plu 
grosso esercente di Roma, 
Giovanni Amati. ha infatti ieri 
smontato Questa specie d'amo-
re di Bevilacqua, per far po* 
sto a Roma dl Fellini. Donde 
una veemente protesta del 
produttore e della casa dlstri-
butrice del film, che e la 
maggiore d'ltalia. 

Unit! solo nel far fronte 
eomune contsno i lavoratori, 1 
padroni del cinema si rimetto-
no subito a litigate quando 
si tratta di difendere il pro-
prio particolare gruzzolo. 

I paladini dei 
«privati» contro 

I'Ente cinema 
Un setfimanale della Rizzoli parte all'attacco del sellore 
slafale della cinemafografia paragonandolo alia RAI-TV 

L'Europeo, 11 rotocalco del
la catena editoriale Rizzoli, 
non si accontenta di perorare 
la causa della TV privata: 
adesso se la prende anche con 
il gruppo cinematografico pub-
blico, proseguendo una cam-
pagna di stampa che obbedl-
see a un chiaro dlsegno poli
tico. I capi di accusa, che il 
settimanale milanese mette in-
sieme, sono di vario tipo. Ap-
parentando I'Ente gestione al
ia RAI-TV, si rimprovera al-
l'ltalnoleggio di scegliere pel
Hcole che non incassano una 
lira e di finanzlarne altre che 
non avrebbero alcun rapporto 
con la cultura. Si aggfunge 
che medeslma sarebbe la men-
talita conduttrice della RAI-
TV e deli'Ente gestione, me-
desima la mediocrita del pro-
dotti diffusi, medeslma la 
soggezione al potere esecutlvo 
e alle alte sfere dei partltl go-
vernativi, medesimo l'inutile 
ed eccessivo dlspendlo di de-
naro. 

A queste imputazionl voglla-
mo ribattere proprio no! che 
siamo statl sempre critic! (e 
lo siamo tuttora) verso le par-
tecipazionl statali nel campo 
della cinematografia, pur a-
vendo contribuito, insieme con 
le forze sindacali, gli altri 
schieramenti della sinistra e 
le associazioni degli autorl, 
degli attori e della critlca, a 
un permanente e costruttivo 
conffonto. 

E' indimostrabile che l'ltal-
noleggio, in questi anni, ab-
bia compilato un listino dl 
film indegni e addirittura in 

Aperta la rassegna del jazz 

A Bergamo 
un « blues » 
inconsueto 

II complesso degli « American » e il Se-
stetto di Herbie Hancock hanno mono-
polizzato I'infferesse della prima serata 

Nostro servizio 
BERGAMO, 17. 

Pianlsta affermatosi nei tem
pi del suo soggiorno nel com
plesso di Miles Davis, Herbie 
Hancock ha aperto, questa 
sera, al Teatro Donizetti, la 
quarta rassegna internaziona-
le del jazz. Hancock, alcuni 
giorni fa, aveva presentato, 

nella oelebre universita califor-
niana di Berkeley, una sua 
composizione dal titolo Osti-
nato e dedicata alia rivolu-
zionaria afro-americana sotto 
processo Angela Davis. 

Hancock si annunciava in 
cartellone come una delle pre-
senze di maggiore interesse 
di questa edizione del Festi
val bergamasco: al Donizet
ti, ha suonato con un sestet-
to, del quale e emerso ed ha 
interessato sopratutto Julian 
Priester, ascoltato in Italia, 
sotto altre vesti nel passato. 

Questa serata inaugurale, su 
cui ritomeremo con maggiore 
precisione, si e segnalata co
me quella indubbiamente piu 
allettante delle tre in calen-
dario. Dopo Hancock, Infatti, 
si sono finalmente potuti 
ascoltare quel cantanti e com-
plessi di blues da noi pres
soche ignorati. anche se un 
Memphis Slim (che, peral-
tro, era gia stato, diverso 
tempo fa, a Bologna) e un 
nome molto noto. Meno no-
ti da noi, ma non in altri 
paesi europei. Big Joe Wil
liams. T-Bone Walker. Ro
bert Fete Williams e Big Ma
ma Thornton (che, per una er
rata informazione, di cui ci 
scusiamo, avevamo dato, qual-
che giomo fa, come recente-
mente scomparsa, mentre si 
trattava di Big Meybelle 
Smith). 

Questi cantanti. riuniti sot
to la bandiera deirAmerican 
Folk Blues Festival, e U se-
stetto di Herbie Hancock 

hanno, dunque, impegnato la 
prima serata di Bergamo. Di 
minore interesse le due pros-
sime, annoverando da una par
te, nomi gia abbastanza noti 
da noi, e dall'altra, proposte 
musical! che hanno ormai 
esaurito o ridotto la loro au-
tenticita. E' un po* il caso 
dei Messengers di Hart Bla-
key, in calendario domani se
ra, o di Gerry Mulligan, che 
riascolteremo per l'ennesima 
volta domenica. 

Una curiosita e rappresenta-
ta dal ritorno, sempre dome
nica, di Nunzio Rotondo: ne-
gli anni cinquanta, il trom-
bettista romano e stato uno 
dei musicisti di jazz italiani 
piu corcolati e piu «avanzati». 
Rotondo sara coadiuvato da 
D'Andrea al piano, Stoppa 
al tenore, Tommaso al bas
so e Briaco alia batteria. II 
a cast» italiano e completa-
to dal Sestetto jazz Bergamo 
(sabato) e dal quartetto Gui-
do Malusardi (domenica). H 
cartellone del Donizetti anno-
vera, inoltre, per domani, 11 
poliedrico pianlsta Friedrich 
Gulda e il quartetto del trom-
bettista Charles Tolliver; do
menica, Invece, spicca la par-
tecipazione del'a cantante Ma
rion Williams, che alcuni ri-
corderanno in Black nativity: 
il suo repertorio di Gospels sa
ra un omaggio a Mahalia Jack
son. Collateralmente al Festi
val, Bergamo ha patrocinato 
tre mostre speciali: «La pit-
tura nel jazzn. dove, dall'al-
tro ieri si possono vedere an
che opere di musicisti come 
Humair, Bergamelli e Bal-
dan; una mostra discografica 
curata da Gianni Sana, con 
una sfilata di circa tremila 33 
giri; inflne, una mostra fo-
tografica con una trentina di 
gigantografie. 

Daniele lonio 

c in breve 

r. 

Dae opere italiane a Glyndebourne 
LONDRA, 17 ' 

Due opere italiane figurano nel programma del Festival di 
Glyndeboume, che si svolgera dal 21 maggio al 2 agosto. Si 
tratta del Ritorno di Ulisse in patria di Claudio Monteverdi e 
« di Macbeth di Giuseppe Verdi. II programma della mani-
festazione annuale, che si svolge in quella cittadina del Sussex, 
presso Londra, e che e limitata alia lirica, comprende anche 
Arkmna a Nasso di Richard Strauss, opera inaugurale, e II rat-
to dal serraglio di Wolfgang Amadeus Mozart. 

Archhriata la dennncia contro Lea Massari 
H procedimento penale aperto nei confront! deH'attrice Lea 

Massari per il film Soffio al cuore si e concluso con una archi-
viazione. L'attrice, per alcune scene girate in compagnia di 
un giovanissimc attore francese, Benoit Ferreux, era stata 
lndiziata del reato di corruzione di minore. II giudice istrut-
tore dott Filippo Fiore, su richiesta del PM Amato, ha deciso 
Parchiviazione del caso per cdifetto di querelas. 

Zinnemann in Italia per « lo sciacallo » 
LONDRA, 17 

The day of the jackal («II giomo dello sciacallo ») e la pri
ma grande coproduzione anglo-francese, che sara girata Tan-
no prossimo in vari paesi d'Europa, fra cui l'ltalia, dal regi-
tta americano Fred Zinnemann. Tratto da un romanzo di Fre
derick Forsyth, II giorno dello sciacallo descrive le attivita 
dl un sicark) assoidato dall'OAS. 

Per 11 ruolo di protagonista e stato prescelto l'inglese James 
Jot, messosi in luce per un ruolo di oomprimario in Mmsag-

d'amore. 

contrasto con 1 suoi finl lsti-
tuzionall. Se si escludono sei 
o sette titoll fuori luogo, ne 
rimangono numerosi altri di-
scutibili da un punto di vista 
estetico (come del resto lo e 
ogni film), ma dl tutto rispet-
to: da Dillinger e morto di 
Ferrer! a La caduia degli dei 
di Viscontl, da Sacco e Van-
zetti di Montaldo a Lettera 
aperta a un giornale della se
ra di Maselli. da Partner di 
Bertolucci a Un certo giorno 
di Olml, dal Giardino delle 
delizie di Agosti a Seduto alia 
sua destra di Zurlini, da Pa-
gine chiuse di Gianni da Cam
po a Una macchia rosa di Mu-
zll e a Ciao Gulliver dl Tu-
zii, a Fermate il mondo... vo-
glio scendere dl Cobelli, al 
Cavaliere inesistente di Zac, 
a Roma di Fellini. 

Completano l'elenco, cltan-
do gli esemplari stranieri im-
messi nel mercato: Falstaff di 
Orson Welles, /{ Dio nero e il 
Diavolo biondo dl Glauber 
Rocha, I fucili dl Ruy Guer-
ra, Silenzio e grido, L'armata 
a cavallo e I disperati di San-
dor dl Mikl6s Jancso, II rito 
di Ingmar Bergman, Scene di 
caccia in Bassa Baviera di Pe
ter Fleischmann, 7 giorni fred-
di di Andras Kovacs, II padre 
di Istvan Szabo, Un fantastico 
gioco di Jerzy Kawalerowicz, 
La struttura di cristallo di 
Krzysztof Zanussi, Quando 
e'e la salute di Pierre Etalx. 

Chi ha un minimo di fami-
liarita con le faccende della 
distribuzione cinematografica 
in Italia, non pud non consi-
derare che 11 repertorio del-
l'ltalnolegglo, nonostante qual-
che lacuna e qualche stridore, 
si solleva qualitativamente 
molto al di sopra della gene-
rallta del cast e vanta 11 me-
rito di aver introdotto auto
rl e opere di cinematografie 
poco note. D'altra parte, al-
i'articolista cleco fautore del-
l'iniziativa privata, e opportu-
no ricordare che i film men-
zionati hanno ottenuto una 
circolazione nel nostro paese 
soltanto perch6 funzionava un 
noleggio a carattere pubblico. 
Non cl risulta che la Cineriz, 
tanto per restare nella fami-
glia dell'Europeo, o altra casa 
distributrice italiana e stra-
niera, abbia brigato per far 
conoscere alle nostre platee 
i film che l'ltalnoleggio ha ac-
quisito. 

Quanto alia questione dl al
cuni magri incassi, gli argo-
menti addotti dal giomalista 
dell'Europeo (regolarmente li 
riscontriamo sufl'organo del-
l'AGIS), non reggono. Biso-
gnerebbe rammentare all'e-
stensore deU'articolo che, se 
taluni film non incassano, la 
colpa non e attribuibile sol
tanto alle qualita, piu o me
no spettacolari, delle singole 
pellicole, ma a una situazione 
di mercato, quella stessa che 
L'Europeo rappresenta come 
un ideale parametro di liberta. 

Fatto sta, piuttosto, che 11 
gruppo cinematografico pub
blico, non disponendo ancora 
di un circuito culturale, ri-
sente degli squilibri e delle 
conseguenze determinati dal-
la eomune prassi cinemato
grafica, Gli esercenti per pri-
mi, eccettuati i piu aweduti 
e intelligenti (sono pochi), ri-
fiutano di proiettare 1 film 
che, indipendentemente dal 
loro valore artistico, non pro-
mettono un rendimento che li 
soddisfi. E nei loro confronti 
neppure serve a qualcosa il 
sistema in virtu del quale la 
contrattazione di un film ab
bastanza redditizio comporte-
rebbe l'obbligo di presentarne 
un altro, appartenente alia 
stessa societa e di minor ri-
chiamo commerclale, poich6 
non di rado 1 gestori delle sa
le cinematografiche o sono di-
sposti a corrispondere una 
quota forfettaria dl noleggio 
evitando di proiettare la pel-
licola sgradita, oppure la col-
locano nei local! meno idonei 
per non piu d! un paio di 
giorni. 

D'altro canto, ammesso che 
lo Stato non debba spendere 
a vuoto i soldi dei cittadini, 
e ammesso che non ha senso 
Tintervento pubblico se esso 
non poggia suH'organizzazione 
di una propria rete di cine-
matografi. non v'e dubbio che 
i suoi obiettivi non sono di 
natura mercantile e che se lo 
fossero ci sarebbe da gridare 
alio scandalo. 

Quanto al parallelo con la 
RAI-TV, lo riteniamo sbaglia-
to sotto ogni aspetto: anzitut-
to perche sussistono basi 
strutturali diverse e incompa-
rabili, operando l'ente radiote-
levisivo in regime di monopo-
lio laddove il gruppo cinema
tografico Dubblico agisce in 
regime pluralistico. 

Ma, a prescindere anche da 
questi element!, e'e un fatto-
re inconfutabile che taglia la 
testa alle argomentazioni dei 
pubblicisti della Rizzoli: i film 
che l'ltalnoleggio ha disMbui-
to, non li ha prodotti, ne a 
concorso a produrli, n l li ha 
acquistati in Italia o all'este-
ro la RAI-TV per trasmetter-
li, e questa e una circostan-
za che invita alia riflessione. 
Mentre la RAI-TV si rifiuta 
di irradiare attraverso i tele-
schermi Galilei di Liliana Ca-
vani, realizzato con l'apporto 
dei suoi quattrini, L'udienza 
di Marco Ferreri e In name 
del padre di Marco Belloc-
chio. l'ltalnoleggio li ha com-
prati: l'ltalnoleggio, appunto, 
e non la Cineriz o altra ditta. 

Non saremo noi a fingere 
di non sapere quali lotte e 
agitazioni sono occorse per 
impedire che all'Ente cinema 
prevalesse un indirizzo discri-
minatorio di specie televisiva. 
Non saremo noi a ritenerci 
appagati deU'assetto, che con-
traddistingue 1'attuale gestio
ne delle imprese cinematogra
fiche statali, ma da questo ad 
accomunare I'Ente gestione al
ia RAI-TV ci cone qualche 
differenza, su cui cl soffer-
meremo in un prossimo ar-
ticolo. 

m. ar. 

Ritorna sulle scene « Cosi e (se vi pare)» 

Inquisizione 
pirandelliana 
La regia di Giorgio De Lullo parte da una suggesfiva 
infuizione, senza futfavia svilupparla sino in fondo 
L'interprefazione della Morelli, di Stoppa e di Valli 

le prime 
Musica 

Bach 
airOlimpico 

Una enorme sete di Bach 
ha portato al Teatro Olimpi-
co, l'altra sera, una gran-
diosa folia in preda all'ar-
sura. Gente in piedi, gente 
seduta a terra, con i cappotti 
ammonticchiatl a fianco. in 
modo che fosse imposslbile 
non inciamparvi. Insomma, un 
avvenimento messo insieme 
dall'Accademia fllarmonica e 
dalla Deutsche Bibliothek di 
Roma. 

Bach in tedesco vuol dire 
ruscello, e l'acqua e stata dl-
stribuita dal celebre direttore 
d'orchestra, Karl Muenchin-
ger, che l'attingeva dalla non 
meno celebre Orchestra da ca
mera di Stoccarda, da lui fon-
data nel 1945. Senonchfi, a 
mano a mano che 11 concerto 
andava avanti, si sono awer-
titi squilibri e proprio peri-
coli d'un inquinamento fonico. 

Si svolgeva la prima delle 
due puntate dedicate a! se! 
Concerti brandeburghesi, di 
Bach, incappata in una sera
ta non di grazia. Le meravi-
glie ritmico-timbriche del pri-
mo Concerto (2 corni, 3 oboi, 
fagotto, violino e archi), quel
le del quarto (violino, 2 flauti 
e archi), nonch§ del Concer
to per oboe, violino e orche
stra (eseguito per rimpingua-
re il programma, ma in so-
stltuzione di quello per cem
balo rinviato per indisposi-
zione del solista): si sono sus-
seguite in un modesto am-
bito esecutivo, raramente 
sprizzante quelle scintille dl 
suono per le quali 1'orchestra 
e giustamente rinomata, Una 
maggiore omogeneita si e avu-
ta nel terzo Concerto, per 
soli strumenti ad arco. 

Sta di fatto che a Roma, 
solisti e complessi musical! 
arrivano troppo spesso mortl 
di stanchezza per il viaggio e 
per il concerto magari ese-

f iito la sera prima. E questa 
una giustificazione che isti-

tuzioni e pubblico non pos
sono accettare. 

La seconda puntata del 
<c brandeburghesi» e fissata 
per giovedl prossimo. Se 
avranno modo di riposarsi e 
di non essere sfruttati fino 
all'ultimo suono. i musicisti 
di Stoccarda potranno far re-
gistrare il bel concerto che 
non si e avuto l'altra sera, pur 
se gli applausi sono stati tanti. 

e. v. 

Teatro 

Vergine, Leone 
e Capricorno 

Gli «autori» Leo Chiosso 
e Gustavo Palazio, risponden-
do nel programma di Vergine. 
Leone e Capricorno al «per-
ch£i» del «testo di consumo* 
in argomento (interpretato da 
Nino Taranto, Carlo Taran-
to, Luisella Boni, Anna Tere
sa Eugeni, Armando Francio-
li, Daniela Nobili e Franco 
Iavarone), affermano tran-
quillamente che il suddetto 
testo s'impone soprattutto do
po una giomata pesante, dopo 
la solita kermesse giornaliera 
(leggi Kcortei abusiviv, «I1-
gli che tirano a contestare», 
xramante che tira a far la 
mogliew. ecc. ecc) . Noi, comu-
ni mortali, dovremmo aconcen-
trarci sui problemi e sulle 
miserie altrui»? Essere so-
spinti da un testo «di rot-
tura* verso una cspietata 

I Pupi siciliani 
a Spaziozero 

Spaziozero (vicolo del Pa-
nieri 3, Trastevere) presenta 
l'« Opera dei Pupi siciliani» 
di Giuseppe Argento, oggi, do
mani e lunedl. 

Gli spettacoli di Giuseppe 
Argento — per la prima vol
ta a Roma — sono di un 
grande interesse genericamen-
te folkloristico e Inoltre si 
Inseriscono nella ricerca, fin 
qui condotta da Spaziozero, 
sulla marionetta, sul mimo e 
sui temi della «cultura popo-
lare». 

Titoll degli spettacoli: Car
lo Magno e i paladini di Fran-
da; Orlando furioso eon An
gelica e Rinaldo; Le guerre 
dei crittiani contro i mori. 

autocritica per sentdrci feli-
cemente dei vermin? 

Chiosso e Palazio, invece, 
si sono gia «rotti» e vorreb-
bero distendersi, e invitano 
anche il pubblico (forse quel
lo del teatro Parioli e pro
prio il piii disponibile...) »1 
relax con lo slogan: «Forse 
penserete di meno ma, cer-
tamente, vivrete di piu». 

Che il pensiero fosse or
mai scomparso non solo dai 
commediografi succitati ma 
da tutto un certo teatro « leg-
gero» italiano lo si sapeva 
da tempo. E sapevamo pure 
che per «vivere di piu» re-
gisti come Davide Montemur-
ri hanno accettato di buon 
grado il lavaggio del pensie
ro: la storia di Domenico Ca
ruso gioielliere, che si assl-
cura le coma per suo esclu-
sivo vantaggio in caso dl tra-
dimento (tuttavia lui stesso 
traddrk la sua nfreddau Ta-
mara perche" le donne biso-
gna icumiiiarlen per riaccen-
dere In loro il fuoco dell'amo-
re...), e una di quelle storie 
borboniche che sono adatte a 
chi vuol vegetare e non solo 
seduto in teatro. Si replica, 
dopo gli applausi di rito. 

vice 

Cinema . 

Un uomo 
in vendita 

Richard Harris, ottimo at-
tore inglese, ha avuto la pes-
sima idea di mettersi a fare 
anche il regista, narrandoci la 
storia, ambientata in Israele 
(ma la circostanza risulta 
piuttosto casuale), d'un divo 
del calcio, Eitan, giunto con 
gravi dilemmi pratici e sen-
timentali alia sua ultima par
tita; poichg nello sport, come 
sapete, si diventa presto an-
ziani. Amato da una bella ra-
gazza, Nyra (Romy Schneider), 
idolatrato da un ragazzino 
(Kim Burfield). che e scappa-
to di casa per appiccicarglisi 
alle costole, Eitan riesce 
ugualmente a cadere nelle ma-
ni di un Iosco individuo, il 
quale lo spinge a perdere lo 
incontro, per speculare sulle 
scommesse. La cosa s'ingar-
buglia, e finisce comunque 
male. 

In uno splendido film di 
Lindsay Anderson, lo sono un 
campione (1963), lo stesso Ri
chard Harris vestiva magi-
stralmente i panni e i proble
mi d'un giocatore di rugby. 
Alle prese con un personag-
gio che poteva avere simili 
caratteristiche emblematiche, 
egli ne trae ora solo una pe-
nosa macchietta, nella cornice 
piii leziosa e vacua mai im-
maginabile, con estrosita fo-
tografiche e cromatiche da 
cineamatore. E, come inter-
prete, si lascia la briglia sul 
collo: il risultato e un disa-
stro. 

ag. $a. 

Concluse le repliche roma-
ne della Bugiarda dl Fabbri, 
ma minacciandone la ripre-
sa alia prossima stagione, la 
Compagnia Albanl • De Lul
lo - Falk - Morelli • Stoppa -
Valll si cimenta con Pirandel
lo. Ed e, questa di Cosl e (se 
vi pare), la quarta regia pi
randelliana di Giorgio De Lul
lo, dopo Set personaggi in cer-
ca d'autore, II giuoco delle 
parti (che resta il risultato 
migliore e plu memorabile), 
L'amica delle mogli. Anche 
per Cosl e (se vi pare) non 
si pud comunque dire che 
siamo di fronte a una ripro-
posta dozzinale; sebbene lo 
spettacolo finisca con l'esau-
rirsi in una esercitazione dl 
stile. 

Cosl e (se vi pare) risale 
al 1917, e pud conslderarsi un 
piccolo manifesto della rivo-
luzione teatrale pirandellia
na. Le opere maggiori del 
drammaturgo. fatta eccezione 
per 11 capolavoro siciliano 
Liola, sarebbero venute dopo. 
L'importanza culturale di Co-
si e (se vl pare) sopravanza, 
senza dubbio, il dato artisti
co, anche se non si voglia 
condividere — e In realta non 
si possa, guardando a Piran
dello nel suo insieme — il 
particolare giudlzio negativo 
di Gramsci o, per altro ver
so, dl Croce. 

Questi tre attl costituisco-
no una a parabola», la quale 
vuol dimostrare l'inesistenza 
o rinafferrabilita di una ve-
rita oggettiva. H signor Pon-
za, segretario di Prefettura, 
e venuto a lavorare in una 
citta che non e la sua, con la 
moglie e la suocera, la signo-
ra Frola, sistemando costei in 
diversa abitazlone dalla pro
pria. Fin qui, niente di scan-
daloso, nemmeno per quel 
piccolo mondo pettegolo che 
e lncarnato primamente dal 
consigliere Agazzi, superiore 
del Ponza, dalla signora e 
dalla signorlna Agazzi, dalle 
loro amiche. Ma e'e un so-
verchio di stranezza nel ca
so: la signora Frola e sua 
figlla non si frequentano, si 
vedono solo a distanza. In 
breve, 11 signor Ponza e la 
signora Frola forniscono, al 
loro petulantl persecutor!, 
due different! ma egualmen-
te sinistre spiegazioni della 
circostanza. Dice lui: mia 
moglie e morta, io ml sono 
risposato, mia suocera e fuor 
di senno per il dolore, scam-
bia la mia seconda consorte 
per sua figlla, io l'assecondo 
per pieta, ma fino a un cer
to limite. Dice lei: mio gene-
ro perse la testa per troppo 
amore verso mia figlia, che, 
ammalatasi, gli fu sottratta, 
e quando la riebbe voile rl-
sposarla, come se fosse una 
nuova persona; ora forse e 
rinsavito (e per tutti gli al
tri aspetti e normale), ma la 
gelosia lo spinge a persiste-
re nella commedia, e a se-
gregare la povera moglie. 

Document! e carte, che pro-
verebbero l'una o l'altra ver-
sione, sono scomparsi nel ter-
remote, da cui vennero tra-
volti e spenti anche tutti i rl-
manenti familiar! de! due 
personaggi. Solo la signora 
Ponza potrebbe forse dire chi 
ella e; ma questa soluzione 
tardiva si rivela vana, poi-
che la donna neghera una 
propria autonoma consisten-
za: «Io sono colei che ml si 
crede*. 

Ombre e crudeli 
fasci di luce 

Lo scenografo Pier Luigl 
Pizzi ha immaginato un fon-
dale bianco, calcinato, divi-
so in due blocchi di varia 
proporzione, tra i quali si 
apre un angoscioso stretto 
corridoio, per il periodico ac-
cesso dei protagonisti nerove-
stiti, le cui ombre si proiet-
tano. ingigantite, su quel tnu-
ro scialbato, sospintevi da 
crudeli fasci di luce. Ci tro-
viamo nel clima d'una spie-
tata Inquisizione. d'una per-

fida messa a nudo dei segre-
ti piu delicatamente custodi-
ti. II signor Ponza, la signo
ra Frola appaiono come i 
« dlversl», gli « stranieri», gli 
« altri», sui quali si pu6 in* 
fierire. E l'atmosfera oppres-
slva e accresciuta, nelle ulti
mo scene, dall'arrivo d'un 
Prefetto dl chiaro stampo au-
toritario e d'un commlssario 
In divisa da sbirro d'un regi
me fascistico o nazistico. Inol
tre, sia la signora Frola, sia 
la signora Ponza (nella sua 
brevissima apparizione fina
le) recano al collo, sulle ve
st! luttuose, una stella ebrai-
ca: quasi fossero scampate 
non a un disastro naturale, 
ma a un massacro voluto da-
gll uominl. 

Intulzlone suggestlva, che 
probabilmente nasce da una 
frase del critico americano 
Eric Bentley. ricordata da 
Sandro D'Amico nella sua 
puntuallssima nota al pro
gramma: la dove, sottolinean-
do l'attuallta non in senso 
filosofico, ma morale, del di
lemma verita soggettiva -
verita oggettiva, o verita In-
dlvlduale-verita collettlva, po-
sto da Pirandello, e 11 con-
seguente problema del rispet-
to che si deve a ciascuna per
sona, si accenna agli odierni 
«stati di polizia» come alle 
istituzioni che si sono inca-
ricate di ridare tragica con-
cretezza a queste a idee vec-
chle almeno quanto Antigo
ne ». 

Le vittime e i 
borghesi curiosi 
Scelta una tale «chiave», 

riteniamo che si sarebbe do-
vuto adoperarla, tuttavia, si-
no in fondo: a parte la dif-
ficolta di un dlscorso che, da 
morale, non divenga anche e 
soDrattutto politico. Sta dl 
fatto che. alia dolente cor-
posita delle vittime, non si 
contrappongono figure inqule-
tanti e riconoscibili dl bor
ghesi curiosi si e stolid!, ma 
anche potenzialmente omici-
di, bensl sagome carlcatura-
11, macchie di colore, sinuo-
se vignette di gusto liberty 
(i costumi sono sempre dl 
Pizzi). E lo strazio degli in-
quisiti sembra piuttosto, in 
molt! moment!, quello di chi 
reciti un dramma autentico 
dinanzi a spettatori convintl 
e desideros! di assistere a 
una vlcenda poliziesca. Con-
traddizione che, invero, e 
nella natura stessa dell'alle-
stimento teatrale, e del pub
blico cui si rivolge. 

L'interpretazione fa pernio 
su Rina Morelli (la signora 
Frola), tornata a un lavoro 
d'impegno e di rilievo con 
tutta la sua esperienza e, in
sieme, con la commovente 
trepidezza di chi rimetta in 
gioco una tranquilla fama; 
su Paolo Stoppa, che incide 
con vigore e nitore i soffer-
ti lineament! del signor Pon
za; su Romolo Valli, che del 
personaggio-coro di Laudisi 
fa non tanto lo scettico por-
tavoce dei concetti dell'auto-
re, quanto un affabile Inter-
mediarlo, un laico predicato-
re dl tolleranza e di com-
prensione: cid che. se ag-
giunge elegenza alio spetta
colo. contribuisce a togliergli 
tensione, nonostante l'ellmina-
zione degli intervalli (tutto 
precede di seguito per oltre 
due ore). Degli altri, accomu-
nati da un timbro di defor-
mazione vagamente espressio-
nistlca, non a tutti conge-
nlale. rammentiamo Ferruc-
cio De Ceresa, Elsa Albanl, 
Anita Bartolucci, Isabella 
Guidotti, Antonio Colonnello, 
Gabriele Tozzi, Nietta Zoc-
chi. Rossella Falk e la signo
ra Ponza. e dice con oppor-
tuna semplicita le sue poche, 
pericolose battute. Caloroso il 
successo. al Valle. dove Cosl 
& (se vi pare) si replica. 

ag. sa. 
NELLA FOTO: Paolo Stop

pa e Rina Morelli in una see-
na del dramma. 

LO SCAFOIDE — «Adesso 
musica » si presenta come una 
normale rubrica di musica 
(leggera, classica e pop, co
me specifica il soltotitolo): ma 
sarebbe un grate errore sot-
tovalutarla. «Adesso musica* 
e, secondo la brillante defini-
zione di uno dei suoi presen-
tatori, una «trasmissione nuo
va*. E, infatti, non si limita 
a Jar pubblicita ai dischi e ai 
cantanti di successo: ci per-
mette anche di entrare in con-
tatto con alcuni elemenli pal-
pitanti di cronaca, Lo scafoide 
di Massimo Ranien, ad esem-
pio: e grazie a questa rubrica, 
infatti, che finalmente e stata 
chiarita al cospetto di milioni 
di telespettatori tutta la veriti 
sulla operazionc chirurgica su-
bita dal cantante napoletano. 
E che si sia trattato della ve
rita non possono csserci dub-
bi: a garantirlo e stato il chi-
rurgo stesso che ha compiu-
to Voperadone. Poi, ci e stato 
concesso di accerlare come Ro
berto Gervaso veda Patty Pra-
vo: con una prosa scattante e 
lapidaria, degna di un articolo 
di tena pagina di Indro Man-
tanelU sul « Corrfere », to QT-

vaso — che in queste settima-
ne aveva gia proweduto a far-
ci conoscere la sua opinione 
su trent'anni di storia giap-
ponese in altra sede — ha trac-
ciato un ritratto della ex diva 
del «Piper* del quale nes-
suno sentiva il bisogno. In 
compenso, la stessa Patty Pra-
vo ha provveduto, subito do
po, a interpretare una specie 
di' camoneromanzo che ha 
complelato Vopera. 

Infine, cAdesso musica* 
ci ha illuminato sulla « rivo-
luzione* della canzone popo-
lare — consumala da Gabriel-
la Ferri, per chi non lo sa-
pesse — ed ha preannunciato 
che dalla prossima settimana 
ci informera sugli indici di 
gradimento delle canzoni del 
passato. 

Dobbiamo confessare che la 
TV riesce sempre a sorpren-
dere nel campo dello spetta
colo. Quando siamo sicuri di 
aver toccato ormai il fondo, 
ecco che arriva una rubrica 
come questa e siamo costretti 
a rivedere la nostra prospettt-
va. F proprio veto che sul 
video, al peggto non c'i mat 
fine. St pmtkmo ch$ questa 

oAdesso musica* che ha Va
ria di un supplemento specia-
le di «Carosello», e destina-
ta ad occupare per qualche 
settimana la collocazione che 
fu gia di « TVsette* e di nA-
Z », sbbiamo la misura del gio
co al ribasso che i dirigenti 
della RAI sono capaci di ef
fettuare. 

Nella trasmissione, natural-
mente, non manca nemmeno 
Valibi: Adriano Mazzolelti, in
fatti, recita la sua sottile po-
lemica contro quello stesso 
mondo delta canzone che per 
tutto il resto della rubrica vie-
ne esaltato e incrementato a 
maggior gloria e profiito del-
Vindustria discografica. Ma 
appunio per questo i conti 
tornano perfettamente. Da una 
parte lo scafoide di Ranieri e 
dall'altra la « morale * di Maz-
zoletti: la TV non tralascia la 
sua vocazione per gli equilibri, 
per nulla avanzati. Rimane 
soltanto un punto da chlarire. 
Cos'hanno mai da essere tanto 
ilari i due presentatori Nino 
Fuscagnt e Vanna Brosiof 

g. c 

pensioni 
Le pensioni 
di guerra 

Bono un invalido del la
voro. Ho letto sul vostro 
giornale che la legge per 
l'aumento delle pensioni e 
stata approvata fin dal me-
se dl luglio 1971 e che 1 
nuovi lmportl dovevano es-
sercl erogati dal 5 novem-
bre In poi. Perch6 hanno, 
Invece, corrlsposto l'au
mento solo dal 1. gennaio 
1972? Forse non Intendono 
pagare 1 sei mesi di arre-
trati? 

ARDUINO CATANA 
Collescipoll (Terni) 

Ci hat detto di essere 
un invalido del lavoro, ve
rb, dal contenuto della tua 
richiesta deduciamo che 
sei, invece, un invalido di 
guerra. 

Infatti hai citato la leg
ge del 28 luglio 1971 n. 585 
la quale, come e noto, ha 
disposto miglioramenti eco-
nomici e normativi in fa-
vore dei mutilati, degli in-
validi di guerra e dei fa-
miliari dei cjduti. 

La decorrenza ai fini eco-
nomici della legge n. 585 
e stata stabilita al 1. lu
glio 1971 e gli arretrati, 
sono stati messi in paga-
mento dal 5 novembre per 
le pensioni indirette e dal 
12 novembre per quelle di-
rette. 

Poiche~ non ci hai detto 
a quale categoria di pen-
sione sei assegnato ed an
che per far cosa grata a 
molti altri invalidt assaliti 
dal tuo stesso dubbio, ri-
portiamo qui di seguito le 
tabelle riportanti le nuo-
ve pensioni mensili dalla 
1. all'8. categoria limitata-
mente, perb, al grado di 
sottufflciale e truppa che, 
indubbiamente, compren-
dera il tuo caso che e poi 
quello della maggior parte 
dei beneftciari. Importi 
complessivi mensili spct-
tanti agli invalidi dalla 1. 
all'8. categoria (sottufflcia-
li e truvva) con decorren 
za 1-7-1971: 

1. categoria piu superin-
validita, tabella A 357.750; 
A bis n. 1 (ciechi) 312.250; 
A bis n. 2 (mentali) 
232.000; A bis. n. 3 (paraple
gic!) 302.000; B. 204.700; 
C. 167.900; D, 156.900; E, 
146.700; F, 137.262; G, 
130.525; 1. categoria sem-
plice, 87.000. 

Agli import! di cui sopra 
vanno aggiunte, per gli 
aventl diritto, L. 6.000 men
sili per la moglie e L. 6.000 
mensili per ogni flglio mi
nore Inabile o studente uni-
versitario. 

2. categoria (ex assegno 
Integrativo di L. 135.000), 
37.350; 2. categoria (ex as
segno integrativo di lire 
99.000), 35.250; 3. categoria, 
31.450; 4. categoria, 25.000; 
5. categoria, 21.750; 6. ca
tegoria, 17.950; 7. catego
ria, 13.100; 8. categoria, 
9.825. 

I predetti Importi dal-
1*1-7-1972, secondo quanto 
gia stabilito dalla citata 
legge n. 585, subiranno un 
ulterlore aumento. 

Come si calcola 
la pensione 

A causa delle mie pre-
carie condizion! di salute 
sono prossimo al pensio-
namento ed ho 38 arm! di 
anzianita contributiva com-
preso il servizio militare. 

Negli ultimi cinque anni 
non m! 6 stato possibile fa
re un anno intero di la
voro. 

Desidererei sapere: 
a) se nel conteggio del

la pensione, quando vengo-
no presi in considerazione 
1 tre anni di retribuzione 
piii favorevoli, si intende 
parlare di anni inter! op-
pure di mesi lavorati; 

b) se all'eta dl 60 anni, 
poiche 1 period! di malat-
tia non sono conteggiatl 
come anzianita, verra riva-
lutato quel 50% di malat-
tia ed in che peroentuale 
dato che a quell'epoca io 
avrei diritto alia pensione 
calcolata sulla base dello 
80% della retribuzione; 

c) nel caso la legge che 
prevede 1 benefici per gli 
ex combattenti venisse este-
sa anche ai lavoratori di
pendenti da ditte private 
ed io mi trovassi gia in 
pensione, potrei beneficial-
ne per il raggiungimento 
dei 40 anni di anzianita? 

CHEMERI VASCO 
Sesto Fiorentino 

(Firenze) 

questo punto per chiarire ' 
il tuo dubbio ti diciamo 
che non e necessario che 
Vanno sia stato lavorato 
per intero e doe senza in-
terruzioni, infatti per rag-
giungere le 260 settimane 
si va a ritroso e si pren-
dono anche le settimane di 
contribuzione degli anni 
precedenti), si divide del
ta contribuzione in cinque 
gruppi di 52 settimane da-
scuno e si calcolano le re-
tribuzioni corrispondenti a 
ciascun gruppo. I tre grup
pi che hanno fornito le re-
tribuzioni piii elevate si 
sommano tra loro e poi si 
dividono per tre (media 
aritmetica). L'importo cosl 
ottenuto rappresenta la re
tribuzione media pensiona-
bile. 

La tua seconda domanda ' 
non e sufflcientemente chia-
ra. Ti precisiamo, comun
que, che tl periodo di ma-
lattia, e di cib te ne ab-
biamo gia fatto cenno nel
la risposta al primo quest-
to, concorre ai flni della 
determinazione della anzia
nita contributiva. Tale pe
riodo, perb, pub aver dato 
luogo all'applicazione di 
marche assicurative di im-
porto piii basso, il che 
verrebbe, owiamente, ad 
incidere sull'ammontare 
della futura pensione dimi
nuendo la base contributi
va pensionabile se il perio
do di malattia viene a tro-
varsi nel quinquennio an-
teriore alia data di presen-
tazione della domanda di 
pensione. 

Questo pregiudizio eco-
nomico che deriverebbe 
alia prestazkme pensioni-
stica del lavoratore dalla 
applicazione rigorosa della 
legge n. 153 del 30 aprile 
1969, e stato scongiurato 
da una interpretazione •-
stensiva della norma da 
parte del Ministero del La
voro il quale ha precisato 
che i periodi di malattia 
come pure quell* di infor-
tunio, di riduzione di ora-
no di lavoro, di gravtdan-
za o puerperio, devono es
sere considerati, a doman
da, " parentesi neutra " 
vale a dire la ricerca nel 
quinquennio della retribu
zione da cui ricavare la 
base retributiva deve esten-
dersi a ritroso nel tempo. 

Ci hai parlato di pensio
ne calcolata sulla base del-
V8Q% della retribuzione. 
Al riguardo ti precisiamo 
che se tu liquidi ora la 
pensione per invalidita, al 
raggiungimento del 60° an
no di eta, anche se cib av-
venisse dopo il 21-12-1975 
non potresti piit chiedere 
la riliquidazione della pen
sione sulla base dell'80% 
della retribuzione. Avresti, 
invece, diritto, semprechi 
dopo il pensionamento tu 
continui a lavorare, ad un 
supplemento di pensione 
ogni due anni in rapporto 
agli ulteriori contributi da 
te versati. 

Rispondiamo al tuo ulti
mo quesito facendo pre-
sente che non siamo an
cora in grado di dirti se 
potrai o meno godere, una 
volta pensionato, dei bene
fici previsti per git ex com
battenti in quanto la ri
chiesta della estensione ai 
lavoratori del settore pri-
vato di detti benefici, con-
tenuta in alcune proposte 
di legge tra le quali la piii 
importante e quella pre-
sentata dal nostro partito 
il 28 aprile 1971, non si sa 
se e quando sara approva
ta ne, owiamente, si pos
sono ora conoscere la de
correnza ed i Umiti di ap
plicazione del proweai-
mento. 

Richiesta 
accolta 

Ho inoltrato domanda dl 
pensione alllNPS di Bart 
dal 30-11-70 e fino ad oggi 
non ho saputo ancora 
niente. 

Vi chiedo dl darml 
mano. 

DONATO GIOVS 
Bitritto (Bar!) 

La tua richiesta ci da 
motivo di chiarire con una, 
ci auguriamo, esauriente ri
sposta analoghi dubbi di 
molti altri compagni. Se
condo quanto disposto 
daU'art. 14 delta legge del 
30 aprile 1969, I'ammon-
tare delle pensioni dirette 
aventi decorrenza dal 1 
gennaio 1969 o da data 
successive vengono liqui
date nel modo seguente: 
si determina in primo luo-
lo Vanzianitt contributiva 
valutando tutti i contribu
ti versati dai datori di la
voro in favore dell'interes-
sato. A detta valutazione 
concorrono anche i contri
buti figurativi corrispon
denti a periodi di involon-
taria kUerruzione del rap
porto di lavoro (periodi di 
malattia per un massimo 
di un anno, periodi di di-
soccupazione indennizzata, 
di ricovero in sanatorio, di 
gravidanza e puerperio, di 
persecuzione politico e d; 
servizio militare). Poi si 
determina la retribuzione 
media percepita nei perio
di immediatamente anterto-
ri al pensionamento. A tal 
fine si valutano le 260 
settimane dl contribuzione, 
effettiva o flgurativa, che 
precedono la data di decor
renza della pensione (a 

Ci risulta che quando, ta 
data 30 novembre 1970, hmt ' 
fatto domanda di pensione 
per vecchiaia, tu hai aH-
chiarato, tra I'altro, di to- . 
vorare ancora alle dipen-
denze di terzi. 

Poichi, invece, dall'esm-
me della tua posiztone « -
sicurativa e emerso che ftp 
tuo favore erano stati mc-
creditati contributi fino ai 
30-9-1970, a settore istrut-
toria pensione, com'e d'uso, 
ha ritenuto doveroeo chie-
derti la tessera in corso 
con applicate le marche 
versate fino aU'atto della 
presentazionc della doman
da, Cib in quanto, come # 
noto, in base alle vigenti 
norme Q computo dell'an-
zianita contributiva, e una 
delle componenti importan-
ti per la determinazione 
dell'importo detta pensione. 

Ci risulta altreA che la 
predetta tua ultima tesse
ra e pervenuta alia Sede 
detl'INPS di Bari solo 9 
13 settembre 1971 e che 
nei giorni scorsi la tua pen
sione e stata accolta. Nello 
stesso tempo e stato dispo
sto in tuo favore un accon-
to di L. 388M0 che abbia-
mo motivo di ritenere tu 
debba ricevere forse an
che prima di venire a co-
noscenza delle presenti no-
tizie. 

Detto acconto st riferisce 
alle rate maturate relative 
al periodo dal 1" dicembre 
1970 al 29-2-1972. 

Gil elaborati della tua 
pratica saranno trasmessi 
nel prossimi giorni al Cen-
tro meccanografico in Ro
ma per le rituali operazioni 
di controllo. 

F. vrrnvi 

t.-s'< 
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