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Dietro - le quinte del • 

noleggio cinematografico 

II prodotto 
italiano 

col marchio 
americano 

La dlstrlbuzlone cinemato-
grafica rioorre spesso a pro-
dottl dl varia origine: nel ca-
so del noleggio americano 
questa pratlca si rivolge con 
{larticolare lnteresse ai film 
taliani, dando luogo a quel 

«cambIo dl nazionaiita in se-
de distrlbutiva», che abbla-
mo gia avuto modo dl ana-
lizzare su queste colonne. 

E' un fenomeno che costa 
al nostro cinema moltl ml-
Hard! e che trae origine dal-
la tendenza delle grand! so
cieta hollywoodiane a «sca-
rlcare» una parte del rischl 
di produz'.one sul settore com-
merciale. Quest/ultimo dispo
ne dl molti mezzi per impor-
re un determinate prodotto 
su un certo mercato o per re-
cuperare abbondantemente 1 
costi di realizzazione frazio-
nandone il rlentro su varl 
paesi. 

Nella stagione in corso la sl-
tuazione non e plu rosea dl 
quella reeistrata net period! 
precedent!. Basandoci su da-
tl risalenti a poche settima-
ne or sono e inerenti il mer
cato delle prime vision!, ab-
biamo stabllito che le socle
ta americane si erano gia ag-
giudicate piu di sel miliar-
di e mezzo d'incass! derlvan-
ti dal commerclo dl film non 
statunitensi. AU'interno di 
questa cifra piu dl 5 miliar-
di e 120 milionl erano colle-
gati al noleggio di pellicole 
ltaliane o di coproduzione a 
partecipazione itallana. I pro-
venti «esterl» della distribu-
zione hollywoodiana superano 
globalmente il 53 per cento 
del totale degli incassi di 
questo settore (12 millardl e 
400 milionl) e quelli naziona-
II (e nazionalizzat!) raggiungo-
no, da soli, 11 41 per cento. 
Per avere un'idea abbastanza 
esatta della sproporzlone esi-
stente tra dlstribuzione Italla
na e americana si tenga con-
to che le nostre societa han-
no commerciato, nello stesso 
periodo, 29 film amerlcani 
(contro 1 17 nazionali entrati 
nel listini delle ditte statuni
tensi). ottenendone meno di 2 
miliardi e 250 milionl d'incas-
so. con una percentuale d'in-
cidenza inferiore all'U per 
cento del totale del prevent! 
del noleggio nazlonale. 

Come si pud facilmente os-
servare, mentre gli amerlcani 
ricavano quasi meta del propr! 
utili in Italia dal cinema ita
liano. le nostre socleta, nono-

i stante commerclno un nume-
ro abbastanza elevato dl film 
amerlcani, non traggono che 
guadagni marginal! da quest! 
prodotti. 

L'apparente contraddizione 
si spiega facilmente. Mentre 
gli amerlcani, infattl. si ag-
giudicano alcune tra le ope-
re ltaliane commercialmente 
piu interessanti (Bello. onesto, 
emigrate Australia..., Roma be
ne, 11 caso Mattel. Quattromo-

, sche dl velluto grigio, 11 vi-
chingo venuto dal Sud, Deca
meron...), le societa nazionali 
Inserlscono nel proprl listi
ni prevalentemente riedlzionl 
di vecchl film hollywoodianl o 
prodotti di seconda scelta. Le 
poche eccezioni (Conoscenza 
carnale, II grande Jake, Chi e 
Harry Kellerman e perche 
parla male di me...) non mo-
dificano la tendenza gene-
rale. 

E' un Indirizzo che trova 
conferma anche nel campo 
delle «varle nazionaiita» ove 
gli amerlcani ottengono. con 
otto film, quasi un millardo 
e mezzo, mentre gli Italian! 
debbono commerciare quasi 
cinquanta titoli per ricavare 
solo seicento milionl in piu. 
E* una vera e propria piog-
gia di sottoprodotti giappone-
si. tedeschi. svedesi. che cor-
rono a rimpineuare i cata-
loghi delle societa meno for-
ti. Sono pellicole Imperniate 
quasi unicamente sulla merci-
flcazlone grossolana del sesso 
e. non a caso. proprio in que
sto gruppo si registra. percen-
tualmente. la punta piu alta 
di pellicole interdette ai mi
nor i. Da queste osservazionl 
emerge chiaramente la debo 
lezza che contraddistingue il 
nostro noleggio in rapporto a 
quello americano, che basa la 
propria azione su uno scac-
chiere di dimension! mondiali. 

E" una situazione di Infe-
riorita congenita che pesa gra-
vemente sul nostro cinema e 
che non pud certo essere su-
perata facendo affidamento su 
un improbabile rafforzamen-
to della dlstribuzione priva
te. Quest'ultima e tradizio-
nalmente frazionata in un 
gran numero di ditte a di-
mensioni semiartigianall e a 
respiro regionale afflancate da 
un numero limitatissimo di 
societa di maggior consisten-
za. Sperare che questa strut-
tura claudicante sia in gra-
do dl affrontare efficacemen-
te i colossi amerlcani e cre
dere nelle favole; Tunica ve
ra prospettiva pud nascere 
solo da un impegno massiccio 
e coordinato di energle pub-
bliche, preferibilmente a livel-
lo europeo. 

Tuttavia questa richiesta dl 
tntervento collettivo non 
avrebbe alcun senso onde si 
prefiggesse solo di rinsaldare 
un settore commerciale che 
non riveste certo caratterl 
< essensiali >. L'unica giustifi-
cazione di una simile richie
sta sta nell'importanza del ci
nema come strumento d'infor-
mazione e di formazione so-
dale; ne dlscende che I'lnter-
vento pubblico pud essere le-
glttimato solo da una sua ft-
nalizzazione che evidenzi la 
portata culturale (intendendo 
questo termlne In senso lato) 
to film. 

Umberto Rossi 

Denunciata una grave 
i — • •• » 

manovra di Donat Cattin 

Viva protesta dei 
sindacati per le 

nomine all'Enpals 
Ridotti i rappresenfanti delle Ire federazioni nel Con-
siglio di amministrarone per far posfo.a quelli di 
associazioni di comodo - Giovedi conferenza slampa 

La nuova Giselle 

Le Segreterle della FILS-
CGIL. PULSCISL. UIL-Spetr 
tarolo hanno dlffuso un co-
municato nel quale protesta-
no contro il ministro del La-
voro per i criterl di composi
zione del Consiglio di ammi
nistrazlone dell'ENPALS. 

« Ricostituendo il Consiglio 
dell'Ente di previdenza e as-
sistenza dei lavoratori dello 
spettacolo — afferma II co
municato — 11 ministro del 
Lavoro non soltanto non ha 
tenuto in nessuna considers-
zione l'esigenza dl unlformar-
ne 1& composizione a quanto 
gi* avvenuto per l'lstltuto Na
zlonale della Previdenza So
cial . dove la maggioranza e 
stati assegnata di dlritto alle 
organizzazioni sindacall. ma, 
con un atto arbitrario ed an-
tisindacale, ha ridotto dl due 
unitd le rappresentanze delle 
organizzazioni aderenti alle 
tre grand! Confederazioni. 

«La decisione si inquadra, 
a parere dei sindacati, nel 
disegno piu generale inteso 
a contenere e mortificare le 
spintt di riforma dell'ENPALS 
portate avanti dalle categorie 
dello spettacolo, a creare le 
cordizioni per limitare al mas-
simo la stessa portata della 
nuovB legge sulle pension! sca-
turita dalle piu recent! lotte 
dei lavoratori, nonche a im
ped ire che siano affrontati 1 
gravi problem! strutturali che 
stannc paralizzando rente as-
sistenziale e previdenziale del 
lavoratori dello spettacolo. 

«E" questo. inoltre — con
tinue il comunicato — un en-
nesimo episodio. che si ag-
giunge ad altre gravi decisio-
ni del ministero. attraverso le 
quali si intende premiare as
sociazioni pseudo • sindacali 
create e sostenute per ra-
gioni che nulla hanno a che 
vedere n6 con la difesa del 
pluralismo slndacale, ne con 
sani criteri di rappresenta-
tivita 

a II ministro si e assunto 
la grave responsabilita di as-
segnare la rappresentanza a 
due associazioni inconsistent! 
sul piano organizzativo e rap-
presentativo non solo nei con 
front! delle Federazioni del 
lavoratori dello spettacolo a-

le prime 
Musica 

Ghilels-Bergel 
all'Auditorio 

11 concerto all'Auditorio — 
domenlca e ieri — era soprat-
tutto aspettato per la presen-
za di Emil Ghllels, alle prese 
con il Secondo di Brahms 
(op. 83). E l'attesa e stata 
compensata da un'esecuzione 
grandiosa, sia nei momenti in 
cui il subno di Ghllels diven-
tava addirittura epico, sia 
quando. come per un miracc-
loso cambio di tastiera, i suo-
ni si accendevano di mille 
sfumature timbriche o si spe-
gnevano in ansie raggelate. 
I prim! due movimenti {Al
legro non troppo. Allegro ap
passionato) hanno dato la 
misura della formidabile for-
za aggressiva del pianista, ma 
anche della perfetta lucidita: 
YAndante ha toccato un ver-
tice di sonorita assorte in un 
canto sospeso; YAllegretto ha 
dato di Ghilels l'immagine 
del musicista schietto e cor-
diale. 

II « crescendo » di applausi 
e di acclamazioni non ha, per-
ro. comportato resecuzione 
neppure di un bis. 

AI successo dell'illustre pia
nista sovletico ha ben contri-
buito l'orchestra, sia nella 
sua compattezza, sia nelle nu-
merose aperture solistiche. 
concesse da Brahms ora a 
questo ora a quello strumen
to. Naturalmente, 11 merito 
va anche all'ottimo direttore 
romeno Erich Bergei (dal 
1959 responsabile della Filar-
monica di SUto di Cluj), ap-
prezzato anche quale organ!-
sta e musicologo, il quale — 
dando prova di alta consape-
volezza artistica — nan ha 
avuto esitazioni nella scelta 
di due pagine insolite e diffi-
cili anche all'ascolto. • 

Bergei. infatti, ha presenta-
to con accesa nervosita e con 
pienezza interpretativa, dap 
prima il Pezzo concertante 
per due violini, viola e orche
stra, di Giorgio Pederico Ghe-
dinl (1892-1965), risalente al 
1931, composizione di mirabi-
le linearita e di rigorosa co-
struzione, e poi la Sinfonia 
Mattes der Maler, di Paul 
Hindemith (1895-1983), che e 
una Sinfonia in tre tempi — 
composta neU'inverno lgss-^ 
— nella quale si riversa la 
prima trasposizione musicale 
della figura del pittore Ma-
this Gruenewald T1460-1528). 
protagonista poi dell'opera 
Mathis der Maler, composta 
nel 1935, eseguita a Zurigo 
nel 1938. Dal 1934. Hindemith 
era oggetto dell'odio nazista. 

II contrappunto piu severo. 
spezzato a volte da lmpeti di 
rlbellione, e stato svolto dal 
Bergei — applauditissimo — 
con la plu fervida maestria. 

• . V . 

derenti alia CGIL, alia CISL e 
\lla UIL. alle quail aderlsce 
la quasi totalita dei lavorato
ri, ma anche rlspetto ad altre 
associazioni che operano nel 

settore. quali l'Assoclazlone na
zlonale autorl clnematografi-
ci (ANAC), l'Associazione au
torl cinematograficl Italian! 
(AACI). la Societa attorl ita
liani (SAD, il Sindacato mu-
sicisti itallanl (SMI), il Sinda
cato nazionale autonomo tele-
spazio-radlotelevlslone (SNA-
TER) 

« I lavoratori dello spettaco-
!o nor rinunceranno rr»al al 
loro dlritto di eleggere llbe-
ramente 1 Dropri rappresen-
tantj e non consentiranno che 
1'Esecutivo, piegando ai pro
prl voleri la legge. vanlflchl 
questr. dlritto. 

«Le Segreterle federall han
no, intanto. ritlrato I proprl 
rappresentanti dal Consiglio 
di amministrazlone dell'EN
PALS e dal Consiglio della 
Cassa integrativa dei lavora
tori della RAI. rlservandosl dl 
estendere questa forma di 
protesta e dl lotta anche alle 
altre Commission! ministeria-
11 dlsposte dalle varie leggi 
operant! nel settore <? .Ho spet
tacolo 

«L'espulslone dal Consiglio 
dl amministrazlone dell'EN
PALS. e da tutte le Commis
sion! che gestiscono le leggi 
che regolano le attlvita dello 
spettacolo. del personaggi che 
senza alcun titolo 11 mini
stero del Lavoro vi ha in-
trodotto, e l'assunzione di im-
pegni precisi per l'avvio della 
rlstrutturazione democratica 
deU'Ente che ellmini 1 gravi 
ritardi nella erogazione delle 
pension!, che consenta ai la
voratori di vlgilare contro le 
estese evasion! contributive. 
che garantisra una assisten-
za decente: questo e uno de
gli oblettivi che le Segreterie 
dei sindacati indicano ai la
voratori e alle categorie arti-
stlche del settore. 

a E' questo, inoltre. un fine 
che e necessario perseguire 
se si vogliono resplngere gli 
attacchi all'azione che la ca-
tegoria sta comDiendo verso 
la unificazione e per imporre 
una politica dello spettacolo 
che esca dal cllentelismo e 
dal chluso delle relazioni tra 
«in!ziatl» ed elevi le attivita 
di spettacolo ad effettlvo ser-
vizio sociale capace di dare 
il proprio contribute alia 
crescita civile della societa 
italiana. 

«Quest! indirlzzi che la ca-
tegoria sta portando avanti 
- prosegue il comunicato — 

non possono non trovare irrl-
due! bill avversari in coloro che 
considerano lo spettacolo, ed 1 
lavoratori che operano nel 
settore, alia stregua di stru-
menti adatti ad alimentare 11 
cllentelismo ed a - rafforzare 
centrl di potere estranei alia 
democrazia, e a costringere 
i lavoratori ed i cittadini al 
consenso verso l'attuale mec-
canismo di sfruttamento. 

«Le segreterie federal! — 
termina il comunicato — nel 
l'avviare la lotta contro que
sta ennesima manovra di sot-
togoverno. invitano il mini
stero del Lavoro a rendere 
pubblici i document! attra
verso I quali ha ritenuto dl 
nconoscere rappresentativita 
a due associazioni di cui 1 
lavoratori dello spettacolo i-
gnorano l'eslstenza e che, evi-
dentemente. si raccomandano 
solo per 1* "intraprendenza" 
e ie relazioni dei personaggi 
che ne hanno alzato le Inse-
gne». 

Una conferenza stampa sul
la grave questione e stata in-
detta per giovedi mattina. alle 
11. nella sede della CGIL, a 
Roma. 

II balletto italiano ha trovato un nuova, brava, deliztosa Giselle: Elisabetta Terabust, glovanls-
sima prima ballerina dell'Opera. Dopo aver proposto il lavoro di Adam nell' interpretazione 
dl Carta Fracci, II teatro romano ne ha presentato una nuova edirione, affidando la parte della 
protagonista alia Terabust, che e usclta con pleno onore doll' involontario quanto inevitabile 
confronto con la Stella che I'aveva prectduta. Nella foto: Elisabetta Terabust e II suo bravo 
«partneri, Alfredo Raln&, in una scena di cGiselle* 

Lo sta preparando il Bolscioi 

Balletto dal film 
«Ivan il terribile» 

II coreografo Yuri Grigorovic annuncia a Parigi che sta lavorando sulle mu-
siche scritte da Prokofiev per Eisenstein - Successo dei danzatori all'Opera 

Nostro servizio 
PARIGI. 27 

Dopo quattordici anni, i bal-
lerini del Bolscioi sono torna-
ti a Parigi per due cioli di 
spettacoli: il primo, all'Opera, 
fino al 10 aprile; il secondo, 
al Palazzo dello Sport, dal 15 
aprile al 15 maggio. 

La prestigiosa compagnia 

«Lulu» di 
Wedekind 

stasera 
aH#Argenfina 

Va in scena stasera a Ro
ma, airArgentina Lulu dl 
Prank Wedekind. nell'allesti-
mento dei Piccolo di Milano, 
con la regla di Patrice Cheren 
(scene di Richard Peduzzi, co-
stumi di Jacques Schmidt) e 
per 1'interpretazione di Valen-
tina Cortese nella parte prin-
cipale, e inoltre di Uno Car-
raro, Alida Valll, Renzo Ric-
ci, Giamplero Fortebraccio, 
Gigi Pistilli, Mario Piave, Gra-
ziano Giusti, Guido Verdia-
ni, ecc. 

Lo spettacolo, che ha avuto 
la sua «prima» assoluta lo 
scorso febbraio, riunisce due 
testi fondamentali, Lo spirito 
della terra e II vaso di Pando
ra (1895-1905), del drammatur-
go tedesco, precursore dell'e-
spressionismo. Un'altra opera 
di Wedekind, Risveglio di pri-
mavera, si rappresenta da al-
cuni giomi. in un'interessante 
edizione sperimentale. al Tea
tro a La Fede». L'attesa per 
Lulu e molto viva; data l'ec-
cezionale lunghezza dello spet
tacolo, 1'orano d'inizio e sta
to fissato alle 20,30 precise. 

sovietlca ha in programma, 
per questa tournee francese, II 
logo dei cigni di Claikovski, in 
una nuova versione coreogra-
fica, Lo schiaccianoci, sempre 
di Claikovski, e Spartaco dl 
Kaciaturian, nelle stesse edi-
zioni che tanto successo hanno 
gia avuto la scorsa stagione 
a Roma e a Milano. 

L'esordio parigino del Bol
scioi e'e stato venerdl scorso, 
con II logo dei cigni, in una 
serata di gala, alia quale e-
rano presenti, accanto ai piu 
not! esponenti del mondo cul
turale della capitale, il mi
nistro degli Affari culturali, 
Duhamel, e rambasclatore so-
vietico a Parigi. Abrassimov. 
Lo spettacolo ha conquistato 
il pubblico. anche se, per la 
verita, qualcuno si e lamen-
tato deU'eccessiva lunghezza 
degli intervalli e qualche al-
tro ha voluto rispolverare la 
antica polemlca sulla pretesa 
scarsa modernita delle coreo-
grafie del grande teatro so
vletico. Ma, ripetiamo. il suc
cesso e stato pieno, anche per-
ch6 i danzatori si sono mo-
strati di una classe superiore<-
e perche Mala Plissetskaia ha 
confermato dl non avere, in 
questo momento. rival! nel 
mondo. 

// lago dei cigni e stato poi 
rappresentato di nuovo sabato 
sera, ma con Natalia Bess-
mertnova nel ruolo di prota
gonista femminile. Questo se
condo spettacolo e stato movi-
mentato dal lavoratori del-
l'Opgra, 1 quali. nelTinlervallo 
tra il primo e il secondo atto, 
sono saliti sul palcoscenico 
per spiegare, ancora una vol-
ta. i motivi della persistente 
agitazione dei dipendentl dei 
teatri Uriel della capitale. il 
cui posto di lavoro e minac-
ciato da un cosiddetto piano 
di ristrutturazione, che incon-

Le Cantate 
di Bach 

Nei cataloghi Hi Hiwhi la 
pre?enza di Bach e agaa^lia-
ta quaniiiaii\amenle for«e so
lo da quella di Mozart: la ric-
chczza ennnne della sua pro-
du/innc e la popolarila inin-
lerrolla «li cui gone il mae-
«lro di Ki**narli. ne hanno 
fallo un campo prcflileito «li 
azione tlclle ca«c - discojerati-
rhe d'Knropa e irAmerica. En-
pure, per slrano che po«sa 
»embrare. vi e un settore del
la produxione - bachiana che 
finora i stato tra*curato in 
misura notevolissima dal d i 
sco, ed e quello delle canta
te. Delle circa 220 cantate (su 
lesto sacrn o profano) rirna-
sleci di lui, ne ri<ullano at-
lualmenle di«ponihiIi in disco 
non pin di un cenlinaio. 

Ed ecco die, con inizialiva 
leni|>esti\a cl,e sienramente 
incontrera il pin t ivo fa\ore 
da parte desli appas«ionati 
di Barb, la Telefnnken ha va-
rato un'impresa colossale, enn-
sistente nella pubblicazione in-
tejerale di tnlte le cantate di 
Johann Sebastian. 1/impresa, 
che coprira un periodo Hi cir
ca dieci anni, e aflfidata a un 

I complesso tedesco diretto da 

Nikolaus Hamoncourt e a uno 
ingle«e ilircito da Gu*iav 
Leonhardt, e i l sun clrmento 
caratterizxante consiste nel 
falto che nelle esecuzioni ver-
ranno usali costanlemente e 
riporo«aniente solo stnimenti 
dcH'epoca. 

A lira no\ila di grande rilie-
vo: ogni scalola conticne, ol-
tre a un fa<cicnlo illn«lrali\o 
con i Ic-Ji drllc canlale. la 
riprnduzionc iniegrale della 
parlitura mu-icalc, Iratta dal-
la reccntc edizione Baercnrei-
ler. Î a pubblirazione procedc 
secondo I'ordine di talc edi
zione. e la prima scatola Hi 
due dischi contiene infalti le 
cantate dal n. I al 4. T/esecu-
tione e affidata a Hamon
court coadiuvato Ha una schie-
ra Hi oltimi soli«ti, Hal Con-
centos M U M C U * e Ha com-
plexsi cnrali Hi Vienna. La 
realizzazione r fnlele agli ori-
ginali, e i l risullalo timbrico 
Hi nn fascino inconsueto gra-
zie appunlo alPuso degli slni-
menti antichi: Punico rilicvo 
che poircmmo muo\ere al-
rilarnoncourt rignanla un 
certo appcsanlimrnto Hei tem
pi forti della baltnta. 

• Rimanendo a Bach, ecco 
una nuova incisione delle 4 
Suite* per orchestra, pubbli-

cate in scatola di Hue dischi 
dell'Argo per la direzione di 
IV. Marriner a capo Hell'Aca
demy of St. ' Martin-in-lhe-
Fields. Si t ra i ls ' di quattro 
capolavori Hella lettcralura 
stnimentale della prima me
ta Hei 'TOO. e la brillante in
terpretazione di Marriner. u-
nila alia bonla HrH'in«-i*ione, 
ne meltc perfellamentc in va-
lore i Hetenninanti aspelti 
timbrici e slruUurali. 

Un oratorio 
di Schuetz 

ConcIuHiamo con un disco, 
pure defVArio, contenente la 
Sloriti della nascita di Cristo 
Hi Schuetz (dirige Norrington 
afHancato Ha complessi e 
canlanti inglesi). Schuetz pre
lude a Bach per molti versi, 
risenlendo dell'inflnsAO Hei r i -
nasciinento italiano e affian-
canHosi in qualche misura al 
nostro Cari«simi, che fa suo 
contcmimraneo. Con Schuetz 
si pud Hire che incominct la 
parabola Hella musica teHesca 
e questo breve oratorio rima-
ne valiilo ancor oggi come 
ana Hellc migliori testimo-
niante della pecaliare collo-
cazione Hi questo autore. 

Q» H I * 

tra l'ostilita dei sindacati e 
degli ambienti democratici del 
mondo culturale. I rappresen
tanti dei lavoratori hanno sot-
tolineato come ess! non aves-
sero voluto mettere in forse, 
con uno sciopero — che del 
resto era gia stato procla-
mato — gli attesi spettacoli 
del Bolscioi, ma non hanno 
giustamente voluto rinunciare 
a rendere edotto il pubblico 
delle poco liete prospettive 
che si aprono all'Opera e al-
l'Opera-Comique. 

Naturalmente, le rappresen-
tazioni dei ballerini del Bol
scioi hanno trovato una vastis-
sima eco sulla stampa pari-
gina, anche perche il pubblico 
della capitale francese e per 
lunga tradizione — dal tempi 
di Diaghilev (ma un po' meno 
negli anni piu recenti) — giu-
dicato assai competente per 
quel che rlguarda l'arte co-
reutica. 

Di particolare lnteresse una 
intervista rilasclata da Yuri 
Grigorovic, direttore artistico 
dei balletti del Bolscioi dal 
1964. Egli ha dato ai giornali-
sti un'ampia informazione au-
tobiografica: ha quarantacin-
que anni; e di Leningrado; suo 
nonno era un maestro di bal-
lo fiorentino; il suo debutto 
come coreografo risale al 1949, 
quando mise in scena un bal
letto per bambini, La piccola 
cicogna, ma la prima «crea-
zione» che gli ha dato la fa-
ma e stata II fiore di pietra 
dl Prokofiev; e felicemente 
sposato con la Bessmertnova; 
non ha figli-

Ma, owiamente, l'lnteresse 
deil'intervlsta sta soprattutto 
nelle dichiarazioni sui suoi 
orientamenti artistic!. In tra-
sparente polemlca con coloro 
che accusano il balletto sovie-
tico di essere un po' invecchia-
to, Grigorovic ha detto di co-
noscere bene e di apprezzare 
molto il lavoro dei coreografi 
attivi in Occidente: Balanchi-
ne, Bdjart, Robbins...; ma ha 
ribadito che. secondo lui, fare 
qualche cosa di nuovo signifi-
ca sviluppare la tradizione. si
gnified toccare una serie di 
tappe successive, consolidando 
con un faticoso lavoro i risui-
tati via via ragglunti. In que
sto quadro — dice Grigorovic 
— e'e molto da fare; intanto 
egli non esita a mettere in 
soffitta le coreografie che ri-
tiene veraraente Invecchiate, 
come, per esempio. quella per 
il Don Chisciotte dl Minkus. 

Tra 1 piu Immediati proget-
ti di Grigorovic sono un film 
sulla storia dei balletti russi, 
da realizzarsi in collaborazio-
ne con la coreografa Vera 
Boccadoro (francc-russa. no-
nostante il cognome italiano) 
e una messa in scena. che si 
annuncia di straordinario ln
teresse: un Ivan il Terribile 
sulle musiche scritte da Ser-
ghe! Prokofiev per il famoso 
film di Eisenstein. 

m. r. 

Si svolgeri nel mesi 
_ 
di aprile e maggio 

Rassegna 
a Firenze 
del teatro 
di ricerca 

PIRENZE, 27 
La « Prima lnformativa glo-

bale Italiana del teatro di ri
cerca », annunciata piit sinteti-
tamente con la sigla «Ricer
ca 1», si svolgera In aprile 
e maggio al teatro « Rondb di 
Bacco» di Pirenze. La orga-
nizza l'Ente teatrale italiano. 

Vi partecipano ventuno com-
oagnle: cioe tutti (o quasi) i 
Drincipali complessi che sono 
attivi nel settore della ricer
ca teatrale. II pubblico potra 
accedere gratultamente agli 
ipettacoli, sia pure attraver
so un meccanismo selettivo: 
ootranno ottenere i blgllettl 
Tiratulti (in dlstribuzione dal 
I aprile alia Pergola) gli lscrlt-
ti all'ETI/21, gli abbonati al-
e manlfestazloni teatrall (Per
gola, Rassegna degli Stabili, 
ecc), gli appartenenti a grup-
pi teatrall, I lavoratori dello 
spettacolo: In pratlca, gli « ad-
detti ai lavori». 

La scelta di Firenze per que
sto Festival e motivata dagli 
organizzatoTi (evldentemente 
anslosi di trovare coperture 
culturali per l'attivlta dell'ETI 
assai • critlcata da varie par
ti a causa della sua imposta-
zione fondamentalmente com-
merclale) non solo con ragio-
ni geografiche (equidistanza 
dalle sedi delle compagnie) 
ma anche e soprattutto con la 
conslderazione che il capoluo-
go toscano, per sua tradizio
ne e per fermento di inlzla-
tive, dispone di un alto it quo-
ziente-pubbllco ». 

Ecco il programma degli 
spettacoli: 

8 e 9 aprile: Charles del Di-
vino Amore, di Franco Mole. 
Compagnia « La Ringhiera ». 

11 e 12 aprile: Amleto, da 
Shakespeare. Compagnia «Beat 
72 ». 

13 e 14 aprile: La cantatrice 
calva, di Jonesco. («La Con-
temporanea »). 

15 e 16 aprile: Macbeth o i 
contagiati dalla morte, di Sha
kespeare. Compagnia « Teatro 
Alfred Jarry». 

17 e 18 aprile: II Bagno dl 
Maiakovski. Compagnia uGran-
teatro ». 

19 e 20 aprile: Moby Dick, 
di Mario Ricci. Gruppo «Spe-
rimentazlone Teatrale ». 

24 e 25 aprile: Risveglio di 
primavera, di Wedekind. Com
pagnia del Teatro a La Fede ». 

26 e 27 aprile: Prometeo le
gato di Eschilo. Compagnia 
«Teatro Esse». 

28 e 29 aprile: Mein Kampf, 
ta coscienza dell'Occidente (da 
Adolf Hitler). Teatro Labora-
torio. 

2 e 3 maggio: Contaminazio-
ne per Rosa Luxemburg, dl 
Gianfranco RimondJ. Compa
gnia «Teatro Eventon.1 "" 

6 e 7 maggio: La poltrona 
elettrica, di Lulgi Candoni. 
Teatro «Orazero». 

10 e 11 maggio: La garitta, 
di Gennaro Aceto e LSD dl 
Pedro Bloch. Compagnia «Tea-
tro italiano moderno ». 

13 e 14 maggio: Mistero 
buffo, di Maiakovski.-Compa
gnia « Teatro Uomo». 

16 e 17 maggio: La signorina 
Giulia, di Strindberg. Compa
gnia a Ouroboros ». 

18 e 19 maggio: Giulio II, dl 
Sandro Bajini. Compagnia 
«Informative 65 ». 

20 e 21 maggio: La Vene-
ziana, di Anonimo. «Teatro 
Club Venezia». 

23 e 24 maggio: Ubu rot, di 
Jarry. « Comunita teatrale ita
liana ». 
• 27 e 28 maggio: Marat Ma

rat, lavoro di gruppo. « Teatro 
popolare di ricerca ». 

30 e 31 maggio: M come Dux 
di Gianni Rossi. aCentro tea
trale dellHinterland». , 

In date da stabilire: Off 
Broadway, di Albee-Melfl. 
(Compagnia «II Mappamon-
do») e Prigionieri, di Mari-
netti (Teatro Stabile dl 
Como). 

fiffill \Ty ; r 

controcanale 
i y i 

Associati i 
festival di 

Locarno e Nyon 
GINEVRA, 27 

I festival cinematograficl 
svizzeri di Locarno e di Nyon 
si sono associati. II primo, fon-
dato nel 1946, e dedicate ai 
lungometraggi, mentre il se
condo, di recente creazione, 
e dedicato ai cortometraggi. 
Le due manifestazioni diven-
teranno complementari e 
avranno un unico direttore. 
nella persona' di Moritz De 
Hadelri, giovane cineasta di 
Zurigo. Tuttavia esse si terran-
no in date differenti: dal 3 al 
13 agosto Locarno, dal 23 al 29 
ottobre Nyon. 

Film algerino 
sulla tortura 

'" J " '* * ALGERI. 27 
II reglsta algerino Lakhdar 

Hamina, noto per il suo film 
II venio degli Aures, ha co-
minciato una nuova pellicola, 
Dicembre, che sara presentata 
in occasione della giomata del-
l'indipendenza nazionale, il 5 
luglio. n film e dedicato al
ia guerra d'AIgeria, e in parti
colare al problema della tor
tura. 

COLOMBA 
"scelta s/mpatica" 

OOLPI DI FOLLIA — Ormal, 
quel che ci si pub aspettare 
da « gialli» come La donna 
di plcche, di Casacci e Ciam-
bricco, lo sappiamo. Nessun 
problema di online sociale 
o psicologico; questo d ov-
vio. Ambientazione, vicende e 
personaggi sono tanto impra-
babili, quanto convenzionali: 
anche quando gli autori ten-
tano qualche caratterizzazione 
particolare. In questo nuovo 
sceneggiato, ad esempio, Vam-
biente e quello dei concorst 
di bellezza, organizzati a sco-
po pubblicitario: ma non e'e 
alcuno sforzo per riprodurre 
in chiave critica un fatto di 
costume che pure, anche nel 
nostro paese, ha una tradi
zione. Ci, anche, un tentati-
vo di presentarci una coppia 
in crist (il detective Sandy 
Stevens e la moglie): e qui 
dovrebbe farsi luce la dimen-
sione psicologica. Ma invece 
si rimane net limiti dei mani-
chini: il personaggio interpre-
tato da Luigi Pistilli, vaga-
mente ispirato alle analoghe 
figure di alcuni classici ame-
ricani della letteratura dura 
«gialla», si presenta fin dal-
Vinizio abbastanza gratuito. 

Dovrebbe rimanere in z'edf 
almeno Vintreccio: la macchi-
na della « suspense », per giu-
dicarla, owiamente sara be
ne attendere qualche altra 
puntata: comunque, fin da 
adesso, si pub dire che gli 
autort, questa volta, non han
no certo abbondato in chia-
rezza. in questa prima pun
tata almeno. e'era nell'aria una 
notevole confusione. Di piu, 
lo svolgimento della vicenda 
appare largamente prevedtbi-

le: non nel senso che fin da 
ora si possano individuare i 
«colpevoli» (questo sarebbe 
davvero il colmo), ma nel sen
so che, sequenza dopo se-
quenza, tutto si svolge stret-
tamente secondo le regole. 
Grazie anche, dobbiamo dir-
lo, alia regla di Leonardo 
Cortnse, che questa volta ci 
e apparsa singolarmente pri-
va di fantasia. 

Un personaggio, mettiamo, 
entra in una stanza e chiude 
dietro dl s€ la porta: $1 pub 
scommettere che. dopo qual
che attimo, si udra il regola-
mentare urlo di terrore. Per-
fino azioni movimentate come 
gli inseguimenti in macchina 
o le lotte corpo a corpo, che 
nel cinema sono ancora in 
grado di rlsolvere il tono di 
nn film mediocre, qui non 
fanno alcun effetto. 

Gli unici colpi di scena, 
in questa puntaia, derivano 
dall'assoluta improbabilita di 
talune circostanze: a sor-
prenderci sono stati, cioe, so
lo i salti logici o di tempo. 
Esempio tipico le apparizioni 
e sparizioni di due corpi, ver-
no la fine della puntata: era 
difficile davvero capire come, 
da un momento alValtro, que-
sti due corpi potessero pasta-
re da una vasca da bagno 
a un ascensore, dall'interno 
del suddetto ascensore al tet-
to, e da qui a un elicottero. 
Una sequela di sorprese, cer
to, ma con questo sistema, an-
diamo, chiunque i in grado 
di architettare «gialli» da 
mozzare il fiato. 

g. e, 

oggi vedremo 
LA DONNA DI PICCHE (1», ore 21) 
c-uE'Ja s e«0 .n d a Puntata dell'ennesimo giallo della serie del tenente 
Sheridan (giunta ormai, fra un programma e l'altro. al suo tredi-
cesimo anno di vita) che conclude il ciclo delle « donne ». La vicen
da si e awiata domenica scorsa con la scomparsa di € Lady donna 
di piccne > e con delle tracce di sangue che lasciano pensare che 
la donna sia stata uccisa. II meccanismo narrativo si svolge secondo 
una tradizione ormai consolidata. sia pure soprattutto con riferi-
mento agli ultimissimi gialli degli anni piu recenti. Da un mistero 
all altro, anche questa puntata si chiudera su interrogativo grazie 
ad una drammatica teiefonata che giunge a riaprire una indagine 
che sembraya awiarsi verso una prima conclusions In pratica: 
Pu_u* a , u l a . lo, sPettatore a comprendere quel che avviene. ed anzi 
inflniti dettagli (anche illogici) sono costruiti deliberatamente per 
metterlo sempre fuori pista. Gli interpreti sono. oltre a Ubaldo Lav. 
Luigi Pistilli. Antonella Delia Porta. Angiola Baggi. Osvaldo Rug-
gieri. La regia e di Leonardo Cortese. 

C'E' MUSICA E MUSICA 
(2°, ore 21,15) 

Questa sera il programma musicale di Luciano Berio e Vittona 
Ottolenghi potrebbe avere una impennala. dopo le ultime due delu-
denti puntate dedicate al canto. Siamo, infatti, ancora ad un di-
scorso sulla « voce » (e l'ultima puntata dedicata a questo tema). 
ma con particolare riferimento alia musica popolare. H discorso 
musicale potrebbe quindi trovare oggi quell'aggancio con la realta 
storica e sociale che gli e del tutto mancato fino a questo momento. 
Resta da vedere se queste saranno state le intenzioni degli autori. 
Le premesse non sembrano molto incoraggianti, anche perche in 
questa sola ora di trasmissione dovrebbe esaurirsi un discorso (con 
relative esemplificazioni) sulla musica popolare. di protesta e di con-
sumo. Un discorso, per di piu. non limitato all'Italia ma puntato 
soprattutto su esperienze americane e francesi (anche attraverso 
interviste con alcuni etnomusicologi). In un colpo solo, dunque. si 
dovra passare ad intendere la validita culturale ed i motivi storici di 
c generi > che vanno dalla piu genuina canzone folk ai Beatles, e da 
questi a Claudio Villa. 

L'UOMO E LA MAGIA (1°, ore 22) 
Seconda puntata dell'inchiesta di Sergio Giordani sulla magia 

nel mondo. Dopo aver parlato di stregoneria. la puntata odiema e 
interamente dedicata all'astrologia. che ha conosciuto nell'ultimo 
mezzo secolo (grazie alio spazio che vi dedica tanta stampa c popo
lare ») una vivace ripresa di interessi anche in Occidente. Da qui. 
infatti. parte l'inchiesta. intervistando anche un astrologo americano 
che pubblica una rubrica giornaliera su 306 quotidiani statunitensi ed 
ha anche celebri clienti privati. A confronto con questa astrologia 
industrializzata, l'inchiesta mostrera le immagini raccolte in Giap-
pone ed India. 

programmi 
TV nazionale 
1030 Trasmissioni scola-

stiche 
12,30 Sapere -
13.00 Oggi cartoni animati 
13,30 Telegiornale 
14.00 Una lingua per tutti 
15,00 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 II segreto della veo 

chla fattoria 
17.30 Telegiornale 
17.45 La TV del ragazzi 
18.45 La fede oggi 
19.15 Sapere 
I M S Telegiornale sport • 

Cronache ltaliane 

20,30 Telegiornale 
21,00 La donna di plcche 

dl Mario Casacci • 
Alberto Ciambricco. 

22.00 L'uomo e la magla 
23.00 Telegiornale 

TV secondo 
10,00 Programma cinema

tografico 
(Per le sole zone di 
Roma e Reggio Ca
labria). 

18,30 Scuola aperta 
21J0Q Telegiornale 
21.15 C'e musica e musica 
22.15 Hawk I'indlano 

«Gli idolatri* 
Telefilm. 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO • Orw 

7. 8. 10. 12, 13, 14. 15. 20. 
21 • 23; fc Mattntino imnica-
te; 6^0; Cono # lin^oa fra«> 
c n e 6 3 4 : Atmaaacco; 8,30i 
L* caazoni dal •wtttno; 9.1 5J 
Vol — ie; 11.30: La Ra«o POT 
a» Scsolai 12.10: S I M M < 
13.15: La Mtete <tnt»nawtt; 
14: I t M poweiifflo: I fc Pro-
traatan par I r*s*m; 16,20: 
Par vol fjotawl; 16,20: Coaw • 
p in till 16^40: I taroccM; 
16^5: Italia cfc« laiora; 19.10: 
Coatreparata; 19.30: Oaasta 
Napolh 20^0: An4ata • rilor-
ao; 21.15: « Mopi • , « Gioac-
chtne RootnL. Dimtoia WoB-
PMtf Saw*m*dk 

Radio 2* 
CIORNALE RADIO • Otm 

11^0, 12J0, 13^30. 15^0. 
6^0 . 7^0. «\30, 9^0 , 10.30. 
16^0, 17J0. 19JO. 2230 • 
24> 61 II apjHIatin 7.40* 

R,14« 
8.40: SPOPJ 

9.14: I 
9 3 0 : « U M can par Marthi • . 
61 GiRMrt Caakrop; 10.0S: Ca«-

par twttli 10,35* " 

•a Roata 3131; 12,10: Trp-
MniMionl rapioaall; 12.40: Al
to prpdiPtMto; 1330: COPM • 
perch*-. 14: So 4i siri; 1430i 
Traspiiasieat wplCPaH; 15: Ot-
•c—.aUco; 16: Cararali 16t 
SpicHH CR; 18,15* LCMMJ 
P«*yf6» 16^6i Ppatw MMOTT*-
patnro; 19: MoavJaar la pra> 
liMiwn 20.10: Rltratta 61 6> 
caara Rodawa. 21* Mack aaaj 
22^40: « AIO 
6! Laara Paratrt 23.05: 

23^6? Mi 

Radio 3C 

9 3 0 : M n k a t 61 P. 
10: Concerto al 

11^5 Masicte italiaaa 4'o*ah 
11.45: 
12^0: 
•ta Maria iaaa Plrap; 13 la-
l a a t n o ; 1430: II 
aatriaa; 1530: 
ffvMlKO 4 I f l t t O 4 9 FfaatMO ToMaV 
aoart 1635: Maskaa 61 MrH> 
slav Kaaalci 17: La aplalaal 
6aan attrit 1736% PaaR 6*al-
aaatt 1735: Jaax aajh 16* »k> 
rWt aal Taraai 18^45: CR a>-

19.15: Cmm. 
26,15, L'ar-

6al aaiaare; 2 1 : 1 1 Ctar* 

2130 : > Uaa^oaiawla al «aa-
ta> i 23,25: Uari ricaratt. 

UBRERIA B DISCOTECA RINASCITA 
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