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Pasolini 
nega di 

avervoluto 
offendere 

i frati 
Al Tribunale di Benevento e 

cominciato lunedl un nuovo 
processo contro il film / rac-
conti di canterbury di Pier 
Paolo Pasolini, in seguito alia 
dcnuncia presentata da un re-
ligioso, padre Antonio Gam-
bale, che ha ravvisato in un 
episodio del film una offesa 
all'onore, al decoro, alia repu-
tazione degli ordini religiosi 
francescanl, oltre che alia re-
liglone dello Stato. 

Dopo alcune eccezlonl della 
parte civile e della difesa, e 
stato interrogato il produttore 
Alberto Grimaldi, che ha con-
testato i capi d'accusa. Non e 
stato interrogato il regista, 
assente per indisposizione. II 
tribunale ha quindi disposto 
la proiezione del film; il pro
cesso e stato rinviato per la 
discussione al 3 febbraio. 

Pasolini ha fatto dlffondere 
una dichiarazione in propo-
sito: «Io non ho mai avuto 
alcuna ragione per offendere 
i frati o polemizzare con lo-
ro — egli dice. Anzi, se c'e 
una categoria di persone per 
cui ho una forma di simpatia 
e di tenerezza sono proprio i 
frati. Lo dico anche adesso 
che uno di loro ha voluto que-

relarmi in nome dell* "onore" 
del "decoro" e della "repu-
tazione" della categoria: che 
sono concetti non religiosi, 
ma piccolo-borghesi. La mia 
simpatia e la mia tenerezza 
per i frati sono sempre state 
determinate dal fatto che i 
frati mi appaiono come so-
stanzialmente fuorl — per le 
loro stesse regole — dal mon
do piccolo-borghese e cleri-
cale. Fuori dal mondo del po* 
tere, insomma. Se fosse dipe-
so da me, semmai, avrei col-
locato nell'Inferno, che non e 
"pa5oliniano" ma "chauceria-
no", dei preti o del porporati: 
sempre scherzosamente, si ca-
pisce. Ma io, in questo epi
sodio piu ancora che negli al-
tri, ho voluto restare fedele al 
testo di Chaucer: e infatti vi 
sono restato fedele fino alia 
lettera, fino a ridurre il mio 

testo quasi al rango dell'illu-
strazione. 

«Cosa che accade rneno nel 
resto del film, il quale, essen-
do "opera di autore", si ispi-
ra a Chaucer, ma non 1' "illu-
stra". Tutto cio che riguarda 1 
frati — afferma il regista — 
il loro andare alia questua 
avidamente, la loro punizione 
lnfernale, e preso alia lettera 
dal testo di Chaucer, ossia da 
un testo che e per il mondo 
anglo-sassone (ossia, In pra-
tica, per tutto il mondo, eccet-
tuata la provincia culturale ita-
liana) uno dei testi piu alti di 
ogni letteratura. Chaucer e 
per gli anglosassoni cio che 
per noi Dante. E' noto e uni-
versalmente pacifico, dunque, 
il carattere di tale testo: il 

suo senso profondamente mo-
ralUtico e religioso, e insieme 
la sua assoluta liberta laica. 
Chaucer ha preso di mira i 
frati, cosa che era quasi ste-
reotipa ai suoi tempi. Ma i 
suoi lazzi contro di loro — 
cosl come nel mio film — re-
stano sostanzialmente innocui 
e puramente comici. Anche se 
e chiaro che probabilmente 
Chaucer aveva le sue buone 
ragioni per insistere in una 
simile polemica contro l'avi-
dita fratesca. Dunque, la 
espulsione dall'"ano del de-
monio" dei frati e una tro-
vata ^lauceriana, che io ho ri-
prodotto sullo schermo asso-
lutamente alia lettera. E non 
posso considerare che prodot-
to di oscurantismo e addirit-
tura di ignoranza l'offendersi 
per questo. Quanto al fatto 
che io abbia poi nel resto del 
film rappresentato il frate co
me "un traviato che si dilet-
ta e si compiace nell'esalta-
zione della sessualita e della 
pornografia piu sfacciata ed 
lnvereconda", ci6 non e pro-
dotto di oscurantismo o di 
ignoranza, ma di vera e pro
pria malafede. 

«Secondo me — prosegue 
Pasolini nella sua dichiarazio
ne — qui ci sarebbero gli 
estremi per una querela per 
calunnia da parte mia (se io 
volessi mettermi al livello del-
1'accusatore): infatti mai nem-
meno per un solo istante, 
nel resto del film, vengono 
rappresentati dei frati in 
qualsiasi forma di rapporto o 
atteggiamento erotico (c*e so
lo un frate — sempre rappre
sentato comicamente — che 
appare per un attimo, in una 
distribuzione di minestra ai 
poveri, e basta). Probabilmen
te la persona che mi ha que-
relato non ha visto nemmeno 
il film, perche altrimenti non 
si sarebbe lasciata andare ad 
accuse cosl offensivamente e 
brutalmente infondate. II can
to gregoriano a cui si accen-
jia alia fine della querela e 
Etato scelto da me casualmen-
te, come un testo arcaico che 
doveva sostituire quello di cui 
parla Chaucer, accennandone 
il primo verso: Angelus ad 
Virginem 

« Non ho potuto ritrovare il 
canto citato da Chaucer, che 
forse e andato perduto, e non 
e ricostruibile filologicamen-
te. II testo gregoriano che ho 
scelto (perche gia usato nel 
Decameron) — continua il re
gista — mi sembra apparte-
nere a una liturgia del passa-
to, non piu in uso: infatti, 
non l'ho mai sentito cantare 
In nessuna chiesa ed in nes-
suna occasione religiosa mo-
derna. L'ho usato come avrei 
usato in una situazione analo-
ga il testo di un poeta delle 
origmi. Quanto alle parole del
la strofa cantata dagli scolari 
in due occasioni, e il quere-
lante stesso — probabilmen
te I'unico in tutta Italia ad 
averle decifrate, trattandosi 
di un latino impervio — che 
me ne ha suggerito la possi
b le ambiguita. da parte mia 
trcvo la cosa, a posteriori, 
abbastanza divertente. 

«Quanto al querelante — 
conclude Pasolini — sara for
te il caso di ripetergli ancora 
Cna volta: Omnia munda mun-
Ms* 

Per il «Premio Bolscioi 1973 » 

A Mosca giovani 
ballerini da 

tutto il mondo 
II concorso si svolgerfc 
nel mesedi giugno-Ar-
ticolo di «Sovietskaia 
Cultura» su Richter 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 23 

II secondo Concorso mondia-
le degli artisti del balletto. ri-
servato ai giovani dai 17 ai 
28 anni, si terra a Mosca nel 
giugno prossimo. La manife-
stazione si articolera in tre se-
zioni, sulla base delle singole 
specializzazioni. I partecipanti 
dovranno comunque esegulre 
sia pezzi classici, sia modern!. 
Ai vincitori verra assegnato 
il «Gran Premio Bolscioi 
1973 ». 

Notizie in merito al concor
so sono state pubblicate oggi 
dalla Sovietskaia Cultura, la 
quale — ricordando la prece-
dente edizione del concorso 
moscovita che si svolse due an
ni fa e vide la presenza di 
settantotto artist! provenlentl 
da diciannove paesi — ha in-
tervistato anche Igor Mols-
selev, dlrettore del celebre 
corpo di ballo. «A1 concorso 
— ha detto Moisseiev — si so
no gia iscritti clnquanta bal
lerini di Mosca. Leningrado, 
Novlsibirsk. Odessa. Kiev, 
Perm, Dusclambe e Voronez. 
Al comitate organizzatore so
no inoltre giunte adesioni di 
varl paesi del mondo e si 
prevede cosl una numerosa 
partecipazione di artisti euro-
pei. americani e as!atlci». 

Sempre per quanto riguarda 
il mondo del balletto, va se-
gnalato che a Mosca continua-
no con successo le repliche 
dello spettacolo II lago dei ci-
gni nella nuova versione del 
coreografo Grigorovlc. 

* * • 
Sovietskaia Cultura ha pub-

blicato oggi un ampio artico-
lo dedicato alia figura e al-
l'opera del grande pianista 
Sviatoslav Richter. L'autrice 
dello scritto e Vera Gomo-
staieva. professoressa del Con-
servatorio Ciaikovski di Mo-
SCu* 

Dopo aver rilevato che e 
necessario «parlare» sempre 
di piu di Richter. la Gorno-
staieva ricorda che il pianista, 
gia nel periodo della gioventu, 
si era messo in evidenza per 
la passione e l'impegno e per 
la grande attivita che svolgeva 
anche in seno alio stesso Con
servatory. Richter, infatti, era 
sempre impegnato in una va-
sta azione sociale e molto spes-
so si esibiva In concert! da 
lui stesso organizzati all'inter-
no del Conservatorio. Soviet
skaia Cultura sottolinea poi lo 
impegno attuale del musicista 
e rileva rimportanza dei suoi 
concert! ai quali hanno colla
borate, anche recentemente, 
artisti di fama internazionale 
come i violinist! Oistrakh, 
Sciafran e il violoncellists Ro-
stropovic. 

II giornale scrive poi che 
Richter e impegnato nell'ope-
ra di «scoperta» di nuovi 
musicisti e conclude rilevan-
do che la casa delPartista e 
sempre meta e ritrovo di gio
vani che si riuniscono per 
ascoltare concerti che il piani
sta stesso esegue In casa sua. 

L'opera di Verdi al Regio di Parma 

Tra squilli e marce 
un Attila generoso 

c. b. 

Celentano 

a giudizio 

per fruffa 
MILANO, 23. 

Adriano Celentano e 11 fra-
tello Alessandro, sono stati 
rinviati a giudizio da! giudi-
ce istruttore dottor Tomma-
so Milone, per truffa conti-
nuata ed aggravata ai danni 
del cantante Aldo Caponi, in 
arte Don Backy. 

Come si ricordera, que 
sfultimo, in una denuncia 
presentata alia Procura mi-
lanese. il 16 dicembre 1967, 
aveva accusato il «molleg-
giatoa. titolare della Ditta 
«Clan Celentano» e il fratel-
lo Alessandro, procuratore 
generate della stessa, di non 
avergll versato il 6% sui di-
schi venduti, com'era stabili-
to nel contratto. 

Ora, nella sentenza il giu-
dice afferma essere stato pro-
vato che i Celentano tene-
vano una doppia contabilita, 
per cui la vendita dei dlschl 
veniva registrata solo al 60% 
mentre il residuo 40% non 
appariva; cosl a Don Backy 
sarebbero stati sottratti, at-
traverso rendicontl falsi, ben 
40 milioni- Di qui il rinvio a 
giudizio. I due fratelli e due 
loro funzionari, Giuseppe 
Garmitti Ricci e Vincenzo 
Gilardi, sono stati lnvece as-
solti da un'altra accusa di 
truffa e da falso in bilanci, 
perche il fatto non costltui-
sce reato. 

II Duo di Piadena 

al Folkstudio 
II Folkstudio, nel quadro 

della IV Rassegna di musica 
popolare italiana, presenta 
questa sera alle ore 22 il Duo 
di Piadena. 

Delio Chittd e Amedeo Mer
it si esibiranno in un reper-
torio dedicato al canto con-
tadino ed urbano della Valle 
Padana. 

Cameriera 
maliziosa 

Laura Antonelli sta girando in quest! glorn! a Roma, sotto la 
gulda del regista Salvatore Samperi, c Malizia». Nel fi lm, 
del quale pubblichiamo un'lnquadratura, I'atfrlce inferpreta 
la parte di una cameriera siciHana 

Dal 26 gennaio al 19 marzo 

Concerti per 
il Vietnam 

nelP Umbria 
L'iniziativa e stata presa dall'ARCI con il patro-
cinio della Provincia e del Comune di Perugia 

Dal nostra corrispondente 
PERUGIA, 23 

Una Iniziativa culturale di 
grande valore internazionali-
sta — prima del suo genere in 
Italia — sta per prendere il 
via nella provincia di Perugia: 
organizzato dall'ARCI. sotto il 
patrocinio delle Giunte pro-
vinciale e comunale del capo-
luogo, si svolgera, dal 26 gen
naio al 19 marzo, in tutti i 
maggiori centri della provin
cia, una serie di concerti per 
la pace e la liberta del Viet
nam. Le manifestazion! musi-
cali vedranno la partecipazio
ne di concertisti o gruppi di 
concertisti di fama nazionale. 

Tra ess! saranno presentl 1 
pianisti Giancarlo Cardini e 
Antonello Neri, il flautista 
Gianluca PetruccI, il contra-
bassista Fernando Grillo, la 
violinista francese Michele 
Minne ed 1 gruppi musical! 
«Patagruppo» e «Le nuove 
forme sonore ». 

Si tratta di una esperienza 
di grande interesse politico, 
anche dal punto di vista dei 
contenuti cultural! e social! 
degli spettacoli — il cui valore 
e stato recentemente sottoli-
neato dal « caso » di Pollini — 
* che si inserisce nel proces
so di rinnovamento di un 
mondo spesso chiuso qual e 
quello delle istituzioni concer-
tistiche. Sotto questo profilo, 
s! pu6 ben affermare che ! 
concerti organizzati dall'ARCI 
costituiranno un tentativo di 
a a?gancio » dell'arte. nella sua 
piu pura espressione. alia realta 
delle vicende storiche e socia-
li nazionali ed intemazionali, 
sapendosi anche porre come 
modello alternativo ad una lo-
gica che fa della espressione 
musicale e dei suoi valori il 
patrimonio di una elite di pri-
vilegiati. 

Lo spettacolo non sara limi-
tato alia sola esecuzione dei 
concerti: esso comprende. al 
contrario. altre iniziative arti-
colate, tra le quali sono com-
prese Ietture di testi e docu
ment! sulla guerra nel Viet
nam e la raccolta di fond! e 
medicinal! per il popolo viet-
namita. 

La stessa scelta del luogo 
dove i concerti si svolgeranno 
e Indicativa del loro carattere 
<r nuovo »: gli spettacoli si ter-
ranno infatti a Perugia, alia 
Sala dei No tar i, in una scuo-
la, al Teatrino dei Raspantl, 
nel Centro sociale deH'Ospe-
dale psichiatrico e all'interno 
dello stabilimento della Peru-
gina, I concerti saranno gra-
tulti. Comune e Provincia han
no stanziato complessivamen-

te, per finanziare l'iniziativa, 
un milione e mezzo di lire. 
I concerti previsti sono ven-
totto e si svolgeranno oltre 
che a Perugia, a Foligno, Spo-
leto e Todi. 

Leonardo Caponi 

Fellini ha 
cominciato 

a girare 
« Amarcord » 

Una folia di ammiratori e 
di cunosi ha assistito all'inl-
zio della lavorazione di Amar
cord II nuovo film di Federico 
Fellini, precedentemente intl-
tolato II borgo e L'uomo inva-
so. Le riprese, che si protrar-
ranno per venti settimane, si 
svolgono nel centro di Roma, 
nella vecchia Pretura In via 
del Governo Vecchio: tra due 
settimane la troupe si trasfe-
rira a Cinecitta. 

II soggetto e la sceneggiatu-
ra di Amarcord sono di Fede
rico Fellini e Tonino Guerra. 
Direttore della fotografia e 
Giuseppe Rotunno. Le sceno-
grafie ed i cosUuni sono di 
Danilo Donati, il commento 
musicale di Nino Rota. 

II melodramma, costruito per I'applauso, riesce 
a conquistare anche il pubblico d'oggi - La dire-
zione di Maag ha puntato sulle forti tinte e la 
regia di Patanfe e stata discreta ed essenziale 

Dal nostro inviato 
PARMA, 23 

Tra applausl vibranti ed en-
tusiastiche approvazioni, i par-
miglanl hanno riscoperto ler! 
sera YAttila di Giuseppe Verdi. 
Trascinati dagli acuti tenorili 
e dal ritmi guerrieri dell'illu-
stre concittadino, nan perdo-
nato le note calanti, le emls-
sioni sfasate, le incertezze del 
coro e le violenze dell'orche-
stra, tutto quel che caratte-
rizza — qui come altrove — 
le esecuzioni estemporanee di 
opere che alle difficolta origi-
narie agglungono la novita del 
fuori-repertorjo. 

A giuatificazione del Regio 
va detto. del resto, che YAttila 
non reclima particolari finez-
ze: 11 dramma 6 costruito per 
I'applauso e funziona tuttora, 
sebbene in condizioni assai di
verse. Nel 1846, quando appar-
ve per la prima volta alia Fe-
nice di Venezia, quel che man-
do in delirio furono le allu
sion! patriottiche. La gente, 
dallo sciagurato libretto del 
Solera (terminate dal Piave) 
aveva ricavato una cosa sola 
ma essenziale: I cattivi erano 
I tedesch! e I buoni gli ita-
lianl. Percid, quando compa-
riva In scena la forte Odabel-
la invocando il «santo di pa-
tria indefinito amor », o quan 
do il romano Ezio proclama-
va «avral tu l'universo. restl 
l'ltalia a men, tutti balzava-
no In piedi sfidando gli unni 
in divlsa bianca di guarni-
gione sulla laguna. come nel-
le rievocazioni di Luchino V! 
sconti in Senso. 

Oggi, a guardare bene, cl sj 
pu6 accorgere che nello stram-

f ialato dramma, Attila e tut-
"altro che un malvaglo. Al 

contrario, e un re capace di 
slanci generosi e per un pro-
logo e due atti non fa che per-
donare quelli che l'ammazze-
ranno a tradimento alia fine 
del terz'atto: Odabella. che 
vuol essere una Giuditta ri-
sorgimentale. il cavaliere Fo-
reste, pronto al veleno per 
vendicare Aqullela distrutta, 
Ezio, disposto a barattare l'ono-
re con una corona. Ma, in 
quegli anni di passione pa-
triottica, non si andava tanto 
per il sottile: 11 fellone era 
quello che veniva dal Nord. 
E poi Cera Verdi che, anche 
lui, non stava a sofisticare e, 
tra marce belliche, squilli glo-
riosi, folgoranti strette, spaz-
zava gli equivoci e restltuiva 
Intatti gli eroi, italiani, s'ln-
tende. 

Perclb Attila, tra i brutti 
lavori composti da Verdi In 
queU'epoca di maturazione, 
ha una gagliarda prepotenza 
che, a distanza di oltre un 
secolo, continua a lmpressio-
nare. A valutarla secondo i 
canon! estetici, l'opera e roz-
za, orchestrata alia brava, zep-
pa di cabalette. Solo nella 
gran scena del sogno di Attila 
awertiamo un chiaro prean-
nunclo del Macbeth che arri-
vera nel giro d'un anno. Ep-
puie questa rude scorza d 
squadrata su misura per tra-
scinare 1'ascoltatore sino al 
moment! culminant!: le im-
pennate canore degli eroi, i 
grandlosl concertati attorno al 
miracolo di Leone e alia sce
na dell'orgia, la vlsione del 
re. Tutto quello, insomma, per 
cui gli amici di Verdi giudi-
cavano YAttila la migliore del
le nove opere gia composte, 
sebbene egli — a ragione pen-
sando al Nabucco e siYErnant 
— ne dubitasse. 

Ora, anche 1'esecuzione dl 
Parma, scarseggiando fondi e 
prove, ha lasciato le finezze 
ed ha puntato tutto sulle for
ti tinte. H merito e la respon-
sabilita vanno particolarmen-
te al direttore Peter Maag, 
che ha sfrondato lo spartito 
per renderlo piu compatto e 
ha spinto ritmi e sonorita al 
massimo. I cantanti llianno 
seguito di buon grado: in pri
mo luogo il tenore Giorgio 
Casellato Lamberti, compen-
sando qualche lncertezza nel-
l'intonazione con la chiarezza 
del timbro e il limpido vigore 
dello squillo; poi il robusto 
baritono Lorenzo Saccomani 
ne! pannl equivoci dell'ambi-
zioso Ezio e Luisa Maraglia-
no. che alternava moment! 
felici ed altri di evidente di-
sagio. A s& nella compagnia, 
stava II bulgaro Dimitar Pet-
kov. che ha realizzato un At 
tila di tragica maestosita see-
nlca e vocale, nella jrran sce
na del sogno e neH'Incontro 
con Leone (impersonato da 
Carlo Zardo). sebbene la voce. 

r in breve 
Due premi dei critic! USA a Bunuel 

NEW YORK 23 
L'Associazione del critic! cinematografici americani* ha uf-

ficialmente consegnato a Luis Bunuel i due premi assegnatigli 
per il migllor film (II fascino segreto delta borghesia) e la 
migliore regia nel 1972. Bunuel, perd, Impegnato a girare nel 
Messico, non ha assistito alia cerimonia svoltasi a New York. 

P morto il regista spagnolo Julio Buchs 
MADRID, 23 

II regista spagnolo Julio Buchs e morto a Madrid per 
attacco cardiaco. Aveva 54 anni. Buchs aveva diretto parecchi 
film, fra cui Violenza per una monaca, girato nel Congo, con 
Rosanna Schlaffino. 

I premi dell'Accademia francese del disco 
PARIGI, 23 

L'Orchestra della Svizzera Romanda ha vinto uno dei 
grandi premi dell'Accademia francese del disco, per la sua 
incisione del Racconti di Hoffmann. Un altro gran premio 
e andato aU'Orchestra della Radio Bavarese per l'incisione 
del Capriccio di Richard Strauss. II gran premio del Presidente 
della Repubblica e andato alia Comedie Francaise per la regi-
strazione del Malato immaginario di Moliere. 

quando esce dal reglstro bas
so, tenda a incrinarsi perico-
losamente. 

Quanto airallestlmento era 
piu che dignitoso. Le scene, dl 
Lorenzo Ghiglia (provenlentl 
dal San Carlo dl Napoli), era-
no sempllcl e funzionali, con 
grandi spazi aperti come si 
conviene a una tragedia dl 
questo tipo; la regia dl Vitto-
rio Patane si e mantenuta. 
del pari, in una essenzlalita 
discreta. 

Nel complesso, Insomma. uno 
spettacolo decoroso che il pub
blico, come dicevamo all'ini-
zio. ha accolto con generoso 
calore, apprezzandone i pregi 
e amnistiando saggiamente i 
difetti. 

Rubens Tedeschi 

le prime 
Musica pop 

Charisma 
Festival 

La «Charisma» e una glo-
vane etlchetta discograflca 
londinese che ha offerto una 
efficace promozione ai nuovi 
astri del pop stage anglosas-
sone (dal Nice ai Van Der 
Graaf Generator, agll Slade, 
al Genesis, ai Lindisfarne). 
Tony Stratton-Smith, furbo 
talent-scout dl provincia, sep-
pe ben interpretare la com-
plessa fenomenologia delle 
nuove mode, plasmando i suoi 
personaggi sulla base del pro-
babili lndlrizzi dell'eclettico 
gusto delle recentisslme gene-
razioni. 

E cosl, ecco che Genesis e 
Capability Brown (i Lindi
sfarne si sono esibltl a Reggio 
Emilia, ma hanno disertato il 
concerto romano per impro-
rogabill Impegnl negll Stat! 
Unit!) si sono presentati al 
Palasport l'altra sera, dlnan-
zi ad un pubblico entusiasta, 
perfettamente in linea con le 
discutiblli nuove tendenze mu-
sicall brltanniche, precedutl 
sul palcoscenico dal «Ballet
to dl Bronzo». Ma la sola 
novita potevano fornirla pro
prio i Lindisfarne, che non 
hanno potuto offrlre 11 loro 
act a! giovani romani. Dun
que, rimangono ferme le no-
stre riserve su questi gruppi 
new look, musicalmente ben 
poco rappresentativl, e « gen-
tilmento concessi» dall'lndu-
stria che manipola 11 costu
me. No, non ci siamo pro
prio... 

d. g. 

Sara espulso 
dal PSDI il 
protetfo di 
Matteotti? 
Si & diffusa ieri a Roma la 

notizia che il giornalista Mau-
rizio Liverani & stato espul
so dalla Commissione cultu
rale del PSDI, e proposto per 
la espulsione dal partito so-
cialdemocratico. Motivo: Va-
desione del sunnominato per-
sonaggio al convegno della 
a cultura di destra», svoltosi 
di recente a Torino per ini
ziativa del senatore neolasci-
sta Armando Plebe. 

L'avvenimento rientrerebbe 
nell'aneddotica politico spic-
ciola se non fosse per il fat' 
to che, sul nome di Liverani 
(la cui iscrizione al PSDI fu 
a suo tempo annunciata con 
grande rilievo sull'ora defun-
to quotidiano Umanlta, il qua
le dava conto di un fondamen-
tale carteggio intercorso al 
proposito tra il giornalista e 
il segretario socialdemocrati-
co dell'epoca, Mauro Ferri), 
era stato impegnato dai suoi 
protettori — in primo luogo, 
fra di essi, Von. Matteotti, in 
quel periodo ministro dello 
Spettacolo — un accanito 
* braccio di ferro» con il 
PSI (e, a un certo momento. 
anche con la DC). II PSDI, 
e Matteotti in particolare, vo-
levano infatti Liverani, in po-
sizione eminente e determt-
nante, nel gruppo cinemato-
grafico pubblico; e la attivi
ta di questo venne a lungo 
intralciata e quasi paralizza-
ta dalla battaglia clientelare 
impegnato a sostegno di un 
individuo, il cui maggior ti-
tola culturale era ed i di 
aver a girato» come regista 
un unico film, Sal cosa faceva 
Stalin alle donne?, esempla-
re per bruttezza e per antico-
munismo. 

Che te posizioni di Livera
ni fossero assai vicine a quel
le del Borghese era, del resto. 
cosa nola da anni; ma que
sto non ha impedito ad auto-
revoli esponenti del PSDI di 
dargli tutto il loro appoggio 
sfidando gli autori, i lavora-
tori, le forze migliori del ci
nema italiano. Ora Liverani 
Vha fatta troppo grossa, e 
qualcuno e corso ai ripari. 
Ma il a caso Liverani» rima-
ne, in tutta la sua emblema-
ticitcL 

Jl film sui 
«colonnelli» 
disturba gia 

prima di 
usare 

Adesso se la prendono anche 
con i « prossimamente su que
sto schermo j>. E' ridicolo, ma 
6 anche grave. I guai, per i 
film d'impegno politico e so
ciale, cominciano addirittura 
dalle presentazionl, cioe da 
quei succinti insert! pubbli-
citari, che sono flrmati da 
qualche scena del film di pros-
sima programmazione, dai 
nomi degli attori e del regi
sta, da qualche frase pubbli-
citaria. E* accaduto a Voglia-
mo i colonnelli di Mario Mo-
nicelli, la cui presentazione, in 
tre sale cinematografiche di 
Roma, del circuito ECI, h sta
ta fatta sospendere per ordi-
ne del ministero dello Spet
tacolo, tramite i commissaria-
ti di PS di zona. 

II motivo. cui si e ricorsl, 
e che la « presentazione » non 
aveva 11 visto di censura. II 
che e falso, perche nessun di
rettore di sala si arrischia a 
proiettare nulla che non sia 
piu che autorizzato. 

Vogliamo i colonnelli e una 
satira delle velleita golplste 
dl cert! ambient! militari no-
strani. E' bastato 11 titolo a 
dare fastidio a qualcuno che 
forse prefer J rebbe che 1 c co
lonnelli* arrivassero dawero. 

COMUNE 
Dl SPOLETO 

IL SINDACO 
Vista la del iberazione 

del Consigl io Comunale 
n. 319 del 21 d icembre 
1972; 

Visto I'art. 15 della 
legge 17-8-1942, n. 1150, 
modif icata ed integrata 
dalla legge 6-8-1967, n u -
mero 765; 

RENDE NOTO 
a decorrere dal 29 gen 
naio 1973 e per la dura-
ta d i 30 giorni consecu-
t i v i , e cioe sino al 28 f eb 
braio 1973, e depositato 
presso la Segreteria Co
munale, i l Piano part ico-
lareggiato d l esecuzione 
de l P.R.G. per le zone tra 
« Panicocoli » e « Ponte 
Garibaldi ». 

Quanto sopra si comu-
nica ai sensi del secon
do comma del citato ar-
t icolo 15 della legge 17 
agosto 1942, n. 1150, e 
per g l i ef fet t i del terzo 
comma del lo stesso ar t i -
colo 15. 

Fino a 30 g iorn i dopo 
la scadenza del per iodo 
d i deposi to e cioe ent ro 
le ore 14 del 30 mar
zo 1973, potranno esse
re presentate opposiz ioni 
dai proprietar i d i immo-
bi l i compresi nel Piano 
ed osservazioni da parte 
de l le Associazioni s inda-
cali interessate. 

Del suddetto Piano 
puo essere presa v is io-
ne presso la Residenza 
Munic ipa le nei g iorn i f e -
rial i e nel le ore d'uff ic io. 
Spoleto, 19 gennaio 1973 

IL SINDACO 
Dr. Giancarlo Mercatel l i 

reai $ 

CALLI 
ESTIRPATI 

C O N OLIO Dl RICINO 
Basta con I cerotti e rasoi perico-
lost. II callifugo Ingleso NOXA-
CORN 6 moderno, igienico e si 
applica con facility. NOXACORN A 
rapido e Indolore: ammorbidisce 

• A calli e duroni. li 
A ^ ^ ^ ^ M ^ ^ _ estirpa dalla 

CHIEDETE NELLE 
FARMACIE IL CALLIFUGO CON 
QUESTO CARATTERISTICO OISE-
GNO DEL PIECE. 

NONMOIXA 
qualaiaai 

protencoa 

orasiv 
FA L'AHTOOIIE ALU DEITIERA 

EDIT0RI RIUNITI 

.Economia 
e poNta'ca nel 

sociaismo 
Argomenti 
pp. 152, L. 1.20O 
Un contributo alia cono-
scenza dei problem! e de l l * 
contraddizioni che accom-
pagnano la costruzionedel-
reconomia toc ia l isU. 

controcanale 
GLI ESQTJIMESI — Discre-

tamente, con modestia e cura 
e attenzione alle cose e agli 
uomini, con un pizzico di iro-
nia e qualche indulgenza let-
teraria (ma di buona lega, a 
differenza dei falsi lirismi tan-
to cari a parecchi inviati te-
levisivi) Ennio Flafano e An
drea Andermann, hanno co
struito gli appunti di viaggio 
sul Canada che adesso, di set-
timana in settimana, scorro-
no sotto i nostri occhi. La col-
locazione del programma, una 
volta tanto, non e tra le peg-
giori: probabilmente, qualche 
milione di telespettatori indu-
gera dinanzi al video dopo «il 
giallou. Ce lo auguriamo per-
cM, in una programmazione 
televisiva che pullula di ser-
vizi sui vari paesi del mondo, 
questo taccuino visivo e so-
noro si distingue per la sua 
capacita di metterci diretta-
mente a contatto, sia pure di 
scorcio, naturalmente, con 
una realta umana di grande 
interesse. 

Sinora Flajano e Andermann 
hanno scelto d'informarci so-
prattutto sulle minorame che 
vivono nel Canada: prima gli 
indiani; in questa seconda 
puntata gli esquimesi. Sareb-
be potuta essere una scelta 
di «colore», di semplice cu-
riosita: e sarebbe stato il so-
lito documentario esotico. ln
vece, tranne qualche cedimen-
to qua e la, si e trattato di 
una scelta ragionata, guidata 
da un'autentica volonta di co-
noscenza e anche da un inten-
to tacitamente polemico. Si 
da il caso che le minorame 
che finora abbiamo conoscitito 
siano costituite dagli abitanti 
originari del Canada: e quin
di, il loro punto di vista, il 
loro discorso vale proprio a 
farci capire quella terra, an
che in rapporto al sttccessivo 
arrivo dei bianchi, europei o 
americani. 

D'altra parte, come abbia
mo gia notato la settimana 
scorsa, Flajano e Andermann 
cedono di proposito la parola 
ai loro ospiti, che, in quer 
sto modo, diventano in certo 
senso coautori del documenta
rio: e anche in questo il pro
gramma si differenzia da tut
ti quei « reportage » che som-
mergono il telespettatore di 
osservazioni sapute e sono in-
farciti di superficiali intervi-
ste «volanti», destinate sol-
tanto a confermare le impres-
sioni degli autori. 

Flajano e Andermann hanno 
registrato per alcuni giorni 
un'intervista con un anziano 
esquimese, hanno assistito ad 
una seduta del consiglio comu
nale del villaggio, e hanno fil-
mato un colloquio con una 
bambino: poi ci hanno afferto 
alcuni brani di questo mate-
riale. Naturalmente non ci e 
dato sapere cosa fosse e quan
to valesse quello che e rima-

sto fuori: ma quel che abbia
mo visto e ascoltuto cl e sem-
brato in gran parte valido. 

Alcuni brani, in particola
re, sono serviti a darci, pur 
nella loro brevita, la sintesi 
di una situazione, il succo di 
un costume e di un modo 
di vivere e di vedere la pro
pria condizione umana che 
vanno scomparendo sotto i 
colpi della «civilta » bianca. 
Le battute della discussione 
in consiglio comunale, ad e-
sempio, ci hanno dimostrato 
come anche al circolo polare 
artico il capitalismo sia por-
tatore di veleni e di ombre, 
di distruzione e agisca secon
do la logica del profltio; le 
delicate sequenze e lincontro 
con la bambino, particolar-
mente quella dell'allegra vi-
sita al clmitero, ci hanno 
messo a contatto con una vi-
sione molto libera, terrena e 
forte della vita e della morte 
in una comunita strettamente 
unita nonostante I'immensa 
solitudine dei ghiacci. 

« LE PACCE » — Nel « gial-
lo di Durbridge, una Nicolet-
ta scompare e un'altra le sue-
cede: la quarta puntata e co-
minciata con I'addio di Nico-
letta Machiavelli, ormai irri-
gidita nelle forme di un ca-
davere, e si e chiusa con la 
immagine di Nicoletta Rizzi, 
che ha Varia di vestire i pan-
ni di un personaggio-chiave. 
A costo di essere accusati di 
malvagita dai generosi amici 
della Machiavelli, non possia-
mo non rilevare che nel cam-
bio il telefilm ci ha netta-
mente guadagnato. Nicoletta 
Rizzi & una giovane attrice 
che al fascino flsico aggiunge 
la capacita di pronunciare le 
battute con Vintonazione giu-
sta e che sa sopportare i pri-
mi piani. II che, nella fatti-
specie, non & di secondaria 
importanza, dal momento 
che il regista Alberto Ne-
grin ha impostato in preva-
lenza il racconto proprio sul
le facce degli attori. Un me-
todo che non era mai stato 
sfruttato cosl a fondo nei 
telefilm italiani finora, e che 
rende bene in televisione. 

Ma rende, naturalmente, a 
patto che le facce esprimano 
quel che debbono esprimere. 
Qui, infatti, I'impresa riesce 
solo in parte: fortuna che i 
due protagonisti, Sergio Fan-
toni e Giampiero Albertini, 
insieme con altri interpreti di 
secondo piano, come Franco 
Graziosi, conoscono il loro 
mestiere e riescono a dar vi
ta, sotto il fuoco spietato 
dell'obiettivo, a personaggi 
che, in sd, sarebbero poco piit 
che pedine nel gioco a su
spense. 

g. c. 

oggi vedremo 
CIUNG-KUO: LA CINA (1°, ore 21) 

Va in onda questa sera la prima parte dell'atteso reportage 
sulla Cina di Michelangelo Antonioni. II documentario — che 
si avvale del commento musicale composto da Luciano Berio — 
rappresenta il debutto televisivo di Antonioni, un altro grande 
cineasta che passa momentaneamente al piccolo schermo, dopo 
Fellini, Rossellini ed altri. Questo Ciung-Kuo, articolato in tre 
eplsodi, per complessive tre ore e mezza di proiezione, e un 
viaggio cinematografico delPautore attraverso l'antica e la 
nuova Cina, verso la ricerca e l'introspezione di fenomeni esi-
stenziali che appartengono ad un mondo per noi pressoche 
sconosciuto. 

VINCITORI E VINTI (2°, ore 21,20) 
Soltanto una geniale intuizione dei burocrati televisivi pote-

va concepire una serata come questa nella quale troviamo il 
documentario di Antonioni nelle vesti di antagonista nei con-
fronti di uno fra i migliori film programmati quest'anno dalla 
RAI-TV: Vincitori e vinti di Stanley Kramer. 

Questo ultimo appuntamento, nel ciclo dedicato a Marlene 
Dietrich, si presenta assai interessante, sebbene l'attrice, in 
questo film, sembri sacrificata in un breve ma efficacissimo 
ruolo. Vincitori e vinti e un film corale, e quella che un tempo 
era stata Lola-Lola da vita a un personaggio della vicenda del 
quale emerge un graffiante ritratto della Germania nazista. 
e si esprime una ferma condanna del regime hitleriano. Tra 
gli interpreti del film sono, oltre alia Dietrich, Spencer Tracy. 
Burt Lancaster, Richard Widmark, Maximilian Schell, Judy 
Garland e Montgomery Clift. 

programmi 

TV nazionale 
9,30 TrasmissionI scola-

stiche 
12,30 Sapere 
13.00 Ore 13 
13.30 Telegiornale 
15,15 TrasmissionI scola-

stiche 
17,00 Gira e gioca 
17,30 Telegiornale 
17,45 La TV del ragazzl 

« L'allenatore »; «Le 
peripezie di Penelo
pe Pitstop*. 

18,45 Ritratto d'autore 

19,15 Sapere 
Ottava ed ultima 
puntata di «I1 pe-
trolio ». 

19,45 Telegiornale sport -
Cronache del lavoro 
e dell'economla 

20,30 Telegiornale 
21.00 Cina 
22.00 Mercoledl sport 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,20 Vincitori e vinti 

Film. 

Radio 1° 
CIORNALC RADIO - Ora 7, 
S, 12 , 13, 14, I S , 17 , 20 , 
2 1 , 2 3 ; 6; Mattntino nosicala; 
6 ,42: AlitiMiacco; C,47i Co-
• w • parclt*; 7 , 4 5 J lert al Par-
lameato; »,30: L* cmaztml «M 
mattiao; 9? lo • all aoteri; 
9,15: Vol e« Jo; 10: Special* 
GR; 12,44: Mada la Italy? 
13,13: Gratis; 14: Zibaldone 
Italiaao; 15,10: Par vol gio-
vaat; 16,40: Programma par i 
piccolh 17.05: I l airaaol*; 
13,55: latervallo musical*; 
19,10: Croaacha Oel M t n o -
gtorno; 19,25: Novita astotnta: 
Flashback; 20,20: Aadata a rt-
torno; 21,15: Picnic al Mama; 
21,55: Piuaiamma « • avfinira; 
22 ,10: La * • » « * ribalta; 23,20: 
paan4o kt oaata canta. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ora 6,30, 
7,30, 8,30. 9 ,30. 10.30, 11,30. 
12,30, 13,30, 15,30, 16,30, 
17,30. 16.30. 22 .30 , 24t 6* 
I I martini*!*; 7.40i •oooalor-
no; 6 ,14: Tra tnothri par tat 
8.40: Opera farmo-potta; 9,15: 

, Suonl a color! ooll'orchastra; 
9,35: Una musica la casa no
stra; 9 .50: Sloria 41 ana capl-
•arat 10,05; Canxonl par tutti} 

10,35; Dalla vostra parta; 
12,10: TrasmisslotU ressonai ij 
12 ,40: I Mala&aoa; 13.35: 
Passeggiaado fra la note; 13,50: 
Come * perche; 14: Su di s in ; 
14: TrasmissiooJ regional!; 15: 
Punto Interrogathro; 15,40: 
Cararaf; 1 7 3 0 : Special* GR; 
17,45: Chiamat* Roma 3 1 3 1 ; 
19.30: Radiosera; 20 ,10: I I 
convegno dei cinque; 2 1 : Super
sonic; 22 ,43: I I Hacre n. 19 ; 
23,05: _ E via discorrendo; 
23,20: Musica leggera. 

Radio 3° 
ORE 10 ; Concerto 41 apeituia; 
l i t La Radio per w Scuowt 
11,40: Mosiche italiana d'oggi; 
12,15; La musica a«i tempo; 
13,30: Intermezzo? 14,20: Ri
tratto d'autore; 16,15: Ales
sandro Magno; 19,15: Concer
to di ogni sera; 16,50: Fogll 
d'albam; 17,20; Classe onica; 
17,35: Musica fuorl schema; 
18: Notbie del Terzo; 18.4S; 
Piccolo planetaj 20,15: Tot-
leranzm ttoria dl un'idea; 
20,45: Idee a fattl della mo-
slca; 211 I I Gtornel* del Terzo 
• Sett* art); 21 ,30: La ragioni 
dl Rachmanlnov; 22,30: Ra 
gna della crltlca musicale 
1'ottero. 


