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IL CINEMA AL 
CONTRAnACCO 

Gli argomenti in discussions puntualizzati 
In un documento dei sindacati e delle as-

sociazioni degli autori e degli attori 

Si svolgera stasera, alle ore 
21,30 presso la Casa della Cul-
tura dl Roma, l'annunciata as-
semblea del cinema Italiano 
promossa dai tre sindacati dei 
lavoratori PILS-CGIL, FULS-
CISXJ, UllrSpettacolo, dalle 
due assoclazloni nazionali de
gli autori AACI e ANAC e 
dalla Societa attori italianl. 

L'ordine del giorno su cul 
si svolgera la relazione ed il 
successivo dibattito — si af• 
ferma In un comunlcato con-
glunto delle organizzazioni 
promotrici della manlfesta-
zione — affronteranno tutta 
la crisl del settore cinemato-
grafico che, rlportata in pri-
mo piano dalle dimissioni che 
11 presidente dell'Ente dl ge-
stione per 11 cinema e stato 
costretto a dare, l'attuale go-
verno sta f acendo maturare in 
tutte le situazionl-chlave del 
settore. Ed ecco come nel do
cumento sono puntualizzati 
gli argomenti in dlscusslone. 

1) ENTI CINEMATOGRA-
PICI DI STATO — II VUOto 
determinates! a segulto delle 
dimissioni del presidente del
l'Ente gestione e il risultato 
della lunga e logorante bat-
taglia distruttiva condotta e 
orchestrata da ben determina-
ti gruppi di potere a partlre 
dal momento stesso in cui la 
lotta delle forze democratiche 
del cinema era riuscita ad ot-
tenere dal Parlamento quella 
nuova legge per gli Enti che, 
malgrado rilevanti carenze, 
conteneva un Indiscutibile po-
tenziale riformatore e propul-
sivo. 

2) CENSITRA — Le lniziati-
ve politiche in fase dl avan-
zata concretizzazione, anche 
quando si presentano come 
strumenti innovator! dell'at-
tuale sistema censorlo, na-
scondono il tentativo di crea-
re nuovi meccanismi di re-
pressione contro la liberta di 
espressione e contro tutti i 
fermenti piu vivi manifestati-
si nel cinema italiano negli ul-
timi anni. 

3) GROSSO ESERCIZIO 
MONOPOLISTICO — Mentre 
continua la sua politica discri-
minatoria nei confronti del di-
ritto all'informazione delle 
grandl masse lavoratrlci, usu-
fruisce oggi del nuovi prov-
vedimenti fiscali, che in effefc-
ti ne aumentano 11 potere eco-
nomico e la possibility di con-

dizionamento culturale e po
litico. 

4) ISTTTUZIONI CULTU-
RALI PUBBLICHE — Esse 
vengono mantenute legate al-
l'esecutivo e private dl ognl 
garanzia democratica reale 
per lmpedlre ognl sviluppo dl 
strutture stabili di ricerca e 
di elaborazlone culturale. 

5) IL CINEMA E LA CO-
MUNITA" EUROPEA — L'in-
serimento del cinema Italiano 
nell'amblto della CEE, senza 
alcuna garanzia e regolamen-
tazlone per la dlfesa delle 
strutture e del lavoro clnema-
tografico italiano, comporta 
varl ed evident! pericoli. 

6) OCCUPAZIONE — Si sen-
te sempre di piu la mancanza 
di una nuova legislazicne or-
ganica dl tutto il settore clne-
matografico, il quale attual-
mente e caratterizzato da una 
condizione di lnstabilita delle 
strutture e di ricatto nel cam-
po dell'occupazlone, che facill-
tano ogni tipo di condiziona-
mento. 

II comunlcato delle Federa-
zioni dello spettacolo, delle As. 
sociazioni degli autori e della 
Societa attori Italian! si con
clude con un caloroso invito a 
tutti i lavoratori del cinema 
affinche partecipino all'assem-
blea del cinema italiano, che 
rappresenta il primo e indl-
spensabile momento dl mobi-
litazione unitaria, 

Grande successo di «Fare musica» 

I giovani cantano la 
fierezza contadina 

V > . J . 

II recital presentato al Delle Muse di Roma 
II Teatro delle Muse, a Ro

ma (Via Forll), e stato pre-
so d'assalto, l'altra sera, per 
la «prima» dell'annunclato 
spettacolo di cantl contadinl 
e operal, intitolato Fare mu-
sica. I giovani sanno flutare 
nell'arla la novita che non 
11 delude, e vanno ad asslste-
re a un recital dl canzonl 
«nostrane» (dlamo alia pa-
rola 11 slgniflcato piu alto, 
cosl come Gianni Nebblosi, 
cantautore di talento, parla 
di «noantrl» per dire 11 
«nol» del lavoratori), non 
con l'ldea dl bearsl del rit-
m! sfrenatl e delle eccltanti 
melodie, ma con 11 proposito 
dl parteclpare anch'essl al-
l'awenimento e dl esserne 
protagonistl. E, infattl, 1 gio
vani erano sempre prontl a 
sottolineare, con applausl e 
con commenti frlzzantl, 1 mo-
mentl piu «caldl» del Fare 
mustca. 

II canto popolare, del re-
sto, ha sempre un profondo 
slgniflcato di protesta, non e 
mat soltanto lmprontato a un 
«canta che ti passa». Ed e 
questa prospettiva che il 
gruppo del Fare musica di-
schlude ai cant! raccolti nel-
le campagne, studiati, assl-
milatl e rlelaborati. Cio te-
stimonia non d'uno slanclo 
sentimentale, che pure sa-
rebbe lodevole, ma proprlo 
d'una costante, quotidiana 
adeslone alia vicenda non so
lo muslcale del proletariate. 

Nella voce dl Giovanna Ma-
rlnl, che raggiunge registrl 

altisslml e diventa come ro-
ca e nasale, si awerte chla-
ramente la trasformazlone dl 
una llnea melodica nel ba-
gllore d'una condanna (itCa-
ro padrone nun sospira piune 
I quel che 'un ho fatto io 
lo farai tunev). 

Nella voce dura e lnfles-
slblle dl Elena Morandl si 
awerte come l'ansla dl pro-
tendersl a un «acute» sla 
quella dl raggiungere un tra-
guardo dl giustlaia. 

Non dlversamente le vocl 
dl Carlo Siliotto e di Piero 
Brega (strumentlstl egregl) 
lllumlnano, attraverso intrec-
ci canorl, quasi «lmpossibl-
11» per ritmo e timbro, Tin-
corrotta flerezza d'una digni
ty contadina. Sentite una sar-
castlca filastrocca della zona 
dl Tarqulnla: a Chi lavora d 
pallido e giallo / va sempre 
a piedl e mai a cavallo. / Chi 
lavora fa la gobba I Chi non 
lavora fa la robbam. 

Dalla rassegna di canti con
tadinl, sono emerse punte dl 
invenzlone originale (11 tipo 
dl esecuzlone 6 rielaborato 
collettivamente), affidate a 
una Ballata dell'eroe (parole 
e musica dl Giovanna Mari-
nl) e a canzoni di Gianni 
Nebblosi (eseguite dall'au-
tore). 

La ballata e una compos!-
zione dl ampio respiro (oltre 
un quarto d'ora) che non con
cede respiro, per&, ne" agli 
esecutorl ne" agli ascoltatori. 
Si racconta di «un popolo 

II tribunale non ha restituito le copie del film 

« Ultimo tango»ancora bloccato 
BOLOGNA, 5. 

Ultimo tango a Parigi resta 
ancora sotto chlave; Infatti la 
cancelleria del Tribunale di 
Bologna — il quale ha plena-
mente assolto sabato scorso 
11 film dl Bertolucci da ogni 
imputazione dl oscenlta — si 
e rifiutata dl restituire alia 
societa dlstributrice le copie 
della pellicola. La giustifica-
zione addotta a sostegno della 
decisione sarebbe che, per 
sbloccare Ultimo tango, blso-

gnera attendere che la senten-
za passi definitivamente in 
giudicato, e cioe che sull'ar-
gomento si pronunci anche la 
Corte d'assise d'appello, cul la 
pubblica accusa ha inoltrato 
— com'e note — ricorso. 

La tesi della cancelleria del 
Tribunale bolognese non sem-
bra avere alcun fondamento 
— anche se per l'occasione cl 
si e volutl richlamare a un 
non . ben precisato ' analogo 

episodio veriflcatosi a Forll — 
in quanto nella normale pras-
si giudiziaria non ha prece
dent! valid!; Invece, proprlo 
recentemente, la Corte dl Cas-
sazlone ha stabilito l'assoluta 
infondatezza della pretesa del
la Procura di Napoli, che in-
tendeva mantenere congelato, 
appunto fino alia sentenza In 
appello, 11 film I racconti di 
Canterbury dl Pasolini, assol
to In prima istanza dal Tri
bunale dl Benevento. 

lntero» che ha blsogno dl 
un eroe (dice 11 teste, non 
senza lronla, che si tratta di 
un apesante amuleto») al 
quale afflda gesta grandiose. 
A uno stuolo dl tessltori e 
affldata la ordltura dl un co-
lossale arazzo che tramandi 
quelle imprese. Di tanto in 
tanto, l'eroe rltorna, e guar-
da come vanno le cose. Ma 
non pud che registrare una 
progressiva frattura tra la 
« verlta » e la «tessitura » del
la verlta. Andra bene soltan
to la morte dell'eroe, avendo 
l'eroe chlesto come doveva 
morire. E' una ballata che 
nello stesso tempo recupera 
e supera un tono brechtiano 
(e con Brecht rltorna un po' 
anche Kurt Weill), per por-

. re, crediamo, 11 problema 
deU'unita, pur nell'autonomla, 
delle varie forze che porta-
no avantl il mondo. 

Le canzonl dl Gianni Neb
blosi si fanno ugualmente ap-
prezzare per la validita del 
lestl e per la carica emoti-
va della musica. Sono can
zoni che sembrano natural-
mente germogliare dal cantl 
popolari dai quali prendono 
l'estro fantastico e la denun-
cia piu concreta dei mali so
cial!. Sentite la lucidissima 
canzone intitolata Ulisse (un 
invito a farsi venire In testa 
l'ldea di un cavallo) o la 
commossa melodia del Vex-
nidaro (a...Le vernici tun-
no un sacco di colori / tutti 
boni a sfonnatte li pormoni. I 
E poi vib 'na tosse colorata I 
che t'annuncia che ci hai in 
petto I un arcobaleno infet-
to... 9). 

Ecco come una palpltante 
materia di canto diventa, nel 
Fare musica, una palpltante 
materia di vita e di lotta de
mocratica. 

Accanto al noml citati, ag-
giungiamo volentierl quelll 
di Francesco Giannattasio, 
di Sara Modigliani, di 
Glauco Borelll, Fernando Fe-
ra, Carlo Magaldi, Marcello 
detto «Meflsto» (diabolico 
percussionlsta) e Bastlano, 
stupendo tecnlco del suono. 
' Si replica ancora nel po-
meriggio di oggi e dl do-
mani. Declne e decine dl gio
vani, pero, sono ogni volta 
rimandatl a casa perch6 11 
teatro e plenlssimo. Ma spe-
riamo che possano aversl al-
tre repllche. 
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tutti possono risparmiare alia Standa 
3 milioni di persone lo fanno ogni giorno 

fino al 25% 
piatti pentole posafe 

bicchieri mobiletti detersivi 
articoli peril giardinaggio 

e la pulizia della casa 

Pudovkin 

manipolato 

in TV: 

la FICC 

protesta 
La Pederazione italiana del 

circoll del cinema (FICC) ha 
lnviato alia direzione della 
Radiotelevisione italiana il 
seguente telegramma: «Pro-
testlamo energicamente con
tro Inqualificablle edlzione 
italiana sonora film Pudovkin 
La madre trasmesso sabato 3 
febbraio. Tale non Isolate epi
sodio conferma come volon-
ta politica, incompetenza et 
mancanza rlspetto per opere 
cultura possano glungere a 
manlpolare brutalmente an
che classicl famosi presentan-
doli in serie come "carosel-
li" e rlducendoli a dlmenslo-
nl dl irritante melodramma, 
arrecando offesa intelllgenza 
gusto telespettatori Italianl». 

La protesta si rlferlsce alia 
trasmissione del due classic! 
del cinema sovietlco L'incro-
ciatore Potemkin dl Serghei 
M. Elsensteln e La madre di 
Vsevold Pudovkin, nella se-
rata di sabato. 

L'inlzlativa, di per se lode-
vole — si fa notare dalla FICC 
— e stata realizzata in modo 
inaccettabile per una serle dl 
motivl: b inconcepiblle tra-
smettere questl due film dl 
segulto nella stessa serata, 
come fossero « caroselli », con 
una presentazione frettolosa 
e lnadeguata; a parte la ver-
boslta e il tono enfatico e 
didascallco del commento ita
liano applicato meccanica-
mente al film di Eisenstein, 
private anche del cartelll — 
che con la loro composlzlone. 
durata e alternanza erano 
componentl essenziali del rit
mo del montaggio, della for-
za espressiva del film — si e 
giunti all'inveroslmile per il 
film La madre. 

Nella stupenda opera dl Pu
dovkin, generalmente citata 
per la chlarezza, la sempllci-
ta e la comprendibilita dei 
suoi simbolismi e della vi
cenda nella sua interezza, si 
pratica la piu intollerabile 
manipolazione. Il commento 
parlato. gratuito e risibile, 
trasforma l'osteria in «loca
le rlcreativo attiguo alia fab-
brlca» (I) — tanto per citare 
qualche fiore —, viene detto 
con infantile enfasi e in qual
che passaggio con irritante 
tono melodrammatico (per 
esempio, e noil solo, nella see-
na in cui la madre implora 
il figllo di liberarsi delle ar-
ml nascoste a casa) oppure 
ancora con voce arrochita di 
film western (1'ufflclale dl 
polizia); 11 - commento musl
cale, a base di organetto e 
pianoforte, che accenna sten-
tatamente, qualche nota del-
Vlnternazionale; inoltre, spes-
so la proiezlone si blocca su 
un fotogramma fisso. chluso 
da una cornlcetta, mentre si 
sovraimpone un cerchletto sul 
volto del personaggio. le cui 
battute — inventate ex novo 
— vengono intanto dette dal-
l'ineffabile commentatore. 

Si e trattato, in sostanza, 
di una vera e propria offesa 
alia maturita e all'intelligen-
za dei telespettatori, che -~ 
sembra — dalla RAI non pos
sono aspettarsl altro all'in-
fuorl del disimpegno, della 
dlsinformazione, della censura 
e di manipolazioni come, ap
punto, questa. 

Musica 

Igor Markevitch 
all'Auditorio 

Qualcuno ha Insinuato che 
l'illustre direttore d'orche-
stra Georg Solti (doveva es-
sere a Roma l'altro ieri) ab-
bia finto una malattia per 
fare un dispettucdo aH'Acca-
dema dl Santa Cecilia. In 
realta, il Solti voleva piutto-
sto fare — diremmo — un fa-
vore al suo amico Igor Mar
kevitch, chiamato, infattl, dal-
l'Accademia a sostitulre l'am-
malato immaginario. A que-
sto riguardo e anche corsa la 
voce — infatti — che il mae
stro Solti, in buona salute, la-
vori attualmente a Parigi. do
ve sta preparando con Gior
gio Strehler, regista, una nuo
va edizione delle Nozze di Fi
garo, di Mozart. 

Sia come sia, l'assenza di 
Solti non si e fatta troppo la-
mentare, avendo Igor Mar
kevitch diretto con straordi-
naria bravura il programma 
gia preannunciato dal mae
stro Indisposte. 

Limpida e agtHssIma e ap-
parsa resecuztone della Quar-
ta di Brahms, mentre i nodi 
della Sagra della primavera 
(si awicina al sessantesimo 
compteanno), di Stravinskl, 
sono stati sgrovigliati con una 
precisione e un fervore ecce-
zkmali. 

Al botteghino e'era 11 «tutto 
esaurito ». 

L'orchestra, che intelllgen-
temente mantiene il puntiglio 
del prestigio pur in assenza 
del direttore stabile e. ades-
so, anche dell'aZ/ro direttore 
(il maestro Urbini ha lascia-
to rincarioo), ha date una 
prova smagliante della sua 
bravura, lasciando capire che 
malattie (vere o false che 
slano). dispetti (reconditi o 
evidenti) e altre faccende non 
potranno mai comprometter-
ne la dlgnita, 

La scomporso del 
maestro Cesarini 

FIRENZE, 5. 
SI e spento questa mattlna 

a Flrenze, all'eta di sessanta-
sette anni, Cesare Cesarini, 
autore di numerose e popola
ri canzonl, tra cui la famosa 
Tirenze sogna. 

Un'idea del 

teatro di 

Artaud nella 

«Conquista 

del Messico» 
«Da un punto di vista sto-

rico, La conquista del Mes-
sico pone il problema della 
colonizzazione — scrive Anto-
nln Artaud In una nota appar-
sa in Le Theatre et son dou
ble, e stllata come promemo-
ria slntetico e denso dl pro-
poste suggestive per II suo 
« primo spettacolo del Teatro 
della Crudelta» —. Pa rivi-
vere In termini brutali, lmpla-
cabill, sanguinosl la perenne 
fatuita dell'Europa. Permette 
di smontare l'ldea ch'essa ha 
della propria superiorita. Op-
pone al Crlstianesimo religio-
ni molto piu antiche... Oppo-
ne alia tlrannlca anarchia dei 
colonizzatorl la profonda ar-
monla morale dei futuri co-
lonlzzatl». Da questo fram-
mento artaudlano — dl cui si 
rlportano per motivl di spa-
zlo soltanto poche rlghe — e 
possibile cogliere la straordi-
naria organlclta di una idea 
di spettacolo dove II linguag-
gio (la forma) e l'ldeologla 
(la estrema polltlcita dell'as-
sunto) si sarebbero dovutl svl-
luppare l'uno dall'altra con un 
processo crudelmente unitario. 

Dallo scontro dlalettlco tra 
i «grossolani princlpi mate-
rlali» della monarcnia euro-
pea del tempo (che lancia 
la sua lunga ombra fino al 
pilastrl della nostra attuale 
«clvilta>» e i «princlpi spi
ritual! » dell'« ordlne paga-

no» della civilta azteca, na-
sce quell'Idea di teatro mo-
demo, dl arte, che Artaud 
andava pedlnando con lucida 
follia attraverso le rovine del 
paese del Tarahumara, all'i-
nlzlo del 1936. II rite del Pe-
yotl divlene per Artaud 11 
mezzo prlmario per rlcondur-
re la propria coscienza dl 
uomo alle sue pure originl: 
un rite antimistico perche 
permette all'uomo di sepa-
rare la verita dalla memo-
gna, perch6 aeon II Peyotl 
1'uomo e solo e gratta dlspe-
ratamente la musica del pro
prlo scheletro, senza padre, 
madre, famiglia, amore, dio 
o societa». In un certo sen-
so, il rite del Peyotl e lo 
stesso rite del teatro, dove 
la coscienza e le possibility 
dell'uomo dovrebbero scop-
piare come 11 bubbone della 
peste, «e se queste possibi* 
lita e queste forze sono nere 
la colpa non § della peste 
o del teatro, ma della vita». 

La crudelta del teatro dl 
Artaud e anche quella volon-
ta di non addolcire «ad ar
te » la tragedia dell'esisten-
za: La conquista del Messico 
realizzata a Roma dalla Com-
pagnla teatrale «Patagruppo» 
(di cul fanno parte Rosa di 
Lucia, Bruno Mazzali, Anto
nio Obino. Marco Del Re e 
Franco Turi, veramente at
tori e rlcercatori di un Col-
lettivo omogeneo) 6 una frec-
cia lanciata nella direzione 
del teatro dl Artaud, dove 
la «purezza» combatte sem
pre la sua ultima battaglia 
con la contamlnazlone di un 
presente volgarmente mate-
rlalistloo. 

La rappresentazlone si apre 
con una lacerazlone, quella 
del dlaframma che separa 11 
pubblico dallo spettacolo, 11 
quale ha inizio presentando 
la nascita della civilta azte
ca. Dal mantello trapunto na-
sce la compagine sociale, 
Yunicum, e poi il simbolo 
totemico. II rite scenlco e 
pieno di enigmi, di segni che 
si strutturano secondo una 
precisa e geometrica evolu-
zione delle forme e degli 
oggetti. L'aordine paganon 
sara distrutto dalla repres-
sione di Hernan Cortes: al-
lora, 11 mistero del rite si dl-
rada a contatto della volgare 
violenza del potere. Cortes 
nascera dalle viscere del 
icserpente piumato», e la 
sua bocca umana sara plena 
di sangue. nero come l'inchio-
stro. L'antica civilta agoniz-
za, e Montezuma verra date 
in paste alia ferocia della 
civilta europea. 

Nonostante qualche Indeci-
sione tecnica, La conquista 
del Messico ha una sua in-
dubbia forza di convinzlone 
ideologlco^stetica, una sua 
unita, realizzata attraverso 11 
dlsegno organico di una par-
titura segnica (da citare 
la funzionalita dell'orlginale 
commento muslcale di Anto-
nello Neri), una sua maturi
ta «lnteriore» che lo pone 
tra gli spettacoli mlgliori di 
questa stagione sperimentale. 
U successo e stato caloroso, 
e si replica al «Beat 72». 

vice 

•L'ora dei form « 

alia rassegna del 

Fantese d'essai 
E* cominciata Ieri al Farne-

se d'essai la rassegna. a cura 
dell'AIACE. di nove film ine-
diti per il pubblico romano. 
Primo della serie L'ora dei 
forni di Fernando Solanas e 
Octavio Getino, note finora 
solo ai frequentatori di sale 
« specializzate ». Opera di due 
registi militant! argentini, 
L'ora dei forni (che ha come 
sottotltelo cnote e testimo-
nianze sul neocolonialismo, la 
violenza e la Uberazione») 
utilizza material! e forme di
vers! per costruire un'azione 
cinematogranca e politica in-
aieme. Purtroppo, l'edizione 
italiana dell'Ora dei forni rl-
produce solo la parte iniziale 
del film originale (oltre quat-
tro ore) e offre dunque al 
dibattito fra gli spettatorl un 
discorso monco, inarticolato, 
soprattutto per quelk) che e 
11 tema piu controverso del la
voro di Solanas e Getino: la 
rivalutazlone dei caratterl 
« rivoluzlonari» detH'esperien-
za perorlsta, 

RBI ^J 

controcanale 
GRAN FINALE — Nell'ulti-

ma puntata del loro Puccini, 
ci pare, lo sceneggiatore Dan
te Guardamagna e il regista 
Sandro Bolchi hanno prodotto 
il masstmo sforzo per fare in-
tendere ai telespettatori che 
la crisi del maestro era la 
crisi di un'epoca. Lo hanno 

1 detto, anche, esplicitamente, 
per bocca del protagonista: 
a sono un rappresentante del 
mio tempo» era una delle 
battute pronunciate da Lio-
nello. Cosl, quello che nelle 
scorse puntate era apparso 
un atteggtamento cinico e 

• qualunquista, dinami ai mu-
tamenti della societa e agli 
avvenimenti politict ha ac-
quistato il sapore di una ri-
sposta, smarrita magari ma 
anche accorata, contro le mi-
stiflcazioni della relorica pa-
triottarda e contro I'assurdi-
ta della guerra. E, per altro 
verso, quella che ci era stata 
presentata semplicemente co
me una divina ispirazione 
musicale si d rivelata una ri
cerca colta, una fatica tesa a 
intendere il nuovo pur nello 
sforzo di non rinunciare ai 
moduli del melodramma otlo-
centesco. 

Segno che Guardamagna e 
Bolchi sapevano benissimo 
quale sarebbe dovuta essere 
la corretta impostazione di 
una seria biografla di Puccini: 
lo sapevano fin dall'inizio. Pe-
rd hanno aspettato fino al-
Vultima puntata prima di ten-
tare questo collegamento tra 
il personaggio e il suo tempo, 
tra il compositore e la cul
tura musicale dell'epoca. 

E con questo credono di 
essersela cavata? No, no, ci 
spiace, ma non basta un fug-
gevole colloquio tra Puccini 
e Tito Ricordi, non basta la 
riproduzione di alcune rifles-
sioni di pugno del maestro 
sulla guerra, non bastano al
cune battute di una confe-
renza stampa per costruire 
un discorso critico. Per col-
locare la flgura dell'autore 

della Boh6me in una chiara 
prospettiva storica e cultu
rale, per aiutare davvero il 
pubblico a penetrare il senso 
e lo spessore della crisi di 
•Puccini, sarebbe occorso ben 
altro. Guardamagna e Bolchi 
hanno voluto innanzitutto, in 
realta, compiacere i telespet
tatori con gli aneddoti sul 
grand'uomo e invitarli a in-
staurare un rapporto di iden-
tiflcazione; di odioamore con 
I'artista, simpatica canaglia 
e crealura infelice: e per 
questo haimo imbastito uno 
sceneggiato saldamcnte anco-
rato alia tradizione dei su-
perfumetti televisivi. E, dun
que, si tengano le lodi di 
quanti hanno intravisto nel 
teleromanzo un possibile stru-
mento di rilancio del «pro
dotto » Puccini sul mercato. 

Del resto, anche in questa 
ultima puntata, i propositi 
di interpretazione storicocul-
turale non hanno poi avuto 
vita tanto lunga. Tutta la se-
conda parte lia assunto I'aria 
di un gran finale, con una 
successione di scene madri 
che ci ha solo risparmiato 
I'esatto momento del trapas-
so del protagonista (ma non 
i particolari della sua ago-
nia). E, nelle scene conclusi
ve, le immagini alterate del 
piajito di Elvira nel palco e 
della morte di Liu in palco-
scenico hanno ricondotto la 
vicenda nell'ambito del dram-
ma familiare. Amore e mor
te, insomma, come al solito. 

Alberto Lionello, in tutte 
le puntate, ma soprattutto in 
quest'ultima, ha dato un'al-
tra prova delle sue grandi 
capacita mimetiche e della 
sua flnissima sensibilita tea
trale: ma e un vero peccato 
che questo, in un teleroman
zo impostato in chiave aned-
dotica, sia inevitabilmente 
servito soltanto ad accentua-
re il «colore» del personag
gio e della vicenda. 

g. c. 

oggi vedremo 

DEDICATO A UN PRETORE 
(1°, ore 21) 

Va in onda questa sera la seconda puntata dello sceneg
giato televisivo dl Troisi e Guardamagna. II primo caso dl 
cul e costretta ad occuparsi Anna Mancuso nell'eserclzio delle 
sue funzlonl di pretore, e Hnchiesta su un incidente stra-
dale awenuto nei press! dl un cantiere edile. La donna-
pretore protagonista dl questo originale televisivo dovr& 
vagliare alcune testlmonlanze dirette palesemente conte
stant! fra loro e stabilire le rispettive responsabilita dell'in-
cidente, nel quale un uomo e morte e un ragazzo rlschla 
l'invalidita permanente. A questo punto, in Anna Mancuso 
nasce l'inevitabile conflitto tra il codice e il giudizlo umano: 
trovandosi dinanzl ad un blvio, la giovane emettera una 
sentenza tecnicamente suscettibile di . critiche, ma il suo 
lavoro comincia a spingerla ad una magglore comprenslone 
verso coloro che deve giudlcare, una comprensione che va 
al di la dei dettami della «giustizia». Angiola Baggi e 
Corrado Gaipa sono fra gli Interpret! di Dedicato a un pretore. 

QUEL GIORNO (2°, ore 21,20) 
La nascita delTENI e Targomento della seconda pun

tata di questa rubrica televlslva che presenta stasera un 
servizio di Andrea Barbate e Aldo Rlzzo che si intitola II 
petrolio della Repubblica. Durante il programma, che rievoca 
la storia dell'Ente Nazionale Idrocarburi dalla sua Istltu-
zlone fino alia morte del presidente Enrico Mattel, potremo 
assistere ad un dibattito suU'argomento. 

OCEANO CANADA (1°, ore 22,10) 
H programma di Ennlo Flaiano e Andrea Andermann, 

giunto alia sua quarta puntata, ci propone questa sera un 
servizio dedicato al West canadese. Come in una fiaba, la 
trasmissione ripercorre le tappe di un viaggio attraverso la 
selvaggia regione: da una parte, vi e una realta storica che 
sta prendendo 11 soprawento sulla «mitologia del cow-boy*. 
dall'altra, e sorprendente accorgersl che in certe zone nulla 
e cambiato e tutto e stato abbandonato cosl com'era du
rante l'epopea pionerlstica. 

TV nazionale 
9.30 Trasmissioni scola* 

stiche 
12.30 Sapere 
13.00 Oggi disegnl animati 
1330 Teiegiomale 
144)0 Una lingua per tutti 

Corso di franoese. 
15,00 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 Ma cne cos'e questa 

cosa 
17,30 Teiegiomale 
17,45 La TV del ragazzi 
18,45 La fede oggi 
19,15 Sapere 

19,45 Teiegiomale sport • 
Cronache Italian* 

20,30 Teiegiomale 
21,00 Dedicato ad un pre

tore 
22,10 Oceano Canada 

Quarta puntata. 
23,00 Teiegiomale 

TV secondo 
21,00 Teiegiomale 
21,20 Quel giomo 

• TJ petrolio 
Repubblica ». 

22,20 Alio policel 
cAlarico m » . 
Telefilm. 

della 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO, ore: 1. 8, 
12. 13. 14. I S , 17. 20. 2 1 . 
• 23 ; 6t Mattutino musicale; 
6.42: Almanacco: 6.47: Come • 
oercti*; 7.45: len al parlamen
to; 8,30: La caiuoni del inat-
tinoi •> lo • flli autori; 9.1 S: 
Voi eO io. Specials GR; 11.20: 
Settimana corta; 12,44: Made 
in Italy; 13,15: MegavUlanlo; 
I S : Quarto programma; 15,10: 
Par vol ftovani; 16,40: Sa la 
tmwitano cosl; 17,05:11 ilra-
•ote; 18.55: Intenrallo musical*; 
19.10: Italia en* lavora; 19,25; 
Concerto In miniature; 20,20: 
Andat* • rltorna; 21,15: Por-
n and Baae, mosica di Ceort* 
Sersnwln. •. 

Radio 2° 
ulORNALE RADIO, ore: 6,30. 
7.30. 8.30, 9.30. 10.30. 11.30. 
12.30. 13.30, 15,30, 16.30. 
18.30. 19.30. 22.30 e 24; 6: 
II maftlnlere; 7,40: Buoneiomo; 
8.14: Tra motivl per te; 8,40: 
Soonl • colon deH'orcnMtr* ( 1 
parte); 8,59: Prima di ipen-
doraj 9,35; Una maslca la ca

sa vostra; 9 ,50: Sister Carri* «H 
Theodore Dreiser; 10,05: Can
zoni per tutti; 10,35: Dalla vo
stra part*; 12,10: Trasmissioal 
resionali; 12,40: Alto atadl 
mento; 13.35: Passeniando tra 
le note; 13,50: Com* • perch*; 
14: So dl airi; 14,30: Trasmia-
sioni regionali; 15: Panto le> 
terrogativo; 15,40: Cararatt 
17.30: Spatial* GR; l7.4St 
Cbiamate Roma 3 1 3 1 ; 1 9 ^ 5 i 
Cansoni senza pensierlt 20.1 Ox 
Radioschermot 20,50: Suaaiso 
ale; 22,43; I I fiacre a. IS * dl 
Saverio O* Montepln; 23,05: La 
staffetta; 23,20: Mosica *af> 

Radio 3° 
9,25: Trasmissioni speciali; lOt 
Concerto di apertara; l i t La 
Radio per le Scuole: 11,40: M t -
siche Italian* d 'on l ; 12,15: 
La musica net tempo; 13.30: 
Intermezzo; 14,30: Oratorio la 
due parti di Geora Friadrlca 
Haendel; 16.10: Archlvlo dot 
ditto; 17,20: Class* anion 
17,35: Jazz ogfJt 18t Notltia 
del terzo; 18,45; I centrl •fart-
d in Italia. 
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