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Combattiva assemblea unitaria a Roma 

L'onimaf o 
dibattito 
alia Casa 

della Cultura 
Animatissima discttssione, 

I'altra sera, a Roma, alia Ca
sa della Cultura, all'assemblea 
del cinema italiano, indetta 
dai ire sindacati dei lavora-
tori, FILSCGIL, FULSCISL 
e UIL-Spcttacolo, dalle asso-
ciazioni degli autori cinema-
tografici, ANAC e AACI, e de
gli attori. SAl. 

La sala era gremita e cosl 
i locali adiacenti. Tra gli al-
tri erano presenti: Giuliaiio 
Montaldo, Fabio Carpi, Cesa-
re Zavattini, Marco Belloc-
chio, Paolo e Vittorio Tavia-
ni, Florestano Vancini, Gio
vanni Angella. Ruggero Ma-
stroianni, Valentino Orsini, 
Luciano Malaspina, Piero Vi-
varelli. Franco Giraldi, Otta-
vio Jemma, Marcello Fondato, 
Nanni Loy, Giovanni Arnone, 
Elio Petri, Carlo Lizzani, An-
sano Giannarelli, Furio Scar-
pelli, Andrea Frezza, Ugo Pir-
ro, Mario Monicelli, Luigi Co-
mencini, Gian Maria Volan
ts, Lndovica Modugno, Nino 
Castelnuovo, Edmonda Aldi-
ni, Duilio Del Prete, Flavio 
Bucci, Marcello Ciorciolini, An-
tonello Branca, Age, Ettore 
Scola, Luigi Magni, Fernan
do Cerchio, Virginio Gazzolo, 
Alfredo Angeli, Bruno Corbuc-
ci, Sergio Amidei, Pasquale 
Squitieri, Armando Bandini, 
Francesco Massaro, Piero De 
Bernardi, Massimo Mida, Mau-
rizio Ponzt, Gianfranco Min-
gozzi, Luciano Pinelli, Gian-
vittorio BaldC Lucille Laks, 
Paolo Pietrangeli, Zoe Incroc-
ci, Anna Maestri, Dominique 
Boschero, Sergio Corbucci, gli 
onorevoli Maschiella, Giannan-
toni, Trombadori, il senatore 
Fermariello, tutti del PCI. 

Al tavolo della presidenza, 
e in sala, i dirigenti dei tre 
sindacati dei lavoratori dello 
spettacolo tra cui Otello An
geli. Plateroti, Paolo Morroni. 

Nanni Loy ha introdotto la 
discussione facendo una sue-
cinta cronistoria di questi ul-
timi died anni di lotta degli 
autori, degli attori e dei la
voratori per un intervento 
qualificato e sociulmente fi-
nalizzato dello Stato net set-
tore dell'informazione e del 
cinema. Hanno poi preso la 
parola Giovanni Arnone (pro-
blemi della censura), Otello 
Angeli (i «regalia dell'IVA a-
gli esercenti, pericoli legati 
all'inserimento del cinema ita
liano nella CEE, necessita di 
una piattaforma concreta per 
lo sviluppo del cinema e la 
sicurezza del lavoro); Maselli 
fazione per la riforma della 
Biennale e elaborazione di 
una manifestazione autonoma, 
piii ampia di quella svoltasi 
Vestate scorsa a Venezia). So-
no anche intervenuti Enzo 
Bruno a name degli attori; 
il compagno Maschiella che, 
a nome del gruppo parlamen-
tare comunista, ha sottolinea-
to fazione del PCI per gli 
Enti cinematografici di Stato 
e ha letto una interrogazione 
sull'argomento presentata I'al-
tro ieri alia Camera, Vitali, 
per VARCl nazionale. Tl dibat
tito, con numerosi e vivaci 
interventi, e proseguito fino 
a tardi sulla mozione che & 
stata poi approvata e che pub-
blichiamo qui a jianco. 

Sugli Enti 
interrogazione 

comunista 
alia Camera 

I compagnl Ludovico Ma
schiella, Giorgio Napolitano e 
Antonello Trombadori hanno 
presentato al presidente del 
Consiglio e al ministro delle 
Partecipazioni statali un'inter-
rogazione con risposta orale, 
per sapere se il governo « non 
intenda chiarire al Parlamen-
to la situazione venutasi a 
determinare all*Ente autono-
mo gestione cinema e recen-
temente sfociata nelle dimis-
sioni del presidente Mario 
Gallo; e se non ritenga che la 
paralisi del Consiglio di am-
xninistrazione dell'Ente rispon-
da ad un preclso disegno po
litico che, mentre tende a 
svuotare di ogni contenuto 
rinnovatore l'Ente di Stato, 
punta ad aggredire l'intiero 
Settore cinematografico anche 
attraverso un rilancio della 
campagna censoria intimida-
trice ed in tal modo rafforza 
le posizioni dei grandi gruppi 
privati nei settori della pro-
duzione e della distribuzione ». 

In particolare i deputati co-
munisti chicdono di sapere 
• se il governo non intenda 
Tisolvere il problema: 

a) respingendo le dimissio
ni del presidente dell'Ente 
gestione cinema, fomendo 
nel contempo chiarimenti e 
garanzie tali da rimuovere le 
cause della crisi che inve-
6te il gruppo cinematosrrafico 
pubblico e le smgole aziende 
statali (Luce-Cinecittaltalno-
leggio); 

b) realizzando 1 contenuti 
lnnovatori che pure erano con
tenuti nella nuova legge per 
l'Ente, soprattutto per quan
ta riguarda la sperimentazio-
ne; la valorizzazione di film 
che tendono all'elevazione cul
tural e civile dei cittadini; 
la creazione di un circuito ci
nematografico pubblico; una 

1>rofonda ristrutturazione del-
e societa inquadrate nell'En 

te; la reale partecipazione del 
le categorie e delle as-ocia 
zionl interessate alia gest'one 
ed ai programmi dell'Ente; 

o affrontando, infine, in 
Parlamento il dibattito su una 
nuova legga per il cinema che 
permetta di adeguare la vita 
deirintiero settore alle pro-
fonde esigenze di rinnovamen-
|o espresse dalla societa civi-
jp e dalle forze democratiche 
W* nostro Paeso . 

Un momento dell'affollata assemblea alia Casa della Cultura; di spalle, al tavolo della pre
sidenza, II regista Nanni Loy 

Mobilitato tutto 
il cinema italiano 

Cineasti, attori e lavoratori indicano nella mozione conclusiva le linee per 
respingere I'attacco reazionario e imporre una politica di rinnovamento 

£cco il testo del docu-
mento votato a conclusio-
ne dell'assemblea dell'al-
tra sera: 

«L' Assemblea del cinema 
italiano indetta dalle tre or-
gamzzazioni sindacali (FILS
CGIL, PULS-CISL e UILrSpet-
tacolo), dalle due associazioni 
nazionali degli autori, dalla 
Societa attori italiani, preso 
atto della situazione grave in 
cui viene a trovarsi tutto il 
settore cinematografico: indi
viduate, attraverso l'analisi 
dei vari aspetti della crisi, l'esi-
stenza di un chiaro disegno 
di attacco, repressione e con-
trollo dell'informazione porta-
to a maturazione da ben de
terminate forze di governo e 
dei gruppi monopolistic!; pro-
muove la mobilitazione di tut
ti i lavoratori del cinema 
(maestranze, tecnici, autori, 
attori) per imporre al gover
no il rovesciamento delle at-
tuali linee di tendenza, per 
dare al cinema italiano quel
la base di stabilita, quella pos
sibility di espressione e quel
le liberta dai condizionamenti 
politic! e mercantili che gli 
sono necessarie. 

a In particolare l'Assemblea 
del cinema italiano esprime: 

« 1) — Enti Cinematografici 
di Stato. La crisi che ha por-
tato alia paralisi degli Enti e 
alle dimissioni del loro presi
dente non pud essere supera-
ta che attraverso la rimozione 
delle cause che a tale paralisi 
hanno condotto e la piii larga 
consultazione e partecipazione 
diretta di tutti i settori dei 
lavoratori del cinema, cioe di 
quelle forze sociali che hanno 
sempre lottato per la difesa e 
lo sviluppo degli enti cinema
tografici di Stato. 

« I lavoratori, gli autori, gli 
attori, coscienti della loro for-
za e della loro capacita di mo
bilitazione, si opporranno fer-
mamente a qualunque soluzio-
ne che, attraverso manovre di 
sottogoverno o tentando co-
munque sostituzioni che non 
riscuoterebbero la fiducia del
le forze democratiche del ci
nema e del paese. tenda ad 
instaurare nel gruppo cinema
tografico pubblico rapporti di 
forza non corrispondenti alia 
realta culturale e politica del 
cinema italiano. Sulla base di 
queste premesse l'Assemblea 
del cinema italiano indica 1 
seguenti punti per il supera-
mento della paralisi: 

A) Precisare i punti de
terminant! della direttiva Fer
rari Aggradi, ricollegando 
chiaramente i cnteri di eco-
nomicita al conseguimento del
le finalita dell'Ente indicate 
dalla legge: distinguendo fun-
zionalmente i compiti del Con
siglio d'amministrazione da 
quelli deU'esecutivo; eliminan-
do ogni definizione limitativa 
e repressiva nei riguardi del
la liberta d'espressione degli 
autori. 

B) Stabilire principl di 
nriorita degli investimenti ta
li da garantire nei fatti e non 
nelle dichiarazioni di principio 
la ristrutturazione delle so
cieta inquadrate daH'Ente; la 
creazione di un circuito cine
matografico pubblico — per il 
quale sono stati sinora evasi 
tutti gli impegni gia assunti 
— capace, per consistenza e 
funzionalita, di garantire. in 
colleeamento con le Region! e 
con I'associazionismo cultura-
re. una adeguata diffusione 
nazionale di tutti quei film 
che concorrono alia elevazione 
del su^to del oubblico: 1'attua-
zior"* 0c"V- ''"ooeni assunti 
per la "••"•'•von' r d'stribu 
zione d*»i P'rn 

C> pi*x='>T> •v»«-e '•» ^os'lz 'o 
ne di tutti nnni cop=islien 
che r>s"Hq=sero n^rr'n^ti con-
tro il d«ttato statutario 

D) Istituzional;zzi7ione. At
traverso l'aDnlicazione integra
te dello so'rito e della lettera 
dello Statute del raooorto tra 
Consiglio d'amministrazione e 
Comitate unitario di consulta
zione. 

* 2) — Censura. La lotta con
tra ogni regolamenfizione di 
un istituto che va definitiva-
mente abolito c: deve al tern-
oo stcsso :mo?gnare in un'al-
tra o altrettinto diffici'e bit-
ta^lii d! cut invest'amo i par-
titi pol-tici solidah con le no-
stre esigenze: ouella delli mo-
d\f\ri7\crte delle norme dei 
cod'ei ancora in v;gore. 

«3) — Ur7enti prowedimen 
tl che regolino in modo pre-
ciso rutillzztzione di circa 20 
miliardi di lire che le recenti 
modifiche fiscal! hanno mes-
ao a dlsposizione della cine-

matografia italiana, senza al-
cuna contropartita e senza che 
cib comportasse la variazione 
del prezzo dei biglietti e l'av-
vlo di nuovi rapporti tra pro-
duzione, noleggio ed esercizio. 
Di qui l'urgenza di nuovi prov-
vedimenti legislativi che inver-
tano la vergognosa politica 
degli alti costi in una direzio-
ne discriminatoria e classista 
che priva le grandi masse la-
voratrici delle possibilita di 
usufruire dello spettacolo ci
nematografico. 

«4)" — Istituzioni cultural!. 
Biennale di Venezia. La crisi 
pluriennale in cui si agita la 
manifestazione culturale vene-
ziana, a tutt'oggi in regime 
commissariale, non puo esse
re in nessun modo risolta at
traverso una legge che sani la 
situazione soltanto da un pun-
to di vista formale, lasciando-
ne inalterati i contenuti. La 
formula stessa della Biennale. 
ma soprattutto la sua insop-
portabile dipendenza dall'ese-
cutivo, non vengono sostan-
zialmente intaccate dai nuovo 
statute che sara sottoposto al-
l'esame delle camere. 

K Sganciamento dall'esecuti-
ve, democratizzazione, interdi-

L'adesione 
dell'ARCI 

All'assemblea dell'altra sera 
hanno aderito i circoli del ci
nema dell'ARCI i quail — co
me e stato affermato in un co-
municato — « di fronte alia po
litica di ostruzionismo che ha 
portato alle dimissioni di Ma
rio Gallo dalla presidenza del
l'Ente gestione cinema, come 
momento del disegno piu am-
pio di repressione culturale 
portato avanti in tutti i setto
ri dai govemo Andreotti-Mala-
godi, si associano alia protesta 
e alia oondanna dei sindacati 
dello spettacolo e delle asso
ciazioni degli autori cinemato
grafici »; e hanno aderito alia 
manifestazione aconvinti che 
solo un ampio e unitario 
schieramento di lotta possa 
garantire una riforma ed una 
gestione democratica degli En
ti cinematografici di stato — 
nell'ambito della riforma ge
nerate degli istitut! cultural! 
— aperta all'intervento delle 
forze reali del paese, sottraen-
doli al ruolo di ulteriori stru-
menti nelle mani del potere 
esecutivo che si vuole ad essi 
affidare ». 

sciplinarita, creazione di strut-
ture stabili per la ricerca e la 
sperimentazione, mostra itine-
rante (senza percib nulla to-
gliere alia matrice veneziana 
della Biennale), sono i punti 
determinant! per un nuovo sta
tute che accolga e rifletta le 
istanze democratiche del mon-
do del lavoro e della cultura. 

a La battaglia delle forze del 
cinema per il raggiungimento 
di tali obiettivi sara di ap-
poggio alia battaglia parlamen-
tare condotta da tutte quelle 
forze politiche che osteggeran-
no 1'attuale progetto governa-
tivo mentre, in collaborazione 
con le rappresentanze demo
cratiche delle altre discipline 
artistiche e culturali, gli au
tori si impegnano a portare 
avanti lo studio di una nuova 
e piu grande manifestazione 
autonoma. 

a 5) — Una nuova legge per 
la cinematografia. In questo 
quadra i sindacati dello spet
tacolo, gli autori cinematogra-
ci, gli attori ritengono assolu-
tamente indispensabile che ven-
ga dibattuto in sede parla-
mentare un progetto di radi
cate e crganico rior-iinamento 
della legislazione per la cine
matografia che punti a trasfor-
mare 1'attuale assetto struttu-
rale; che privilegi in primo 
luogo l'esigenza di crescita de
mocratica e civile della so
cieta; che ponga l'interesse 
della collettivita in primo pia
no rispetto a quello della spe-
culazione privata; che chiami 
in tal senso l'Ente Gestione 
Cinema ad assolvere la pro
pria funzione di rinnovamen
to e qualificazione culturale; 
che si ponga nei confront! del
la CEE e delle sue direttive 
in modo da garantire l'auto-
nomia produttiva e la liberta 
creativa e che assicuri nel con-
tempo alle maestranze e ai 
tecnici la continuity del la
voro, sottraendoll al perma-
nente ricatto occupazionale. 

«L'Assemblea del cinema 
italiano chiama tutti i lavora
tori, autori ed attori del set-
tore cinematografico a consi-
derarsi in stato di agitazione 
per scendere in lotta nei modi 
e nei tempi che le slngole or-
ganizzazioni decideranho. per 
impedire l'attuazione del pre-
ci5o e generate disegno di-
struttivo che e alia base di 
auell'attacco generate contro 
il cinema italiano che trova 
nella paralisi del gruppo cine
matografico pubblico e nelle 
dimissioni imposte al presiden
te socialista dell'Ente Gestio
ne Cinema il suo sintomo piu 
chiaro e significative ». 

le prime 
Cinema 

Charles 
mort oil vif 

Nel quadro della rassegna 
di film inediti promossa in 
questi giorni dall'AIACE al ci
nema Famese, e apparso fi-
nalmente sui nostri schermi 
questo Charles mort ou vif 
dello svizzero Alain Tanner. 

II film — realizzato in bian
co e nero tra il '68 e il '69, pre
sentato in edizione originate 
con sottotitoli in italiano — 
narra deU'improvviso collas-
so spirituale di un industria-
le svizzero (un «orologia»o» 
come egli stesso ama definir-
si) giunto al culmine della sua 
flonda attivita. II nostro 
Charles De viene scosso da 
una crisi progressiva, che lo 
induce a demistificare violen-
temente ogni condizionamen-
to sublto, ripercorrendo a ri-
troso la cieca sudditanza alle 
repressive tradizioni del suo 
paese e della sua famiglia, che 
lo- hanno costretto nei lindi 
panni di un ricco conservato-
re. Questo Charles, morto e 
vivo a! tempo stesso, tenta co
sl disperatamente ai colnvol-
gere nel proprio meccanismo 
autodistruttivo le monolitlche 
strutture del potere borghese 
che lo ha eletto ad un rango 
di privilegio. Distrutto e ama-
reg^iato da un enneslmo falll-

mente, Charles testimoniera 

la resa con il delirio e verra 
soppresso senza un grido, re
legate tra le bianche mura di 
un manicomio. 

L'acuta introspezione psico-
logica e la lucida manifesta
zione di intense problemati-
che politiche ed esistenzial! 
fanno di questo film una delle 
opere piu significative del ci
nema, e possiamo considerarla 
forse come la piu matura ri-
flessione cinematografica sui
te esperienze del *68. Francois 
Simon ne e superbo interpre
t s e conferisce al suo perso-
naggio l'esatta dimensione 
drammatica. 

vice 

Antonioni 
al Filmstudio 

Comincla oggi al •Filmstu
dio 70 » una « prospettiva su 
Antonioni» che ripropone, al-
cuni dei film piu signlflcati-
vi del regista. H programma 
e il seguente: oggi, Cronaca 
di un amore; venerdl, J vinti; 
lunedl 1Z Le amiche; marte-
dl 13. 11 grido; mercoledl 14, 
L'eclisse. Completeranno i prl-
mi programmi alcuni docu-
mentari realizzati da Anto
nioni agli esordi della sua 
carriera. L'ingresso (I* 300) 
e riservato ai soci. Ci si pud 
associare al « Filmstudio 70 n 
con una tessera annuale che 
costa L. 1000. 

« I I sindaco del rione Sanito » 

Giustizia e 
violenza 

in Eduardo 
i * i 

La commedia riproposta dai grande autore napo-
letano a dodici anni di distanza dalla « prima » 

II problema della giustizia 
ossessiona da tempo Eduardo 
De Filippo: ragazzo, come il 
nostro grande autore, attore 
e regista ha ricordato nel re-
cento Intervento all'Accade-
mia dei Lincei, il suo primo 
punto di osservazlone fu una 
aula di tribunate. E il proble
ma della giustizia. e al cen
tra del complesso nodo di 
question! che all men ta il 
dramma di Eduardo II sinda
co del rione Sanita, rlpropo-
sto ora con straordinario sue-
cesso suite scene romane, a 
una buona dozzina d'anni dal
la • «prima» assoluta (9 dl-
cembre 1960). 

Don Antonio Barracano e 
un magistrate di stampo par
ticolare, un'autorita non uf-
ficiale, ma indiscussa, in una 
certa zona di Napoli. Venuto 
su dai nulla, ha gettato le ba-
si della sua fortuna In Ame
rica, dove si rifugift in eth 
ancora verde, per sottrarsi al
le conseguenze di un delitto 
commesso. Di aver ucciso 
quel Giacchlno, guardiano d! 
tenuta, il quale lo cimentava 
con soprusi e prepotenze e 
brutalita, Don Antonio non 
si pente, a piu di mezzo se-
colo di distanza dai fatto; ma 
ha intanto maturato la dolo
rosa convinzione che occorra 
usare tutti 1 mezzi leciti e 11-
leciti (piu questi di quelli) 
per porre riparo al dilagare 
dei contrast! nella giungla 
umana. «L'ignoranza e as-
sai» egli ripete: rignoranza 
rende gli uomini inermi di-
nanz! al potere, e feroci gli 
uni contro gli albri; usando 
metodi spicci (cosl come, tor-
nato in Italia, comprd falsi 
testimoni per uscire piena-
mente assolto dai processo 
intentatogli), il vecchio «ca
po » sentenzia nelle « cause » 
che dividono la gente del 
suo rione, ed evita per quan-
to possibile lo spargimento 
di sangue. Ma senza toccare 
la sostanza dei rapporti di 
proprieta. Se qualcosa comun-
que avviene, e'e l'anziano, fe-
dele medico Fabio Della Ra-
gione pronto a curare, e a 
redigere menzogneri certifi-
cati. 

Un glorno perd Don Anto
nio si trova di fronte a un 
caso che incrina la sua gia 
malferma sicurezza: Rafiluc-
cio Santaniello, un giovane 
che il padre ha gettato sul 
lastrico e disconosciuto, con-
fessa al «sindaco» la pro
pria disperata intenzione di 
ammazzare il genitore; incon-
trando costui, saggiandone la 
volgarita bottegaia, l'avidita, 
l'egoismo, lo stesso Don An
tonio resta interdetto, ma 
tenta In ogni modo di risol-
vere la faccenda paclficamen-
te. Ci rimettera invece lui la 
pelle; e, coerente in cib con 
la sua linea di condotta, cer-
chera di far apparire la pro
pria morte come naturale, 
perche da essa non si generi 
una spaventosa catena di ven-
dette. 11 medico, pero, si ri-
fiuta a questa estrema frode, 
dichiara la verita: se guerra 
ha da essere, sia; forse dalla 
carneficina, dalla «distruzio-
ne totalew, potra nascere un 
mondo diverso, piu equo. 

Cos! al problema della giu
stizia si collega quello, della 
violenza, della sua inelutta-
bilita in una societa lacera-
ta, squilibrata, degradata, do
ve lo sfruttatore ha lo sfrut-
tato alia sua merce, e il de-
naro e l'infame misura di 
ogni cosa. Visione cupamen-
te pessimistica, che partendo 
da uno scorcio della situa
zione reale si allarga a me-
tafora ed emblema universal-
mente validi. E' forse super-
fluo rilevare che, mentre per-
dura la voga lettcraria e ci
nematografica dei Padrini, il 
ritorno del Sindaco, lungi dai 
prestarsi quale sostegno di 
un mite fallace, contribuisce 
a dimostrarne, appunto, tut-
ta l'inanita, la rovinosa ina-
deguatezza. Ma crediamo sa-
rebbe erroneo, ieri come og
gi, verificare il personaggio 
e la sua vicenda su un metro 
spicciolo, cronistico. Questa 
opera di Eduardo ha qualco
sa di un'antica tragedia; e 
1'impietosa considerazione del
la meschinita dei motivi — 
interesse usuraio, bisogno di 
soprawivenza, rivalita mlse-
rabili — che animano certi 
strati della collettivita si an-
noda al sentimento potente 
di strazi remoO. di ferite 
sempre aperte nel cuore del-
l'uomo: il rancore e la pena 
del figlio verso il padre, il 
tormento solitario dell'«eroe»t 
il logorio della senilita, l'in-
cubo della fine. E tutto que
sto nella luce di una conce-
zione affatto terrestre, che 
non prevede « al di la»; on-
de 11 riscatto pu6 essere solo 
qui, e ora. 

Espresso in un linguaggio 
robuste. teso, incalzante. che 
detta pagine ormai classiche, 
come il racconto del delitto 
giovanile di Don Antonio, 
per non dire della splendida 
pantomima iniziale, 11 sinda
co del rione Sanita accusa 
tuttavia qualche cedimento 
nel terzo atto. la cui conclu-
sione apocalittica e forse piu 
di bell'effetto teatrale che 
dawero congrua aH'articola-
zione di un discorso il quale 
vuole soprattutto suscitare 
dubbi, interrogativl, dilemmi. 
Lo spettacolo (scenografla sin-
tetica ed efficace di Bruno 
Garofalo) e a ogni modo com-
patto, e di alto livello. come 
accade quando fra testo e 
rappresentazione vi sia una 
profonda unita dialettica: eve-
nlenza rara. Nei panni del 
protagonista. Eduardo offre 
l'ennesima prova del suo ma-
gistero, in una perfetta cali-

ratura di toni minacciosi e 
affettuosi, di crudelta e di 
ironia, Attomo al suo lmpa-
reggiabile modello, spiccano 
il generoso impegno di Luca 
Delia Porta, la delicata sua-
slvita di Angelica Ippolito, 
l'asclutto nltore dl Glno Ma-

ringola, la corposita ben ca-
ratterizzata dl Franco Angri-
sano e Linda Moretti, la spi-
gliatezza di Isa Daniel!, l'a-
mara amblguita di Nino For-
mlcola (il «beneficato» che 
tradisce), il serio puntlglio 
di Mario Scarpetta, Franco 
Folli, Sergio Solli, Nando Di 
Lena. Tommaso Bianco. Nun-
zia Fumo, e degli altri tutti. 
Accoglienze caldissime, da 
parte del pubblico dell'Eliseo, 
con frequent! applausl a see-
na aperta e insistent! chia-
mate al termine. 

Aggeo Savioli 

Virna tra 
cinema 

e teatro 

Virna Lisl (nella foto) fara 
una breve apparizione nel 
Serpente che il regista Henri 
Verneuil si appresta a gira-
re. Si tratta di un film di 
spionaggio al quale parteci-
peranno numerosi attori di 
fama: da Dirk Bogarde a 
Henry Fonda a Farley Gran
ger. L'attrice italiana, intanto, 
sta pensando seriamente alia 
proposta fattale da Luchino 
Visconti di tornare in teatro 
interpretando Altri tempi di 
Harold Pinter. «E' solo una 
questione di tempo — ha di-
chiarato. — Infatti per lo 
stesso periodo ho anche una 
proposta per un altro films. 

Varata la 
commissione 
di selezione 
per Sanremo 

Dal nostro corrispondente 
SANREMO, 7 

La Commissione tecnico-
artistica cui verra affidato il 
compito di setezionare i tren-
tadue motivi per il XXIII 
Festival della canzone italia
na e stata varata a conclu-
sione di una riunione termi-
nata a tarda nptte e tenuta 
dalla Commissione consiliare 
esecutiva. Ventuno persone 
verranno chiamate ad ascol-
tare i motivi inviati e i giu-
dicl lavoreranno nella villet-
ta del tiro a volo, poco fuori 
l'abitato di Sanremo. 

Si trattera di tre critic! mu-
sicali (Gigi Speraoni, Fabrizio 
Zampa e resta ancora da fa
re la terza designazione), 
quattro attori (Ernesto Calin-
dri, Ilaria Occhini, Edmonda 
Aldini. Michele Arcangelo), 
tre maestri di musica (Car
lo Farina, Cesare Gallino, Mi-
rella Salesi), tre rappresen-
tanti delle organizzazioni sin
dacali dello spettacolo aderen-
ti alia CGIL, CISL e UTL (Va-
glia. Villa, Pierangeli), un 
giornalista che verra designa-
to dall'Ordine, un rappre-
sentante del ministero della 
Pubblica Istruzione, un rap-
presentante del ministero del 
Turlsmo. uno studente, un 
operaio, una commessa, un 
impiegato (questi tre ultimi 
verranno designati dalle or
ganizzazioni sindacali sanre-
mesi). 

La commissione sara presie-
duta dairassessore al Turi-
smo e manifestazioni, Napo-
leone Cavaliere. 

Nessuna novita per quanto 
riguarda la nota polemica per 
la ripresa tetevisiva delle tre 
serate del Festival (8, 9, 10 
marzo) perche la direzione 
della TV insiste nella decl-
sione assunta dl riprendere la 
sola finale. 

9 . 1 . 

Mostre a Roma 

II dialogo 
col Bernini 

di Silvio 
Benedetto 

SILVIO BENEDETTO - Galle-
rla c La Nuova Pesa >, via del 
Vantagglo 46; fino al 9 feb
braio; ore 10,30-13,30 e 17-21. 

E* dai 1966 che il trentacln-
quenne pittore argentlno Sil
vio Benedetto non esponeva a 
Roma dove vive e lavora. Nel
la produzione dai 1966 al 1969 
due sono statl 1 temi fonda-
mentall ma sempre dipintl se-
paratamente: il tema della 
violenza capitalista e tecno-
logica e II tema UeH'eros e 
della genesi organica. Con il 
lavoro dopo il '70, qui espo-
sto, la separazlone tende a 
colmarsi sulla linea di una 
pittura organico-erotica che 
figura contemporaneamente 
violenza e amore, apocalisse e 
genesi. 

Rispetto a opere piu speri-
mentali, o piu generiche nel-
l'intervento, l'immagine rea-
lista piu ricca e germinate del 
*71 e una pittura di violenza 
e dl morte: il rilievo a piu fac-
ce, Intervento nel paesaggio, 
dove la raffigurazlone dell'as-
sassinio di un partigiano viet-
namita diventa elemento fon-
dante e germinate di uno 
spazio tragico ma gia umana-
mente cambiato da quella tra
gedia e da quel sacrificio. 

II poliedro dipinto con 
Amore nel giardino di cri-
stallo e il rovesciamento lirico 
erotico • di una possibilita 
umana gia contenuta nell'im-
magine di morte di Interven
to nel paesaggio: e lo stesso 
verde di prima che qui si 
espande pacifico, appena tur-
bato da oggettJ inquietanti 
tecnologicl. Le forme degli 
amanti ritornano in alcuni 
quadri sul tema del Diluvio 
(1971-1973). 

La serie di pltture e dise-
gni per il Ratto di Santa Te
resa • Dialogo col Bernini (un 
dialogo col sublime scultore 
erotico dell'Estasi di S. Teresa 
del 1645-52, in S. Maria della 
Vittoria, e della beata Lodo-
vica Albertoni del 1671-74, in 
S. Francesco a Ripa) costitui-
sce il punto erotico piu pro-
vocante deirimmaginazione li-
rica di Silvio Benedetto, in 
qualche momento, nei disegni, 
affine a quella di un Guttuso. 
E' interessante che tale acme 
soprattutto nei disegni egli lo 
tocchi rlvisitando le forme 
berniniane e ritrovando l'eros 
proprio sotto gli spessori pie-
trificati di storia e di potere 
repressivo della Chiesa di 
Roma. 

Rai n; 

controcanale 

I mostri 
quasi 

affraenti 
di Herel 

P E T R H E R E L - Gallcria c I I 
Segno», via Capolecase 4; 
fino al 9 febbrafo; ore 10-13 
e 17-20. 

Nate nel 1943 a Horice. in 
Cecoslovacchia, Petr Herel 
presenta a Roma una ricca 
serie di incisioni in gran par
te prodotte dai 1968 in qua 
(molte sono illustrazioni per 
Novalis, Dostoievski e Lau-
treamont). Non oonosco la si
tuazione dell'arte cecoslovac-
ca, al di la di qualche mostra 
in Occidente, per dare indica-
zioni anche sommarie sullo 
stato attuale della ricerca ar
tistica in quel paese socialista. 
e per delineare la particolarita 
del percorso di Herel, che e 
incisore originate e continua-
tore del grande filone ceco-
slovacco del surrealismo eu-
ropeo. 

Si pqtrebbe definire Herel 
un incisore poeta deU'ambi-
guita che genera mostri e de-
vianti. La mostruosita sem-
bra portata da corpi che ci 
hanno fatto l'abitudine. H se
gno e molto sottite e pene-
trante, di orrida immaginazlo-
ne ma presenta I mostri, con 
una certa piacevolezza ero
tica, quasi attraenti. Si pensa 
un po* alia vita infemale di-
pinta da Bosch, all'anatomia 
di Cranach, agli organism! am-
bigui dl un surrealista come 
Ernst. 

Quanto piii Herel incide 
picoole figure umane tanto 
piu e energico il suo segno 
e sono dosati gli effetti e gli 
«accident!» materici di tipo 
informale. Tra le acqueforti 
piii belle sono quelle con figu
re di androgini che suonano 
strumenti, o che stanno in po-
sa come nelle foto formato 
tessera. 

In questa immaginazione di 
mostri e devianti e'e un li-
mite che e fatto dai gioco del 
mostruoso per il mostruoso 
che gli prende mano e pen-
sieri. Per quanto tecnicamen-
te ben fatto. il «divertimen
to » non pub sostituire i si-
gnificati: anzi il tecnicismo e 
la bravura «alla maniera an-
tica» non riescono a nascon-
dere i momenti di vuoto in 
molte incisioni pure fitte di 
figure. 

da. mi. 

INGRESSO GRATUITO — 
Nella terza puntata del suo 
Chung-Kuo, Michelangelo An
tonioni ha esasperato, ci sem-
bra, il suo stile da turista che 
si limita a osservare cib che 
gli accade intorno, a trarne 
quasi esclusivamente impres-
sioni visive. Una scelta che e 
apparsa tanto piu assurda in 
una citta come Scianghai, sce-
na di alcuni tra i piu dramma-
tici e importanti avvenimenti 
che abbiano segnato e rivolu-
zionato la storia della Cina 
negli ultimi cinquant'anni e, 
anche, nei tempi piu recetiti, 
nel corso della rivoluzione cul
turale. 

Ancora una volta, Antonioni 
ci ha invitato a fare con lui il 
giro della citta e a contempla-
re la variopinta folia a pas-
seggio per le strode; ci ha 
portato a visitare una casa da 
te per pensionati; ci ha mo-
strato la stanza ove si tenne la 
prima, famosa riunione del 
Partito Comunista Cinese; ha 
scrutato per noi le capanne di 
fango che un tempo ospitava-
no la maggioranza della popo-
lazione di Scianghai; ci ha 
trasferito sulle rive di un fiu-
me grande quanto un mare; ci 
ha di nuovo condotto tra la 
folia cittadina; e, infine, per 
concludere I'itinerario, ci ha 
fatto accomodare in un teatro 
e 11 ci ha salutati. Questa vol
ta, il commento di Andrea 
Barbato e stato ancora piii a-
varo del solito: e, a momenti, 
per colmo di ironia, si e limi-
tato a illustrarci puntigliosa-
mente immagirti che, almeno 
dai punto di vista del ames-
sagglo» visivo, non avevano 
alcun bisogno di spiegazioni. 

Francamente, e difficile di
re, dopo aver visto le tre pun-
tate di questo Chung-Kuo, se 
Antonioni abbia affrontato e 
realizzato la sua impresa in 
questo modo per un eccesso di 
modestia, per una radicata sfi-
ducia nella possibilita di pene-
trare ottre i connotati fisici 
della realta, oppure nell'inten-
to di ottenere un prodotto buo-
no per tutti i climi e per tutti 
gli usi. Sta di fatto che la ci-
tazione conclusiva della im-
mancabile massima cinese, se-
condo la quale pud esser facile 
ritrarre il volto di un uomo 
ma piu difficile e penetrance 
il cuore, aveva Varia di una 
giustificazione piuttosto scon-
tata. Altri, pur avendo soltanto 
la possibilita di mgettare uno 
sguardon all'interno della Ci
na, hanno cercato di andare 
oltre la semplice impressione 
visiva, tenendo conto del fatto 

che proprio in Cina, oggi, la 
realta ftsica acquista un senso 
solo in rapporto alle idee e alia 
volonta degli uomini che la 
vivono e la trasformano. 

A che serve, ad esempio, con-
templare i muri malmessl di 
una fabbrica, se non si « getta 
uno sguardo» sulla realta po
litica e produttiva che in quel
la fabbrica si colloca? Non e 
proprio vero che «le cose par-
lano da s£»: e la semplice 
visione dell'interno di una 
stanza o anche la minuta de-
scrizione di un villaggio di 
catapecchie abbandonate non 
possono restituirci« spontanea-
mente» lo spessore storico e 
politico della lunga marcia del 
popolo cinese verso il sociali-
smo e nel socialisrno. E le «e-
quenze piu raccolte e attente 
di questo documentario — co
me quella della visita alia ca
sa da td per pensionati — fi-
nivano per suscitare in noi 
una sensazione di impotema: 
perchd eravamo l\ facciaafac-
cia con quegli uomini, e ascol-
tavamo il suono delle loro vo-
ci, e avremmo desiderato sa
pere chi erano, capire i loro 
discorsi, conoscere le loro sto-
rie — avremmo desiderato sco-
prire (e sia pure per un mo
mento, e sia pure appena di 
scorcio) che cosa significhi, og
gi, invecchiare a Scianghai, 
insomnia. E quelle immagim, 
da sole, non potevano che for-
nirci qualche spunto per le no-
stre personali escogitazioni. 

Ma questa impotenza era poi 
dawero condivisa da Antonio
ni? A parte tutto, non c che il 
documentario fosse completa-
mente privo di qualsiasi sug-
gerimento. Certe scelte, ovvia-
mente, e'erano e si ripetevano; 
un certo punto di vista si sta-
biliva. E cos), alia fine, Vim-
pressione complessiva che se 
ne ricavava non era solo visi
va. Quella sfilata di immagini, 
corredate dalle didascalie di 
Barbato, ci ha comunicato che 
la Cina & un paese immenso, 
molto popolato, povero (ma 
ieri era piii povero), dove la 
gente vive e lavora, e di prefe-
renza fa ginnastica all'aperto e 
marcia a colpi di fischietto. 

In fondo, la parte piu linea-
re, autenticamente lineare del 
documentario era I'ultima: lo 
spettacolo degli acrobuti. Anto
nioni ci ha offerto un ingresso 
gratuito in un teatro ove ab-
biamo potuto assistere con 
agio ad esercizi di incredibile 
destrezza comviuti con spirito 
sereno e, perfino, con ironia 
Grazie per I'occac.ione. 

g. c. 

oggi vedremo 
E ORA DOVE SONO? (2°, ore 21,20) 

H terzo numero della rubrica del giovedl sera e dedicate 
ad uno fra i personaggi «mitici» della nostra rivista, alia 
soubrette che ha affasclnato piu d'una generazione: - Wanda 
Osiris, l'incontrastata diva delle scale luccicanti. Dl lei hanno 
scritto In tanti; e, sul palcoscenico, i migliori comici Italiani 
sono stati al suo fianco: tra gli altri, Totd, Alberto Sordi 
Macario. Un suo spettacolo, che si intitolava Festival, otten-
ne persino la supervisione di Luchino Visconti. Oggi, Wanda 
Osiris coltiva i suol ricordl nella sua casa milanese e la 
trasmlssione ce la presenta cosl com'e, senza «mito» e 
senza scale. 

STORIE DELI/ANNO MILLE 
(1°, ore 21,30) 

I tre protagonist! dello sceneggiato televisivo di Luigi 
Malerba e Tonino Guerra, diretto da Franco Indovina, du
rante le loro interminabili peregrinazioni approdano ad un 
castello ove i nobili del luogo 11 accolgono In pompa magna 
Fortunate, Pannocchia e Carestia (Franco Parenti, Carmelo 
Bene e Giancarlo Dettori) sono stupefatti a tal punto da 
non accorgersi del fatale tranello che una simile gentilezza 
nasconde. Difatti, dopo gli onori, cominceranno i guai... 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,35) 
Enzo Bottesinl, campione in carica della trasmissione a 

premi condotta da Mike Bongiorno (anche lui, come Dome-
nico Piovano, coinvolto in una specie di scandalo), si appresta 
ad incontrare 1 due concorrenti che cercheranno di soffiargli 
il titolo appena acquisito: la prima sfidante si chiama Maria 
Luisa Mazzocca, la quale rispondera a domande su Napo-
leone, il secondo e Nicola Stefanelli, che si presenta per la 
storia del West. 

Maria Monti 

al Folkstudio 
Nel quadro della IV Rasse

gna di musica popolare ita
liana, il Folkstudio presenta 
questa sera alle ore 22 un re
cital di Maria Monti. 

programmi 

TV nazionale 
9,45 Trasmissioni scola-

stiche 
12.30 Sapere 
13.00 Nord chiama Sud 
13,30 Telegiornale 
14.00 Cronache italiane 
15.00 Trasmissioni scola-

stiche 
17.00 L'albero prigionlero 
1730 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 
18.45 Sapere 
19.15 Tumo C 
19/45 Telegiornale sport -

Cronache italiane 
20^0 Telegiornale 
21.00 Tribuna politica 

Conferenza stampa 
del PSI. 

2130 Storie dell'anno 
Mille 
Quinto episodio 

2230 Campionarl auropel 
di pattinaggio arti-
stico 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
1830 Protestantesimo 
18^45 Sorgente di vita 
21,00 Telegiornale 
21.20 E ora dove sono? 

«Wanda Osiris*. 
2135 Rischlatutto 
2230 All'ultimo minuto 

c Scala r*>ale ». 
Originate televialvo 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO, Of«: 7 , 
8. 12, 13, 14. 15. 17. 20 . 
21 • 23: 6: Mattotino nrasf-
cale; 6,42: AlmanaccO; 6.47: 
Com* • percte; 8,30: L« can
ton: 4*1 mattino; 9: lo • «Ii 
autori; 9,15: Voi ed to; 10: 
Special* CR; 11.20: Scttima-
na corta; 12,44 Made in Italy; 
13,15: I I giovedi; 14: Quar
to iMmf—iwa; 15,10: Per wol 
siovanh 16.40: Proyammo 
per I rasezzr, 17,05: I I •»-
rasole; 18,55: Intenrallo mxh 
iicale-.19.10: Italia eke lavo
ra; 19.25: I I efoco M i l * par
t i ; 20 ,20: Andata • rltor-
no; 21.15: Tribona politica; 
21,45: La cWlta delle catte-
drali; 21.15: Mnsica 7 . 23,20: 
Concerto de « I aolistl dl To
rino ». 

Radio 2° 
GIORNALE 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 * 
24; 6t I I mattiniere; 7,40: 
•uORfiorno; 6,14: Tre notW 
vi par t* i 8 ,40: Svoni • co

lor! den'orcfeestra; 8,59: PvV 
na di spendere; 9,35: Una 
mnsica in casa vostra; 9,50: 
Sitter Carrie; 10.05: Caa-
xoni per totti; 10.35: Dalla 
rostra parte; 12.10: Trasmis
sioni regional!; 22,40: A l l * 
eradimento; 13.35: Passes-
eiando rra le note; 13,50: 
Come e perch*; 14: So di 
f i r i ; 14,30: Trasmissioni re-
eionali; 15: Punto interrogn-
thro; 15,40: Cararai; 17,30: 
Spedale CR; 17,45: Chiamate 
Roma 3 1 3 1 ; 20,10: Formato 
Napoli; 20.50: Sopersonic; 
22.43: I I fiacre; 23.05: Tov-
josrs Paris; 23,25: Mosica 

Radio 3° 
9,25: Trasmissioni special!; 
10; Concerto di aperture; 1 1 : 
La Radio per le Scoole; 11.40: 
Mosiche italiane d'ossi; 12.15: 
La mnsica nel tempo; 13.30: 
Intermeno; 14,30: Concerto 
sinlonlco. direttore Charles 
Munch; 16) Lledenstica: 
16,30: I I senza titolo; 17.20: 
Class* onica; 17,35: Appanta-
mento con Nnnzio Rotondo; 
18: Notixl* del terzo. 
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