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«l l Popolo » e gli Enti di Stato 

II muro della DC 
per soffocare il 

cinema che conta 
Dl fronte alle recent! dimls-

aionl presentate dal preslden-
te dell'Ente gestione cinema, 
11 Popolo ha osservato uno 
atrano atteggiamento: dapprl-
ma l'organo democrlstiano ha 
taciuto, llmitandosl a pubbll-
care una scarna notlzla; poi 
e uscito dal rlserbo. a dlstan-
za di una settimana. per pole-
mlzzare a vuoto con lnterlocu-
torl inesistentl. Non che 11 
glornale della DC non avesse a 
portata di mano gli effettlvi 
Interlocutor! nei partiti della 
sinistra, nei cineastl, nelle as-
sociazionl sindacali, professio
nal! e cultural! che hanno pro-
testato per quel che da tem
po accade nelle aziende cine-
matografiche statall. ma tl 
Popolo, In ultima analisi. ha 
preferito lmmaginarsl obiezio-
ni fuorl luogo e controbattute 
ugualmente non pertlnenti. 

A prestar ascolto a Paolo 
Valmarana, sembrerebbe che 
11 porno della discordia con-
cerna 11 contenuto ideologico 
del film finanzlati con 11 de-
n^ro pubblico. come se Vital-
noleggio licenzlasse soltanto 
film a senso unlco — film 
marxisti. sostiene 11 commen-
tatore democrlstiano — e fos-
sero guai ogniqualvolta si af-
faccmo rjroposte cultural! d! 
altra indole. Ma se Valmara
na e II Popolo. autorevo'.e por-
tavoce del partito di maggio-
ranza relativa. la pensano co-
sl, e segno che qualcosa di 
langlbile e'e nella test esposta, 
almeno al llvello della sub-
coscienza tradltrice. 

Nol, che d! questa materia 
un po' ce ne Intendlamo — ce 
lo consenta Valmarana — non 
discetteremmo con dlsinvoltu-
T.I di film marxisti, volendo 
riferirci alia piu seria e qua-
lificata produzione clnemato-
grafica italiana e al listino che 
reca la sigla delYItalnoleggio. 
Certo e. per6. che quanto dl 
meslio nei nostro cinema si 
realizza. essendo parte inte
grant* della cultura contemoo-
ranea e delta coscienza critl-
ca. fa 1 contl anche con le 
acquisizioni del marxismo. Ba-
sterebbe citare alcune opere di 
lndubbia Ispirazlone cattollca, 
partecipl di una problematica 
sociale cui !l penslero di Marx 
« la realta storica dei nostri 
giorn! non sono affatto estra-
nei. 

Fatto sta, comunque, che 11 
Popolo, fedele a una vecchia 
tradizione, mostra di aver an-
zitutto paura. riflettendo una 
tendenza tipicamente conser-
vatrice che ha portato la DC 
non solo a escludersi dai di-
battiti, dalle ricerche e dal tra-
vaglio della cultura piu avan-
rata dell'Italia post-resistenzia 
le. ma a svolgere un ruolo fre-
nante e di contenimento. cen-
sorlo e repressivo sotto diverse 
spoglie e in forme diverse. 
Questa e la logica che guida la 
sua politica cinematografica, 
dal dopoguerra a oggi; logica 
sterile e poliziesca che ritro-
viamo alia radice dei conflit-
ti che hanno agitato e agita-
no le acque del gruppo cine-
matografico pubblico, ricostl-
tuito grazie a una volonta non 
sentita dall'attuale magglo-
ranza democristiana, ma ad 
essa imposta dalla forza che 
hanno nei campo specifico gli 
autori, le rappresentanze del 
lavoratori e delle organizza-
zioni cultural!, i partiti della 
sinistra. 1 raggruppamentl di 
formazione laica, 1 cattolici 
progressist!. 

I guastl. che nol, Insieme 
con moltissimi altrl. lamentia-
mo. nascono proprio da que
sta logica reazionaria che, nei 
settore statale del cinema, s'in-
cama in una pratica immo-
bilistica. consistente nell'impe-
dire che si operi poiche qual-
siasi operazlone. che attenga a 
fini social! e cultural! (fin! 
sanciti dal Parlamento), im-
mancabilmente finlsce per a-
vere un segno qualitative di 
progresso civile. E natural-
mente non alludiamo soltan
to alia sfera delle idee e dei 
componimenti artistic!, ma an
che alia creazione di strutture 
diversificate rispetto a quelle 
abituali del commercio cine
matografico. 

A incollare al muro delle 
loro responsabilita i democri-
stiani vi sono alcune cifre elo
quent!. che illuminano i frutti 
di un'azione sabotatrice e ri-
tarda trice puntualmente da 
no! svelata e stigmatizzata. In 
meno di due anni. dei quaran-
ta miliardi stanziati dalla col-
lettivita. l'Ente gestione ne ha 
spesi sedici e mezzo per la 
normale amministrazione e 
due e mezzo per investimenti. 
Questo significa che circa la 
meta degli stanziamenti effet-
tuati si e dissolta per coprire 
passivita ereditate dal passa-
to, e per mantenere in stato 
di semi-Inerzla un costosissi-
mo apparato produttivo. n 
tutto. contraddicendo a una 
precisa indicazione del legisla-
tore il quale, mentre impegna-
va il governo a reperire altri 
fond! al fine di sollevare il 
gruppo cinematografico pub
blico da precedenti oneri. de-
stinava gran parte della dota-
ilone finanziaria a investimen
ti in film e in modifiche di 
ordine strutturale funzionali 
all'apertura di nuove occasion! 
produttive e di nuove aree di 
intervento. 

II primo bilanclo che si trae, 

Anthony Quinn 
vuole Brando 
come regisfa 

NEW YORK. 13. 
Anthony Quinn interpretera 

Henri Christophe, dominato-
re di Haiti, nei film Black 
Majesty, per il quale Quinn 
forrebbe come regista, nien-

j , che Marlon Brando. 

al culmine dl una crisi acuita 
dalle dimlssloni di Mario Gal-
lo, prova Inconfutabilmente 
che la DC non ha voluto che si 
persegulsse una politica rifor-
matrice, Tunica posslblle e che 
giustlfichl Teslstenza delle a-
zlende statali neH*amb!to cine-
matografico, poiche la ragione 
del gruppo pubblico non pu6 
esaurlrsl ne in un semplice 
surrogate delle carenze della 
inlzlatlva prlvata. ne nei forag-
glamento dl film prodotti da 
slngoll produttorl, ne in un'at-
tenzlone v&lta esclusivamente 
al cinema italiano (come se 
non eslstessero valldl esempla-
rl della cultura cinematografi
ca mondlale merltevoli dl es-
ser d iff us! nei nostro Paese). 
ne in un piano dl ristruttura-
zione a misura di un'astratta 
razlonalita azlendale. 

Lo scarso peso dato alia pro-
spettiva sia del circuito cultu-
rale a carattere pubblico, sia 
dell'Istltuto Luce e della sua 
potenziallta, sia delle Region!, 
della scuola, delle unlverslta, 
del movlmento assoclazionisti-
co, della televlslone, e del nuo-
vl mezz! e canali dl comuni-
cazlone vlsuale, per non dire 
delTassenza dl orientamentl 
rinnovatori a petto dell'eser-
cizio e delle sue diverse com
ponent!, denunclano non tanto 
inettitudine quanto piuttosto 
1'intento di uccldere gli enti 
statali sul loro rlnascere, con-
dannandoll al tran-tran quotl-
dlano, a battere sentlerl sen-
za sbocchi. alio sperpero del 
denaro del contrlbuenti e a 
morte slcura. E* - Valmarana 
stesso che sul Popolo Indlret-
tamente e Involontarlamente 
conferma 11 nostro giudizio 
quando, anziche parlarcl di 
queste cose, manlfesta preoc-
cupazioni di specie ideologlca. 
ribadendo che alia DC poco 
importa che il gruppo pubbli
co, e quind! anche il cinema 
italiano. continuino ad andare 
alia malora, con i loro gravJ 
problem! economic!, struttu-
rali e cultural! Irrisolti. pur-
che si elevi un muro contro 
tutto ci& che il partito demo
crlstiano e 1 suoi dirlgenti pa-
ventano e awersano per con-
gen ito conservatorismo. 

E. a questo rlguardo. la fan
tasia del Popolo non conosce 
confinl: se per un verso si te-
me finanche 11 fantasma cl-
nematograflco di Giordano 
Bruno, per l'altro cl si Inven-
ta una disponibillta sindacale 
al peggior compromesso che i 
sindacati medeslml hanno 
smentito, sottoscrivendo 11 do-
cumento approvato dall'ultima 
assemblea del cinema italiano. 

Ne e'e da meravlgliarsi che 
autori. attori. lavoratori e ope
rator! cultural! marclno con
cord!. giacche la loro unita si 
fonda sulla consapevolezza che 
occorre battere 1 prosetti dei 
democristiani per riattivare il 
gruppo cinematografico pub
blico. per imprimergli un in-
dirizzo democratlco e per 
giungere Dresto a un suo radi-
cale rlordinamento nei quadro 
dl un nuovo, globale e orea-
nico assetto legislative della 
cinematografla, che. fra l'al
tro. agevol! 11 distacco delle 
societa statali dal potere ese-
cutivo. Sotto questa luce, ma! 
come In questo momento v*e 
stata colncidenza fra la batta-
glia oer democratizzare la 
RAI-TV e la lotta per un rl-
pensamento delle funzionl e 
delle articolazionl del cinema 
nella societa italiana 

m. ar. 

Stasera 
a Prato 

i'« Opera da 
tre soldi» 

E' fissata per stasera, al 
Metastasio di Prato, l'attesis-
sima « prima » dell'Opera da 
tre soldi di Bertolt Brecht. ri-
proposta da Giorgio Strehler. 
con la compagnia del Piccolo 
di Milano. a molti anni dal 
suo precedente allestimento 
(1956). Lo spettacolo, che ha 
tra i suoi principal! interpre-
ti Domenico Modugno nei pan-
ni di Mackie Messer (nella 
foto), Gianrico Tedeschi in 
quelli di Peachurn, e Milva. 
si replichera nella citta to-
scana sino al 27 febbraio; sa-
ra poi a Genova e, verso la 
fine di marzo, a Milano. Ma 
verra ripreso anche nella 
prossima stagione teatrale, a 
cominciare. naturalmente. dal 
capoluogo lombardo, per toe-
care poi altri centri. 

Una lezione di 
Giovanna Marini 

airilniversita 
di Bari 

BARI, 13 
Una lezione sulla canzone 

popolare italiana sara tenuta 
da Giovanna Marini all'Isti-
tuto di storia delle tradizioni 
popolarl deirUniversita di Ba
ri giovedl alle ore -10. Nei-
l'aula prima della Pacolta dl 
Lettere si terra anche un in-
contro dibattito con la Ma
rini. L'inlziativa e stata pre-
sa daH'Arci, in collaborazione 
con l'Istituto di storia delle 
tradizioni popolarl. 

«Papillon» 
per Dianik 

Parigi: accordo con i 

Crisi superata alia 
Comedie Francaise 

Sospeso lo scioperd e revocata la serrata, 
si da nuovo impulso alle manifestazioni 
molieriane - Un teatro intitolato a Jouvet 

MADRID - L'allrice ventitretnne Dianik Zurakowska (nella 
foto) la qua It, nonostante II nome chiaramente polacco, i una 
belga, tar* una dalla interpret! femminlli di «Papillon 3», 
un film con Sttva Mac Quten • Dustin Hoffman, cho sara 
girato in Spagna • nalla Giamalca 

Nostro servizio 
PARIGI. 13 

La lunga crisi che ha scosso 
negli ultim! tempi la Comedie 
FranQalse sembra flnalmente 
avvlata a felloe soluzione; le-
ri, lnfattl. e stato firmato dal 
rappresentanti sindacali e da! 
dlrigenti dell'istltuzlone l'ac-
cordo che mette fine ad una 
lunga, r?crosanta agitazione 
del personale tecnico del tea
tro; e la composlzione della 
vertenza era una tappa obbli-
gata da ragglungere prima dl 
poter dare concretezza al pro-
getti per ravvenlre. 

I termini esatti sul quail e 
stato siglato l'accordo — che, 
peraltro, deve ancora essere 
sottoposto all'approvazlone del-
rassemblea dei dlpendenti tec-
nlcl e amminlstratlvi — non 
sono ancora sufficientemente 
noti; si sa soltanto che l'orario 
dl lavoro e stato strutturato 
In modo da rldurre considere-
volmente le prestazioni stra-
ordinarie e che le richleste 
salariali del lavoratori sono 
state Integralmente accolte. 

Patto sta che, salvo lmpre-
viste novita. 1 lavoratori han
no deciso dl mettere fine alio 
sclopero e la dlrezlone del 
teatro ha revocato la «serra
ta ». La Sala Richelieu del 
Palais Royal — 11 locale nei 
quale la Comedie Francaise 
svolge la parte piu importan-
te della sua attivita — restera 
per6 ancora chiusa fino al 15 
marzo e gli spettacoli conti-
nueranno per ora ad essere 
allestitl nei grande tendone da 
circo piantato nei giardino del
le Tuileries. Infatti si sono re-
si indipensabili alcunl lavorl 
di restauro e di ammoderna-
mento della sala del Palais 
Royal, lo stesso nei quale il 
17 febbraio 1763 morl Moliere 
mentre rappresentava il suo 
Malato immaginario. Proprio 
questa commedla sara rimes-
sa In scena a partire da sabato 
prosslmo. In occaslone del ter-
zo centenarlo della scompar-
sa del grande drammaturgo; 
certo. se fosse stata dUponi-
bile la Sala Richelieu. la com-
memorazione molieriana avreb 
be avuto piu signlficato. E ln-
vece, tuttl ancora sotto II ten-
done. II teatro del Palais 
Royal sara riaperto con La 
scuola delle mogli. 

Intanto un'altra troupe del
la Come*die Francaise si pre-
para a partire per l'URSS. e 
precisamente per Vilno. Mo-
sca e Leningrado. dove, a par
tire dal 28 febbraio. mettera 
in scena // malato immagina
rio e Tartufo. 

• • • 
Un teatro parigino sara in

titolato a Louis Jouvet: si 
tratta del vecchio Athenee, 
che e stato rilevato da una 
societa — la Nouvelles Pro
ductions Thgatrales — la 
quale si propone di dlfen-
dere e diffondere 11 reperto-
rio che fu del grande attore 
francese. II passaggio di pro-
prieta e il cambiamento del 
nome sono previsti verso la 
fine dell'ajino. A proposito, 
anche un altro teatro si ap-
presta a cambiare - nome: 
quello della Porte Saint-Mar
tin sara infatti intitolato, a 
partire dal prossimo novem-
bre, a Georges Feydeau. 

Inutile dire quale genere di 
repertorio caxatterizzera la 
rinnovata sala: il gestore — 
che e, poi, il nipote di Fey
deau e, In quanto tale, pro-
prietario dl tutti 1 diritti sulle 
opere del nonno — ha dichla-
rato che mettera m scena an
che Labiche. Bourdet e qual-
che contemporaneo (Obaldia, 
per esempio); gli spettacoli 
saranno al massimo tre o quat-
tro ognl anno e si avvarranno 
soprattutto della collaborazio
ne di alcunl tra 1 piu popolarl 
attori cinematografici che — 
si spera — vorranno ogni tan-
to concedersi una parentesi 
nella loro attivita, divertendo-
s! ad interpretare sulla scena 
i piu famosi classic! del ri-
dere. 

• • • 

Pierre Etaix tornera sulla 
scena: egli sara autore, regi
sta e protagonista, accanto a 
sua moglie. Annie Fratellini. 
di uno spettacolo commissio-
natogli da Jean DesaiUy. che 
andra in scena dal 15 marzo 
al Theatre Hebertot. H simpa-
tico regista-attore cinemato
grafico francese dichiarava da 
tempo d! essere un po' in 
crisi e aveva manlfestato Tin-
tenzlone di emigrare in Svlz-
zera, alia rioerca di un paesag-
gio umano nuovo L'inlziativa 
di Desailly ha avuto il risul-
tato di trattenerlo ancora a 
Parigi. 

• * • 
Francolse Sagan ha quasi 

finito di scrivere una nuova 
commedia — che non ha an
cora un titolo — per Jacques 
Charon, il quale la mettera in 
scena probabilmente a prima-
vera Inoltrata. La scrittrice ha 
avuto tre giorn] di incontri 
con 11 regista, poi e partita 
per un paesino della Norman-
dia, dove prowedera alia ste-
sura definitiva del testo. 

• • • 
Si sta concludendo a) Thea

tre des Amandiers della Casa 
della Cultura d! Nanterre un 
festival cinematografico dedi-
cato a Gian Maria Vokmte. 
Le prolezioni sono cominclate 
il 6 febbraio. Tra i film in 
programma, Un uomo da bru-
ciare dei TaviarU e di Orslni. 
Sotto il segno dello Scorpione, 
ancora dei fratelll Taviani. II 
terrorista di De Boslo, Vento 
dell'Est del collettivo Vertov 
(Godard e altri). 11 caso Mat
tel di Rosi, Indagine $u un cit-
tadinc al di $opra di ogni to-

spetto e La classe operaia va 
in paradiso dl Petri; ma an
che Per un pugno di dollari 
di Leone. 

m. r. 

Tre settimane 
di riposo 

per Oistrach 
PARIGI, 13. 

II malore che ha costretto 
David Oistrach ad annullare 
1 suoi concert! a Diglone, a 
Parigi, e in altre citta della 
Costa Azzurra, e di natura 
cardlaca: lo hanno dichiarato 
I medlcl che hanno in cura il 
celebre violinista sovietico, I 
quali hanno anche aggiunto 
che le condizloni deU'infermo 
non destano preoccupazioni. 

Oistrach — che attualmen-
te si trova nella sua camera 
d'albergo a Parigi — ha ma
nlfestato l'lntenzione di tor-
nare immediatamente a Mo-
sca, ma i sanitari gli hanno 
ordinato di osservare almeno 
tre settimane di assoluto ri
poso. 

Oistrach ha 65 anni e nei 
1964 era gia stato colpito da 
una crisi cardlaca. 

PARIGI — La g:ovane attrice 
Nicole Calfan (nella foto) fa 
parte della compagnia della 
Comedie Francaise che rap-
presentera Moliere a Vilno, 
Mosca e Leningrado 

I preparativi per i l Festival 

Marcella dice 
no a Sanremo 
Forse Mike Bongiorno presentera le tre serate 

Dopo la rinuhcia di Gian
ni Morandi anche Marcella,' 
la giovanissima cantante ri-
velatasi a Canzonissima (dove 
e giunta quarta precedendo 
Nicola Di Bari, Mino Reita-
no, Rosanna Fratello e Oriet-
ta Bert!) ha deciso di non 
partecipare alia prossima edl-
zione del Festival di Sanremo. 
«Non e stata una decisione 
facile — ha detto Marcella — 
perche la tentazlone di recar-
mi di nuovo a Sanremo, dove 
lo scorso anno ho conosciuto 
per la prima volta con Mon-
tagne verdi il grosso successo, 
d stata forte. Ho deciso per 
il «no» perche dopo essere 
entrata in finale a Canzonis
sima e aver conquistato 11 
quarto posto, partecipare nuo-
vamente a una gara poteva 
essere rlschioso. Non e stata 
una rinuncla facile, comun
que. Un altro motivo che mi 
ha splnto a non partecipare 
e stata po! la mancanza di 
una canzone che mi offrlsse 
delle garanzie come era acca-
duto per Montagne verdi lo 
scorso anno e per Un sorriso 
e poi perdonami a Canzo
nissima. 

«Per un po' — ha conclu-
so Marcella — voglio anche 
restar lontana dalle gare ca-
nore e mantenere con il mio 
pubblico. soprattutto con il 
pubblico dei giovani, contatti 
divers! da quelli che offrono 
1 festival e le manifestazioni 
in genere ». 

Negli ambient! sanremesl si 
fa, intanto, 11 nome di Mike 
Bongiorno quale presentatore 

del festival della"'canzone di 
Sanremo. Una decisione defi
nitiva, comunque, sara presa 
nei prossimi giorni. 

«Oceano» di 
Quilici per 
beneficenza 
al Sistina 

Oceano di Folco Quilici, per 
il suo contenuto scientlfico e 
artistico. e stato scelto dal-
l'AMADE (Association mon-
diale des amis de 1'enfance) 
per essere proiettato il 19 feb
braio prosslmo al Sistina dl 
Roma, nei corso di una serata 
di gala, 11 ricavato della quale 
sara devoluto a scopo di be
neficenza. ' 

a Oceano — ha detto Quilici 
nei corso di una conferenza 
stampa — e un documento In 
chiave narrativa. anzi crona-
chistica, di un viaggio com-
piuto in una parte dell'Ocea-
nia che non eslste piu. S! trat
ta, In definitiva, della rlevo-
cazione di una serie dl leg-
gende pollnesiane. che. per 11 
loro carattere evocativo, • po-
trrbbero Interessare. anche di-
rcttamente. 1 ragazz!». 

Folco Quilici partira oggi 
per rAfrica. per concludere. 
nei deserto del Kalahari, le rl-
prese di una t«"8smlssIone te-
Iev:siva in otto puntate sulla 
Storia dell'uowo, cominciata 
nei 1971 nei Nord America. 

r in breve 
Film prodotti in Inghilterra 

LONDRA, 13 
I film ingles! prodotti l'anno scorso sono stati 89, uno in 

meno rispetto a! 1971. I film importati sono stati 297. con gli 
arnericani al primo posto (155), seguiti dai francesi e dagli 
italia.1! (29). 

Schlesinger alle prese con gli ps'rchiatri 
LONDRA, 13 

John Schlesinger sta riscrivendo, insieme con Peter Fields, 
la scenegigatura di Dice man, il film che deve dirigere in 
America, e che, se tutto andra bene comincera a girare in 
estate. II film e tratto da un romanzo di Luke Reinhart, che 
fa della satira sugli psichiatri. 

Due film italiani al festival polacco 
VARSAVIA, 13 

Roma dl Federlco Felllnl e 11 caso Mattei di Francesco Rosi 
sono stati scelti per partecipare all'annuale rassegna del mi-
gliori film del 1972 che si svolgera a Varsavia dal 4 al 18 marzo 
e a Lodz dal 10 al 23 marzo. 

n film di Federico FelllnL chiudera il Festival dei festival 
sia a Varsavia sia a Lodz. 

Successo del «Don Pasquale* a Londra 
LONDRA, 13 

Un grandisslmo e inatteso successo ha rlscosso il Don Pa-
squale di Donizetti al Covent Garden di Londra, citta dove 
l'opera non veniva rappresentata da 35 anni. 

Sullo schermo «II duello» di Cechov 
MOSCA, 13 

Joslf Kheifltz e un regista cul Cechov riesce particolar-
mente congeniale. 

Attualmente 11 regista sovietico sta lavorando al Cattivo < 
brav'uomo, tratto dal Duello di Cechov. II titolo rlprende 
una definizione che Thomas Mann aveva dato di Laievikl, 
uno del prota«onlsti dell* storia, 

le prime 
Musica 

II «Duo» 
Milliot-Petit 

Due eccellenti concertlste 
francesi, Sylvette Milllot. vio-
loncelllsta, e Frangolse Petit, 

fiianista, si sono eslbite, l'al-
ra sera, nella Sala Borrominl, 

in un concerto promosso dalla 
« Societa Vivaldi» e dal Cen
tre Culturel Francois di Roma. 

Sylvette Milllot cava dal suo 
strumento suonl caldl e parti* 
colarmente intensi nei tempi 
lenti. II Grave d'una Sonata 
di Sammartinl, 11 Moderate e 
11 Lento del 5 Pezzi op. 102. dl 
Schumann, vlbravano dolentl 
e commossi. Elegante e forbl-
ta, la Mllliot si e fatta anche 
apprezzare in una Ballata di 
Henri Sauguet e nelle Varia-
zioni da concerto, di Jean 
Frangalx, un compositore as-
sal dotato, del quale in Italia 
si e perduta la Iraccia (ricor-
diamo un Oratorio di Fran-
caix, esegulto tantlsslmi anni 
fa, a Perugia, in occaslone di 
una Sagra musicale umbra). 
In tuttl questl branl, prezio-
sissima era la collaborazione 
al pianoforte dl Francolse Pe
tit la quale, poi, ha compiu-
tamente rilevato garbo e stile. 
interpretando la Sonatina dl 
Ravel. 

Abbastanza numeroso, 11 pub
blico ha cordialmente applau-
dito le due protagoniste della 
serata che voleva anche ricor-
dare, nei quarto mese della 
scomparsa, 11 maestro Mario 
Facchlnetti, fondatore, a Pa
rigi, nei 1952, della «Societa 
Vivaldi», da lui Intesa come 
« amlcizla fra muslcisti». Fac
chlnetti aveva avuto una vita 
molto faticata, ma pur Heta di 
successi in tutto il mondo qua
le pianlsta, compositore e di-
rettore d'orchestra. Chi ha co
nosciuto e apprezzato Mario 
Facchinetti nell'attivita appe-
na intrapresa a Roma al suo 
rientro in Italia (da lungo 
tempo viveva a Parigi), ha 
giustamente coinvolto negli 
applausi alle due soliste la me-
moria e la presenza ancora 
viva del musicista al quale il 
concerto meritoriamente ren-
deva omaggio. 

e. v. 

Cinema. 
I corpi 

presentano tracce 
di violenza 

carnale 
Deolso a decimare la popo-

lazione femminile di una uni-
versita dell'Italia centrale. lo 
strangolatore mascherato che 
opera con un foulard rosso-
nero, un pugnale luccicante 
nella notte e, aU'occorrenza, 
una sega da falegname, si tra-
sferisce in campagna quando 
quattro delle studentesse si ri-
fugiano, manco a dirlo per sen-
tirsi piu sicure, in una villa 
isolata su un alrupo. Ma lui ' 
ne vede solo tre, e tre ne im-
bavaglia. macella e fa a pezzi 
come bambole. La quarta, sof-
ferente per conto suo a una 
caviglia, assiste al massacro e 
al seppellimento delle compa-
gne senza poter, poverlna, chie-
dere aiuto dalla finestra che 
da sul solare paese, indiffe-
rente a tanto scempio. 

Diretto da Sergio Martino. a 
colori, il film pesca a piene 
mani in quella che e ormai 
una tradizione di sangue. ses-
so e spavento, artificiosamen-
te e impudentemente uniti. e 
sigillati alia fine dalla solita 
morale, appunto, bambolesca-
mente pslcanalitica. Gli inter
pret! principali sono Suzy Ken
dall, Tina Aumont, Angela Co-
vello. Luc Merenda," John Ri
chardson, ' Roberto Bisacco. 
Ernesto Colli. 

vice 

Jazz 
Enrico Rava 

Un jazzista italiano e in 
tournie nei nostro paese. Sem-
brera strano, ma e cosl. Enri
co Rava si e esibito l'altra 
sera al Teatro Delle Muse ri-
scuotendo larghi consensi da 
parte di un pubblico incurio-
sito dalle piu recent! evolu-
zionl musicali del personag-
gio. Collaboratore per lungo 
tempo di Gato Barbieri e Ste
ve Lacy, Enrico Rava e fra 
gli strumentisti di punta del 
jazz stage degli Stati Uniti, 
paese dove ormai risiede da 
anni. 

Incline ad una rielaborazio-
ne linguistica de; ritmi afro-
cubani, ma piuttosto restlo ai 
graffianti contenuti imposti 
da Miles e al trapezistico con-
nubio jazz-rock, Rava si espri-
me in un fresco jazz «orien
tates stilisticamente influen-
zato da musiche tribali afro-
indiane e dal blues. John Aber-
crombie (steel guitar solista 
con distorsore elettrico). Bru
ce Johnson (basso). Chip Whi
te (batteria) e Ton! Marcus 
(violino elettrico) ben lo coa-
diuvano in paJcoscenico for-
nendogli un background os-
sessivo e compatto, sul quale 
la tromba di Rava incide pre-
ziose divagazioni. Una volta 
messa in moto, perd, la strut-
tura ritmlca del gruppo rivekt 
i difetti di un impianto musi
cale troppo schematicamente 
congegnato che finisce col por-
re seri limit! alia liberta di 
improwisazlone del leader. 

d. g. 

R S U v!7 

controcanale 
GIUSTIZIA E FIDUCIA — 

Con la terza puntata 6 termi-
nato Dedicato ad un pretore, 
lo sceneggiato diretto da Dan
te Guardamagna. E si e con-
cluso con una breve serie di 
intervlste con avvocati e ma-
gistrati che — in misure e 
con impegni diversi — hanno 
accennato ai temi connessi con 
il crescente mani/estarsi del 
distacco fra legge e societa; 
fra Giustizia e realta quoti-
diana. 

Non di questo, tuttavia, vo-
gliamo parlare: troppo rapi-
do e sommario essendo que
sto dialogo a distanza che ha 
concluso lo sceneggiato. An
che se il principio di una di-
scussione chiarificatrice 6 co-
sa lodevole, infatti, occorre 
innanzi tutto che il chiarimen-
to muova da un testo capace 
di fornire lo spettatore di tut
ti gli elementi di giudizio ed 
anche, perche' no?, di una seel-
ta delVautore. Ma riesce De
dicato ad un pretore a forni
re le tracce per un utile dia
logo con il pubbHco e con i 
cosiddetti a esperti»? 

La risposta 6 parzialmente 
positiva. Dopo le esitazioni 
delle prime due puntate, in
fatti, to sceneggiato s'6 avvia-
to alia conclusione sottolinean-
do una divergenza ideologica 
legata ad una realta assai pre
cisa. Cd infant, s'e visto, un 
incidente mortale sul lavoro 
che coinvolge anche un mino-
renne; e questo incidente vie-
ne nascosto dal padrone (re-
sponsabile) a suon di quattri-
ni. II padrone, infatti, fa leva 
sulla miseria dei suoi lavora
tori e sulla sfiducia che que-
sti provano verso un mecca-
nismo giudiziario che li mette 
dalla parte del torto (alme
no nella pratica) anche se 
hanno ragione. Tutti temono, 
insomma. che facendo ricorso 
alia Giustizia codificata altri 
lavoratori finiscano col subire 
nuovi danni, oltre quello mor
tale gia provocato dal padro
ne. Questo dice il racconto, 
almeno se se ne tenta una cer-
ta sintesi. E verrebbe fatto di 
pensare che il suo autore (e 
per esso anche la RAI) stia 

per porre il problema della 
giustizia in termini di classe: 
stia per giungere, insomma, 
al nodo storico concreto dei 
motivi che generano la «sfi
ducia » di massa verso Vat-
tuale legislazione e verso la 
burocrazia giudiziaria. Qual-
che accenno, qua e la, emer
ge in tal senso nei dialoghi 
fra il pretore Angiola Baggi e 
il giovane magistrato conser-
vatore Dutlio Del Prete. Ma 
I'accenno si perde rapidamen-
te in una lezione che diventa 
soprattutto astratta lezione di 
morale individuate. Al mo
mento decisivo, infatti, la gio
vane protagonista comincia a 
comprendere che occorre 
uspezzare il cerchion: ma 
giunge alia conclusione che 
per spazzarlo sia necessarta 
la buona volontb individuate. 

Se nessuno ha fiducia nel
la Legge, dice, come farh la 
Legge a conquistarsi la fidu
cia e ad imporsi contro te 
prepotenze e le violenze so-
ciali? Nato bene, il disco>so 
si conclude dunque in modo 
addirittura paradossale. Lo 
stesso giudizio negativo che 
lo sceneggiato esprime, sia pur 
cautamente, nei confrontl dei 
padroni responsabili dell'in-
cidente mortale viene, in de
finitiva, ridotto ad una sem
plice reazione sentimentale. 
Esso manca, infatti. di qual-
siasi giudizio sullo sfruttamen-
to che essi operano sul luogo 
del lavoro e su nessi che est-
stono fra questo sfruttamen-
to e le «imperfezioni» della 
Legge. 

E' un peccato. Perchd De
dicato ad un pretore e co
munque uno del rari momen-
tt in cui la produzione tele-
visiva si piega, con qualche 
cura, a guardare la realta ita
liana; ed anche perchi — 
malgrado ripetuti appesanti-
menti di sceneggiatura e ten-
tezze di regia — si avvale di 
un gruppo di - validi attori: 
dalla brava Angiola Baggi a 
Duilio Del Prete, da Pierlui-
gi Zollo a Giacomo Piperno. 

vice 

oggi vedremo 
I GRANDI DEL MARE (1°, ore 21) 

Ron della grande barriera e il primo di una serie dl tele
film che hanno per tema il mare e gli uominl che vlvono a 
stretto contatto con esso. Ogni puntata dl questo clclo rea-
lizzato da Bruno Vailati avra un protagonista che narra la 
sua storia, guidando lo spettatore attraverso l'ambiente In cui 
vive. Vailati non e, come Cousteau, uno scienzlato che si occupa 
del mare in rapporto agli equiUbri ecologicl del nostro planeta: 
la sua ricerca approda, invece, alle Immagini e ai sentiment! 
che 1'affascinante mondo marine- sa evocare anche In chl 
vive lontano dalla natura e dai suoi elementi. 

LA MIA TERRA (2°, ore 21,20) 
Realizzato nei 1958 con un'impronta molto tradizlonale, La 

mia terra — Interpretato da Rock Hudson e Dorothy McGulre — 
e uno degli ultimi film di Henry King, anzlano artigiano 
hollywoodlano formatosl al fianco del grande Ince. Nonostante 
una precisa visualizzazione della trama, questo film non e 
certo uno dei migliori prodott! da King e, del resto, i caratteri 
vagamente «classic!» ne hanno fatto soltanto un best-seller 
fra le realizzazioni commercial!. 

MEDICINA OGGI (2°, ore 23) 
La puntata di stasera della rubrica curata da Paolo Mocci 

e Virgilio Tosi ha per tema la sterilita femminile che deter-
mina l'lncapacita di procreare. Cause fisiologiche, meccaniche 
e psicologlche sono alia base della sterilita e il programma 
tentera di off: ire un quadro abbastanza illuminante e spre-
giudicato dei la materia. 

programmi 

Giovani concertisti 
al Comunale 
di Bologna 

BOLOGNA, 13. 
Tra le varie Iniziative del-

l'Ente autonomo teatro Co
munale di Bologna ve ne e 
una dedicata ai giovani con
certisti. 
Al ciclo, che si aprira II 17 
febbraio per concludersi il 
10 marzo, partedperanno il 
violinist* Piero Raffaelli, il 
pianlsta Romualdo Lucchl, il 
pianlsta Giancarlo Cardinl e 
11 pianlsta Marco Cola. II ci
clo si concludera 11 10 marzo 
con U concerto del Klavler 
Quartet di Milano dedicato 
a Moiart, Schubert e Brahms. 

TV nazionale 
9.30 Trasmlssioni scola-

stiche 
1230 Sapere 
13.00 Ore 13 
1330 Telegiomale 
15.15 Trasmlssioni scola-

stiche 
17.00 Gira e gloca 
1730 Telegiomale 
17.45 La TV del ragazzi 
18.45 Opinion! a confronto 
19.15 Sapere 

19,45 Telegiomale sport 
Cronache del lavoro 
e dell'economia 

2030 Telegiomale 
21,00 I grand! del mare 

«Ron e il pescecane» 
22,00 Mercoledl sport 
23,00 Telegiomale 

TV secondo 
21.00 Telegiomale 
21,20 La mia terra 

Film. Regia dl Hen
ry King. 

23,00 Mediclna oggi 

Radio 1° 
GIORN ALE RADIO, orw 7. S, 
12, 13. 14, 15. 17. 20 , 21 • 
23; 6: Mattutino musicale; 
6,42: Almanacco; 6,47: Com* 
• p w t M ; 7.45: lari al pwtt-
ownto; S,30i L* CMneai 4*1 
itMltiao; t : Spattacelo; 9.1 S: 
Vol *d lei 10: Special* CR; 
11,20: Settimana corta; 1 2 ^ 4 : 
•4*4* te Italy; 13,15? Cratiat 
14: Buoaaionw coma *ta7; 
15.10: Par woi fjowani; 16.40: 
Proframaia per i piccolh 17,05* 
I l firasoi*; 1»,55: latenralle 
musicale; 19,10: Cranacb* del 
Menofliomo; 19,25: Novita at> 
solata; 20,20: An4ata • ritor-
ooj 21.15: Una rtrane etoroa-
ta 4i Alice; 22.10: I I modriflale 
in Italia net aecoio X V I ; 23.20: 
Ouando la eenle casta. 

Kadio 2° 
GlOftNALE RADIO, ore; 6,30. 
7.30, 6 ^ 0 , 9 ,30, 10.30. 1 1 ^ 0 , 
1 2 ^ 0 . 13,30. 15.30, 16,30. 
1S.30, 19.30. 22,30 • 24; 6: 
I I mattiaiere; 7,40: Baoaaiorao] 
t . 1 4 : Tra mothrt per te; S,40i 
Opera Iei fno-poila, 9,15: Svo 
ai a colorl delfordiettra; 9,35: 
Una RMsica in casa vestraj 9,50t 
Fanraa la Tolip* 41 Wimn* Git-
lea Veaen 10.05: CantotH par 
rattit 10,35: Dalla rostra par-

I te; 12,10s Trasmiastonl 
' nali; 12.40: I Malellnfatt 
; 13,35: Passessiantfo fra I* n*> 
' te; 13,50: Come • percae; 1«s 

Sa dl airi; 14.30: Trasmlssio
ni resiwtali; 15: Punto iaterro 
salivo; 15,40: Cararai; 1 7 ^ 0 : 
Special* GR; 1 7 ^ 5 : Cbiamata 
Roma 3 1 3 1 ; 19,55: Canzonl 
senza penstarh 20.10: I I con*» 
flno del cinq—; 2 1 : Super—ici 
2 2 ^ 3 : Easiliano Zapata; 23,05> 
^ E via discorrando; 23 ,20: 
Mnslca 

Radio 3° 
Or* 9 3 0 : U Radio per la 
Scoole; 10s Concerto 41 aper
ture; 1 1 : La Radio par I * Sc*o» 
le; 1 1 ^ 0 : MasidM Italiana 
n"Ofii; 12.15s La nrasica net 
tempo; 13.30s In te rment 
' 4 , 3 0 : Rltratto d'aotora; 15.15: 
Musica* casnerrstich* dl P*ol 
HindemHtr, 16.15: I mmanrl 
delta stortat Aleesandro M»-
VW. 17,20: Claaae naica; 17,35s 
Mnska roori iJ i imai I t s N*> 
tizie del Terzoi 1 t , 45 i Piccolo 
pianetai 19,15: Cancarto dl 
onri sera; 20.1 St ToUeranas 
storia 41 an* idem 20.45s I d * * 
* rattl delta moafca; 21 i I I 
Stomal* del Torso • Sette artti 
21,30s L* raftenl al Raram* 
ninov; 22,30s Mosicai novita 
llbrari*. 

LIBRBRIA B DISCOTECA RINASCITA 

# Via Booeghe Oseure 1-2 Ranma 

• Tutti 1 Uhri « f «lKkl italUttJ cd cueri 


