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Biennale: 
dibattito 

aperto sugli 
emendamenti 
alia Camera 

La Commisslone Pubblica 
Istruzlone della Camera, con-
elusa la discussione genera-
le, e passata all'esame degll 
artlcoll del progetto dl legge 
per 11 nuovo statuto della 
Biennale dl Venezla. Ierl so-
no stati approvatl quelll non 
controversi. mentre 11 dibat
tito sulle finallta generall del-
1'Ente e sulla composlzlone 
del comltato dlrettlvo (cioe 
§ugll artlcoll 1, 3 e 9) e sta-
to demandato a un comltato 
rlstretto, 11 quale, rlunltosi 
nel pomeriggio, ha comlncia-
to a vagllare le diverse post-
zionl espresse attraverso gli 
emendamenti dal vari gruppl 
parlamentarl. 

Concludendo 11 dibattito ge
nerate, 11 relatore Rognonl 
ha tentato goffamente dl atte-
nuare la portata del contra
st! esistenti nell'ambito del
la maggioranza su alcunl pun-
ti qualiflcantl, minimlzzan-
do, oltre che le proposte del 
eomunisti, le proposte alter
native e le proteste espres
se da esponenti della stessa 
DC. Analogo 1'atteggiamento 
del sottosegretarlo Speranza, 
anche se egll, nel trasparente 
lntento dl riassorbire le dls-
sidenze Interne, ha fatto un 
discorso un po' piu articola-
to dl quello del relatore. Per 
il nostro parti to, ha preso la 
parola 11 compagno Tessarl, 
11 quale ha ribadito le posi
tion! lrrinunclablll del eomu
nisti, lllustrando gli emenda
menti da essi presentatl. 

II compagno Tessarl ha In-
sistlto soprattutto sulla ne
cessity di una nuova defini-
Kione del caratterl lstituzio-
nall dell'Ente. sulla base del-
rinterdisciplinarita. del ca-
rattere permanente. della spe-
rimentazlone, e di un'apertu. 
ra ad una partecipazlone piu 
larga alia produzlone e alia 
fruizlone del benl culturali; 
e ha rivendicato 11 dlrltto del 
slndacati. delle assoclazloni 
degll artisti, del critic! e del 
pubblco ad essere rappresen-
tatl nel comltato direttivo e 
a partecipare alia elezione del 
presldente. «I/obiettivo del 
eomunisti — ha detto Tessa
rl — e dl Impedlre una mas-
siccia presenza deU'esecutivo 
e della burocrazia centrale nel-
l'organismo dirigente della 
Biennale, per fame uno stru-
mento democratico e aperto 
alia collaborazione di tutti gli 
operator! culturali e del mon-
do del lavoroj). 

Autorizzafo anche 
in Australia 

« Ultimo tango 
a Parigi» 

SYDNEY. 21 
La censura australiana, che 

flnora era ritenuta una delle 
piu rigide al mondo. ha deci-
so di autorizzare la proiezione 
di Ultimo tango a Parigi In 
versione integrate. II film di 
Bertolucci sara solo vietato a! 
minor! di 18 anni. 

SCIOPERO TOTALE NEGLI ENTI 

Nuovi sviluppi sul 
f ronte del cinema 
Un alto burocrate alia presidenza del gruppo cinematografico pubbli-
co? - Incontro dei sindacati con Ferrari Aggradi - Delegazlone dl cineastl 
e lavoratori ricevuta da Pertini e dai gruppi del PCI e del PSI della Camera 

Sciopero dei dipendenti del
le aziende clnematografiche 
statali; annuncio (ufflcloso) 
della nomina del nuovo pre
sldente dell'Ente Gestione Ci
nema; incontro dei sindacati 
dello spettacolo con 11 mini-
stro Ferrari Aggradi; delega
zlone unitaria degli autorl, at-
tori, sindacalisti e lavoratori 
dal Presidente della Camera 
Pertini e presso i gruppi par-
lamentari socialists e comunl-
sta: quest! gli sviluppi regi-
strati ierl sul fronte cinemato-
gTafico 

SCIOPERO — I lavoratori del
le aziende cinematografiche dl 
Stato — Cinecitta. Luce. Ital-
noleggio — sono sees! in scio
pero ieri per ventiquattro ore. 
cosl come era stato deciso la 
settimana scorsa. Lo sciopero 
e stato compattissimo e nella 
mattinata I lavoratori si sono 
riunlti in assemblea al Plane-
tario di Roma. Gli striscionl 
e i cartelli che riempivano 
Testerno e l'intemo della sa-
la racchludevano parole d'or-
dine riassuntive delle rivendi-
cazioni dei lavoratori e della 
loro linea d'azlone: Nuovi rap-
porti tra cinema e tv attraver
so gli Enti di Stato: Ristnit-
turazione e proqrammazione 
deali Enti di Stato: Contro la 
paralisi dell'Ente Cinema uni-
ta dei lavoratori: Ammoderna-
mento deqli impianti per Cine
citta e Luce. 

Nel corso dell'assemblea 
hanno preso la parola. tra gli 
altri. Otello Angeli. segretario 
della FTLS-CGIL, Francesco 
Maselli dell'ANAC. Enzo Bru
no della SAI. Tutti sono stati 
concordl nel ribadire la neces
sity dell'unita dei lavoratori. 
degll autori. degli attori, del 
tecnici cinematografici. de-
nunciando 1 rinnovati tentativi 
di dividere il fronte Tentati
vi persezuitl anche attraverso 
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la diffusione dl notizle false 
e tendenziose sui compensi rl-
chiesti dagli attori del cast 
dl Giordano Bruno. 
NOMINA PRESIDENTE — A 
quanto lnforma 1'agenzia ADN 
Kronos sarebbe pervenuto ieri 
all'Ente Gestione Cinema il 
decreto mlnlsteriale di nomi
na del nuovo presldente del
l'Ente, nella persona di Luigi 
Chlalvo, ex segretario generale 
delPIRI. attualmente in pen-
sione. E' da ricordare che so
lo 1'altro ieri 11 ministro Fer
rari Aggradi aveva accettato 
formalmente le dimlssioni da 
presidente dell'Ente presenta-
te dal socialista Mario Gallo. 

Secondo vocl insistentl la 
candidatura di Chialvo avreb-
be peraltro 11 carattere dl un 
sondaggio o di un ripiego mo-
mentaneo in vista di un'altra 
nomina ben piu pericolosa per 
la cultura italiana: il vero pa-
pabile sarebbe, infatti. lo scrit-
tore Giancarlo Vigorelli. pu-
pillo delle correnti piu reazio-
narie della DC: il suo even-
tuale insediamento alia presi
denza dell'Ente darebbe pratl-
camente in mano tutto 11 grup
po cinematografico pubblico al 
partite di maggioranza rela-
tlva. 

Sempre ierl si e aopreso che 
anche il Constelio di ammini-
strazione dell'Ente avrebbe su-
bito un rimaneggiamento: 11 
consigliere Cantini. che rap 
presenta il ministero della 
Pubblica Istruzlone in seno al 
Consiglio. sarebbe stato sosti-
tuito da Gaetano Scelba. an
che lui funzionario della Pub
blica Tstruzione. e nipote di 
Mario Scelba. 

INCONTRO CON FERRARI 
AGGRADI — Ieri mattina. 
mentre era In corso I'&ssem-
blea al Planetario. Ferrari Ag
gradi ha convocato i rappre-
sentanti dei tre sindacati dei 
lavoratori dello spettacolo. 
FILS CGTL. FTILS-CISL e UIL-
Spettacolo. Nell'incontro. av-
venuto nel primo pomeriggio 
i rappresentanti dei lavoratori 
hanno ribadito al ministro le 
loro richieste per fare uscire 
le aziende cinematografiche 
dalla paralisi e per avviarle 
alia riorganizzazione e alia ri-
strutturazione. 11 ministro. 
che ha fissato al sindacati un 
nuovo incontro per questa se
ra. si e impegnato a riportare 
la discussione a livello politi
co. Per quanto riguarda la no

mina di Luigi Chialvo a pre
sidente dell'Ente, Ferrari Ag
gradi non ha smentito ne con-
fermato la nomina. facendo 
intendere. perd. che essa e im-
minente. 
INCONTRI A MONTECITO 
RIO — Al termine dell'assem
blea al Planetario una larga 
delegazlone dl autori. attori, 
sindacalisti, tecnici e lavora
tori si e recata alia Camera 
dei deputati per un incontro 
col presidente Pertini. L'in-
contro era stato fissato per gli 
autori e gli attori. che lo 
avevano sollecitato l'altra se
ra. al termine della manlfe-
stazione della cultura Italiana 
e del corteo svoltlsi a Roma. 
Ma. proprio per sottolineare 
1'unita indispensabile alia lot-
ta in difesa del cinema ita-
liano, la delegazlone e stata 
allargata ai rappresentanti del 
sindacati e degll altri settori. 

Al presidente Pertini e stata 
sollecitata la ripresa dell'azio-
ne parlamentare sul problem! 
che travaeliano il nostro ci
nema. Pertini ha assicurato 11 
suo lntervento e ha fatto no-
tare la necessity dl trovare 
una larea e lmmediata eco al-
l'agltazlone e alia lotta dei ci
neastl e dei lavoratori 

Per 11 gruppo comunlsta. la 
delegazlone e stata ricevuta 
dal compagno Lodovico Ma-
schlella. 11 quale si e lmoe-
gnato a presentare sublto una 
mozione e - ha ausDicato che 
del problema vengano inve-
stltl anche tutti sli altri grup
pi laid. 

La delegazlone e stata. lnft-
ne. ricevuta dal socialists 
Achilll. il quale ha esoresso la 
solidarieta del suo sruppo e 
ha annunciato che dopo aver 
Informato la direzione del suo 
Partito della situazione. ver-
ranno pre««ntate interpellanze 
in proposito 

Ierl sera In fine di seduta 
della Camera 11 comoasrno Ma-
schlella. a nome del grupoo 
comunista. ha protestato oer 
il modo in cui Ferrari Aeera 
dl ha proweduto alia sostf-
tuzlone del pres'dente dell'En 
te Gestione. andando contro le 
asoettative del cinema italia 
no. e ha chiesto chp lo stes^o 
ministro sia Imne?nato a rife 
rire sulla questfone In Par-
lamento e ad affrontqre H di
battito in questa sede 

Nella foto: gruppi di lavo
ratori davanti al cinema Pla 
netario 

r in breve 

Progetto di legge presentato in Parlamento 

Concreta risposta 
del PCI alia 

crisi della musica 
Le proposte dei nostri gruppi per una radicale riforma illustrate 
in una conferenza-stampa da una relazione scritta di Napoli-
tano e da interventi di Raicich, Pestalozza, Busetto e Seroni 

FSai yT/ 

controcanale 

Film scJentifici francesi a Roma 
Le a Giomate del cinema scientifico francese» si svolge-

ranno a Roma nel prossimo mese di marzo. organizzate dalla 
As.sociazione italiana di cinematografia scientifica 

Nel corso delle proiezioni verranno presentatl numerosi 
film di divuigazione scientifica. didatticl e di ricerca scelti 
sia tra la produzione piu recente. sia tra opefe piu signifi 
cative dalle origini del cinema ad oggl 

Pollack nella giuria di Cannes 
PARIGI, 21. 

II regista americano Sydney Pollack sara membro della 
giuria del Festival di Cannes, in programma dal 10 al 25 
maggio La giuria quest'anno sara presieduta — com'e noto — 
daH'attrice Ingrid Bergman 

« Prima » del film su Copernico 
TORUN. 21. 

La «prima» mondiale del film Copernico si e svolta a 
Torun. citta naiale deU'astronomo polacco che. con le sue 
scoperte astronomiche. nvoluzionO la scienza del proprio tern 
po. E' questa la prima manifestazione nell'ambito delle cele-
brazioni tndette in Po Ionia per il cinquecentesimo annlver-
sano della nascita di Copernico. n film, prodotto dalla Polonia 
e dalla Germania democratica, & stato diretto da Ewa e 
Czeslaw Petelski 

Simone Signoret casalinga di mezza eta 
PARIGI, 21 

Simone Signoret sara la protagontsta dl Rude journie pour 
la reine, che Rene Allio dirigera a Parigi. E* la storia di una 
casalinga di mezza eta, che si consols della sua vita grama, 
leggendo la stampa rosa, flnche non si trova a vlvere una si
tuazione reale abbastanza drammatlca. II tono del film, co-
munque, sara quello di un'affettuosa parodia, Altri interpreti: 
Jacques Debarry e Olivier Perrier. 

« Super Fly II» nel Senegal 
DAKAR, 21 

La troupe del film Super Fly II si e trasferlta a Dakar, nel 
Senegal, per termlnare le riprese del film, dopo un mese di 
lavorazione a Roma. Anche a Dakar, e nel dlntornl, le riprese 
durerarno un mese. La vicenda dl Super Fly II vede il prota-
gonlsta Ron O'Neal (che e anche regista) usare le sue abillta 
dl furfante per aiutare un giovane stato africano, cominciando 
cosl ad acqulstare una coacienza pollUca. 

Si e svolta ieri, nel local 1 del 
gruppo comunlsta della Came
ra, Vannunciata conferenza-
stampa, promossa dalle pre-
sldenze del gruppi parlamen
tarl eomunisti, sul tema uL'or-
dinamento delle attivita mu-
sicali: proposte legislative dei 
eomunisti». 

L'onorevole Giorgio Napoll-
tano. che doveva introdurre la 
conferenza, colplto da un at-
tacco influenzale. ha lnvlato 
una relazione esposta. poi, dal 
deputato comunlsta Marino 
Raicich. 

a La ripresentazlone, da par
te del gruppi parlamentarl eo
munisti, di una proposta radi
cale dl riforma dell'organiz-
zazione della vita musicale — 
6 detto nella relazione dl Na-
politano — costituisce una 
concreta risposta all'aggravar-
si della situazione degli Enti 
autonomi lirico-sinfonlcl e al 
perslstere d'una linea gover-
nativa che non pud non essere 
definita ipocrita e irresponsa-
bile. La riforma non rappre-
senta un lusso. ma una neces-
sita; rappresenta Tunica stra-
da per porre fine a sprechi e 
disordini non piu tollerabili e 
per dare all'intervento dello 
Stato in questo campo una ba
se di reale legittimita politica 
e soclale ». 

Senonche. si e appreso che 
11 governo ha approvato un di-
segno dl legge che autorizza 
gli Enti a contrarre mutui per 
decine e declne dl millardi. 
lasciando alle promesse di una 
futura legge il riordinamento 
del settore. «Questo non si 
pu6 tollerare », ha detto Rai
cich. ribadendo il punto di vi
sta di Napolitano: «II Parla
mento non pud firmare un as-
segno In bianco, 11 cul ammon-
tare complessivo potrebbe rag-
giungere i 100 miliardi. senza 
avere alcuna garanzia di un 
effettlvo mutamento dl rotta. 
Si provveda alle strette neces-
sita delle masse orchestral!, 
alle strette esigenze dl conti-
nuita, in questo periodo della 
vita musicale, ma si apra su
blto la discussione sulla rifor
ma: sulla base del progetto 
comunlsta. se 11 govemo e In-
capace di presentarne uno suo. 
II progetto comunista. d'altra 
parte, raccoglie esigenze or-
mai riconosciute e sostenute 
da piu parti: dalle forze plO 
qualificate del mondo musi
cale. dal movi mento slndaca-
le, da un piu vasto movimen 
to di opinione e di lotta ». 

E' stata cosl riaffermata la 
esigenza che « lo Stato debba 
intervenire finanziarlamente 
solo se cib serva realmente ad 
elevare il livello culturale di 
grandi masse di lavoratori e 
cittadini e a favorire la loro 
partecipazione attiva alia vita 
culturale » 

A c!6 mira II progetto dl 
legge sull'ordinamento della 
musica, il quale punta sull'abo-
llzione di privilegi (l'attlvita 
musicale e finora destinata a 
pochi privilegiati) e sul de-
centramento regionale (l'eser-
cizio delle attivita musicaii 
viene demandato agli enti lo-
cali. in forma singola o asso-
ciata). 

Occorre, quindi, mutare II 
quadro storico dell'organizza-
zione della vita musicale in 
Italia, moltiplicare le attivita. 
democratizzarne la gestione 

Nel corso della conferenza. 
sono stata posti in evidenza 1 
nessi tra la proposta di legge 
sul riordinamento degll enti 
musicaii e quella — pure pre-
sentata dal gruppo comunista 
— suirinsegnamento della mu
sica nelle scuole e sulla rifor
ma dei Conservatori 

Tall nessi sono stati illustra-
ti da Luigi Pestalozza, che ha 
rilevato come le due proposte 
di legge non soltanto vogliono 
allargare 1'area conoscitiva del
la musica. ma si propongono 
la crescita di un pubblico nuo
vo. preparato A tal fine, oc
corre superare ogni burocra 
tismo didattico (e prevista an
che l'abolizjone di limit! di 
eta per intraprendere lo stu 
dio della musica) ed estende 
re i corsi di studio fino alia 
produzione piu recente 

Addentrandool, poi. nell'or-
dinamento regionale degli en
ti musicaii, Pestalozza ha sot-
tolineato il capovolgimento del 
concetto di muaica sovvenzio-
nata, attuato nel disegno Ui 
legge. Finora si e trattato di 
attivita privatistiche che ave
vano l'appoggio economico del 
lo Stato. d'ora in poi dovra 
considerarsi la musica come 
un servizio sociale che lo Sta
to e obbligato a finanziare, 
non piu in virtu di criteri 
discrezionali. ma in base a 
parametri oggettivi. nfenbill 
a ciascuna Regione. Del pari. 
le varie Societa musical!, ope
rant! nelle region!, dovranno 
essere compartecipi della pro-
grammazione regionale 

Numerosi sono stati gli In 
terventi. miranti spesso ad 
avere assicurazioni circa il de-

II Teotro Scuola 

ed i ministeri 
Nell'artlcolo // Teotro Scuo

la si batte per sopravvtvere. 
pubblicato suUUmla del 20 
febbraio, siarao incorai in una 
imprecisione. Alia settima riga 
deH'ultimo capoverso. « „.e che 
II Ministero della Pubblica 
Istruzlone si e rifiutato di ri-
conosceres, si deve leggere 
Invece « „ e che il Ministero 
del Turismo e dello Spetta
colo ai e rifiutato dl ricono-
aceres. 

stino degll Enti musicaii che 
dovranno essere sclolti al mo-
mento dell'entrata In vlgore 
della nuova legge. Ma si e as
sicurato che non debbono esl-
stere preoccupazioni circa la 
continuita del lavoro, perche 
b previsto 11 flnanzlamento, in-
tanto, degli organlsmi gia esi
stenti. Non si trattera mai di 
disgregare certe strutture. ma 
— al contrarlo — di portarle 
ad un razionale grado dl effi-
oienza. 

La novita della proposta dl 
legge sta anche nell'aver po-
sto l'accento sul pubblico qua
le protagonists dell'attivita 
musicale, volendo con eld ri-

Sualificare anche la funzione 
el composltore, generalmen-

te estraneo alia massa. 
La serle delle domande e 

delle rlsposte ha portato al-
resigenza dl un nuovo incon

tro, accolta peraltro dall'ono-
revole Franco Busetto che ha 
presleduto la conferenza, non-
che dai compagni Adriano Se
roni e Marino Raicich pron-
tissiml a dirimere dubbl e 
perplessita. 

E* stata inflne annunciata Tim-
mlnente presentazlone d'una 
proposta di legge del Partito 
socialista italiano, e anch'essa 
si inserisce in quella azione 
unitaria di tutte le forze poll-
tiche, alle quail — come sot-
tollnea Napolitano nella sua 
relazione — spetta il com-
pito dl portare avantl un am-
pio movimento di opinione e 
di lotta, capace dl «ottenere 
la riforma di cui solo a parole 
11 governo riconosce la neces
slta ». 

e. v. 

le prime 
Musica 

I Solisti Veneti 
al S. Leone Magno 

«I Solisti Veneti», in atti
vita dal 1959 con il loro diret-
tore Claudio Scimone, hanno 
via via accresciuto l'interesse 
delle esibizioni, concedendo 
ospitalita anche ad altri solisti. 
Venuti a Roma per l'Istituzione 
Universitana. hanno consentl-
to al pianlsta Almerindo D'A-
mato di fars! valere in un 
Concerto di Paisiello, mentre 
due ottimi mandolinisti — Bo
nifacio Bianchi e Alessandro 
Pitrelli — si sono fatti applau-
dlre. rispettivamente, nei Co?i-
certi con mandolino di Fran
cesco Leone e Giuseppe Giu-
liano, entrambi operant! nel 
Settecento. Questa fioritura di 
solisti. verlficatasi sabato. e 
stata conclusa dai flauti di 
Andras Adorjan e Clementine 
Scimone, interpreti di un Con
certo di Cimarosa. 

Martedl e stata la volta del 
baritono Renato Capecchl. sim-
patico e brillante in alcune 
Arte di Mozart, gustose anche 
per certe situazioni strumen-
tali. 

II pezzo forte era costituito 
da una novita per Roma: Un 
incipit per archi (1972). di Va
lentino Bucchi. E' una com-
posizione dedicata agli stessi 
<c Solisti Veneti». i quali si so
no tanto piu prodigati in quan
to, per una improvvisa indi-
sposizione, era venuta meno 
la partecipazione di Piero To-
so, violino principale. sostitui-
to stupendamente da Guido 
Furlni. 

II violino. in questa pagina 
di Bucchi. ha alcuni momenti 
di intenso virtuosismo e pro
prio di suono che diresti so-
speso su un abisso. Sara da 
valutare quale caratteristlca 
dell'arte di Bucchi la presen
za. spesso rievocata. di anti-
che storie. Ora sono le Laudes 
medievali. ora e il Tumulto 
dei Ciompi, ora e l'ansia amo-
rosa d'una religiosa portoghe-
se. Ulncipit di cui si tratta 
recupera appunto l'inizio di 
una Ballala anonima: j4mor 
amaro. Le cinque sillabe si 
trasformano in cinque suoni 
che si muovono in infinite me-
tamorfosi. 

La ricerca di nuove possl-
bilita foniche. alia quale Buc
chi finora si era dedicato in 
composizioni per un solo In-
terprete (un clarinettista. un 
violoncellista. una cantante). 
viene qui estesa a tutto un 
complesso di strumenti che — 
ecco Yamore e Yamaro — si 
protendono verso suoni ine-
diti che poi sembrano fanta-
smi di suoni antichissimi (di 
un liuto. di una viella). 

I fantasmi si sperdono gra 
zie a violente strattonate. ma 
1'amaro non Abbandona le vio-
le sulle cui corde i suoni spen-
gono il loro voclo lamentoso. 

Sembra YIncipit dawero 
l'inizio di una nuova stagione 
nella musica di Bucchi. pe
raltro molto applaudito insie-
me con i suoi interpreti. 

e. v. 

Teatro 

Finestre sul Po 
Che il bolognese Alfredo Te 

stoni (1856-1931) sia «un auto-
re che segue solo il grande 
Goldoni». e che Finestre sul 
Po sia anche « un p.iastro del
la commedia in' vemacolo » 
sono tutte considerazioni che 
si possono leggere soltanto in 
certi depliant confezionati con 
il noto spirito individualists e 
piccolo-borghese di certi co-
mici-registi impegnati nella lo
ro piccola mattanza quoti-
diana. 

E ia a comiata innocente, 
non rafflnata, non pensiero-
sa » (come scrive E.F. Palmie-
ri) di Macario, una comicita 
pur sempre mattatoriale. non 
basta a salvare dallo sfacelo 
uno spettacolo come questo 
che si replica alle Art!. Fine
stre sul Po, un adattamento 
da Testonl, appunto. messo in 
scena dalla Compagnia del 
Teatro Comico di Macario con 
Rosetta Salata, Enza Giovlne. 
Alfredo Rizzo. Marcello Mar-
tana, Luca Sportelli, Paola 
Certlni, Glullo Platone, Bar
bara Nay, Candida Di Monte, 
Lauretta Bono, Lorla Peota, 

Franco Barbero, Rosy Caristo, 
Anna Zamuner e Alex Can-
nav6. 

Vogliamo dire che la me
diocrity del testo (le peripe-
zie di Don Felice Cavagna. un 
pretino di montagna. nella 
grande Torino a contatto con 
una famiglia benestante ma 
simpaticamente «schiava» di 
tutti I « piccoll vizi » della bor-
ghesla), 11 quale, tra 1'altro, 
non si rivela cosl « comicissi-
mo » come si vorrebbe far cre
dere. poteva essere corretta 
con una regia lucida e preci-
sa, dissacrante come quelle di 
Paolo Poli, per esempio. Una 
regla che tenesse conto non 
solo della figura del pretino, 
delle facezie e delle smorfie 
di quel viso a uovo di Maca
rio, ma di tutti i personaggi, 
delle loro caratterizzazioni. 
dei loro rapporti, e soprattut
to dei ritmi interni del testo. 

E come accettare, poi, certe 
pales! incongruenze tra le bat-
tute e l'attualizzazione dichia-
rata di Finestre sul Po: siamo 
nel rldlcolo e nel cattivo gu
sto, ciofe nel kitsch involon-
tario. E non possiamo tacere 
della sostanziale mistificazio-
ne che e alia radice dell'im-
presa di Macario: pensiamo 
sempre ad alcuni appunti ap-
parsi nel devliant, dove si ce-
lebra la « semplicita » e il « di
vertimento sano » di una com
media definita « controcorren-
te» perch6 non impostata sul 
« sesso » e sulla « incomunica-
biiita» come «certi film», 
una commedia che appartiene 
a «un teatro veramente po-
polare nel senso pulito della 
parola...». 

vice 

Canzoni 

Dialogo tra un 
impegnato e un 

« non so » 
Dopo 11 Signor G, il bravo 

Giorgio Gaber prosegue nella 
efficace visualizzazione ge-
stuale e musicale dei suoi 
personaggi, a cavallo tra im-
pegno politico e tattico qua-
lunquismo. * Dialogo tra un 
impegnato e un" non so" » — 
allestito nel quadro delle ini-
ziative promosse dal Piccolo 
Teatro di Milano, e rappre-
sentato I'altra sera al Teatro 
Valle, ove si replica fino a 
domenlca — ripropone in 
chiave emblematica i laceran-
ti conflitti della nostra so
cieta: condizionamento e 11-
berta, sottomissione e rlvol-
ta, impegno e dlsimpegno, e-
sasperazione e conformismo, 
potere e popolo. 

Come un burattinaio, Ga
ber da vita alle sue masche-
re psicologiche, elementi di 
un discorso destinato a re-
stare incompiuto, sospeso in 
una dimensione esistenziale 
che ci coinvolge tutti- E* lo 
acuto e sottile ritratto del-
I'«uomo tecnologico », cittadi-
no del mondo rinchiuso nel 
suo guscio, molto angosclato 
per se stesso, ma raramente 
colpito dai destini dell'uma-
nita. 

La oorrotta civilta del Si
gnor G assume qui toni piu 
lugubri e sinistri, e l'inter-
pretazione di Gaber le con-
ferisce un'autentica ed inten-
sa drammaticita. Disperata 
alternativa ad essa e l'evasio-
ne, dopo il fallimento dl una 
presa di coscienza emotiva 
o paternalistica; ma 11 pupaz-
zo si rivolge al pubblico chie-
dendo «di essere ributtato 
nella realta». Ben difficile 
realta, fitta dl Insldie e di 
ambiguita. di retoriche mistl-
ficazioni. Gaber non si con
cede trapezismi di sorta, e 
affronta coraggiosamente la 
dialettlca delle ipotesl, scon-
certando • continuamente lo 
spettatore, chlamato in cau
sa dalla propria coscienza. 
L'insulto, lo slogan e l'ap-
plauso premiano la sua sin-
cerita. 

d. g. 

«IL RISCHIO» — Nel se
condo episodio della serie « / 
grandi del mare», Bruno Vai-
lati ha tralasciato del tutto 
quegli intenti di in/ormazione 
scientifica che si erano vaga-
mente avvertiti ancora nel 
programma della scorsa setti
mana e ha puntato decisa-
mente ed esclusivamente alio 
spettacolo, impastato «su
spense)), erotismo e racconta 
dl awenture. Ricostruzioni e 
riprese documentarie si sono 
alternate sul video, si da con-
ferire alia trasmissione un 
taglio romanzesco piuttosto 
che realistico. Le stesse in-
Jormazioni sulle tecniche del-
Vapnea sono passate in se
condo piano per far posto ad 
un'atmosfera magica nella 
quale Jacques Mayol ex pri-
matista di immerstone senza 

respiratore, & apparso una 
sorta di creatura sovrumana 
piu che un atleta. 

Le due sequenze centrali, i 
due lunghi viaggi sotto ae
quo del protagontsta, sono 
state cosl preparate e valo-
rizzate da alcuni raccontini 
minori popolati di uomini e 
animali dalle straordinarie ca-
pacita flsiche. Un po' come al 
ctrco, dove le esibizioni del 
cani ammaestrati e le bravate 
dei clowns preparano i nu
merosi rischiosi del domatore 
e dei trapezisti. Con la diffe-
renza che qui, a dire il vero, 
nessuno avrebbe potuto ga-
rantire che il rischio fosse 
effettlvo e non «montato» 
con Vaiuto di abilhsime tec-
niche di ripresa subacquea. 

g. c. 

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

La puntata dl questa sera di E ora dove sono? e dedicata 
a Costante Glrardengo. il primo grande camplone della 
storia del clcllsmo italiano. Vincitore dl ben 126 corse, novo 
volte camplone d'ltalla, l'anziano fuoriclasse della bicicletta 
vive oggi ad Alessandria, ed e proprletario dl una piccola 
azlenda. 

LA VIRTU' DI CHECCHINA 
(1°, ore 21,30) 

Va in onda questa sera 1'adattamento del racconto di Matilda 
Serao, sceneggiato da Orazio Tramontana, interpretato da 
Aroldo Tierl, Giullana Lojodlce, Mila Sannoner, Lino Trolsi, 
Franco Angrisano, con la regia di Italo Alfaro. 

La virtu di Checchina narra di una donna piccolo-borghese 
la quale, per una generlca ansla d'evaslone e per l'eccessiva 
semplicita del marlto, decide dl cede re alle lusinghe di un 
afTascinante corteggiatore. II tradimento a lungo meditato, 
perd, non verra mat consumato: pudore, conformismo e 
complessl dl colpa obbllgano Checchina ad un forzato ripen-
samento. 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,35) 
n camplone genovese Enzo Bottesinl sara sfidato questa 

sera dal «ricercatore spazialen Pietro Rivalta (il quale si 
presenta per la plttura contemporanea dal 1879 ad oggi) e 
dal glovane studente Angiolo Mandelli. esperto di nuoto. 

RIPARLIAMO DELL'IVA 
(1°, ore 22,45) 

La trasmissione — precedentemente andava in onda nel 
tardo pomeriggio, ma ora viene collocata nel settore dei 
programmi serall per concederle maggiore spazio — presenta 
stasera un servizio che si intola Che cos'6 il nuovo tributo. 

programmi 

TV nazionale 
9.45 Trasmlsslonl scola-

stiche 
12.30 Sapere 
13.00 Nord chlama Sud 
13.30 Teleglornale 
14,00 Cronache Italiane 
15.00 Trasmlsslonl scola-

stiche 
17,00 L'albero prlgionlero -
17.30 Teleglornale 
17̂ 45 La TV del ragazzl 
18,45 Sapere 
19.15 Turno C 

19,45 Teleglornale sport -
Cronache italiane 

20,30 Teleglornale 
21,00 Tribuna politica 
21,30 La virtu di Checchina 

di Matilde Serao. 
22,45 Riparllamo dell'IVA 
23.00 Teleglornale 

TV secondo 
18,30 Protestantesimo 
18.45 Sorgente di vita 
21,00 Teleglornale 
21,20 E ora dove sono? 

« Glrardengo ». 
2135 Rischiaturto 

Radio 1° 
OlORNALE RADIO - Or* 7. 8, 
12, 13. 14. I S , 17. 2 0 , 2 1 . 
23 ; 6: Mattutino musical*; 
6.42: Almanacco; 6,47s Com* 
a perche; 7,45: Ieri al Parla
mento; 8,30: Le canzoni del 
maltino; 9: Spettacolo; 9.1Si 
Vol ed lo; 10: Speciale GR; 
11,20: Settimana corta; 12,44: 
Made in Italy; 13,15: I tavolo-
l i : Donovan; 13,27: Una com
media in trenta minuti; 14: 
Zibaldone italiano; 15.10: Per 
vol giovani; 16,40: Onda **r-
de; 17,05: I I girasoM; 18,55: 
Intenrallo moticale; 19,10: 
Italia che latrora; 19.15: Itine-
rari operistici; 19 ,51 : Sul no
stri mercati; 20.20: Andata • 
ritomo; 21,15: I concert! di 
Milano: direttore G. Bertola; 
22.30: Tante chitarre nella nol
le: 23: Oggi al Parlamento. 

K*Hio 2° 
GIORNALE RADIO • Ore 6.30. 
7 .30, 8 .30. 9 .30. 10.30. 11,30. 
12.30, 13.30. 15,30, 16.30. 
17.30, 18.30. 19.30. 22.30. 
24; 6: I I Qiattiniere; 7.40: 
Buongiorao; 8,14; Tre moti»l 
per te; 8,40- Galleria del ow-
lodramma; 9.15: Suoni e co-
tori deU'orcnestra? 9.50: Fan-
fan la Tulipe; 10.05: Caraonl 

per tutti; 10,35: Dalla vostra 
parte; 12,10: TrasmiMioni ra-
gionall; 12,40: Alto gradimeo-
to; 13: Hit Parade; 13,35: Pas-
seggiando fra le note; 13.50: 
Come e p*rch6; 14: Su di giri; 
14,30: Trasmissionl regionali; 
I S : Punto interrogativo; 15,40: 
Cararai; 17,30: Speciale GR; 
17.45: Chiamate Roma 3 1 3 1 ; 
19.55: Caiuoni senza pensieri; 
20 ,10: Buona la prima!; 20 ,30: 
Supersonic; 22 ,43: Emlliano Za
pata; 23,05: Buonanotte fanta-
sma; 23,20: Musica leggere. 

Radio 3° 
Ore 9,30: La Radio per le Scuo
le; 10 : Concerto di aperture; 
1 1 : La Radio per le Scuole; 
11,40: Musiche italiane d'oggi; 
12,15: La musica nel tempo; 
13.30: Intermezzo; 14.30: I I 
disco in vetrina; 15.15: Con
certo del pianist* W . KempH, 
del violinists H. Szeryng e del 
violoncellista P. F-ourmierj 
16,15: I romanzi della storia: 
Alessandro Magno; 17.20: Clau
se unica; 17,35: Fogli d'album; 
17.45: Scuola materna; 18: No-
tiiie del Teno; 18.45: Piccolo 
pianeta; 19.15; Concerto di ogni 
sera; 20.15: Diagnosi • terapia 
del dolore; 20.45: I I cinema 
italiano degli anni sessanta; 2 1 : 
I I Giomale del Teno - Sett* 
orti; 21.30: Copernico. 

EDITORI RIUNITI 
IL PUNTO 

^E SMONC. La pista nera 
pp. 140. L. 800 - Terrorisfno • strategla wer»»* del neofascHmo «J*o» •«•*> 
tati a< Ireni al tenuto golpo di Borghese; aJM Mrao* di piazza Fonuna. 

M . W , Dossier sul 
pp. 160. L. 300 - La etoewmentaziono completa Ira organizzaziord 
• ambienti industnaJI a Bologna. 

NOVBU, SiAnagglo Hat 
pp. 120. L. 500 - La storia delta scJiedatara til 150000 operU m u m € • » I 

LIBRBRIA B DISCOTECA RINASCITA 
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