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L'attacco dc all'Ente cinema 

Tutto per Protestano 
unite le 

associazioni 
del pubblico 
La Federazione ltaliana del 

clrcoll del cinema (FICC), la 
Federazione ltaliana del Cine-
forum e l'Unlone del clrcoll 
del cinema dell'ARCI (UCCA) 
affermano In un comunlcato 
conglunto che «l'accoglimen* 
to, da parte del minlstro Fer
rari Aggradl, delle dlmlsslo-
nl presentate dal presldente 
dell'Ente Gestlone Cinema 
chiude 11 prlmo tempo dl 
un'operazlone a lungo pre-
parata», comlnclata con la 
famosa lettera dl dlrettlve e 
che, intanto, ha determlnato 
la totale parallsi dell'Ente ge
stione. 

«Questo atto — si afferma 
nel comimicato — costitulsce 
nel contempo una rlsposta 
sprezzante alle precise istan-
ze dl politlca culturale avan-
zate dalle forze del lavoro e 
della cultura; e tale rlsposta 
non pu6 che trovare, ancora 
una volta, la declsa opposl-
zlone delle associazionl dl cul
tura clnematograflca del pub
blico. Mentre le organizzazlo-
ni degll autori, degll attorl. 
del lavoratorl, del pubblico 
chledono plu ample possibi
lity dl frulzione della cultu
ra, 11 minlstro tenta, lnfattl, 
una manovra che s'lnserisce 
nel d(segno generale reores-
sivo e di restaurazione che a 
tutti 1 11 veil! II governo An-
dreottl vuole portare alle 
estreme conseguenze: basti 
pensare, ultime solo In ordi-
ne di tempo, alle plccole e 
grandl manovre In atto nella 
radiotelevisione ». 

a Ma lo schieramento dl 
forze amplo e compatto — 
conclude il comunlcato — In 
questa, piu ancora che In al* 
tre occasionl. dlmostra l'esi-
genza e la possibilita di im-
porre un'inverslone dl - ten-
denzi di tale politica, per con-
seeuire la reale indipendenza 
dalla volonta del potere ese-
cutivo del mezzi dl comunlca-
zione e di informazione di 
massa. per rirrinunciabile 11-
berta d'espressione e d'lnfor-
mazione, per la libera frul
zione del prodotto culturale ». 

« La notizia della nomlna di 
Luigi Chialvo a presiidente 
dell'Ente Gestlone Cinema — 
afferma a sua volta l'Asso-
ciazione del cinema d'essai 
(AIACE) — conferma in modo 
lampante gli orientamentl re-
trivi ai quali il Governo ispi-
ra la propria attivlta nel cam-
po della cinematografia pub-
bllca. Questo nuovo interven-
to del minlstro delle Parteci-
pazionl statali costitulsce un 
aspetto della plu vasta azlone 
pervlcacemente volta non sol-
tanto a reprlmere ogni aspl-
razlone di rinnovamento, ma 
a dar vita ad un vero e pro-
prio regime di restaurazlone 
mirante, tra l'altro. a parallz-
zare ogni possibilita di suc
cesso del cinema pubblico». 

« L'AIACE — si ribadisce nel 
comunicato dell'Ufficio stam-
pa — e schierata ancora una 
volta insieme con le forze del
la cultura e del lavoro per 
resplngere ogni tentativo rea-
zionario e per fare affermare 
un cinema che non sia asser-
vito a direttive di regime e 
costituisca, invece, la libera 
espressione della volonta de
gll autori e del pubblico». 

impedire 
la rif orma 
Le acque, all'Ente gestlone 

cinema, continuano a essere 
agitate e confuse. Un elemen-
to, tuttavla, nella sua chla-
rezza emerge ed e Incontro-
vertiblle: il minlstro delle 
Parteclpazlonl statali, dopo 
un silenzio di venti giornl, ha 
accettato le dimlsslonl dl Ma
rio Gallo Ci6 signlflca che, 
nonostante le trattatlve in-
tercorse fra la DC e 11 PSI, 
11 governo non ha Inteso rl-
muovere le cause del disagio 
In cui versa il gruppo cine-
matograftco pubblico. Ancora 
una volta, cl si conferma un 
attegglamento che e al con-
tempo sordo, dl fronte alle rl-
chieste del mondo del cine
ma e del partlti della sini
stra, e provocatorlo 

11 resto rlguarda un futuro 
che non promette niente di 
buono. Ferrari Aggradl, che 
e sollto fare plu parti in 
commedta, avrebbe nominato, 
l'altro leri, nella persona dl 
un ex segretario generale del-
1'IRI, attualmente in penslo-
ne, il sostltuto di Mario Gal
lo alia presldenza dell'Ente 
cinema. Non dl meno, il prov-
vedlmento non sarebbe stato 
reso pubblico aU'ultlmo lstan-
te; anzl 11 minlstro ne ha 
smentito l'esistenza a una 
delegazione sindacale, pur 
tessendo Pelogio del suo pre-
diletto. E' probabile che, in 
extremis, ci sla stato un rl-
pensamento, per riprendere 
in esame una seconda candi-
datura democristiana, ruotan-
te attorno al nome del critico 
letterario Giancarlo Vigorelll. 

Dei due papabill alia suc
cession quale sia 11 peggiore 
p difficile stabilire. Luigl 
Chialvo, 11 sessantaduenne ex 
segretario generale dell'IRI, 
forte della sua incompeten-
za, incarna un inequivocablle 
indirizzo; tenere a bagnoma-

Consigliere 

sostituito 
senza essersi 
mai dimesso 

La DC, si sa, e il partito 
delle lotte intestine e dei 

colpi bassL Ne 6 una riprova 
quanto 6 awenuto all'Ente 
Gestione Cinema, dove — co
me abbiamo pubblicato ieri 
— Romanello Cantini (redat-
tore capo del settimanale 
Politica e democristiano fa-
cente parte della Sinistra di 
Base) e stato sostituito nel 
Consiglio di amministrazione 
da Gaetano Scelba fnipote del-
Vex ministro di infausta me-
moria). 

Ebben'e. stando a cib che 
avrebbe dichiarato lo stesso 
Cantini, egli non si e mai di
messo da consigliere, ne, tan-
to meno, e scaduto il suo man-
dato (Cantini rappresentava 
il ministero della Pubblica 
Islruzione in seno at Consi
glio). E', questo. un partico-
lore che deftnisce meglio i 
contorni e Vessema dell'ope-
razione in via di svolgimento 
all'Ente Gestione. 

Teatro d'avanguardia a Roma 

Le traversie del 
povero Pinocchio 
Nello spettacolo di Valentino Orfeo il personaggio 
collodiano h visto come una vittima della societa 

Al Teatro Lavoro, sotto 11 
Monte del Cocci, in Testac 
cio, a Roma, Valentino Orfeo 

' e il suo gruppo rappresen 
tano Pinocchi...ia: la nuova de-
sinenza apposta al nome del 
burattino di Collodi non de-
ve far pensare che teste e 
spettacolo (autore e regista e 
lo stesso Orfeo) puntino. In 
particolare, a esprimere, 
echeggiando liberamente le av-
venture narrate dallo scr^ 
tore toscano nel suo celebre 
libro. le pene della «condi-
zione femminilen. La Pinoc-
chia. o il Pinocchio, che Lu-
ciana Iannace interpreta con 
estro e generosita, e In fin 
dei conti uorr.o e donna, bam
bino e adulto: l'elemento dl 
fondo che caratterizza il per 
Eonaggio non rlguarda sesso 
o eta, ma lo stato sociale; 
i suoi guai denvano in so
stanza dallessere povero, 
qufndi Inerme di fronte al 
ricchi e al potentl. 

C'e anche, in notevole grado, 
una Identificazione patetlca e 
ironica di Valentino e dei 
suoi compagni nel protagonl
sta: come quando Mangiafuo-
co si comporta verso dl lul 
al modo del direttore d'un 
grande ente pubblico. infastl-
dito dalla « contestazione » in 
trodottasi nel suo teatro. ma 
Incerto tra !1 recupero pa-
ternalistico di essa e la re 
press:one pura e s;mp.:ce 
Neli'insieme. tuttavla, Ptnoc-
chi...ia ambisce a sigmficat! 
p.u general!; e c: mostra, sla 
pure pet lamp: e score:, a 
immagine di una prevarica 
zione delia >ocifta intera sul 
singolo Tra padn oppressi 
vi come Geppetto padroni 
burbanzosi come Mangiafuo 

co, gendarmi e malnnrtrlni, 11 
nostro burattino cerca rlfu-
flo, rlpetutamente, tra le brae-
dj* della Fatina Azzurra, la 
ajuale pert si xlvela come un* 

presenza sinistra, ambigua al 
lestremo, che lo violenta e lo 
corrompe (un'idea non trop-
po dissimile era nel Pinoc
chio di Carmeio Bene), sen 
za recargll aiuto elfettivo. 12 
viaggk) verso 1'evasione asso 
Iuta. nel Paese dei Balocchi 
si trasforma (come aitn «viag 
g:» non meno fallaci) in una 
ulteriore prigionia. entro un 
cupo clima carcerarlo o ma 
mcomiale E Inflne la nasci-
ta dell'essere umano daJIe spo 
glie del fantoccio non 6 so
lo dolorosa come qualsiasl 
nascita: le fasce che awol-
gono il pargoletto sono gla 
il simbolo di futuri legamt. 
ceppi. catene. 

Scarso di paroie. questo 
Pinocchi...ia e piuttosto ric-
co dl soluzioni figurative, 
plastiche. dinamiche. le quali 
rendono densa (anche trop 
poj e viva una rappresenta 
zione di non piu di un'ora 
di durata. D palcoscenico e 
praticamente nudo. ma I co-
stuml (elaboratl dal colletti 
vo, realizzati dalla stessa Ian 
nace, con materiali che me
no costosi non potrebbero 
essere). Tuso del trucco e del 
le luci, la stessa dislocazio-
ne dei corpi, la spiccata ge-
stualita creano una struttu 
ra mobile di ragguardevoie 
efflcacia (piA scontata. ci sem-
bra, la colonna sonora. che 
tuttavla ha moment! spin to. 
si. in rapporto ail'azione) Gli 
attorl. oltre la Iannace g:a 
c:tata. sono Lamberto Carry. 
R naldo Clementl. Remo Li-
eastro. Pino Î onn Stoie Mi 
ladinovlc e una bella e bra 
va brasiliana di nome Ma 
ria Lucia Dahl. Tutti applau 
ditisslmi insieme con Valen 
tino Orfeo, da un pubblico 
parteclpe e cordlale, che gre-
mivA la almpatlca cantlna, 

•g. M. 

rla 11 gruppo clnematograflco 
pubblico, in attesa dl una 
schlarlta dell'orlzzonte (e In
tanto prosegulre nello sperpe-
ro del denaro del contrlbuen-
tl). Vigorelll, che gode della 
flducia della D.C., oltre alia 
lncompetenza che lo accomu-
na al suo rlvale, presenta la 
insidla dl una scalata inte-
gralista al monopollo dell'En
te cinema ove 1 d.c. gla deten-
gono la maggloranza del Con
siglio dl amministrazione. 

D'altronde, al dl la del no-
minativi affiorati in questa 
settimana, l'effettlvo ostacolo 

i r ale superamento della 
crlsl rlslede, da parte gover-
natlva, nel rlfiuto dl lmpe-
gnarsl a favore dl una inl-
zlatlva rlformatrlce nel cam-
po speclfico; lnlzlatlva Invo-
cata dagli autori, dagll attorl, 
dal lavoratorl e dalle organlz-
zazionl del pubblico. Al dl 
fuori dl questa svolta lndl-
spensabile e improrogabile 
non v'e via dl uscita alcuna, 
pena altrimenti 11 procrastl-
narsl di equlvocl e dl ostru-
zlonisml che hanno recato 
sensibill dannl e sosplngono 
l'Ente gestione verso un ap-
prodo fatale. 

Lo stato delle cose, nel 
gruppo cinematografico pub
blico e piu che preoccupan-
te. Al 31 dlcembre 1972 sono 
stati spesi diciotto miliardi e 
mezzo, di cul soltanto due e 
mezzo costituitl- da investi-
menti. Solo la susslstenza 
dell'Istltuto Luce, in questo 
quadro, ha assorblto plu di 
nove miliardi. Se a questa cl-
fra si aggiungono i sette mi
liardi per 11 listino dell'Ital-
noleggio e 1 quattro prevlstl 
per la ristrutturazlone tecni-
ca (ristrutturazlone 1 cui cri-
teri prescindono da un Incre-
mento produttlvo e da una di-
versiflcazione della presenza 
statale nella cinematografia), 
non si pud non osservare che 
dei 40 miliardi, assegnati nel-
Parco di un quinquennio, ne 
rimangono appena 11. Ci6 
vuol dire che, andando di 
questo passo, entro pochl 
mesi le aziende cinematogra-
fiche statali rischiano di tro-
varsi nuovamente a secco e, 
quel che e piu grave, senza 
che esse abblano cominclato 
ad assolvere la funzione rifor-
matrice e innovatrice sancita 
dal Parlamento. Se si pensa 
che 1 soli servizl tecnlci dello 
Istltuto Luce costano piu di 
120 mlllonl al mese, si com-
prende quanto oneroso sia 11 
prezzo pagato dai cittadini ita-
liani per una politica che si 
svolge all'insegna deU'immo-
bilismo e della cosiddetta 
normale amministrazione. 

Ora, tutto convalida l'ipo-
test che una crlsl politica la 
quale mantlene aperti 1 mo-
tlvi dl contrasto e di conflit-
tualita che hanno condotto il 
gruppo cinematografico pub
blico alia paralisi, fara precl-
pitare gli eventi. Questa e la 
situazione, e a definirla allar-
mante non si esagera davvero. 
I primi a esseme consci sono 
1 lavoratorl del settore e le 
forze organizzate del cinema 
italiano, che vedono le azien
de statali sulla strada di un 
affossamento progress! vo, per-
seguito con pervicacia, e re-
clamano si ponga fine a una 
volonta omicida. Dl questa 
volonta, in seno al consiglio 
dell'Ente, sono gli interpret! 
piu zelantl alcuni uominl i 
quali non hanno nulla da 
spartire con la cinematogra
fia ltaliana: alti funzlonari 
televlsivi abusivamente lnse-
diatl, burocrati delle Parteci-
pazioni statali e di altri mi
nister! noti per il loro servi-
llsmo e per la loro ignoranza, 
inesperti di varia specie. Al 
di sopra dl costoro, tuttavla, 
c'e un partito. la D.C, che, 
dilanlato da contrast! Intesti-
ni ritrova una oggettiva coe-
sione neiradoperarsl per ren-
dere inoperanti i dettaml le-
glslatlvi. mostrandosi insensl-
bile financo alle sollecitazioni 
costruttive provenlenti da 
non pochl settori cattolici. E* 
contro questo partito; oontro 
la sua delegazione che siede al 
governo; contro le correnti 
democristiane piii conserva-
trlcl che guardano al cinema 
italiano e a ogni sua espres
sione critica come a un ne-
mlco da avversare; e contro 
quanti paventano un tnterven-
to pubblico. teso al consoli-
d amen to e alia finalizzazione 
sociale delle strutture cinema 
tografiche, che sempre piii e 
necessario combattere per 
sconfiggere e invertire una 11-
nea di tendenza pericolosissi-
ma, gravida di effetti pern!-
ciosi per il diritto al lavoro e 
alia liberta d'informazione 
culturale Nessun compromes-
so e possibile. cosi come nes-
suna manovra fuorviante sa-
ra In grado di dividere e dl 
trarre In Inganno 1 cineastl. 
gli attorl, gli opera! e le mae-
stranze in Iotta. E* alia radice 
del confronto in corso e del
la controversla. acuitasl tn 
seguito alle dimissioni di 
Gallo, che si deve oercare la 
unlca soluzlone dettata dalla 
premlnenza del bene colletti-
va 

m. ar. 

Ferrari Aggradi 
risponde stamane 
alle interrogazioni 

Questa mattina il ministro del
le Partccipazioni statali, Ferrari 
Aggradi. rispondera in aula, alia 
Camera, alle interrogazioni pre
sentate dal nostro gruppo par-
lamentare e da quello sodalista 
sulle vicende dell'Ente gestione 
cinema. 

Alia Commissione P.I. della Camera 

Miglioramenti alia 
legge sulla Biennale 
Un significativo successo dello schieramento che si batte 
per modificare profondamente l'Ente - Continue la batta-
glia sul carattere e sulla composizione del comitato direttivo 
La legge sul nuovo ordlna-

mento della Biennale dl Ve-
nezia, gla approvata dal Se
nate e stata modlflcata In 
uno del punt! quallflcantl leri 
dalla Commissione pubblica 
lstruzlone della Camera, che 
sta esaminando 11 progetto in 
sede referente. La commis
sione, infatti, accogliendo due 
emendamentl, l'uno del depu-
tato democristiano Berte, e 
l'altro del compagno Tessarl, 
ha modiflcato Tart. 1, che. In 
sostanza, detta le llnee cultu
ral! dell'Ente cosl come dovra 
usclre dalla ristrutturazlone. 
Inoltre e stato abollto l'art. 2 
che confermava la dlvlsione 
della Biennale nelle diverse 
mostre del cinema, del tea
tro, delle artl figurative e 
della musica. 

Con l'emendamento Berte, 
l'Ente Biennale viene definite 
«istltuto dl cultura che ha lo 
scopo, assicurando piena li
berta di idee e di forme e-
spresslve, di promuovere at
tivlta permanentl e di orga-
nizzare manlfestazlonl Inter-
nazionali Inerenti la documen-
tazione, la conoscenza, la cri
tica, la rlcerca e la sperimen-
tazlone nel campo delle artl. 
L'Ente agevola la partecipazlo-
ne dl ogni ceto sociale alia vi
ta artlstica e culturale e pud 
organlzzare e gestlre manife-
stazioni in collaborazlone con 
enti e con istituti Italian! e 
stranieri». 

Inoltre — e qui sl'e Inserl-
to l'emendamento comunlsta 

— o l'Ente favorisce la clrcola-
zlone del patrimonlo conser
vative della Biennale presso le 
lstituzionl e le associazionl cul
tural!, le scuole e le univer
sity». ' 

In sostanza, con queste mo-
dlflche si afferma 11 princi-
pio dell'attivlta permanente 
dell'Ente Biennale attraverso 
l'abollzlone della cosiddetta 
«quadripartlzione» delle at
tivlta cultural! (cinema, artl 
figurative, teatro, musica), 
mentre si lascla al comitato 
direttivo la liberta di prende-
re In conslderazione tutte le 
lnlziatlve a carattere culturale, 
lvl comprese quelle documen
tary, per dlvulgarle. 

A questo punto, perd. que
ste modlflche, pur importantl, 
potrebbero risultare vanlflca-
te se non si glungesse alia co-
stltuzlone dl un comitato di
rettivo a larga parteclpazlone 
democratlca e con quallftcate 
presenze culturali. Secondo 11 
testo lmposto dalla magglo
ranza al Senato. infatti, a pre-
valere sarebbero i burocrati 
minlsteriall. 

Lo stesso Bert6 leri — pur 
differenziandosi In cid dai 
comunlstl — ha proposto che 
l'articolo 9, relativo appunto 
alia composizione del comitato 
direttivo, preveda Pinserimen-
to negll organl dJrigenti dl 
personalita della cultura dl 
fama internazionale e dl or-
ganizzatori culturali lndicatl 
dal Parlamento e dagli entl 
locall del Veneto. I comunlstl, 
per parte loro, chledono che 

nel comitato direttivo slano 
presentl rappresentantl del 
slndacatl, dei critic! e degll 
artistl.' 

Ma su questo punto crucia
te 1 contrastl sono ancora 
molto aperti. La dlscussione e 
stata percld sospesa e rlnviata 
ad altra seduta. 

Il cinema polacco 
alia Rassegna 

di Napoli 
NAPOLI. 22. 

La DC Rassegna clnemato
graflca internazionale si svol-
gera, quest'anno, dal 28 apri-
le al 5 maggio a Napoli e sa-
ra dedicate alia cinematogra
fia polacca. 

La manifestazione lntende 
offrire un panorama il piu 
esauriente possibile della ci
nematografia polacca, nel 
quadro dell'accordo culturale 
fra l'ltalla e la Polonia defi
nite a Varsavia il 4 dlcem
bre 1972. 

La rassegna non si limlte-
ra alle sole proiezionl cine-
matografiche, ma compren-
dera anche alcune manlfesta
zlonl culturali ed artistlche 
polacche. 

Gli anni scorsl le rassegne 
sono state dedicate al Belgio, 
Giappone, Cecoslovacchla, Ro
mania, Jugoslavia, Bulgaria, 
Spagna e Brasile. 

Musica 

Un Trittico 
alPOpera 

Un trittico in quattro parti 
e per lo meno un po* scombl-
nato, e tale e lo spettacolo 
avviatosi ieri sera al Teatro 
dell'Opera, con al centro un 
lungo balletto in due atti: La 
Silfide, presentata nella ver-
sione danese d'un omonimo 
balletto francese, prezioso nel
la storia della danza (precede 
e precorre Giselle). 

La musica dl Herman Seve-
rin von Lovenskiold, rifatta 
da John Lanchbery, si appaga 
d'una routine convenzional-
mente garbata. Al garbo han
no, perd, aggiunto scatti di 
prestigiosa eleganza soprattut-
to Elisabetta Terabust e Niels 
Kehlet, applauditissimi e mi-
rabilmente contornati da Elpi-
de Albanese, Franca Dugini, 
Maurizlo Vendltti, Cristina La
tin!. Giulia Tritta. La coreo-
grafia di August Boumonville 
(1805-1879), riprodotta da Erik 
Bruhn, vivacemente rievoca 
un fatto accaduto nella Sco-
zia di tanti anni fa, per cui 
una Silfide toglie la fidanzata 
al fidanzato, ma trovera la 
morte per gli intrighi d'una 
strega. 

Le scene (la casa dei fldan-
zati e come un hangar dal qua
le i colombi prendcranno il 
volo) sono dl Enrico d'Assia, 
autore pure dei costumi che 
presentano una novita: i bal-
lerini in gonnellino (scozzese, 
si capisce), i quali, volteggian-
do, mostrano le gambe. men
tre le ballerine fanno peniten-
za, con la gonna fin sotto il 
ginocchio. 

Awiatasi ben oltre la mez-
zanotte, l'operina dl Giulio 
Viozzi (Trieste, 1912), Alia-
mistakeo (dall'inglese All a 
mistake: «tutto uno sbaglio », 
che potrebbe essere anche il 
titolo della serata), svela il 
peso dei venfanni (1953). 

La musica, fluente come dl 
getto, risente troppo di certe 
situazioni pucciniane (Turan-
dot) o stravinskiane (una fe-
stosita fonica che proviene da 
Petruska). 

Inoltre. sull'incubo di un Ta
le che sogna di partecipare 
alia rianimazione di una mum-
mia egiziana. la quale poi prof-
ferisce minacce. e caduta in
tanto molta fantascienza «mar-
ziana», che tuttavia poteva 
essere fronteggiata, se un alo
ne di mistero fosse prevalso 
sulla esteriore buffoneria. 

I nomi dei cantanti sono di 
pregio (Lino Puglisi, Bruna 
Rizzoli, Renzo Scorsoni. Ago-
stino Lazzari. Gino Sinimber-
ghi, Plinio Clabassi, Reva Gri-
mani). ma la vaculta scenica 
e forse la stessa ora tarda 
hanno inciso sulla resa vooale. 

n momento piu intenso e 
valido dello spettacolo e al-
l'injzio, neH'opera Jl pozzo e 
il pendolo (1957). di Bruno 
Bettinelli (Milano. 1913). r:ca-
vata da un racconto di Poe. 
La complessa partitura con
serva una sua forza originale. 
pur nelle oscillazioni tra un 
tumulto alia Berg (Wozzeck), 
un accanimento contrappunti-
stico alia Hlndemith e un fu
rore alia Bartok. Ma gli ete-
rogenei Influssi vengono fil-
trati con straordinaria mae-
stria. 

Si asslste alia vlcenda d'un 
prigloniero dell'Inquisizlone. 
sprofondato in una cella buia, 
nella quale si apre un pozzo. 
Scampato al pozzo, il priglo
niero e sottoposto a crescentl 
torture, culmirvmti In quella 
d! un pendolo (e una scure af-
filftt'sMma) che. aumentando 
II mote, dlscende lentamente 
per fendere 11 corpo dell'uo-
mo. Sfugglto anche al pendo
lo, 11 prigloniero si dibatte 
alia fine in una oella che si 
arroventa. AU'ultlmo momen
to, viene Urate su da manl 
liberatricl. 

Nel racconto di Poe, le manl 
sono quelle del franoesl en-

trati vittoriosi in Toledo, qui, 
nell'opera, si tratta della ma-
no della Prowidenza. Altre 
varianti (l'incalzare di rievo-
cazioni, per cui la scena — di 
riiievo le invenzionl di Tina 
Sestini Palli — si riemple di 
folia e la partitura di voci. 
corali e singole, tra le quali 
quella, pungente — per6 am-
plificata — di Adrians Marti-
no) movimentano l'azlone. •-

Protagonlsta di chiara voca-
lita b Lajos Kozma, accorto 
anche nel contenere una frat-
tura tra linee vocali, nitlda-
mente distese, e linee orche-
strall, piuttosto aggrovigliate. 

Ha diretto con bravura (una 
serata cosl e un vero tour de 
force, ben superato pure dal-
1'orchestra), Maurizlo Rinaldi, 
meritatamente applaudlto con 
gli interpret! e con gli autori 
delle due opere. Cid diciamo. 
respingendo certe intimidazio-
nl pervenuteel da «un grup
po dl direttori d'orchestra» 
— peraltro anonimo — che 
vanta dlplomi piu del Rinaldi. 
ma al quale manca la licenza 
della piu elementare corret-
tezza. 

II pubblico ha accolto pa-
zientemente le novita. sot-
traendosi al tour de force 
(squagliamento dopo il ballet
to) che il medico non gli ave-
va ordinate. 

e. v. 

Cinema 

Film d'amore 
e d'anarchia 

Una decina d'annl dopo la 
marcia su Roma, in pieno 
fascismo, un contadtnotto del 
Nord. Antonio detto Tunin, 
viene nella capitate per ucci-
dere Mussolini. Egli si pro-
fessa anarchico, ed esecutore 
di un mandate rlcevuto dalla 
sua organizzazione in esiiio. 
Ma, come sapremo poi. Tu
nin e solo un essere buono. 
istintivo, politicamente acer-
bo, la cui vocazione di giu-
stizlere e nata assistendo al
ia morte di un vero militan-
te antifascista, trucidato dai 
carablnieri. A Roma, comun-
que, l'unico legame teorico 
e pratico Tunin lo ha con 
Salome, prostituta emiliano-
romagnola, che, seppure chiu-
sa quasi sempre fra le quat
tro mura d'una casa dl tol-
leranza, porta avanti un suo 
lavoro clandestino, potendo 
anche fruire delle informa-
zioni trapelanti dalle smar-
giassate dei gerarchl suoi 
clienti. 

Ma Tunin ha la dlsgrazla 
d'innamorarsi di un'altra 
ospite della «casa», la pa
tetlca, giovanissima Tripo-
lina; che, venuta a cono
scenza del rischioso pro
getto di lui, vuol sottrarre il 
suo diletto al pericolo, e si 
scontra con 1'ardente Salome: 
ed entrambe poi finiscono, 
convergendo oggettivamente. 
per mandare in fumo Tim-
presa. Tunin, nonostante la 
gran paura sofferta nell'im-
minenza della decisione, si 
vergogna di aver fallito la 
prora; quindl, eccitandosi al
ia vista d'un gruppo di mili-
ti deH'Arma sopraggiuntl nel 
lupanare, spara furlosamente 
su dl loro, viene catturato. 
massacrate di botte e inline 
soppresso in caroere, ma es-
sendosi comportato da uomo 
dinanzi al feroci inquisitor!. 

Dopo il grosso successo di 
Miml metauurgico ferito nel-
Vonore, Llna Wertmuller lnsi-
ste sulla linea dl rlcerca d'un 
cinema « popolare », che sfrut-
ti, aggiornandole e combinan-
dole insieme, forme di larga 
comunicazione quali la «sce-
neggiata», 11 melodramma, la 
cronaca nera (11 film ha per 
sottetltolo: Stamattina alle 
10 in via dei Fiori nella nota 
casa di toUerama^.). un certe 

Enere di canzone, le cadenze 
•JettaU • fergall, eco. Qui 

si awerte anche, e nei mo
ment! migllori, l'alto esempio 
di quella letteratura natura-
listica, che della vita dei bor-
delli (si pens! a Maupassant) 
ha date rappresentazioni me-
morabill. L'aspetto sentimen-
tale e morale della storia (la 
denuncia e il polemico re
cupero, a un tempo, dl una 
condizione umana degradata) 
finisce del resto col preva-
lere sulla componente politi
ca in senso speclfico: il clima 
della dittatura mussoliniana, 
a parte la puntuallta dl qual-
che riferimento (i rlpetuti 
a'tentati al ffducen), s'intui-
sce appena di scorcio. nella 
chiave di una deformazione 
grottesca non molto produ-
cente, a nostro parere. E gli 
eventuali parallel! col presen-
te sono peraltro frenati dal
la stessa autrice, che, dimo-
strando uno scrupolo forse 
tardivo, appone in calce alia 
sua opera una pagina dl Er-
rico Malatesta, la quale con-
danna teoria e pratica del 
terrorlsmo individuale, pur 
rendendo omaggio alia gene
rosita dl chl credette risolve-
re, con un colpo di pistola, 
11 drammatlco problema del
la rivoluzione. 

Figurativamente prezioso, 
anche per l'apporto dello sce-
nografo-costumista Enrico Job 
e del direttore della fotogra-
fla a color! Giuseppe Rotun-
no. Film d'amore e d'anarchia 
si risolve dunque, nella so
stanza, in una serie dl qua-
dri d'amblente, piu o meno 
godibill, ma non in grado dl 
sostenere un discorso nuovo 
e chiaro. Giancarlo Giannlni, 
costretto a un'espressione pe-
rennemente attonita, con po-
che variazioni, e Mariangela 
Melato, gravata da battute 
troppo concettose rispetto al 
personaggio, non offrono qui 
tutta la misura delle loro 
possibilita. Una gradita sor-
presa e costituita. invece, dal
la quasi esordiente Una Po
lite (Tripolina). Nel contor-
no, fanno spicco, oltre Eros 
Pagni nella sanguigna carl-
catura del fascista, Pina Cei, 
Elena Flore e Isa Danieli. 

ag. sa. 

Folk 
Cittadini e 
Contadini 

Da alcune sere al Folkstu-
dio, il «Duo di Piadenan e 
il «Canzoniere Internaziona
le* si esibiscono insieme in 
un'antologia della canzone po
polare che si intitola Cittadi
ni e ContadinL Sulla base 
di un'appassionata, metico-
losa rlcerca, i due gruppi ci 
propongono una serie dl can-
ti. strambotU e balli della tra-
dizione popolare, tutti piu o 
meno dedicati alleterna, em-
blematica disputa fra la cit-
ta e la provincia. Fedeli a 
tradizionali moduli narratlvl, 
Dello Chitt6. Amedeo Merli. 
Luciano Franclsci, Maurizio 
Franclscl, Adria Mortari, Do-
dy Moscati, Roberto Ivan 
Orano e Leoncarlo Settimelli 
ripercorrono gli ltinerari di 
un'arte estremamente sugge-
sUva, le cui origin! si perdono 
nel tempo assleme al fonda-
mentall vakwl della musica 
popolare. Settimelli prosegue 
con questo recital nel recupe
ro di matrlcl sonore originali, 
sulle quali vengono Impressi i 
caratteristici impasti vocali 
del canto contadino e i due 
di Piadena si inseriscono per-
fettamente in un contesto che 
sembra costruito su misura 
per le loro possibilita. 

Storie vecchle e nuove pren-
dono vita sul palcoscenico e 
11 pubblico vl partecipa con 
straordlnario entuslasmo, rl-
trovando personaggl e tema-
tlche che la « controcultura» 
popolare non ha mai smarrlte. 

d. g. 

San remo: 
conferma 

per Bongiorno 
ma Milva 

forse rinuncia 
Dal nostro corrispondente 

SANREMO, 22 
Aria dl denunce a Sanremo 

alia vlgllla del XXIII Festi
val della canzone. 

Protagonlsta della denuncia, 
a mezzo dl un esposto che sa
rebbe stato Invlato alia Pro-
cura della Repubblica dl Mila
no, e 11 cantante Andrea Mu-
las, un glovane ventlclnquen-
ne dl orlglne sarda, e stablll-
tosi a Genova dove lavora co
me barman, che parteclp6 al
ia prima rassegna nazionale 
canora «Una voce per San
remo», svoltasl al Casind mu-
nlclpale il 20-21-22 dlcembre 
scorso e dove si classific6 al 
terzo posto. Alia selezlone per 
II XXIII Festival lnvi6 la can
zone Primo bacio primo in-
contro, che venne per6 eliml-
nata al prlmo ascolto. II Mu-
las afferma dl aver versato 
ben tre mlllonl e mezzo all'im-
presario Bruno Berrl, della 
ITI di Milano, che organizza-
va il concorso « Una voce per 
Sanremo » dletro asslcurazio-
ne che si sarebbe class! flcato 
nel priml due postl acqulsen-
do, quindl, 11 diritto a parte
cipare al Festival. Ma cosl non 
e stato. Successivamente gli 
sarebbe stata garantita una 
sua classificazlone tra le tren-
tadue canzoni. ma anche que
sta promessa e sfumata con la 
eliminazlone: di qui Pesposto 
alia Procura della Repubblica 
che U Mulas avrebbe inviate 
ieri sera per posta da Sanre* 
mo. Una vlcenda dl cul dovra 
occuparsl ora la magistratura. 

Da parte sua l'assessore dc 
Napoleone Cavaliere. durante 
una conferenza stampa svol
tasl stamane In comune, do
po aver confermato che II Fe
stival verra presentate da Mi
ke Bongiorno, ma senza la 
Valletta Sabina Ciufflnl. ha 
dichiarato che si spera di ave-
re anche Monica Vittl mentre 
a Posplte d'onore » della sera
ta finale sari Mariangela Me
lato. Dopo questa anticipazlo-
ne l'assessore ha dichiarato di 
essere completamente estraneo 
ai fattl denunciati dal Mulas 
e che se le cose stanno come 
11 glovane cantante ha detto 11 
prossimo anno al Berrl non 
verra piu assegnata l'organlz-
zazione della rassegna «Una 
voce per Sanremo ». Per quan
to lo rlguarda ha rlconferma-
to dl essere completamente 
estraneo al fattl. 

Celentano ha fatto sapere 
che terra la prove a Sanre
mo mentre pare che Mllva, la 
cui canzone Da troppo tempo 
e stata selezlonata col massl-
mo del votl, avrebbe rinuncla-
to al Festival per 1 suoi impe-
gnl teatrall. 

g. f. I. 

raai yj; 

controcanale 

Faticata 
vittoria di 
Botfesini a 

Risfhiatufto 
Bottesini 6 ancora il cam-

plone in carica dl «Rlschla-
tutto». ma stavolta ha dovu-
to sudare le proverbiall sette 
camlcie per mantenersl In 
sella Lo ha messo alle corde 
Angelo Mandelli. uno studen-
te milanese. di 24 anni. che sa 
tutto sul nuoto e su molte al
tre cose. Alia fine 11 «sub» 
genovese. grazie anche alia 
magglor esperienza al tabel-
lone. l*ha spuntata con un 
attlvo dl 6 mlllonl 420 mila 
lire, mentre Angelo Mandel
li gli e arrivato proprio alle 
calcagna: se ne e andato, in
fatti. con 5 mlllonl e 800 mila 
Ure-

TJ terzo concorrente Pietro 
Rivalta. di Ravenna, quaran-
tenne abitante a Milano. «rl-
oercatore cosmioo» ed esper-
to d! arte contemporanea, 
era andato in cabina con Ven 
pletn. dando 1'impressione dl 
poter essere awersarlo peri-
coloso per 11 Bottesini. Inve
ce non Jo si e piu sentito: egli 
e riuscito a raddoppiare le 
240 mila lire che aveva gelo-
samente conservate daU'inizlo 
della trasmlS5lone. Rivalta ha 
coraunque Interessato 1 tele-
spettatori parlando del disco 
volant* che ha In costruzio-
ne nel cortlle dl casa e dl al
tre sue Invenzionl, come quel
la che gli consentirebbe di so
lid if icare Tacqua (e una pal-
la di « acqua solida » l'ha pre
sentata, ma senza convincere 
molto. all'lnlzio della trasmis-
sione). 

Kotina Paxinou e 

molto malata 
ATENE, 22. 

Katlna Paxinou e stata rl-
ooverata oggl in ospedale. Le 
sue condiztonl sono conside
rate molto gravl. Sembra che 
la famosa interprete dei gran
dl tragic! greet, e nota anche 
per la sua parteclpazlone a 
numerosi film, sla arietta da 
un male incurabile. Katlna 
paxinou, che ha ora settan-
tatre anni, ha rlcevuto, nel 
corso della sua lunga e ap-
prezzata carrlera, l'Oscar, 
come attrice non protagoni
st*. per 11 film Per chi suona 
la campana, 

AH, LA GUERRAI — Nel 
corso dell'ultima puntata del 
« Rischiatutto » abbiamo avu-
to un tipico esempio della 
differenza che passa tra il 
discorso che la Tv conduce 
surrettiziamente attraverso gli 
spettacoli destinati al grande 
pubblico e quello che viene 
offerto ad una platea piii se-
lezionata in alcuni programmi 
«culturali» o giornalistici. 
Sopratutto in questi ultimi 
anni. sono giunti sul video 
servizi o inchieste che, evi-
tando la bolsa retorica pa-
triottarda, cercavano in qual-
che modo di documentare la 
autentica, tragica e feroce 
realta della prima guerra mon-
diale. Ma ecco, che se a que
sto tenia viene dedicata una 
colonna di domande del «Ri
schiatutto », il tono muta ra-
dicalmente. diventa trionfali-
stico e celebrativo, al punto 
che I'uso di armt destinate ad 
allargare il macello viene ce-
lebrato come un'esaltante ce-
rimonta. Non si tratta, ovvia-
mente, di un caso, il fatto & 
che nella cornice di un qioco 
come questo, un tono diverso 
forse addirittura stonerebbe. 
Qui, proprio come in tanti te-
sti scolastici, devono prevale-
re le peggiort tradizioni. 

Per fortuna, nel corso della 
stessa trasmissione, proprio nel 
giochino che serve da inter
vals prima dello scontro fi
nale, £ arrivato un ex usciere 
della RAI-TV a mettere le co
se a posto, ricordando con al
cune battute ironiche che non 
lasciavano spazio ai toni da, 
bollettino degli alti comandi 
la sua esperienza belllca: che, 
buon per lui. era stata quella 
di un uomo del popolo in-
viato in una zona d'operazioni 
dove meno difficile era stato 
salvare la pelle. Non sembri 
assurdo, ma a me, spesso, 

questi giochl di intervallo mi 
sono placiuti di piu del gla-
diatorio scontro del «Rischia
tutto » vero e proprio: solo in 
questo angolino, infatti, emer
ge, di tanto in tanto, in tutta 
la sua spontaneita, la carica 
umana di qualche ospite, e il 
sorriso, flnalmente, florisce sul 
video liberandost dalla tensio-
ne permanente di cui si nu-
tre, all'ombra dei miltoni, la 
gara maggiore. 

• • • 
ARCHEOLOGIA — Ben pochi 
telespettatori, credo, avranno 
scelto di assistere alia comme-
dia che 6 stata trasmessa in 
alternativa al « Rischiatutto »: 
a La virtu di Checchinan. Po-
co male, posso dire, dopo aver-
ne visto la parte iniziale. Con 
tutto il rispetto per I'autrice, 
Matilde Serao, testi simili so-
migllano a reperti archeoto-
gici: e sarebbe meglio lasciarli 
in soffitta, tra la polvere che 
ormai li ricopre. A chi posso-
no mai interessare, dl questi 
tempi, queste vicende di pic-
cole mogli insoddisfatte, in-
certe tra il richiamo di un bre
ve incontro estraconiugale e 
Vimperativo del perbentsmo 
domestico? 

Forse soltanto a un regista 
come Italo Alfaro, che con il 
concorso di Aroldo Tieri e Giu-
liana Lojodice (tra l'altro non 
molto impegnati) ha avuto la 
idea di far rivivere questa 
commedia senza nemmeno 
trattarla con un pizzico di 
ironia. 

Eppure, a stare a certl an-
nunci, di testi simili ne ve-
drcmo altri, e presto, sul vi
deo: forse per compiacere i 
gusti del decrepito comitato 
ministeriale di vigilanza sul 
programmi? 

g. e. 

oggi vedremo 

SPORT (2°, ore 15,30) 
In ripresa dlretta dallo stadlo comunale di Viareggio, e 

in programma questo pomeriggio un servizio dedicate al 
Torneo internazionale giovanlle dl calclo. 

STASERA (1°, ore 21) 
n periodlco d'attuallta curate da Carlo Fuscagni manda 

in onda questa sera un servizio dedicate alia pace nel Vietnam, 
alle elezioni e alle prospettive dl rlunlficazlone del paese dopo 
l'abbandono del paese da parte delle truppe imperialiste sta-
tunitensi. 

ASSUNTA SPINA (2°, ore 21,20) 
Va in onda questa sera l'adattamento televlsivo4del popo

lare dramma dl Salvatore Dl Giacomo, interpretato da Ed-
monda Aldini, Gennaro Dl Napoli, Glauco Onorato, Jole Fierro, 
Irma De Simone, Gianni Musy, con la regla di Carlo Dl Stefano. 

La vlcenda ha inlzio con un evento drammatico: Assunta 
Spina, una popolana che vive In un quartiere di Napoli, viene 
sfregiata dall'amante Mlchele. In tribunale, la donna difende 
11 suo aggressore, ma non riesoe ad evitargil la condanna. Per 
scongiurare il pericolo che Mlchele venga trasferito in un 
carcere lontano da Napoli, Assunta Spina accetta la corte 
di un Iosco intrigante, speclalista In affari giudiziarl, e sara 
il singolare rapporto con quest'ultimo a trascinare la donna 
verso un tragico epilogo. 

ADESSO MUSICA (1°, ore 22) 
Ritorna, con un nuovo clclo di trasmisslonl, la rubrica 

curata da Adriano Mazzoletti. D programma — che gia nella 
precedente edizlone si qualified come una smaccata mlstifi-
cazione cultural-muslcale, non offrendoci nulla piu che assurdi 
pout pourri dettatl dalle esigenze di alcune etichette disco-
grafiche — si ripresenta sul video con la solita illusoria pro
messa dl offrire un amplo panorama musicale. Mazzoletti e 
compagnla seguiranno da viclno gli awenlmenti plu impor
tantl nel vari settori musicall, nel quadro dello slogan della 
trasmissione «classics, leggera, pop». Questa sera, Adesso 
musica mandera in onda alcuni servizi, dedicati al «MIDEM » 
dl Cannes, alio spettacolo Palepoli degli Osanna. alle Orme, a 
Isaac Hayes e al debutto palermitano dl una nuova edizlone 
della Traviata. 

programmi 

TV nazionale 
9,30 Trasmisslonl scola-

stiche 
12,30 Sapere 
13.00 Ore 13 
13,30 Telegiornale 
14,00 Una lingua per tutti 

Corso di francese. 
15.00 Trasmisslonl scola-

stiche 
17,00 La gallina 
1730 Telegiornale 
17v4S U TV del ragazzl 
1830 Giomi d'Europa 
19.15 Sapere 

19,45 Telegiornale sport • 
Cronache Italians 

2030 Telegiornale 
21 "0 Stasera 
224)0 Adesso musica 

C l a s s i c a , Legge
ra, Pop. 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
15 30 Sport 
21 )̂0 Telegiornale 
21^0 Assunta Spina 

di Salvatore Di Gia
como. 

22,45 Riparliamo dell'IVA 

Radio 1° 
VENERDI' 29 FEBBHAIO 

CIORNALE RADIO - Or* 7. S, 
12, I S . 14. 15. 17. 20 . 2 1 , 
2 1 ; • * M*t tot iM «rasic*Mi 
6,27t Cortt pratico dl llntvm 
tpafoel*} e,42i A IMMMCCO; 
6.47t Coma • ptnhh 7,45t 
lert * l ParUoMAto; S: Sol fior-
aali « i t i w i m i a 3 0 t L* ca» 
zoni «el a u l t i M j 9; Sa«tt»ceio| 
a . IS i Vol t tot l i b SpwiaM 
GRi 1 1 ^ 0 : S t l l h M M certai 
12,44. Ma«a to I M y 13,19t 
I I flie**4li 14: QMtto »roafi i» 
ma; 15.10: r*tr vol fltovmlt 
ia,40> PiOfni iwa per I r»» 
t a n i i 17,05: I I ffjraaola; 1S,5S< 
Intomllo nwsicato} 19.10: Ita
lia am lavora; 19,25: I I afoto 
Mlra parti • I pciaowaaal *M 
wtoararawat 19 ,51: Sul no-
atri aninatft 20.2 (h AMata • 
ritomoi 21.15: Triavaa politi
cal 21,45: La cMltft dan* caV 
tadralit 22.15: Maaka 7 

GIORNALS RADIO - Ora S,30. 
7,30. 9,30, f , » 0 . 10.10. 11.10. 
12,10, 13,10, 15.30, 1«,10, 
17.10. i a . 3 0 , 19,10, 2 2 3 0 . 
24| a< I I nattlajarai 7 ^ 0 i 
•uoaaioniot 9,14i Tra Prothrl 
par tat a^40i Soonl • cotorl 
MI'orchaatnB 9i P r i m « apaa> 

•ara; 9 ^ 5 : Una oraalca la ca
sa vostrat 9 ^ 0 i Faafaji la Tp-
lipe; 10.05: Canzoni par tattij 
10,35: Dalla vostra parta; 
12,10: Trasmissioai reflionali; 
12,40: Atto pradiaMptof 13,35: 
PaMeniaPdo fra ra nota; 133<H 
Coma a parcba; 14s So di f l r i : 
1 4 3 0 : TraMRissionl rationalli 
15: Panto iBterropathro; 15.40: 
Cararaii 1 7 3 0 : Spaciala CR| 
17.45: Cbiamato Roma l l l l i 
19,55: Canzoni aanxa panaiorlt 
20,1 Ot Fermato Napoli) 20,50* 
Soporaonk; 22^43 

Radio 3° 
Ora 9.05s Traamissionl spacialii 
9,25: Coamrssxiona; 9 3 0 : Mo-
aicba 41 L. Van Bertbovan; 
9,45: Scoola matarna; 10: Con
certo dl aperturat l i t La ra
dio par la Scoola; 11,40-. Mo-
•IctM ttaliaoa d'otfli; 12,1 St 
La arnica nel tempo; 13.30: 
Intarmeno; 14,30: Concerto 
•inlonico, direttore L. tetn-
•telni lot Uedertatica; 16,30: 
I I eeiuatitolot 17,20: Claaaa 
•nkat 1735> Appontamemo con 
N. Rotondot 1 1 : Notisw del 
Tenet I M S ' R O B U M da ear* 
reelUine; 19,15: Concorto di 
oenl terst 20 ,10; I I dlavoio In 
flardlno dl P. Mannlno. dlr*t> 
torn 9. Mannlno; 211 I I gtor-
•alo not Ta 


