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Assemblea di lavoratori a Roma 

I sindacati: tutti 
aperti i problemi 
dell'Ente Cinema 
II segretario della FILS-CGIL di-
chiara insoddisfazione per la scelta 
fatta dal ministro Ferrari Aggradi 

Ierl mattina al cinema Gol
den di Roma, nel corso dl una 
affollata assemblea dl lavora
tori del cinema, 1 rappresen-
tanti delle tre Federazlonl 
slndacall dello spettacolo — 
FILS-CGIL. FULS-CISL e UIL-
Spettacolo — hanno presenta-
to la piattaforma per 11 rin-
novo del contratto dl lavoro 
del dipendentl delle azlende 
dl sviluppo e stampa, del no-
legglo, del teatrl dl posa. del 
dopplaggio e delle case di 
produzione, piattaforma che 
sara proposta, quanto pri
ma, airANICA e all'Intersind. 

Otello Angell, segretario del-
la FILS-CGIL, illustrando 1 
punti piu lmportantl della 
piattaforma rivendlcatlva, ha 
fatto un riferimento alia si-
tuazione generale del Paese 
e specificamente del settore 
cinematografico. Angell ha de-
nunciato la netta 'sterzata a 
destra in atto in tutte le atti-
vita dello spettacolo, come di-
mostrano le note vicende del
la RAI-TV, degli Entl cine-
matografici di Stato, 11 pro-
getto dl legge governativo sul-
la censura ecc. Angell ha sot-
tolineato inoltre, come la re-
cente soluzione «tecnica » da
ta alia crisl dell'Ente Gestione 
sia del tutto negativa. non 
soddisfi 1 sindacati, mortifichi, 
tra l'altro, quella funzione di 
volano che l'Ente avrebbe do-
vuto svolgere nella produzio
ne clnematografica, e rinvii, 
ancora una volta, la soluzio
ne del problema di fondo re-
lativo at compiti priorltari 
che ll grupoo pubblico deve 
assolvere nel complesso arco 
del cinema, e in modo speci
fics nell*attivita promozio-
nale. 

II segretario della FILS-
CGIL ha, inoltre. smentlto. 
con forza, le affermazlonl fat-
te nei glornl scorsi dal mlnl-
stro Ferrari Aggradi alia Ca
mera e che tendevano ad 
adombrare l'esistenza di un 
accordo, o quanto meno di 
un tacito consenso, da parte 
dei sindacati, sulFoperazione 
che e stata condotta all'Ente 
Gestione Cinema con la no-
mina di Chialvo a presiden-
te. 

Passando, poi, ad illustrare 
le proposte elaborate dai sin
dacati per il rinnovo del con
tratto, Angeli ha rilevato co
me sia indispensabile opera-
re una saldatura tra la lotta 
per un migliore trattamento 
ecoonomico e normativo del 
lavoratori e la difesa dell'oc-
cupazione, fortemente mlnac-
ciata da un indirizzo di poli
tics clnematografica caratte-
rizzata dall'accentuato proces-
so di concentrazione, dalla 
preoccupante ripresa del pro-
dotto cinematografico ameri* 
cano nel nostro paese, dalla 
presenza del capitale statunl-
tense, e dallo sfruttamento del 
mercato piu redditizlo medlan-
te le lunghe teniture di film di 
maggiore successo nelle sale 
dl « prima visione i>. 

L'assemblea ha infine appro-
vato la piattaforma rlvendi-
cativa, I cui punti principal! 
possiamo cosl riassumere: 

~ unificazlone di tutte le 
norme comprese nel cinque 
contratti del settore cinema
tografico (soprattutto misura 
delle ferie. percentuali di mag-
giorazione per 11 lavoro straor-
dinario, trattamento di malat-
tia e infortunio ecc.); 

— completa parita normatl-
va tra opera! e impiegati per 
tutti gli istituti del contratto 
di lavoro e quindi eliminazio-
ne di qualsiasi preclusione al
ia possibilita di camera e di 
arricchimento professional 
dei lavoratori; 

— parificazione del tratta

mento economtco fra i lavo
ratori della stessa categoria 
dei vari settori, fra I quail 
oggl vi sono notevoli dlfferen-
ze; 

— introduzlone della settl-
mana corta. rlduzlone dell'ora-
rlo di lavoro nelle azlende dl 
sviluppo e stampa; regola-
mentazione e fissazlone di un 
«plafond» per lo straordl-
nario, collegata ad una poll* 
tica dl aumento degli orga
nic!; 

— regolamentazlone del pre-
mlo di produzione. 

Mario Gallo 

querela 

Luigi Preti 
Mario Gallo, ex presidente 

dell'Ente Gestione Cinema, ha 
querelato con ampia facolta 
di prova. per d(ffamazlone 
continuata, Lulgl Pretl. L'e-
sponente soclaldemocratico ha 
lnfattl recentemente accusa-
to di gravl scorrettezze am-
minlstrative 11 masslmo re-
sponsablle dlmlssionario del
le aziende clnematografiche 
statali, rilasciando pubblica-
mente pesantl dichiarazloni, 
che sono state accolte con 
compiaciuta soddisfazione dal
la stampa fascista e di de
stra. 

Gallo ha rilasciato in pro-
posito, a sua volta. una dl-
chiarazione con la quale sot-
tollnea come Pretl abbla mes-
so nella polemica un acca-
nimento che sembra motiva-
to da risentimenti personal!. 
Infatti Gallo ricorda che, 
quando era presidente del-
ritalnoleggto, non fu d'ac-
cordo nel garantire al film 
Giovinezza giovinezza — trat-
to dall'omonimo romanzo di 
Preti — un • finanziamento 
dello Stato; e che l'esponen-
te soclaldemocratico, allora ml-
nistro delle Finanze, 11 quale 
tale finanziamento aveva di-
rettamente piu volte soiled-
tato, ne rimase assal contra-
riato, tanto che Gallo non 
suppone del tutto casuale a la 
vera e propria persecuzlone 
fisca!e» di cui fu successlva-
mente fatto oggetto. 

« Sono comunque lleto — 
dichiara Gallo — di appren-
dere che l'onorevole Pretl 
chiedera un'indaglne parla-
mentare sull'Ente Cinema; ml 
auguro che la richlesta sia 
accolta. in modo che la ve-
rita venga finalmente fuori 
a sbuglardare i vari diffama-
tori»; e, nell'annunciare di 
aver sporto querela contro 
Preti, si augura che egli 
«abbia il coraggio civile di 
rinunciare all'lmmunlta dl 
cui si copre e di assumersi 
la responsabiilta delle sue vol-
gari e vili calunnie». 

A Pretl e stata espressa ierl 
plena solidarieta dal vice pre
sidente del gruppo liberate al
ia Camera, Quillerl, il quale 
ha elogiato anche 11 compor-
tamento del ministro Ferrari 
Aggradi; mentre Invece le dl-
chiarazionl deU'esponente so
claldemocratico hanno creato 
imbarazzo nel suo partito, 
evidentemente diviso sulla va-
lutazione dell'attivita e della 
crisi dell'Ente Gestione Cine
ma. 

L'opera di Debussy alia Scala 

Un « Pelleas » 
dai tanti 
significati 

La direzione musicale di Prelre e apparsa incerta tra la 
preziosa decadenza delle scene di Ter-Arufunian e i l 
verismo un po' grezzo della regia di Menotli; eppure 
lo spettacolo trova un suo efficace empirico equilibrio 

CARLO Dl PALMA REGISTA Rat a; 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 27 

All'lnclrca una volta ognl 
declna d'anni, la Scala tenta 
la perlgliosa avventura del 
PelUas et Milisande dl De
bussy e, ognl volta, ne offre 
una lettura diversa, come si 
addice a un capolavoro tanto 
sfuggente nella sua rlochezza. 

Nessuna opera e tanto dif
ficile da tradurre In immagl-
nl vlslblli e in suonl udibilt. 
Non stuplsce che, persino nel
la medeslma edizione, ognu-
no del realizzatorl — lo see-
nografo Rouben Ter-Arutu-
nlan, 11 regista Glancarlo Me-
nottl, 11 direttore Georges 
Pretre — l'affronti con una 
visione solo in parte colrfci* 
dente con quella degli altri 
due. 

Arutunlan ambienta il Pel-
lias In pieno clima liberty: 
curve nette e sensuali, ele-
vantesi come llane d'orlente 
attorno a uno sfondo clrco-
lare che — come la bocca di 
un tunnel — suggerisce l'esi
stenza di un cielo lumlnoso 
oltre la penombra In cui e 
Immerso 11 dramma A questl 
slmboli, Menotti agglunge nel-
lo sfondo il moto lento e sl-
nuoso di donne preraffaellite. 
recanti lanterne troppo flo-
che per illumlnare la mente 
dei protagonistl, 1 quail si 
muovono In modo assal piu 
terreno; verl. addlrittura ve-
risti nel loro dramma dl amo-
re, gelosia, morte. Pretre, in-
fine. sta a mezza via tra so-
norita lmpalpablli nella pri
ma parte ed esploslonl sem-
pre piu travolgentl e aggressi
ve con l'incalzare della vi-
cenda. 

Abbiamo cosl almeno tre 
interpretazloni che procedono 
contemporaneamente, ma non 
parallele. Quale e la legittl-
ma? Tutte forse. o nessuna, 
dato che l'opera stessa e carl-
ca di tanti significati da sot-
trarsi ad una caratterizzazio-
ne definltlva. 

Nata in un'epoca di splendl-
da decadenza nell'ultimo de-
oermlo deU'Ottocento (la 
«prima» ebbe luogo nel 
1902); essa riassume le multi
ple e contradditorie tendenze 
dl un'arte giunta all'estre-
ma matuiita. Impressionismo, 
simbolismo, liberty, naturall-
smo convlvono in quest! an-
ni; Zola e MallarmS. Monet e 
Cezanne. Massenet e Debussy 
convivono nella stessa citta, 

Morto I'attore 
Nufo Navarrini 

MILANO, 27 
ET morto stanotte al Pollcll-

nlco di Milano. per emorra-
gia cerebrale, Nuto Navarri
ni. Aveva 72 annl. Esordl sedl-
oenne come attore e cantan-
te di operetta nella Compa-
gnla Lombardo. e divenne pol 
uno degli interpret! Italian! 
piu noti d! questo genere 
teatrale Con 11 decllnare del-
l'operetta. si era dato alia 
commedla musicale, fondan-
do tra l'altro la Compagnia 
« Isa Bluette-Navarrlnl ». che 
mise in scena una lunga se-
rle di soettacoli negll annl *20 
e *30 Fra 11 '43 e 11 *45. vest! 
la divisa del traditorl repub-
blichini, ma la giustlzia del-
l'ltalia antifasclsta fu • cle-
mente con lui. Emlgrato. do-
po la guerra, nella Spagna 
franchista, aveva fatto ritorno 
In patria successivamente. e 
gli era stata anche offerta la 
poss'bilita d! esibirsi. ne! <;uoi 
antirhi personagei ooerett:sti 
ci. dinanzi agli schermi tele-
visivi. 

L'assessore Cavaliere non molla la direzione della rassegna canora 

I dc sanremesi rinviano lo 
scontro a dopo il Festival ? 
Dal nostro corrispondente 

SANREMO. 27 
Se si trattasse di una par

tita d; ca!cto si potrebbe scri 
vere che slamo sull'l 1: Pari-
se-Cavaliere, pareggio U sin-
daco dc di Sanremo, Piero 
Parise. toglie la delega al 
turismo e manifestazlonl al-
l'assessore del suo partito Na-
poleone Cavaliere. Ma con lo 
intervento del gruppo con-
sillare dc e dell'onorevole Re-
velli. capo gruppo democn-
stiano, Cavaliere riesce a ri-
manere alia direzione della 
manifesiazione Slamo quindi 
sul pareggio. ma la partita 
non e ancora finita. 

E probabi.e che tra le cor-
renti dc sia stata concordats 
la tregua per il tempo ne-
Cissano a mandare m porto 
ii Festival con I'.nunzone di 
scatenare dopo con mai?g.ore 
v.olenza la battaglia per il 
potere E' una lotta senza 
esciusione di col pi che vicne 
condotta al.'interno della DC 
• quest'anno e toccato al Fe-
•ilval della Canzone fare da 
capro csplatono, come in pas 
sato lo sono state le vicende 
della casa da gloco e dell'e-
4illUa. 

Da quanto accaduto attorno 
aU'orgamzzazione del Festi 
val — e di cm sono respon 
sabili t democristianl — ban 
no subito preso spunto I re 
pubblicanl. rappresentati in 
Consiglio da due conslglieri 
che fanno parte della mag 
gioranza di centra destra. per 
dichiarare 11 faliimento della 
gestione dlretta del Festival 
da parte del Comune. evitan 
do cosl di dare la colpa a 
chi veramente ce l*ha, e cloe 
la DC e I convergentl libera-
li. socialdemocratlcl e gl! stes-
si repubblicani La DC e 11 
partito degli scandalt edilizl 
e delle vicende del Casino: 
sempre sostenuto dal suo! al-
leati. non poteva mancare di 
fare bagarre anche per la 
decistrne assunta dal Const 
glio comunale di Sanremo di 
g?-Utre direttamente la ma 
niffstazione canora Decisio-
ne che rest* piu che mal va 
lida. L'impegno deve essere 
portato avanti per fare del 
Festival una manifestazione 
«culturale» piu qualificata 
che non tragga pubbllcita aol-
tanto dagli eplsodl accadutl 
e che continuano a verlflcarsl 
In questl giornl. Un dlscorso 
da contlnuare aublto dopo 11 

XXII1 Festival, per fare in 
modo di ofTrire una migliore 
prossima edizione 

L'Ufflcio turismo e mamie 
staziom del Comune di San
remo ha comunicato di aver 
avuto conferma che Mike 
Bonglorno presentera tutte le 
tre serate e si spera di po-
tergli affiancare Aba Cercato. 
Giovedl cominceranno a Mi-
iano le prove presso la sala 
di incislone della FonltCetra 
e si protrarranno flno a sa-
bato per riprendere Iunedl a 
Sanremo 

Questa sera si riunlsce a 
Palazzo Believue la commls-
sione consihare organizzativa, 
sotto :a presidenza deU'asses-
sore Napoleone Cavaliere, e 
verra nominata la commission 
ne che avra II compito di sce-
gltere. tra quelli delle trenta-
due canzom. il miglior testo 
letterario al quale assegnare 
11 premio dl un millone di 
lire. Si diacutera anche del-
l'ufAclo stampa e delle giurie 
che funzloneranno presso le 
redazlonl del giornall e nel 
Salonc delle feste e degli 
spettacoll del Casln6 munici
pal e. 

. Giancarlo Lon 

lontanl come abltassero mon-
dl dlversi. Gli estremi si toc-
cano e si respingono portan-
do nel campo del pensiero 
quella lnstabllita e quella di-
sunione che Mallarm6 lndlvi-
duava in una «societa prlva 
di stabilita». Tra l'eccesso 
della rlcchezza e 11 faliimento 
morale della borghesla. tra 
l'lncertezza e la minaccia del 
sociallsmo sorgente, la «stan-
chezza dell'aristocrazia Intel-
lettuale», rllevata da Romaln 
Rolland. si carica dl energia 
dlstruttlva. 

In questa contraddizione 
l'accento cade sul rlfluto del
la realta quotldlana (quel che 
si vede, che si sente, che si 
tocca) per rltrovare, oltre 
l'apparenza, l'inesprlmlblle e 
l'lnespresso. Poetl e plttorl 
tendono a dlsarticolare la pro
pria slntassl per aprlre un 
varco attraverso cui appaia 
«ci6 che sta sotto» e, non 
rluscendovl, si rivolgono alia 
musica perche, piu incorpo-
rea delle altre artl, realizzi il 
mlracolo. 

In questo rapporto, il testo 
del Pellias di Maeterlinck e la 
musica dl Debussy si comple-
tano perfettamente. II poeta 
compie il prlmo passo estra-
niando dalla realta quotldla
na l'eterno mlto dell'amore 
e della morte. I suol personag-
gl sono ombre, slmboli che si 
perdono In boschl impenetra-
bill, scendono In caverne ml-
steriose, muoiono per non sa-
per vlvere. Percl6 e difficile 
riassumere la trama senza 
renderla concreta: 11 maturo 
Golaud trova nel bosco la 
glovanissima Mellsande, la 
sposa e la conduce nel suo 
fosco castello, dove ella in-
contra II cognato Pell6as, po-
co piu di un fanciullo, come 
lei. L'arnore tra 1 due ragazzl 
e fatto dl sllenzi e dl giochi, 
sino a che la gelosia di Go-
laud lo rende reale e nello 
stesso tempo lo spezza. II 
prlmo bacio e anche l'ultlmo: 
la spada di Golaud uccide 

Pelleas, mentre Mellsande si 
spegne assleme alia luce che 
non e riusclta a ragglungere. 
Slmboli, quindi, ma dl che? 
L'lndeterminatezza lascla 11 
campo aperto alia musica; 
questa, assai megllo delle pa
role, crea le atmosfere del so-
gno, fa vibrare le passlonl 
senza appesantirle, accompa-
gna la tragedia in una dl-
mensione Irreale. Rifiutando 
«le piccole grida realistiche 
con cui vagisce l'opera llrlcan 
e, nello stesso tempo, sfuggen-
do alia aggresslva passlonall-
ta wagneriana, Debussy rea-
lizza il proprio llnguaggio fat
to d! echl, di memorie, di al-
lusloml. 

Per questa via Debussy rie
sce assal piu sfumato dl 
Maeterlinck e nello' stesso 
tempo piu concreto; poiche, 
a poco a poco. l'orecchio del-
rascoltatore comlncia ad af-
ferrare I frammenti, a colle-
garll, scoprendo la ferrea ra-
zionalita che governa l'appa-
rente Indeterminatezza; Pel-
leas e Mellsande escono dal-
l'ombra, acquistano peso e 
spessore, non piu simboli, ma 
personaggi dl una vlcenda 
umana. In tal modo 11 Pel-
lias corona 1'evoluzione 'del 
melodramma, chiude TOtto-
cento e apre 11 secolo In cui 
restrema lacerazione verra 
consumata deflnitivamente. 

Sltuazione vagamente ambi-
gua. come sempre quando si 
sfiora 1'ultima frontiera, che 
permette, come dicevamo al-
l'inizio, diverse letture ponen-
do l'accento sulla decorazlo-
ne liberty, sui simboli poetl-
ci o sul dramma umano. Na-
turalmente, quando ! lettori 
sono parecchl, e bene che si 
accordino in anticipo. Que
sto, neU'edlzlone scallgern. 
non awiene sempre: tra la 
preziosa decadenza dl Ter-
Arutunian e il verismo talora 
un po' grezzo di Menotti e'e 
un salto awertibile; lo stesso 
Prfitre non sa bene dove por-
si. passando dal oentellinare 
le sonorita all'accumulate i 
colori in modo brutale. 

Tuttavia, nell'assieme, la 
flsionomia di quest'opera sin-
golare, esce senza dannl. Se 
non e'e un costante indirizzo 
comune. e'e almeno un equi
librio empirico che funzlo-

na decorosamente, lasciando 
emergere soprattutto la raffi-
nata eleganza delle scene e la 
prezioslta deU'orchestraztone. 
Tra di esse si situa la prege-
vole prestazione dl una com
pagnia di canto piu che buo-
ruu Ellane Manchet e una M6-
lisande dalla voce limpida e 
giovaniie. quasi b'.anca in cer-
tl momenti. si che 11 perso-
nagelo ne trae una ecceziona-
le llevita: Richard SUUwell 6 
un Pelleas virile ma non vol-
garmente «tenorile » con una 
esatta ed elegante misura, 
mentre Jacques Mars e forse 
un po' troppo vigoroso. an
che come Golaud. con scoppi 
drammatici ecoessivi, ma co
munque determinati dalla 
condotta di Prfitre; Roger 
Soyer e un Arkel di superba 
nobilta e splendldo timbro; 
Anna Reynolds una Genevie
ve morbida e suadente; Del 
Bosco e MOTTCS! completano 
bene la compagnia assleme 
al piccolo Claud lo Gazzera 
che realizzi uno stupefacente 
Yn'old. cantando una parte 
difficile e ampla con preelslo-
ne e intomzione sorprendenti. 
ma cJie e pur sempre un 
bambino 

Nel complesso, lnsomma, 
uno spettacolo rlcco dl pregl 
(non ultimo del quail l'lnte-
grlta scrupolosa, senza I soil-
tl tagll) che 11 pubblico ha 
accollo con vivo calore. 

Rubins T«deichi 

Per la Vitti la storia 
di una autentica ladra 
II f i lm si ispira ad un libro di Dacia Maraini - La figura di Te
resa - La funzione del colore - La scelta degli attori di contorno 

Per 11 suo esordlo nella re
gia Carlo Dl Palma, 11 pre-
stigloso operatore che e sta
to a flanco, tra gli altri, dl 
Michelangelo Antonionl, ha 
scelto una storia tratta dal 
libro dl Dacia Maralnl Me
morie di una ladra, che s'in-
titolera, perd, sullo schermo, 
Teresa la ladra. Ne e prota-
gonista Monica Vittl. 

E* necessario premettere 
che questa Teresa esiste ve
ramente: ha ora cinquant'an-
nl e vive In una casetta del 
Pigneto. Dacia Maraini l'ha 
incontrata durante un'inchie-
sta sulle carceri italiane che 
condusse tempo fa. II parti-
colare curioso e che la Ma
ralnl, mentre portava avanti 
questa ricerca, scrisse Mani
festo dal carcere, che inau-
guro l'attivita teatrale del 
Centro culturale Centocelle, e 
che raccontava, appunto, le 
aawenture» dl una ladra la 
quale, dopo molte traversle, 

I I« Balletto 
Scapino» 

arrivo da 
Amsterdam 
Debutta stasera a Roma 

(Teatro Olimplco), osplte del
la Filarmonlca, il «Balletto 
Scaplno» di Amsterdam, fon-
dato nel dopoguerra da Hans 
Snoek. L'idea lspiratrice del 
complesso era quella dl af-
fermare uno stile di danza 
nazlonale, opposto quanto piu 
possibile alle tradlzlonl che 
facessero capo alia danza ger-
manlca. In tal senso, 11 « Bal
letto Scapino» ebbe anche 
una esemplare azione nel for-
mare un pubblico nuovo e 
giovane, spregludlcato. Forse 
per questo 11 a Balletto» rl-
chiama Scaplno, astuta ed 
estrosa maschera della Com
medla dell'Arte, arTermatasi in 
Italia, ma dilagata poi an
che In Francia (basti ricor-
dare la commedia dl Molie-
re, Le furberie di Scapino). 

La compagnia, tutta di gio-
vanl, si eslbisce in uno spet
tacolo articolato in sei nume-
ri, awiato da un Divertimen
to, in onore degli antichl sal-
timbanchl. su musiche di 
Francis Poulenc. Seguono 
Push (musica di Prokofiev) 
e Quattro piccolt pezzi (la 
musica e di Morton Gould), 
una coreografia che inserisce 
nel ballo anche ombrelli, og-
getti di gommapluma, lampa-
dine, ecc. Lo spettacolo 6 com-
pletato da Ajakaboembie (co
me a dire Patapumfete, per 
via di una vetrata che va in 
frantumi), utilizzante musi
che di Chopin e di Boz Scaggs, 
nonchS da un balletto su mu
siche di Bach e dal Carnevale 
degli antmali (musica di Ca-
mille Saint-Sa€ns), pezzo for
te del «Balletto Scaplno* 
che. in una formazione non 
ancora riflettente l'attuale fl
sionomia del complesso. lo 
rappresentd a Londra, giusto 
trent'anni or sono. nel mar-
zo 1943. 

Lo spettacolo si replica do-
mani, alle 17^0, per 1 bam
bini. e alle 21,15. 

Abbado in Cina 

con i filarmonici 

di Vienna 
VIENNA, 27 

L'Orchestra dei Filarmonici 
di Vienna, diretta da] mae
stro Claudio Abbado dara al-
cuni concert! in Cina. Quel
la Viennese sara la prima or
chestra occidental che si est-
blra a Pechlno. I ooncertl in 
Cina segulranno a quelli in 
Giappone e nella Repubblica 
democratlca dl Corea, gla pro-
grammatl da tempo. La tour-
ne'e per l'Estremo Orlente co-
mincera il 18 mano. 

venuta in carcere a contatto 
con una studentessa lmpriglo-
nata per motlvi politic!, ac-
quista una prima cosclenza. 
Soio piu tardl, quando or-
mal 11 testo teatrale venlva 
gla rappresentato, la Marai
ni, contlnuando nella sua ri
cerca, conobbe una vera Te
resa, per molti versi simile 
a quella creata per il teatro. 
Da tale incontro e nato il li
bro, e da questo il film. 

La Teresa del film e abba-
stanza fedele a quella del li
bro e quindi a quella vera. 
Una donna 11 cui calvario 
comincia a dodici anni, quan
do viene condannata a in con-
tumacia» ad un anno per 
essere entrata con altre aml-
che in una villa dl Anzio, 
suo paese natale. Figlia di 
un pescatore manesco e di 
una madre sempre affaticata, 
Teresa passa l'arco della sua 
vita tra manlcoml, ospedali 
e carceri, dove entra ed esce 
sempre per plccoli furti, che" 
neanche a « rubare bene » ha 
mal imparato. 

Non mancano gli «incontrl 
d'amore» e anche un matri-
monio di brevissima durata, 
dal quale nasce l'unico figlio. 
che le verra tolto e che non 
riuscira mai a riaveTe. 

In un incontro con i gior-
nallsti, Carlo Dl Palma, par-
lando di questa Teresa, spie-
ga come sul personagglo — la 
vlcenda del film va dal '28 
al nostri giornl — slano pas-
sati gli event! piu terribill 
senza che la donna se ne sia 
quasi accorta: il fasclsmo, 
la guerra, i bombardamenti. 
tutto le e scivolato addosso. 

Come capo operatore Car
lo Di Palma ha chlamato suo 
nipote Dario. Ma, anche se 
dice che non e possibile unl-
re la regia alia direzione del
la fotografla, si capisce bene 
che non perdera d'occhio que-
sfultlma E mentre, Infatti. 
parla poco della storia, la
sciando che la raccontlno Da
cia Maraini o Age (che Insie-
me con Scarpelll ha cu-
rato la sceneggiatura). quan
do 11 dlscorso punta sugll ef 
fettl cromaticl del film, ln-
tervlene con vlgore. a Ho usa-
to 11 colore in funzione del 
tempo e degli stati d'anlmo. 
Cosl gli anni del fasclsmo. 
compresi nel film, sono grigl. 
senza tlnta. perche erano co
sl e lo sono nel rlcordo che 
lo ho dl quei tempi. I gran-
di colori esplodono dopo, con 
la fine della guerra, con la 
Liberazione ». 

Anche per la scelta degli 

attori, Dl Palma ha voluto, 
per lo piu, facce « d'anteguer-
ran, facce affllate, magre, af-
famate: e non a caso le e 
andate a scegliere soprattut
to tra attori napoletanl o del 
Sud: facce dl oggl, con la 
fame di ierl e dl oggl. 

Chiediamo a Di Palma per-
che abbla scelto questo film 
per il suo esordlo, rinunclan-
do Invece a portare a com-
pimento un primo progetto 
per una storia ambientata in 
India. «Con Sergio Amidel 
— rlsponde —, dopo essere 
stati in India, avevamo scrit-
to un soggetto di ottanta pa-
glne. Una volta presentato al 
produttore cl e stato rispo-
sto: lo volevo un abito scuro 
e vol ml avete portato un 
tight. E cosl 11 film non si 
e fatto piu. Teresa la ladra 
me lo hanno proposto e mi 
e placluto. Racconta una sto
ria che mi e congenlale. Io 
sono nato, e ho vissuto per 
tanti anni, a piazza Vittorlo, 
che e come un paese di Ro
ma. Certi personaggi della 
Maraini sono assai slmill a 
personaggi che ho conosciu-
to per dawero ». 

«A quanti film ha parteci-
pato? E perche ha deciso dl 
passare alia regia?». La ri-
sposta e sintetica: «Sono na
to nel 1926, ho cominciato a 
lavorare nel cinema a quat-
tordici annl. II numero dei 
film ai quail ho partecipato? 
E chi lo sa?». 

Una collega chiede una de-
finlzlone per questo Teresa 
la ladra: erotlco, satirico, grot-
tesco, drammatico? a Brava, 
— risponde Di Palma — l'etl-
chetta e proprio questa ». Co
munque, agglunge, non e un 
film a tesi: ma uno sguardo 
affettuoso su vite illegall e 
dellnquenziali. 

Tra gli attori dl contorno 
— una sessantina — ci sono 
Valeriano Vallone (impersona 
il marito di Monica Vitti), 
che e un interprete di see-
negglate napoletane. Stefano 
Satta Flores, Michele Placi-
do, Isa Danieli, cresciuta al
ia scuola di Eduardo De Fi-
llppo, Fiorenzo Fiorentlni, 
Carlo Delle Piane, Ernesto 
Colli e una zingarella presa 
dalla vita, che sara la Vitti 
ragazzina. 

Mirella Acconciamessa 
Nella foto: Monica Vitti e 

Valeriano Vallone in una sce
na del film. 

le prime 
Teatro 

Colloquio dei 
tre viandanti 

Ci chledevamo gia duran
te la «rappresentazione i, a 
cura del Teatro La Comuni-
ta e con la regia di Giancar
lo Sepe, del Colloquio dei tre 
viandanti di Peter Weiss, qua
le rapporto potesse mai sus-
sistere tra 1'operetta scritta 
da Weiss nel 1962 e la sua 
attuale e impossibile «ridu-
zionen teatrale. E ci chlede
vamo anche quale rapporto 
potesse mal sussistere tra le 
note di regia ciclostilate pro-
babilmente da Sepe (dove si 
parla «della piu bestiale e-
mozionalita» e del vrealismo 
schiacciante» pxesenti nel 
« frammento» narrativo del-
l'autore dell'Istruttoria), tra 
le intenzionl del regista, cioe, 
e rapplicazlone pratica delle 
stesse. 

Nonostante la Comunlta 
Teatrale girasse intorno al 
Colloquio da ben tre anni 
(per usare la stessa espres-
slone del clclostllato citato). 
e'e da dire, purtroppo, che 
non e riuscita mal ad entra-
re nel merlto, per non dire 
nello spirito, del testo weis-
slano, la cui struttura verba-
le, come annota Cesare Ca
ses nella sua breve ma den-
sa prefazione aU'ediiione el-
naudiana, e permeata da una 
«forte tenalone dlnamloa • 

che riscatta splendidamente 
da ognl solipsismo disperan-
te le evocazioni narrativo-e-
sistenzialistiche di Abel, Ba
bel e Cabel, in perenne con
versazione su un ponte. 

Non vogliamo inslstere a 
lungo sul realismo allucinato 
di cui e impastata ognl im-
magine delle deposizioni. Ma 
come non porlo a confronto 
con 1'aura decadente e gra-
tultamente imprecisa dello 
spettacolo, con la fantasia sfre-
nata di un regista che inse-
gue 1 propri fantasmi teatra-
li senza mai incontrare le pa
role dell'autore di cui cita 
soltanto i titoli delle opere: 
pensiamo alia Metamorfosi di 
Kafka, ain/bu Roi di Jarry, 
e, naturalmente, al Colloquio 
di Weiss. In questa cridu-
zione» di Sepe e'e di tutto: 
dal palcoscenico scomponibi-
le ai palloncini colorati, dal
la rete al seminudo a tempo 
di tango, dal Dies true alle 
ballate e al suppllzio della 
rTota. Ce tutto, meno 11 «di-
scorso* di Weiss, e meno, an
che, un'idea plausibile di tea
tro. di comunicazione. 

Tra gli Interpreti, volonte-
rosi ma solo funzionali alia 
astratta immaglnazione di 
Sepe. cltiamo M. Sofia Amen-
dolea, Claudio Carafoli. IdiU 
Ghlnelli, Renato Land!, Lui-
sella Mattel. Tonino Pulci, 
Piero Vegllante, e lo stesso 
Sepe. Le scene sono di Rita 
Corradini e Giovanni Dioni-
si; le musiche dl Stefano Mar-
cued. Applausi non troppo 
convintl, e si replica. 

vice 

controcanale 
BRAVO PIERINO — / pro-

grammatori hanno sostituito 
il telefilm ulnchiesta: indagi-
ne su una rapinan, previsto 
per I'apertura di serata sul 
primo canale, con un poli-
ztesco americano di serle, gla 
trasmesso non molto temvo 
fa. Naturalmente I'annuncia-
trice si e guardata bene dal 
comunicarci le ragiont del 
cambiamento; alia RAI-2 V 
non ci si sogna nemmeno di 
rendere conto al pubblico 
delle decisioni prese dai di-
rigenti. Questa volta, comun
que, non si 6 trattato di una 
gran perdita: «Indagine su 
una rapinan — che ho po-
tuto vedere nel settembre 
scorso al Premio Italia — 6 
un brutto telefilm che ha ad-
dirittura I'aria di essere sta
to prodotto dalla TV in col-
laborazione con la questura 
di Torino. Un infortunio, se si 
vuole essere generosi, nella 
produzione del servizio pro-
grammi speciali, che ha flno-
ra prodotto telefilm di un 
certo interesse, pur nei loro 
limiti. 

La sostituzione, perd, mi e 
sembrata premonitrice: & sta
ta un'anticipazione delle eco
nomic proclamate dalla alta 
direzione della RAI-TV, in ti
nea con le quali ci si propo
ne di fare abbondante ricorso 
ai telefilm d'importazione e 
alle repliche? A giudicare da 
questa occasione, sara un bel 
vedere, non e'e che dire. E' 
rimasta ferma nella serata, 
invece, la seconda puntata 
dell'inchiesta «Abbasso evvi-
va», che era dedicata al «ti-
fo ». Tema non nuovo, che an
che la TV ha trattato piu 
volte ripetendo sempre il me-
desimo discorso con fastidio-
sa superflcialita e compiaciu-
to moralismo. Una sola in-
chiesta fece eccezione: era di 
Gilberto Tofano e cercava 
dawero di risalire alle radi-
ci del fenomeno attraverso 
un'analisi socio-politica di no-
tevole mordente. Quell'inchie-
sta, alcuni anni fa, fu collo-
cata in una posizione margi-
nale: questo «Abbasso Evvi-
va» ha usufruito di un trat
tamento migliore ma il discor
so, questa volta, d stato an
cora il solito da «Bravo Pie-
rinon. Un rosario di notazio-
ni scontate, raccoltc attraver

so le consuete visits agli ne-
sperti»: I'impreparazione del 
pubblico, le pretese degli a-
tleti, il nazlonalismo, Vag-
gresstvita, Vldentiflcazione, il 
divismo, la violenza. e cosl 
via. 

Una descrizione a volo di 
uccello accompagnata da im-
magini suggestive, peraltro 
non dtfflcili da reperire dal 
momento che I'archlvio dei 
fllmatl sportivi e senza dub-
bio fornitissimo alia RAI-TV. 
Di analisi nemmeno l'ombra. 
Perfino il tentativo di una 
sommaria riflessione sui rap-
porti tra «tifo» e regime po
litico e sociale, dopo aver ri
levato la strumentalizzazione 
dello sport da parte del fa-
scismo, si e pudicamente or-
restato: della societa content-
poranea, evidentemente, non e 
opportuno parlare. D'altra 
parte, nella stessa descrizione 
mancava del tutto un elemen-
to: la funzione della televisio-
ne nella costruzione e nell'ec-
citazione del «tifo». Si ac-
cennava una critica del gior-
nalismo stampato: ma della 
TV — che dedica alle trasmis-
sioni sportive, in percentuale, 
un tempo praticamente pari a 
quello riservato a tutti i no-
tiziari del telegiornale messt 
insieme — non si e detta una 
parola. L'unica parte veramen
te interessante e non scontata 
della puntata era quella re-
lativa ai criteri con i quali il 
CONI gestisce l'attivita spor-
tiva dei giovani in vista della 
produzione di nuovi campio-
ni. Qui si trovavano anche al-
cune sequenze che, finalmen
te, documentavano in modo 
vivo, in chiave di cronaca di 
costume le affermazioni del 
commenlo. Ma, purtroppo, si 
trattava solo di un brano tra 
gli altri, e non approfondito. 
E questa tendenza al campio-
nismo (capace di influenzare 
le famiglie dei ragazzi) non 
era messa in nessun modo in 
relazione con quella regola 
fondamentale della nostra so
cieta che prescrive la compe-
tizione individuate come fon-
damento dei rapporti tra gli 
uomini e il successo e la « pro-
mozione sociale» come scopi 
supremi della vita. 

Ma, certo, 6 piu comodo im-
bastire prediche sul « « / o » 
che cercare di spiegare il 
meccanismo che lo genera. 

g. c. 

oggi vedremo 
UOMINI DEL MARE (1°, ore 21) 

Ramon e I'orca e 11 titolo della terza puntata del pro-
gramma di Bruno Vailati che va in onda questa sera. II 
servizio di oggl e amblentato nelle Isole San Benito, ove 
vive il famoso sub Ramon Bravo, gia campione ollmpionlco, 
uno fra 1 migliori ricercatori subacquel del mondo. II fllmato 

cl porta In aperto oceano, ad incontrare uno fra i piu 
temlblli animall marlnl: I'orca, Ramon Bravo e il solo uomo 
che sia riuscito ad awiclnare questo predatore, capace per
sino dl divorare un pescecane, e 11 programma ci mostra 
alcuni dettagll della temeraria impresa. 

IL TERZO SEGRETO (2°, ore 21,20) 
Antesignano del giallo «a sfondo psicologico», questo 

scadente prodotto della cinematografia hollywoodiana — di-
retto da Charles Crichton e interpretato da Stephen Boyd, 
Jack Hawkins, Pamela Franklin, Patricia Neal, Richard Atten-
borough e Diane Cilento — narra dell'omicidio di un valente 
psichiatra, promotore di nuove teorie sul recupero sociale 
dei malati di mente. II solito infalllbile detective riuscira 
a smascherare 11 colpevole, non prima di aver scavato a 
fondo (e con disprezzo) nelle fragili menti dei pazienti 
della vittlma, «dimostrando» infine che per i pazzi non 
e'e rimedio. 

MEDICINA OGGI (2°, ore 23) 
tcTerapia chirurgica della sternita femminilen e 11 titolo 

deU'odierna puntata del programma dl Paolo Moccl e Virgilio 
Tosi. Durante le precedentl trasmissioni dedicate all'argo-
mento, si e parlato della terapia medica della sterillta; 
questa volta, invece, vedremo I casi nei quali il trattamento 
della sterillta femminile viene considerate di competenza 
del chirurgo. 

programmi 

TV nazionale 
930 Trasmissioni scola-

stiche 
1230 Sapere 
13.00 Ore 13 
1330 Telegiornale 
15,15 Trasmissioni scola-

stiche 
174X1 Gira e gioca 
1730 Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzi 
18,45 Opinion! a contronto 
19,15 Sapere 
19,45 Telegiornale sport • 

Cronache del lavoro 
e dell'economia 

2030 Telegiornale 
21,00 Uomini del mare 

« Ramon e i'orca». 
Terza . puntata 

22.00 Riparliamo dell'IVA 
22,15 Mercoled! sport 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
19.20 Tribuna regionale 

degli Abruzzi 
21,00 Telegiornale 
21,20 II terzo segreto 

Film. 
234x1 Medicina oggi 

«Terapia chirurgica 
della sterilita fem
minile ». 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - O n 7 . ft, 
12, 13, 14 , I S , 17 . 2 0 . 2 1 , 
23; 6: Mattatino musical*; 
6,42: Almanacco; 6.47: C U M 
• perch*-, 7.45t ten al Parta-
meato; St Sol sioroalt dl «ta-
m u t ; t,30? La canxonl del mat-
tiae; 9: Spettacolo; 9.1 S: Vol 
ed kn 10: Special* CR; 11,20: 
Sertimana corta; 12,44: Mad* 
in Italy; 13,19: Gratis; 14: 
Booattoreo coast ata?t 15,10s 
Per vol siovasl; 16,40: Pro> 
franmia per I f i n a l . 17,0St 
I I sirasote; 19,55: Intervolto 
nrastcal*; 19,10: Cronaclw dal 
M«zzo*>orao-, 19,25. Morirt •»» 
solvta; 1 9 . 5 1 : Sal nostri m«r-
cath 20 ,20: Andata • ritorno) 
22,10: Ot f t al ParianMntot 
23.20: Lo oostro orckestro 

Kadio 2° 
GIORNALE RADIO • Or* 6 .30. 
/ . 3 0 , « ,30. 9 .30. 10,30. 
11.30. 12 .30 , 15.30, 16 .30 . 
1S.30. 19.30. 22 .30 . 24 . 6* 
I I •wttHUoroi 7 ^ 0 i ••ooolor 
no 9,141 tr* notivi par t * i 
S,40i Itioorarl oooristMi 9.19* 
Soonl • colori d*ll'orcbostraj 
9,35: Una moslca in casa «o> 
•trai 9 .50: FMfaa lo Totlno 
dl P. Clllos Vaoor ( 1 3 ) ; lO.Ofc 

•or tattli 10,39i Dolhi 

vestra parte; 12,10: TrasajMO-
sioni regionali; 12,40: I molar 
linjoa; 13,35: E' tempo di Co-
terina; 13.50: Coma • percM; 
14: So di sirt; 14,30: Tntaj j * -
siooi rofioaoli; 15: Panto ls> 
terroaalivo: 15,40: Cararsj; 
17,30: Special* a^.; 17,45: 
Chiamate Roma 3 1 3 1 ; 19,55: 
Caazoni s*nza p*nsi*ri; 20,10: 
I I Conv*sno dei Ciaqv*; 21 ) 
Supersonic; 22 ,43: Cmiliaoo 
Zapata; 23,05: . . ^ via discor-
rondo; 23 ,20: Musica taojora. 

Radio 3° 
9,30: La radio oor 1 * scwoi*; 
10 : Concerto dl aportura; 1 1 : 
La radio per I * scuol*; 11.30: 
Stradalla. o M*nd*ltiohn- •*>-
thoidy; 11,40: Musich* italia
ne d'ogsi; 12,15: La musica nel 
tempo; 13.30: Intormosio; 
14.30: Ritratlo d'autor*: Gio
vanni Salviucci; 15,20: Musi
ch* camensticb* di P. Hinde-
tnith; 16.15: I romanu della 
Storia: Alessandro Magno-, 
17.20: Class* unica; 17.3S: 
Mosica tuori •chaau; I S : Nob-
s i * dot torso; 1S.45: PiccoM 
pianata; 19.15: Concerto di 
o*nl sara; 20,15: Tollerania: 
Storia dl on'idea ( 9 ) ; 20.45: 
I d * * • ratti doila OMokot 2 1 : 
I I otoroalo dot U n a , Sotto 
•rttt 21 ,30: Oooro prim*; 
22 ,25: Mvska 


