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CRISISEMPRE APERTA NEGLIENTI 

II governo 
non vuole 
voltare 
pagina 

L'Ente Gestione Cinema ha 
un nuovo president* nella 
persona di Luigi Chialvo, ex 
direttore centrale dell'I.R.I. 
nonche segretario del Comi
tate di presldenza e del Con-
siglio di amministrazione del-
l'lstltuto. Cosl ha declso il 
ministro delle Partecipazioni 
Statali, Ferrari Aggradi. e la 
sua scelta non e stata casua-
le. Puntando su un tecnlco 
dell'I.R.I., il quale accetta 
di mettersi alia testa del 
gruppo cinematografico pub-
blico prescindendo dalla man-
cata soluzione polltlca della 
crlsi recentemente scoppiata. 
si e optato per un orienta-
mento da cui non pu6 nasce-
re nulla di positive Noi non 
conosciamo questo slgnor 
Chialvo e, come noi, il mon-
do del cinema non lo conosce, 
a parte i suoi brevissiml e 
non brlllanti trascorsi a Ci-
necltta, svariatl annl or sono. 
Ma che egli sia uno scono-
sciuto, se non toglie alcun 
merito ai suoi precedent! in 
altri settori, prova se non 
altro che il persona ggio in 
questione e sempre stato ed 
e affatto estraneo alia pro-
blematica dell'intervento sta-
ta'.e nel campo della cinema-
tografia. E prova che il go
verno non intende voltar pa
gina. 

Che questo fosse il propo-
sito prevalente, lo avevamo 
capito, giorni or sono, leg-
gendo il resoconto della ri-
sposta fornita ai parlamenta-
ri comunisti e social Lsti da 
Ferrari Aggradi, a Montecl-
torio. Una risposta quanto 
mai elusiva, intrisa di mala-
fede e condita dl un pizzico 
di demagogia. Che COJE ha 
detto il ministro delle Par
tecipazioni Statali? ' Ferrari 
Aggradi ha sostenuto che bi-
sognera: 1) dar vita a un 
circuito culturale; 2) proce-
dere alia ristrutturazlone del
le azlende inquadrate nell'En-
te cinema; 3) attenersi a cri-
teri di economicita nella ge
stione del patrimonio cinema
tografico, contenendo i co
sti; 4) film e progetti dovran-
no essere giudicati con obiet-
tivita. A rileggere il discorso 
del ministro, quasi si stenta 
a credere che egli abbia pro-
nunciato tali parole, come se 
in definitiva le question! sol-
levate non avessero costitui-
to, per mesi e mesi, materia 
di contrasti acuti fra democri-
stiani e socialist! in seno al-
l'Ente cinema e come se "ex 
presidente Mario Gallo ' si 
fosse dimesso per cnissa quali 
strani motivi. 

A dispetto delle dichiarazio-
ni fatte in sede parlamentare, 
proprio sul problemi menzio-
nati le forze governative non 
sono riuscite a raggiungere 
nemmeno un accordo di com-
promesso con i loro Interlo-
cutori, tanto e vero che le di-
missioni di Mario Gallo sono 
state accettate e non una 
delle cause, che hanno con-
dotto il gruppo cinematogra
fico pubblico alia paralisi, e 
stata rimossa. Se si voleva 
avviare la costituzione del cir
cuito pubblico, si puo ribat-
tere a Ferrari Aggradi, per
che s! e lasciato trascorrere 
tanto tempo, restando e ob-
bligando i dissenzienti a ri-
manere con le mani in mano? 

Perche continuare a parlare 
di ristrutturazlone, quando la 
maggioranza del Consiglio 
dell'Ente cinema ha impedito 
che si gettassero le basi di 
una poiitica di sviluppo ruo-
tante soprattutto attorno al-
l'lstituto Luce e tale da con-
sentire non una mera opera 
di ammodernamento tecnolo-
gico, ma la valorizzazione di 
una potenzialita rappresenta-
ta sia dagli strumenti, di cui 
le aziende statali dispongono, 
sia dalle nuove sfere di azio-
ne previste e indicate dalla 
legge? Perche invocare, a ogni 
pie sospinto. l'imperativo di 
contenere i costi produttivi 
quando poi, in nome del prin
ciple della economicita. si 
spinge l'ltalnoleggio a tener 
conto del mercato e quindi 
a obbedire a una meccanica 
che non permette di svolgere 
l'attivita cinematografica in 
stretta economia? 

Perche accorgersl d'improv-
viso che oltre sedici miliar-
di sono stati spesi invano, 
quando questa e stata una fra 
le principali ragioni che han
no portato i socialist! a rom-
pere con i rappresentanti go-
vernativi e ministerial! nel-
lTSnte gestione? 

D'altro canto, se le cose 
stessero come il ministro ten-
ta di far apparire e fossero 
11 frutto di un tremendo ma-
linteso fra gentiluomini che 
filano d'amore e d'accordo. 
perche Ferrari Aggradi si sa-
rebbe - prodigato al fine di 
dividere le organizzazioni sin-
dacali dal fronte degli au to
ri, degli ettori e delle asso-
ciazioni culturali del pubbli
co? Forse per puro gusto 
della tattica o non piuttosto 
alio scopo di lasciar pendere 
l'esca diversiva del corporati 
vismo, neli'illusoria speranza 
che i lavoratori vi abboccas-
sero nonostante l'esperienza 
abbia insegnato loro che al 
di fuori di una volonla poiiti
ca riformatrice, e radicalmen-
te riformatrice, non vi sono 
sbocchl ne per gli entl di Sta
to ne" per il cinema Italiano 
nella sua globalita? 

Checch6 ne pens! il mini
stro delle Partecipazioni Sta
tali, non si sfugge alia morsa 
di una logica stringente e non 
v'e cortina fumogena in gra-
do di velare 1 contornl del 
panorama. L'lnsedlamento di 
Chialvo non muta di una vir-
gola la sostanza del conflltto 
in atto; anzi Paggrava nella 
mtsura in cui testimonla la 
intenzione dl proseguire lun-

Ko la via finora battuta e che 
a per traguardo 1'arTossa-

ajento del gruppo cinemato-
fraflco pubblico. 

m. ar. 

No del cinema 
alle scelte di 

Ferrari Aggradi 
Conferenza-sfampa ieri a Roma • Nuovo rilancio della 
lotla per il rinnovamenlo del gruppo cinematografico 
stafale • Le relazioni di Maselli e Loy • Ribadila la neces
sity della ricostituzione di un circuito pubblico di sale 

Sala plena e pubblico atten-
to, ieri mattina, a Roma, alia 
conferenza stampa indetta dal
le associazioni degli autorl ci-
nematografici (ANAC e AACI) 
e dalla Societa degli attori 
(SAD, e alia quale hanno da-
to la loro adeslone 11 Slnda-
cato musicisti, il Slndacato na-
zionale scrittori, la Federazio-
ne dei Clrcoll del cinema. 
l'ARCI. Oltre al giornalisti. ai 
reglsti. agli attori, erano pre
sent! il consiglio di fabbrica 
di Cinecltta e Paolo Morronl 
della segreterla della FILS-
CGIL. Francesco Maselli e 
Nannl Loy hanno fatto un am-
pio esame della sltuazione crea-
tasl In questo ultimo periodo 
all'Ente Gestione Cinema. 

La llnea che vogllamo se-
gulre — ha detto Maselli — e 
una linea legalitaria: voglla
mo che vengano applicate le 
leggi e gli statut! vigentl. ma* 
nello stesso tempo dobblamo. 
insleme con tutte le altre forze 
democratiche della cultura e 
con i lavoratori, continuare 
ad esercitare la vigilanza e 11 
controllo sulle aziende cine-
matografiche pubbllche, e an-
che a portare avantl la pole-
mica frontale sulle cause del
la loro paralisi. Le recent! af-
fermazioni del ministro Fer
rari Aggradi — ha aggiunto 
Maselli — oltre che conferma-
re questo stato dl paralisi, rlen-
trano in un dlsegno politico 
ben preciso, che intende col-
plre nel cinema italiano una 
delle forze culturali piu vive 
e piu attive del nostro paese. 

Maselli e poi Loy hanno In-
vece denunciato lo stato di il
legality oggettiva in cui si 
trova il Consiglio di ammini
strazione deirEnte, alia testa 
del quale e stato messo un 
presidente (Luigi Chialvo. ex 
direttore centrale dell'IRI) 
che non ha alcuna competen-
za specifica nel campo cine
matografico. 

Per quanto riguarda le ac
cuse dl cattiva amministrazio
ne mosse da Ferrari Aggradi, 
Loy ne ha preso lo spunto per 
ricordare come i «moralizza-
tori» che oggi si scagliano 
con tanta veemenza contro 
Tex presidente, slano proprio 
quell l che hanno per messo. in 
passato. la « vergognosa sven-

La Procura di 
Firenze contro 
il dissequestro 

dei film di 
Pasolini e 
Bertolucci 

In seguito alia notizia pub-
blicata da un giornale fio-
rentino circa una iniziativa 
che sarebbe stata presa da 
magistrati della Procura del
la Repubblica di Firenze, ai 
fini di fare dichiarare illeglt-
timi 1 dissequestri dei film 
/ racconti di Canterbury di 
Pier Paolo Pasolini e Ultimo 
tango a Parigi di Bernardo 
Bertolucci. Alberto Grimaldi, 
produttore dei due film ha di* 
chiarato: «La Procura della 
Repubblica di Firenze avreb 
be richiesto una proiezione di 
entrambi I film per questa 
mattina. Poiche e a tutti noto 
che i film sono stati giudi
cati da! giudici competenti, 
e precisamente da quelli di 
Benevento per / racconti di 
Canterbury e da quelli di Bo
logna per Ultimo tango a Pa
rigi, e che per la questione 
relativa alia legittimita degli 
ordini di dissequestro e gia 
stata investita la suprema 
Corte di cassazione, stento a 
credere a questa iniziativa 
fiorentina. e comunque non 
posso che ritenerla come una 
manifestaz:one, per altro as-
sai grave e singolare. di opi
nion! personal!. 

eDevo, per altro, nan solo 
a tutela dei miei dirittl, ma 
degli essenziali principii che 
questa materia involge, nsl-
l'interesse di tutti. riservar-
ml di procedere. come di fat
to precede ro. contro chiun-
que compia atti che esorbi-
tinn dai limiti imposti dalle 
nostre leggi e dalle garanzie 
costituzionali». 

dita» dell'intero circuito cine
matografico di sale pubbllche. 
Com'e noto, alia fine degli an
nl Cinquanta e nel prlmi del 
Sessanta. circa trenta sale, in 
varie citta d'ltalia, che costi-
tulvano il cosiddetto circuito 
ECI, vennero cedute a prezzl 
irrisori ad una societa privata. 
Da allora, pratlcamente. alio 
Stato mancd l'ultimo anello 
della catena cinematografica, 
cioe quello deU'esercizio. 

La mancanza di un circuito 
pubblico crea molte delle dif-
ficolta in cui il cinema italia
no si trova ora; non essendoci 
questo circuito, quella che do-
mina, lnfatti, e la legge del 
profitto, della concorrenza e 
del mercato. Finche il Gruppo 
cinematografico pubblico non 
sara relntegrato nel settore 
deU'esercizio, come la legge 
stessa prevede, le soluzionl 
non possono essere che due: 
quella dl produrre esclusiva-
mente film di carattere cultu
rale che non potrebbero in 
nessun modo essere imposti 
nel circuito privato, oppure 
di attuare una poiitica pro-
duttlva a programma dlffe-
renziato qual'e quella segulta 
neU'ultima amministrazione 
dell'Ente, con l'accordo del co-
mitato permanente dl consul-
tazione composto dei slnda-
catl e delle associazioni degli 
autori e degli attori. Questo 
programma prevede, accanto 
alle «opere prime» e ai film 
culturali, anche film di tipo 
competitivo con funzione di 
« capogruppo », o «locomoti-
va», come si dice nel gergo 
dei noleggiatori: e cioe tall 
da gar an tire alia societa di 
distribuzione dello Stato, pres-
so l'esercizio privato, quel po-
tere commerciale indispensa-
bile ad aprire la strada degli 
schermi a film di carattere piu 
specificatamente cviLturale e 
artistico. Ed e evldenrl^he 1 
film «capogruppo», perrl lo
ro carattere competitivo. ri-
chiedono particolari garanzie 
di spettacolarita, presenza di 
attori di richiamo e un con-
fezionamento che comportano 
costi di produzione determina-
tl dal mercato. 

Loy ha preso spunto da que
sto problema per invitare 1 
mlnistri. i governanti, i fun-
zionarl e i giornalisti democri-
stiani — le sinlstre si sono 
sempre battute per un eser-
cizio di Stato — ad un impe-
gno per la ricostituzione im-
mediata di un efflclente cir
cuito pubblico. 

Nel corso della conferenza 
stampa ha preso la parola 
Tocci, delegato del Consiglio 
di fabbrica di Cinecitta. il 
quale ha denunciato la scan-
dalosa paralisi che colpisce 
le aziende inquadrate nel grup
po cinematografico pubblico. 
Paralisi — ha detto con fer-
mezza e lucidita — le cui con-
seguenze ricadono interamen-
te sulle spalle dei lavoratori. 
Tocci, denunciando come a Ci
necitta dai trecento operai oc-
cupati si e scesi ai centoset-
tanta di oggi, ha indicato in 
Andreotti colui che ha sempre 
tentato di affossare il nostro 
cinema e l'attivita del gruppo 
statale. Gia venticinque anni 
fa Andreotti — ha aggiunto — 
ci invitava a prendere lo sti-
pendio e a stare calmi; e, tut-
t'al piu, a fare da acompar-
se » per le riprese aeree dello 
stabilimento o ad andare In 
gita ad Arcinazzo in occasione 
dello K storico» incontro tra 
Graziani e lo stesso Andreotti. 
Molt! di que! lavoratori che 
si sono battuti perche Cine
citta lavorasse e producesse 
sono stati mess! fuori. A pro-
posito di Oinocitta. il cui sta
bilimento e stato occupato da
gli operai, Tocci ha denunciato 
come, ancora una volta. si sia 
tentato di mettere lavoratori 
contro lavoratori. 

Ha poi preso la parola Zan-
chi. il quale ha chiesto che. se 
una inchiesta parlamentare 
verra varata. questa deve in-
dagare su tutta l'attivita del
l'Ente e non solo su un breve 
periodo. Giovanni Arnone. del
la SAL ha. a sua volta. denun
ciato 1A situazione di gravis-
si ma illefralita in cui si trova 
la RAI-TV la quale, opponen-
dosi al dettato della legge. con
tinue ad appaltare i suoi pro-
grammi alle societa private 
invece che all'Istituto Luce. Di 
qui la lunga e dura lotta che 
gli attori stanno conducendo 
da mesi. 

La conferenza-stampa. dopo 
altri brevi interventi. si e chiu-
sa con la riaffermazione della 
ferma opposizione del mondo 
del cinema alia negative solu
zione data dal govemo alia 
crisi dell'Ente Cinema. 

Un nuovo grande film di Roman Karmen \ Rondi Hiollfl 

la presa 
sullaMostra 
diVenezia? 

r in breve 
Kanjan fara un film sul « B o r i s * 

SOFIA, 28 
Un film tratto dall'opera Boris Godunov di Mussorgski, sotto 

la direzlone musicale del maestro Herbert Von Karajan e con 
Nicolai Ghiaurov come protagonlsta, verra realizzato entro 
quest'arao a Sofia. II film sara girato nel Teatro Nazionale 
dell'Opera. 

Arturo Corso regista in Belgio 
BRUXELLES, 28 

La direzlone della prima compagnia dl pros* belga billn-
gue (franoese e fiammlngo) e staU affidata al regisU e at-
tore italiano Arturo Corso. 

La compagnia di prosa belga si chiama «Nouvelle scene 
Internationale» ed e composa di ventl ekmentl (quaUordici 
attorL tre muaioML quattio feacnloi). 

L'America Latina nel 
f uoco della rivolta 

II famoso documenfarista presenta oggi a Mosca un affre-
sco sull'impetuoso sviluppo delle lotte antimperialiste 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 28 

- «Viva la rlvoluzione»: lo slo
gan — scandlto da migliaia e 
migliaia di giovani con ban-
dlere rosse, ritratti del Che e 
dl Ho Chi Mln, con grandl car-
telli che accusano l'lmperiali-
smo statunitense di depredare 
da secoli l'Amerlca Latina — 
rlsuona dagli altoparlantl del
la sala, mentre sullo schermo 
passano le immagini di grandl 
manlfestazloni popolari in Cl-
le, Peru, Venezuela, Santo Do
mingo e Panama. Pol nugoli. 
di soldati, carri armatl. mill-
tarl carichi dl medaglle e con 
le facce da gorilla che assLsto-
no ad una cerimonia rellgiosa. 
Quindi dl nuovo le manifesta-
zioni: ecco Allende e Corva-
lan, segretario del PC clleno; 
ecco il Che, Castro e gli altri 
dirigenti della rivoluzlone cu-
bana. In una serie di sequence 
travolgenti si susseguono le 
serrate accuse airimperlaliamo 
nordamericano e al circoll del
la Casa Bianca e del Pentago-
no, colpevoll di aver portato 
fame, terrore e morte nel-
1'America Latina e nel mondo 
intero. 
" Cosl comincla Continente in 

fiamme, 11 nuovo fllm-docu-
mentarlo a color! del grande 
clneasta sovietlco Roman Kar
men (uno dei mlgliori allievi 
dl Eisensteln) che verra pre-
sentato domanl a Mosca in 
prima mondiale nella sala del 
cinema «Ottobre», la moder-
na costruzione che si affianca 
ai grattaciell della Prospettiva 
Kalinin. 

Karmen non e nuovo a si-
mill imprese: considerate tra 
1 mlgliori documentaristl ed 
operator! di oggi, ha gia dato 
alia clnematografia alcun! re
portages d! eccezionale valore. 

« Ho preso in mano la cine-
presa nel 1929 per un film su 
un rivoluzionario bulgaro — 
dice prima di presentarci il 
film in vislone privata e, quin
di, in anteprima assoluta — e 
da allora sono stato sempre 
nel punti piu caldi del pia-
neta». Sono suoi, infatti. i 
film Sugli awenimenti di Spa-
gna (immagini uniche e stra-
ordinarie girate al fronte. nel-
le vie di Madrid, accanto ai 
dirigenti della Repubblica): 
Cina in lotta (1938-1939); Di-
sfatta dell'esercito tedesco pres-
so Mosca; Berlino e I'Albania; 
Leningrado in lotta e Tribu
nate dei popoli, un documento 
storico sul processo di Norim-
berga. E sempre di Karmen 
sono altri eccellentl documen-
tarl dedicati alle esplorazioni 
polari (nel 1940 visse per quat-
tro mesi al Polo per girare 
Sedovcy) e alia vita deHTJRSS 
negli anni del dopoguerra. 

« Dopo aver illustrate 11 mio 
paese ed aver fatto con lo scrit-
tore Simonov 11 film Granada, 
Granada mia — contlnua 11 re-
gista — sono tomato a girare 
per 11 mondo ». I film, ancora 
una volta, sono eccezionali e 
narrano del Vietnam e della 
battaglia dl Dlen Blen Phu, 
di Cuba, dove si assiste al 
trlonfo della rivoluzlone (sono 
di Karmen le mlgliori imma
gini del Che). 

Ma e'e un obiettivo che 11 
regista vuole raggiungere: un 
film sugli Stati Uniti. «Da 
anni — dice — avevo in testa 
di girare un lungometraggio 
dal titolo GZf USA con gli oc-
chi di un sovietico. Volevo ri-
prendere la vita americana 
non solo per 1 sovietlci. ma 
per tutti. II piano era gia pron
to. ma il Dipartimento di Sta
to degli TJSA ha negate 1'auto-

rlzzazione. Cosl sono passato 
al secondo progetto, e cioe al-
1'America Latina; e questo 
Continente in famine e, ap-
punto,. 11 rlsultato dl un di
scorso cinematografico che 
non ho potuto Fare diretta-
mente sugli USA». II rlsulta
to, ancora una volta, e stra-
ordinario e dlmostra le capa-
cita dl questo grande docu-
mentarista sovietico. 

Karmen e la sua iqutpe — 
che fa capo al gruppo sperl* 
mentale della Mosfilm diretto 
da Clukhrai — sono stati per 
sel mesi nelFAmerlca del Sud 
e nelle zone piu «calde» del 
continente, girando anche a 
Panama, paese con il quale 
l'URSS non ha rapportl diplo
matic!. « Siamo andati a sent-
tare ognl angolo, dalla Terra 
del Fuoco al Canale dl Pana
ma — dice 11 regista —, tenen-
do presente 11 tema centrale: 
e cioe quello della lotta per la 
liberta e la democrazia contro 
rimperlalismo e contro 1 m o 
nopoll che calano dal Nord». 

Ma il discorso non e solo 

auello fatto con le immagini: 
commento (e lo stesso re

gista ad averlo scrltto e a leg-
gerlo) e duro e spietato. Ne 
esce un panorama del conti
nente dove la parola « rivolu
zlone)) scuote mllloni dl per-
sone e dove le oligarchic ml-
litarl del grandl capitalist! non 
rlescono piu a controllare il 
flusso rivoluzionario. Ma gli 
americani, « gendarml del mon
do », manovrano per imporre 
le loro scelte. Ecco Santo Do
mingo e 1 marines che occu-
pano 11 paese. Ecco Panama 
con il Canale in mano ameri
cana, ecco le manifestazioni 
dei giovani che bruciano la 
bandiera a stelle e strlsce. ec
co i campi dei rangers USA, 
dove uomini-bestie si allenano 
ad uccidere e a massacrare. 
Ma Karmen rloorda la fine 
che fanno queste macchine al
ienate ad uccidere: la cinepre-
sa si sposta nella boscaglia 
vietnamita dove il soldato ame-
ricano alza le mani di fronte 
alia contadlna che spunta da 
un cespuglio. 

« NeH'America Latina — pro-
segue 11 commento — muore 
un bambino ogni minute: di 
chi e la colpa? ». La risposta 
sta nelle immagini: ecco i ca-
pltalisti, ecco la «dolce vitas 
delle grand! metropoli, risto-
ranti lumlnosi, pozzi dl petro
l i c le piscine... ed ecco l ghet-
tl della mlserla, i funerall e 1 
cimlteri per i bambini. II con
tinente — insiste Karmen — 
«e in fiamme». Non bastano 
le corride (e'e una ripresa con 
Domlnguin che cade calpe-
stato dal toro) a frenare la 
volonta dl rivolta. No. dice 
Karmen, 1'America Latina sta 
esplodendo: qui continua quel
la guerra che e cominciata in 
Spagna (oi sono immagini gi
rate neU'arena di Madrid nel 
1936 mentre si svolge una ma-
nifestazlone repubbllcana) e 
che e proseguita nel Vietnam: 
e la guerra dl sempre contro 
11 fascismo e rimperlalismo. 

Se e'e un continente in fiam
me — continua 11 documenta-
rio — e'e anche un continente 
malato. Ma gli americani non 
sono solo quelli che hanno 
massacrato 1 bambini del Viet
nam, che opprimono milioni 
di persone. aC'erano anche 
quelli del battaglione Lincoln, 
che conobbi in Spagna — av-
verte 11 regista —; erano gli 
americani delle brigate inter-
nazionali con I quali parlavo 
dei grandi ideal! e della lotta 
anUfascista». Ora ci sono i 
berxetti verdl che occupano 

A Sanremo il PCI 
denuncia la crisi 
e le manovre dc 

SANREMO, 28 
II compagno Gino Napoli-

tano, deputato e capo del 
gruppo comunista al Consi
glio comunaie di Sanremo, 
ha preso posizlone sulle re
cent! vicende relative all'or-
ganizzazione del Festival del
la Canzone con la seguente 
dichiarazione: 

«Le polemiche di quest! 
giorni tra component! della 
stessa maggioranza — DC, 
PSDI, PRI e PLI — hanno 
messo a nudo la profonda 
crisi che travaglia rAmmlnl-
strazione comunaie di Sanre
mo. Dietro la facciata del Fe
stival, e la mancata soluzio
ne di alcun! grossi problemi 
che mette in crisi la DC, in-
capace di operate scelte pre
cise. La vertenza della STEL 
(Trasporti pubblici) la sea-
denza della proroga del ser-
vizio di nettezza urbana. la 
revisione del piano regolato-
re generale, le osservazioni al
ia 167, 11 rinnovo della con-
cessione deU'AMAIE (azienda 
municipale acque ed ener-
gia elettrlca) sono alcunl dei 
nodi da sclogliere che non 
possono piu oltre essere rin-
viati. 

«Le forze delta sinistra, del 
PCI e del PSI, hanno unite 
richiesto la convocazione del 
Consiglio comunaie per affron-
tare tall problem!, su! quail 
e possiblle trovare una Iar-
ga convergenza di tense che 
vogliono operare nell'interes-
se della citta R. 

Ieri si e intanto riunita a 
Palazzo Bellevue la commis-
sione dl organizzazione del Fe
stival, sotto la presldenza dl 
Napoleone Cavaliere, pemltro 
contestato da un consigner* 
danocrlsUano, U quale ha so

stenuto che, essendo gia state 
scelte le trentadue canzoni, 
il comitate stesso non avreb-
be piu ragione di esistere. 
Ma anche questo ennesimo 
tentativo di far fuori Cava
liere e stato respinto. Dopo 
di che, si e discusso della 
partecipazione di Mike Bon 
giorno alia manifestazione. la 
cui prima giornata — quella 
dell'8 marzo — coincide con 
la settiroanale trasmissione di 
«Rischiatutto». Se 11 proble
ma non si dovesse risolvere 
con la tecnica della registra-
zione anticipata, a presenta-
re la rassegna canora po-
trebbe essere chiamato Enzo 
Tortora. 

E# cominciato 
il Festivol 
del cinema 
ad Hanoi 

HANOI, 28 
II II Festival cinematogra

fico vietnamita e cominciato 
oggi ad Hanoi. La manifesta
zione e stata programmata 
neH'amblto delle celebrazioni 
dedicate al ventlseiesimo an 
niversarlo della flrma del de 
crete di Ho Chi Min sulla 
costituzione dell'ente cinema
tografico nazionale della Re
pubblica democratica 

Nel corso del festival, che 
si chludera II 15 marzo, sa-
ranno prolettati documentari 
e film a soggette realizzatl 
dal clneastl vletnamlU dal 
18M al 1973. . 

Panama, che uccldono a Santo 
Domingo. 

II film esalta poi la figura 
del Che, parla della sua vita 
e della sua morte e sottolinea 
che 11 nome dl Guevara risuo-, 
na nelle strade dl tutte le cit
ta del continente ed e simbolo 
della lotta di chi si batte per 
la democrazia e per la rivo
luzlone. 

• Le immagini — come abbia-
no detto — sono tutte di gran
de valore e realismo: Karmen 
ci presenta le zone dl fame, I 
ghettl e le grandl arterie con 
le auto che sfrccciano. Il suo 
e un discorso completo, sia dal 
punto dl vista s*-ettamente ci
nematografico, sia politico, in 
quanto illustra tutta la com-
plessa tematlca deH'America 
Latina. « Per realizzare 11 do-
cumentario — ci dice Infine 11 
regista — abbiamo girato qua-
rantamila metrl dl pelllcola. 
Molto materlale, quindi. e an
cora inutillzzato e servira per 
tre plccoli documentari che 
sto preparando e che saranno 
dedicati alia Terra del Fuoco, 
alle corride e a Panama». 

Per ora — come abbiamo 
detto — 11 film entra nel cir
cuito sovietico. Ma e'e gia una-
copia pronta doppiata in spa-
gnolo per I paesi deH'America 
Ijatina. C'e ora da augurarsi 
che 1'opera di Karmen giunga 
presto anche In Italia. 

Carlo Benedetti 

Glan Luigi Rondi avrebbe 
deoiso dl rinunolare al suo in-
oarico di vice-commissarlo del
la Biennale per la Mostra d'ar-
te cinematografica. Infatti, In 
una lettera Indlrlzzata al Gaz-
zettino dl Venezia, Rondi sem-
bra avvalorare la tesl secondo 
cui, con la richlesta avanzata 
al Presidente del Consiglio di 
soprassedere alia nomina o a 
una proroga degli lncarlchl del 
responsablli delle quattro se-
zlonl della Biennale fino alia 
definitiva approvazlone dello 
Statute, 1 vice-commissarl a-
vrebboro pratlcamente rasse-
gnato le diml&sionl. Infatti 
Rondi scrive testualmente: 
« Per quello che personalmen-
te ml riguarda, ad ognl modo, 
nel momento in cui mi separo 
dall'lncarico di vlce-commls-
sario, con la richlesta espllci-
ta di non esservi riconfermato. 
data la situazione dell'Ente, 
desidero far glungere i miei 
piii vivi ringraziamentl ecc...». 

Nella lettera Rondi Insiste 
molto sul fatto che il rltaTdo 
dell'Mer parlamentare per la 
approvazlone del nuovo statu
te e per il successivo finanzia-
mento delle manifestazioni ren-
derebbe Imposslblle — per 
mancanza di tempo — l'orga-
nizzazione delle mostre di que-
st'anno; ragione per cui la sua 
sortlta potrebbe essere anche 
Interpretata come un tentati
vo dl esercitare una presslone 
affinche" il dibattlto parlamen
tare sia comunque concluso. 
con qualsiasi soluzione, al piu 
presto. 

C'e infine da notare che Ron
di non accenna minimamente 
alia lunga lotta del clneastl e 
delle forze democratiche per 11 
rinnovamento della Biennale: 
eppure. e evident* che essa 
ha avuto un grande peso nel 
determinate le attuali prese di 
posizlone del vlce-commissario. 

le prime 
Teatro 

Peer Gynt 
In un gran letto bianco, tro-

neggiante al centro della sce-
na, o negli immediatl paraggi 
di esso, Peer Gynt vive o im-
maglna le sue awenture, che 
lo portano dal gelido Nord al-
rassolato Sud, dall'infanzia al
ia vecchiaia, dalla nascita al
ia morte. Questo accade nello 
spettacolo che Aldo Trionfo 
ha tratto, per lo Stabile di To
rino, dal famoso apoema 
drammatico» di Henrik Ib
sen, scritto in Italia e com-
piuto l'anno 1867. Spettacolo 
ora In corso di rappresenta-
zione al Valle dl Roma. 

La chiave principale d'in-
terpretazlone del testo, come 
fu ampiamente detto in occa
sione della a primai) torine-
se, e dunque quella psicolo-
gica e pslcanalitica. Messe in 
sordina le implicazioni filc-
sofiche deU'opera, la «tens!o-
ne» tra Hegel e Kierkegaard 
che vi hanno rilevato gli stu-
diosl (ma nel 1870 Ibsen stes
so scriveva: «Ho letto poco 
Kierkegaard e llio capito an
cora meno»), il regista pun-
ta sull'aspetto onirico della 
favola e sulla essenzialita, in 
essa, del rapporto edipico tra 
Peer e sua madre Aase, la 
quale poi ha un «doppio», 
un alter ego nella buona, dol-
ce, fedele Solvejg, destinata 
ad accogliere tra le sue brae-
cia, al termine del lungo viag-
gio, l'eroe vagabondo. La ri-
cerca di se stesso, sempre fru
strate, che Peer effettua, e 
pertanto un ritorno all'origi-
ne, alia matrice, per esservi 
rigenerato. 

La vicenda di Peer si svol
ge qui, nella sostanza, tra 
fantasticheria e vaneggiamen-
to. tra sogno e incubo; donde 
anche la gran liberta che 
Trionfo si e preso, a parte 
1'abbondanza e la rudezza, a 
volte, dei tagli. nel concentra-
re divers! personaggi in pre
serve polivalenti. o nel molti-
plicarne gli echi, i riflessi, 
come in un gioco di specchi, 
o neH'affiancare a Peer un 
nuovo suo simile e antagoni-
sta, compendio dei «nemici» 
che, nella prospettiva consi-
demta, egli ha soprattutto 
dentro di se, nel proprio in-
conscio: il aragazzo sul ca-
vallinoj). II mondo infantile 
e poi richiamato di continuo 
da segni, simboli, figurazioni; 
e la stessa sintesi scenografi-
ca (di Emanuele Luzzati, co
me i costumi), che vede l'e-
norme giaciglio centrale fin-
gere, caso per caso. i picchi 
nevosi e le dune del deserto. 
o la nave di Peer in pericolo 
nel mare in tempesta. nasce 
forse da un suggerimento dei 
ricordi della prima eta. 

Ma, si dice nel programma. 
«la memoria di Peer Gynt 
tende a diventare la memoria 
di una intent civilta; la ma
dre, che ha plasmato le strut-
ture mental! di Peer, rimanda 
alia cultura che condiziona 
noi. ancor oggi. determinan-
doci storicamente». E allora 
e da obiettare che la visione 
di questa cultura risulta nel 
Peer Gynt di Trionfo piutto-
sto sfuggente; a meno che non 
la si voglia ridurre a fenome-
ni di costume, certo interes-
santi, ma non troppo declsivi, 
come la « commedia musicale » 
d'oltre oceano e 1 suoi divi 
d'una volta, la rivista nostra-
na (ormal anch'essa un dato 
archeologlco), 11 cabaret, ecc. 
Mentre, per fare un solo 
esempio, la satlra della prepo-
tenza colonlalistlca, delle 
smanie di supremazia del-
l'Occidente, della mitologia 
europea, che in Ibsen e gia 
limpidamente espressa, avreb
be potuto fornire spunti (an
che culturali) di una sempre 
scottante attualita. In Trion
fo, del reste, l'elcmento pri
vate, personate, f ami Hare fini-
sce costantemente col preva-
lere su quello pubblico e so-
dale; gli esitl, sul piano arti
stico, possono essere anche 
ragfuardevoll, nella loro spe

cifica misura, ma perche al
lora evocare la societa e la 
storia, che e'entrano, se e'en-
trano, solo di scorcio? 

La rlstrettezza dell'imposta-
zione registica ha una contro-
prova, secondo noi, abbastan-
za evidente nel tono svagato, 
mondano, salottiero. da soft-
sticata slgnora borghese, che 
vlene Impresso al fondamen-
tale personaggio di Aase, affi-
dato alia pur solitamente bra-
va Franca Nutl; e che fa con-
trasto, comunque, .con la 
«grinta» rissosa, di stampo 
popolare, sfoderata nei mo
ment! migllori dal protagoni-
sta Corrado Panl. Degli altri 
numerosi attori sono da ci ta
re. per lo scrupolo e l'esat-
tezza con cui seguono indica-
zioni spesso discutibili, Fran
co Mezzera, Cecilia Polizzi, 
Franco Branciaroli, Roberto 
Bisacco, Ivan CecchinL Fran-
cesca Codispoti ha sostituito, 
per la parte di Solvejg e per 
quella di Anitra, Leda Negro
ni, ammalatasi: e molto gio-
vane e ancora acerba, ma 
se la cava. L'lnsleme h visto-
so, folto di ammiccamenti e 
d! civetterie (piu o meno tut
ti 1 precedenti spettacoll di 
Trionfo sono cltati, in qual-
che modo), talora, anzi spes
so. deviant!. Le musiche di 
Grieg (non solo quelle scritte 
appositamente per il Peer 
Gynt, ma anche altre meno 
pertinent!) forniscono la ve-
ste sonora. Alia a prima », cal-
do successo. 

ag. sa. 

Musica 

I Filarmonici 
di Bologna 

II concerto dell'altra sera 
deU'Istituzlone universitaria 
era dedicate a due musicisti 
veneziani: Antonio Vivaldi e 
Gianfrancesco Malipiero. I 
Filarmonici del Comunaie di 
Bologna, diretti da Angelo 
Ephrikian. hanno suonato, del 
«prete rosso», quattro Con
cern (uno di essi, col violon
cello in veste di solista, ci 
ha permesso di ammirare la 
bravura e la sicurezza della 
giovane Franca Bruno) e, di 
Malipiero. le versioni per pic-
cola orchestra di due Quar
tern: il terzo (Cantari alia 
madrigalesca) e il quinto, 
composto su musiche scritte 
per I capricct di Callot. 

I Filarmonici si sono fatti 
apprezzare per l'affiatamento. 
per la nitidezza delle inter-
pretazionl e (ma questo, piut-
tosto, si e indovinato, dato 
che l'acustica deU'Auditorio 
del San Leone Magno non e 
proprio felicissima) per la 
qualita del suono. Quanto ad 
Ephrikian, egli amministra 
con esperienza e fervore la 
potenzialita che gli eccellenti 
strumentisti bolognesl gli 
fomlscono-

Cos! abbiamo ascoltate un 
buon Vivaldi (piu meditativo 
che estroso, ci e sembrato) e 
un Malipiero freschissimo in 
quella sua fantastica mobill-
U, che deriva dalla liberta 
deH'invenzlone. 

II concerto s' e lietamente 
concluso con tanti applausl 
e con una esecuzione fuori 
programma. 

vice 

controcanale 
I GLADIATORI DEL MARE — 
II mondo degli animalt e a}-
fasclnante, e altrettanto affa-
scinante & I'ambiente degli 
abissi marini: perchd mai al-
cuni, come Bruno Vatlati, au-
tore di questa serie «Uomini 
del mare», sentano il bisogno 
di imbellettarli col falso liri-
smo e un artificioso spirito 
d'avventura, rimane un miste-
ro. Prendiamo, in questa pun-
tata sull'orca marina, la parte 
dedicata agli elefanti anlibi. 
PerchS sostituire a una corret-
ta informazione scientifica il 
solito discorsetto volto a "uma-
nizzare" questi animali e le 
loro abitudini (il "seduttore", 
la "moglie", ecc.)? Dopo i do
cumentari disneyani, pur essi 
discutibili ma in ogni caso al-
meno vivaci e originali, que
sta diventa soltanto una stan-
ca maniera che riduce i te-
lespettatori al rango di bim-
betti. 

E che dire del "documenta
ry recitato" sulla drammati-
ca avventura del pescatore di 
crostacei? L'idea di racconta-
re la vita e la fatica dei lavo
ratori del mare non era af
fatto da buttar via: se non ri-
cordo male, nella prima serie 
dell'ii Enciclopedia del mare » 
lo stesso Vailati Vaveva svi-
luppata con efficacia e par
tecipazione. 

Ma qui, questa commistione 
tra verita c artificio 6 fasti-
diosa, soprattutto quando si 

pretende di far accettare come 
autentiche sequenze di crona-
ca quelle che sono soltanto ri-
costruzioni filmate. 

E, del resto, questo taglio 
mistificante si prolungava an-
clie neU'ultima parte della 
puntata riservata appunto al-
I'incontro con I'orca. Qui, la 
situazione offriva di per si 
ample possibility di suggestio-
ne: e le immagini, infatti. era-
no molto belle. Ma perche" far 
finta, ad esempio, che a gi-
rarle fosse soltanto Vailati, 
quando era chiaro che non 
poteva non esserci un altro 
operatore? E perchi accentua-
re artificiosamente il pericolo, 
dimenticando che la presenza 
di quest'altro operatore fuori 
della gabbia testimonlava, al-
meno agli occhi di chi fosse 
dlsposto a riflettere un mo
mento, che il rischio era quan-
tomeno calcolato? 

Si vuol far spettacolo, e va 
bene: ma non 6 detto che lo 
spettacolo debba comprende-
re I'odore del sangue. E' un 
po' come al circo: gli eserctzt 
al trapezio costituiscono gia 
di per si una prova di bravu
ra; complerli senza rete ag-
giunge al numero quel tanto 
di rischio che serve soltanto 
a rlportare uno spettacolo am-
mirevole ai tempi della bar-
barie gladiatorla. 

g. c. 

oggi vedremo 
LA QUESTIONE DEL SERGENTE 
GRISCHA (1°, ore 21,30) 

Va in onda questa sera la prima puntata di uno sceneggiato 
televisivo tratto dall'omonimo romanzo di Arnold Zweig — di
retto da Helmut Schiemann ed lnterpretato da alcunl attori 
del «Berliner Ensemble» (la celebre compagnia fondata da 
Bertolt Brecht nel 1949), tra i quail figurano Dieter Mann, 
Gunther Neumann, Josef Karlik, Jutta Wachowlak, Chewel 
Buzgam e Dieter Franke — che narra delle disawenture di 
un ingenuo sergente russo fugglto da un campo di prigionla 
tedesco verso la fine della prima guerra mondiale. II testo, 
attraverso le vicende del protagonlsta Grischa, mette a nudo 
I meccanismi piu deteriori della burocrazla militare. 

E ORA DOVE SONO? (2°, ore 21,20) 
La puntata di stasera della minl-rubrica dei servizl cultu-

rali televislvl e dedicata a Pitigrilll. Lo scrittore, il cui vero 
nome e Dino Segre, divenne celebre nel primo dopoguerra: 
autore di romanzi famosi come Mammiferi di lusso e Cintura 
di castita, fondo la rivista Grandi firme. Ora vive lontano dal 
successo e si interessa dl scienze occulte. 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,35) 
H campione in carica della trasmissione a quiz condotta da 

Mike Bongiomo, Enzo Botteslnl, verra sfidato questa sera da 
un lnsegnante elementare e da un asslstente dell'ufficio meteo-
rologico di Brindlsi. II primo si chiama Antonio D'Urso e ha 
scelto come materia la storia d'ltalia dal 1945 al 1960, II secondo 
e Piero Lippolis, e si presenta come esperto di storia del tea
tro del 1700. 

programmi 

TV nazionale 
9,45 Trasmissionl scola-

stiche 
1230 Sapere 
13,00 Nord chiama Sud 
13.30 Telegiomale 
14,00 Cronache italiane 
15,00 Trasmissionl scola-

stiche 
17,00 La strada verso la 

Luna 
17,30 Telegiomale 
17.45 La TV dei ragazzl 
18,45 Sapere 
19,15 Tumo C . 

19,45 Telegiomale sport • 
20.30 Telegiomale 
21,00 Tribuna poiitica 
21,30 La questione del 

sergente Grischa 
23,00 Telegiomale 

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

« Pitigrilll». 
2135 Rischiatutto 
22JS0 Sport 

Camplonati mondia-
...:- 11 di pattlnaggio. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Or* 7 , 
8, 12. 13. 15, 17, 20 , 2 1 . 
23; 6: Mattutino musicale; 
6,42: Almaaacco; 6,47* Coma 
• percbe; 7,45: Ieri el Parle* 
mento; it Sui siomali dl sta-
mane; 8 .30: Le canzooi del 
mattiao] 9-. Spettacolo; 9,45: 
Vol ed to; 10: Special* «*r.j 
11,20: Settimana corta; 12,44: 
Made in Italy; 13,15: I I sie
ved i; 14: Quarto programme; 
15,10: Per voi gioraai; 16,40: 
Pi o y amine per I ragazzi; 
17,05; I I Gira*Ot*i 18,55; la-
t e m l l o musicale; 19,10: Ita
lia che lavora; 19,25: I I gio
co nelle parti; 19 ,51: Sol no-
stri ciercati; 20,20: Andata e 
ritorno; 21.15: Tribuna poiiti
ca; 21.45: John Updike - Un 
anclito di rinnovamento per 
I'A m e r i c a contemporanea; 
22,15: Mu*ica 7; 23 : Oggi 
al Parlamento; 23.20: Con
certo del trio di Trieste. 

Radio 2° 
GIOftNALE RADIO - Ora 
6,30. 7 3 0 . 8,30. 9 .30, 10,30. 
1 1 3 0 , 1 2 3 0 , 1 3 3 0 , 15.30. 
1 6 3 0 . 1 8 3 0 , 1 9 3 0 , 22 ,30 , 
24; 6: I I mattinjer*; 7.30: 
Buon eiaggio; 7,40: Baongior* 
no; 8,14: Tre motivi per te; 
8,40: Suoni • color! dell'ortbe-

stra; 9: Prima di spender*; 
9,55; E' tempo dl Cateriaaj 
9,50: Fanlan la Tulipe dl P. 
Gilles Veben 10,05: Canxoni 
per tutti; 10,35: Delia vostra 
parte; 12,10: Trasmissionl re
gional); 12 ,40: Alto gradi-
mento; 13,35: Passeggiando fra 
le note; 13,50: Come e per-
Cbe; 14 Su di giri; 14.30: Tr* . 
smissioni regionali; 15: Punto 
interrogative; 15,40: Cararai; 
17,30: Special* G.R.; 17.45: 
Chiamato Roma 3 1 3 1 ; 19,55: 
Cansonl senza pansieri; 20 ,10 ; 
Fonuato Napoli; 20 ,50: Su
personic; 22 ,43: Emiliano Za
pata; 23,05: Toujour* Paris; 
23,25: Musica leggera. 

Radio 3° 
9,25: Trasmissionl special]; 
9.30: Musica di G. Donizetti; 
9,45: Scuola materna; 10: Con
certo di aperture; 1 1 : La ra
dio per I * scuole; 11,40: Mu
siche italiane d'oggi; 12,45: La 
musica n d tempo; 13,30: In
termezzo; 1 4 3 0 : Concerto sln-
fonko. direttore R. KubeUk; 
16: Liederrstka; 1 6 3 0 : I ea*> 
zatltolo; 1 7 3 0 : Oass* Usikat 
17,35* Appuntamesto cen N . 
Rotondo; 18; Notizi* del ter
zo; 18.45: pagina aperta; 
19,15: Concerto dl ognl se
ra; 20,10: * O Didon* ». 
ra in tre atti dl F. CavalH 

LEGGETE 

noi donne 
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