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Lltalnoleggio non distribuira 
il Giordano Bruno di Montaldo 

II regista 
spiega perche 

si e detto 
«no» al film 
Giordano Bruno, 11 film che 

Giullano Montaldo ha comin-
ciato a girare a Venezla, non 
sara plu dlstribuito dall'Ital-
nolegglo. E' stata questa la 
« logica» conclusione dl tut-
ta l'azione di sabotaggio con-
dotta dal rappresentantl del-
la DC e della burocrazla ml-
nlsterlale nel Conslgllo dl am-
minlstrazione dell'Ente Ge-
etione contro l'acqulsiztone 
del film net listini del grup-
po cinematograflco pubblico. 

La notizla e stata data dal-
lo stesso Montaldo alle asso-
ciazionl degll autori cinema-
tografici con un telegramma 
nel quale, tra l'altro, si af-
ferma che i produttori sono 
stati praticamente costrettl ad 
interrompere ogni trattativa 
dopo 11 rlnvio, da parte del 
Conslgllo di amminlstrazlone 
dell'Italnoleggio, dell'approva-
zione della sceneggiatura del 
film e in seguito alle vlcende 
che hanno accompagnato la 
preparazione di Giordano 
Bruno, tra cui «la volgare 
campagna di stampa localiz-
zata su Gian Maria Volont6 », 
anche alio scopo di influire 
sulle valutazloni del respon-
sabill del settore statale del
la distribuzlone. 

II regista spiega nel suo 
telegramma che la produzio
ne si e preoccupata delle con-
seguenze negative che alia di
stribuzlone del film avrebbe 
potuto portare un giudlzio 
sfavorevole dell'Italnoleggio, 
esprime la sua convlnzlone 
che tutta la vicenda sla una 
conseguenza della tristemente 
nota «direttlva» del ministro 
Ferrari Aggradi, e sottolinea 
la necessita dl Intensiflcare 
la battaglia per 11 rinnovamen-
to degli enti cinematograflcl 
statali e per la ricostituzlone 
di un pubblico clrcuito di sale. 

Considerata la gravita del 
fatti denunciati dal telegram
ma di Montaldo, le assocla-
zionl degli autori e degli at-
tori (ANAC, AACI e SAI) 
hanno preso posizione con un 
ampio documento che pub-
bllchiamo qui a flanco. 

E1 morto 
Ptuscko 

il regista 
di «Sadko » 

MOSCA, 13 
II regista sovietlco Alek-

sandr Ptuscko e morto. Ave-
va poco meno dl 73 annl, es-
sendo nato il 15 maggio 1900. 
II necrologio apparso sulla 
Pravda, a flrma del segreta-
rio del PCtJS Breznev e dl al-
tre personality politiche e cul-
turali, rende omaggio al asln-
golare talento» dello scorn-
parso. 

Ptuscko aveva esordlto co
me autore dl disegni anlmati 
e film dl pupazzi; acqulsto 
notorieta internazionale nel 
1935 con It nuovo Gulliver, 
nel quale la recitazione di un 
attore si integrava con movi-
menti di fantocci. Stessa tec-
nica egli adottd per una tra-
scrlzione cinematograflca di 
Pinocchio (nell'adattamento 
che, del testo collodlano, ave
va fatto Aleksei Tolstoi). Cu-
ratore degli aeffetti specia-
li» per alcune opere dl argo-
mento patriottico realizzate 
durante la grande guerra an-
tinazista, Ptuscko flrmd nel 
1946 11 suo primo film tutto 
con attori. It fiore di pietra, 
una color] ta flaba (alio stesso 
soggetto si sarebbe rifatto per 
un suo balletto il musicista 
Prokofiev). La fama maggiore 
gli venne pert da Sadko 
(1953, Leone d'argento alia 
Mostra di Venezla). che ela-
borava con notevole gusto fl-
gurativo una «canzone di ge
stae, ispiratrice gia di una 
opera di Rlmskl Korsakov, e 
che ebbe buon successo anche 
all'estero. segnatamente in 
Italia. Di Iui si ricordano 
lnoltre Ilia Murometz (owero 
II conquistatore dei Mongoli) 
(1956) e Sampo (1959). Scris-
se, in collaborazione. un volu
me su Combinazioni e trucchi 
nel cinema. 

Autori e attori: 
si vuol liquidare 
I'Ente Gestione 

Denunciato in un documento il costante 
sabotaggio del gruppo cinematografico 
pubblico da parte della DC e del governo 

Ecco il testo del documento 
dell'ANAC, delVAACl e del
la SAI: 

«La decislone presa dalla 
produzione del film Giordano 
Bruno, diretto da Giullano 
Montaldo e lnterpretato da 
Gian Maria Volonte. dl inter
rompere il rapporto con gli 
entt cinematograflcl dl Stato 
per dare il film ad una societa 
di distribuzlone privata costi-
tuisce prima di tutto un grave 
danno per la societa distribu
t e e statale, che si aggiunge 
al danno sublto dalla mancata 
acquislzione dl altrl due film 
ltallanl dl lnequlvoche carat-
teristlche culturall e spettaco-
larl: La proprieta non & un 
furto diretto da Ello Petri e 
Lucky Luciano diretto da 
Francesco Rosi. 

« La mancata acquislzione di 
questi tre film dl registi fra 1 
plu slgniflcatlvi della nostra 
clnematografla si collega di-
rettamente alia svolta politica 
comlnciata con la dlrettlva 
Ferrari Aggradi 11 25 settem-
bre dello scorso anno. In esse, 
lnfattl, si Introduceva 11 crl-
terlo maccartlsta dl dlscrlml-
nazlone fra film politic! e film 
cultural!, si inventava la "sce
neggiatura d! Stato". venlvano 
indicatl nuovi meccanisml e 
tecniche operative per l'acqul
sizlone del film e per l'attlvlta 
stessa dell'Ente, 11 cui caratte-
re paralizzante fu Immediata-
mente lndivlduato e denuncia
to dagll autori assieme agli at
tori e a! lavoratorl. 

«II "nuovo corso" Inaugura
te con la direttiva segnava un 
cambiamento di llnea per la 
stessa maggloranza democri-
stlana nel Conslgllo d'ammlni-
strazlone dell'Ente: non plu la 
politica volta a neutrallzzare 
1 contenutl plu avanzat! del
la nuova legge attraverso la 
tattlca del rlnvio e della resl-
stenza passiva, ma la politica 
della parallsi fondata sull'uso 
caplllare di una nutrita serle 
di intervent! burocratico-am-
ministrativi che si richlamava-
no e si rlchiamano direttamen-
te alia Circolare del ministro 
democrlstlano delle Parteclpa-
zioni statali. 

cSupporto per questa con-
troffenslva dl destra e la va-
sta e orchestrata campagna 
scandalistica portata avantl 
dalle inizlative parlamentarl e 
dalle Interrogation! soclalde-
mocratiche e misslne, dalla 
stampa fascista periodica e 
quottdiana, dalla floritura dl 
comunicati dei vari comitati 
romani, consulte regional!, 
commission! cultural! del co
mitati romani della DC Cam
pagna impostata con ripocrita 
etlchetta della "moralizzazlo-
ne*\ ma In realta, solldamente 
centrata su! due punt! Indica
tl, alia Camera e nei comizi ai 
contadlnl, dal ministro Ferra
ri Aggradi: lo scandalo dei mi
nimi garantlti "troppo alt!" 
concessi dall'Ente a determl-
nati film, il linciaggio perso
nate contro determinatl indl-
vidui operant! nel settore. 

«L'oblettIvo e chiaro: poter 
proporre in tempi relatlva-
mente brevi all'opinlone pub-
blica e alle forze politiche la 
inutiltta della soprawivenza 
stessa degli Enti cinematogra
flcl di Stato. divenuti a quel 
punto oggettivamente lndifen-
dibiU a causa della loro inatti-
vita. del conseguente danno 
per !1 pubblico denaro, di una 
esistenza puramente parassi-
taria. 

«E* noto a tutti, del resto, 
che un consistent* settore del 
partito di maggloranza relati-
va sostiene e persegue da mol-
ti annl la Hquidazione degli 
Enti. Ne e tin caso che fu pro-
prio ad opera di esponentl del
lo stesso partito che venne uv 
ferto al settore cinematogra
fico pubblico un primo e du-
rissimo colpo con la svendita 
sottobanco di tutto il clrcuito 
statale di sale. 

«E* sotto l'angolazione d! 
questo plu definite disegno 
liquidatorlo che si spiegano gli 
sviluppi degll ultlmi mesl: la 
necessita di conqulstare alia 
attuale maggloranza politica e 
burocratica il controllo moon-
trastato del Conslgllo dl am
minlstrazlone dell'Ente. otte-
nuta mettendo 11 presidente 

r in breve 
P morto Ron « Pigpen » McKernan 

SAN FRANCISCO, 13 
II cantante e organista Ron «Pigpens McKernan di 27 

annl e trato trovato morto nella sua casa dl Corte Madera, 
in California. 

Gli inquirenti hanno dichlarato che la morte del giovane, 
che faceva parte del complesso rock «Grateful dead*, sem-
bra essere awenuta per cause naturall; il cadavere sara, 
tuttavia, sottoposto ad autopsia, date che McKernan negli 
ultlmi due arm! era state speaso curate per disturb! dovuti 
all'abuso di alcooL 

Convegno verdiano a Torino 
TORINO, 13 

n sovrintendente dell'Ente autonomo Teatro Reglo dl 
Torino, Giuseppe Erba, ha lnvitato l'lsUtuto di studi ver-
diani dl Parma ad organlzzare un convegno suU'opera pre-
scelta per 1'inaugurazlone del rinnovato teatro della dttA: 
/ vespri siciliani dl Verdi. 

H convegno si svolgera a Torino dal 7 al 10 aprile, e 
ml corso delle sedute verranno presl in esame gli aspetU 
itorlcl e crltlcl dell'opera verdlana. 

soclalista In condlzionl di an-
darsene; il successivo tentati
ve nelle more della nomina di 
un nuovo presidente, dl iso-
lare 1 sindacati dei lavoratorl 
dalle altre forze clnematogra-
flche e cultural!; la rlstruttu-
razlone dell'Istituto Luce pro-
posta nel termini di raziona-
llzzazione azlendale, trascuran-
do tutto l'lmmenso lavoro po
litico e organizzativo priorl-
tarlo e indispensabile ad apri-
re al Luce quel nuovi sbocchl, 
spazi ed organic! rapport! che, 
come la legge prescrive, de-
vono renderlo un nuovo e for
midable strumento dl propul-
sione e produzione per un di-
verso e piu esteso uso del 
mezzo cinematografico e au-
dlovlsuale. 

« Ed e ancora e preclsamen-
te sotto l'angolazione del ge
nerate disegno liquidatorlo che 
solo pud spiegarsi la mancata 
acquislzione di tre film di pre-
stigio culturale e di certo va-
lore spettacolare quali sono 
quell! dl Petri, Rosl e — ora — 
Montaldo. 

« Perch6 la presenza nel prc-
prlo listlno del non numerosl 
film che abbiano questi valori 
non e questione di scelta o dl 
maggiore o minore prestigio 
per l'ltalnolegglo. E' questione 
della sua stessa soprawivenza. 
E ne spieghlamo II perch£ a 
chl non conosce, o non vuol 
conoscere, la realta della situa-
zione. 

« FInchS 11 clrcuito statale dl 
sale clnematografiche non ver-
ra rlcostituito, la societa dl 
distribuzlone del settore pub
blico si trova ad avere come 
unico sbocco le sale clnema
tografiche degll esercenti pri-
vat! che monopollzzano tutto 
il campo della diffusione del 
film, operando secondo la lo
gica e git obiettivl proprl di 
ogni industria privata: massl-
mo profitto e libera concor-
renza. 

«Per potersi inserire in un 
clrcuito di queste caratterlstl-
che con rautorita e la forza 
di contrattazione necessarle 
per imporre tutti I film plu 
specificamente culturall che 
gli Enti devono promuovere, 
acqulslre e far circolare per 
assolvere i compltl assegnati 
loro dalla legge, l'ltalnolegglo 
cinematografico deve qulndi 
plu di ogni altra societa di 
distribuzlone privata poter 
proporsl con la forza di quel 
film che al valori cultural! 
unlscono le mlgliori garanzie 
di larga diffusione. Per con
tro, 11 non poter dispone dl 
film di questo tipo porta 
l'ltalnolegglo a una sempre 
minore credlbllita presso l'e-
serclzlo, a sempre magglori 
difflcolta a far circolare le 
opere di carattere accentuata-
mente culturale. E questo, ve-
rificato nei fatti, costitulsce II 
primo risultato concrete della 
direttiva Ferrari Aggradi e 
della svolta Uquldatrice inau
gurate il 25 settembre 1972. 

«N& valgono, in una sltua-
zlone radicalizzata e sempre 
piu esplicita, i "dlstinguo" o le 
spiegazion! formal! di quanto 
e accaduto: i meccanisml in-
sensati. le prassi burocratiche 
instaurate. le rlchleste polizie-
sche delle sceneggiature fir-
mate pagina per pagina,! tem
pi lunghl e 1 sisteml dl garan
zie bancarie, se portano ad al-
lontanare dagli Enti molte 
produzlonl private, le rendono 
sostanzialmente inaccessibill a 
tutti quel gruppi autonoml d! 
produzione che vogllono fare 
film competitivl escludendo 
dal loro seno la figura e 
r"onere" del produttore pri
vate. 

«Ne le campagne calurmlo-
se e i fiumi d'inchJostro dei 
fascist!, n* le crociate mora-
lizzatric! e demagoeiche con
tro 1 minimi garantiti "troppo 
alti" riusciranno a coprire la 
attuale situazlone del gruppo 
cinematografico pubblico e a 
celare le intension! liquklato-
rie: due film su! tre non ac-
qulsltl hanno ricevuto dalle 
distribuzion! private minimi 
parantiti piu alti — e anche 
di molte — dl quell! proposti 
In seno alfEnte Gestione: e 
questo date di fatto. ove ce ne 
fosse btsogno. smaschera una 
volta oer tutte coloro che. ado-
perando II metro inaccettabile 
del criteri meocanic! di pura 
economiclta proprl dellTndu-
stria privata. tentano la stra-
da deU'lndignazlone moralist]-
ca e della speculazlone poli
tica per scredltare un'Istitu-
zione ed una legge che I lavo
ratorl. gli autori e gli attori 
hanno straopato al Parlamen-
to dopo annl ed arm! d! Iotte. 
sciooeri ed occuoarionl. 

«Le assoclazJonl nazlonall 
degli autori e de?Il attori so
no fermamente decise a di-
fendere conqulste che sono di 
tutti 1 lavoratorl clnematofrra-
fici Italian!: decise a difende-
re la corretta apolicazione di 
una legge dello Stato: decise 
a difendere il denaro pubblico 
in funzione delle flnallta che 
il Parlamento ha Indicate e 
che sono flnallta social! e cul
turall alternative a quelle com
mercial! e speculative dell'ln-
dustrla cinematograflca priva
ta: decise a smascnerare e a 
denunclare all'opinlone pub-
blica e alle forze politiche de-
mocratlche tutti coloro che 
lavorano per affossare e sven-
dere nuovamente II grande pa-
trimonlo rappresentate dal 
gruppo cinematografico pub
blico*. 

Disawenture di una 
ragazza finlandese 

Janet Agren, Franco Citll e Franceses Romans Coluzzi In una scena di a Ingrld sulla stra-
da» di cui sono gli interpret! principal!. Nel film II regista Brunello Rondl racconta la 
storla di una ragazza finlandese la quale, per sfugglre ad un trlste passato familiare, vierte 
In Italia, ma dopo una serle di esperienze < sulla strada t , si laicera morlre 

Un festival-concorso sulle rive del Danubio 

A Braila appuntamento 
dei cantastorie romeni 
La riscoperta di un patrimonio folcloristtco tramandato per via orale at
traverso molte generazioni - Oltre un centinaio i partecipanti e tredici 
(tra cui una donna) i premiati — Si h svolto un «simposio» di specialisti 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST, 13 

I cantastorie romeni si sono 
dati appuntamento a Braila 
— sul Danubio, alia estreml-
ta orlentale del paese — per 
il loro primo festival concor-
so conclusosl con la premla-
zione di tredici tra i mlglio
ri interpret! — tra cui una 
giovane donna — e con ge
nerate soddlsfazlone. La scelta 
dei premiati da parte della 
gturia e stata ardua, non per-
che in nessun paese euro-
peo come in Romania, il fol-

clore e cos! radicate e diffu-
so, ma per la sorprendente 
genulnita e bellezza delle bal-
late presentate. 

L'lnlzlatlva ha soddlsfatto 
tutti, sia gli specialist!, sia 
11 pubblico normale. I prl-
ml, Infatti, si sono trovati di 
fronte ad una conslderevole 
mole dl vecchi cant! che or-
mai s! pensava f ossero andatl 
dlspersl e che invece sono 
apparsi nena loro plena fre-
schezza di sempre, valid! e 
plenl dl slgnlficato oggi co
me ieri. Da parte loro, gli 
spettatori hanno invece avu-

Tentativo di 
svuotare il 

Teatro La Fede 
Non sono stati i ladri, ma i facchini del Tea

tro di Roma - L'operazione sospesa dalla polizia 

Un increscloso epijodlo, che 
minaccia di far precipitare 
in crisi aperta i gia difficili 
rapport! tra il Teatro di Ro
ma e i gruppi sperimentali, 
si e verificato ieri dinanzl al 
Circolo-Teatro La Fede. 

Nell'ampia rimessa di via 
Portuense, • adibita a teatro, 
si e rappresentate. fino all'al-
tro Ieri, Risveglio di prima-
vera di Wedeklnd, nella mes-

Proietfoto a Roma 
il film polocco su 
Nicold Copernico 

E* state pTesentato a Roma 
il film realizzate dalla cine-
matografla polacca per il 
qulnto centenario della nascl-
ta dl NIcol6 Copernico. La 
prolezlone ha avuto luogo nel-
l'auditerium deU'AGIS ad ini-
ziativa del FAC, in collabora
zione con rAssocIazione italia-
na per i rapporti cultural! con 
la Pokmla. Essa ha fatto se
guito alia prima mondiale 
awenuta il 19 febbraio a To-
run, citta natale del grande 
astronomo che, con la scoper-
ta della tooria eliocentrica, po
se le basi di una nuova con-
cezlone scientlfica dell*uni-
verso. 

II film, che ha per titolo 
appunto Copernico, e stato di
retto da Ewa e Czeslaw Petel-
ski e ha rlchleste due arm! 
di lavoro. U racconto svilup-
pa i tre moment! piu signifl-
cativi della movimentata vita 
dell'astronomo (gli studi alia 
Accademia di Cracovia, il dot-
torato ainjniverslta dl Ferra-
ra, rattivlU svolta quale cm-
nonico a Warmia); suo tema 
principale e II destino delTuo-
nx> di sciensa strettamente le
gato a una missione: la ricer-
ca della vexlta. 

Prima della prolezlone, la 
figura e Plmportanxa di Co
pernico sono state Illustrate 
a un folto pubblico — fra cui 
esponentl del mondo della 
scienza, del cinema e della 
cultura — dal prof. Bronlalav 
BillnakL direttore deU'Acca-
demla polacca In Roma. 

sa in scena del gruppo che 
fa capo a Manuela Kuster-
man e a Glancarlo NannL 

Questo gruppo era stato in-
gaggiato da Enriquez, diretto
re artistico del Teatro di Ro
ma, per questa stagione — il 
contralto tormina domani 15 
marzo — nell'ambite del set-
tore sperimentale, 

La lettera d'impegno tra il 
Teatro di Roma e il Teatro 
La Fede contemplava, tra lo 
altro. la sistemazione e la ri-
pulltura del locale, 11 paga-
mento della luce e del telefo-
no, fino ad una spesa di tin-
quecentomlla llre-

Al Circolo La Fede gli spet
tatori sedevano, prima della 
«operazione Enriquez *, su 
delle panche. Con 1'arrivo del 
Teatro di Roma queste furo-
no sostituite da sedie. Ebbe-
ne ieri pomerigglo, alle 15,30, 
un camion si e fermato di
nanzl al t-atrlno: ne sono 
scesi alcuni facchini e un 1m-
piegato del Teatro di Roma, 
i quali hanno cominr.is.to a 
caricare sedie, tavoli, speech!, 
attrezzi scenicL Glancarlo 
Nannl e intervenuto doman-
dando spiegazioni. Gli e stato 
risposto che 1'ordine era sta
to date dal direttore tecnico 
del Teatro di Roma. Vlste i-
nutili le proteste, Nannl chie-
deva l'intervento della poli
zia, la quale, poiche gli inca-
ricatl non avevano alcun or-
dine scritto. faceva interrom
pere l'operazione e restltuire 
quanto era gia stato caricato 
sul camion. 

A parte il dettaglto, non 
trascurabile, che moltl degli 
oggetti — specchi, tavolini — 
sono preesistexrtt all'accordo 
con II Teatro di Roma, che 
cosa vuole dire questo tenta
tivo di fare del Circolo La 
Fede terra bruciata? 

Se si aggiunge 11 fatto che, 
a quanto lo stesso Nannl di-
chiara, U Teatro dl Roma — 
che risulta peraltro come pro
duttore dello spettacolo — 
respinge le rlchleste avansa-
te da teatri dl altre eltta, co
me Pesaro, Trieste, Bar!, 
Brindisi, dl ospitare RUve-
fflio di prtmoveru, non at ca-
see proprlo quale politica cul
turale il Teatro dl Roma in
tend* segulre. 

to 1'occasione di asslstere ad 
uno spettacolo insolito, ascol-
tando InterpretazionI dl test! 
che non sono mai stati scrit-
ti perch6 la «trasmissione» 
e awenuta, da padre in fi-
glio sempre a voce. 

Gli interpreti si sono ac-
compagnati con strumenti 
tradizional! delle diverse re
gion!: zampogne, flauti, zufol! 
ed altrl ancora fatti con squa-
me di pesce o paglia ed al' 
quali e difficile dare un no-
me in italiano. Sono conosciu-
ti solo In certe zone e con 
nomi local!, popolareschi. 

Sono confluiti a Braila da 
ogni parte del paese, glova-
nl ed anziani, tutti ad Inter-
pretare in modo superbo bal-
late In cui si raccontano le 
cronache del tempi passati, 
fatti Isplrati dalla vita di ogni 
giomo ed al lavoro del con
tadlnl e del pastor! Molte 
ammirati anche I costum! po-
polarl indossati dal cantasto
rie: sono simlll come taglio, 
ma varlano nei color! e nelle 
decorazioni. 

Erano oltre un centinaio e 
tredici sono stati premiati. 
Avendo a che fare con del 
cantastorie, e estremamente 
difficile affermare categories-
mente quali sono I piu bra-
vi, perch6 ognuno ha uno 
stile, una particolarlta. Due, 
ad ogni modo, hanno partlco-
larmente lmpressionato la 
gluria. Si tratta deU'anzIano 
moldaviano Alecu Crudu, dl 
Botosanl, definite «un auten-
tico cantastorie, complete e 
complesso, che detiene, crea 
e trasmette un repertorlo vc-
cale che gli conferisce una 
indlscussa personalita». L'al
tro e un giovane gludicato 
uno del piu preparatl tra I 
continuatori delle tradizlonl 
folcloristiche del passato. 

II festival e stato dedicate 
a Petrea Cretu Solcan, un 
cantastorie brailano del seco-
lo scorso che ha tramanda
to al poster!, secondo un cal-
colo certamente parziale, ed 
Incomplete, un vero tesoro ar-
tlstico: trentadue ballate, no-
vantasel canti popolari e ot
to cantate, per un totale di 
oltre qulndlclmila versL 

In occasione dl questo 
primo festival-lnchiesta si e 
svolto anche un simposio, al 
quale hanno partecipato I ml
gliori specialisti del settore. SI 
e discusso a Iungo, sono sta
te fatte molte osservazioni e 
proposte, e alia fine si e ri-
mastl concord! che inizlative 
del genere devono essere 
sollecitate e ripetute per po
ter andare alia ricerca dl quel-
lo che e l'autentico folclore 
delle diverse regionl della Ro-

s. g. 

Massimo Ranieri 

all'Earofesfival 
Massimo Ranieri, come vin-

citore dell'ultlma edizione di 
«Cansonissima», rappresente-
ra lltalia al prossimo Eurofe-
stival che si svolgera 11 7 apri
le a Lussemburgo. Alia man! 
festszione, che viene organlz-
zata quest'anno dall'ente tele-
vlslvo lussemburghese. In 
quanto fu una rappresentante 
di questo paese ad aggiudi-
carsi l'edlzlone dello scorso 
anno, prendono parte oantantl 
di tutta rEuropa. 

Massimo Ranieri presentera 
all'Eurofestival Erba di casa 
mia. La manlfestazkme cano-
ra vena trasmessa sabate 7 
aprile alle 21 sul programma 
naslonale In sostltuzione di 
Hoi visto mat?.-, che andra 
m onda la sera di domenlca 
• aprUe. 

Mostre a Roma 

Pitture e 
sculture 

che guardano 
ai fumetti 
Post fumettum natum • gal-
lerla c La Margherlta >, via 
Glulla 108; fino al 7 aprile; 
ore 10-13 e 17-20,30, dome
nlca 10-13. 

Omagglo a Dlno BuzzatI 
pittore-scrittore del Poema a 
fumetti 6 questa mostra, a 
Roma, curata da Giorgio Dl 
Genova e che riunlsce pittu
re e sculture 1963-73 di artistl 
I quail, In modi divers!, han
no sentito tecnica e stile del 
fumetto e se ne sono servltl 
per affinare e potenziare 
espressione e comunicazione 
artlstlche. 

La mostra e vivace e Intel-
ligente e, pure nel limit! dl 
spazlo d'una gallerla private, 
offre un piccolo spaccato In-
teressante d'una ricerca tut-
tora aperta. Gil espositorl so
no Adaml, BuzzatI, Baruchel-
lo, Carml, Cavailere, Ceccot-
ti, Cunlbertl, Donzelll, Echaur-
ren, Fomez, Matta e Sarrl. 

Alcuni presentano opere dl 
dlecl annl fa e che si rivela-
no antlclpatrlcl di una conte-
stazlone del modo dl vita bor-
ghese fondata su un «hu
mour)) violento e demlstlflca-
tore: ad esempio Sergio Sar
rl con II generate Bonaparte 
e il missile. 

Tra le novita dl plu viva 
lmmaginazione Hrica sono gli 
acquarelll dl Pablo Echaur-
ren, In particolare Questo sta
to di ansia. che in pochl cen-
timetri dl spazlo riesce a fi-
gurare una inaspettata giovl-
nezza dl planet! In formazlo-
ne; riesce un poco a liberare 
II mondo dalla sua opacita 
(come Eluard dlceva d! Ernst) 
e che e 11 gran merlto poeti-
co del surreallsmo vero. 
Echaurren deve molto al sur
reallsmo ed e flglio del gran
de Matta: eppure se ne va 
per la sua strada con una lm
maginazione della vita cosl 
verdeggiante che si direbbe 
destinata a un serlo awenlre 
pittorlco. 

Alcune Immaginl del Poema 
a fumetti di BuzzatI si rive-
dono con piacere: BuzzatI 
aveva la grazia del sorrlso, 
era un critico d'arte senslbi-
le e ironico, un giornallsta 
esperto; In questa sua storla 
fumettlstlca, che 6 la carica
ture garbata dei fumetti ve-
ri, egli e continuatore scan-
zonato deirillustrazione sur-
realista di Maurice Henry e 
del pop fumettistico ameri-
cano. 

Al fumettismo dell'amerlca-
no Saul si rlfanno 1 vivacls-
simi quadrl di Bruno Donzel
ll datati 1986 e quell! di Pir-
ro Cunlbertl che sorrldendo 
dice cose pesantl sulla stupl-
dita e sull'istupidlmento di 
massa. Sia Donzelll sia Cunl
bertl si servono del comic 
per una figurazlone contesta-
trlce. Un pittore come Rober
to Sebastian Matta, Invece, 
crede fino in fondo alle pos
sibility espresslve e comunl-
catlve del fumetto; ma pos-
siede un'immaginazione cosl 
genlale e erotica che del fu
metto fa quel che vuole. SI 
deve dire, anzl, che c'd una 
influenza di Matta sugli au
tori di fumetti. 

Un neometafisico che si di-
verte e fa dJvertlre con le av-
venture dl Diabollk 196849 e 
Sergio Ceccotti. Eugenio Car-
mi, con 11 suo gusto analitlco 
e scorapositivo, si Interessa, 
nel '66. alle parole scrltte dei 
fumetti, le varle splash, sque-
eek, sniff, slam, ecc. che, tra-
sferite in uno spazlo analitl
co astratto, rivelano tutta la 
loro insensatezza. La Figura 
1963 di Valerio Adaml e un 
documento della nasclta del 
popismo ironizzato del giova
ne italiano avanti che mettes-
se in maniera tra pop e co
mic la gioia di vivere di Ma
tisse. Le piante in bronzo con 
1 fumetti sulla liberta sono 
tra le sculture plu recent! dl 
Alik Cavailere e rlentrano in 

una contestazione dada for-
temente noliticizzata. 

Dario Micacchi 

v!7 

A nuovo ruolo 
il processo 
d'appello 

per « l racconti 
di Canterbury » 

NAPOLL 13 
E' state rinviato a nuovo 

ruolo il processo d'appello 
contro Pier Paolo Pasolinl e 
Alberto Grimaldi, rispettiva-
mente regista e produttore del 
film / racconti di Canterbu
ry. Con loro e lmputato an
che il proprietario del cine
ma dl Benevento nel quale 
venne proiettata la pelllcola. 

In apertura di udienza e 
stata ietta da un difensore una 
istanza con la quale Pasolinl 
dlchiara di non poter essere 
presente al processo perche 
ammalato In Africa, dove e 
impegnato nella lavorazlone 
di un nuovo film, e chlede 
un rlnvio. n procuratere ge
nerate BaffL ha accolto, non 
senza rimostranze, la richie-
sta, e proposte un rlnvio del 
processo al 5 aprile prossimo. 
I giudlcl, dopo breve penna-
nenza in camera di conslgllo, 
sono stati dl diverso awlso 
ed hanno posto 11 processo a 
nuovo ruolo. 

Bra stato anche presentate, 
m apertura dl udienza, un 
certlflcato attestanto mVlndl-
tposislone del produttore Gtl-
maklL 

oggi vedremo 
ORE 13 (1°, ore 13) 

Prendendo spunto da un recente fatto di oronaca, la rubrlca 
televlsiva curata da Bruno Modugno e Dlna Luce si occupa 
oggi del «ragazzl difficili», i neo-disadattatl di cui pullulano 
le grand! citta itallane. 

UOMINI DEL MARE (1°, ore 21) 
Tapu di Tahiti e 11 titolo della quinta puntata del clclo dl 

trasmisslonl dedicate al mare realizzate da Bruno Vallatl. 
Protagonista del servlzlo che va In onda stasera e Tapu, un 
pescatore polineslano che vive delle risorse del mare grazle 
ad eccezlonall dot! dl apnea e che riesce a godere delle straor-
dlnarie bellezze dl una natura ancora quasi incontamlnata. 

CUCINA AL BURRO 
(2°, ore 21,20) 

Paradossale commedlola — dlretta nel 1963 da Gllles Gran-
gler ed Interpretata da Fernandel, Claire Maurler, Henri 
Vllbert, Anne Marie Carrlere e Michel Colabru — che narra di 
un reduce di guerra, 11 quale fa ritorno a casa dlversl annl dopo 
la fine del secondo conflitto mondiale. Qui rltrova sua moglle 
sposata con un altro ma non si perde d'anlmo e si aggrega 
alia coppia che lo asseconda come un « resuscitate ». L'origlnale 
terzetto conduce un menage piuttosto insolito e complicate 
che offre lo spunto a divertentl sltuazlonl. 

MEDICINA OGGI (2°, ore 22,45) 
Dopo aver trattato delle varie forme dl sterllita, delle loro 

diagnosl e delle possibility terapeutiche, la trasmissione curata 
da Paolo Moccl esamina, nella puntata di questa sera 11 pro
blems del controllo della fertilita. • 

programmi 
TV nazionale 
9,30 Trasmisslonl scola* 

stiche 
12^0 Sapere 
13,00 Ore 13 
13^0 Telegiornale 
15,15 Trasmisslonl scola-

8tiche 
17,00 Gira e gloca 
17.30 Telegiornale 
17̂ 45 La TV dei ragazzl 
18̂ 45 Opinion! a confronto 
19,15 Sapere 
19,45 Telegiornale sport • 

Cronache del lavoro 
e dell'economla 

20,30 Telegiornale 
21,00 Domini del mare 

cTapu di Tahiti» 
22,00 Mercoledl sport 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
19,20 Trlbuna regionale 

del Moll8o 
21,00 Telegiornale 
21,20 Cuclna al burro 

Film. 
22̂ 45 Medicina oggi 

c H controllo della 
fertilita ». 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ore 7, S, 
12. 13 ,14, 15, 17, 20, 21 
e 23; 6: Mattutino musical*! 
6,42: Atmanaccot 6,47: Co
ma e perch*) $,30i Le canxool 
de! mattinot 9.1 S; Vol ed lot 
I O I Special* GR> 11,20. Settl-
mana carta) 12,44: Made in 
Italy) 13,15: Gratia) 14* BOOB-
9lomo come *ta?t IS.IOt Per 
vol glovanl) 16,40i 
mo per I raaazxl) 17.05i I I 
girasolei 1t,5Si lttenrallo no-
alcalei 1»^5» Novltft asaolatai 
20,20: Aodato o ritornot 21,15t 
U figlie dl Pcrcli 32.1 Oi Ea> 
rico Cannot lodagioe aa m ml-
tot 23,20: Le noetre orcbeatro 
dl mosica legjerm. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore 6,30. 
7.30, 8,30. 9,30.10,30.11.30, 
12,30. 13,30. 15,30. 16.30, 

.18.30. 19.30, 22,30 o 24| 
6i I I mattlnler*) 7,49: Buoa-
flloroot 8.14: Tre aoothrl per 
tet 8,40: Itlnerari operiatldi 
9.1 S: SuoBl o colort deU'er-
cbastrat 9.35: Una mtulca to 
casa vostrat 9,50s Storla dl one 
Caplnera dl Giovanni Vergat 
10.10: Canzonl per tnttl) 10,35: 

Dalla vostra parte) 12,10: Tre-
•misslonl ntgienali) 12,40: I 
Malallnauet 13,35: E* tempo 
dl Caterinai 13,50: Come e 
perch*; 14: So di iirij 14.30: 
Trasmiulonl regional)! 15: Pun-
to Interrogativot 15,40: Cararalt 
17,30: Spedale GRt 17,45: 
Chlamate Roma 3131t 19,55: 
Canzonl senca penalerli 20.10: 
II coQvegoo del cioquet 21t Su
personic! 22yl3i Tna per aeet-
pre Claudlat 23,05) —B via 
diacorrendoi 23^0t Mosica lee> 

Radio 3° 
Ore 9,30* La Radio per M 
Scaowf IOi Coocerto dl aper
ture) l i t La Radio per lo 
Scuotet l l ^ O t Musics seriet 
12,15: U mosica oel tempot 
13,30t Inter metro) 14^0* Ri-
tratto d'antorm Aram Kada-
turiaai 15,15: Musicbe camoti-
stiche dl Robert Sduunaaat 
16.15: Oraa minora: Invito al 
pubblicot 17.20: Cleeaa oolcaj 
17,35: Musics taori schema) 
18: Notble del TersOf 18.45: 
Piccolo pianetat 19,15: Coa> 
certo dl oaol sent 20,15: Tof-
leraoza: storla dl on'idoat 
20,45: Idee e fatti della mosi
ca! 211 II GlornaJe del Tone • 
Sett* artii 2130: Opera prime. 

T A f t i m D'ABBOMAMSIfTO ANNUALS SEMESTBAU 
SOOOO -

7 NUMI1I 
6 HUM1K1 
5 NUMBII 

27.S00_ 
23.700 
2O000 

14^00 
1Z400 
tasoo 
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