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I fascist! bloccano I'approvazione 
del nuovo statuto della 

raai yj7 

controcanale 

In Commissione alia Camera 

Sugli enti lirici dibattito 
dopo il congresso della DC 

Accolto un ordine del giorno comunista sulle altre attivitd musical! 

Colpo di scena ieri mattina 
alia Commissione Internl del
la Camera, dove erano In di-
scusslone i disegnl dl legge 
governatlvl, gia approvatl al 
Senate, che dispongono lnter-
ventl straordlnarl a favore 
delle attivita muslcall. II prov-
vedlmento a favore degli Enti 
lirici, dlretto ad autorizzare 
la contrazione di mutul per 
circa 80 mlliardl a copertura 
delle spese per 11 1973 e a ri-
sanamento delle passlvita ma
turate negli ultimi due anni, 
non s'e potuto discutere. 11 di
battito e stato cosl rinviato al
ia rlapertura del Parlamen
to, dopo il congresso demo-
cristiano e quindl dopo la 
crisi di governo che dovra sue-
cedergli. 

E' accaduto che mancava il 
parere favorevole della Com
missione bllancio, alio stan-
zlamento degli 80 mlliardl. 
Piu esattamente, 11 24 mag
gio scorso 11 democrlstiano 
Ciccardlni aveva bloccato lo 
stanzlamento, chiedendo che 
l'approvazione venisse rimes-
sa alia Commissione Bllancio 
in seduta plenaria. Riconvo-
cata d'urgenza ieri mattina, 
la Commissione Bllancio, in 
seduta plenaria, dava parere 
favorevole, ma troppo tardi 
perche la Commissione Inter-

Due leggi per 
il cinema 

e il teatro 
approvate 

alia Camera 
Oltre ad aver discusso sulle 

sowenzioni alle attivita liri-
che e concertistiche, la Com
missione Intern! della Camera 
ha ieri approvato due leggi 
che riguardano il mondo del-
10 spettacolo. 

La prima conceme l'aattua-
zione della direttiva del Con-
siglio delle Comunita europee 
del 29 settembre 1970. n. 70/ 
451/CEE. relatlva alia liberta 
di stabilimento ed alia libera 
prestazione del servizi nel set-
tore delle attivita non salaria-
te di produzione di film ». Piu 
semplicemente, vengono sop-
presse Ie restrizlonl che impe-
discono ai produttori di film 
degli altri stati membri della 
Comunita europea dl stabilirsi 
in Italia o di prestarvi servi-
zio alle medesime condizloni 
ed ai medesimi diritti dei cit-
tadini Italian!. 

I deputati comunistl hanno 
vntato contro avendo la mag-
gioranza respinto due emen-
damenti tendenti, il primo ad 
estendere il diritto anche ai 
collaboratori diversi dai pro
duttori, il secondo a subordi-
nare la validita della norma 
al fatto che i paesi di origine 
dei produttori appllchino le 
medesime norme di equipara-
alone. 

La seconda proposta di leg
ge approvata — sulla quale 1 
comunistl ai sono astenuti e 
nella quale sono rlusciti a far 
introdurre un importante e-
mendaraento — riguarda gli 
Interventl finanztati dello Sta
to a favore delle attivita di 
prosa. 

II disegno di legge porta per 
il 1972 a un miliardo e 500 mi-
lioni il fondo per le manife-
stazioni teatrall di prosa, per 
le quali. a decorrere dal 1973. 
stabilisce inoltre uno stanzla
mento armuale di quattro mi-
liardi, somma in cui — precisa 
rarticok) 2 — cresta assor-
bita la quota pari a un terzo 
del fondo del 6% dei diritti 
erariali sugli spettacoli di 
qualsiasi genere e sulle scorn-
messe*. 

L'emendamento comunista 
introdotto prescrive che per 
la concessione dei contributi 
dovrarmo essere tenute in 
partlcolare considerazione le 
richieste dei teatri a gestione 
pubblica. degli organism! tea-
trail costituiti fra Enti Iocali 
o dalle Region!, e le initiative 
destinate alia diffusione del 
teatro e della cultura teatrale 
organizzate da istituti unlver-
sitari. da comitati e associa
tion! cultural! e dl categoiia, 
da compJessl dl sperimentazlo-
ne teatrale e dai gruppi tea-
trail cooperative 

E* stato anche accolto un 
ordine del giomo comunista, 
con il quale la Camera «lm-
pegna il governo ad adeguare 
le norme e 1 criteri per l'as-
segnazione dei contributi per 
11 teatro di prosa ai princlpl 
olfermati neli'ultimo comma 
0>1 secondo artlcolo (cioe lo 
^Mndamento sopra rlportato, 
UJLT.) ed a modifkare In con-

la circolare mJnlste-
in materia)*. 

ft* CL !!!• 

nl potesse esamlnare 11 dise
gno dl legge subordinate. Nel-
l'lmpossibllita di affrontare 
oggi la questione. 11 presiden
ts della Camera, Pertini, di-
sponeva che si rinvlasse, ap-
punto, il tutto alia rlapertura 
del Parlamento. 

Benche dunque la respon-
sabillta d! tale aggiornamen-
to ricada sulla DC, nol comu
nistl non per questo possla-
mo rinunclare a ribadlre le 
profonde rlserve su un dise
gno dl legge che troppo ge-
nerlcamente si richiama, nel 
suo art. 1, cosl come appare 
nella versione approvata due 
settimane fa dal Senate, a un 
impegno di riforma generate 
delle attivita muslcall. So-
prattutto per quanto riguar
da la precipitosa fretta con 
cui si lntende andare al rl-
piano delle passlvita, valgo-
no le ragionl che del resto 
hanno gia portato i senator! 
comunistl a votare contro 11 
disegno di legge; laddove in-
vece la copertura delle spe
se destinate a garantire la re-
munerazlone dei lavoratori 
negli Enti lirici, meritava In 
effetti 1'urgente esame da Dar-
te della Commissione Inter
nl della Camera. Resta co-
munque il fatto che il rinvio 
dovuto al bastone fra le mote 
messo dalla DC, consentira 
un piu approfondito dibatti
to, e quindl dl verificare l'ef-
fettiva volonta della Democra-
zio Cristiana, di andare en-
tro il 1973 alia legge di rifor
ma generale delle attivita 
musical!. A questo proposito, 
vale la pena di prendere at-
to di una nota del Popolo, 
di tre giornl fa, in rlsposta 
a' un nostra artlcolo apparso 
neU'Unita della' settimana 
scorsa. Dice il Popolo che la 
DC e ben disposta sulla ri
forma, e che anzi un proget-
to di legge in materia e stato 
presentato in questi giorni al 
Senate, a firma del senate-
re Mazzarolli. Bene, c! ha fat
to naturalmente placere tale 
sollecita preclsazlone, tanto 
da illudercl che il nostra In-
tervento sia valso a far strin-
gere 1 tempi alia DC. Dun
que ora piu nessuna raaione 
tecnica potra valere per rl-
tardare la discussione sulla 
riforma delle attivita musl
call, che del resto In Senato 
e gia programmata, e sulla 
base degli stessi progettl co
munista e soclallsta. Ma al
ia ripresa dei lavorl parla-
mentari. quando In Commis
sione Intern! della Camera, la 
leggina sugli Enti lirici potra 
essere finalmente affrontata, 
avremo dawero un'ottima oc-
casione per verificare se le 
assicurazlonl fornite dal Pa-
polo hanno una reale base di 
serieta. A quella scadenza, in-
fatti, i comunisti non man-
cheranno di riproporre la lo-
ro posizione e di avanzare di 
nuovo la Ioro richiesta di chla-
rezza, di impegno reale. 

Intanto, per6. la Commissio
ne intern! della Camera ha 
potuto discutere. e quindi aD-
provare, il secondo dei dise-
gni di legge govemativi sulle 
attivita musicalL 

Si tratta della normatlva che 
aumenta a sei mlliardl la ci-
fra disposta dalla legge 800 
per le sowenzioni della con-
certlstica e della lirlca che fa 
capo ai teatri di tradizione. H 
disegno di legge, sostenuto 
dalla maggloranza. e tuttavia 
passato con I'aggiunta di un 
ordine del giorno presentato 
dai deputati comunisti e ac
colto come raccomandazione. 
che lo presents In termini po-
liticamente migliorativi rl-
spetto al teste del governo. 

II compagno Triva — inter-
venendo a sostegno della po
sizione comunista, che gia al 
Senato era stata diretta a 
subordinate le prowidenze 
special! a un generale Impe
gno di riforma di tutte le at
tivita musical! — ha dunque 
presentato, ottenendone l'ac-
coglimento. un ordine del gior
no artioolato su questi punt!: 
l'aumento del fondo di sov-
venzlone a carattere straordi-
nario in vista della riforma 
del settore delle attivita mu
sical!, che a far tempo dal 
1. gennak) 1974 dovra riforma-
re anche in riferimento alio 
ordinamento regionale. l'inte-
ra materia, al fini di un rea
le sviluppo della cultura e 
della vita musicale; il gover
no si riconosce impegnato a 
conoedere particolari contri
buti a favore delle attivita mu
sical! svolte nelle scuole e 
nei quarUeri, nonche a con
oedere sowenzioni integrative 
ai Oomuni o ai teatri che si 
associno a livello provinciate 
0 regionale per svolgere l'at-
tlvita musicale in forme decen-
trate e rispondentl a una ra-
zionale dlstribuzione aociale 
della llrica e della ooncertt-
stica. 

II senso di tale ordine del 
giorno e chlaro. Per un verso 
apre a tutta una aerie di atti
vita musicali. finora escluse 
dalle sowenzioni, la posslbi-
llta di accedere al contribute 
staUle, per altro verso si muo-
ve nel senso della riforma che 
1 comunisti propongono, e del
ta raplda dUcuaalone dei pro
gettl <U riforma gia preaon-

tatl In Parlamento vlncolando 
governo e attuate maggloran
za. ovvero la Democrazla cri
stiana in prima persona. In 
altre parole si e rovesclata la 
impostazione dello stesso di
segno di legge, che intendeva 
llmitarsi a una norma finan-
zlarla senza prospettiva; la 
scadenza rawlcinata della ri
forma e stata ribadlta come 
una inderogablle necessita e 
si e nel contempo messo in 
chlaro che nessuna riforma 
potra realmente darsi se non 
comprendera l'lntero settore 
della musica, ivi compreso 
quello che alcunl sprovvedu-
ti continuano a chiamare la 
lirica mxnore. 

I. pe. 

II MSI minaccla il ricorso aN'ostruzionismo 
L'azione dei comunisti e delle sinistre per l'ap
provazione prima della sospensione dei lavori 
parlamentari • Un comunicato del gruppo sena-
toriale del PCI • II ruolo negativo delle perples-
sita dei liberal! e della destra democristiana 

La legge per il nuovo statu
to della Blennale di Venezia 
ha sublto una nuova gravlssi-
ma battuta d'arresto a causa 
della opposlzlone dei senator! 
del MSI alia proposta avanza-
ta dal gruppi della sinistra di 
procedere ad una raplda di
scussione e approvazione del 
prowedlmento. 

La richiesta era stata avan-
zata ieri mattina alia conferen-
za dei caplgruppo dai rappre-
sentantl del PCI, del PSI e 
della sinistra indipendente. 
Essi avevano chiesto che la 
legge fosse portata subito In 
aula e venisse approvata pri
ma dell'lnlzio della sospensio
ne del lavori parlamentari. La 
richiesta, sebbene avesse avu-
to il consenso dl tuttl gli altri 
gruppi, non ha potuto avere 
seguito perche, come abbia-
mo detto, i senator! mlssinl si 
sono tenaoemente opposti fa-
cendo intendere che, in caso 
contrario, essi avrebbera stru-
mentallzzato 11 dibattito sulla 
legge per la Blennale dl Ve
nezia per aprlre una discus-

Al Premio Roma 

Elettra non 
trova la via del 
teatro popolare 

La tragedia di Sofocle, completata da paren-
tesi di Ritsos, presentata dal Th&itre des 
Quartiers d'lvry, con la regla di Antoine Vitez 

Quest'anno il Premio Roma 
naviga all'insegna della «pu-
rezza*. Se escludiamo la rap-
presentazione de L'etourdi di 
Moliere, a cura del Theatre 
National de Strasbourg diret-
to da Andre Perinetti. e'e sta
ta 1'affermazione deU'eccen-
trico. dell'idea del teatro co
me «teatro per 11 teatro ». In 
poche parole, abblamo avuto 
occasione di asstatere alia ce-
lebrazione del teatro inteso 
come divertissement, proprio 
nel senso Ietterale francese. 
E non e casuale che la Ras-
segna termini con la rappre-
sentazione delle awenture dl 
un nuovo D*Artagnan. Ma se 
il divertissement voleva esse
re la cifra stillstica delle ran-
presentazioni della a civilta 
teatrale* francese. si tratta 
di vedere quanto i contenuti 
delle intenzion! si siano muta-
ti, nella pratica, nel Ioro con
trario. cioe nella noia. 

Complementare del divertis
sement fine a se stesso e lo 
snobismo estetico, il formali-
smo aristocratico spiegato al 
poveri: ecco. cosl, II penul-
timo spettacolo della Rasse-
gna, YElettra di Sofoole pre
sentato dal Ttieatre des Quar
tiers dlvry con la regla di 
Antoine Vitez e con cparen-
tesi» dl Yannis Ritsos, uno 
dei p.'u grand! poeti della Ore-
cia contemporanea, deportato 
dal 1948 al 1952. pol di nuovo 
arrestato con il colpo di stato 
del 1967 e deportato a Yarns 
e a Leros. al confino nell'iso-
la di Samos, e. alia tine, ti-
nalmente liberate nel 1970 

Attendevamo con inieresse 
questa originate edizione dc-i-
la Blettm di .Sntncie/Ritsos. 
soprattutto per il suo manda
te politico, e inteso non sol-
tanto In senso ideologico ma 
soprattutto formale, in quanto 
YElettra di Vitez vuole essere 
un esempio di c teatro di 
quartiere*. «Piu il teatro e 
vicino al pubblico piO diventa 
sorprendente e quindi menn 
sostituibile; la vicinanza ci 
permette di cosrhere i'essenza 
del teatro*. spiega Vitez. e 
aggiunge: «Si tratta, quinoi. 
di un "teatro dilite per tut
tl ", il teatro di quart'ere. un 
teatro d'Mte e popolare in-
sieme. Per molto tempo e sta
to conluso il teatro popolare 
con il teatro di massa, mentre 
il teatro popolare pud riguar-
dare anche poca gente alia 
volta». 

Kbbene, YElettra di Vi«es 
esprime pienamente le ambi-
guita, le contraddizioni e 1 
velleitarlsmi di questa conce-
zlone del «teatro popolare*, 
Inteso neiraccezione dl Jean 
Viiar (e si ricordi la poie-
roica dl Sartre contro Vllar, 
emersa daU'intervista di Ber
nard Dort apparsa nel 1965 
in Theatre populalre), per cui 
il popolare si Identlfica sen-
z'altro con il «popolare uni
versale*. L'EUttru dl Vitez 
e senza dubbio un esperimen-
to. ma si tratta dl comprende-
re flno a che punto poaaa de-
flnirsi «popolare* e soprat
tutto rmnovztore d«U* eonot-

zione borghese del teatro. C'e, 
comunque. da sottolineare che 
la scelta di rappresentare la 
Elettra di Sofocle e non, per 
esempio, quella di Euripide. 
non e una circostanza partl
colare e signlficante (anche 
se ci sembra difficile poter 
Srescindere dairaristocrazla 

i Sofocle, e dalla modernito, 
di Euripide e della sua Elet
tra preclpitata sulla terra del 
contadinl deU'Argolide). ma il 
pretesto per portare a terml-
ne un discorso. astratto e ge-
nerlcamente universale ap-
punte, su un teste che ae 
una lezione di fede nella vit-
toria della legittimita e della 
giustizia ». Le « parentesi» di 
Ritsos avrebbero dovuto evi-
denziare questa « rifiessione J» 
contemporanea su un testo 
classico. 

Alia prova teatrale, la rep-
presentazione deW Elettra — 
realizzata in un disposltlvo 
scenico di Yannis Kokkos qua
si simile a quello di Euge-
nio Barba. costituito da una 
pedana a croce circondata da 
quattro gradinate di duecento 
post! complessivi — pur nella 
complessita linguistica dei 
movlmentl e dei suom, della 
recitazione antinaturalistica e 
dei gesti, rivela pienamente 
le intenzioni formalistiche del
la regla, l'edonlsmo delle seal-
te, 1'aristocratlco misticismo 
di una proposta che flnisce 
per realizzare. In parte, sol-
tanto una sensuale IntimitA 
tra l'attore e il pubblico li-
mitato. Tra I'altro, si dovreb-
be ormai dire a chiare ietu*-
re che la «popolarita» di un 
teatro non si misura dalla 
maggiore o minore auantita 
degli spettatozl present!, ma 
soltanto dalla portata ldeolo-
gico-estetica della rappresen-
tazione. 

Ma non si puo non riieva-
re la raffinatezza. splendid*. 
mente monotona, degli effet
ti registlci di Vitez, quel fiori 
sparsi sulla pedana che mar-
ciscono sotto i pied! nudi degli 
attori, quel languore onirico 
e quella estenuazione della 
parola (tradizionaimente re 
citata) e dei movimenti. qua
si espressione di un nuovo 
decadentismo che si aggioma 
con Ie ultime o penuitime 
esperienze del teatro soeri-
mentale. Ce. si, poverta, ma 
e apparente nella misura In 
cui emergono lo splendor*, e 
la ricchezza del partlcolare. 
mentre svanisce il discorso 
generale. Peccato. perche la 
rappresentazlone della trage
dia — Interpretata con gran 
de temperamento da Evelyne 
Istria, Elettra (come non ri-
cordare i toni caldi della sua 
voce), Jean - Baptlste Malar 
tre (Oreste), Jany Oastaldi 
(Crisotemide), Antoine Vitez 
(il pedagogo), Arlette Bon-
nard (Clitennestra), Mehmet 
Ulusoy (Egisto), Colin Barns 
(Pllade) — pur esprime una 
sua geometrlca esaenzialita, 
un suo preclso disegno teatra
le. dove tuttavia la cpopola-
rita* ai nutre avidamente dl 
eitetUmo. , 

r. a, 

sione di carattere politico ge
nerale, mettendo in attc qual-
slasi forma di ostruzionlsmo. 

In un comunicato del grup
po senatorial del PCI si pre
cisa, a questo proposito, che 
la richiesta sostenuta dai co
munisti per una rapida discus
sione della legge era stata 
avanzata, Insieme con gli altri 
gruppi della sinistra, «in con
siderazione del fatto che ' al 
Senato la legge veniva in se
conda lettura e soprattutto 
per 1'eslgenza di dare alia 
Blennale la certezza di un suo 
funzionamento e per un do-
veroso atto alia citta di Ve-
nazla». • • 

Va comunque tenuto conto 
del fatto che la conferenza del 
caplgruppo, nell'elaborare il 
calendario dei lavori del 12 
glugno, data di riapertura del 
Senato, ha dovuto tenere con
to della situazione di crisi In 
cui si trova il governo e non 
ha quindi potuto mettere al-
1'ordine del giorno > nessuna 
legge e quindl neppure lo sta
tuto delta Blennale. Tuttavia 
— dice un comunicato dlra-
mato dalla presidenza del Se
nato — <t i president! del grup
pi parlamentari hanno conve-
nuto che il calendario stabi
lity potra eventualmente esse
re Integrate, a norma di rego-
Iamento. con rinserlmento del 
disegno di legge concemente 
il nuovo ordinamento della 
Biennale di Venezia, del quale. 
nel frattempo. sara certamen-
te depositata la relazione*. 
' La mancata approvazione 
della legge, determlnata da 
un lato dal rifiuto dei fascist! 
e dall'altro dalle perplessita 
espresse dal gruppi liberate e 
democrlstiano soprattutto In 
commissione, impedlsce cosl 
che la Blennale abbia il suo 
statuto. atteso da tanti anni, 
prima delle prosslme manife-
stazioni di settembre. Ci6 ag-
grava ulteriormente la situa
zione di malcontento e d! di-
sagio delle categorle piii diret-
tamente interessate alia vita 
dell'ente e. piti particolarmen-
te. dell'opinione pubblica ve-
neziana. 

Iniziative per la difesa dei 
teatri liberi e cutogestiti 

Premio danese 
a Sciostakovic 

COPENAGHEN. 29. 
Al compositore sovietico Di-

mltri Sciostakovic e stato 
consegnato il premio del Fon
do danese o Sonnlng » per l'ec-
cezionale contribute date al
io sviluppo dell'arte musica
le. La cerimonia del confer!-
mente del premio si e svolta 
al Teatro Reale dell'Opera e 
del Balletto di Copenaghen 
al termine della rappresen
tazlone dell'opera Katertna 
Ismailova del compositore so
vietico, rappresentata per la 
prima volta in Danimarca con 
la partecipazlone dell'autore. 

II premio del Fondo Son
nlng, istltuito dieci anni or 
sono, vlene conferito ad emi-
nenti esponenti dell'arte mu
sicale mondiale. Tra i pre-
miati figurano Igor Stravin-
ski e Benjamin Britten, non-
cM una serie di fames! in
terpret!. 

Un nuovo Importante mo-
mente della lotta delle forze 
culturall e democratiche con
tro la decislone del minlstero 
dello Spettacolo dl negare 11 
contribute dello Stato alle 
compagnle teatrall che daran-
no rappresentazloni in Iocali 
«non agibili», si e avuto Ieri 
mattina a Roma, dove, al Tea
tro «Spazlo Uno», si sono 
riunltl 1 rappresentantl delle 
assooiazionl degli autori tea-
trail e degli attori, dei sinda-
cati e del gruppi sperimentali. 

Sia nelle relazionl di Gio
vanni Arnone e Enzo Bruno 
— entrambl della Socleta de
gli attqrl Italian! — sia negli 
interventl e stato sottollneato 
come la circolare ministerial 
tenda a colplre 1 gruppi liberi 

e autogestlti, i collettlvl, i 
club, le cooperative (sono piu 
di cento) e, attraverso essi, 
ognl attivita dl vera rlcerca 
culturale e dl teatro politico, 
soclale e impegnato. 

Dalfassemblea di ieri e e-
merso l'lmpegno ad elaborate 
una llnea comune dl azlone 
per modlflcare 1 puntl della 
circolare minlsteriale che so
no pregiudizlevoli per il tea
tro italiano ma anche per la 
liberta di espressione. 

Tra gli interventl, da segna-
lare quelll di Mazzucco, di 
Nanni — che ha auspicate una 
crescita politlca ed organlzza-
tiva del gruppi sperimentali 
con l'adozione dl nuove forme 
dl associazione — dl Pagllarl-
ni e della Maraini. 

Ie prime 
. Cinema 

Corpo d'amore 
II rigore e la coerenza del-

l'lmpegno culturale si pagano. 
Presentato l'altr'anno alle 
Giornate veneziane, l'« opera 
prima» di Fabio Carpi la si 
brucia, oggi, sugli schermi ro-
mani a fine staglone. 

Senza dubbio. si awerte che 
Corpo d'amore e I'opera dl un 
intellettuale, piu che di un fi
ne letterato (Fabio Carpi, oggi 
cinquantenne, e critico cine-
matografico, saggista, roman-
zlere e poeta), e non soltanto 
per il suo tagllo di apologo 
ideologico-esistenziale sulla e-
slstenza umana condannata, 
nonostante qualche parentesi 
apparentemente «positiva», a 
precipitare verso l'oscura 
«terra dei morti». Carpi, che 
conosce il peso della parola 
nel linguaggio filmico, con-
densa nel dlalogo, pur laconi-
co, il massimo d'informazlone 
concettuale, eppure, quasi non 
si awerte la sua sovrabbon-
danza, per la sobrieta e la 
semplicita delle immaginl. No
nostante l'estrema semplicita 
dell'Intreccio, Corpo d'amore 
Bifida 1 suo! significati a vari 
plan! di lettura. 

Dopo la presentazlone della 
incomunicabilita di una « cop-
plan, formata da un padre e 
da suo figllo (Giacomo e Gia-
como, lo stesso nome sottoli-
nea una inquietante identita, 
l'assenza di dialettica), in va-
canza su una spiaggia deser-
ta. Carpi introduce l'elemento 
catalizzatore, l'astrazione di 
un corpo a vivo» rinvenuto 
sulla battigia: una giovane 
donna, misteriosa come una 
sfin^e, che parla una lingua 
incomprensibile (quasi la cita-
zione del Silenzio di Berg
man). Quasi !1 relitto di una 

antlca ma sempre vivente idea 
della solidarieta umana, la 
donna rompe 11 muro dell'in-
cumunicabilita tra padre e fi
gllo per dar vita a un'«orga-
nismo» tricellulare interco-
munlcante: la finzione, mo-
mentaneamente, cede 11 paste 
alia confidenza, e quasi si af-
ferma la natura soclale del-
l'uomo. 

All'amore, per6, subentrera 
l'odio, quando la fanciulla in-
contrera un ragazzo della sua 
eta, e l'entomologo (sessanten-
ne) e il figllo (qulndicenne) 
si sentlranno derubati dl un 
oggetto che credevano di Ioro 
propriety. L'apologo dl Carpi, 
lucidamente pessimista, si 
chiude con un delitto, che di-
strugge lo «stato musicale» 
di un organismo assolutamen-
te provvisorio. Ecco che l'apo
logo filosofico — interpreta-
to da Mimsy Farmer. Francois 
Simon e Giovanni Rosselli — 
si fonde con una costante ten-
sione ideotogica, ed e sorpren
dente come la crudelta del-
l'assunto trov! in gran parte 
del racconto una dimenslone 
linguistica ad andamento di-
steso. controllatisslma. senza 
voll imDrowisl e quasi mono-
corde. Tuttavia. non semore 
il rigore « figurative» (la Del
ia fotosrrafia e di Vittorio Sto-
raro) e all'altezza dei conte-
nuV. e a volte la pregnanza e 
comoromessa da misteriose 
cadute di tono. . 

Ma anche con 1 limit! di 
un'a opera prima », Corvo d'a
more rimane un'opera di gran-
de impegno, dove la poesia 
nasce nella rappresentazlone, 
non certo ironica. di quella 
umana tensione dialettica tra 
la negativita e la sua posslbl-
lita dl vincerla, tra la vita e 
la morte. 

r. a. 
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DAISY LUMINI 
BEPPE CLERICI 
QUESTA SETA 
CHE FIUAMO 
(Cetra L. 2500) 

DaH'omonimo spettacolo 
e stato tratto questo di
sco che unisce e pone 
sulla stessa linea, fasci-
nosa e discutibite, il la-
mento di un contadino 
medievale e un canto par-
tigiano, una canzone di 
filatori di lana e «La 
Comune ». 

Un lungo viaggio attra
verso Ie pene e le speran-
ze degli uomini. 

TRALLALIERO 
GENOVESE 
(Vedette, VPA Stereo 
L. 3000) 

Ludovica Gino, Andrea 
e Santino, nomi scono-
sciuti che mantengono 
Intatta la tradizione del 
canto polivocale dei ge-
novesi, caratterizzato dal-
l*uso di una voce maschi-
le in un falsetto di Um
bra femminile. 

Questo disco racchiude 
una delle forme piu com-
please e poco note della 
pollfonia tradizionale eu
ropea ed e una prezlosa 
tefltlmonlanza dl esecuzio-
nl sempre piu Irreperl-
MIL 

GIOVANNA MARINI 
CONTROCANALE 70 
(Discht del Sole) L, 3M0 
(musicassetta L. 3300) 

Questo disco e nato per 
venire incontro alle ri
chieste che il pubblico di 
Giovanna Marini, quello 
delle Case del Popolo e 
delle Feste dellVnita. le 
rivolgeva percM racco-
gliesse in un disco Ie can 
zoni piii efficaci del sua 
repertorio. E da ques*° 
canzoni sono nate infinite 
variant! adaltate. per lo 
piu. alle varie situazion". 
Iocali nel corso delle lot
to di lavoro. 

SE IL VENTO 
FISCHIAVA 
Canzoniere popolare 
(Ed. Libreria Rinascita) 
L. S¥) comprese le spese 
postaU 

E" una lniziaUva che, 
senza annotazioni colte, 
vuole owiare ad una ca-
renza da tanti lamentata. 
Non ci sono «tutte* le 
canzoni popolari e non 
tutte le canzoni riportate 
possono definirsi autentl-
camente popolari. 

E* una raccolta dl testi 
dedicata a chi, con ram-
marico e dlspetto, non 
riesce a ricordare, dl una 
canzone, che l'aria e qual
che strofa piu nota. 

LE CANZONI 
DEGU EMIGRANTI 
VoL 11 (Vedette, VPA 
stereo L. 3J000) 
(anche in musicassetta) 

Uno del piu interessan-
ti dischi sul tema soffer-
to e sempre attuale della 
emigrazione. 

La sua nota caratteri-
stica e che per la prima 
volta vengono presentati, 
organicaxnente raccolti. 
bran! modem! e attuali. 
Cosl accanto ad autori co
me Lauzi. Profazio ed En-
drigo. si integrano senza 
scompensi motivi compo-
sti da autentici cantasto-
rie come Buttitta. II di
sco e stato curate da A. 
Virgillo Savona. 

«IL SALTAFOSSI)) — La 
serie nQul, Squadra mobi
le », e ormai solidamente an-
corata ad alcuni motivi ricor-
renti, che tendono a dare una 
immagtne esaltante della Po-
lizia giudiziaria italiana: in-
telligente, efflciente, proton-
damente umana, cortese anzi 
affettuosa con i cittadini 
guanto decisa con i malvi-
venti, bonariamente paterna. 
votata al dovere, anche al di 
la dei legami familiari e sen-
tlmentali. nil salta/ossi», ul
tima puntata della serie in 
ordine di tempo, ha confer-
mato appieno questo ritratto, 
in ognt partlcolare, in ogni 
battuta, in ogni immagine, 
senza alcun ttmore di scade-
re nel ridicolo, addirittura 
senza alcun pudore. Basti 
pensare a due scene: quella 
dell'interrogatorio delta por-
tiera, condotta dal capo della 
Sezione omicidi in un tono 
che si potrebbe definlre am-
timo », e quella del breve dla
logo fra il capo della Squadra 
mobile e la moglie e la flglia, 
degno di un racconto di stam-
po ottocentesco (e concluso 
dall'ineffabile immagine dei 
tre, riuniti in un commosso 
abbraccio). Nessuno, credo, 
avrebbe osato prevedere tan-
to, quando la serie & stata 
annunclata, pur sapendo che 
non e'era certo da sperare in 
una visione lucida delle a for
ze dell'ordine ». 

In questo, nil saltafossin, 
tuttavia, il ritratto del poli-
ziotto modello rappresentava 
solo il dato di partenza, gia 
scontato. La novita era un'al-
tra, e consisteva nella polemi-
ca, apparentemente Candida e 
bonaria, contro le nuove pro
cedure e contro i magistrati 
che intendono applicarle e 
farle applicare rigorosamente. 
La convinzione che le nuove 
procedure, in particolare quel
le che tendono a garantire i 
diritti della difesa e a tute-
lare gli eventuali «sospetti» 
nel corso degli interrogator, 
intralcino lo svolgimento del
le indagini, 6 radicata da 
sempre nella polizia giudizia
ria: e questo telefilm Vha ri-
badtto clamorosamente, ten-
dendo a dimostrare che solo 
il «libero » ed « esperto » in-
tervento dei funzionari della 
Squadra mobile, pub condurre 

all'arresto e all'incriminazio-
ne degli autentici colpevoli dl 
un crimine. In sostanza, si e 
suggerito che i magistrati, 
non sanno nemmeno come 
condurre un interrogator^: 
soltanto aggtrando I'ostacolo 
(che sarebbe appunto la cor-
retta applicazione delta leg
ge) un poliziotto pud portare 
a termine positivamente il 
suo compito. Ad esempio, ot-
tenendo, mediante «Il salta
fossin appunto, e cioe me
diante qualche «trucchetto », 
la confessione da parte del 
<isospetto». La tesi 6 stata 
svolta con sfacciataggine ta
le che, alia fine, gli autori 
hanno fatto dichtarare al « de-
linquente» la sua preferenza 
per gli interrogator condotti 
dalla polizia: «Quello» ha 
detto, infatti, uno dei dtie 
arrestati, riferendosi al giudi-
ce ttnon mi captscev. 

Naturalmente, non si e ne-
gata all'attore che interpreta-
va il personaggio del magi
stral, la possibility di spez-
zare una lancia in favore del
la legge e di una corretta ap
plicazione della procedura. 
Ma, in realta, nel confronto, 
quella del giudice appariva 
come un'astratta pignoleria, 
assolutamente « sgradevole »; 
mentre la furbesca inclinazio-
ne dei poltziottt ad andare 
per le splcce e ad usare qual
che «trucchetto» & apparsa 
frutto di ragionata conoscen-
za delle cose e degli uomini 
e di autentico amore per la 
Giustizia. 

Non sappiamo se la Magi-
stratura accettera senza bat
ter ciglio questa. piccola pa
rabola, che suona insulto al 
giudici e alia verita. Sappia
mo, pert, che anche troppe 
volte la cronaca ha dimostra-
to come «Vesperto» inter-
vento di funzionari amanti 
dei atrucchetti» abbia con-
dotto a drammatlci errori 
giudiziari e a tragedie che 
hanno sconvolto la coscienza 
popolare (nonostante il silen
zio che si 6 cercato di man-
tenere attorno ad esse: il 
«saltafossin c'e stato, i ve-
ro, ma ha aincastratort sol
tanto la Giustizia). 

g. c. 

oggi vedremo 

SAPERE (1°, ore 19,15) 
Proseguendo nel tentativo di portare un contribute alia 

ricerca e aU'analisi de! problem! relativi alia diffusione della 
cultura nel nostra paese, questa terza trasmlssione del pro-
gramma realizzato da Ugo Leonzlo e Paolo Ternl, affronta sta-
sera l'argomento dell'attrito esistente fra cultura e socleta. 
Attraverso la spirale del commercio e del consumo, le anti-
quate strutture dell'arte e della cultura si presentano ermeti-
che ed anacronistiche, prive di un fondamentale contatto con 
la realta popolare. 

FACCE DELI/ASIA CHE CAMBIA 
(1°, ore 21) 

Da Tokio a Tokio e il titolo dell'ottava puntata del program-
ma-inchiesta realizzato da Carlo Lizzani e Furio Colombo. II 
servizio dl stasera prende in esame la grande corsa Industriale 
del Giappone, e le contraddizioni messe in risalto dalla coesi-
stenza di costumi e riti tradizionali con gli spasmodic! ritmi 
della civilta del consumi. 

OLTRE LA COLUNA (1°, ore 22,10) 
Va In onda questa sera un telefilm statunitense dlretto da 

Don Taylor ed interpretato da Richard Egan, Carol O'Connor, 
Robert Fuller e Michael Sarrazin. 

Oltre la collina e ambientato in un Far West crepuscolara e 
narra le vicende di una tribu di pellirosse Cheyennes, relegati 
in una riserva dal nuovo governo degli Stati Uniti. Si e appena 
spenta l'eco delle guerre di Secessione, e fra i soldatl che sor-
vegliano i Cheyennes si apre un lacerante conflitto riguardo i 
meted! da adottare nel confronti degli Indian!. Purtroppo, un 
giovane ed altezzoso ufficiale e del parere che i Cheyennes 
debbano essere trattati come veri e prapri prigionieri, nut 11 
suo dellrante autoritarismo razzista subira un duro colpo. 

programmi 
TV nazionale 
10,30 

1230 
13,00 
13^0 
16,00 

17.00 
17,30 
17/15 
19.15 
1M5 

20.30 
21,00 

22,10 

Trasmisslonl scola-
stiche 
Sapere 
Ore 13 
Teleglomale 
Trasmisslonl scola-
stfche 
Tanto per glocare 
Teleglomale 
La TV dei ragazzl 
Sapere 
Teleglomale sport • 
Cronache del lavoro 
e deireconomla 
Teleglomale 
Facce dell'Asia che 
cambla 
Oltre la collina 

23,00 Teleglomale 

TV secondo 
10,15 Programme. clneme-

tografico 
(Per le sole sone dl 
Milano, Roma e Pa
lermo). 

17.00 TVM 73 
19J00 56<> Giro clcliattoo 

dltalia 
19^5 Tribune regionale 
20^5 Sport 

In Eurovlslone da 
Belgrado: telecrona-
ca diretta dell'incoB-
tro dl calcio Juven-
tus-AJax. 

22,20 Con il passar del 
tempo 
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