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Un articolo su 

« Sovietskala Cultura » 

Una posizione 
da respingere 

Dibattito delle idee si, 
repressione censoria no 

MOSCA, 12 
Sovietskaia Cultura pubbli-

ca oggl un articolo. firmato 
P. Kolin, dal titolo Note iro-
niche: Ultimo tango. 

«II film franco-itallano-ame-
ricano, che contiene lnquadra-
ture oscene — scrive Kolin — 
gia da molti mesl vlaggla su-
gli scherml dell'Europa occl-
dentale». La stampa borghe-
se — awerte ancora l'artlcoli-
sta — deflnlsce «questa nuo-
visslma creazlone del cinema 
commerclale come un film 
Binceramente sessualen, men-
tre la stampa autorevole pub-
bllca recension! che, pure a-
vendo come fine la critlca del 
valorl morali, « spesso assumo-
no 1'aspetto di propaganda 
sfrenata di ogni animalismo ». 

Ma, « sotto la presslone del-
l'opinione pubbllca, — affer-
ma Sovietskaia Cultura — in 
Italia e stato intentato un pro-
cesso contro gli autorl del 
film. Ed ecco che recentemen-
te, secondo l'Agenzia Reuter, 
la Corte d'appello di Bologna 
ha ordinato dl porre fine alle 
prolezlonl de4 film ». 

II giornale sovietico ricorda 
1 termini della sentenza e ag-
giunge testualmente: « Nessu-
no, per6, ha detto, dopo que-
sta decisione della corte, che 
la condanna e troppo leggera. 
Si sentono, anzi, voci di ben 
altro tipo... Del resto i con-
dannatl, per paura di anda-
re dentro, si sono ritirati in 
fretta fuori dell'Italia. 11 che. 
benlnteso, non e stato ostaco-
lato da nessuno». 

«In Israele — spiega ancora 
l'artlcollsta — l'Agenzia Fran
ce Presse ha appena trasmesso 
da Tel Aviv che. tra la totale 
sorpresa della stampa locale 
(la quale e lontana dall'essere 
progressista) la commissione 
di censura, che decide quali 
film devono vedere gli israe-
llani e quali no, ha autori zza-
to le proiezioni dl Ultimo tan
go a Parigi. senza alcuna liml-
tazione ». per cui «11 film vie-
ne presentato nella sua sotto-
veste originale». 

Due membrl della commis
sione dl censura israellana — 
secondo 11 giornale sovietico — 
avrebbero posto obiezioni di 
natura religiosa, che perd sa-
rebbero rapldamente rientrate 
quando si e compreso che 11 
film permette la lealizzazlone 
dl gross! profittl. «Di fronte 
a tale argomento — conclude 
Kolin — 1 sostenitorl accanitl 
della Thora si sono Immedia-
tamente ritirati, abbassando 
meschlnamente gli occhi quan
do si parlava degll episodi piu 
Impressionanti dl questa crea-
zione che corrompe gli ani-
ml». 

L'articolo pubblicato da So
vietskala Cultura e assal gra
ve, per le argomentazioni che 
porta e per il linguaggio in 
cui queste si esprimono. Ognu-
no (e superftuo ricordarlo) ha 
il diritto di manifestare una 
sua opinione su un qualsiasl 
prodotto artistico o cultura-
le; al convegno del cineasti 
italtani e sovietid. svottosi 
nel marzo scorso a Roma, cri-
tici e autori, variamente rap-
preszntativi della dnemato-
grafia dell'URSS, pronundaro-
no duri giudizi, sebbene con 
diverse sfumature. su Ultimo 
tango a Parigi. Niente di scan-
daloso in cib. Anche in Italia, 
del resto. e anche tra not co-
munisti, non tutti la pensa-
no alio stesso modo, net ri-
guardi di questo come di al-
tri discussi e importanti film. 
Dfbattlti e contrasti di opi
nione, aperti, aspri se occor-
re, non solo non sono dan-
nosi, ma sono utili alia dia-
lettica delle idee. 

La nostra posizione su que
sto tema non abbiamo biso-
Sio di ripeterla perchi Vab-

amo ribadtta cento volte. 
Ferma e la nostra polemica 
ideate, culturale, politico con
tro il cinema commerciale e 
che specula bassamente, tra 
Valtro, su elementi pornogra-
fici. Ugualmente fermo, perd. 
e il nostro impegno per dl-
stinguere. in sede critlca, 
cib che e bassa speculazione 
vornografica da cib che non 
lo e. E dura e decisa e la 
nostra lotto, soprattutto, per 
impedire die, attraverso mi-
sure ammlnistrative o giudi-
ziarie, si faccia passare un 
attacco libertidda. 

L'articolo del commentatore 
P. Kolin, perb. non interviene 
nel dibattito delle idee: esso 
suona come un plauso e un 
incoraggiamento ad una deci
sione assunta dalle compo-
nenti piu reazionarie della ma-
gistratura italiana, dalle for-
te conservatrid e oscurantiste 
che le ispirano fin primo pia
no Vora defunto governo di 
centro-destra), suona come ir-
risione a quel vasto fronte del
ta cultura e del lavoro che, 
non da oggi, si batte per la 
liberta degli autori e per quel-
la degli spettatort Questo 
fronte vede crescere di con-
ttnuo la sua compattezza e la 
sua influenza, come hanno di-
mostrato anche le iniziative 
prese prima e dopo Viniqua 
sentenza contro Ultimo tango 
(sentenza che, alVarticolista 
in questione, sembra addirit-
turn troppo mite!/. Nessuno 
pub ignorarlo. Nessuno pub 
ignorare che di questo fron
te fanno parte, in prima li-
nea e con piena consapevolez-
wa, i comunisti italianL Quan-
to alle Kpressionl* — in sen-
to contrario — deWt opinio
ne pubblico », si tratta, come 
runlta ha ben documentato. 
di qualche centinaio di let-
tere di sedicenti wpadri di 
famiglia*. su oltre sette mi-
Uoni di spettatori Se si sente 
a suo agio in tale compignia. 
TarVcoiista si accomodi pu
re. La grossolanita contenuti-
stica e formate di cib ch'egli 
scrive finclusa Vintonazione 
gntisemita delle ultime fra-

?i) giustifica, purtroppo, una 
ale vidnanza. E' certo sor-

prendente che opinioni di que-
fto genere, che nol d augu-
ftrnno personaU, compaiano su 
«n cosi autorevole giornale, 

Al Teatro dell'Opera 

Quattro balletti 
in fila per una 
serata difficile 

Presentati, nello spettacolo di chiusura del
la stag'one, « ROT », « Apollo Musagete », 
«November steps", «ln una notte di bufera» 

Non senza dlfficolta (per gli 
autori, per gli interpretl. per 
11 pubblico, per le maestranze 
che l'hanno realizzato) e par
tita leri. al Teatro dell'Opera, 
l'ultima « prima » della staglo-
ne, comprendente ben quattro 
balletti. del quail tre erano 
novlta assolute. Certo, ognuno 
del tre, avrebbe voluto un pre-
sunto posto d'onore o di privi
lege nell'ordlne della serata e 
non per nulla si sono avutl in-
terventl polemicl nel confrontl 
del Teatro. 

A spettacolo vlsto, dobbia-
mo ora rilevare che, dopotut-
to, non era brutta l'idea di 
concludere le alterne fasi del-
la stagione llrica romana con 
il rosso d'una speronza dl rin-
novamento, anche se l'ardlre 
« rivoluzionario » si esaurlsce 
nell'amblto coreografico. Dl-
clamo della novlta piu attesa, 
e cioe del balletto ROT (Ros
so), su musica dl Domenico 
Guaccero e Invenzlone coreo-
graf lea dl Amedeo Amodio, che 
e giunto all'esecuzlone dopo 
essere stato rinviato due volte 
da una stagione all'altra. 

L'idea dl Guaccero (e la par
ti tura ne da la prova) e di 
forte impegno, puntante sullo 
smantellamento delle supersti-
zioni (racchiuse nel nero) e 
sul superamento di stadi dl 
vita primordiale (emergenti 
dal bianco), resi possibili dal-
la consapevole affermazione 
del rosso, accrescluta da una 
elencazione — risonante da al-
toparlanti — dl date memora-
bill nella storia delle lotte per 
la liberta. nonche dalla c.ta-
zione di alcuni versi del poeta 
cinese Tien Chien, che riepi-
logano l'assunto del balletto, 
nella visione d'un mondo sgonv 
bro da pregiudizi. legato alia 
rivoluzione, proteso a un to
tale rinnovamento. 

Per motivi tecnici, la musica 
di Guaccero — che prevedeva 
l'intervento di una fitta e an
che mlnuta percusslone — e 
stata esegulta In una verslone 
reglstrata, il che ha un po* at
tenuate o proprio annullato 
11 risultato timbrico, immedia-
to e reale. Inoltre, o per un 
logorlo del nastro o per altre 
ragloni, si sono avutl lunghl 
silenzi e suonl smorzatl, per 
cui e venuta a mancare una 

Lavoratori 

romani 

della cultura 

contro la 

sentenza per 

«Ultimo tango» 
Lavoratori tecnici e ammi-

nlstratori della X Ripartizio-
ne del Comune di Roma 
(Belle Arti, Antichlta e Cul
tura) hanno voluto unire, ap-
provando un documento, «la 
loro protesta a quella di tut-
to il mondo della cultura, 
profondamente offeso dalla 
sentenza che condanna gli 
autori del film Ultimo tango 
a Parigi e dispone il seque
stra della pellicola in tutto il 
territorio nazionales. 

La sostanza oscurantista e 
reazionaria di tale giudizio — 
si afferma nel documento — 
risulta inequivocabilmente 
dal fatto che si e andati ben 
oltre II dettato dello stesso 
codlce penale fasclsta, 11 qua
le riconosce il carattere non 
osceno deH'opera d'arte e di 
scienza. Si intende in tal mo
do mettere a tacere una delle 
voc! piu vive e valide del
la cinematografia mondiale. 
ignorando sprezzantemente il 
giudizio della quasi totalita 
del critic! e del pubblico: 
1'aspetto fondamentalmente 
politico della sentenza non 
pud quindt essere dubbiov. 

c Consideriamo nostro dove-
re di cittadini, di democratici 
e di uomini di cultura — con
clude il documento — oppor-
ci fermamente ad operazioni 
del genere, che mirano a rl-
cacc'are il paese verso livelli 
dl incivilta che la cultura 
moderna ha da tempo sups-
rato». 

piii declslva aggresslvita fo-
nica. 

Del pari, la coreografia dl 
Amedeo Amodio ha anch'essa 
smussato certe vlolenze, lncli-
nando a un edonlsmo coreuti-
co, morbido o proprio morbo-
so, nel confrontl del quale l'ap-
parlzlone finale del rosso e ap-
parsa, cosl come e stata piroet-
tata, un po* sempllclstlca ed 
esterlore. 

SI tratta per6 dl un balletto 
che — spesso anche 1 grandl 
muslclstl hanno rlvisto le loro 
opere dopo la verlfica della 
prima rappresentazicne — vor-
remmo rivedere nella prossl-
ma stagione. Oltretutto. e co-
stato soldi e fatiche e in ognl 
caso rimane come 11 momento 
piu vivo non solo della lunga 
serata, ma anche del clclo dl 
spettacoli dedicotl alia danza. 

VApollo Musagete, dl Stra-
vlnskl (andlamo a rltroso nel
la successlone del balletti) ha 
certamente confermato la bra
vura del bailerini (tutti di pri-
m'ordine: Paolo Bortoluzzi, Eli-
sabetta Terabust, Caxla Latl-
ni, Diana Ferrara, Marghenta 
Parrilla, Lucia Colagnoli. Ga-
briella Tessltore), nonche la 
dedizione del maestro Ferruc-
clo Scaglia il quale ha fatto 
Pimpossibile per ridare uno 
spicco sinfonlco a un'orchestra 
che marcia alia deriva; ma 
anche ha rlbadito che le ri-
produzioni dl coreografie al-
trul (nel caso in questione, 
quella di Balanchine, curata 
da Patricia Neary) perdono 
via via di efficacia e di genia-
lita. E* sembrato, a un certo 
punto (tanto si ringalluzziva 
Apollo), che nel nome di quel
la portentosa figura mitologica 
si adombrasse piuttosto quella 
esclamazione popolaresca che 
investe certe persone, quando 
nel loro confrontl si sente di
re: « A polio!». 

Del pari, nel balletto glap-
ponese, November steps (lllu-
strante a suo modo l'autunno 
della umana vlcenda), la co
reografia della illustre Minsa 
Craig — una protagonista del
la danza moderna — e caduta, 
diremmo, nell'infortunlo di 
«interpretare» 11 nome del 
compositors, Tom Takemitsu 
(musica reglstrata, plena di 
minuziose vibrazioni ritmicne 
e timbriche), in una sorta di 
« Toro seduto », per cui i bal-
lerlni, bianchl e imparruccatl 
di bianco come cani pechlnesl, 
hanno danzato stando sempre 
a terra, seduti in punta di glu
tei, e capacl di strapparsi 1 
capelli appena qualcuno di es-
si abbozzasse un tentativo dl 
zompo. 

Un autunno bianco, quasi 
calato in un bianco ospizio per 
anziani. con una parete di fon-
do lievemente trascolorante in 
una fantasia grafica e croma-
t!ca (dal bianco al tenue cile-
strino), inventata da Alberto 
Burri. 

Una piu vlstosa e variopinta 
miscellanea coreografica ave-
va avvlato la serata. 

Una lunga poesia di Rilke, 
ben declamata da Rof Tasna 
e vocalizzata da un coro assiso 
in orchestra, ha consentlto a 
Giuseppe Urban! di svolgere 
trame di danze anche accora-
te (la danza svolge le alluci-
nazion! del poeta) in una pre-
gevole veste scenlca, infilata 
da Felice Ludovlsi sulla mu
sica (strumentl a fiato, coro e 
percusslone) elegantemente fu
tile, composta da Orazio Fiu-
me per il balletto intitolato 
In una notte di bufera e ade-
rentemente realizzato da Wal
ter Zaopolini. Tuccio Rlgano, 
Cristina Latini. Maddalena 
Terzoni e Augusto Terzoni. An
che qui. la direzione di Fer-
ruccio Scaglia e stata deter-
minante nel fronteggiare la 
bufera rilkiana. 

Orazio Fiume e apparso al
ia ribalta tra applausi fram-
misti a qualche isolato dis-
senso, mentre il balletto giap-
ponese e stato accolto Ja dis-
sensi frammisti ad aoplausi. 
L'Aoollo di Straviski e salito 
airoiimpo, festeggiatissirno. 

11 balletto di Guaccero-Amo-
dio, con le notevoli scene di 
Agostino Bonalumi — distur-
bato talvolta durante l'csecu-
zione — ha avuto alia f.ne ap
plausi prevalent! sui iissen&i 
(e in platea e'era un qualcne 
sbigottimento). frammis;i al 
canto di Bandiera roiia, che 
cadendo dall'alto della gal 
leria si ricongiungeva al flam-
mante drappo sfojgiato da 
Amodio, in palcoscenico. Co 
me dicevamo piu sopra, non 
e stato poi male conc'iidere 
con qualche prospetti7a di 
rinnovamento la stagione li-
rica romana. 

e. v. 

r in breve ] 
Liz Taylor e Richard Barton lasciano Roma 

Liz Taylor e Richard Burton sono partltl leri mattlna dal-
l'aeroporto di Fiumicino per New York, al tennine di un 
breve periodo di riposo trascorso a Roma. 

I due attori, che non hanno fatto dichiarazionl, sono ap-
parsi fomdenti ed In ottima forma al numerosi fotoreporters 
convenuti al «Leonardo da Vinci*. 

Fracci danzera « Salomi » a Firenze 
FIRENZE, 12 

Al Teatro Comunale di Firenze concludono in quest! 
giorni le prove del nuovo balletto La tragedia di Salome, 
un atto di Florent Schmidt, con la regia di Beppe Menegatti 
e la partecipazione di Carla Fracci, che chludera la serie 
dei balletti del XXXVI Maggio musical*. 

Direttore d'orchestra sara Edoardo Muller; la coreografia 
e di Lorls Gal, le scene ed 1 costumi, di Maria Antonletta 
Gambaro. La tragedia di Salome1 lara rappreaentata al Co
munale dal 19 al 32 giugno. 

Incontro 

di due 

sorelle 

a Londra 

Nelie nove giornate a Venezia 

II folk presente in forze 
al Festival dell' Unita > 

LONDRA. 12 
Liza Minnelli, vincitrice del-

l'Oscar per il film musicale 
Cabaret si e incontrata con la 
sorellastra Lorna Luft. Le due 
giovani si sono abbracciate 
incontrandosi a 11* aeroporto 
Heathrow di Londra. 

€ Vogliamo fare tutto e ve
dere tutto*. ha detto Liza. «La 
portero in giro per la citta e 
faremo delle spese. Lorna ha 
bisogno di rinnovare il guar-
daroba ». 

Lorna, che ha 20 anni ed e 
nata dal matrimonio di Judy 
Garland con Sid Luft, ha det
to di essere emozionatissima 
per la relazione sentimentale 
di Liza con l'attore inglese 
Peter Sellers. 

Liza, nata dal matrimonio 
della Garland con Vincente 
Minnelli. girera, prossima-
mente. un film col padre a 
Roma. 

Nella foto: le due sorelle 
all'incontro aU'aeroporto. 

L'« Erofilomachia » in scena a Roma 

II cuore di una 
fanciulla premio 

di una nobile gara 
La commedia cinquecentesca di Sforza Oddi 
presentata come saggio dell'Accademia di 
arte drammatica dal regista Gilberto Visin-
tin con attori dello Stabile di Genova 

Qualche novitA all'Accade-
mia nazionale d'arte dramma
tica: a un giovane allievo, 
per l'esame di diploma, e 
stata offerta la possibilita di 
allestire uno spettacolo (de-
stinato forse a vita meno ef-
fimera di quella del consueti 
«saggi» dl fine d'anno) non 
con i suoi compagni di stu-
di, ma con gli attori gia col-
laudati dello Stabile genove-
se. Si rappresenta dunque, al 
Valle di Roma (stasera l'ul-
tima replica), VErofilomachia 
di Sforza Oddi (1540-1611), 
perugino, docente nelie uni-
versita del tempo, scrittore 
erudito, debitore dei suoi mo
tivi e dei suoi personaggi sia 
alia commedia antica sia a 
quella deH'Arte. 

Erofilomachia. cioe Duello 
d'amore e d'amidzia: i due 
sentiment! si combattono nel 
cuore dl Leandro e di Ami-
co (si chiama proprio cosl, a 
scanso d'equlvoci), innamora-
tl entrambi di Flamminia, 
figlia di Oberto: ed e una ga
ra di generosita, nella quale 
perde. owero vince (perde 
la competizione, quindi vince 
la racazza) il meno favorito, 
Leandro; la cui situazione e 
pure doppiamente complica-
ta dall'appartenere egli a 
una famiglia nemica di quel
la d'Oberto (ma nel frattem-
po e awenuta una storica ri-
conciliazione) e daU'essersi 
egli allogato, in casa dello 
stesso Oberto, come servo e 
sotto falso nome. Prima di 
scoprirsi rivali, del resto. 
Leandro e Amico saranno as
sal Impegnati nello stomare 
dalla fanciulla un vecchlo me
dico balordo, suo pretenden-
te. Per squalificare costui. 
fomira la sua opera, ma In-
consapevole, la cortigiana Ar-
delia, che e appasslonatamen-
to invaghita dl Amico e che 
uscira poi relativamente trion-
fatrlce anche lei dall'esito 
della vlcenda. 

Questa ArdeUa e certo il 
personaggio di maggior con-
sistenza e complessita uma
na dell'opera, e fa spicco tra 
figure che tendono spesso a 
raggelarsi nella fissita della 
maschera, come e 11 caso di 
Capitan Rinoceronte (uno del 
tanti Capitan Spavento del-
1'epoca), sfortunato corteggia-
tore della donna, il quale pu
re dovra subire beffe e ba-
stonate. 

Gilberto VIsintIn ha curato 
rlduzione, adattamento e re
gia dell' Erofilomachia, of-
frendo una buona prova di 
maturita professionale. In 
questo suo lavoro su un te
ste che peraltro'non agglun-
ge molto alia storla del tea
tro itallano. A parte le Inter
mittent! solution! da «opera 
buffa», cui gia altri saggi 
dell'Accademia pericolosamen-
te Incllnavano, e a parte 11 
vago omaggio alle fantasle 
arfostesche dl Luca Ronconi 

(11 Capltano a cavallo del-
I'lppogrifo), lo spettacolo, in-
quadrato nella classica scena 
di Gianfranco Padovanl (suoi 
pure I costumi, piu immagi-
nosi), non si sottrae tutto 
sommato a una educata con-
venzionallta, riscattata in par
te dall'accentuazione lronlca 
che colpisce, in modo giusto 
e specifico, il personaggio dl 
Amico, e dalla carica pateti-
ca lmmessa in quello di Ar
deUa, cui Elisabetta Carta 
presta le sue crescent! risor-
se di grazia e dl tempera-
mento. Nell'insieme, gli atto
ri si sono cimentatl con se-
rieta in un compito Incon-
sueto; solo Gianni Galavotti 
(il vecchlo medico) sembra 
divertirsi troppo, ed eccede. 
L'arguto Pietro Biondi, il 
puntuale Tullio SolengbJ. il 
gustoso Alvlse Battain, la pia-
cente Lu Bianchl. I ben ca-
ratterizzati Daniele ChiaoDa-
rino, Adolfo Fenoglio, Clau-
dio Sora, Sebastiano Tringali, 
il corretto Guido Lazzarlni 
completano, con Fabrizla Ca-
stagnoli e Silvano Santagata, 
la distribuzione. Applausi per 
tutti. 

ag. sa. 

Dibattito al 
« 4 Venti 87 » 

sulla TV 
Si svolge questa sera aile 

21, al Centro «4 Venti 87» un 
pubblico dibattito sul tema: 
« TV via cavo e video-registra-
tori». Con esso. che sara in-
trodotto da Duilio Baratta, 
Dario Natoli e Marina Tar-
tara, si chiude il cick> di in-
contri su! problem! deH'infor-
mazfone di massa e degli au-
diovisivi; e ora in program-
ma, sugli st&ssi argomenti, 
un seminario rcsidenziale che 
si svolgera, dal 27 al 30 giu
gno, nella sede dell'ARCI na
zionale, in via Francesco Car
rara. 

«II grande Pat» 
al Centrale 

' Dopodomani, alle ore 21,30, 
avra luogo al Teatro Centra
le una «lettura Interpretati-
va» della novita assoluta ita
liana, II grande Pat. di Ange
la Tudlsco-Marebel. Dlrettl 
dall'autrice, gli interpret! del 
testo saranno Rino Bologne-
«!, Gianni Conversano, Willy 
Moser, Enzo Spitaleri, Isa
bella e Annarita Pasaniai. Lo 
spettacolo non si repllchera e 
rlngreaso e llbero. 

Una vera e propria rassegna 
della canzone popolare italiana 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 12 

CI sara da stancare le corde 
di tutte le chitarre. Nelie nove 
giornate del Festival venezia-
no deWUnita, sono complessl-
vamente In programma qual-
cosa come centodleci spetta
coli di prosa, musica, balletti, 
complessl folcloristlci, corl. 
burattinl, canzonl folk. Ecco. 
I cantantl e 1 complessl folk 
contribuiscono per una quota 
non Indlfferente a questo ec-
cezlonale nuraero dl centodle
ci rappresentazlonl. Saranno 
pratlcamente dl scena tutte 
le sere, spesso contempora-
neamente in pia d'uno degli 
otto centri spettacolo allestltl 
nel «campi» venezlanl e alia 
Giudecca. Un «tour de force » 
senza dubblo notevole, che fi-
nisce con il costltulre una ve
ra e propria rassegna della 
canzone popolare Italiana. 

Parllamo dunq'ie dl questa 
canzone, che anche nel gustl 
e nella conoscenza del pubbli
co comlncla a farsl strada, 
pur se in mlsura troppo liml-
tata rlspetto al suo valore. Pri
ma di tutto, di chl la portera 
al Festival. CI sara Ivan Della 
Mea, II nome forse piu noto. 
poichS si tratta di un auten-
tlco ploniere. Altro nome di 
punta, Fausto Amodei, che fa 
coppia con Pietrangell; e poi 
Glovanna Marinl, Caterina 
Bueno; i gruppi, che si rlchla-
mano alia comune matrlce del 
« Nuovo canzonlere ltaliano»: 
II Canzoniere milanese, 11 Can-
zoniere del Lazlo, il Canzonie
re popolare veneto. 

E ancora, 11 Canzonlere del
le Lame, dl Bologna, il coret-
to dl Orgosolo. composto di 
autentici pastori sardi, diret-
to da Pepplno Marottof 1 tori-
nesl Bassignano e Diotallevi, 
1 due cantantl meridionali 
Carmelita e Gadaleta; gli stra-
nieri: la cllena Lisette Muller 
e gli argentini del gruppo 
« Americanta ». 

II « Nuovo canzonlere italla
no » lavora ormal da undid 
annl sul filone del canto po
polare. A Milano opera anche 
l'lstituto <c Ernesto De Marti-
no», che cura la raccolta e 
l'tnclsione del materiale. Non 
a caso si intitola al nome del 
grande etnologo meridionaie 
aeomparso, poich6 anche la 
canzone popolare rlentra nel 
campo della ricerca etno^rafi-
ca, cioe delle tradizioni, dei 
costumi, della cultura popo
lare. L'altro filone su cui ia-
vorano 1 gruppi folk e la 
«nuova canzone», una canzo
ne che si rifa cioe al moduli 
popolari e canta nel termini 
piu attuall l dramml e la vita 
di oggi. 

Se Gianni Bosio, slno alia 
sua recente scomparsa, estate 
l'anlmatore dell'lstituto u Er
nesto De Martino*. la cnuo-
va canzones, che ha inlzlato 
con una rlscoperta del cant! 
della guerra civile spagnola 
per approdare al cant! della 
Reslstenza e alle canzonl di 
denuncia e dl protesta politl-
ca e soclale, ha i suoi espo-
nentl in Della Mea, Amodei 
(e prima ancora in Liberovlcl 

e Straniero), in Glovanna Ma
rinl, Gualtiero Bertelll, Albe^ 
to D'Amlco, Luisa Ronchlnl 
e tanti altri. 

D'Amlco e Lulsa Ronchl
nl, insleme con la giovanlsslma 
Emanuela Magro. sono 1 com
ponent! del Canzonlere popo
lare veneto. Al loro impegno, 
al loro entuslasmo si deve se 
il canto folk sara presente in 
mlsura cosl masslccia, sop-
plantando completamente la 
« canzone di consumo », a un 
Festival dell'Unita. «La mac-
china dell'lndustrla dello spet
tacolo — cl dlcono — tenta 
oggl dl appropriarsl anche 
della canzone popolare. Ma 
comple solo un'operazione 
commerclale e mlstlficante. 
Chl ha la voce lmpostata per 
1 Festival dl Sanremo non pud 
nemmeno avvlcinarsl al mo
duli espresslvl del canto po
polare, che e quanto nol fac-
ciamo, m modo escluaivo, da 
annl». 

E' un lavoro difficile e pa-
zlente di ricerca, dl registra-
zione, di confronto dei testi, 
polche solo la tradizione ora-
le teneva vive canzonl che 
spesso contano qualche seco-
lo dl vita. Lulsa Ronchlnl, ad 
esempio, ha Inclso un disco 
che s'intltola « Peregrinazionl 
lagunari» proprio perch6 le 
ha scoperte pazientemente gi-
rando fra le isole della Lagu-
na di Venezia. 

«Ci6 che emerge da queste 
canzonl — dlcono gli amici 
del Canzonlere popolare vene
to — e " l'altra cultura • del 
nostro Paese. la cultura del 
popolo. del subordlnatl, degil 
sfruttati, un modo di verso di 
vlvere e di interpretare la sto-
ria. Gli elementi essenziall di 
queste canzoni sono l'auten-
tlclta, la Umpidezza, rumani-
ta piena dei sentimenti che 
esse esprimono». I tre can
tantl del Canzonlere popolare 
veneto hanno inclso un disco 
apposltamente per 11 Festival, 
il quale contiene sei canzonl, 
tre a popolari» e tre « nuove », 
composte clod da loro stessl 
su teml attuall. 

Fra le canzonl antlche ve 
n'e una della fine ottocento, 
scoperta da - Luisa Ronchlnl 
che e riuscita a farsela can-
tare da una vecchietta vene-
ziana di 83 annl. Si intitola 
«Le Implrarease», come ven-
gono chlamate a Venezia quel
le donne che, molto numerose 
nel passato, svolgevano a do-
mlcilio, raccolte in crocchl su
gli uscl dl casa. 11 lavoro dl 
lnfllatricl di perle. 

Anch'esse avevano 1 loro 
problem!, le loro rivendlcazio-
ni, e la loro canzone si con
clude proprio con un grldo 
dl rlvolta: *Uso perle impt-
raremo / chi che torto ne du
ra * (come delle perle lnf ilere-
mo chl ci dara torto). Con 11 
canto delle «lmplraresse», 
sentiremo anche la voce de
gli operal di Porto Marghera, 
alle prese con 1 probleml dei 
gas e dell'lnqulnamento. E, da-
gli altri gruppi e cantantl, 
la voce autentlca dell'Italia, 
del Nord e del Sud, che sof-
fre e che lotta. 

m. p* 
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controcanale 
UNA FAVOLA POLITICA — 
Un film complesso, ma mol

to interessante e vigoroso ha 
concluso degnamente il clclo 
nL'America Latina vista dai 
suoi registi», che, in una pro-
grammazione televisiva guida-
ta da criteri meno gretti e 
servili, avrebbe certamente ot-
tenuto una collocazione diver~ 
sa. Film come questo uEl fa
miliar-a di Octavio Getino 
(autore, qualche anno fa, 
con Solanas, del famoso 
nL'ora dei fornin), o come 
«La notte di San Juan», o 
anche come le altre opere del 
clclo, forse meno riusclte ma 
ancora interessanti, avrebbero 
potuto rappresentare per mi-
Uoni di telespettatori un'espe-
rienza senza dubbio feconda. 
Certo, un'esperienza fuori del-
I'ordinario, considerata la me
dia dei film che al pubblico 
italiano vengono offerti sugli 
schermi e sul video: ma ap-
punto per questo tanto piu 
meritevole di attenzione. E 
dal momento, lo ripetiamo 
ancora una volta, che la di
rezione dei (tculturaliv tele-
visivi ha trovato il coraggio e 
il modo di promuovere una 
simile iniziativa, e stato dav-
vero un atto di autolesioni-
smo quello di nascondere poi 
questi film tra le pieghe del
la programmazione. 

Ma, in fondo, si pub dire 
che questa sia stata anche 
una prova ulteriore dell'impo-
tenza cui e condannata la te
levisions piegata dall' attuale 
potere al servizio dei suoi in-
teressl. 

tiEl familiar •» e una favo-
la, nel senso che si serve dei 
materiali delle leggende popo
lari argentine per organizzare 
e raccontare una storia. Ma e 
una favola politico, i cui si-
gnificati sono abbastanza tra-
sparenti per chiunque cono-
sea i termini della lotta di 
classe, della lotta popolare 
contro I'oppressione. 

Forse, per gli argentini, cer-
ti signiflcati possono risulta-
re piu immediatamente com-
prensibilt che per noi, pro
prio per i richiami che Geti
no fa alia storia e al usenti-
mento» della gente di quel 
paese. Ma non si tratta di 
una differenza cssenziale: 
per questo, ci sembra giusta 
la deflnizione di afavola-do-
cumentom che lo stesso Ge
tino ha dato della sua opera 
nell'introduzione curata, co
me al solito, da Alberto Luna. 

«El familiar» e lo spirito 
del male: che, ft.no dalVinizio 
del film, viene individuato 
come Kcreatura del padro
ne ». Questo a maligna » in

vade la terra degli Oscuros, 
e provoca nel popolo reazioni 
diverse: e'e I'uccello, che see-
glle la via della guerriglia 

.sulle montagne; il serpente 
che sceglie la via della resl
stenza passlva; Valbero che 
sceglie la via di dar la cac-
cia all'oppressore a viso aper-
to fin nella sua tana. Ed & 
proprio il viaggio di quest'ul
timo che il film ci ha raccon-
tato, attraverso una serie di 
avventure che erano altrettan-
te fasi del cammino del po
polo verso la coscienza e 
I'unita. 

Sequenze come quelle del 
massacro operato dagli uomi
ni del «familiar» in nome 
della «civilta» contro la 
« barbarie »; o l'altra che sim-
boleggiava I'incontro dei vec-
chi e dei nuovi combattenti 
(i contadini e gli uomini di 
citta, ma anche gli anziani e 
i giovani, e anche gli abitanti 
originari dell'Argentina e gli 
immigrati, e, inftne, militanti 
« storici» e quelli della « nuo-
va sinistra*); o l'altra che 
demistiflcava la funzione del-
I'informazione al servizio del 
potere (i cronisti che puli-
vano le macchie di sangue 
dei guerriglieri uccisi) erano, 
insieme, suggestive nella loro 
forza emotiva e precise nei 
loro contenuti politici. 

Come chiari, addirittura 
della chiarezza dei classid, 
erano certi dialoghi che defl-
nivano il nemico e le condi-
zioni della lotta. Basti pensa-
re alia deflnizione del «fami
liar »: «lui si nutre del no
stro sangue, ma per questo 
non pub distruggerci; lui non 
pub vivere senza di noi, ma 
noi possiamo vivere senza di 
lui». 

E ancora una volta, come 
gia nella « Notte di S. Juan », 
la fine era serenamente ottt-
mistica: ma non di un otti-
mismo velleitario e nutrito 
soltanto di astratte speranze, 
bensl di un ottimismo politi-
camente fondato. La frase fe-
roce della madre, che predt-
ceva la distruzione del « fami
liar » con parole che ricorda-
vano alcune vecchie strofe 
della nostra «bandiera ros
so », nasceva da un esplicito 
appello all'unita di tutto il 
popolo contro Voppressore 
imperialista. 

Un esempio di come si pos-
sa conferire forza poetica a 
un messaggio esplicitamente 
politico, legando la antica e 
solenne tradizione popolare 
alia lotta del nostro tempo. 

9' *. 

oggi vedremo 
ORE 13 (1°, ore 13) 

- La rubrica curata da Dina Luce e Bruno Modugno si 
occupa oggi dei problemi pslcologicl del lavoratori in pro-
cinto di andare in pensione. 

SAPERE (1°, ore 19,15) 
La qulnta puntata del programma che si intitola Biologia 

marina propone un amplo servizio dedicate agli animali che 
vivono nei fondadi del Mare del Nord. Data la conflgura-
zione geologica delle insenature, con la bassa marea, i pesci 
sono costretti a far fronte alle continue oscillazioni che le 
loro condizioni di vita subiscono. 

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

Nella puntata conclusiva del clclo di programmi-inchiesta 
realizzato da Furio Colombo e Carlo Lizzani verra fatto il 
punto sul vari teml affrontatl. II servizio di stasera si Inti
tola Delia tribuna bianca e si apre con alcune immagini 
delle caste austreliane, simbolo del benessere ostentato da 
un paese che e pure travagliato da laceranti diseguaglianze 
social!. 

DOVE LA TERRA SCOTTA 
(2°, ore 21,20) 

Western crepuscolare che nana di un bandito redento 
dlvenuto per necessita giustiziere di fuorilegge, Dove la terra 
scotta — diretto da Anthony Mann ed interpretato da Julie 
London, Gary Cooper, Lee J. Cobb, Arthur O'Connell — 
vive di un ritmo ancor oggi piuttosto apprezzabile. ma slitta 
purtroppo fatalmente sul terreno di una retorlca ormai priva 
di validi signiflcati e giustiflcazionl. 

programmi 
TV nazionale 
12.30 Sapere 
134m Ore 13 
13,30 Telegiornale 
17.00 Tanto per glocare 
17.30 Telegiornale 
17.45 La TV del ragazzl 
18.45 Invito al castello 

Telefilm. Regia di 
K. M. Vallo (Re
plica). 

19.15 Sapere 
19,20 Tribuna elettorale re-

glonale 
(Per la sola zona del 
Friuli-Venezia G.). 

19,45 Telegiornale Sport 
Cronache del lavo

ro e dell'economla 
20,30 Telegiornale 
21,00 Facce dell'AsIa che 

cambia 
« Dalla tribuna bian
ca*. 

224)0 Mercoledl Sport 
234)0 Telegiornale 

TV secondo 
174» TVM 73 
19,50 Tribuna Regionale 

(Per la sola zona 
della Puglia) 

214W Telegiornale 
21,20 Dove la terra scotta 

Film- Regia di An
thony Mann. 
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atien • , masica 41 C Debossn 
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