
F l J n i t d / mercoledl 11 luglio 1973 PAG 7 /spet taeo l i - a r te 
II teatro e il governo 

Per la prosa 
una circolare 
da cambiare 

Si dice, e giustamente. che 
saranno i priml atti del nuovo 
governo a dare il senso « ve-
ro » del programma che si pro* 
pone di realizzare e del ell-
ma politico sul quale vuole 
fondare I suoi rapporti con 
11 paese. E polche questo va
le per ogni minlstro preso 
singolarmente, oltre che nel-
la colleglallta del Consiglio, 
credo che all'onorevole SI-
gnorello. neo titolare del Tu-
rismo e dello Spettacolo, una 
buom occasione gli sla offer-
ta dalle norme che dovranno 
regolare le provvidenze a fa-
vore delle attivita teatrali di 
prosa per la staglone *73-'74. 

La questione non e di scar-
sa rllevanza, e trascende, per 
I prlnclpi che investe, la stes-
sa portata economica dell'In-
tervento pubblico. In prlmo 
luogo perche si tratta di 11-
quidare una delle «eredita» 
negative del governo Andreot-
tl (11 minlstro llberale Badinl 
Confalonieri, lnfatti, mentre 
la DC decideva, nel suo Con-
gresso, di « licenziare » il cen-
tro-destra ha firmato il 7 glu-
gno, con rara tempestlvita, la 
circolare per il '73-'74) in se-
condo luogo perche la Com-
missione Internl della Came
ra, decldendo in sede legisla
tive. h aapprovato un emen-
damento comunista alia legge 
di finanzlamento straordina-
rio per 11 teatro di prosa, 
che prlvllegla, nel contribute 
II teatro pubblico. cooperati
ve e deirassociazlonismo ri-
creat!vo e culturale. E di que
sto, naturalmente, la circolare 
non tiene conto alcuno. 

Il dlscorso generale che 11 
documento ministeriale solle-
va ci porterebbe molto lonta-
no e non intendiamo aprir-
lo in questa sede, anche se 
nvremo occasione di farlo 
presto discutendo sulla pro-
posta di riforma del teatro di 
prosa che 11 Partlto si accln-
ge a presentare. La circolare 
solleva perd problem! che non 

Messaggio 
di Breznev 
al Festival 
di Mosca 

MOSCA, 10 
H segretarlo generale del 

CC del PCUS Leonid Breznev 
ha Inviato un messaggio di 
saluto ai partecipanti ed agli 
ospitl dell*ottavo Festival ci-
nematografico internazionale 
di Mosca, apertosi oggl nel 
Palazzo del Congressi del 
Cremlino. 

II motto del Festival Per 
I umanesimo dell'arte cinema-
tngrafica, per la pace e I'ami-
cizia fra i popoli — e detto 
nel messaggio — risuona con 
particolare attualita oggl che, 
sull'arena internazionale. la 
aspirazione alia cooperazione 
pacifica supera sempre piii 
chiaramente l'inerzia della 
guerra fredda, si aprono nuo-
ve possibillta per il rafforza-
mento dei legami e lo scam-
bio di esperienze in tutti I 
campi. compreso quello cul
turale. 

II cinema — continua 11 
messaggio di Breznev — pub 
dare un notevole contribute 
al rafforzamento della pace 
sulla terra, della reciproca 
comprensione e della fiducia 
tra I popoli dei vari paesi. 

«L'arte cinematografica — 
e detto nel messaggio — e 
capace di influire enormemen-
te sulle menti e sui cuorl di 
milioni di persone. E' assai 
importante che questa forza 
8ia al servizio della grande 
causa deU'umanesimo e del 
progresso sociale, dell'arric-
chimento culturale e morale 
dell"uomo » 

Vorremmo — termlna II 
messaggio — che questo incon-
tro al Festival di Mosca des-
se nuovo Impulso all'attivita 
creatlva che sviluppa le tra-
dizionj artistiche democratl-
che ed e permeata dai nobill 
Ideal! di amicizia e di reci-
proco rispetto. PermettetemI 
di esprimervi l'augurio — ha 
concluso Breznev — che 11 Fe
stival contribuisca alTulterio-
re sviluppo delle relazioni cul
tural! e favorisca l'awicina-
mento dei popoli nella loro co-
mune aspirazione alia pace ed 
Alia collaborazione 

possono essere lgnorati per
che si ricollegano a scelte fon-

damentali di polltica culturale. 
dl metodo dl governo e dl 
modo dl essere del potere del
lo State 

La prima questione riguar-
da I troppo larghl marglnl di 
« discrezionalita » che la cir
colare rlserva agll organl cen-
trall del potere, nella conces-

lone del contrlbutl, dei for-
alt, delle anticipazioni, delle 
ntegrazionl «In base al rl-

mltat] delle attivita svolte ». del 
contrlbutl dl avviamento. 

Quella che i glurlsti chla-
mano « certezza del dlrltto» 
non e stata certo molto dl 
casa, sino ad oggl, al mini-
stero dello Spettacolo e sara 
indubbiamente cosa buona se 
Signorello vorra verlflcare se 
cI6 glovl al prestlglo delle 
istituzioni o non. invece. alia 
«sovranlta» delle alte buro-
crazie ed al potere « parami-
nlsterlale » dl certa assoclazlo-
ne, dove il privato ed 11 pub
blico si fondono, ed «Innatu-
raljnente » si confondono, sot-
to l'alto patronato della Con-
findustrla. 

La seconda questione rl-
guarda la falsa neutrality dei 
criterl: l'assenza cioe — per 
la mancata rlpartlzlone «a 
monte » dei contrlbutl da de-

stinare, partltamente, al teatro 
pubblico, cooperativo, deiras
sociazlonismo culturale e pri
vato — dl una polltica di so-
stegno e di stimolo per quel
le presenze, nelle attivita tea-
trail, e per quelle forme di 
gestlone che megllo corrispon-
dono al carattere sociale del-
l'attlvita del teatro e che 
quindi plu correttamente le-
gittlmano l'lntervento del con
tribute pubblico. 

La terza questione rlguar-
da il palese fastidio che arre-
ca alia tranquilla ripartlzlo-
ne dei fondi — anche se scar-
si — tutta quella attivita tea-
trale che il linguaggio corren-
te usa definite: di rlcerca, 
di sperimentazione, d'avan-
guardia, teatro povero o « del
le cantine ». 

Non Interessa in questa a«-
de discutere sulla giustezza, 
che nol neghiamo, di tali de-
finizionl, attrlbuite o scelte 
con l'opposta, ma spesso coln-
cidente volonta di asepara-
zlone » — non Importa se ail-
stocratica o bohemienne — 
dalla battaglia generale. E 
neppure Intendiamo afferma-
re, per quest! gruppi teatra
li, come per chlcchessia. una 
sorta di <c licenza di spendere » 
senza controlli democraticl e 
senza garanzle culturall. Ne 
intendiamo ldentificarci con 
quant! ritengono che novlta. 
e diverso siano slnonlmi dl 
valido e giusto. 

Quello che perd rlteniamo 
assolutamente necessarlo per 
una crescita culturale che sia 
crescita democratlca, e la lm-
mediata liquidazione di ognl 
a polltica del fastidio » e del-
1'intolleranza e la definizionp, 
quindi. di modi di esprimer-
si dell'lntervento pubblico e 
del control lo democratlcn fe 
veda il ministro di non di-
menticare che la Repubbllca 
si riparte In Region!. Provin
ce e Comuni) che senza nulla 
concedere all'arbitrio e al di-
sordine stimoli, sostenga e 
faccia crescere tutte le poten-
dalita positive presentl In aue-
ste Iniziative che. per il loro 
numero, e spesso per il loro 
valore, rappresentano un 
aspetto rilevante e di grande 
Interesse della nostra realta 
teatrale e culturale. 

Dichiararsi per una pollti
ca teatrale quale il paese ri
ch iede e chiudere in vecchie 
gabbie burocratiche e formall 
— bordero. biglietti. abbona-
menti, numero minimo di re
cite. incassi medl — queste 
nuove forme di gestione del 
fatto teatrale e queste forze 
e volonta cultural!, e come 
voler fare la riforma dello Sta 
to modellando le Region! ed 
il sistema delle autonomie. 
ad a immagine e somiglianza » 
dei minister! del centralismo 
autoritario e dei loro uffici 
perifericL 

II termine per la presenta-
zioTie delle domande di contri
bute* — lo ricordlamo al mi
nlstro Signorello — scade il 
15 settembre: il tempo, quindi, 
per modificare nel positivo 
la circolare del centro destra, 
esiste. 

Contlamo di poter roa^ta-
tare — e per quanto c! n 
guarda faremo la nostra par
te — che 1'occasione per di 
mostrare una volonta polltica 
odiversan non sara sprecata. 

Rubes Triva 

in breve 
Meno presenze nei cinema polacchi 

VARSAVLA. 10 
Una Ieggera diminuzione del pubblico cmematografico si 

e registrata 1'anno scorso in Polonia. Gli spettatori sono stati 
135 milioni, con una flessione del 3%. E* aumentato Invece del 
11 Tc il numero degli spettatori del film polacchi. 

Alia fine del 1972 si contavano in Polonia 2.971 sale cine-
matografiche, ossia 96 meno del 1971; il numero dei post! 
per raille abitanti e sceso da 18,5 a 17,9. 

E' morto il compositore Manuel Parada 
MADRID. 10 

Vittima di un infarto dl miocardio e deceduto ieri a 
Madrid, all'eta di 62 anni, il compositore Manuel Parada, una 
delle ultime figure della «Zarzuela», I'operetta spagnola. 
Manuel Parada e stato pure uno dei primi composilori spa-
gnoli di musica per film. Egli ha composto partiture per 
oltre 250 pellicole. riviste e commedie musicali. 

Oliver Reed ferito sul «set» 
MADRID. 10 

Oiiver Reed e stalo ncoverato (e poi dimesso) nella Clinl-
ca anglo-americana di Madrid, in seguito ad una ferita d'arma 
bianca. 

L'incidente e awenuto durante la scena di un duello con 
| i controfigura dell'attorc Christopher Lee, nel film / tre 
moschettieri: la spada della controfigura e penetrate nel 
poteo di Oliver Reed. 

Le riprese del film / tre moschettieri ricomlnceranno nella 
settimana. 

Seduce e 
abbandona 

PARIGI — L'affascinante atlrice francese Marie Dubois (nella 
foto) si diletta ad ospitare gli autostoppisfi nella sua spyder, 
per poi sedurli ed infine abbandonarll, come da copione del 
film che sta attualmente interpretando. Fra le sue vittlme e'e 
anche II cantante Jacques Dutronc II quale, dopo i re;entl !n?"c-
cessi artistic!, stavolta rischla davvero I'esaurimento nervoso. 

Concerto inaugurate a Roma 

Da oggi nel Lazio 
un panorama 

dell'arte polacca 
Alia musica la parte del leone — Quaran-
ta manifesfazioni fino al 23 setfembre 

Promossa daH'Assessorato al 
turismo, spettacolo e sport 
della Regione Lazio e sotto gli 
auspici del ministero della 
Cultura e dell'Arte della Polo
nia, organizzata dal Teatro 
Club di Roma, si awia, sta-
sera. la « Festa delle arti della 
Polonia ». 

L'inaugurazlone e affldata 
al Coro della filarmonica di 
Poznan, diretto da Stefan Stu-
llgrosz, che si esibira nella 
Basilica di San Giovanni In 
Laterano. 

Primizie su questo prestigio-
so complesso corale (e forma-
to da dilettanti — adulti e 
ragazzi — che studiano sei ore 
la settimana), nonche sulla 
«Festa polacca» (una festa 
lunga, coinvolgente molti cen-
tri del Lazio fino al 23 settem-
bre) si sono avute ieri, nel cor-
so d'una conferenza stampa al 
Parco dei Principi (un alber-
go che sconfina su Villa Bor-
ghese) dove una saletta. per 
l'occasione. si era addobbata 
alia polacca, ed era bellissima. 

Gerardo Guerrieri, animato-
re del Teatro Club, prendendo 
le mosse da pungenti versi di 
poeti polacchi e quell! nei qua-
li un sopravvissuto compie il 
miracolo di reinventare il 
mondo dopo la fine del mon-
do. ha illustrato l'miziativa 
italo • polacca, sospingendola 
appunto nell'ambito di un mi
racolo reso pessibile dalla vo
lonta degli operatori a tutti I 
livelli. II miracolo e un Festi
val. nel Lazi >. che dura set-
tantatre giorni e si articola in 
ben quaranta manifestazioni 
le quali profittano deU'estate. 
nonche delle feste di paese 
che caoit-ano in questa stagio-
ne. per fare — come ha poi 
ribadito Tambasciatore di Po
lonia — di questa presenza 
polacca nel Lazio un Festival 
pour le peirrfe. un festival per 
X\ gente. all'inse^na di un ap-
profond'mento di legami poli
tic! e culturall. 

Non a caso. dopo Roma, la 
seconda manifestazione si avra 
domani a Cnssino e vuo!e ave-
re il compito di relebrare 1 
trenfanni della battaslia di 
Cassino (un sacrificio di cen-
toventimila uomini tra morti. 
dispersi e feriti) cui partecipo 
aoounto un reggimento di 
Poznan. 

A Cassino si esibiranno. con 
un nuovo programma. gli stes-
si const! di Poznan. 

Dopo un terzo concerto a 
Roma, il coro raggiungera Vi-
terbo (sabato) e Ostia Lido 
(domenSca). 

La * Festa polacca* s! ap-
poggia a numerosi complessi. 

II mese di agosto sara ap-
pannaggio d'una squadra fem-
minile di ginnastica (dal 16 al 
20: Viterbo, RIeti, Velletrl, 
Formia, Fiuggl), dei Fistulato-
res et tubicinatores varsovien-
ses (specialist! di musiche an-
tiche. suoneranno, dal 3 al 9 
agosto, a Frascati, Anagni, 
Palestrina, Velletrl, San Dona-
to Val Comino. San Martino al 
Cimlno, Grecclo), nonchd del 
Novi Singers Jazz Quartet 
(dal 27 al 31: Civitavecchia, 
Anzlo. Frascati. Terminlllo, 

San Donato Val Comino). Lo 
stesso complesso si esibira il 
primo e il due settembre a 
Fiuggl e a Bracciano. 

L'orchestra sinfonica di Ra
dio Cracovia, dal 3 al 6 set
tembre dara concertl a Roma, 
Frosinone, ancora Roma e Vi
terbo. 

II Balletto folcloristico dl 
Cracovia, con sei spettacoll, 
dal 18 al 23 settembre (Velle
trl, Gaeta, Frascati, Sora, Rie-
ti, Viterbo), ooncludera la 
a Festa delile arti della Polo
nia ». 

Un prezioso trait-d'union tra 
Italia e Polonia si e configu
rate nella presenza dl Ales-
sandro Fersen, uomo dl teatro 
e dl cinema (reglsta, autore, 
attore), che e cittadino Italia-
no, ma figllo di genltorl po
lacchi. il quale ha svolto fun-
zlonl di interprete e ha poi 
augurato che II fervore che 
in Polonia awolge la musica, 
possa. attraverso 11 Festival, 
trovare corrlspondenza nei 
centri del Lazio visitati dai 
complessi polacchi. 

e. v. 

Jacques Brel 
e Lino Ventura 

insieme 
in un film 

PARIGT. 10 
I protagonist! del nuovo 

film di Edouard Molinaro, 
Quel Emm.~f (in italiano, 
pressappoco «Quel rompic™J»). 
dlventano amici nell*« ora del
la verita ». nonostante che sia
no due persone assolutamen
te diverse. II prlmo (Jacques 
Brel) e un tlmldo. romantlco 
commesso viagelatore, tenta-
to di togliersi la vita perche 
ha scoperto di essere stato 
tradito dalla moglie; 1'altro 
(Lino Ventura) e un « killer» 
d! professfone. La loro estra-
zlone non ha alcun punto di 
contatto nella vlcenda cine
matografica. e le loro aspire-
zloni sono quelle di uomln! 
che non hanno un destlno co-
mune. Tuttavia. il loro Incon-
tro. avvenuto In circostanze 
del tutto straordlnarie, stabi-
lisce tra i due un'intesa, e 
crea perfino xm'amicizia. 

Concerto a Santa 
Francesco Romano 

Continua la staglone concer-
tistica. promossa a Roma dal
la «Societa Vivaldi*, che ha 
gik tenuto una prima serata 
musicale nella Basilica di San
ta Francesca Romana. 

Nella stessa Basilica, stase-
ra, alle ore 21,15, 11 maestro 
Fritz Maraffl dlrigeriw tra l*al-
tro, rouverture del Fidelio, di 
Beethoven, e la Quarta Sinfo-
nia di Schumann. 

Gli orientamenti della conferenza di Cagliari 

Unita in Sardegna sulla 
politica dello spettacolo 

Sara la prima regione ifaliana a dare una organica slrutfura legislafiva al setlore 
Significativa convergenza di forze politichc e culfurali - II risulfafo della spinta 
delle organizzazioni di base • Neffo rifiulo di ogni attivita privatistica per la prosa 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 10 

La Sardegna sara la prima 
regione ltallana a darsl una 
struttura leglslatlva nel cam-
po dello spettacolo. La pri
ma Inlziativa pubbllca per ar-
rivare all'attuazione Immedla-
ta dl una legge organica nel 
settore della prosa si e avu-
ta con la conferenza reglona-
le dl ieri, indetta dall 'asses-
sore al Turismo e Spettacolo, 
on. Giuseppe Guaita. 

Fin dai primi Interventl si 
e caplto che il tema non do-
veva essere llmltato aH'orga-
nizzazlona dello spettacolo di 
prosa, ma aH'elaborazlone di 
una politica dello spettacolo 
in senso lato. da attuarsl nel-
l'intero territorio della regio
ne. Lo stesso assessore Guai
ta nella relazlone lntroduttl-
va, ha fatto osservare che la 
Regione sarda e Tunica tra 
tutte le regionl a statuto spe
cials e ordinarlo ad avere 
espressamente citato nel suo 
statuto una competenza in 
materia, che consente tutta
via aU'amminlstrazlone di 
emanare norme legislative 
speciflche, entro I limit! sta-
bilitl dalle leggi statali. 

Che uso hanno fatto le glun-
te regional! di una preroga-
tiva cosl Importante e pecu-
liare? Per oltre un ventennio 
(a causa di una legge sba-
gliata, dl netta impostazlone 
liberistica, voluta dalla mag-
gioranza centrista di allora, 
si era nel 1950) nel campo 
dello spettacolo si e andati 
avantl in modo dlsperslvo, 
seguendo metodl clientelari, 
intervenendo a favore dl dub-
ble lmprese private che han
no aggravate una sltuazlone 
di estremo sottosvlluppo cul
turale. Tipico II Festival dl 
Alghero, che costa alia Re
gione 35 milioni l'anno e che 
si esaurisce in una chiacchie-
rata passerella di ragazze al
ia caccia dl un posticlno nel 
mondo del cinema. 

L'on. Guaita ha affermato 
che l'atteggiamento dl passi-
va rlnuncia assunto dalla Re
gione nei primi venticinque 
anni di autonomia non pud 
essere piu mantenuto. L'Am-
mlnistrazione regionale si ac-
cinge a predlsporre con ur-
genza una proposta di norme 
di attuazlone, da discutere e 
approvare quanto prima nel
le sedl competent! deU'Assem-
blea sarda. - • • - -

La legge, sla detto con chla-
rezza, non nasce per caso, 
non e il rlsultato di un'ope-
razione di vertice, e non co-
stituisce neppure un «dono» 
dell'attuale Giunta, Essa na
sce dal dibattito e da un am-
pio processo di consultazione 
tra i gruppi di base (ARCI, 
ACLI, e c c ) , 1 slndacati, le 
cooperative, gli organismi de
gli studenti universitarl. le 
associazioni culturali e di mas-
sa, i partiti autonomist!, e In 
primo luogo nasce dalla co-
stante opera dl sensibilizzazio-
ne delle forze politiche demo-
cratiche e dell'opinione pub-
blica condotta dal PCI den-
tro e fuori 1'assemblea regio
nale. 

In altre parole, la legge de-
lineata dalla conferenza di Ca
gliari scaturisce da una ric-
ca somraa di esperienze con-
dotte in tutti quest! anni dai 
gruppi impegnati nel teatro 
alternativo, nato quasi sen
za mezzl e senza sowenzioni, 
in opposizlone a un festival 
della prosa di netto carattere 
colonlale (quattro compagnie 
ogni anno con una spesa a 
fondo perduto di 45 milioni a 
volta, da offrire al pubblici 
di 6lite dl due o tre citta Isc-
lane). 

Dal dibattito e emersa una 
condanna senza appello di 
qualunque tipo dl attivita pri-
vastistica che ha sempre bene-
flciato di finanziamentl spro-
porzionati per spettacoll sen
za alcun attributo culturale 
capaci tra 1'altro di reggersi 
benissimo da soli, essendo sta
ti realizzati solo a finl di cas-
setta. 

E', quindi, un momento 
di riflessione profonda delle 
esperienze negative e falli-
mentari in cui si sono cimen-
tate tutte le giunte dirette 
dalla DC. E' ora dl farla fi-
nita — ha detto il segretarlo 
regionale del movimento gio-
vanile democristiano, Gian 
Mario Sells — con la prassi 
seguita dagli apparati buro-
cratlcl e strumentali, per pro-
grammare un tipo di teatro, 
di spettacolo. di cultura con
siderate moment! accessor! di 
evasione. n teatro, lo spetta
colo, la cultura devono esse
re parte integrante ed essen-
ziale di una generale polltica 
di sviluppo sociale e civile 
della Sardegna e del Mezzo-
giorno, devono essere momen-
ti fondamentali per la cresci
ta dl una societa. 

Su questa linea s! sono pro-
nunciati: 11 professor Giovan
ni Lilliu, preside della facol-
ta di Lettere delltlniverslta. 
consigliere regionale dc, Al
berto Rodriguez, della Com
mission© culturale regionale 
del PCI; il cempagno profes
sor Alberto Granese, dlretto-
re dell'Istituto di Pedagogia 
dellTJniversita; gli scrittori 
Romano Ruju, Francesco Ma-
sara e Antonio Cossu, Ma
rio Boninsegna (TJIL), Fare! 
(CGIL), Porclna (ACLI), Bo! 
(ARCI), Aldo Brlgaglia, del-
lTJfficlo stampa del Centro 
dl programmazione; il profes
sor Giuseppe Melonl (DC); 
Vittorlo Bona, del Centro 
di programmazione regionale; 
Mario Faticoni e Corrado Gal 
della Cooperativa Teatro di 
Sardegna. 

Le diverse forze politiche, 
cultural!, soclall e democrat!-
che hanno approvato, nelle 
linee general!, la proposta di 
legge illustrate dali'ssaessore 
Guaita, pur sottollneando 1'esl-
g e n u di un suo ulterior* ap-

profondlmento nell'lmmlnente 
iter consillare. 

Un prlnclplo rlmane Irrlnun-
ciabile: la legislazione regio
nale sullo spettacolo deve ar-
tlcolarsl sul decentramento, 
neU'amblto dl forme dl ge
stlone sociale a larga parted-
pazione popolare. Alio stesso 
tempo, non ci si pud llmlta-
re a un solo settore, bensl 
occorre elaborare una serie 
dl norme che dlsclpllnlno l'ln-
tera attivita dello spettacolo 
In Sardegna (teatro, cinema, 
musica, arti vlslve). Qualun
que progetto di riforma cul
turale deve Infine mettere 
nella massima evldenza II 

rapporto con la scuola e 11 
mondo del lavoro, per orga-
nizzare sla la dlstribuzione 
capillare, sia la produzlone 
diretta aH'attlvlta artlstica. 
Anche per favorlre al mas-
slmo questa scelta alternati-
va, profondamente democratl
ca e autonomlstlca, e stata 
rlaffermata l'eslgenza dl of
frire ampio spazio agll Inter
ventl edlllzl, per la costru-
zlone o 11 riprlstlno dl locali 
di proprleta degli Enti lo
cali, In modo da trasformarl! 
in centri dl cultura pollva-
lente. 

g. p. 

R a i v!7 

Bilancio del Festival 

A Spoleto ancora 
nodi da sciogliere 
La manifestazione ha avuto un buon successo di 
pubblico ma e apparsa poco legata alia realta locale 

Dal nostro corrispondente 
SPOLETO, 10 

Termlnato con il Concerto 
In Piazza del Duomo, 11 Festi
val dei Due Mondi di Spoleto 
e ora al momento dei bllanci 
conclusive 

Secondo 1 datl fornlti dal-
1'ufficio stampa, oltre quaran-
tacinquemila sono stati gli 
spettatori degli spettacoll del
la sedicesima edlzlone della 
manifestazione. La cifra si ri-
ferisce ovviamente al numero 
del biglietti «staccatl» nelle 
varie sale dl spettacolo e non 
comprende quindi i visitatori 
delle Mostre, che erano ad ln-
gresso llbero, ne il pubblico 
che ha assistito al vari con
cert! d'organo e coral! offertl 
gratuitamente. 

Le ore di spettacolo sono 
state complesslvamente 185, 
per un totale di 97 rappresen-
tazioni, comprese le repliche, 
contra le 103 dell'anno prece-
dente. Gil incassi hanno rag-
glunto i 60 milioni di lire. 10 
milioni dl lire piu del 1972 
pur non essendo sostanzlal-
mente mutatl i prezzi dei bi
glietti. 

Per quanto si riferisce al 
richiami prettamente turisti-
co esercitato dal Festival, la 
cifra delle persone che si so
no portate a Spoleto dal 21 
giugno all'8 luglio si pud cal-
colare sulle duecentomila, te-
nendo presente che solo nella 
giomata di chiusura essa e 
stata calcolata sulle sessan-
tamila. Spoleto infattl Iia of-
ferto in queste tre settimane 
non soltanto spettacoll, ma 
gallerle d'arte. botteghe arti-
giane, attrattive gastronoml-
che e di colore, per finire con 
lo spettacolo plrotecnlco della 
notte del 9 luglio. che tradi-
zionalmente esercltano un 
grosso richlamo. La manife
stazione ha dunque conferma-
to la sua valldita dal punto 
d! vista del richlamo turisti-

co e, per cert! aspetti, non 
soltanto da questo punto di 
vista. 

E" anche vero, perd, che 
gross! nodi restano da scio
gliere per quanto attiene II 
rapporto tra il Festival, la cit-
ta e la regione in generale. 
Uno dl quest! si e manifesta-
to quest'anno in forma ecla-
tante ed e stata la scarsezza 
di biglietti a disposizione de
gli spettatori locali ed umbri 
in genere. I teatri erano datl 
per esauriti a Roma e questo 
perche Iocalmente non e stata 
organizzata nessuna preven-
dita di biglietti. A Spoleto 1 
botteghini sono stati aperti 
con l'lnizio del Festival, a tea
tri praticamente g l i venduti. 
E' chiaro che per il futuro e 
necessarlo mettere in vendita 
qui alcuni settori di post!. 

Ma e'e da sciogliere il nodo 
plu grosso del rapporto Festi-
val-enti locali-popolazlone, nel 
senso dl legate magglormente 
la manifestazione alia realta 
locale. 11 Festival deve diven-
tare sempre dl piu elemento 
di crescita culturale e p e r 
questo e necessaria una sua 
maggiore apertura alle tradi-
zlon! ed alle istituzioni cul
tural!, speclalmente giovanill, 
della terra umbra. E* un dl
scorso aperto, che trova am
ple dlsponlbillte negli enti lo
cali e che non vlene respinto 
dai dirigenti della manifesta
zione. 

Ma bisogna uscire dalla teo-
ria e pensare alle attuazion! 
pratiche; e in questo senso di 
buon auspicio ritenlamo sia 
stato l'inserimento nella XVI 
edizlone del Festival della 
Mostra del naif ternano Or-
neore Metelli, voluta dalla 
Ammlnistrazione provinciale 
di Perugia e dal Comune dl 
Spoleto. per onorare 1'artlsta 
nel prlmo centenarlo della 
nascita. 

g. t. 

le prime 
Cinema 

Le tombe 
dei resuscitati 

ciechi 
Impiccati (e poi «acoecati» 

dai corvi) per aver rinnegato 
la fede per il diavolo, e impor-
tato dall'Oriente la magia ne-
ra e 11 segreto della vita eter-
na, 1 cavalier! Templari resu-
scitano ognl notte dalle tom
be del piccolo cimitero di una 
abbazia distrutta per succhia-
re il sangue al malcapitati 
che si awenturassero in quei 
Iuogh!. Forse, 11 segreto della 
vita eterna e proprio quel san
gue. il elbo preferito dei vam-
piri. I Templari, resuscitati 
ciechi, Inseguono le loro vittl
me a piedi, lentamente ma i-
nesorabilmente e orientatl dal
le grida di terrore; oppure, Je 
rincorrono a cavallo sulle am
ple radure intorno alle rovi-
ne deH'abbazia, e la cosa piu 
stupefacente e che i loro corpi 
scheletrici cavalcano animali 
vivi e in came, «naturali» 
insomma. 

Forse e questa la contraddi-
zione piu clamorosa, e non cer
to ironlca. del film a colon di 
Joseph Harvest — Interperta-
to mediocremente da John 
Burner. Helen Harp, Brigitte 
Fleming e Gray Thelman — un 
film « nero » la cui suspense e 
affldata soltanto alle circo
stanze tlpiche dell'lncubo oni-
rico: 1'imposslbilita di sfuggi-
re ai pericolo per una serie 
di banal! e assurdi impedi-
menti. Quando poi le vlttime 
dei Templari sono due amlche 
di vecchla data che s'incon-
trano casualmente In una pi
scina, Betty e Virginia, due 
ex lesblche, di cui una concu-
pita da un contrabbandlere 
che tenta dl resuscitarla alia 
« normalita », la comlcita pro-
rompe lnvolontariamente an
che dalle scene piu cterroriz-
zantl». 

Tuttavia, II film d! Joseph 
Harvest (che e anche l'auto-

re del soggetto e della sce-
neggiatura) contiene una se-
quenza brevlssima e splendi-
da. 1'ultima: 1 cavalier! Tem
plari rincorrono Betty fin sul 
treno che passa a pochi chi-
lometri dall'abbazia, entrano 
nei vagoni e fanno strage dei 
viaggiatori. II passato irrompe 
con estrema violenza nel pre
sente e il senso di terrore, di 
spaesamento che nasce dalla 
«reale» presenza dei morti-
viventi nel tempo e nello spa
zio contemporanei e quanti al-
tri mai efflcace. Questa pura 
allucinazione che sembra co-
municare qualcosa di piu che 
la materializzazlone di un in. 
cubo, ha perslno un preciso 
valore estetico-lmguistico: la 
funzlone del rallentato e la 
densita semi-materiale dei 
Templari, chiusi nelle loro an-
tiche cappe dirorate dal tem
po. Come considerare questa 
sequenza « geniale » nel conte-
sto de] film? Forse. sono gli 
etemi paradossi del cinema. 

Cristiana 
monaca 

indemoniata 
Perche mai una donna dal

la sensual! ta prorompente co
me Cristiana decida di pren-
dere 1 voti e di proseguire 
ancora in convento la sua 
vocazione all'amore carnale 
col suo amante, Luca, il « Ser-
pente», rimarra a lungo un 
mistero. Forse, un giorno, il 
reglsta Sergio Bergonzelll ce 
lo potra svelare, con la colla
borazione esotica di Tot! 
Achilli, Magda Konopka, Vas-
silll Karis, Jerry Ross e Eva 
Czemerys. Oggi, Bergonzelli 
sforna il suo fumetto porno-
sentimentale a colorl imbe-
vuto d! moralismo cattolico, 
quasi una «sacra rappresen-
tazione » su una c Irrecupera-
bi!e»! 

r. a. 

controcanale 
UN VIAGGIO IMPROBABI. 

LE — Da un racconto di Sa-
verio Strati, scrtitore calabre-
se, & nato il secondo sceneg-
giato della serie dedicata ai 
uracconti italianin, Gente in 
vlagglo. E se grave era sta
ta la delusione del primo ap-
puntamento della settimana 
scorsa con La famlglla di Pa-
vese, ancor plu cocente appa-
re dopo quest'ora televisiva 
che avrebbe dovuto forntre — 
ci sembra ~~ alcuni «carat' 
teri» della « gente del Sud » 
e, attraverso questi, perfino 
alcuni giudizi sociali o so-
ciologici. Strati, coautore an
che della sceneggiatura e quin
di pienamente responsabile 
del risultato finale, muove in-
fatti dall'ambizione di raccon-
tare una vicenda al limite del 
paradossalc: un padre di fa-
miglia all'antica, nutrito di 
false ambizioni moderne, che 
cerca di far progredire i 
suoi sogni piccoto-borghesi at
traverso il successo del fi-
gli e, dunque, si premura di 
trovar buon partito alia fi-
gliola anche a costo di rac-
cattarlo durante un viaggio 
cosl come si pud fare con 
un buon oggetto di artigiana-
to. Viaggiando da Messina a 
Roccella Jonica, il padre di 
famiglia si porta a casa uno 
studente-ingegnere e lo conse-
gna alia figlia carina, speran-
do che la gioventu provveda 
al resto. II lieto fine non & 
sicuro, ma quel che conta e 
il racconto (e la volonta af-
fettuosamente satirica) delle 
manie, paure, speranze di un 
« uomo qualunque » del Mez-
zogiorno, la cui ideologia mo
rale lo porta inconsapevolmen-
te alle soglie del fascismo. 

Queste, almeno, le intenzio-
ni di cui si pud far credito. 
Quanto ai risultati, il discor-
so e ben altro. Malgrado Vim-
pegno di Leopoldo Trieste, il 
protagonista non ha mai la 
forza di esser altro che una 
macchietta, ovvia in ogni sin-
gola espressione ma falsa nel 
suo insieme. Decine di picco-
le annotazioni probabili sfo-
ciano infatti in un ritratto 
inesistente che umilia senza 
ragione alcuna il dramma rea
le che esse potrebbero prefi-

gurare; e il clima generale 
della vicenda rischia addirit-
tu,ra il ridicolo nella secon
da parte, quando si tenta di 
dar vita ad una improbabile 
dtmensione familiare della 
provincia vieridionale. An
drea Lola, Annalisa Fierro, 
Bianca Manenti appaiono tut
ti a disagio; e la generale fat-
sita della sltuazlone degene-
ra ben presto in noia, resa 
piu grave da un tentativo 
apertamente fallito di mette
re in bocca ai personaggl un 
dialogare sentenzioso che Tie-
cheggia malamente certi das-
sicl del primo Novecento (ed 
e, per di piu, recitato in na-
poletano). 

* * * 
BENE PER LA GIUSTIZIA 

— Per la seconda volta, La 
parola ai giudici ha chiuso 
i battenti: e restiamo sempre 
in attesa delle puntate dedi
cate alia situazione delle car-
ceri italiane. Quest'ultima 
puntata (cioe la nona), e sta
ta dedicata all'ideologia del 
giudice e si annunciava co
me una delle piu «pericolo-
se » e scottanti. Tuttavia, mal
grado qualche iltustre verita 
(come quella secondo la qua
le e segno di democrazia che 
la Magistratura sia animata 
al suo interno da un prof on-
do e serio scontro di opinio-
ni), malgrado qualche tenta
tivo di dar nome preciso all« 
componenti retilt della demo
crazia italiana, la discussion* 
(che questa volta non ha pra
ticamente avuto il sostegno 
di alcuna docttmentazione) e 
stata abilmente conclusa con 
« gloria » alia realta della giu-
stizia italiana. Tirando le flla 
del dibattito ora da una par
te ora dall'altra, i «modera-
torin e curatori hanno insom-
ma dimostrato — alia con-
clusione di questa lunga fati-
ca — esattamente il contra-
rio di quanto v'era da dimo-
strare e di quanto, sopratut-
to. gli stessi partecipanti al 
dibattito avevano sinqolar-
mente detto. E' un risultato 
che, francamente, lascia pin 
preoccupati che delusi. 

vice 
t 

oggi vedremo 
LA PALLA E' ROTONDA (1°, ore 21) 

II calcio come nostalgia e II titolo della quarta puntata del 
programma-Inchiesta realizzato da Raffaele Andreassi e Mau-
rizio Barendson. La trasmissione odierna rlpropone i nomi dl 
alcuni tra 1 piu celebri campion! del foot-ball, esamlnando ci6 
che rappresenta ed esprime una carriera calcistica dagli esordl 
giovanili al malinconico ritiro dall'attivlta agonistica. II pro
gramma dl stascra Intende proporsi come una sorta dl storia 
a umana » del fenomeno calcistico. un'antologia dl aneddoti che 
illustrano 1 caratteri del calciatore. cercando di conferirgli una 
identita socio-psicologica. . . . - , . - • 

IL POSTO DELLE FRAGOLE 
(2°, ore 21,15) 

Parabola allegorica su un anziano professionlsta giunto alle 
soglie della morte e con essa, per la prima volta, al momento 
dl un giudizio critico della propria esistenza. II posto delle 
fragole — realizzato nel 1957. con Victor Sjostrom, Ingrid 
Thulin, Gunnar Bjornstrand. Bibi Andersson e Max Von Sydow 
nelle vesti di protagonist! — va senz'altro annoverato tra le 
migliori opere del grande regista scandinavo Ingmar Bergman, 
a testimonianza del suo momento piu fecondo. Come un'ecce-
zionale ispirazione, la vita del professor Isak Borg vlene riper-
corsa dal film in una chlave a trattl onlrica, a trattl estrema-
mente realistica. riuscendo cosl ad offrire un quadro simbo-
llco della vicenda e dei personaggi estremamente lucido e 
razionale. 

MERCOLEDF SPORT (1°, ore 22) 
Oltre La palla e rotonda e un lungo servizio dedicato al 

nuoto che va in onda nel pomerigigo sul secondo programma, 
la televisione manda in onda, per la consueta rubrica sportlva 
del mercoledl, un filmato in diretta dallo Stadio Olimplco dl 
Roma ove stasera si concludono i campionati italiani assoluti 
di atletica Ieggera. 

TV nazionale 
17,00 Nettuno: Celebrazlo-

ne deila festa del 
Corpo di Polizia 

18.15 Centostorie 
Programma per 1 
piu plccini. 

18/45 La TV dei ragazzi 
€ I raccont! di Padre 
Tobias. 

1935 La sfortuna di Crati-
netti 

19̂ 45 Telegfornale sport -
Cronache del !avoro 
e delt'economla 

2030 Telegiornale 
21.00 La palla 6 rotonda 

a U calcio come no
stalgia ». 

22,00 Mercoledl sport 
23.00 Telegiornale 

TV secondo 
18.00 Sport 

Da SIracusa: Trofeo 
• Sette Colli» per II 
nuoto. 

21,00 Telegiornale 
21.15 II posto delle fragole 

Film. 

Radio 1° 
GiORNALE RADIO . Ore: 7 . 8 , 
12, 13. 14. 17. 20 • 23; 6.05: 
Mattatino musicale; 6,511 Al-
manacco; S,30x Csaxoni) 9-. 
Vanna e sit aoton; 9.15: Vol 
eo Hr, 11.30: Ooarto pro-
•raaima; 12.-.44: I I writem*-
licanta; 13.20: I I naosiaroch 
14,10; Conia prefemulate; 
15: Par vol siovani; 17.05: I I 
firasole? 1S.55: TV-Masica; 
19,25: Momento musicale; 
1»,51t Sal mercath 20,20: 
Sereaate; 21,20: « La troro-
ta >; 22,10: Intertallo m«»»-
cam 22.2th Andata • rttorao. 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO - Ores 6 ^ 0 . 
7 ^ 0 . S^O. 1 0 3 0 , 1 2 3 0 , 
19.30. 22 .30; fc I I HUTO-
olere; 7.40: Baeofiernot 8,14: 
Complwrt restate; 8 ,40: Co
ma • p e r d * 8.54: Mewdmn-
ma; 9 3 5 : L'arte di arranfia-
re; 9,50i • Margo»; 10,05: 
Un 4i«co per Testate; 1 0 3 5 : 
Special offtj; 12,10: Refionall; 

12.40: I malanngoa; 11.35: 
Beoofiorfto sono franco Car-
ri e VOI? I 13.50: Come e 
perche: 14: S* di Siri; 14.30: 
Reeioaallt 15: I romaioi del
la storia; 15.45; Cararatt 1 7 ^ 5 : 
Chiamate R O S M 3 1 3 1 ; 1 9 3 5 : 
Superestate; 20 ,10: Aodata • 
ritorno; 2 0 ^ 0 : Supersonic; 
22.43: —• via discorrandoj 
23.05: Mssica lefiaera. 

Radio 3° 
ORE • 9 3 0 : BenveatJto ia lt*> 
Iia; 10: Concerto; 1 1 : Mosicbe 
di Boxtdnde; I I ^ O : MoSidM 
italiane; 12.15: Mvsica nel 
tempo; 1 3 3 0 : Intermeao; 
1 4 3 0 : Ritratto d'aotore; 15.25; 
Mosicbe di Hindemitn; 16.15: 
Orsa minor*; 17.20: Fosll « 
alnoat; 17,35: Jan modetao * 
tiontamponnan; 18: MaskJw 41 
Alblaocnlj 18.30; Corriere del-
rAmerica; 18,45: Mosicnn dl 
Bartoln 19,15: Concerto »ere-
w: 20.15: I I Pneoatilo della 
malawita; 20,45* Mosicbe 41 
Rossini; 2 1 : Giornale del Ter-
xo-, 21 ,30: Opera prima. 

LIBRBRIA B DISCOTECA RINASCITA 

• V k Btttcfhe Otcure 1-2 Raama 

• T u i I UM •ttixK ItrJUmi ed cuai 

£ V* ^^thj'Ht 


