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Sempre piu maturo il 

discorso sulla riforma 

Anche la musica 
banco di prova 
per il governo 

Ora che il governo c'e, e 
c'e dunque il ministro dello 
Spettacolo. dovra riaprirsi 
anche la questione. rlmasta 
in sospeso, del disegno di leg-
ge per gli stanziamenti straor-
dinari a favore degli Enti li-
rico-sinfomci. Intanto, quale 
ntteggiamento il ministro e il 
governo prenderanno verso di 
esso? E' presumibile che si 
intenda conditio in porto. 
Ma come? Se il centro-sini
stra sara davvero quello che 
dichiara di voler essere, si 
pu6 pensare che non ci si li-
mitera a chledere la sempli-
ce ratifica di una normativa 
su cui c'6 invece ancora da 
discutere. 

A parte il fatto che per 
quanto ci riguarda non po-
tremmo accettare passiva-
mente una qualche soluzlone 
spicciativa. c'e anche da con-
siderare o da ricordare per* 
che il dibattito sulla leggina 
e rimasto sospeso. Non basta 
la coincident di una riunio-
ne della Commissione Interni 
della Camera, andata a vuoto 
perche il giorno prima An-
dreotti aveva rassegnato le 
dimissioni. II prolungarsi. fi-
no a questo incidente. della 
discussione. fu dovuto fra l'al-
tro al blocco. sia pure tem-
poraneo. operato in Commis
sione Bilancio. dai deputati 
democristiani Ceccarelli e Ca-
tannei, che reputarono non 
ammissiblle l'erogazione di 
quasi cento miliardt per gli 
Enti lirico-sinfonici. senza 
che prima il governo (e addi-
rittura quello di allora) aves-
se presentato una legge di ri
forma generale del settore 
musicale. tale da giustifica-
re gli enormi costi della mu
sica. Una tesi che noi da sem
pre sosteniamo ma che. una 
volta accolta da alcuni setto-
ri della maggioranza, dimo-
stra piu ancora della sua va
lidity. Dimostra che il discor
so sulla riforma del settore 
musicale e maturo. che oltre 
tutto cresce il clima sfavore-
vole a mantenore le cose co
me stanno, che proseguire 
con il metodo delle leggine, 
dei orowedimenti tampone. 
non e piu possibile. 

Ecco perche la leggina in 
questione ritorna con alle 
spalle il peso di un dibattito 
che non ha visto solo noi co-
munisti su certe posizioni. 
Ma soprattutto oggi c'e un 
governo e c'e il suo ministro 
competente. che hanno subi-
to un'ottima occasione per di-
mostrare qual e la loro vera 
volonta politica verso un pro-

La scomparsa 
dell'attore 

Robert Ryan 

blema che nel mondo dello 
spettacolo e di indubbia ri-
levanza, o per dar prova di 
sapar resistere alle pressioni 
che verranno perche una vol
ta ancora si rinunci a pre
cis! impegni. Non e infatti un 
mistero che AGIS e ANELS. 
le associazioni padronali, no-
nostante siano responsabili, 
con la loro politica corporati
ve, del vicolo cleco in cui so-
no venuti a trovarsi oggi gli 
Enti lirico-sinfonici. insisto-
no ancora perche si vada a 
sanatorie urgenti dei deficit, 
senza impostare il discorso 
della riforma (che pu6 signi-
ficare, quanto alia musica, 
la messa in discussione della 
loro stessa ragion d'essere). 
E dunque staremo a vedere 
se il ministro e il governo 
avranno la forza di presen-
tarsi alia Camera con quelle 
garanzie che sole potrebbero 
giustificare 1'immediato pas-
saggio del disegno di legge in 
discussione. 

Certo, noi comunisti non 
mancheremo di verificare i 
propositi del centro-sinistra 
per quanto riguarda il setto
re musicale, riproponendo le 
nostre richieste che sono in-
nanzi tutto di assumere, nel 
corpo stesso del disegno di 
legge, un impegno senza sfu-
mature perche la riforma la 
si faccia e la si faccia senza 
perdere tempo. In pratica si 
tratta di collegarla fin da ora 
alia leggina. in modo piu 
chiaro e vincolante di quan
to dica il suo attuale artico-
lo 1. D'altra parte cio signi-
fica anche richiedere una 
presa di posizione formale da 
parte del ministro. che comun-
que a nuove leggine non si 
andra piu. mentre poi la veri-
fica delle buone intenzioni 
del governo, la si potra avere 
anche in altra sede. Vale a di
re al Senato, dove l'esame 
dei progetti di legge del PCI 
e del PSI e gia in corso. e 
dove, a quanto pare, e gia 
stato presentato anche quel
lo della DC. Si tratta. cioe, 
di facilitarne la discussione, 
o addirittura di collegarla a 
un disegno di legge governa* 
tivo che potrebbe benissimo 
essere pronto a breve termi* 
ne. II problema. non ci s< di
ca il contrario. e piu che svi-
scerato perche il ministero 
dello Spettacolo metta a fuo-
co la sua opinione. e quindi 
dawero tutto sta nella vo
lonta politica di aprire o no 
il dibattito sulla riforma del
le attivita musical!. 

Beninteso il centro-sinistra 
avra le sue priorita. e perfino 
i suoi propositi di austerity 
Ma non ci si trinceri dietro 
questi argomenti, per far pas-
sare. come si e sentito ven-
tilare. la tesi che intanto si 
chiuda la partita gravosa dei 
cento miliardi. per poi apri
re quella (senza cosi pesante 
palla al piede) della riforma. 
Un tale ragionamento na-
sconde propositi pericolosi, e 
non fosse altro perche intan
to gli Enti lirico-sinfonici con-
tinuerebbero a costare quello 
che costano. e la riforma la 
si affronterebbe sempre sot-
to 1'incubo dei loro deficit. 

In realta. perdere 1'appun-
tamp"*o della leggina vorreb-
be dire non solo rinviare la 
riforma alia prossima situa-
z!one di collasso della vita 
musicale (ed essendo un col
lasso ormai cronico. non sa-
rebbe nemmeno lontana); 
vorrebbe dire soprattutto 
avere in testa una riforma 
che si propone non gia 
l'espansione. bensl la contra-
zione della vita musicale ita-
liana. sulla linea di chi a 
questo. sappiamo bene, vuo-
le andare. perche concepisce 
la musica non come un bene 
social*?, un diritto culturale di 
tutti i cittadini. un momento 
fondamentale della formazio-
ne civile della collpttivita. 
b=nsl la concepisce come un 
fatto elitario. che soprattutto 
non riguarda le masse oopo-
lari ne la loro giusta pretesa 
di aoprovaz;one culturale. di 
d'ritto sociale al conoscere e 
al sapere. 

II nuovo film di Montaldo 

I. pe. 

Giordano Bruno 
fa ancora paura 
II regisfa ricorda le difficolla frapposfe dall'Enfe Gesfione Cinema alia realizzazione del-
I'opera • Gli u!fimi anni di vita del filosofo e il suo sconlro con il potere della Chiesa 

Di Giordano Bruno non e si-
cura la data di nascita — 
sembra il 1548 —, ma e cer-
ta quella della morte. awe-
nuta a Roma, in Campo dei 
Pion il 17 febbraio del 1600. 
E gli ultimi otto anni di vi
ta, dal momento. cioe. del 
rientro del filosofo nolano in 
Italia, e precisamente a Ve-
nezia, costituiscono l'arco del
la vicepda narrata da Giulia-
no Mor.taldo nel film che si 
intitola, appunto. Giordano 
Bruno. II regista di Sacco e 
Vanzetti, incontrandosi con i 
giornalisti ha rifatto un po* 
la storia del film. Ha accen-
nato alle avventure o disav-
venture nelle quali e incorso 
quando propose la distribu-
zione di Giordano Bruno al-
l'Ente Gestione Cinema, or-
ganismo di Stato, il quale cer
to non ci aveva rimesso con 
il precedente Sacco e Vanzet
ti. Ma Giordano Bruno, evi-
dentemente. fa ancora paura. 

« Non mi e mai stato det-
to di no — ha raccontato ieri 
Montaldo —. Ma neanche di 
si. Intorno all'acquisizione di 
questo film comincio un bal-
letto. una pantomima. una 
farsa di frasi dette e non 
dette che terminb con una 
campagna denigratoria da 
parte dell'allora ministro del
le Partecipazioni statali con-
tro l'interprete del film » (in 
un comizio ai contadini fu-
rono demagogicamente denun-
ciate le alte paghe degli at-
tori). « Intervenne — aggiun-
ge Montaldo — un accordo 
per la distribuzione con la 
Euro e il film prese il via 
ed e ora concluso ». 

Gli ultimi otto anni di vita 
del filosofo sono certarnente 
piu burrascosi. Giunto nella 
libera Repubblica di Venezia 
da Prancoforte su invito del 
nobile Giovanni Mocenigo fu 
poi da questo — deluso di non 
aver potuto apprendere i se-
greti della « magia nera » che 
non era certo Bruno a poter-
gli insegnare — denunciato e 
consegnato al Santo Uffizio 
insieme con tutti i suoi scriv 
ti. a Ho incappato in un im-
becille» dira Giordano Bru
no di Mocenigo 

Da Venezia a Roma. «Co-
mincia — dice Montaldo — la 
grande Utopia, o la grande 
illusione di Giordano Bruno: 
riformare il potere lavorando 
aU'interno del potere stesso. 
II potere si chiama Chiesa 
cattolica. uno stato monoliti-
co che applica la controrifor-
ma senza aver fatto la rifor
ma. La picificazione religiosa 
invocata da Bruno e una illu
sione. Le sue idee sono consi
derate eretiche e la condanna 
non pub che essere una: II 
rogo al quale viene portato 
con la mordacchia Ho stru-
mento di tortura che impedi-
va di parlare) per timore che 
anche aH'uItimo momento po-
tesse continuare a propagan-

Deciso a maggioranza 

nel corso d i una assemblea 

Nfc'.\ VOKK. 11. 
E" mono o^gi in una cli-

nica di New York — nella 
quale era stato ncoverato una 
settimana fa perche affetto da 
cancro — il noto attore Robert 
Ryan. Aveva quasi 64 anni. es
sendo nato a Chicago I'll no-
vembre 1909: il suo vero no-
me era Robert Bushnell. 

Dotato di un voito da «du-
ro» e di una recitazione piut-
tosto spoglia Robert Ryan î 
era speciaJizzato soprattutto in 
ruol: da caratterista. riuscen-
do poro anche ad essere ef-
ficace protagonista come av-
venne in Stasera ho vinto an-
ch'io (1949). il bel film con 
il quale Robert Ryan sveld 
gli amari retroscena del mon
do della boxe 

Nella sua carriera cinema 
tografica. cominciata pratlca-
mente subito dopo la seconda 
guerra mondiale. Robert Ryan 
era apparso in piu di novanta 
film; ma si era affermato an
che come attore di teatro, in 
partico!are come Interpret.* 
£v»kespear;ar,o. negh Stati 
uhiti e in Gran Bretagna 

NELLA FOTO. Robert Ryan 
durante un suo soggiomo in 
Italia. 

I regisfi radiotelevisivi 
per una associazione unico 

I registi radiotelevisivi han
no deciso — sia pure a mag 
gioranza e al termine di una 
assemblea non particolarmen 
te affollata — di dar vita ad 
una associazione unica di ca 
tegoria. confluendo in uno dei 
tre organismi gia esistenti: la 
RRTA (Registi radiotelevisivi 
associati). La decisione co-
mincera a diventare operativa 
dopo la paiLsa estiva quando 
— come afferma un comuni-
cato finaJe — si procedera ad 
una nuova convocazione «di 
tutti i registi radiotelevisivi 
per concretare i modi di ade-
sione alia RRTA». 

A queste conclusion! di mas 
sima si e giunti dopo un di
battito animate nel corso del 
quale alcuni esponenti della 
plii anziana fra le tre organiz-
zazioni (I'Arit, che tuttavia nel 
corso degli ultimi mest ha vis 
suto una grave crisi organiz-
zativa) hanno sostenuto la ne-
cessita di evitare soluzion' che 
rischiano di condurre oggettl-
vamente su una strada corpo-
ratlva ed hanno af fen nato la 
urgenza dl unr. immedlata con-
fluenza nei sindaca'J dello 
spettacolo. Da parte dei pro-

motori dell'unificazione, si e ri-
sposto a/fermando la necessi-
ta di superare innanzitutto — 
attraverso I'organizzazlone di 
una associazione di categoria 
— la generale situazione di 
disgregazione e Isolamento nel
la quale sono costretti ad agire 
i registj radiotelevisivi, inter
ni ed esterni, sottopostl dun 
que alle piu varie pressioni 
aziendali e ad una progressi
va dequaliflcazione. 

Nel documento concluslvo. 
comunque. si «afferma espll-
citamente che Io sbocco di 
questa tniztatlva di unirlcazio-
n c e d l b t ta non pu6 che por 
tare in prospettiva all'inseri-
mento in un fronte sindacale 
unltario che oolleghl lavora-
tori esterni ed interni di ogni 
categoria e qualifica professio-
nale alia lotta che i partiti de 
mocratici conducono per la ri
forma della Rai-Tv » Un oblet 
tivo immediato di azione e 
stato lndi"iduato. a parti re 
dal mese M settembre. nella 
lotto per II contratto di ca 
tegoria. 

d. n. 

dare le sue idee. Non biso-
gna dimenticare — aggiunge 
Montaldo — che era il 1600. 
e che tre milloni di Pellegri
ni. secondo • gli storici del-
1'epoca. riempivano Roma. 
che contava allora centomila 
abitanti. in occasione dell'An-
no Santo. Quello che la Chie
sa, o meglio il potere. si pre-
figgeva era di dimostrare la 
sua forza ». 

L'arco del film va. abbiamo 
detto. dal rientro in Italia al
ia morte. Ci saranno, pero. 
preclsa Montaldo. alcuni flash
back sulla giovinezza e su al-
tri episodi precedent! al pe-
riodo preso in esnme. 

Gian Maria Volonte e Gior
dano Bruno. « Un Volonte ine-
dito» dice Montaldo. II re
gista tiene a precisare che 
pur svolgendosi in gran par
te tra tribunali e prigioni il 
film non e «ossessivo». fa-
vorito. in questo. dai luoghi 
in cui e stato girato e dalle 
« luci » usate da Vittorio Sto-
raro (il direttore della foto-
grafia di Ultimo tango a Pa-
rigi). «Le citta, j palazzi. 1 
musei utilizzati — aggiunge 
Montaldo — costituiscono un 
libero itinerario italiano di 
quell'epoca. Forse. anzi sicu-
ramente. Giordano Bruno in 
quei luoghi non e mai stato. 
Ma noi li abbiamo utilizzati 
per mostrare non solo le me-
raviglie di questi monumenti 
italiani. ma anche per dimo 
strare come 11 potere si pre 
sentava allora e come viveva 
Abbiamo girato. tra I'altro, 
nella Biblioteca Marciana. nel
le Cappelle medicee. nella Sa-
la dei Cinquecento di Palaz 
zo Vecchio». 

Storaro interviene per spie-
gare l'uso delle luci. « Non po-
tevamo impiantare parchi lam-
pade aU'interno di sale dove 
sono racchiusi affreschi e 
quadri di immenso valore e 
sensibilissimi alia luce e al 
colore. Tutta l'illuminazione e 
stata percid " esterna" Per 
farla filtrare. attraverso i ve-
tri a plombo dei palazzi ve-
neziani. squadre di operal 
della troupe hanno dovuto pu-

lire una per una le finestre 
alte decine di metri: un'ope-
ra di ripristino se non di re-
stauro. Un esempio, questo, 
di come il cinema e il patri-
monio culturale si possono e 
si devono incontrare ». 

Di fronte a questa manife-
stazione di amore per l'arte da 
parte di una troupe ci sono 
purtroppo esperienze negative 
passate e la crisi d; perso-
nale che sta facendo chiude-
re i battenti a decine di mu
sei italiani. 

Mirella Acconciamesss 
NELLA FOTO: Gian Maria 
Volonti in una delle dram-
matiche scene finali del film 
su Giordano Bruno. 

I film della rassegna triestina 

Fantascienza 
con troppi 

marchingegni 
Occorrono invece idee nuove — II signifi
cative esempio del « Pianeta selvaggio » 

reai $ 

controcanale 

Novita di Weiss 

nel circuito 

della Toscana 
FIRENZE 11 

Domani sera il Teatro della 
Convenzione presenta in piazza 
Peruzzi a Firenze. « Le avven 
ture di monsieur Mockmpott». 
ovvero i Come il signor Monkin 
pott fu liberato dai suoi tor 
ment i». novita assoluta per 
I'ltaiia di Peter Weiss Lo spet 
tacolo. dopo la prima nazionale 
assoluta. che si e svolta a 
Muggia. in provincia di Trieste. 
sara rapprosentato nelle localitn 
del decentramento toscano: pren 
dera parte inoltre alia program 
mazione estiva del Teatro Sta 
bile di Torino. 

Gli interpreti sono: Luca Bia 
gini . Francesco Capitanio. Nora 
Cosmo. Stefano Gragnani. Mario 
Pachi: la regia e di Valerio Va 
loriani (che ancne e 1'autore 
delta traduzione): le scene e i 
costumi di Maurizio Bal6: dire 
zione di scena di Paolo Peru-
gini. 

Dal nostro inviato 
TRIESTE, 11 

L'XI Festival del film di fan
tascienza si e ormai inoltrato 
nel lablrinto di ipotesi azzar-
date, di pianetl alieni, di se-
gni e presenze esoterici ed 
e estremaimente complesso. 
giunti al punto in cui siamo, 
raccogliere un momento le 
idee per vedere di caplre be
ne qual'e lo sbocco cui tende 
l'attuale edlzione della ma-
nifestazione triestina. Per ora, 
l'intento dominante nelle ope-
re cinema tografiche qui pre-
sentate sembra essere quello, 
piu che di prospettare mes-
saggi definiti, di insinuare so-
spetti e interrogativi sul de-
stino deH'uomo. ai quali si 
tenta in genere di rispondere 
vaticlnando. con immagini 
terrificanti, apocalissi piu o 
meno prosslme. oppure ricor-
rendo alia fin troppo suggesti. 
va fuga verso mondi di inef-
fabile pace, di piena giustizia 

Tutto cl6 ci sembra che sia 
troppo semplicistico o troppo 
meccanico perche possa costi-
tuire davvero l'« ultima spiag-
gia» deirumanita: per dirla 
con Gorki, l'uomo sta comun
que piu In alto, oltre gli al-
lettamenti di ogni facile sal-
vezza, ma anche e soprattutto 
oltre il nero tunnel di ataviche 
e irrazionali paure Quello che 
fa un po' sorridere, comunque. 
e il ricorso. a tutti quei mar-
chingegni e a quelle trovate 
arrugglnite che abbondano 
nella letteratura e nel cinema 
di fantascienza di piu disin 
volta fattura. 

Grazle alPestro della fanta
sia e alia maturita espressi-
va molte opere potrebbero in
vece dare all e significato im
mediato e producente a tut
to il fermento di idee, di slan-
ci. di proiezioni in avanti che 
costituiscono 1'elemento por-
tante d'ogni messaggio auten-
ticamente culturale. 

In questo solco, 1'unico film 
di fantascienza compiutamen-
te riuscito che ci e stato dato 
di vedere qui a Trieste — pur 
dovendo registrare. per qual
che curioso motivo onirico-
psicanalitico. 11 belga Malper-
tuis di Harry Kumel; il prege 
vole cortometraggio italiano 
d'animazione Umanomeno di 
Madgalo Mussio; l'accurato e 
originale lavoro cecoslovacco 
// diario di Leonardo di Jan 
Svankmaier, il graffiante 
Pamphlet italiano Vigtlando 
reprimere di Alberto Grifi — 
risulta senz'altro 1'ormai cele-
bre opera di animazione // 
pianeta selvaggio realizzato 
con raffirata sapienza cine-
matografica da Rene Lalaux, 
anche e soprattutto grazie ai 
bellissimi e allarmanti spun-
ti grafici e figurativi di Ro
land Topor. Nel Pianeta sel
vaggio, gia meritatamente ac-
colto a Cannes nel 73 con una 
grande successo, c'e davvero 
Pavventura. quella. per inten-
derci che dallo schermo pro-
spetta problemi. umori. tensio-
ni e ansde che si respirano 
e si awertono, consapevol 
mente o meno, ogni giorno 
La vieenda esteriore del Pia 
neta selvaggio puo trarre in 
ingaruio per un solo momento 
con i suoi motivi favol is tica

mente aweniristici — cioe, un 
mendo popolato da superuomi-
nl di colore azzurro. che si 
trastullano tra ineffablli me-
ditazioni e crudeli giochl con 
uomlni Iillipuziani rldottl al 
rango di fastidiosi anlmalet-
ti —: ma le idee che in que
sto film vengono agitate so
no il pane quotldiano della 
nostra ccntemporanea fatica 
di vlvere e non possiamo non 
intravvedere, nel film di La-
loux e negll impletosi segni 
di Topor l'iniziale verifica di 
tante nostre inquletudini. Nel 
caso. anzi, del Pianeta sel
vaggio, ci sembra una catalo-
gazione riduttiva definlrlo co
me film di fantascienza: si 
tratta, a nostro parere, di ci
nema tout-court e cioe nella 
accezione piu ampia, di cine
ma quale battaglia delle idee. 

Sauro Borelli 

I critici di 
teatro polemizzarto 

con la RAI-TV 
MILANO. 11 

II consiglio direttivo del-
rassociazione nazionale dei 
critici di teatro ha esaminato, 
nella sua ultima riunione. lo 
stato della divulgazione dei 
fatti teatraii e della loro ana-
lisi critica fornito dalla ra
dio e dalla televislone ita-
liana Alia fine, ha approvato 
una mozione in cui, «costa 
tandone insieme all'assoluta 
insufficienza quantitativa. la 
costante casualita e precarle-
ta culturale », si sottoltnea in 
particolare «la totale assenza 
nei programmi televlslvl di 
rifenmenti al lavoro teatrale 
e al suo sviluppo critico e 
culturale. e la progressiva 
emarginazione delle rubriche 
specializzate nei programmi 
radiofonici ». 

L'associazione — e detto 
ancora nella mozione — « ri-
chiama. per conseguenza. l'at-
tenzione degli organi demo 
cratici di controllo sulle emis 
iiioni televisive sulla palese 
inadempienza dimostrata dal
la Rai anche in questo set-
tore. al suoi obblighi di ser-
vizio pubblico. e si impegna 
a svolgere tutte quelle azio-
ni. che possano condurre a 
superare l'attuale intollerabi-
le indifferenza dell'ente radio 
televisivo per i problemi e 1 
fatti della cultura teatrale». 

Il tennisfa 
Newcombe 

diventa attore 
LONDRA. 11 

n campione di tennis austra-
liano John Npwmmbe e stato 
scritturato per interpretare la 
parte di un « amante sessuale > 
nel f i lm pnliziesro « Game, set 
and murder » («Gioco. partita 
ed omicidio *). diretto da Ron 
Way. Le riprese cominceranno in 
dicembre. 

Per fine 
vendita d 

stagione 
i realizz o 

URDMDDA 
MESTRE • ROWGO - VERONA • VICENZA • PADOVA • BOLOGNA (3 

NEGOZI) - IMOLA • RAVENNA - FORLI' - PRATO - PISTOIA - GENOVA 

Tutte le confezioni per uomo e donna 
con sconti fino al 5 0 % 

Abiti donna estivi L. 1.900-2.900-3.900 
Abifo donna panamino (unito e fantasia) 
Calzone (eon (tasche all'americana) 
Calzone « delave » uomo-donna 
Calzone gabardine misto lana 
Abiti uomo fresco lana 

I. 5.500 
I. 2.900 
I. 4.900 
l. 5.900 
I. 12.900 

E TANTISSIME ALTRE ECCEZIONALI OCCASIONI 

MORALISMO E MORALITA' 
— Fra La palla e rotonda e le 
cronache di atletica leggera, 
I'intero programma nazionale 
e stato riservato, ancora una 
volta, alio sport. Ma gli ha 
fatto alternativa la trasmis-
sione, sul secondo canale, del 
Posto delle fragole, uno dei 
film piu belli del regista sve~ 
dese Ingmar Bergman. L'ap-
puntamento con questa splen-
dida pellicola non era, in ve-
ritd, una novita televisiva, ma 
ci auguriamo che non troppi 
spettatori abbiano disertato la 
occasione di questo reincontro: 
anche perchd, francamente, la 
inchiesta sportiva sul naziona
le sembra trovar sempre nuo
ve risorse per deluderci. 

Dopo i gravi abbagli storici 
della scorsa puntata, La palla 
e rotonda infatti ha perso ieri 
I'occasione per restituire il cli
ma generale dello sport (e 
dunque della societa) italiana 
negli anni del fascismo e poi 
dell'immediato dopoguerra. 
Questo tema smbrava annun-
ciato dal sottotitolo della pun
tata (II calcio come nostalgia), 
nonche dalla presenza sul vi
deo di alcuni importanti cam-
pioni del passato: da Meazza 
a Piola, fino al Monzeglio ami-
co dei Mussolini. Dall'esame 
del passato, oltretutto, poteva-
no scaturire anche utili indica-
zioni per un giudizio sulla si
tuazione attuale e sulle pro-
spettive dello sport-industria, 
sia, appunto, come fenomeno 
industriale, sta come fenome
no di costume. 

Ancora una volta, invece, 
Maurizio Barendson — cura-
tore del programma — ha pre-
ferito battere le vie deU'ovvio 
e del silenzlo. limitando la sua 
rassegna — pur intessuta di 
alcuni brani cinematografici 
d'epoca — ad una gallerta di 
personaggi, collocati quasi fuo-

ri del tempo e dello spazio 
(tranne che per quella intervi-
sta con Monzeglio che flnisce 
col presentarci un volto «af-
fettuoso » e paternalisticamen-
te romanegglante del dittatore 
fascista). 

Giocando con effetti abusati 
di una facile « nostalgia », Ba-
dendson ha fatto sfllare alcu-
ne exglorie del calcid nazio
nale, proponendo un confron-
to fra la fama te magari anche 
i soldi) di un tempo e la loro 
vita attuale, calata in una ine-
vitabile mediocrita, rcsa for
se piii amara dal ricordo della 
gioventii e della gloria. Vim-
postazione poteva avere una 
sua utilita se fosse stata in-
troduttiva di un discorso sul
le aberrazioni del « mito »; e 
se fosse stata un principio di 
analisi su una delle tante 
« fabbriche di spostati» della 
societa occidentale, soffocata 
dalla sua stessa logica del suc
cesso. Si poteva, senza andare 
troppo per il difficile, tentare 
almeno una analisi critica in 
stile hollywoodiano di questi 
ripetuti a viali del tramonto » 
per accennare alia possibility 
di intendere in modo diverso 
tl rapporto con lo sport e, piit 
in generale, con i valori fonda-
mentali di una societa 

Questa chiave e stata scar-
tata. Ne d emerso, cosl, un ge-
nerico moralismo di maniera; 
quasi una meditazione pater-
nalistica sulle « umane imper-
fezioni» che sostituisce un (al
so e sospetto pietismo al giu
dizio morale e quindi storico. 
II tutto, infine. e stato aggra-
vato da una concluiiva esalta-
zione del nuovo profession-
smo del calcio, presentato co
me rimedio unico ed efflciente 
alle tristi glorie di tanti an
ni fa. 

vice 

oggi vedremo 
I PROMESSI SPOSI (1°, ore 21) 

Salvo Randone. Tino Carraro. Antonio Battlstella, Paola 
Pitagora, Cesarina Gheraldi, Bianca Toccafondl. Lilla Bri-
gnone. Mario Feliciani. Sergio Tofano, Gabriella Giacobbe, 
Nino Castelnuovo. Raffaele Giangrande, Egisto Marcucci ed 
Elsa Merlin! sono gli Interpreti della replica della sesta 
puntata dello sceneggiato televisivo di Riccardo Bacchelli e 
Sandro Bolchl tratto dall'omonimo romanzo di Alessandro 
Manzoni. 

Lucia, fatta rapire da Don Rodrigo. riacqulsta la llberta 
grazie all'lnnominato e al Cardinal Federico. Quest'ultimo 
manda a chiamare Don Abbondlo e lo rimprovera per la sua 
vigliaccheria. Mentre i Lanzlchenecchi guidati da Rambaldo 
di Collalto scendono dalla Valtellina seminando ovunque il 
terrore, Lucia si rifugia a Milano in casa di Don Ferrante e 
Agnese, Don Abbondio e Perpetua trovano ospitalita presso 
1'innominato. 

IO E... (2°, ore 21,15) 
Per la serie di incontrl tra alcuni personaggi della cultura 

italiana e l'opera d'arte preferita. la minl-rubrica curata da 
Anna Zanoli manda In onda questa sera un breve servlzio 
dedicato a Paolo Volponi, scrittore noto soprattutto per 
due racconti: Memoriale (1962) e La macchina mondiale 
(1965). Volponi ha scelto la «Flagellazione». un dipinto di 
Piero della Francesca. tuttora conservato nel Palazzo Ducale 
di Urbmo. citta dove 6 nato lo scrittore. 

SERATA AL METROPOLITAN 
(1°, ore 22,10) 

La televisione trasmette questa sera un programma alle 
stito in onore di Sir Rudolf Bing, ne! momento in cui egli 
lasciava definitivamente la sovrintendenza del famoso Teatro 
Metropolitan di New York. Si tratta di una vera e propria 
parata di cantanti Ilrici e compositorl Alcuni del nomi piu 
illustri del mondo deU'opera intervengono alio spettacolo: 
Teresa Stratas. Joan Sutherland. Luciano Pavarotti. Grace 
Bumbry. Mario Sereni, Leonis Rysanek. Jon Vlckers, Martina 
Arroye. Montserrat Caballe. Placido Domingo. James Levine. 
Francesco Molmari Pradelli. Richard Bonynge e Karl Bohm 

programmi 

TV nazionale 
a Club del teatro: 11 
ballet to » - * Gaby e 
Dorka ». 

18.15 La TV dei ragazzl 
19,15 Mare sicuro 

Seconda puntata 
19,45 Telegiomale sport • 

Cronache italiane 
20.30 Telegiomale 
21.00 I promessi sposi 

Sesta puntata. 
22.10 Serata di gala a1 

Metropolitan 
23,15 Telegiomale 

TV secondo 
21.00 Telegiomale 
21.15 lo O... 

Paolo Volponi e la 
« Flagellazione » d-
Piero Delia Fran
cesca 

21.35 Sim Satablm 
Seconda puntata di 
uno spettacolo •»• va 
ritta condotto dal 
I'illuslonista Silvan. 

22.40 Sport 
Da Slracusa: c fro 
feo Sette Colli • per 
il nuoto. 

Radio 1° 
ClORNALi RADIO O r * 7. 8. 
12, 13, 14. 17. 20 • 23; 6.0S: 
Mattotioo Musical*; 6.51i Al-
manacco; S.3(h Cwuonli 9: 
Vanna a flli autoH; 9 . IS: Voi 
e * to; 11,3(h Qnarto program
ma; 12.44: li Mtfamencanta; 
13.20: Improvvitainenta qoa-
at'astatai 14.10: Corsia pr» 
faraiuiale; 15: P M vol fiova-
nb 17.05: II firasole; 18.55: 
Par la aola orchaatra; 19.25: 
I I fioco oalle parti; 19.51: Sat 
marcatl; 20,20: ta fabbrica 
dai inonl; 2 1 : Allegramenta in 
maaica; 21,30: Antologia dl 
interpratl; 22.20: Andata a ri-
tomo. 

Radio 2" 
CIORNALC RADIO Ora: 6.30. 
7.30. 8.30, 10.30. 12.30. 
13,30, 18.30. 17.30. 18.30. 
19,30. 22,30; 6: Il mattl-
nlare; 7.40: Buonjiorno; 8.14: 
Complaaal d*a»tataj 8.40> Co
ma a parclta; 8,54: Sooni e «©• 
lori; 9.3S> L'arte dl arranftara: 

9,50: « Margo >; 10.05: Un 
diaco per I'aslala; 10,35: Spe
cial 099I; 12,10: Resionali; 
12,40: Alto sradimento; 13,35: 
Buonflorno aono Franco Car-
rl a woilt 13.50: Come c 
percmV, 14: So di flrii 14,30: 
Regional!; 15: I romansi dal
la storia; 15,45: Cararai; 17.35: 
CRiamate Roma 3131 ; 19.55: 
Supercstata; 20,10: Andata a 
ritorsos 20.50: Supersonic; 
22.43: Toujour* Paris; 23.05: 
Musica leggera. 

Kadio 3° 
ORE 9,30: Sanaenato In Ita
lia; 10: Concerto; 1 1 : Musi-
che di Daii'Abaco; 11.40-. M B -
siche Italiane; 12,15: Musi
ca net tempo? 13,30: inter-
meazo; 14.30: Concerto: 18: 
Lledenstica; 16.30: Tasttere; 
17.20: Fofli d'album; 17.35: 
Angolo dai lata; 18: Concartoj 
18.30: Musica leggera; 18.45: 
La eiallta delle vflle .enete; 
19. IS : Concerto serale; 20: 
• A least* »i 21t Giomala dal 
Teno. 

MBRBRIA B DISCOTECA RINASCITA 

• Via Borxcfhc (hew 1-2 Rama 

TutrJ I Ubri e f iixhl ittaUni ed eaten 


