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Comunicato ANAC-AACI 

Ribadito impegno 
unitario degli 

autori del cinema 
Nessun rinnovamento della Biennale & pos
sible senza il concorso delle forze democra-
tiche che stanno organizzando le «Giornate» 

Le Associazionl nazionali 
degli autori clnematograficl 
(ANAC e AACI) esprimono in 
un comunicato congiunto, la 
loro soddisfazione perche, 
« dopo anni di lotte per il rin
novamento e la democratlzza-
zione delle istitusioni cultural! 
pubbliche». si sta finalmente 
delineando una soluzione po-
s'tiva per 1'approvazione, da 
parte del Parlamento, del 
nuovo statute della Biennale 
di Venezia. L'ANAC e l'AACI 
sottolineano come Pintenzlone 
di far votare subito il Senato 
e di far entrare in vigore lo 
statuto entro il 25 luglio, sla 
un segno di come abbla inciso 
sulla situazione la lunga bat-
tnglia sostenuta dalle forze 
democratiche. 

« Tuttavia — si afferma nel 
comunicato — non si pud non 
rilevare I'estiva tempestivita 
di tale iniziativa, che sembra 
princlpalmente volta a scon-
giurare la possibilita che una 
manifestazione transitoria fos
se varata dall'Ente Biennale, 
con l'apporto insostituibile e 
determinante di autori e or-

ganizzatori culturali». 
II comunicato cosl contlnua: 

« Le associazionl nazionali de
gli autori cinematografici, sul
la base della loro decisa oppo-
sizione alia gestione autorita-
ria e anticulturale della Mo-
stra cinematografica della 
Biennale, e delle loro proposte 
generali di politica culturale, 
culminate nelle Giornate del 
cinema italiano dello scorso 
anno, si sono infatti imposte 
e sono state oggettivamente 
riconosciute come le unlche 
forze capaci di garantire una 
reale gestione democratica 
nell'attuale situazione di crisi 
statutaria. La trattativa per 
impostare una manifestazione 
straordinaria per il rinnova
mento dell'Ente Biennale, 
raccordata con le nuove Gior
nate del cinema Italiano, ave-
va infatti visto responsabil-
mente impegnati da un lato le 
forze veneziane. con a capo il 
sindaco della citta, dall'altro 
gli autor' e le forze democra
tiche del cinema ». 

« La pur tardiva volonta po-

Italo-svedese 
la «Vedova» 

di Bergman 
STOCCOLMA, 16 

Sara una coproduzione 
ltalo-svedese il nuovo film di 
Ingmar Bergman La vedova 
allegra. 

II primo colpo di manovel-
la del film — di cui sara 
protagonista Barbra Strei
sand — e previsto per 1'ini-
zio dell'anno venturo. 

litica che sembra oggi poter 
portare a risolvere entro lu
glio la questione dello Statuto 
— si afferma nel comunica
to — e dunque da salutare 
com" '<] orimn frutto del In re-
sponsabile posizione delle for
ze culturali itallane, anchp se 
e impossibile sottacere che lo 
Statuto e uno strumento indi-
spensabile per Inlziare il 
processo di rinnovamento del-
1a Biennale ma non compor-
ta automaticamente il co^ti-
tuirsl di una volonta politica 
realmente innovatrlce: e un 
involucro che va rlemplto di 
nuovi contenuti». 

« Un voto del Parlamento a 
soli qulndlcl glornl dall'inlzio 
delle eventual! manlfestazloni 
— preclsano gli autori — non 
pud dunque garantire. per 
quest'anno. dell'lmmlssione di 
tali contenuti; del resto e suf-
ficlente notare che la forma-
zione di un nuovo Consigllo di-
rettivo democratlcamente 
composto. e di tutti gli altri 
organism! previstl, P un'ope-
razlone che richiede precis! 
tempi tecnicl, proprio a causa 
del requisiti di democratlclta 
che dovranno avere le desi-
gnazioni. In tale situazione le 
associazionl nazionali degli 
autori cinematografici, conti-
nuando nella loro azlone per 
una Biennale che partecipi ad 

un nuovo modo dl intendere la 
produzione di cultura, daranqo 
vita per la seconda volta. co
me gia annunclato. alle Gior
nate del cinema italiano. a 
Venezia dal 29 agosto al 7 
settembre. 

«Le Giornate del cinema 
italiano — afferma altresl il 
comunicato — saranno il pun-
to d< riferlmento unitario di 
tutte le forze culturali e po-
litiche, local!, nazionali e in-
ternazionali realmente Inte-
ressate a rinnovare la Bien
nale di Venezia nell'ambito 
dell'azione riformatrlce delle 
strutture pubbliche della co-
municazione ». 

II comunicato degli autori 
cinematografici cosl si conclu
de: «In tale prospettlva la 
AACI e PANAC. promotrici 
della manifestazione. forti del-
l'adeslone della SAI (Societa 
degli attori iLallani). dell'AR-
CI-UISP. della PICC e dl tut-
to l'associazionlsmo democra-
tico del pubbiico: del dichia-
rato impegno positivo delle 
Commission, culturali del PCI 
e del PSI: del sostegno delle 
forze sindacali e degli orga
nism! rappresentatlvi del ci
nema e della cultura Italians 
e straniera, si rivolgono alia 
popolazione veneziana. alle 
forze politiche che la rappre-
sentano. al Comune e al sin
daco della citta. perche con-
tribulscano attivamente e si 
confrontino con questa linea dl 
responsabile partecipazione 
impostata dagli autori». 

Omaggio di Mimsy 
a Marc'Aurelio 

Mimsy Parmer e la prota
gonista del Profumo delta si-
gnora in nero un film che 
segnera 1'esordio nella regia 
di Francesco Barilh. gia at-
tore e scereggiatore e passa-
tt>. ora. dietro la macchlna 
da presa. II primo giro dl 
manovella sara dato lunedi a 
Re ma. dove il film e ambien-
tato. II neo regista ha scelto 
per gli Ir/ernl un apparta-
mento r.el quartiere Coppe-
de, la casa di una nota foto-
modella e persino la sua abi-
tazione. 

Francesco Barilli definisce 
Frojumo delta signora 

in nero «una favola cattlva, 
in cui e racchiusa la nostra 
paura di tutti i giornia. Del 
cast fanno parte Mario Scac-
cia, Orazio Orlando e una 
bambina di o'-to annl bravis-
sima, Dan'ela Barnes. II film, 
a basso costo. vena presenta-
to nel prossimo invemo. 

Alia vigilia dell'inizio delle 
riprese, Mimsy Farmer si e 
fatta fotografare. Insieme con 
il marito, Vincenzo Caremi. 
davanti alia statua di Marco 
Aurelio. in Campidoglio: un 
omaggio alia citta nella qua
le vive ormal da qualcne 
anno. 

le proiezioni al Festival internazionale 

A Mosca "Rappresaglia" 
tra dramma e spettacolo 

L'opera di Ponchielli a Verona 

Scorre il f iume 
della Gioconda » 

Realizzato con spettacolare banalita, il melodram-
ma ha avuto una trionfale accoglienza all'Arena 

Dal nostro inviato 
VERONA. 16. 

Umida di pioggia ma tra-
boccante di pubbiico, l'Arena 
ha aperto la tradizionale sta-
gione lirica con La Gioconda 
dopo che i temporal! avevano 
rinviato 1'esordio culturale 
del verdiano Boccanegra. 

L'lnaugurazione ponchiellia-
na e stata, non occorre dirlo, 
festosa. Snobbata in campo 
culturale. La Gioconda si pren-
de la rivincita all'aperto: tra 
la falsa Venezia di Coltellacci. 
gli impeti vocali della Gu-
lin e di Bergonzi. la franca 
voigarita di Molinari-PradellJ, 
il vecchio carrettone e volato 
dlritto al porto del trionfo. 
Quintessenzadel melodramma, 
l'opera. nonostante le numero-
se banalita. funziona ancora 
almeno dl fronte a un pubbii
co popolare; merlto delle in-
venzloni melodiche del Pon
chielli — dalla celebre aria 
del rosario al non meno famo-
so asulcidion, dal travolgenti 
duettl d'amore e di gelosia al
ia pimpante Danza delle ore 
— e del libretto di Arrlgo 
Boito. 

L'uno e 1'altro — il Pon
chielli e il Boito — assai bl-
strattati dai musicologl di 
buon gusto, e tuttavia capa
ci di lnfluenzare mezzo seco-
lo di storia della musica. Ar-
teflce princlpale di questa o-
perazlone dai rlsultati con-
traddittorl e II Boito, che si 
sforza di rinnovare, contro 
la « voigarita» del Verdi po
polare. il melodramma ita
liano ancorandolo al piu col-
to e aristocratico romantici-
smo tedesco. Questa scalata 
all'opera — ritenuta supe-
riore — d'arte egli la tenta 
in proprio. parole e musica. 
col Meflsto/ele e pol la con
tinue sollecitando come au-
tore di libretti «di quaUta» 
una mlriade di composltori. 
sino a che gli accade dl rea-
lizzare l'Jdeale. ma parados-
salmente con Verdi e con lo 
Otello. 

II Meflsto/ele e del 1868. Io 
OteUo del 1887. Tra i due 

sta La Gioconda, entusiasti-
camente accolta alia Scala 
1'8 aprile 1876. Basta scorrere 
la poesia per vedere dove si 
vada a parare. II soggetto e 
preso a prestito da Victor 
Hugo. II melodramma e im-
pregnato di romanticismo. co-
struito sui piu mveroslmili 
col pi di scena. «nobilitato» 
da un gusto innaturale e pre-
zioso. Boito, precorrendo 
D'Annunzio. e un cesellatore 
d'immagini barocche e un ri-
cercatore di parole inusitate. 
La cieca e «reietta dal so
le ». il doge «un vecchio 
scheletro coll'acciaro in te
sta J». Tuxoricida e 11 «fe
ral marito ». la defunta « Tan 
giolo dalle guance smorte » e 
cosl via. con imprestiti dal 
Prati («Eh;. della gondola 
che nuove porti? Nel canal 
orfano ci sono dei mortl») 
e con sorprendenti prean-
nunci dannunzlani: «Nella 
carena — tu. nostromo, rac-
cogll la gomena — tu. ma-
stro delle vele. affiggl al TO-
stro — del brigantino dal-
mato segnal...»; versi da in-

serire testuali nella futura 
Nave. Si confronti questa 
poes'a co! vituperati testi 
verdiani: II buon Piave e so-
vente sciatto e non manca di 
voigarita, ma punta si euro al
io scopo; pub rluscire assur-
do ma non e mai lamblccato. 
In Boito. invece. la riforma 
e t u t u «dl tesUn e 1 furorl 
romantic! si ammantano dl 
retorica. II tutto, Insomma. 
corrisponde alio aplrito dl 

un'epoca che ha superato le 
autentiche passioni risorgi-
mentali e si illude di nobili-
tarle con la veste culturale 
e di sprovincializzarle col 
rinvio ai modelli della gran-
de arte europea. 

Su questa proposta, Pon
chielli si sforza di procedere 
del pari. Certo 6 piu grosso-
lano e meno colto dei poeta, 
ma anch'egli tende a «supe-
rare» Verdi (che nel frattem-
po supera se stesso e tutti 
gli altri), abolendo le formu-
le «Invecchiate» del melo
dramma come la cabaletta 
sopprimendo l'indugio del reci-
tativo e creando cosl un bloc-
co compatto, tutto cantato, 
tutto melodico e quindi pri-
vo di pause. La musica della 
Gioconda scorre come un flu
me ininterrotto: teme — os-
serva il Mila — l'arresto. il 
vuoto. Da cib discendono la 
carica impetuosa, l'assalto 
Instancabile delle voci alle 
posizioni acute, l'imperversa-
re sovracceso delle passioni, 
e di conseguenza l'aspetto 
esteriore, da tempo rale e a 
ciel sereno. 

Pregi e difettl che sono 
quelll dell'epoca post-risorgi-
mentale e che si riprodurran-
no tosto nel sopraweniente 
«verismos di Mascagni. dl 
Giordano, di Leoncavallo e 
del Puccini minore. Cib da, 
come dicevamo, una signi-
ficativa posizione storlca a 
Ponchielli, a mezza via tra 
Verdi e la giovane scuola i-
taliana, tra Cavour e il pom-
po5o mondo umbertina 

Un'esecuzlone che mettesse 
in luce questi aspetti storici 
avrebbe indubbiamente un 
interesse notevole e servi-
rebbe a chiarire un periodo 
scarsamente considerate della 
musica ottocentesca. Purtrop-
po simili problem! sono og
gi estranei all'Arena Vero
nese. La Gioconda, vista co
me opera popolare, deve 
servire a richlamare e a stu-
pire II pubbiico, secondo un 
criterio utilitario che era, 
del resto. dello stesso Pon
chielli un secolo fa. Ed ecco 
le scene di Giulio Coltellacci, 
che sposa le eleganze calli-
grafiche di una Venezia ri-
costmita sugll spalti, al gu
sto vistosamente fumettlsti-
co; ecco i suoi costumi oro 
e porpora e. ancora. la sua 
regia. che si limita a inzep-
pare gli spazl senza raggiun-
gere un autentico effetto 
drammatico. Su questa linea 
cammina la direzione di 
Francesco Molinari Pradelli 
che «ci da dentro» della piu 
bella. incalzando strumenti e 
voci. senza timore di appa-
rire grossolano. Alia raccolta 

degli app'ausi provvedono. 
del resto, i cantanti che 
sfoggiano. tutti insieme, una 
potenza polmonare da far 
marciare una fucina. Citiamo-
li in blocco: dalla tonante 
Angeles Gulin. aH'appassiona-
to Carlo Bergonzi. in squa-
dra con Viorica Cortez (Lau
ra) . Luigi Ronl (Badoero). 
Cornel! Mac Neil come il fo-
sco Barnaba. Stella Silva 
(cieca) e il puntuale gruppo 
dei comprimari. Non dimenti-
chiamo. infine, tra gli artefici 
del successo. il corpo di bal-
lo e i solisti Anita Cardus e 
Niels Kehlet che. in una co 
reografia elegantemente acca-
demica di Loris Gai. hanno 
realizzato la celebre Danza 
delle ore. 

Del successo abbiamo det-
to: vivlssimo. come s'usa, 
con innumerevoli chlamate a-
gli interpret! e bis del Cielo 
e mar. 

Rubens Tedeschi 

II film di Yorgo Pan Cosmatos, tratto dal libro 
« Morte a Roma» di Katz, vede Richard Burton 
nella parte del boia Kappler • Accoito con calore 
il cubano«L'uomo di Maisinicu» di Manuel Perez 

Dal nostro inviato 
MOSCA, 16. 

E" giunto a Mosca Richard 
Burton. Senza Elizabeth Tay
lor. Con lul era Carlo Pontl. 
Senza Sophia Loren. Cosl Gi-
na Lollobrlglda, membro del
la giuria, contlnua a brillare 
per fama tra le attrici stra-
niere present! al festival, e 
la sua fotografia campeggia 
anche sulla Pravda. 

Mondanita a parte, Richard 
Burton splcca in evidenza 
nel programma della manife
stazione moscovita. Ieri sera 
lo abbiamo visto. in Rappre
saglia, nel panni di Kappler, 
1'allora tenente colonnello del
le SS, il boia delle Ardeatine; 
tra pochi giorni, nella Batta-
glia della Sutjeska, cl si mo-
strera trasformato nel compa-
gno Tito, eroe e capo della 
Resistenza jugoslava. La ver-
satilita dl certi attori e la loro 
alta quotazione sul mercato 
internazionale possono pro-
durre concomitanze e acco-
stamenti dei piu singolari. 

Rappresaglia deriva da Afor-
te a Roma, il bel sagglo stori-
co dello studloso americano 
Robert Katz, pubblicato in 
Italia dagli Editor! Riunlti. 
Lo ha diretto il regista greco 
Yorgo Pan Cosmatos (collabo
rators alia sceneggiatura lo 
stesso Katz). Di questo libro, 
seppure svolgendone II rlgore 
documentario In affabulazio-
ne spettacolare. il film con-
serva e restitulsce alcunl mo-
tlvl fondamentali. Innanzitut-
to l'affermazione — basata su 
uno scrupoloso esame dei da-
ti dl fatto — che quella con-
dotta dai partigiani romani in 
Via Rasella. il 23 marzo 1944. 
fu una giusta e coraggiosa 
azione di guerra contro l'occu-
pante nazista: e che la reazio-
ne bestiale delle autorita ger-
maniche. servilmente coadiu-
vate dai fascisti (dieci e piu 
italiani trucidati per ogni sol-
dato tedesco caduto). non a-
vrebbe potuto essere frenata 
da nessun olocausto indivi
duate. II massacro delle Ar
deatine venne infatti compiu-
to in gran segreto. in tutta 
fretta, e annunciato solo a co
se finite. 

O meglio: qualcuno avrebbe 
avuto modo e tempo di inter-
venire, con buone speranze dl 
raggiungere esiti positivi. 
Questo qualcuno era il papa 
Pio XII. cui non mancavano 
informazioni. prestigio e con-
tatti utlli alio scopo (1 suoi 
emissari erano in rapporto as-
siduo con I comandi hltlerla-
ni). Ma — dice il libro di 
Katz, e il film lo conferma 
piuttosto chiaramente — la 
paura del « comunismo ateo » 
trattenne il Vatlcano e il suo 
supremo rappresentante dallo 
accennare un qualsiasi gesto 
che andasse oltre una generl-
ca. e comunque passiva e in-
concludente deplorazlone del
la violenza. 

Per contrappeso. e accen-
tuando l'elaborazlone roman-
zesca degli avvenimenti. nel 
racconto cinematograflco e 
stata introdotta la immagina-
rla figura di un prete, il quale 
si inserisce di sua volonta fra 
i candidatl alio stermlnlo, do
po che i suoi tentativi per 
scongiurarlo sono rlsultati va-
ni. II prete e Marcello Ma-
stroianni, che sembra poco 
persuaso anche lul della sua 
parte. Chi invece appare trop-
po convinto della propria fun-
zione di protagonista e Ri
chard Burton; che al suo Kap
pler conferisce, talora con ef-
fetti grotteschi. una coscienza 
problematica. una densita 
psicologica. una tormentata 
umanita. Ie quali. oltre a non 
esistere per nulla nel perso-
naggio reale (e in tutti quelli 
a lui simili), fanno sovente 
a pugni con rimpostazione 
della regia. Questa ha del re
sto I suoi momenti efficaci 
proprio la dove prevaricano i 
ton! di una ricostruzione og-
gettiva. quasi appassionata: le 
scene che descrlvono il tetro. 
agghiacciante lavoro di «con-
tabillta» effettuato sulle li-
ste delle future vlttime. o an
che le sequenze della strage. 
seccamente scandite. 

Non vorremmo. insomma. 
che Rappresaglia, considerato 
sotto un certo aspetto. potes-
se servire come pezza d'ap-

COMUNE Dl EMPOLI 
AWISO 

DI LTCITAZIONE PRIVATA 

Si a\-\*erte che sara indetta 
dal Comune di Empoli una gara 
mediante licitayione privata per 
l'appalto dei lavori per la cc-
struzione di una pi«cina co-
perta importante una SDe«a a 
base di «?ara di L. 227.000 000 

L'appalto sara aggiudicato 
con il metodo di cui aU'art. 73 
leltera c) del Rceio Decreto 23 
maggio 192-1. n. 827 e con il pro-
cedimento previsto dal succes
sive art. 76. commi primo. se
condo e terzo. senza prafission* 
di alcun limite di ribasso. 

Le ditte che intendono chie-
dere di essere invitate alia gara 
medesima. dovranno. ai sensi 
della legge 2 febbraio 1973. 
n. 14. pre^entare domanda indi-
rizzata all'Ufficio Contratti del 
Comune di Empoli. entro dieci 
giorni dalla data del presente 
awiso. dichiarando altresl di 
essere iscritte all'Albo Naziona-
le dei Costruttori. categoria 2, 
per importi non inferiori a 
L. 250.000.000. 

IL SINDACO 
Mario Assirelli 

Empoli, 15 luglio 1973. 

poggio per Tenneslma doman
da di grazia (o di sospensio-
ne della pena dell'ergastolo) 
a favore del carnefice, il qua
le sta scontando la sua con-
danna, da un quarto di secolo, 
nel carcere militare di Gaeta. 
Ambiente peraltro abbastanza 
confortevole. e che molt! ospl-
tl delle prigioni italiane cer-
tamente gli invidiano. 

II pubbiico del Festival di 
Mosca ha accoito Rappresaglia 
con cortesia, ma senza entu-
siasmo. Con calore assai piu 
vivo e piu sincero era stato 
salutato, 1'altro ierl, il cubano 
L'uomo di Maisinicii, che co-
stituisce un modello di auten
tico « cinema politico ». L'uo
mo del titolo e Alberto Del-
gado, un ex proprietario. pol 
amministratore di una fatto-
ria agricola nella zona mon-
tuosa deH'Escambray, trovato 
ucciso nei primi mesi del 19B4. 
durante la fase culminante 
della lotta contro le bande 
anticastriste sostenute dalla 
CIA e dedite alle ruberie. agll 
assassinii. al terrorlsmo verso 
i contadini. 

L'uomo di Maisinicu, « ope
ra prima» di Manuel Perez. 
un giovane cineasta che viene 
dal documentario. ricostrui-
sce event!, situazloni e perso-
naggi coperti. fino a pochi an
ni or sono. dal segreto di Sta
to. Semplificata. la domanda 
.cui il regista vuole e deve rl-
spondere. ricomponendo pez-
zo per pezzo il mosaico della 
realta. e la seguente: Alberto 
Delgado fu un eroe o un tra-
ditore? Un agente del nemi-
co o un combattente del po-
polo. impegnato in una mls-
sione oscura. difficile e peri-
colosa. il cui successo egli a-
vrebbe pagato con la vita? 

II film adotta. con intelli-
genza e liberta. le tecnlche 
dell'lnchiesta televisiva. del 
cinegiornale: raccoglie e con-
certa testimonianze, evitando 
ogni lenocinio letterario. Una 
scabra fotografia in bianco e 
nero. un sonoro sobrio e per-
tinente; un uso agile e slnuo-
so della macchina da presa. 
che tiene sotto tiro, per cosl 
dire, cose e persone. senza un 
attimo di distrazione: una re-
citazione che. quantunaue af-
fidata ad attori professionistl 
(lMnterorete princlpale e 1'ot-
timo Sergio Corrleri) ha !1 sa-
pore schietto ed immediato 
della verlta: questi element! 
rendono L'uomo di Maisinicu 
piu avvincente di un romanzo. 
e piu istruttlvo di una lezione 
di storia. 

Anqeo Savioli 
NELLA FOTO: Richard Bur
ton nella parte dl Kappler in 
una scena di Rappresaglia. 

Successo a 
Ravenna di 
un gruppo 
jazzistico 

cooperativo 
Nostro servizio 

RAVENNA, 16 
Alia Rocca Brancaleone dl 

Ravenna si sono aperte le 
manlfestazloni estlve organlz-
zate dal Comune con un con
certo del gruppo jazzistico 
del «Musicom». Si tratta di 
un complesso di giovanlssimi 
muslclsti, alcunl milanesl, al
tri romani, che hanno deciso 
dl associarsi in cooperativa 
autogestita, per usclre dal clr-
oulti chiusi dei festival e dei 
locali specializzati e per ten-
dere al rapporto immediato 
con un pubbiico non selezio-
nato; cosl ad esempio hanno 
esordito a muslca-realta di 
Reggio Emilia, hanno parte-
clpato al Festival deH'Unita-
dl Venezia e, prima ancora 
di associarsi, alcunl di essi 
avevano suonato nelle case 
del popolo e per 11 clrculto 
dell'ARCI nel Lazio. 

In questo senso, 11 loro dl-
scorso jazzistico aggressivo 
ispirato al Free degli anni 
sessanta, non e solo uno 
scotto pagato al fascino del-
l'Amerlca nera, ma tende 
a trovare motivazioni auto-
nome individuate in una 
realta sociale non Immagina-
rla ma reale. Diclamo che 
questa e una linea dl ten-
denza che il «Musicom» ha 
l'lntenzione, e anche la ne-
cesslta, dl approfondlre. In 
questo momento 11 gruppo ha 
ormal asslmllato la mlgllor 
tradlzlone amerlcana, ha rag-
giunto llvelll tecnlc! spesso 
eccellentl e apre talora nel 
suo dlscorso splragll dl Intul-
zlone originale. Su quesful-
tlmo punto dovra esercitarsl 
il lavoro di approfondlmen-
to, che dovra essere Imposta-
to sul chlarlmento delle pro-
prie motivazioni Interiori. ma 
soprattutto sull'anallsl del tl-
po di rapporto che lega il 
gruppo al pubbiico al quale 
tende a rivolgersi. 

Alia prima esibizione ra-
vennate ci sono stati consen-
si entusiastici 

m. b. 

Altri film 
proibiti in Brasile 

BRASLLIA. 16. 
La censura federale dei go

rilla brasiliani ha proibito la 
prolezione in tutto II terrlto-
rio nazionale di alcuni film, 
tra i quali gli italiani Addio, 
zio Tom. di Gualtiero Jaco-
petti. ed / racconti di Boc
caccio E' stato proibito anche 
il film brasillano E' isso al. 
bicho («Cosl e, ragazzon), 
dei neo-registi Carlos Bin! e 
Carlos Kohele. con autori de-
buttanti. giudicato «un Inci-
tamento contro le convenzioni 
socio-politiche e relisriose». 

Ammontano a sedici i film 
— brasiliani e stranieri — 
proibiti in Brasile nel giro dl 
un mese. 

rz in breve 
Molto grave I'attore Jack Hawkins 

LONDRA, 16 
Lo stato dl salute del i'attore cinematografico inglese Jack 

Hawkins, ricoverato In una clinica di Londra, desta preoccu-
pazione. Lo ha dichiarato un portavoce della clinica dove 
Hawkins si trova da un mese e dove e stato sottoposto ad una 
operazione urgente per una emorragia alia gola. 

E' dal 1966 che I'attore, affetto da cancro alia gola, viene 
sottoposto con una certa periodicita ad interventi chirurgici. 

In settembre le « Feste musicali liguri» 
GENOVA, 16 

II Teatro Comunale deH'opera dl Genova « Carlo Felice » si 
e fatto promotore e organizzatore di una rassegna musicale a 
livello nazionale e internazionale che si svolgera dal 1. al 15 
settembre dl quest'anno In tre localita delta Riviera di Ievante: 
Rapallo, Santa Margherita ligure e Camogli. 

La rassegna, che si chiamera o Feste musicali liguri», sara 
dedicata a Vivaldi e a Mozart. 

CONGRESSO MEDICO 

Nuovo arrno per i diabetici 
Dopo l'cta media si registra 

una mas-siccia mobilitazione di 
reclute per il grande esercito 
dei diabetici. Si calcola. infatti. 
che il numero di tali ammalati 
in tutto il mondo superi i trenta 
mil ion: di unita. Secondo una 
inchiesta compiuta dall'INAM 
in Italia vi sarebbero oltre 500 
diabetici per ogni 100.000 abitan-
ti. Quale sia la causa che pro-
vochi il diabete rimane piutto
sto oscura. Sembra che l'eredi-
tarieta e i'obesita abbiano una 
importanza basilare nell'insor-
genza di questo male. 

II Convegno Scientifico orga-
nizzato daliUN'AMSI. di cui e 
presidente il prof. Massa. su 
«Aggiornamenti in diabetoio-
gia ». ha \nsto la relazione del 
prof. Klinger su «Diabete ma-
lattia sociale >. II gene del dia
bete. ha detto. e presente sino 
nel 20f* della popolazione. e la 
sua frequenza accresce con la 
frequenza dell'eta. ed e legata 
alia c patologia della civilta >. 
II prof. Gianmario Giuliani, dis-
sertando su « alcuni aspetti del
la psicologia dei diabetici nei 
confronti della dieta alimenta-
re > ha messo in evidenza quan-
to la qualita del cibo nel dia-
betico poNsa svolgere un ruolo 
importante che deve essere so-
stitutivo ma il piu possibile fe-
dele nel gusto e nelVaspetto fi-
sico al suo corrispondente nor-
male. In questa ricerca sono 
stati proposti con effetti positivi 
i prodotti a base di fruttosio. 
fructan (succhi di frutta, mar-
mellate. ecc.) e che questi sono 
rlsultati ben accetti in quanto 

capaci di soddisfare le loro va-
rie esigenze gustative. 

In realta il fruttosio ha un 
metabolismo insulino-indipenden-
te. perche le sue carattenstiche 
rappresentano un superamento 
dei comuni dolcificanti per dia
betici; la saccarina. infatti. e 
un prodotto ottenuto per sintesi 
chimica, lo stesso sorbitolo non 
e uno zucchero. inoltre e un 
prodotto naturale estratto dalla 
frutta matura. I cibi hanno una 
infinita di aspetti per influenza-
re la salute. Lo stesso rapporto 
idrico presenta una veste parti-
colare. che nel caso della tera-
pia idropinica assume un valore 
importante per la difesa dell'or-
ganismo. Le acque oligomineral: 
tipo Fiuggi. ad esempio. stimo-
lano l'attivita rcnale. trascinan-
do via le scorie e agevolano la 
detossicazione (Frugoni. Rengo. 
Messini) ecc. Le ricerche con-
dotte a Fiuggi ed in altri centri 
hanno permesso di stabilire che 
Tacqua oligominerale provoca 
un piu alto allontanamento del 
cloruro di sodio e. contempora-
neamente. una diminuzione del 
cloro del plasma sanguigno. 
Questa proprieta e di notevole 
importanza ai fini del tratta-
mento deH'obesita. che molte 
volte e presente nel diabetico: 
parte dell'eccesso del peso e 
da attribuirsi ad una abnorme 
prcsenza di acqua trattenuta nei 
tcssuti proprio da quantita rile-
vanti di sodio. I molti convegni 
sull'alimentazione pertanto pos
sono dare solo continue e po
sitive chiarificazioni sul com
plesso aspetto della nutrizione 
umana. 

Ml* w» 

R a i vU 

controcanale 
TRA CINEMA E TEATRO — 
La concomitanza di trasmissio-
ne del film dl Siodmak I 
gangsters (alle 21 sul nazio
nale) e del programma Un'ora 
con Jean Luis Burraulfc (alle 
21,15 sul 2°) e venuta ad essere, 
ieri sera, quasi una s/ida di' 
retta tra la forza d'attrazione 
insita nel fatto cinematogra
fico e in quello teatrale. Cosa, 
questa, che in linea generate 
potrebbe essere anche abba
stanza appassionante se attua-
ta negli opportuni termini e 
nelle adeguate sedi: sul video, 
invece, con tanta sfida si e ri-
solta soltanto, per gli spet-
tatori, in una forzata rinuncia 
dell'una o dell'altra proposta. 
E tutto cib perche", ancora e 
sempre, la distribuztone delle 
trasmissioni, quando non se-
gue precist e oculati intenti 
discriminatori, viene allestita 
con criteri che a definire stra-
ni e perlomeno poco. Per un 
verso o per 1'altro, infatti, 
il film I gangsters e Un'ora 
con Jean Louis Barrault offri-
vano, nel proprio rispettivo 
ambito, motivi di interesse cer-
tamente vivi e inconsueti. La 
riproposta del vecchio lavoro 
di Siodmak, ad esempio, rive-
stiva una sua suggestione tut
ta particolare tanto per il fa-
moso avvio « hemingwayano » 
della stessa pellicola (tratta, 
appunto, da uno dei piu bei 
racconti dello scomparso scrit-
tore, The Killers), quanto per 
la presenza tra gli interpreti 
di «mostri sacrin, allora in 
erba, quali Burt Lancaster e 
Ava Gardner. D'altro canto, 
il richiamo del nome di Bar
rault per se stesso era un 
altro elemento, diremmo, de-
cisivo per « tradire» una vol
ta tanto il cinema privilegian-
do il teatro. In effetti, la 
trasmissione realizzata da 
Sergio Spina — per I'occasio-
ne, oltrechi in veste di auto-
re, anche di intervistatore di 
singolare grinta ed estrover-
stone — non ha fatto troppo 

rimplangere d'aver scelto qui-
sto incontro con il celeberri-
mo « figlio del paradiso » (co-
m'e qui definito Barrault 
per la sua leggendaria perso* 
nificazione del mimo Baptist* 
nel classico film Les enfant* 
du ParadLs). 

• • • 
UN MITO VIVENTE — Cer
to e che affrontare Barrault 
cosi, a faccia a faccia, costi-
tuisce un'esperienza insiemt 
esaltante e sconcertante: ^ 
miti, si sa, sono materia poco 
maneggevole e, a 63 anni com-
piuti (dei quali 45 passatt 
a calcare gloriosamente In 
scene), il «figlio del Para
diso i) e ancor piu dl un mita, 
ormai una leggenda un poco 
ingombrante. La trasmissione 
di ieri sera, d'altronde, non ha 
fatto che rinsaldare questo 
clima mitologico attorno al 
capo del commediante fran-
cese: non solo per il fatto di 
un troppo subalterno atteg-
giamento tenuto da intervt-
statori e commentatori n»i 
confronti del celebre verso-
naggio, quanto per la buona 
ragione che Barrault stesso i 
un causeur d'indubbio fasci
no che, appunto, allorchS 
prende a raccontare dei suoi 
trascorsi, delle sue battagli* 

non meno che dell'arte, della 
liberazione dell'uomo, del tea
tro come vita (con tutta I'm-
fast di alta scuola retorica tl-
pica degli intellettuali fran-
cesl), diventa una forza tra-
scinante della natura. L'incon-
tro con Barrault, perclb, al 
di la di questa matrice per 
forza di cose volta a sublt-
marsl in un'intelllgente agio-
grafia, 6 approdato come mat-
simo risultato ad una rivisita-
zione, spesso emozionante, dei 

tluoghi sacrin della vita artt-
stica del grande teatrante, ma 
in certo modo anche dei luo-
ghi comuni della carriera di 
un «mostro sacrov>. 

s. b. 

oggi vedremo 
RACCONTI ITALIANI (1°, ore 21) 

Per la serie Racconti italiani, va in onda questa sera 
II calzolaio di Vtgevano dl Lucio Mastronardl, adattato per 
il piccolo schermo da Edmo Fenoglio. Ne sono Interpreti 
Nannl Svampa. Maria Monti, Tina Maver, Narclsa Bonati, 
Armando Benetti. Gianni Rubens. Pippo Starnazza, Antonio 
Ferrara. Evaldo Rogato. Angela Cicorella, LIcia Lombard!. 
Gianni Mantesi, Augusto Soprani, Liu Bosislo, Carlo MontinI 
e Ivo Meletti, con la regia dello stesso Edmo Fenoglio. 

Ambientatd a Vigevano alia vigilia del secondo conflitto 
mondiale, la vicenda narra le disawenture di Mario e Lulsa. 
due miseri artigianl calzaturleri i quali, lavorando giorno e 
notte. riescono ad lmpiantare. In socleta con un Industrlale 
gia ben avvjatc, una redditizia fabbrica dl scarpe. Scoppia 
la guerra e Mario parte al fronte: Lulsa viene a poco a pooo 
emarglnata dagli affarl. Tomato dalla guerra, Mario si vede 
costretto a rlcomlnciare tutto da capo: si chludera nel sub 

'• vecchio sgabuzzino e riprendera 11 suo trlste lavoro, come 
un automa. 

QUEL GIORNO (1°, ore 22,10) 
L̂ i rubrica televisiva curata da Andrea Barbato e Aldo 

Rlzzo presenta stasera un servizio dl Ugo zatterln e Claudlo 
Rispoli intitolato L'attentato a Togliatti e rievoca uno del 
momenti piu drammatici della storia Itallana del dopoguerra. 

I! 14 luglio del 1948. l'attentato al segretarlo deUPartito 
Comunista Italiano provocb. oltre che indlgnazlone, ulia seria 
crisi politica in tutto il Paese. allora tenuto dai dirlgenti 
della DC — che aveva la maggloranza assoluta In Parla
mento — nell'lnferno della guerra fredda e della croclata 
anticomunista. 

Fra l testlmonl intervistatl e anche l'attentatore Antonio 
Pallante. Al dlbattito in studio parteclpano 11 compagno Ingrao 
e la cempagna Nllde Jotti. 

programmi 
TV nazionale 
18,15 La TV dei ragazzl 

a Come va, giova-
notto?». Film. Re
gia dl Gyorgy Re-
vesz. (Replica I. 

19,45 Teleglornale sport • 
Cronache Italiane 

20.30 Telegiornale 
21,00 Racconti italiani 

«I1 calzolaio di Vi
gevano » di Lucio 
Mastronardi. 

22,10 Quel giorno 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore: 7. 8 , 
12. 13, 14, 17. 20 • 23s 6.05j 
Mattotino musical*; 6 . 5 1 : A»-
manacco: 8,30: Canzoni; 9* I I 
mio pianoforte; 9,15: Vol eo io; 
11.15: Ricerca automatics; 
11,30: Quarto programma: 
12,44: I l n«an>«ricanta; 13,20: 
Ottimo e abhofidanta; 14,10: 
Corsia prefemwale; 15: Per 
vol giOwani; 17,05: I I girasole; 
1 8 3 5 : Ovesta Napoli; 19,25: 
Ban4a... elm paasiom; 20,20: 
Hit Parade de la chanson; 
20.35: Carman; 22,20: Aadata 
e rftomo. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore: 8,30, 
7.30. 8.30. 10,30. 12,30. 
13.30, 18.30, 17.30. 18.30. 
19.30, 22.30; 6: I I mattliilaroi 
7,40: Buonsioraoj 8,14: Com-
plessi d*estat«; 8.40: Com* • 
percM; 8,54: Soooi • color); 
9,35: Senti che mmica?; 9,50: 

• L'attentato 
gllattl». 

23,15 Telegiornale 

a To-

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21.15 Ma che tipo 6? 

Qulnta ed ultima 
piuitata del pro
gramma televlsivo 
condotto da Carla 
Tato e Flavio BuccL 

22,15 Sport 
Da Torino: telecro-
naca diretta per il 
meeting di atletica 
ieggera Italla-USA. 

Madamim 10,05i U D disco par 
Testate; 10,35: Special o f f i : 
Rosaona Fratallo; 12,10: Ratio
nal]; 12,40: Alto aradimeotot 
13,35: Buoniioroo sooo Fraaco 
Cerri • vol?; 13,50, COOM • 
perche; 14: So di girl; 14,30: 
Retionali; 15: Una storia co
mune; 15,45: Cararal; 19,951 
Superestate; 20,10: Andata • H-
torao 20,30: Supersoalc; 22,43: 
Mosica leftcra. 

Radio 3° 
ORE • 9,30: •enrenoto ta Ita
lia; 10 : Concerto; 11» Sanaia 
per pianoforte; 11.40: Mssidht 
italiane; 12,13: La musica not 
tempo; 13,30: l a f r m a n n i 
14,30: U cadota di Corlcs); 
16,15: Arcnhrio del ditcot 
17.20: Fofli d'alami} 1 7 ^ 0 : 
Jan ciasuco; 18: Maolcho 81 
M i a Bartok; 18,30: Musica |af> 
•era; 18,45: L'ospedale la Ita
lia; 19,15: Concerto aoraie; 211 
Giornate del Terse; 21 ,30: Ras> 
soana Premto Italia; 22,95; U -
bri rieerwtl. 

SANSONI EDITORE 1873-1973 
CENTO ANNI AL SERVIZIO DELLA CULTURA 

Nel qnadro della iniziativa editoriafi par la cetearastOfM del ceatenario, 
la Casa Editrlce SansonI e lieta di annnnciara al vasto paaMkO del 
lettori I'nscita della piu importante opera sal mondo t ra i l aalmali; 

« LA GRANDE ENCICLOPEDIA DEGLI ANIMALI > 
26 voll. radatti dai piu qaalificati 
zoolofli di lama mondiale, 
Al fine dl sfmMara a fondo il clima dl intaraisa cranio dalla veste 
campaana pabblicitaria (television*, radio a stampa) a promoiloaal* 
gia prearsmmata. siamo inters isati ad entrare in contatto con I plo 
validl professionistl della vendita per inserirll nel nostro oraafitca al 
livello dlriaanilale medio a medio swporiora. 

Invlara dettaallato curriculum vitaa a: 
Sanson! Editor* — Direzione del Personal* D.R. 
Vial* Gramscl, 45 — FIRENZE. 
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