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// film di Vancini al Festival di Mosca 

Lezione di storia viva 
nel«Delitto Matteotti» 

II film, di robusta struttura e percorso da una passione control-
lata quanto autentica, e il miglior risultato del regista da parecchi 
anni a questa parte - La presenza italiana nelle rassegne lateral! 

Conclusa la rassegna jazzistica 

» 

Riccardo Cucciolla, che nel 
Aim di Vancini e Antonio 
Gramsci, in una foto scattata 
durante una pausa delta la-
vorazione del film 

Quattro opere 

nella stagione 

spoletina dello 

Sperimentale 
Dal nostro corrispondente 

SPOLETO, 17 
Espletati i concorsi nazio-

nali della Istituzione «A. 
Belli» di Spoleto e del
ist ASU.OO» di Milano per 
la scelta dei cantanti, il Tea-
tro Lirico Sperimentale di 
Spoleto presenters* dal pros-
simo 15 settembre la sua ven-
tisettesima stagione al Tea-
tro Nuovo, nella citta umbra. 

II cartellone della stagione 
sara il seguente: Simon Boc-
canegra di Giuseppe Verdi, 
Lucia di Lammermoor di Gae-
tano Donizetti, L'osteria por-
toghese di Luigi Cherubini e 
/ due timidi di Nino Rota. 

La selezione nazionale del 
giovani cantanti ha conosciu-
to quesfanno un certo rilan-
cio, rispetto alia scarsa parte-
cipazione di nuove voei al 
concorso dell'anno precedente. 
Grossi restano comunque i 
problemi che il Teatro Lirico 
Sperimentale ha tuttora di 
fronte, e non si tratta soltan-
to di problem! di carattere 
finanziario. 

E' un discorso che e stretta-
mente legato a quello della 
tituazione generale della mu-
sica in Italia e noi ci riser-
viamo di riprenderlo, per 
quanto si riferisce alio Spe
rimentale, a suo tempo. 

g. t. 

Dal nostro inviato 
MOSCA, 17. 

11 cinema italiano e stato 
sempre un ospite di rlguardo 
al Festival di Mosca; in que
sta ottava edizione della ras
segna internazionale la consue-
tudine non ha avuto smentl-
ta. II Delitto Matteotti di Flo-
restano Vancini, col quale il 
nostro paese ha fatto il suo 
ingresso ufficlale, ieri sera, 
nella competizione, e stato se-
guito con molto interesse e 
salutato, al termine, da ap-
plausi calorosi: tanto piu ap-
prezzablli in quanto il film, 
fittamente dialogato. richiede 
uno sforzo dl attenzlone parti-
colare, soprattutto a un pub-
blico che non sappla la no
stra lingua e che debba ascol-
tare il « parlato » attraverso la 
traduzione slmultanea. 

Presenti e festeggiati, accan-
to al regista, gli attori Ric
cardo Cucciolla, che sullo 
schermo e con sobria ed effl-
cace misura Antonio Gramsci, 
e Umberto Orsini. il quale in-
cide con vigore la fosca flgura 
di Amerigo Dumini, uno degli 
assassin! del parlamentare so-
cialista rapito e trucidato il 
10 giugno 1924. Diclamo subito. 
comunque, che tra 1 merit! 
di Vancini e dei suoi collabo
rator — alia sceneggiatura ha 
partecipato Lucio Battlstrada 
— c'e quello primario dl aver 
messo in netto risalto la re-
sponsabilita schiacclante dl 
Mussolini nel crimine: Dumi
ni e gli altri sono gli infami 
esecutori, il mandante diretto 
e lui. 

Questo Mussolini e reso con 
una piu che notevole capaci-
ta mimetica da Mario Adorf 
(la voce e quella di Ivo Gar-
rani); mentre Franco Nero. 
che esprime forse qui il meglio 
delle sue possibility e Glaco-
mo Matteotti. Damiano Da-
miani e Giovanni Amendola, 
Gastone Moschin e Filippo Tu-
rati, Giulio Girola e Vittorio 
Emanuele III, Vittorio De Si-
ca e l'onesto magistrate di 
nome Del Giudice, che tentb 
di portare avanti fino in fondo 
l'inchiesta sul delitto. Stefa-
no Oppedisano e Piero Gobet-
ti. Valerio Buggieri e Don 
Sturzo... Non possiamo ricor-
darli tutti, ma dobbiamo sot-
tolineare che la scelta e la 
condotta degli interpreti sono 
felici, anche per quanto con-
cerne i personaggi minori e 
minimi: il quadro d'insieme e 
impressionante per veroslmi-
glianza e puntigliosita. 

Certo, era impresa ardua 
raccontare in due ore circa 
di rappresentazione cinemato-
grafica non solo i fatti, ma i 
problemi politici connessi al 
caso Matteotti: la crisi che in-
veste il regime fascista, con re
lative tension! interne; la de-
cisione parlamentare dello 
Aventino e la sua inconcluden-
za; le illusion! dell'opposizlo-
ne moderata sulla possibilita 
di abbattere Mussolini con lo 
aiuto del re; la battaglia gene-
rosa ma isolata e minoritaria 
dei comunisti per chiamare 
alia rlscossa la classe operaia, 
i contadini; l'intervento del 
Vaticano contro l'ipotesi di 
una alleanza tra socialist! e 
popolari; l'appoggio decisivo 
che al fascismo viene, nel mo-
mento piu difficile, dagli agra-
ri e dagli industriali. Tutti 
questi elementi sono proposti 
alia conoscenza e alia medi-
tazione dello spettatore, ma 
il rapporto di intensity e di 
valore tra di essi non e sem
pre esattamente calibrate: c'e 
a volte un eccesso di sintesi, 
e a volte, invece, si sflora la 
digressione, come nello scor-
cio familiare in casa Gobetti. 

La chiave narrativa scelta 
da Vancini e del resto quella 
di un racconto a al vertice »: 
il sussulto dell'opinione pubbli-
ca, gli scioperi spontanei nel
le fabbriche, la spinUi delle 
masse, sono visti in generale 
nei lore riflessi aH'interno del 
potere fascista e dei grupoi 
intern! dell'antifascismo, piu 

Con un volo SU dell'AEROPLOT in servizio dl lines sulla 
rotta Roma Mosca sono partlti, per partecipare al Festival 
cinematografico di Mosca, il produttore Carlo Ponti, II 
regista Yorgo Pan Cosmatos • I'attore Richard Burton. 

che nella loro immediatezza. 
Impostazlone legittlma, sia 
ben chlaro, e tale da escludere 
(con nostro pieno consenso) 
ogni manipolazione «spettaco-
lare» della materia; ma che, 
per contro, non elimina del 
tutto il pericolo dl una certa 
aridita verbale: l'impatto delle 
immagini, pur sempre compo-
ste con grande propriety e dl-
gnita (la fotografla a colorl e 
di Dario Dl Palma), rlschla 
in qualche tratto dl essere 
minore di quello delle parole, 
le quali si caricano dl un pe
so talora soverchlo. 

Opera, ad ogni modo, di ro
busta, severa struttura, e per-
corsa da una passione control-
lata quanto autentlca, il De
litto Matteotti costitulsce il 
miglior risultato di Vanclnd 
da parecchi anni a questa par
te; e arriva al punto glusto 
per rinfrescare la memoria 
ai dimentichi, per impartire 
una lezione dl storia viva ai 
giovani e ai giovanlsslml. Ci 
augurlamo che la socleta sta-
tale di distribuzione, l'ltalno-
leggio. contraddlca stavolta lo 
andazzo autolesionistlco del 
gruppo cinematografico pub-

bllco, e sostenga con adegua-
te lnlzlative la futura clrcola-
zlone in Italia del film che le 
e affidato. 

Altri prodottl del ncotro ci
nema, dallo Scopone scientiflco 
ad Alfredo, Alfredo, da Per-
mette: Rocco Papaleo a Vo-
gllamo i colonnelli, sono ap-
parsl o appariranno nelle va-
rie sale che, con le loro proie-
zionl, fanno corona al Festi
val « grande » e alle rassegne 
speciallzzate: documentari e 
film per l'lnfanzla. In questo 
ultimo settore l'ltalla concor-
re con Pinocchio di Lulgi Co-
menclnl, che e stato gl& pre-
sentato ed e placluto soprat
tutto al bambini. Vlene pure 
mostrata qui un'altra delle ra
re opere reallzzate da noi nel 
campo della clnematografia 
per ragazzi: quella Torta in 
cielo di Lino Del Fra (dal ro-
manzo di Gianni Rodari) che 
non rlesce ancora a trovare 
una via d'usclta; slcche lnsom-
ma potra essere gustata dal 
moscovltl prima che dai roma-
nl o dai mllanesl. 

La provocazione 
di Davis coglie il 
segno a Pescara 

II trombettista americano si riconferma pro-
tagonista di primo piano nell'opera di dis-
sacrazione di contenuti e forme consunti 

Aggeo Savioli 

Nostro servizio 
PESCARA. 17 

Come prevlsto, il recital di 
Miles Davl3 a chiusura del a V 
Festival del ]azz» dl Pescara 
ha suscitato un uragano di 
polemlche, ed ha puntualmen-
te fornlto la scintilla per un 
discorso crltico sul jazz. Gra-
zie in anticipo, dunque. a Da
vis, per aver saputo mettere 
nella giusta luce tante fasulle 
sacralita. smascherando, nel 
corso dl cinque fecondl lustrl, 
i famlgerati personaggi che 
affossano il jazz e le strutture 
che 11 sostengono. 

Provocatoria (sic!) e stata 
deflnlta la superlatlva eslbl. 
zione del grande trombettista 
statunltense, da alcuni seiH-
cent! « addettl ai lavori ». mer-
canti dl nostalgic monumentl 
al kitsch, purtroppo ancora 
onnipresentl e condlzionantl 
nel panorama Jazzistlco inter-
nazlonale. Ma. per fortuna. la 
tanto temuta provocazione non 
e l'inutlle gesto dissacratorio 
di un artista e rappresenta 
ormai un'oggettlva realta per 
moltl fastidiosa: Miles Davis 
e slmbolo lndlscusso dl una 

In uno dei « quartieri-dormitorio » 

A Roma spettacolo di strada 
sull'occupazione delle case 

Nel giomi scorsi a Roma, 
nel quartiere-domitorio Mar
coni a Via dei Prati dei Papa, 
in collaborazione con Alfre
do Canali della locale sezio-
ne del PCI, Dacia Maraini e 
gli attori Angelo G. Bucarel-
li, Maria Teresa Balducci, 
Michela Caruso, Giselda Ca-
strini, Guerrino Crivello, El
vira De Santis. Roberto Fal-
dutti, Antonio Mandas, Va-
lentina Maxia, Antonio Pa-
lumbo, Silvia Pepitoni, Al
berto Pudla, Riccardo Reim, 
e awalendosi del contributo 
delle scenografe Deanna Fro-
sinl e Gianna Gelmetti, han-
no organizzato uno spettaco-
lo-pantomima di strada sul 
tema dell'occupazione degli 
appartamenti, il quale ha in-
teressato e divertito la gente 
che gremiva i balconi delle 
case intomo airimprowisa-
ta scena. 

Lo spettacolo consiste in 
una prima parte in cui si 
assiste alle difficolta grotte-
sche e dolorose della vita di 
baracca, che finisce con la 
distruzione della baracca 
stessa per mano del suoi abi-
tanti. Nella seoonda parte gli 
ex baraccati occupano una 
casa. Arriva la polizia che 
tenta di cacciarli, ma viene 

respinta dalla folia degli oc
cupant!. A questo punto c'e 
la casa, ma niente di che vi-
vere. II padre e disoccupato. 
i figll cercano Iavoro senza 
trovarlo. Infine arriva un 
uomo che propone un Iavoro 
da fare a casa, che la fami-
glia entusiasticamente accet-
ta. Dopo una settimana ritor-
na il datore di Iavoro, si 
prende gli oggetti fabbricati 
e se ne va lasciando una pa-
ga irrisoria. La madre va al 
mercato e non riesce a com-

prare niente con quel pochl 
soldi. Ritorna a casa con una 
enorme cipolla, che sara il 
pasto simbolico dell'intera fa-
miglia. 

La canzone finale termina 
con queste parole: «Non ba-
sta casa nuova, ma nuova so
cleta ». Gli attori, felicemen-
te mescolatl a ragazzi del 
quartlere, si sono prodigati 
con grande entusiasmo. 

NELLA FOTO: un momen-
to dello spettacolo. 

Lauren « honoris 

causa » a 

Giorgio Strehler 
Una Iaurea «honoris cau

sa» e stata conferita dalla 
Facolta di Lettere dell'Uni-
versita di Roma a Giorgio 
Strehler. L'annuncio e stato 
dato. con un telegramma, al 
regista dal prof. Agostino 
Lombardo. Strehler ha cosl 
risposto: • Sono onorato e fe
nce, per me stesso e per tutti 
noi. Anche questo e la dimo-
strazione dell'utilita del no
stra Iavoro; forse e un pun
to d'arrivo per 1 disprezzati 
comici che nei secoll scorsi 
erano al margin! della socle
ta civile, e per noi Invece un 
punto di partenza verso un 
sempre migllore e piu con-
sapevole modo dl fare c di 
intendere la nostra funzione, 
1 nostrl compltl, la nostra 
vita di teatro ». 

in breve ] 
Monica Vitti sul rogo in Messico 

CITTA DEL MESSICO. 17 
I giornaM messicani annunciano oggi la possibilita che 

I'attrice italiana Monica Vitti interpreti U film Tres mujeres 
en la hoguera (Tre donne sul rogo), che sara girato ne! pros-
slmo mes*» dl novembre dal regista messicano Ramiro Me-
Iendez. 

II film dovrebbe essere realizzato in coproduzione tra il 
Messico e lTtalia. 

Film Italian! in Pofonia 
VARSAVIA, 17 

Nel 1972 sno stati 200 1 film presentati per la prima volta 
in Polonia. Di tali film 35 erano sovietici, 23 statunitensi, 23 
francesi. 20 polacchl. 15 italiani, 13 cecoslovacchl e 13 bri-
tannici. 

Nello stesso anno, nelle 2571 sale cinematografiche esi-
stenU in Po.'onia. sono stati venduti 135 milioni di bighetti. 
il che rappresenta una diminuzione del tre per cento rispetto 
al 1971. 

Musical erotico a Londra 
LONDRA. 17 

La prima del musical erotico Decameron 73 andra In 
scena il mese prossimo nel teatro londlnese « Roundhouse ». II 
regisU dello spettacolo, Peter coe, afferma di essersi Ispirato 
alle descrizioni dell'anUco testo indiano di tecnica amorosa 
« Kamasutra» e di altri classic! del genere n cast sara com-
posto di dieci attori: cinque donne e cinque uomini. 

Ultime prove per« L'imprcsario delle Smirne » 
VEREZZI, 17 

Sono cominciate a Vere2zl, con la regia dl Giancarlo Co-
belll, le ultime prove dell777ipr«ario delle Smirne di Carlo 
Goldoni, commedia in cinque atti che sara rappresentata dal 
20 al 29 luglio in prima nazionale nella suggestive piazza dl 
Santo Agostino. 

Gil attori della compagnla * Teatro del GIrasole*, fra cui, 
net ruoli prlncipali, Marilu Tolo, Nino Castelnuovo, Aldo Reg-
glanl, Tlno Schlrlnzl, Plera Degli Esposti, Maria Grazia 
Francla, hanno trovato ospltaUtA presso gli abitanti del ca-
ratterlstlco borgo saraoeno. 

dialettica contenutlstlca pre-
gnante d'attuallta, ricca dl vio
lent* introspezionl. dl un'espe-
rienza muslcale fondamenta-
le, forte del consensl popolari 
che 11 jazz si e sempre voluto 
negare con soflsticato qualun-
quismo. 

Miles Davis — accompagna-
to da un sestetto dl cui fanno 
parte Dave Liebman (tenor-
sassofonlsta gla cardlne del 
trio dl Elvln Jones), Peter 
Cosey (pianoforte e mlnl-sln-
tetlzzatore), Reggie Lucas 
(steel guitar), Michael Hen
derson (basso elettrico). Al 
Foster (batterla) e Mtume 
(conga, marimba e percusslo-
nl varle) — si 6 espresso al-
l'aplce delle sue possibilita, 
Imbastendo tre suites contrap-
puntate da un possente respi-
ro ritmlco: da una parte, la 
struttura armonlca delle com-
poslzionl evidenzia 11 recupero 
dl matrlcl sonore afrlcane e 
pre-colomblane, dall'altra le 
problematiche svlscerate su-
scitano un'esasperazione lin-
gulstica sconvolgente e coin-
volgente. Davis s'lnfrange gra-
dualmente, ma con veemenza. 
contro Termetlsmo estetlco 
che tende a vlncolarlo in una 
dlmenslone angusta, liberando 
la propria emotivlta In un epi-
logo esploslvo e trasclnante. 
La dlnamica del concerto e di 
sapore chlaramente allegorlco 
e si rende velcolo indispensa-
bile per un discorso ideologico 
che Davis traccla con Impres
sionante rlgore. stupefacente 
rivolta dell'uomo-oggetto. per 
lungo tempo divorato dalla ml-
tologia divistica del consume 

Sensibile Interprete del suo 
popolo e del suo tempo, l'eclet-
tlco Davis e un gigante della 
musica contemporanea e. oggi 
che le sue profetiche esperlen-
ze si sublimano nella realta. 
egli acqulsta una nuova di-
gnita, liberandosi dei panni 
dell'en/anf prodige parkeriano 
e riflutando ogni genere di 
commemorazlone. 

Anche se Davis ha impressc 
11 suo nome alia manifesta-
zlone pescarese — a cui non 
va soltanto 11 raerito di aver 
organizzato una rassegna arti-
sticamente compluta, ma an
che un plauso per aver con-
sentito dibattito e anallsl dei 
problemi legati a vecchl e nuo-
vi fenomenl jazzistici che so
no stati proposti — il Festival 
ha trovato In Horace Silver e 
Keith Jarrett due grand! pro
tagonist!. e in Dexter Gordon 
la sua piu cocente deluslone. 

II primo ha palesato una con-
cezlone ritmlca notevole. ab-
binando l'ldioma bopplstico 
alia sofferta emotivlta soul. 
rlvelando uno stile persona-
lisslmo. che lo accosta a Jar
rett per vocazione e senti-
mento. H giovanlsslmo plani-
sta, ex collaboratore di Davis, 
e infatti l'astro nascente nel 
multiforme universo jazzistl
co (come lo fu Silver a! tempi 
dell*East Coast) sebbene ac-
compagnato da ben piu Impo-
nente clamore, portavooe di 
una ricerca estetica estrema-
mente complessa e cerebrale. 
La cultura muslcale d! Jarrett 
racchiude le piO controverse 
tendenze dl questi ultlml an
ni. raccolte In chiave quasi 
antologlca e ripresentate sot-
to forma dl collage, con crite-
ri dl composizlone molto antl-
convenzionali. Istintivo e cere
brale al tempo stesso, Jarrett 
esprime le laceranti contrad-
dizioni del suo mondo. spa-
ziando attraverso le mille sfac-
cettature del suo vastlsslmo 
repertorio. 

Quanto a Dexter Gordon. 
sembra proprlo che per il sas-
sofonista califomiano si sia 
definltivamente spenta la lu
ce: privo di vitalita, ancorato 
agli schemi ciroensi del bop. 
rirrioonoscibile Gordon tra-
scina con arido professlonl-
smo grotteschi ritomelli melo-
dici ed entra mestamente a far 
parte degli alludnati adept! 
del passato. 

David Grieco 

E' morto 

lo sceneggiafore 

e regista 

Bruno Barat t i 
Si fe spento a Roma, stron-

cato da un male incurabile, 
\o sceneggtatore e regista Bru
no Baratti. Aveva cinquanta-
tre anni. Nato a Napoli, fin 
da giovane rese espliciti i suoi 
sentiment] democratic!, tanto 
che dopo rs settembre com-
batw In Sardegna contro i 
tedeschl. Alia fine della guer-
ra si trasferl a Roma, ptir 
mantenendo. con la citta na-
tale, un affettuoso Iegame. 

Nella capitale scrisse le see-
neggiature per una quaranttna 
di film, particolare collabora
zione si stabill tra Baratti e 
Gianni Puccini: lnsleme la-
vorarono a Parola di ladro, 
L'impiegato, L'altico fino al 
FrateW CervL Nel TO aveva 
esordito come regista con La 
donna a una dimensions II 
male lo ha colto quando stava 
preparando il suo secondo 
film, che doveva lntitolarsl 
Sua santita a delitto. 

le prime 
Musica 

Peter Maag 
a Massenzio 

Peter Maag, per 11 suo 
concerto alia B/sillca dl Mas
senzio, ha indossato — di-
remmo — la glacca blanca 
cho aveva Lovro von Matacic 
quando presentd una Incre-
diblle trascrizione d'una pagi-
na di Monteverdi. A Maag 
la glacca gli stava un po' lar-
ga, ma con la stessa dlsinvol-
tura di Matacic, 11 direttore 
svizzero ha presentato un 
Notturno dl Haydn. 

Era, al suoi tempi, questo 
Notturno una pagina per po
chl strumenti: qui 6 diventata 
una partltura per trenta ese
cutori ammucchiatl intomo a 
un clavicembalo suonato dal
lo stesso Maag. 

Improbabile quanto la tra
scrizione, 11 clavicembalo do
veva poi essere finto. Non si 
e mai sentlto, e servlva a 
Maag per fare un po' dl 
scena. 

Maag e rimosto al cembalo 
anche per l'esecuzlono di pa-
gine di Bach, nelle quali lo 
strumento dislmpegna 11 co-
elddetto basso continuo. Ma 
11 suonatore ha continuamen-
te interrotto le sue sllenzlose 
strlmpellate, agitando per 
l'arla ora una mano, ora l'al-
tra, non tanto per dlrlgere 
qualcosa, quanto per scaccia-
re zanzare e moscerln! che, 
richiamatl dal ronzio, pensa-
vano di riunlrsi ad altri scia-
mi di loro amici. 

II ronzio era quello del-
l'orchestra, la Juilliard Or
chestra di New York — un 
complesso da camera — del 
tutto spersa in tanto spazio, 
lnsleme con le muslche nel
le quali era impegnata. 

II Bach in questlone era 
quello del Concerto in re 
minore, per due vlollni e ar-
chi, e quello del terzo Bran-
deburghese. Nel primo, 1 due 
sollsti (ottiml, peraltro, ma 
lasclatl in castigo, cioe nel-
ranonimato), si sono messl 
alle spalle il direttore e han
no tlrato magnificamente la 
esecuzione, mentre nel Bran-
deburghese, gli ottiml musl-
clstl dl New York, tenendo-
si a stretto contatto dl suono, 
sono riusciti (Maag faceva 
finta dl pestare sul clavicem
balo) ad evitare le conseguen-
ze d'una paurosa sbandata 
per una curva presa male du
rante II primo Allegro. 

Alia fine, anche la claque 
e stata piu cauta nel Ianciare 
tra gli applausl del pubblico 
i suoi fastidiosi «bravo mae
stro ». 

e. v. 

Cinema 

L'inferno 
nella mano 

Si e voluto definire questo 
film «il piu allucinante duel
lo fra esseri umanl»: ci chie-
diamo cosa sia rimasto del-
Vuomo nei protagonisti della 
assurda vicenda — direita da 
Chen Sun e Interpretata da 
Lao Peng e Ta! San — che 
vede quattro o cinque cam
pion! di « kung-Fu » batters! 
con esasperante e infemale 
monotonia, come marionette, 
mentre il sangue e la vtolenza 
della vendetta aumenta, man 
mano che si procede nella nar-
razione, come un fiume in 
plena. 

r. a. 

Rod Stewart e 

i « Faces » oggi 

a l Palasport 
Dopo innumerevoll rinvii e 

defezioni. Rod Stewart e i 
a Faces» saranno stasera al 
Palasport per il loro primo 
concerto in Italia. Sono pas-
sati quasi quattro anni da 
quando Steve Marriott e Ron
nie Lalne decretarono la fine 
di uno fra i piu celebri com-
plessl del pop anni '60: gli 
Small Faces. Marriott oggi e 
leader degli Humble Pie, Ron
nie Lalne e rimasto invece 
fedele alia primitiva formula 
muslcale e ha ricomposto II 
gruppo con l'aiuto di Rod 
Stewart (ex collaboratore di 
Jeff Beck) cambiando il no
me in Faces, segno di una 
conseguita maturita della pur 
giovane formazione. 

COMUNE Dl CERRETO GUIDI 
Provincia di Firenze 

AWISO Dl 
LICITAZIONE PRIVATA 

II Comune dl Cerreto Guidi 
(Fi) rende noto che intende 
appaltare le seguenti opere: 
1) Legge 28-7-67, n. 641, lavori 

di costruztone del primo 
lotto della Scuola Media 
nel capoluogo — Importo a 
base d'asta L. 108.766.000; 

2) Leggl 530/1947 e 595/1959. 
lavori di ampliamento, ri-
Gtrutturazione e potenzia-
mento del pubblico macel-
lo — Importo a base d'asta 
L. 6.505.462. 

3) Lavori di ampliamento 
del cimitero della frazio-
ne dl Stabbia. — Importo 
a base d'asta L. 8.700.000; 

4) Lavori di costruzione Ioculi 
nel cimitero di Stabbia. — 
Importo a base d'asta lire 
14J200.000; 

Le Iraprese che desiderano 
essere invitate alle gare do-
vranno inoltrare domanda, in 
carta bollata da L. 500, alia 
Segreteria dl questo Comune 
entro e non oltre 20 giomi 
dalla data di pubbllcazlone 
del presente awiso. 

Per poter partecipare al-
l'appalto dl cui al n. 1 suin-
dicato, dovranno altresl di-
chiarare di essere iscrltte al-
l'Albo Nazionale dei Costrut-
tori, cat. IL per Importl non 
inferlorl a L. 100.000.000. 

La procedure adottata per 
raggiudlcazlone delle opere 
sopra elencate e quella pre-
vista dalla lettera a) dell'art. 
1 della U 2-2-1973, n. 14. 

IL SINDACO 
(Mario Benvenuti) 

FBai y[7 

controcanale 
IL CALZOLAIO DI VIGEVA-

NO — Nanni Svampa e Maria 
Monti sono personaggi di una 
qualche (meritata) notorleta, 
per aver proposto quasi per 
primi, gia da anni, sia dalla 
piccolo ribalta del cabaret, sia 
in luoyhi teatrali piu lasii, 
tutta una serie di canzoni e 
ballate di vago sapore popu-
listico, ma noji esattamente 
popolare. Tali personaggi e i 
loro spettacoli hanno avuto 
(ed hanno) ormai una collau-
data formula e fortuna, e non 
e infrequente il caso che il 
« genere » riscuota consensi a 
volte persino spropositati ri
spetto alia reule coni>istenza 
del messaggio in esso impli-
cito. Sta di fatto, comunque, 
che tanto Nanni Svampa Quan
to Maria Monti si ritrovano 
addosso come una secon-
da pelle — non sappia-
mo se compiaciutt o lo
ro malgrado — I'etichetta 
di portatori tipici di una, tut-
lo sommato, superflciale vena 
popolare o meglio, come di-
cevamo, populistica. 

La cosa spesso ingenera qual
che equivoco: lo stesso, ad e-
sempio, nel quale deve essere 
incorso il regista e sceneggta
tore Edmo Fenoglio quando 
ha pensato di utilizzare questi 
personaggi per portare sul 
video la materia non cer
to facile del primo Ia
voro narrative di Lucio 
Mastronardi, II calzolalo di Vi-
gevano. Lavoro che gia alia 
sua prima apparizione — sul 
Menabo di Vittorini e Calvino 
— nel '59 catalizzb Vinteresse 
e anche le appassionate di-
scussioni di critica e di pub
blico per il particolarissimo 
impianto del racconto e so
prattutto per il dissacratorio 
impasto Unguistico cui Vallora 
esordiente scrittore faceva ri-
corso. con originate talento e 
approfondita cognizione della 
realta tragica e insieme para-
dossale di un ben determinato 
mondo provinciate. Fenoglio, 
presumibilmente, da manipo-
latore colto e sperimentato di 
testi letterari (non a caso sua 
S la dubbia trasposizione tele-
visiva dei Buddenbrook di Tho

mas Mann) ha pensato subito 
piu al ucaratterin dei perso
naggi di Mastronardi che non 
al contesto nel quale essi sta
ti si muovevano e di cui era-
no, in certo modo, un'espres-
slone non solo visceralmente 
eslstenzlale ma proprio sinto-
maticamente emblematica di 
gravi squilibri sociali e civili. 

Al di la, tuttavia, della pos-
sibilile utilizzazione, da parte 
di Fenoglio, della carica. di-
ciamo cosl, populistica conna-
turata in Svampa e nella Mon
ti, lo sceneggiato trasmesso 
ieri sera sul nazionale TV ri-
velava intentt che sono stati 
in gran parte traditi, a nostro 
parere, nella dimensione •• 
spressiva che ci e stata propo-
sta. 

Nel Calzolalo di Vigevano 
cosl com'e stato prospettato 
dai teleschermi, infatti, balza 
subito all'attenzione il ricorso 
insistito ad una recitazione 
non meno che ad una gene
rale cifra della rappresenta
zione velleitariamente «stra-
niaten — tanto che la mecca-
nica giustapposizione di proie-
zioni su « eidophor », voci fuo-
ri campo, canzoni, frammen-
ta fastidiosamente il ritmo 
dello spettacolo —; ma quel 
che 6 piu deludente, d sembra. 
& il divario interpretativo sul 
piano Unguistico non meno 
che su quello narrativo tout 
court, tra la prova tutta ur-
lata, tutta esagitata di Svam
pa. della Monti e dei restanti 
attori (certamente voluta dal-
Vimpostazione registica di Fe
noglio) e la densa, tragica ma
teria della vicenda qui esplo-
rata e illuminata, percib. sol
tanto nei suoi aspettt piii vi-
stosamente e grottescamente 
esteriori. E' mancato. cio£. nel 
Calzolalo di Vigevano televi-
sivo proprio Velemento fonda-
mentale per una riflessione o 
anche una verifica davvero 
fruttuosa sia del testo di Ma
stronardi sia di tutto Vintrico 
di problemi del quale esso si 
faceva carico ed efficacissimo 
tramite. 

vice 

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

La maglia azzurra e 11 tltolo della quinta ed ultima pun-
tata dei programma-inchiesta realizzato da Raffaele An-
dreassi e Maurizio Barendson, che conclude cosl il ciclo dl 
trasmissloni dedicate al gioco del calcio. 

Protagonista dl quesfultimo servizio e la «maglia az
zurra», ovvero 11 slmbolo mitico della squadra nazionale, 
della quale entrano a far parte i miglior! calciatori profes-
sionisti del nostro paese. La «nazionale » e spesso oggetto di 
discussioni. delle quali retorica, euforia e malcontento sono 
indispensabill lngredlenti. Non a caso l'ltalla e il paese 
dei «commissar! tecnicl da caffe», appasslonatl sportivi che 
reclamano una rappresentativa sostanzialmente «diversa», 
in base alle soggettive preferenze e ad innumerevoll « moduli 
tecnici» che vanno pian piano snaturando il gioco del football. 

DUE FILM DI ROBERTO ROSSEL-
LINI (2°, ore 21,15) 

Germania anno zero — realizzato nel 1948, con Edmund 
Meschke, Ingetraud Hinzf, Ernst Pittschau, Franz Griiger c 
Erich GOhne nelle vest! dl protagonisti — e La macchina 
ammozzacattivi — portato a termine nel 1951, con Giovanni 
Amato. Marilyn Buferd, Pietro Carloni, Gennaro Pisano e 
Bill Tubb? — sono due film con 1 quail la televlsione dedlca 
una breve o personale» al grande regista Roberto Rossel-
llni. Unanimemente rlconoscluto come uno dei maggion arte-
fici del neorealismo Italiano, Rossellini realizzo questi due 
film, entrambi concepiti nel 1948. in uno dei momentl piu 
fecondl della sua carrlera di autore cinematografico. Sebbene 
cosl vicini storicamente. Germania anno zero e La macchina 
amn-.azzacattivi appaiono profondamente dlssimili nei temi. 
nelle Intenzion! e nel linguaggio. Aspro e crudo nella sua 
rigorosa testimonianza il primo, divertito e fantasioso il 
secondo, nato da un soggetto di Eduardo De Filippo. 

programmi 
TV nazionale 
18,15 Centostorie 

Programma per 1 
piu piccini. 

18,45 La TV del ragazzi 
« B raccontafavole ». 
Prima puntata. 

19,45 Telegiornale sport -
Cronache italiana 

2030 Telegiornale 
21.00 La palla e rotonda 

«La maglia azzur
ra ». 

22,10 Mercoledl sport 
23,10 Telegiornale 

TV secondo 
21.00 Telegiornale 
21,15 Due film di Roberto 

Rossellini 
c Germania anno 
zero*. 
• La macchina am-
mazzacattivi». 

Radio 1° 
OIORNALE RADIO - Ore: 7. 8 . 
12, 13, 14, 17, 20 • 23t 6,05: 
Mattotino musical*; 6 .51 : AV 
maiwcco: 8.30: Canont; 9* I I 
m o pianoforte; 9.15: Voi ed to; 
11.30: Quarto programma; 
12,44: I I fudamerlcanta-. 13,20: 
II OMftslaTOcn 14.1th Corsia 
preferenxiaie; 15; Per vet 9I0-
vanl: 17.05: I I firasole; 18,55: 
TV-Mosica; 19,25: Momento 
mosicale; 20,20: Seranate; 
21.20: I I rtfattiere; 21.55: Mo-
tica tessera dalla Polonia: 
22,20: Antfata • ritome. 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO - Ora: 6,30, 
7.30, 8,30, 10,30. 12,30. 
13,30, 16,30, 17,30, 18,30, 
19.30. 22.30; 6: I I mattinlere; 
7.40: 8«on«iornoi 8,14: Coca-
pletsl 4'estate; 8,40: Com* a 
perche; 8,54: M*lo4ramma; 
9,35: Senti che musica?; 9,50: 
Madamln; 10s Un disco par re
state; 10,35: Special Oflfh Mika 
BonsiorftOj 12.10: Reflonali; 

12,40: I raalalinjue; 13,38: 
Buonfiorno sono Franco Carri • 
voi?: 13,50: Come a perch*; 
14: Su dl slri; 14,30: Rasic 
nali; 15: Una steria H W U M I 
15,45: Cararai; 17,35: Otferta 
special*; 19.55: Supcrestat*; 
20,10: Andata e ritorno; 2 0 ^ 0 : 
Supersonic; 22.43: —• via d»-
•corrando; 23.05: Musica l * f 
jera. 

Radio 3° 
ORE • 9 3 0 : Sanvaauto ta Ita
lia; 10: Concerto; 1 1 : Soaat* 
di F. Kuhlan; 11.35: Maaicba 
italiana d ' e n i ; 12,15: Maaica 
nal tempo; 1 3 4 0 : Intamwtzo; 
14,30: Ritratto cTautore; 15,10* 
Musica* 41 HIndetnithj 16,15: 
Orsa minore; 17,20: Fotll eTal-
bom; 1 7 ^ 5 : Jan modamo • 
contemporaneoi 18: Muskha di 
W . A. Monr t ; 18,30: Corrivr* 
dall'Amarlcat 18.45: MaaiclM dl 
Coral*; 19,15: Concerto aarala; 
20.15: I I lin«u»ffio della ms-
larita; 20.45: Musicha dl M * -
sart; 2 1 : Ciornala del Teno; 
21,30: Opera prima. 

LIBRBRIA 8 DISCOTECA RINASCITA 

• Via BfHegaW Otcune U Rovaa 

• Turd i UW ihdfakl kalUoi ed cueri 


