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LE GIORNATE DEL 
CINEMA ITALIANO 

L'intervento del compagno Napolitano nella seduta conclu-

siva del seminario-incontro sulla liberta di comunicazione 

II PCI chiama ad una lotta unitaria 
e di massa intellettuali e lavoratori 

Tre obbiettivi di fondo: garanzie per I'esercizio dei diritti costituzionali, 
profundi) mutamento dei criteri di intervento dello Stato nelio spetta-
colo, riforma delle istituzioni operanti nel campo dell'informazione e 
della cultura • L'impegno del nostro parfito contro ie manovre di Rusconi 
e dei suoi ispiratori - Si prepara la « Carta dei diritti del pubblico» 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA, 4 

Esponenti del partiti politicl 
della sinistra, delle grandi or-
ganlzzazionl slndacall, delle 
assoclazioni culturall democra-
tlche hanno portato oggi 11 lo-
ro contrlbuto al seminario-in
contro sulla «Liberta di co
municazione », conclusosi nel
la tarda mattlnata con la decl-
sione di affidare a un comita-
to largamente rappresentativo 
la stesura dl una bozza di quel-
la «Carta del diritti dfl pub
blico » che lo stesso dibattito 
svoltosi In quest! quattro gior-
nl ha prefigurato nelle sue 
llnee essenziali, e che dovra 
essere comunque sottoposta 
alia piu ampia verifica. 

II compagno Giorgio Napo
litano, responsablle della Se-
zione culturale del PCI, ha ri-
cfiiamato l'esigenza al una lot
ta unitaria e dl massa. che si 
sviluppi in varie direzionl e 
per quest! scopi fondamentali: 
conquista di garanzie per lo 
esercizio dei diritti costitu
zionali (a questo fine muovo-
no le proposte di legge del PCI 
e del PSI per la libera circo-
lazione delle opere dell'inge-
gno); profondo mutamento del 
criteri dl Intervento dello Sta
to nei divers) settori dello 
spettacolo, dal cinema al tea-

La polizia 
impedisce 

le proiezioni 
a Bassano 

Dal nostro corrispondente 
VICENZA. 4 

La rassegna bassanese orga
nizzata dal locale circolo del-
l'ARCI nel quadro delle Gior-
nate del cinema Italiano, che 
doveva cominciare ierl sera 
con la proiezione del film La 
villeggiatura di Marco Leto. e 
stata bloccata dall'lntervento 
delle autorita di PS. Si e trat-
tato di un grave atto repressi
ve che con la motivazione — 
giudicata dal folto pubblico 
« chiaramente pretestuosa» — 
dell'inagibilita della sala del 
Teatro Remondinl, ha voluto 
colpire una lnizlativa. ecce2io-
nale per 11 Bassanese. d'impe-
gno culturale e democratico e 
di partecipazione popolare. 

Ieri sera, dunque. la proie
zione non si e svolta ma si e 
acceso un forte dibattito. con 
la partecipazione delle oltre 
trecento persone present!, dei 
raDpresentanti del sindacati e 
dei partiti democratic! e dei 
dirigenti del circolo ARCI. che 
si e concluso con la stesura 
di un comunicato, che e stato 
diffuso alia stampa. nel quale. 
tra l'altro, si afferma: aL'as-
semblea del presenti alia ras
segna cinematografica bassa
nese. organizzata. nell'ambito 
delle Giornate del cinema, 
presso H Teatro Remondinl. 
denuncia all'opinlone pubbli-
ca il grave intervento repressl-
vo dell'autorita di PS che ha 
impedito all'ultimo momento. 
con pretesti di carattere for-
male. 1'effettuazlone della ini
ziativa culturale. E* un grave 
atto antidemocratico nei con
front! della liberta dl espres-
sione. che la Repubblica ita-
liana, fondata sui valori della 
Resistenza. cui la citta di Bas
sano. decorata con la medaglia 
d'oro. si onora di aver dato 
un apporto di saciifici e di 
ideali. deve respingere con 
forza ». 

Nel comunicato si lnvi'ano 
le autorita e il Comune di Bas
sano a prendere posizione nei 
confront! di questi atti che 
ledono le liberta e a garantire 
lo svolgimento della vita de-
mocratica anche attraverso 
spazi e attrezzature aperte al-
le atti vita delle organizzazionl 
cultural!, sindacali e politiche. 
antifascists 

Hanno poi dato la Ioro ade-
sione al comunicato dell'as-
semblea dei presenti alia ras
segna anche le tre organizza
zionl sindacali. le Federazionl 
provincial! del PCI, del PSI, le 
ACLL la sezione mandamen-
tale di Bassano del PRL i 
Conslgli di fabbrlca delle 
Smalterle e della Facne. i'ese-
cutivo unitario dei ceramist!, 
la Cooperative operaia cerami
st!, i grupp! student! lavorato
ri di Bassana 

E* glunta al comitate pro 
motore la solidarieta di auto-
rl. attori e critic! presenti alia 
rasseyna veneziana. che hanno 
asslcurato la loro presenza al 
seguito della manifestazione 

Nella giomata di oggi una 
delegazione si e recata dal sin-
da co mentre si e declso di 
continuare la manifestaz'.one 
Sella sala della «Grotta Az-
•Bxras. 

i 9-P-

tro. alia musica; riforma e rln-
novamento democratico delle 
istituzioni pubbliche operanti 
nel campi dcHMnformazione e 
della vita culturale. 

La riforma della Biennale, 
sanclta dal Parlamento. 6 sta
ta — ha detto il compagno Na
politano — un risultato lmpor-
tante; nel rae?iungere 11 qua
le ha avuto rilievo declsivo la 
iniziativa delle Giornate del ci
nema. Ora si tratta di vedere 
con chiarezza 11 legame tra 
questa iniziativa. autonoma e 
democratica. e la lotta per la 
riforma delle Istituzioni pub
bliche. senza lasciars! fuorvia-
re da timidezza o scettlcismo. 

Le Giornate del cinema han
no offerto un esemDio del qua
le gli organlsmi della futura 
Biennale dovranno tenere ben 
conto. Esse hanno fornlto lndi-
cazlon! preziose nel senso di 
un radicale spostar.iento del-
l'asse sociale, nel senso del de-
centramento. della rlcerca dl 
un rapporto nuovo con 11 pub
blico operaio. popolare, giova-
nlle: hanno compluto anzl uno 
slorzo considerevole per la 
« costruzlone » di un pubblico 
nuovo. capace dl lntervenlre 
criticamente e dl lnfluenzare 
le tendenze di sviluppo della 
creazione artlstica e dell'attl-
vlta culturale. Ma la « costru
zlone » di questo nuovo pub
blico e un compito a lungo 
termine, nel quale dovranno 
Impegnarsi le organizzazionl 
sindacali e politiche del lavo
ratori, le assoclazioni demo-
cratlche di massa. 

Quesfazione rinnovatrlce ac-
qulsta tanto maggior rilievo e 
urgenza in quanto si stanno 
dellneando nuove lnlziative di 
stampo integrallstlco da parte 
della DC. SI e parlato dell'in-
gresso dell'editore parafasclsta 
Rusroni in campo cinemato-
graflco. Le persone e 1 gruppl 
che stanno dletro Rusconi (si 
e fatto il nome dell'attuale se-
gretario democristlano, Fanfa-
ni) lntendono garantirsl la be-
nevolenza delle forze di de-
stra, e presentare al tempo 
stesso la loro Iniziativa come 
rivolta a contrastare un pre-
sunto a monopolio soclaleomu-
nlsta» nella clnematografla. 
Coinvolgendo qualche nome dl 
prestigio culturale e democra
tico. gli Ispiratori e 1 finanzia-
tori di questo torbido disegno 
perseguono l'oblettivo di con-
dizionare, da posizioni di for
za, gli autori di sinistra, poli-
ticamente impegnati. 

La battaglla che cl sta da-
vanti e dunque complessa, esi-
ge fermezza e tntelllgenza, una 
vLsione unitaria e articolata 
insieme. A questa battaglia 1 
comunisti hanno dato e daran-
no tutto il loro apporto. 

Gli altri 
contributi 

Puno Colombo. Intervenen-
do a nome del PSI, ha argo-
mentato la necessity di supe-
rare il concetto stesso di « pub
blico », di a spettatore ». sosti-
tuendogli quello di « popolo », 
di a cittadino »; si dovra dun
que parlare di un rapporto 
nuovo tctra l'arte e 11 suo po
polo ». piu che tra autori e 
pubblico. Lionello Bignami. 
per la Federazione CGIL-CISL-
UIL, ha in particolare indica-
to la prospettiva della crea 
zione di una rete di unlta o 
centri cultural! di base: centri 
di incontro. di dibattito tra i 
produttori di informazione, di 
cultura. e 1 lavoratori. Alio 
stesso tema si e richiamato il 
presidente deirARCI-UISP, Ar-
rigo Morandi. sottolineando la 
necessita di una partecipazio
ne di massa al lavoro cultura
le e di una « linea di politica 
culturale del tempo libera » 
che faccia arglne ai pesantl 
condizionamenti dei gruppi 
capital istici. 

Geromin della CISL dl Ve-
nezia ha detto che Ie Giorna
te del cinema sono un punto 
di partenza. non di arrivo. e 
che blsogna dare continuity al 
discorso qui inlziato Capuzzo. 
della CGIL regionale. ha con-
fermato rinteresse e 1'impe 
gno del movimento sindacale 
nella battaglia per il rinnova-
mento delle strutture cultural! 
veneziane e nazionali. 

Rispondendo a Pio Baldelli 
— che aveva invece espresso. 
in sostanza, un estremlstlco 
rifiuto della lotta per la ri
forma di istituzioni come la 
Biennale — il regista Nanni 
Loy ha dato una valutazlone 
positiva dei risultati fin qui 
raggiunti su questo fronte 
(analoga polemica ha svilup-
pato controbattendo Baldelli, 
lo scnttore Pietro A. Buttitta). 
Lo stesso Loy. ricordando il 
carattere « aperto » delle Gior
nate. ha messo in guard!a quel 
a gruppi> (della sinistra ex-
traparlamentare) che, conver-
tendo il loro aspro ma comun
que legittlmo dissenso nel con
front! dl questo o quell'auto-
re, questo o quel film. In una 
richiesta dl dlscrlminazlone 
prevent! va, rischiano — egll 
ha detto — dl portare acqua 
al mullno della reazione cen-
soria e oacurantlsta. Altri in-

terventi di rilievo, quelll dl 
Cesare De Michel is del Circo
lo del cinema di Venezia. e di 
Donagglo, che ha evocato la 
lunga lotta del dlpendenti del
la Biennale. 

Traendo le conclusion^ Mas
simo Andrloll ha espresso la 
soddlsfazlone del comitate or-
ganizzatore delle Giornate per 
quanto si e fatto. pur rllevan-
do autocriticamente Umltl e 
carenze, soprattutto circa Tan 
cora InsufHcIente collegamen-
to con certe realta (dl fabbri-
ca, soprattutto) dalle quail e 
impossibile presclndere 

Una netta conferma dell'at-
tualita presente del tema del
la liberta dl comunicazione e 
stata fornlta poi dalla protesta 
(di cui ha dato notizia il com
pagno Tommasi) dei parteci-
panti alia rassegna di Bassano 
del Grappa, organizzata dal-
l'ARCI, che doveva comin
ciare ierl sera con la proiezio
ne della Villeggiatura dl Mar
co Leto, e che 6 stata prolbita 
dall'autorita dl pubblica sicu-
rezza. 

Aggeo Savioli 

Due titoli di sicuro 
successo commerciale 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA, 4. 

Due titoli di sicuro succes
so commerciale che 11 pubbli
co Italiano vedra quanto pri
ma sono stati oggi al cen-
tro delle Giornate veneziane. 
Fonse La proprieta non e 
piu un furto non otterra gli 
lncassl. 1 consensl e anche 
1 dlssensl del due precedentl 
film dlrettl da Ello Petri e 
sceneggiatl da Ugo Pirro. 
ma l'aggresslvlta del tema, 
l'abllita del regista, l'erotl-
smo dl obbllgo e la presen
za d! Ugo Tognazzl gli ga-
rantlscono comunque una po
sizione dl rilievo del cinema 
consumistlco attuale. 

L'altro tltolo e Amore e 
ginnastica, che Lulgl Fillp-
po D'Amlco ha tratto da un 
racconto lungo di Edmondo 
De Amlcls, probabllmente la 
piu fresca e frizzante delle 
novelle scrltte dall'autore del 
Cuore, non partlcolarmente 
nota e percid, opportuna-
mente ripubbllcata due annl 
fa da Elnaudl con prefazione 
di Italo Calvlno. 

II prlmo film Irto di pro-

blematlca e, eebbene con rl-
svoltl comlcamente grotte-
schi, piuttosto cupo; 11 se-
condo graclle, grazloso, sor-
rldente e scacciapenslerl. Al-
le Giornate sembra capltato 
allegramente e un p6 per ca-
so. Sul film dl Petri abbla-
mo gla Inlziato un discorso 
cui si aggiunge ora qualche 
chlarlmento supplemental. 
Brechtianamenui parlando, si 
pud pensare aH'£cce2fone e 
la regola. Se la regola e 11 
domlnio del danaro nella so-
cleta contemporanea, slmbo-
legglata dall'avldo macellalo 
romano (Tognazzl) che ruba 
sul peso della came, specu
la lllegalmente e accreece il 
proprlo capltale, l'eccezlone e 
l'ex lmplegato dl banca dl 
nome Total (interpretato da 
Flavlo Bucci) che, a furla 
di manegglarlo per conto dl 
altri, ha acqulslto per 11 da
naro una specie di idiosin-
crasla, dl allergla. che lo in
duce a grattarsi ognl volta 
che ne viene a contatto. E 
siccome, ora che si e Hoen-
zlato, c!6 gli accede sempre 
piu raramente, ha bisogno 
dl uno sfogo compensatorio. 

Discutibili allestimenti scenici a l Festival 

II kitsch compromette 
la prosa a Salisburgo 

« Jedermann » e « La dodicesima notte » presentati senza il bar- ~ 
lume di un'idea innovatrice - Pregevoli, invece, il Goldoni del 
Piccolo e il « Misantropo» messo in scena da Rudolf Noelte 

Dal nostro inviato 
SALISBURGO, 4 

Oltre a Das Spiel der M&ch-
tigen di Shakespeare-Strehler, 
accolto qui In modo contrasts 
to dalla stampa, entusiasta 
quella di sinistra, quasi orrl-
pilata quella conservatrice, II 
settore prosa del Festival di 
Salisburgo 1973 comprendeva 
VArlecchino servitore di due 
padroni di Goldoni nell'esecu-
zione della compagnia del Pic
colo Teatro di Milano (che ha 
avuto alia prima un successo 
enorme, 11 compassato pubbli-
co-bene del Festival travolto 
da ondate dl llarlta per 11 gio-
co scenico degli attori italia-
ni. che hanno agglunto alia 
loro recitazione dei « soggetti» 
irresistibili), Jedermann dl 
Hofmannsthal, II misantropo 
(Der Menschenfeind) di Mo-
liere e La dodicesima notte 
(Was ihr wollt) di Shake
speare. 

Vedere Jedermann sulla 
piazza del duomo di Salisbur
go e un punto obbligato per 
chiunque si Interessi di teatro. 
questo Jedermann (Ognuno) 
famosissimo per la primlssi-
ma edizione datane a Salisbur
go nel 1920 con la regia di 
Max Relnhardt- « summa » del-
I'esperienza teatrale religiosa. 
A Salisburgo. ormai, questa 
sacra rappresentazione sulla 
morte del ricco e diventata 
un'istituzione, una consuetudi-
ne. anche se di volta in volta 
cambia il nome del regista 
e degli attori. Quest'ultima e-
dizione che abbiamo vista (al-
le 17, in piena luce meridiana 
sul sagrato del duomo, dentro 
la bellissima piazza barocca, 
con un pubblico strabocchevo-
le) ci e parsa un mirabile 
prodotto dello spettacolo 
ckitsch*, dello spettacolo di 
maniera, di cattivo gusto, di 
pessima recitazione. 

Ernst Haeusserman Ilia 
messo In scena senza preoc-
cuparsi di nient'altro che di 
un certo numero dl effetti si-
curi, realizzandoli in scene 
pompose e solenni (il pranzo 
in casa di Jedermann, l'arri-
vo della Morte, l'intervento 
della Fede, ecc.), senza la ben-
che minima spirituality, ma 
puntando sul lato deterlore 
di una finta popolanta RTOS-
solanamente schizzata. Nella 
parte del protagonista, poi, 
e'e un Curd Jurgens di una 
tetra gigioneria, una presta-
zione. Ta sua, di sfacclato me-
rtiere. Finita in fretta la re-
cita, il grande attore Wnearoa-
to dal pubblico se ne esoe, an-
cora in costume dl Jedermann, 
dal duomo e sale su una Mer
cedes nera, facendosi applau-
dlre dalla folia che la vettura 
fende lentamente, come se 
JQrgens volesse assaporarsl la 
venerazlone delle vecchlette 
commosse. 

Se a questo pubblico pla
ce cosl, perche camblare?. pa
re essere la domanda che gl! 
organizzaton del Festival si 
pongono. rispondendo owla-
mente con un conservatori-
smo chluso e retrivo. Anche 
La dodicesima notte, con la 
regia di Otto Schenk, e quan
to di piu tradlzlonale si pos-
sa Immaglnare, col personag-
gl popolanl truccatl col nasi 
rossl e vestltl dl strmcci mul

ticolor!. Maivolio tutto di ne-
ro preso a gabbo dagll altri 
personaggi fino a far sbelll-
care dalle risa con una rigo-
rosa convenzionalita, Viola 
compassata protagonista. Sem-
brava. questo Was ihr toollh, 
roba di trent'anni fa, o dl piu 
ancora, senza II barlume dl 
un'idea innovatrice. 

Unico spettacolo di prosa 
che ci ha veramente interes-
sato e stato Der Menschen
feind (II misantropo) dl Mo-
liere con la direzione di Ru
dolf Noelte, uno dei maggiori 
registl della Repubblica fede-
rale tedesca, che ha al suo at-
tivo spettacoli di alta fattura 
tecnica- estetlcamente muo-
ventesi tra un teatro di at-
mosfere e un teatro di freddo 
oggettivismo. Noelte ha fatto 
del celebre capolavoro molie-
riano piii che uno spettacolo 
di costume puntato sul carat
tere del misantropo, un dram-
ma della incomunicabilita: 
Alceste si sente fuori del 
mondo perche non comunica. 
e solo e dlsperato; e'e nell'ese-
cuzione, che e fatta svolgere 
dentro una bella scenografla 
rappresentante un grande sa-
Ione-anticamera tutto messo 
in prospettiva (la scenografia 
e di Jurgen Rose) qualcosa di 
strindberghlano. i personaggi 
sono tutti irretit! dentro un 
gioco di cattiverle. di dispetti, 
l*ur. contro l'altro armato. 11 
Iuogo dove I'azione si svolge 

appare come una specie dl In
ferno. Impostazione se si vuo-
le discutibile (e certamente 
contraria ai canoni della Co-
medie Francaise). ma coeren-
te, rigorosa, nuova. II perso-
naggio di Alceste e tenuto da 
Romuald Pekny; Celimene e 

Sylvia Manas. Attori eccellen-
ti completano il cast. Di Noel
te ricordlamo che ha messo 
In scena, di preferenza. Stern-
heim: e il rldicolo al servlzio 
di un'amara rappresentazione 
icastlca e impietosa. 

Come il settore prosa e sta
to, qui, In prevalenza shake-
speariano, mozartiano e stato 
il settore musica (ovviamen-
te: Salisburgo e la citta na-
tale di Mozart), con riprese 
di varie opere in esecuzioni 
diventate celebri, con diretto-
ri come von Karajan o Karl 
Bohm. Per la prima volta e 
stata rappresentata un'opera 
dl Carl Orff. De tempontm fi
ne comoedia. un orrendo pa
sticcio sulla fine del mondo 
che per 11 suo squallido agno-
sticismo Ideologico espresso 
in inert! e compiaciute forme 
musical! e piaciuto molto al 
pubblico chic. DIrigeva Orff 
l'onnipresente von Karajan, 
tra una pausa e 1'altra delle 
riprese di un film a Monaco. 
dove si reca quotidianamente 
a bordo di uno speciale ell-
cottero. 

Arfuro Lazzari 

Lutto nel mondo del jazz 

La scomparsa di 
Albert Nicholas 

II clarinettista americano 
Albert «Nicks Nicholas, una 
delle piu significative figure 
del jazz di New Orleans e 
morto iesl sera a Basilea, al-
l'eta dl 73 annl. 

Nato a New Orleans il 27 
maggio del 1900. Albert Nicho

las aveva avuto come maestri, 
nei priml annl della sua atti-
vita artlstica Lorenzo Tio 
Sen e Luis Nelson «Big E-
yes». Fu pero entrendo nel 
complesso King Olivers Sa
vannah Syncopators che Ni
cholas si impose defmiUva-
mente ai cultori del jazz 

Nicholas viaggld molto. Fe-
ce tonrnie In Cina, in India e 
in Egltto per ritomare nel 
1929 In America, dove suond 
con Lois Russell, Jelly Roll 
Morton, Fats Wallers, e spes-
so con Louis Armstrong. 

Nel 1953 si stabill in Euro-
pa, prima in Francla, poi a 
Basilea, allontanandosi dalla 
citta per frequentl tournie 
nel vecchio oontinente. Negll 
ultlml annl era stato molto 
attlvo in Italia. 

Nicholas lascla la moglie, 
Marie.« tre figli, Harold, Roy 
e Galre. 

E' morto a Roma 
il regista 

Peter Chen 
Si e appresa soltanto oggi la 

notizia della morte del regista 
Peter Chen, awenuta a Roma 
dieel gioml fa. Chen aveva 
collaborato alia realizzazione 
del primo film girato in Italia 
da una troupe formata esclu-
slvamente da atton e tecnici 
di Hong Kong: / frateUi del 
kung-fu nel West selvaggto. 

Peter Chen era stato colto 
da una forma vlolenta di epa-
tlte vlrale per aver Ingerito 
frutti di mare prima di venire 
in Italia, ma la malattia si 
manifesto soltanto durante la 
lavorazlone del film. Chen fu 
ricoverato subito al Policlinlco 
dl Roma, dove e deoeduto. 
Nessuno dei suoi colleghl e 
amlcl era ad asslsterlo, essen-
do tutti 1 componentl del cast 
gla rientratl In Orlente. 

che la sua prlvata ldeologla 
da piccolo superuomo fu-
mettistlco (il «marxlsmo-
mandraklsmo», appunto) lo 
splnge a rlcercare nella per-
secuzione «tattile» del ne-
mico. E chi e il nemlco, se 
non il macellalo volgare, il 
possldente ricco sfondato, 11 
ladro bene organlzzato e si
curo dl se? Tramutandosl a 
sua volta in ladruncolo ln-
dlviduallsta, l'lnvidioso Total 
10 colplsce nel suoi beni piu 
prezlosl, nelle sue «cose», 
Verga dlrebbe nella sua « ro
ba)), Marx nel suoi benl 
«d'uso» e non «dl scam-
bio»: 11 coltello, 11 cappello, 
la donna (Daria NIcolodi) 
che. oggetto sessuale nelle 
manl del macellalo. quale og
getto anche Total sflora, toe-
ca, manipola, « vlolenta ». el a 
pure tlmldamente, da quel 
maldestro dilettante che e. 
Ma 11 fatto e In se offensivo, 
si potrebbe dire «rivoluzio-
nano», per il proprietarlo. 
11 quale sa benissimo che la 
proprieta e un furto. ma non 
sopporta d'essere a questo 
modo «toccato sul vivo » del 
suoi interessi intiml, delle 
cose sulle quail e edificato il 
suo sistema «splrituale». mi-
tico e fetlcistlco: e tanto me-
no quando 11 suo persecuto-
re. associatosi con un ladro 
autentico. sembra passare al 
professionlsmo. Fra professlo-
nisti, allora, cl si deve ln-
tendere al di sopra e all'in-
fuori della legge; quando la 
proprieta non e p!u solo un 
furto, ma un malanno socia
le, Tunica difesa possibile e 
patteggiare fra ladrl. Per6 
siccome Total, ancora una 
volta, non e un ladro come 
lui, ma l'eccezione futiologi-
ca che conferma la regola 
dl un gioco generale, allora 
il macellalo ferocemente. con 
sclentiflca forza e saplenza, 
lo uccide. 

Per quanto, a raccontarlo 
cosi, il film sembri crescere 
cammin facendo. In realta ac-
cade I'lnverso: per difetto dl 
chiarezza e coacervo dl still, 
esso si va Invece confonden-
do, appesantendo e oscurando 
a mano a mano che procede, 
anche perchfe i monologhl che 
Inquadrano I personaggi prin
cipal! aU'inlzio si dissolvono 
poi nelle complicanze tortuo-
se di una trama troppo den-
sa • e affastellata. dove per 
esempio la scena del funerale 
del ladro-vittima, con la de
nuncia dei ladri invlsibil! che 
stanno piu in alto, annidati 
nelle Istituzioni e nel potere, 
rlsulta pleonastlca e. in quan
to tale, prlva di mordente. 

Che Petri, attraverso lo stes
so nomignolo del suo protago
nista, voglia sottolineare una 
crisi di carattere totale. ap
pare evident©, ed e anzi nella 
sincerita di questa, per cosi 
dire, autolndagine, che la sua 
opera trova notevoli spunti di 
amarezza, di energia e di sar-
casmo. Ma ci6 contrasts, nello 
stesso tempo, con la lucidita 
e la secchezza che l'anallsi del 
feticismo economico e morale 
della societa contemporanea 
avrebbe. suH'esempio di 
Brecht ma non solo di lui, 
probabllmente richiesto. 

Una temperatura in crescen
do viene raggiunta tanto me-
no in una trattazione del ge-
nere. quanto piu nei singoli 
nodi della narrazione si esa-
speri 11 naturallsmo espressio-
nistico. che rimane ancora la 
cifra piu rlconoscibile. ma fin 
troppo sfruttata, del linguag-
gio di questo nostro cineasta, 

Nessun discorso di questo 
tipo (stasera gran dlscussione 
in Campo Santa Margherita) 
e naturalmente possibile per 
Amore e ginnastica, in cui si 
perde perfino la sensualita 
sottesa, ma vibrante che aleg-
giava nel romanzetto deamici-
siano. Interpretato da Senta 
Berger, Lino Capollcchlo. 
Adriana Asti e da un giocon-
do gruppetto di dignitari um-
bertini in baffoni, il film pud 
e=sere ritenuto un simpatico 
omaggio a Mario Soldati, di 
cui il regista fu assistente al-
l'epoca delle Miserie di Monsu 
Travel nell'immediato dopo-
guerra. Accurate, dislnvolto. 
divertente per un pubblico di 
bocca buona, esso appartiene 
a quella corrente formalistica 
in costume del cinema italia
no che. In auge nell'ultlmo pe-
riodo del fascismo (e criticata 
fin da allora). ripresa dallo 
stesso Soldati In Policarpo uf-
ficiale di scnttura, rinasce og
gi in concomitanza con il re
vival del liberty, che e piutto
sto un revival di conformismo 
che di liberta. 

Basterebbe contrapporre ad 
Amore e ginnastica un film 
duro e dlsperato come Fuoco 
che rimane il mlgliore di Glan-
vittorio BakU, un fllmetto di 
denuncia come Lo stagionale, 
che 1'operalo Alvaro Bizzarri 
ha girato tra gli emlgratl in 
Svizzera, per riequilibrare la 
giornata di oggi. La quale ha 
registrato anche un Abramo 
in Africa girato per la RAI TV 
da Gianni Barcelloni. ex assi
stente di Pasolinl. su soggetto 
di Moravia; in cui si contem-
pla, proprlo ali'inlzlo, anche 
un caso di colera In Nigeria, 
affrontato con metodi strego-
neschl oltre che col bibllco 
sacrlficlo. Come dire che tut
to il mondo e paese, e che 
talvolta il cinema rJesce a pre-

cedere la cronaca. 

Ugo Casiragh? 

Applaudito 
all'Auditorio 
I'Orchestra 
di Cracovia 
La Festa delle Artl della 

Polonia, in pieno svolgimen
to a Roma e nel Lazio, oi ha 
offerto la possibility di ascol-
tare 1'altra sera, all'Auditorio 
di Via della Concillazione, 
I'Orchestra dl Cracovia della 
radio e televlslone: una com-
pagine assolutamente dl prl
mo ordlne, come era del re-
sto da attendersl da un orga-
nlsmo provenlente da un pae
se dove la musica ha salde 
e glorlose tradlzlonl e gode 
oggi dl un conslstente, parte-
cipe ed organico interessa-
mento da parte dello Stato. 

Sotto 1'attenta ed lnclslva 
direzione dl Krysztof Misso-
na, i bravl musiclsti polacchl 
hanno aperto la serata con la 
gradevole ouverture fantastl-
ca Bajka dl Monluszko ed 
hanno poi accompagnato con 
mlsurata dlscrezlone, nel Con' 
certo n. 1 op. 11 dl Chopin, 
il pianlsta Piotr Paleczny, un 
artista ventisettenne che ha 
fatto sfoggio, tra l'altro, dl 
una esemplare bellezza di 
suono e di fraseggio, merl-
tando in pleno l'entuslastlco 
applauso (coronato da un 
bis) del pubblico. 

Nella seconda parte Mlsso-
na ha diretto la Quinta sinfo-
nia dl Ciaikovski, che e stata 
Interpretata In una chlave 
quasi « classica », con una con-
tenuta passionalita e senza 
quelle frequent! cadute nel-
l'enfasl cui ci hanno abituato 
tanti mattatori della bacchet-
ta. L'esecuzione ha messo in 
chiaro rlsalto la coesione del 
complesso e le eccellenti qua
nta dl alcune prime parti so
ils te. U successo e stato pie-
no e convineente. 

Ierl sera I'Orchestra di Cra
covia della radio e televlslone 
ha suonato a Frosinone. sta
sera sara di nuovo a Roma. 
nella Chiesa di San Saturni
ne e domanl dara un concer
to al Teatro Romano di Fe-
rento; poi e attesa al Festi
val deWUnita di Milano. 

vice 

I comunisti 
in difesa degli 
attori licenziati 

a Trieste 
TRIESTE, 4-

Gli attori del Teatro Stabile 
del Frluli-Venezla Giulla, li
cenziati nei gioml scorsl con 
un atto autoritario degli or
ganism! dirigenti dell'Ente, 
hanno dato vita nel pomerig-
gio di oggi, ad una respon-
sabile manifestazione davanti 
al Pollteama Rossetti. -

Gli attori hanno sostato a 
lungo levando cartelli che de-
nunciavano il dispositivo dei 
dirigenti dello Stabile (dl cui 
e presidente il dc. Botteri). en-
te finanziato con pubblico de-
naro. Al loro fianco erano, in 
segno di solidarieta, numerosi 
attori del Teatro Stabile slove-
no di Trieste e della locale 
sede RAI. * 

In mattlnata il gruppo co-
munlsta aveva presentato una 
Interrogazione alia Giunta re
gionale per sollecitare il suo 
intervento al fine di salva-
guardare I diritti degli attori e 
di garantire una effettiva de-
mocratizzazione nella condu-
zione del Teatro Stabile trie-
stino. 

II compagno Rossetti ha ln-
dirizzato. nella sua qualita 
dl membro del conslglio di 
amministrazione del Teatro 
Stabile, una lettera al sindaco 
Spaccini (che per statuto e 
presidente dell'Ente) in cui si 
sollecita l'urgente convocazio-
ne del conslglio 

raai % 

controcanale 

ccL'Opera da tre 
soldi» nella 

regia di Sfrehler 
apre la stagione 

del Teatro di Roma 
Giorgio Strehler inaugurera 

il 30 cttobre con L'opera da 
tre soldi di Bertolt Brecht la 
stagione di prosa al Teatro di 
Roma. 

II cast degli attori impegnati 
nell'Opera da tre soldi e lo 
stesso con il quale il regista 
ha rappresentato il capolavoro 
brechtiano a Prato l'anno scor-
so e poi a Milano: Milva, Do-
menico Modugno, Gianrlco 
Tedeschi, Gianni Agus, ecc 

Data la prevista eccezionale 
affluenza di pubblico all'Ar-
gentina, e alio scopo di con-
sentire una partecipazione po
polare la piu ampia possibile. 
Franco Enriquez e alia ricer-
ca, in questi gioml di un se-
condo spazio — oltre all'Ar
gentina — ove poter rappre-
sentare. In seguito. L'Opera da 
tre soldi: contatti sono in cor-
so con il Comune di Roma per 
ottenere. a questo scopo. l'uso 
del Palazzetto dello sport. 

Rinviato per 
il colera il 

Premio Rizzoli 
a Ischia 

NAPOLL4 
II Premio Angelo Rizzoli per 

autori cinematografici italiani 
in programma per i gioml 7, 
8 e 9 settembre a Lacco Ame-
no di Ischia e stato rinviato a 
data da destinarsi. Lo ha co
municato il presidente dell'En
te per il Turtsmo di Napoli e 
del Comltato organizzatore del 
premio. 

La declsione e stata presa in 
seguito alia sltuazione sanita
ria determlnatasi a Napoli e 
provlncla, 

TURISMO E MUSICA — 
Andante ma non troppo: con 
questo titolo i «servizi cui-
turaliv della RAI presentano 
da ieri la seconda parte — de-
dicata alia musica — di una 
lunga inchiesta in venti pun-
tate sull'educazione artistica, 
letteraria, sclentiflca, musica-
le e sportiva degli italiani. 
Curata da Flora Favllla, I'in-
chiesta ha gla espresso — ne
gll scorsl mesi — le cinque 
puntate sportive e si e accin-
ta adesso, abbiamo detto, ad 
affrontare il tema musicale 
con oltre cinque serate rea-
lizzate dal regista Glauco Pel
legrini su testo di Giorgio 
Gatta. 

Diciamo subito che, dopo 
appena un'ora di trasmissio-
ne, il giudizio critico deve 
restare necessariamente so-
speso: gli stessi autori, del 
resto, hanno deliberatamente 
scelto un avvio che ha tutto 
il sapore di una «rassegna 
del meglio » in attesa di con-
trapporvi i problemi piu scot-
tanti ed entrare nel merito 
dei nodi piu vivi delle strut
ture musicall nazionali. Essi 
stesst, del resto, avvertono 
in conclusione che gli inter-
rogativi piit gravi dovranno 
essere espressi nelle prossime 
serate quando si uscira, co
me dire?, dagll aspetti piu vi-
stosamente mondano-turistici 
deU'attivita musicale in Ita
lia. 

Alia stagione musicale esti
va, legato dunque soprattutto 
ad esigenze turistiche, & in-
fatti dedicata la prima pun-
tata ironicamente intitotata 
Concerto d'estate. La linea e-
spositiva e semplice: la sta
gione turistica porta in Italia 
stranieri ansiosi non soltanto 
di un confronto con le bel-
lezze naturali, i musei ed i 
monumenti nazionali, bensl 
anche di un incontro con la 
tradizione musicale italiano, 
la quale gode all'estero di un 
prestigio immeritatamente 

perduto in patria. Di qui 
dunque il fiorire di una nu-
trita serie di iniziative le qua
il, pur sviluppando i loro ef
fetti anche oltre i limiti del
la promozione turistica, pur 
vantando in qualche caso in-
discussi meriti culturali, non 
riescono tuttavla ad incidere 
nella sostanza del gramo pa
norama musicale italiano. E-
state turistica ed estate mu
sicale terminano insieme, di-
cono gli autori: che ne resta 
alia nostra cultura? 

La risposta conclusiva ap
pare decisamente negativa; % 
tuttavia Vinsieme della pun-
tata non sembra in grado di 
introdurre adeguatamente il 
telespettatore (che presumt-
bilmente e partecipe di quel-
I'analfabetismo musicale che 
gli autori denunciano) alia 
gravita del problema e ad 
una prima sottollneatura di 
responsabilita. Forse in un 
eccesso di cautela critica. lar
go parte della puntata & in-
fatti dedicata ad una nillu-
strazione » delle piit note ras-
segne musicali estive; per di 
piu esposte, quasi senza re
plica alcuna, dal loro stessi 
promotori. A lungo, dunque, 
c'd rischio che il panorama 
appaia incoraggiante mentre 
le dichiarazioni di alcuni in-
tervistati, prive di contrad-
dittorio, assumono un rilievo 
eccessivo che distrae da quel-
li che, con ogni probabilita, 
sono gli obiettivi critici di 
Pellegrini e Gatta (si pensi, 
per tutte, all'awilimento di 
Menotti, propenso ad attnbui-
re la responsabilita della cri
si ai genitori italiani che non 
son soliti suonare in famiglia 
I'oboe e il pianoforte). 

Ma siaino, abbiam detto, 
appena alia prima puntata. 
E' ben possibile che Vanali-
si si faccia piu stringente 
nelle prossime quattro. 

d. n. 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 16; 2°, ore 19,30) 

Continuano a Belgrado 1 camplonatl mondlall assolutl di 
nuoto. giunti alia quinta giornata dl gare. La RAI-TV tra-
smette due collegamenti in Eurovisione dalla capitale jugoslava 
per 1'occasione: il primo alle 16 sul programma nazionale, 
l'altro alle 19,30 sul secondo canale. 

SIENA: UNA CORSA 
NEL TEMPO (1°, ore 21) 

Leandro Castellan! ha reallzzato 11 documentario che va 
In onda stasera mettendo a confronto due realta contrastanti 
che la citta toscana propone: da una parte la tradizione po
polare che ne fa una protagonista della storia del nostro paese; 
dall'altra la sonnolenta vita quotidiana di una citta di pro-
vincia come tante altre. 

LA CITTA' NUDA (2°, ore 21,15) 
Dopo aver reallzzato nel 1948 questo «spaccato» sulla cor-

rotta societa statunitense, 11 regista Jules Dassin — che a 
Hollywood aveva gia reallzzato due film importantl, Forza 
bruta e I corsari della strada — fu costretto a lasciare gli 
Stat! Unit! perche vittima della persecuzione maccartista. 
Questo film — interpretato da Barry Fitzgerald. Howard Duff. 
Dorothy Hart, Don Taylor, Frak Conroy e Anne Sargent — e 
la sua denuncia restarono testlmoni del dissenso e di un'espe-
rienza neorealista che segnd la decadenza di un certo tipo 
di finzione hollywoodiana e di alcuni stereotipi divistici tan
to carl al regime. 

programmi 
TV nazionale 
16,00 Sport 

Da Belgrado: colle-
gamento in Eurovi
sione per 1 campio-
nati mondial! di 
nuoto 

18,15 Centostorle 
Programma per 1 
piu piccini 

18.45 La TV dei ragazzl 
«I ragazzl di Padre 
Tobias 

19,45 Teleglomale sport 
Cronache italiane 

20,30 Teleglomale 

21.00 Siena: Una corsa nsl 
tempo 

22.00 Mereoledl sport 

23.00 Telegiomale 

TV secondo 
19,00 Sport 

Da Belgrado: colle-
gamento in Eurovi
sione per 1 camplo
natl mondial! di 
nuoto 

21,00 Teleglomale 

21,15 La citta nuda 
Film - Regia di Ju
les Dassin 

Radio 1 
ClORNALE RADIO • Ore: 7 , 
8 , 12 . 13. 14, 17, 20 • 23 ; 
6.0S: Mattotino musical*; 6 , 5 1 : 
Aimaaacco; 8.30: Canxonl; 9t 
Utcio • basso; 9,15: Vei «4 
to; 10.40: « Manon tcscaot *-, 
11.30: Quarto programma; 
12,44: Scmpr*. semptv, i e n -
ptl 13,20: I I maoaiavoci; 
14.09: Corsia prwfervnziaJe; 
15: Par woi fiovani; 17.05: I I 
flirasol*; 18.55: TV-Musica; 
19.25: Momento musical*; 
20.20: Sercnata; 21.20: « Ap» 
paatamento all'uscita »: 21,45: 
Orchestra varie; 22,20: Anda-
ta a ritoroo. 

Radio 2* 
ClORNALE RADIO - Ore: 6.30; 
7.30, 8.30. 1 0 3 0 . 1 2 ^ 0 . 
13,30, 16.30. 17.30. 18,30, 
19.30 e 22.30: G: I I mattinle-
m 7 .40: •oonfllorno; 8,14: 
Tutto ritmo; 8,40: Com* • per
ch*; 8.54: MclodrMnaoar 9 .35. 
L'arte 41 enaweiaia. 9,50i * La 
fiflm oefla portlaais m% 10,10: 
Camoai per tattii 10,35* ~ 

cial 0391; 12,10: Region*!!; 
12.40: I malalinsua; 13,35: 
Ma rogliamo scharzara?; 
13.50: Come e perche; 14s 
So di fliri; 14.30: Regionaii; 
15: « I trecchi e I giovani a; 
15,30: Musica leggera; 14,45: 
Cararat: 17,35: Offerta specia
le} 19.55: Viva la musica; 
20,10: Aadata • ritorpot 
20,50: Supersonic; 22,43: «~# 
via discorreado; 23 ,05: Moai-
ca leggera, 

Radio -1° 
ORE 9,30: Benrenoto la Ita
lia; 10: Concerto; 1 1 : L'lberta 
di Albeaix; 11.40: Mnsicbe ita
liane; 12.15: Musica nel tem
po; 13,30: Intermezzo; 14,30: 
Ritratto d'aotore; 15.30: Mp-
sich* dl SchoBMiui; 16.15: 
Orsa minore; 16,45: Mosica 
leggera; 17,20: Fogti d'aianm; 
1 7 3 5 : Jaxs moderao • con-
temporaneo; 18: I rril di Bee
thoven; 18.45: Masica coralej 
19.15: Concerto serale; 20,15: 
I I dlnattito dalle Idea in Ame
rica; 20,45: Mesicbe dl J . 
Sremitz; 2 1 : Croraale del Terroj 
a i ^ O x Opera prima. 
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