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Bilonci e prospettive della Mostra di Pesaro 

Unita e impegno 
per Allende e 

il popolo cileno 
Necessaria la circolazione dei film lati-
no-americani - II futuro della rassegna 

Da uno dei nostri inviati 
PESARO. 20. 

Emozionante e triste 1'ultl-
ma serata alia Mostra cine-
matograflca di Pesaro. una 
serata indimenticabile aperta 
e chiusa dal volto umano di 
Salvador Allende. Git applausi 
scroscianti che piu volte sono 
echeggiati sembravano voler 
sclogliere una tensione altri-
mentl Insostenibile, erano il 
segno di una partedpazlone 
commossa al disastro di un 
popolo le cul Immigini di 
dignita e le cui condlzioni 
di sottosvllupoo sfilavano da-
vanti agll occhi di una pla-
tea profondamente unlta a lul 
attraverso la mediazione di 
tre document! filtiiatl. suona-
vano solidarieta combattiva 
con la sua tragedia e la sua 
lotta. 

Fbrse 1 piu sconvolti. leri 
sera, erano proprio i giovanl 
che sulle sedie del cinema-
teatro Sperimentale si agi-
tavano irrequieti e nei quail 
le lezioni dolorose della sto-
ria trovano sempre gli Inter
locutor! piu sensibili e spes-
so piu lndifesl Anche perche 
rivolto ai giovani clleni, fu
turo della nazlone, era 11 prl-
mo discorso di Allende in 
CompaHero presidente. Se-
guiva 11 comizlo del Prlmo 
Maggio con la frase d'aper-
tura « Questo non e un giorno 
dl festa» e. nel corso dell'al-
locuzlone, spesso montata 
quale commento parlato alle 
visioni del Cile e dei suoi 
durissimi problem!, la pro-
messa solenne di non cedere 
di fronte a nessun ricatto e a 
nessuna minaccia. anche «a 
prezzo della vita ». 

E a pronunciare la frase 
non era un tribuno esaltato, 
ma un anziano medico dal-
1'aria calma e persuasiva. 
quale si sarebbe rltrovato nel 
suo studio a rispondere alle 
domande di Roberto Rossel-
lini. «Signor presidente, ma 
le parole d'ordine del suo go-
verno, riforma agrarla e al-
tre. non sono poi le stesse 
del governo democristiano che 
vi ha preceduto? Che diffe-
renza c'e?». E Allende. con 
un bonario sorriso: - « Appun-
to, la differenza che c'e tra 
le parole e i fatti». Questl 
fatti che avrebbero provocato 
la sua morte e scatenato l'as-
sassinio di massa. 

Ma il culmine della parted-
pazione si e avuto, tra I due 
omaggi alio statista lucido e 
lneccepibile. davanti al docu
mentary centrale, Quando il 
popolo si desta. che non per 
niente e cileno anche se fi-
nanziato da un gruppo pro
gressists nordamericano. Fi-
nito di girare nel maggio di 
quest'anno. sposa il punto di 
vista della cosiddetta a sini
stra di classen. ma e la te-
stimonianza piu diretta, obiet-
tiva e struggente sia del com-
plotto reazionario, i cui ccar-
gomenti» sostenuti da una 
alluclnata signora vengono re-
golarmente contraddetti e 
smentiti dalle immagini. sia 
delle divlsloni di strategia 
rivoluzionaria in seno al pro-
letariato. Anche qui i cam-
pesinos intervistati esprimo-
no con eguale fermezza la 
stessa alternativa premonitri-
ce (resistenza o morte) del 
loro presidente Troppo esper-
ti della vita per illudersi sui 
capi militari. a dispetto della 
tradizione di lealta costitu-
zionale che faceva. ma non 
fa piu, del Cile Tunica ecce-
zione sudamericana, troppo 
informati sulla politica della 
Democrazia cristiana padro-
nale, questl vecchi Iavoratori 
delle campagne o delle minie-
re. con le loro presenze e di-
chiarazioni. precedono in cer-
to senso i tempi e sembrano 
parlarci dallo schermo non gia 
dei conflittl dei mesl scorsl, 
quanto dell'eroica battaglia di 
oggi. E il film si chiude su 
un impressionante corteo. do
ve il ritratto di Allende si 
confonde tra le bandiere ros-
se e il commento musicale 
sembra chiamare all'immi-
nente prova della storia. 

«Forse mai come In que
sto momento — diceva II fo-
nogramma d! quasi tutti i p;ii 
important! registi e sceneg-
giatori Italian! inviato qual-
che ora prima alia mostra. e 
letto in sala da Lino Mic-
ciche — abb: a mo sentito che 
la lotta dei popoli latino-ame-
ricani e anche la nostra lot 
te. e quindi mai come ora 
diventa solenne il nostra Im
pegno a promuovere a varl 
livelli. e non soltanto cine-
matografici. ogni iniziativa 
atta a far intendere ai gol-
pisti clleni e ai loro com
pile! — l'lmperialismo. H fa 
scismo e la destra democri-
stiaiw capeggJata da Frei — 
che il DODO!O cileno non e 
solo nella sua lotta Der II 
proprio riscatto e la propria 
Iiberazlone a. 

Sublto dopo. a nome dl t u t 
ti I suoi colleghi. anche dl 
quelll assent!. 11 regista cu-
bano Tomas Gutierrez Alea. 
autore della Pelea cvbana con
tra lot demonios. Ie?«?eva Tap-
pello di cui vi abbiamo in-
formato leri, accolto dalla vl-
brante risoosta di tuttl i par 
tecioanti E ci6 veniva a con-
clusione d! una giornata che 
non aveva vissuto soltanto le 
t^stlmoniinze cilene mi an
che quelle dei tunamaros d?l-
ITJrnemv fllm<>t«» c m as<=olu-
t\ ded'zione alia loro causa 
da un c'Tasta sv-ri^e e I'^m-
p'o. varle?ato e lnformni«vi!-
mo panorama di storia cuba-
na dalla « tutala * nordimerl-
cana alPavvento di Fidel Ca 
stro, offerto In Viva la repub-
blica dl Pastor Vega, 

La nona edizione della Mo
stra del nuovo cinema deve 
essere valutata soprattutto In 
Mlulone alia SUA capaclta di 

informazione e dl Intervento 
nel dramma deU'America La-
tlna. Occorre che 1 film qui 
apparsi. ed eventualmente al
trl che la Mostra stessa po-
trebbe reoerire. siano messi in 
circolazione con la masslma 
urgenza Nlente. credlamo, 
pud anrora suoerare 11 cine
ma di questo tlpo nel suo po-
tere di documentazlone diret-
ta e nella sua forza dl verita. 
Se c'e stato un asse su cui e 
ruotata la rassegna di que
st'anno. in altri punti disper-
siva e. a comune giudizlo. me-
no Incisive che nelle edlzionl 
passate. e 1'interp.sse cpntmle 
suscltato dalla coinnldenza de-
gli avvenlmentl clleni e dal 
loro riflesso. dlretto o media-
to. sugli scherml posaresl. 

Per quanto si siano verlfl-
cati slntoml di stanchezza e. 
per qualche verso, quasi un 
adagiamento sull'onda conte-
statlva del *68. e si rltenga 
dunaue indispensabile. In vi
sta dell'edizione dell'anno ven
tu re un ulterlore salto dl 
qualita che. per nsemolo. pos-
sa render Diu efficienti e me-
no « a ruota libera » (e talora 
meno insensati) I dibattiti. la 
Mostra del cinema non ha af-
fatto esaurlto la sua funzio-
ne. e non e giunto il momen
to. tanto m^no quando I fe
stival caoltalistlci internazio-
nali continuano a prosoerare, 
dl andare incontro alia pro
pria « autodlstruz'onf ». teori-
camente annunciata Tanno 
scorso. 

Anzl. 11 suo complto e dl 
uscire da quanto di elitario e 
di specificatamente ristretto 
essa ancora mantiene. per ra-
mificarsi in modo permanen-
te nella provincla e nella re-
gione che la osnitano. per sta-
bilire nuovi e talvolta inediti 
contatti con un pubblico piu 
normale. verso cui blsosna 
davvero cominciare a nutrlre 
una maeeiore fiducia. All'au-
todistruzione si arrivera spon-
taneamente e nei fatti. quan
do questo pubblico che le ma-
nifestazioni cinematografiche. 
anche le piu avanzate. non 
riescono ancora a toccare. si 
imoadronira effettlvamente 
del cinema, e sapra gestlrse-
lo meglio d'ogni mostra. in 
relatione alle Droorie eslgenze 
politiche cultural!, ed este-
tiche. 

Resta aperto 
il dibattito 

sul videotape 
Come utilizzare il nuovo strumento nel
la lotta per la liberta di informazione? 

Ugo Casiraghi 

Da uno dei nostri inviati 
PESARO, 20 

L'« Incontro sul videotape » 
sembra essersi conquistato, 
come del resto ognl logica 
consiglia, un posto duraturo 
alia Mostra del nuovo cine
ma: e ci si aVvia, intanto, 
a prepararne una seconda 
edizione 1'anno prosslmo. 
L'impegno e stato assunto da 
Lino Mlcciche, a conclusione 
dell'ultimo dibattito di ierl, 
che non soltanto ha verlfica-
to la validita della iniziativa, 
ma ha consent!to di dellnear-
ne anche I limltl Inevitablll 
alia luce di una analisl poll-
tico-culturale che potrebbe in-
dlcare le llnee del futuro la-
voro da svolgere. 

Va detto lnnanzl tutto, co
me ha sottolineato Lldla Se-
renari dell'ARCI. che dal-
l'« Incontro» e emersa una 
volonta comune dl esprlmere 
opposizione al tlpo attuale dl 
struttura delle informazlonl 
nel nostro paese Questa op
posizione si e manlfestata se-
condo due llnee: una che pro
pone soluzlonl coslddette « al
ternative ». Ipotlzzando una 
assurda imposslbilita dl ri
forma democratica delle at-
tuali strutture e quindi. ap-
punto, un uso « alternatlvo » 
del videotape: I'altra. che rl-
tiene posslbile e Indispensabi
le Intervenire su queste strut
ture (la RAI-TV. lnnanzl tut-
to). attraverso un movimento 
di massa e una parallela azlo-
ne parlamentare. collocando 
In quests dimensione genera-
le I probleml dell'uso del vi
deotape E' in questo ambito 
che si pu6 utilmente lnserlre 
11 dibattito — prosegulto a 
Pesaro anche leri — sul rap-
porto fra «processo dl pro-
duzione e distribuzione» del 
nastri (II prima e 11 dopo dl 
cui abbiamo parlato) e apro-
dotto finiton. II rapporto fra 
prodotto e organlzzazione pro-
duttiva riconduce. infatti. al 
problem! generali della rifor
ma dell'informazione richia-
mando in causa teml plO va-
stl: dall'lpotesi legata alio 
sviluppo delle unlta di base 
al collegamento inevitabile 
con k funzione ed 11 ruolo 
che devono assumere gll En-
tl local! e le Regioni. anche 
in riferimento alio sviluppo 
della TV via cavo. 

Alia Mostra di musica leggera 

Torna alia carica 
a Yenezia la 

censura della Rai 
Pietra dello scandalo una canzone di Mo-
dugno — Le « convinzioni » di Diana Ross 

Dal nostro inviato 

VENEZIA. 20 
« Per tirarmi via dal palco-

scenico sabato sera ci vorran-
no i carabinieri! » ha urlato 
Domenico Modugno quando I 
funzionari della RAI gli nan-
no telefonato per comunicar-
gli che, neH'ultima serata del
la IX Mostra internazionale di 
musica leggera. apertasi que-
sta sera al Pa!azzo dei Fest; 
val al Lido, non avrebbe po-
tuto can tare «L'anniversa-
rio*. E perche? Perche que-
sta canzone, musicata dallo 
stesso Modugno su testo di 
Jaia Fiastri. una collabora-
trice di Rascel. s! conclude 
con le defintzioni « compagna 
amata. arnica, donna mia». 

Troppo fortJ !e prime due 
parole, compagna e amata. 
per il vocabolario ufficiale 
della nostra TV? Modugno 
aveva gia apporlato una mo
dified, peraltro. appunto per 
owiare tali pruriti: nella ver-
sione originale al posto di 
« amata » e'era « amante > 
Ma non e bastato. 

Siamo. insomma. ritornati 
ai tempi in cut la parola 
« amante » era total mente ta
bu In telcvisione? La realta 
e un'altra, invece; L'anniver-
sario 6 chiaramente ed espli-
citamente un inno airamore 
non codificato dalla legge ma-
trimoniale, «Ti sposo ogni 
mattina e tu rispondi sempre 
s i» dice ia canzone. «Noi 
non giuriamo niente perche 
non c'e bisogno ». 

La rassegna canora vene-
ziana e nata, quindi. aJl'mse-
gna delle forbid e resia da 
videre come si concludera 
questo bracc:o di ferro. 

La serata odiema, in cul 1 
cantanti hanno presentato. 
in omagglo alia formula del 
LP, due canzoni (sabato ne 
[>resenteranno. perd, una so-
a), ha offerto, in colltgamen-

to radlofonlco, il coMplesso 
deirOdlssea, una delle due 
vlncltrlcl dl Castrocsxo. Mai-
la. Artie Kaplan (quello di 

Mamie blue). Gilda Giuliani. 
Fred Bongusto. Gigliola Cin-
quetti. che e andata a ripesca-
re La spagnola e // tango del
le capinere (per cui non si e 
mossa la censura. a dimostra-
zione che l'atteggiamento ver
so Modugno riguarda II con-
tenuto e non le parole). Da
niel Gu:chard, giovane neo-
idolo francese e. infine. Mia 
Martini, che ha presentato 
Bolero, e Guerriero. dal suo 
LP di auest'estate. II giorno 
dopo. Mia Martini e la vin 
citrice della c Gondola d'oron 
per Ia sua Donna sola presen-
tata a Venezia la scorsa edi
zione. 

Infine Diana Ross, di cui 
leri e stato proiettato in an-
teprima il film Lady sings the 
blues, biografia della grande 
cantante di jazz Billie Holi
day Film vietato ai minor! 
dl anni quattordici. sia da 
noi sia negli Stati Uniti. per 
il tema della droga. 

Nel corso di una conferenza 
stampa la Ross, quando le e 
stato chiesu> il suo pensiero 
ideologlco e politico, ha ri-
sposto: «Sono come sono, 
con la mia faccia. con le mie 
azioni dimostro cid che penso 
e che la gente nera e come 
me». Una risposta che vuol 
dire tutto ma anche nulla: e 
stata applaudita. Ha detto. 
anche, di essere decisa ad ot-
tenere ci6 che vuole. 

Daniele lonio 

In piu, c'e ancora da af-
frontare — come ha ricordato 
anche Ivano Cipriani — 11 no-
do dl una verlflca e dl una 
analisl dl quanto nel frat-
tempo vanno reallzzando le 
tradizionall central! di potere 
delle strutture dell'informa
zione, anche nel dellcato set-
tore dell'lstruzlone (sono sta
ti fatti I noml della fonda-
zione Agnelli e dl grand! 
aziende come l'Olivettl). 

Su queste indlcazionl non 
vi e stata opposizione, ben-
si qualche approfondimento 
utile a meglio delineare 11 tl
po dl elaborazione che dovra 
essere compluto anche nel 
corso del lungo lntervallo fra 
questo ed II prosslmo «In
contro »: che cosa non devo
no essere 1 gruppl che In-
tendono operare utilizzando lo 
strumento videotape (Grand!). 
analisl politica del llnguag-
gio al fine di evitare una sor-
ta dl feticizzazione del mezzo 
dlmentlcando che esso e stru
mento e non fine di un di
scorso politico (Torrl), rap-
porto dialettico fra comunlca-
zione « orizzontale » e « verti
c a l » che privllegi comunque 
11 momento della lotta orga-
nizzata, evitando lo sponta-
neismo (Gill). 

Nell'attesa di sviluppare 
coliettivamente questa com-
plessa problematica. qualcosa 
va Intanto detta sui a pro-
dotti finlti» visti in queste 
giornate. II bilancio non e 
ancora confortante: ma oc
corre dire che gli stessi grup-
pi di produzione hanno piu 
volte anticipato possibill os-
servazioni o hanno espresso 
vallde autocritiche. 

Tuttavla, anche neU'esame 
del prodotti Italian! tutti sol-
lecitati da una immediata esi-
genza di intervento politico, 
le divergenze sono apparse 
notevoll ed alcune llnee di 
tendenza rlsultano preoccu-
panti. Procediamo con qual
che esempio e con un ulterio-
re confronto questa volta fra 
un nastro, sull'occupazione 
della FIAT, a Torino (collet-
tivo del Cinema mllitante di 
Torino) e un nastro sul pro
cesso agli operai della DEM 
di Porretta (realizzato da un 
gruppo di giovani porrettani). 
AU'apparenza ambedue I na
stri sembrano sviluppare ana-
logo meccanismo narrativo In 
una alternanza continua di 
documentazlone e commento 
politico. II prlmo, tuttavia. fi-
nisce col ricalcare uno stile 
televisivo tradlzionale (alia 
TV 7, diremmo) che propone 
in definltiva una informazio
ne arbitraria: alle Immagini 
carpite dal videotape sulla 
FIAT in lotta e sulle assem-
blee operate si sovrappone 
infatti la voce fuori campo 
di uno speaker stile RAI, che 
ne fornisce personale e dun-
que arbitraria interpretazio-
ne, proprio secondo la piu pe-
ricolosa tradizione RAI-televl-
siva (non a caso, certamen-
te. 1'analisl della lotta FIAT 
risulta gravemente arbitraria 
anche in termini politicl). 

H nastro sulla DEM. inve
ce. si svlluppa come una do
cumentazlone aperta e non 
prefabbricata. costruita espli-
citamente ed evidentemente 
nel corso di una lotta specifi-
ca, fondata su immagini si
gnificative e sorretta da un 
commento affidato dalla diret
ta voce degli Intervistati Ne 
emerge una realta televlsiva-
mente Inconsueta. convinren-
te ed evidentemente capace 
di collegarsl immediatamente 
ad una realta politica piu ge-
nerale. Non, inline, un « pro
dotto finitOB, bensl un mo
mento di analisi del social* 
che lascia bene intendere la 
complessita dei suoi stlmoli 
di partenza e la duttllita del 
suo uso (che e stato infatti. 
a Porretta. una rilevante oc-
casione d! intervento politico). 

Naturalmente altre ipotesi 
di produzione sono possibi
ll, come hanno testimoniato 
— facciamo ancora un paio 
d'esempi fra I tanti possibill 
— 11 nastro realizzato dalla 
CGIL di Torino. Insleme con 
un collettivo della RAI. sul 
problema deirinformazione: o 
l'inchiesta sui bambini e l'au 
torita della scuola realizza
to dall'ARCI UISP di Bolo
gna 

Sono. abbiamo detto. «Ipo
tesi » d'uso che dunque co-
minciano appena a delinea
re o confermare alcunl pro
blem! di fondo. anche se re
sta chiaro da quest! prim! 
esempi che I'autoritarismo 
deirinformazione non pud es
sere battuto soltanto grazie 
all'uso di uno strumento nuo
vo rispetto ai tradizionall (pur 
se ad utilizzarlo sia un « grup
po di bases). Quel che cam-
bla il segno e la scelta po
litica cuiturale che suggerisce 
e sollecita un determinato uso 
dello strumento. 

Dario Natoli 

Apertura il 30 ottobre 

Teatro di Roma: 
fitto programma 
La novita piu vistosa sara un tendone 
da circo che si affianchera all'Argentina 

II direttore artist.lco del 
Teatro di Roma, Franco En-
rlquez. ha lllustrato leri mat
tina al glornalistl, parlando 
per oltre un'ora e mezzo, con 
dovlzla di particolari, ma non 
senza Iterazloni e dlvagazio-
nl, e qualche sorvolo, il pro
gramma deU'organismo stabi
le romano nella prossima sta-
gione. 

La novita piu vistosa: pur 
mantenendo 1 Argentina come 
«sede di rappresentanza, il 
Teatro dl Roma adottera, per 
alcune proprie produzloni, un 
teatro-clrco, da sistemare In 
un luogo non ancora preclsa-
to della cltta. Non si trattera 
— dice Enrlquez — di una ri-
petlzlone dell'esperlmento fat-
to a suo tempo da Vittorlo 
Gassman: gll spettacoll « sot-
to 11 tendone» verranno In
fatti conceplti e reallzzatl di-
rettamente In funzione della 
struttura circense. 

Quail saranno questl spet
tacoll, dl cui curera la regla 
lo stesso Enrlquez? II prlmo 
e Kasimir e Karoline, dello 
scrlttore mltteleuropeo Odon 
Von Horvath (nato a Flume 
nel 1901. morto nel 1938), re-
cente rlscoperta degli studlosi 
e degli uomlnl di teatro nel 
nostro continente: una «luci-
da. acuminata crltlca del fi-
llsteismo piccolo-borghese»; 
protagonist! Valeria Morlconi 
e Bruno Cirino. Kasimir e Ka. 
roline andra in scena tra la 
seconda meta dl dlcembre e 
i primi dl gennaio. Seguira 
sempre nel teatro-clrco. a pri-
mavera, Divinas palabras, 
«tragicommedia popolare » 
del drammaturgo spagnolo 
Ramor Del Valle Inclan, mai 
data In Italia, e la cui pro-
posta, oggl. vuol essere ideal-
mente dedicata — ha sottoli
neato Enrlquez — all'attrice 
cllena Ines Carmona, che fu 
parteclpe. ancora al tempi 
della Compagnia del Quattro, 
di un primo progetto al ri-
guardo. Tra I due spettacoll 
s'lnserira una rappresentazlo-
ne dal titolo Resistenza e li
berta, a cura di Giorgio Fer-
rara e Ruggero Rimini, una 
celebrazione «non formale » 
del trentennale delle Fosse 
Ardeatlne e della lotta dl II-
berazlone. 

AU'Argentlna, Invece, si 
comincera la sera del 30 ot
tobre (repliche fino al 9 dl
cembre) con L'Opera da tre 
soldi di Brechi, edizione del 
Piccolo di Milano, regtsta 
Strehlei AlVOpera terranno 
dietro II capitano di Koepe-
nick dl Zuckmayer (Stabile di 
Trieste, regista Bolchi, prota-
gonlsta Rascel); La casa no
va di Goldoni (Stabile dl Ge-
nova. regista Squarzina); Ne-
rone & morto? dell'ungherese 
Miklos Hubay (Stabile di To
rino. regista Trionfo); Mastro 
Don Gesualdo di Giovanni 
Verga. nel a riduzione di Die
go Fabbri (Stabile di Catania. 
protagonlsta Turi Ferro); 
L'a.bergo del libero scamblo 
di Feydeau (cooperativa Tie-
ri-Lojodlce denominata Stabi
le di Padova); La figlia dl 
Jotio dl D'Aununzio (Stabile 
dell'Aquila, regista Cobelll). 
Manuaie di teatro di Achille 
Campanile prodotto dal Tea
tro di Roma con la regla di 
Filippo Crivelli, si collochera 
circa a mezzo di questo pa
norama degli altri Stabili. 

II Teatrino di Roma (ex 

1 Arlecchlno) dovrebbe vedere 
potenziata la sua attlvlta dl 
«teatro da camera», con la 
rlpresa del Beckett '73 (Inter-
pretl Glauco Mauri e Milly, 
che prendera II posto dl Laura 
Bettl), con un adattamento 
teatrale (a cura di Ghlgo De 
Chlara) del Diario nofturno 
di Ennlo Flaiano, con 11 Van-
gelo secondo Borges (altra rl
presa). e con «Quaderni di 
conversazione di Ludxoig van 
Beethoven, una elaborazione 
di material) autoblograflcl del 
grande composltore tedesco, 
curata da Glauco Mauri (che 
ne sara anche regista e In
te rpre t s . 

Questl ! prlml « elementi ca-
ratterlzzanti, come II defini-
see Enrlquez, del programma. 
Inoltre si avra una « riutlllz-
zazlone, per lo scamblo con 
altri organism! pubblici. di 
produzloni della passata sta-
glone (Medea, L'anima buo-
na di Sezuan); ma I «girl» 
fuori della regione saranno 
rldotti a vantagglo dl un'in-
tenslficazione dello Impegno 
nella cltta, nella provlncla e 
nel Lazio (otto cltta, anzlche 
sei, saranno «servite» dal 
Teatro di Roma, oltre la ca
pitate). Sara sviluppato 11 ser-
vlzlo Teatro-Scuola, ed e pre-
vista la fondazione d'una 
scuola di addestramento pro-
fesslonale per tecnlcl e ope-
ratori del settore; si vuol an
che perfezionare 11 rappocto 
con 1 giovani student! e Iavo
ratori. 

E venlamo al punt! dolenti: 
la collaborazione con i a grup-
pi sperimentali » verra prose-
guita, nonostante le polemi-
che, le frlzlonl. gll scontrl ve-
rificatisl lo scorso anno. En
rlquez ha fornlto I noml dl 
Mario Ricci, dl Meme Perjl-
nl. di Giorgio Marini, dl Car
lo Cecchi, dl Giuliano Vasi-
lied e delle formazionl che 
attorno a loro si raccolgono. 
Ed ha annunciato, per 11 mag-
gio-giugno dell'anno prossl
mo, un primo festival inter
nazionale del teatro di ricer-
ca, da tenersi a Civitavec
chia, un po' sul modello di 
quelll di Nancy e di Chlerl. 

E 11 decentramento? II di
rettore artistico del Teatro di 
Roma ha parlato di una « di-
sponibilita» per una prima 
serie di operaziont-test insle
me con le circoscrizioni « piu 
attive e sensibillzzate». L'at-
tore-regi*.ta Bruno Cirino, in-
tervenendo dopo ' la lunga 
esposizlone, ha tuttavla rile-
vato, con vivac! accent! cri
tic!, 1'abbandono in cui sono 
state lasciate, dal poteri pub
blici, le zone periferiche del
la cltta. e le esperienze di 
base in esse con tanta dlffl-
colta cresciute. Prendlamo at-
to, comunque, delle afferma-
zloni di Enriquez circa la pro 
secuzione di un discorso e di 
un dibattito. gia iniziati. con 
le forze sindacali, politiche, 
culturaii Interessate. Un te
ma sul quale con verra tor-
nare. 

Enrlquez ha infine ricorda
to gli sf jrzl fatti dal Teatro 
di Roma per ottenere che II 
famoso regista praghese Oto-
mar Krejca venisse in Italia 
per curarvi Tallestimento del 
Platonov di Cechov; e ha det
to di sperare che gli ostacoli 
finora frapposti dalle autorita 
cecoslovat-che a tale Iniziati
va possano essere in futuro 
superate. 

La Svezia e 
I'URSS 

laureate nel 
Premio Italia 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 20. ' 

La giurla per la sezione te
lefilm e teledramml del Pre
mio Italia ha assegnato sta-
mane I preml. 11 rlconoscl-
mento prlnclpale e andato al 
telefilm svedese sugll Inci
dent! automobillsticl dl cul 
abbiamo parlato due glornl 
fa su queste colonne. II pre
mio speclale offerto dalla 
RAI-TV e stato assegnato al 
Mastro di posta, un film so-
vletlco tratto da un racconto 
dl Pusckln. che si lnscrive 
tranqulllamente nella ormal 
lunga tradizione che II «ge-
nere» cinematografico-lette-
rario ha In URSS. E' questo 
11 prlmo anno che l'Unlone 
sovletlca parteclpa al Premio 
Italia: 11 premio pud. quindi, 
conslderarsi un benvenuto. 

Rltenlamo sia del tutto inu
tile dlscutere queste premla-
zlonl, per sostenerle o conte-
starle. Contlnulamo a pensa-
re. Infatti, che 1 preml in se 
hanno ben poco senso. dal 
momento che non e posslbile 
stabllire una meccanlca scala 
dl valorl tra programml che, 
quasi sempre, sono molto di
vers! tra loro e. In partlco-
lare. rltenlamo che le pre-
miazloni siano fuori luogo 
quando si tratta di program-
mi televislvi, che. come si e 
detto altre volte, non sono 
«opere » che possono essere 
isolate dal contesto comples-
sivo delle programmazloni 

Dall'anno scorso, le glurle 
annunciano 1 loro verdettl at
traverso conferenze stampa, 
nel corso delle quail spiega-
no — In modo piu o meno 
dettagliato — 1 criterl seguiti 
e rlspondono alle domande 
del giornalisti. Si tratta. sen-
za dubbio. dl una innovazio-
ne positive, che. quanto me
no. tira giu daH'Olimpo 11 la-
voro dei giuratl. Ma sta di 
fatto che. spesso. le glustlfl-
cazlonl fornite per l'assegna-
zione del premio a un pro
gramma potrebbero essere 
pari pari adoperate per tra-
sferlre 11 medeslmo premio a 
un altro programma. Credla
mo che lo s! constatera an
cora quando verranno asse-
gnat) 1 preml per la rassegna 
del documentari. 

Giovanni Cesareo 

Renato Fasano 
sospeso da 

Santa Cecilia 
Con un prowedimento e-

messo dal Tribunale di Roma, 
il maestro Renato Fasano e 
stato « sospeso per motivi cau-
telativi dai pubblici uffici». e 
in particolare dalla presidenza 
deH'Accademia nazionale di 
Santa Cecilia. La notizia e sta
ta comunicata ai dipendenti 
deU'organismo musicale roma
no con un «ordine di servi-
zio » firmato dal vice-presiden-
te, maestro Mario Zafred, che, 
secondo il regolamento, ha 
assunto la gestione prowiso-
ria dell'istituzione. 

Nella serata di ieri si e riu-
nito in assembiea il personale 
della gestione autonoma del 
concerti dell'Accademia, per 
esaminare la si*:iaz;one venu-
tasi a creare e decidere di con-
seguenza. 

le prime 
Cinema 

O l u c k y m a n ! 
Cioe: O uomo fortunato! 

La frase dovrebbe suonare iro-
nica. L'eroe di questo nuovo 
film (colorato e panoramico) 
di Lindsay Anderson, il regi
sta inglese internazionalmen-
te arTermatosi con / / (ma di 
lul noi continuiamo a prefe-
rire l'amaro e realistico lo so
no un campione), cerca infat
ti il successo, ma, con poche 
liete parentesi, si trova ad af-
frontare i rovesci di una sor-
te sempre piu maligna. Fin
ch^. messosi al senizio d'un 
potente capitalista. fa le spe-
se di Ioschi traffici di napalm 
verso I'Africa, e sconta cinque 

Cinquecento giovani 
pianist! a Osimo 
per il concorso 

OSIMO. 20 
(o. z.) — Da oggi a do 

menica durera il VI Concorso 
nazionale «Giovani pianist! 
d'Italla» che si tiene, come 
nelle precedent! edlzionl, ad 
Osimo. organizzato dall'Ente 
manifestazioni artlstiche, lo
cale. Oltre cinquecento i par-
tecipanti. che prenderanno 
parte a questa rassegna, le 
cui audizloni si svolgeranno 
nell'antico Palazzo Campagna, 
mentre I due concerti final! 
di sabato e domenica, al Tea
tro La Fenlce. 

anni di prigione. Dalla quale 
esce awilito, desideroso di 
fraternita. ma non ne incon-
tra nemmeno tra i reietti. Poi 
gli offrono d'interpretare una 
opera cinematografica: pro
prio quella che stlamo veden-
do; e sebbene lui. all'inizio. 
abbia difficolta a sorridere 
(il copione lo richiede), una 
conclusiva baraonda felliniana 
pare assicurarci che. per il 
novel lo Candido. il cinema 
sara dawero il migliore dei 
mondi possibili. 

Scritto su misura e ispira-
zione dell'attore Malcolm Mc
Dowell (quello delVArancia 
meccanica). O luck man! sa-
tireggia via via diversi aspetti 
della societa occidentale. dal-
1'industria deU'eros al neoco-
lonialismo, dalla giustizia di 
classe alia beneficenza; ma 
lo fa seguendo strade gia lar-
gamente battute, senza estro 
e in fondo senza vera passio-
ne, spesso anzi con inutile 
grossolanita. Su quasi tre ore 
di spettacolo, qualche momen
to azzeccato, qualche scorcio 
pungente c'e; ma non basta 
a salvare l'insieme. Un forte 
sospetto di qualunquismo gra-
va sui contenuti e sulla stes
sa forma, eterogenea. priva 
di saklezza, della rappresenta-
zione; nella quale interpret! 
provetti come Ralph Richard
son e Rachel Roberts non 
sembrano dare il meglio di 
se. Agli amanti della musica 
pop piacera forse raccompa-
gnamento del gruppo di Alan 
Price. A noi, personalmente. 
e piaciuta la scritta su un 

muro. clie spicca verso la fine 
della vicenda, e che si pre-
sta a riflessioni autocritiche 
(anche da parte di Lindsay 
Anderson): La rivoluzione & 
I'oppio degli intellettuali. 

ag. sa. 

Valdez 
il mezzosangue 
E* possibile che una copro-

duzione italo-franco-spagnola 
come Valdez il mezzosangue 
port! la firma di due registi? 
La pubblicita sembra assicu-
rarlo: « Un film di John Stur-
ges, diretto da Duilio Coletti ». 
Di Sturges ci sono comunque 
soltanto i recinti di filo spi-
nato che abbiamo visto net 
1957 in Sfida aU'OK Corral. 
E contro queste baniere il 
protagonista. rallevatore pro-
vetto Valdez (uno sfinito 
Charles Branson), e destinato 
a fermarsi e ad arrendersi: 
Valdez il mezzosangue (a co
lon) e I'illustrazione patetica 
della sconfitta di un c mez
zosangue *. perseguitato dagli 
uomini ma amato dai cavalli, 
dagli indiani e da un ragazzo 
che lo segue come un'ombra. 
Un racconto elegiaco sulla vio-
lenza razziale? Ne dubitiamo. 
anche perche ratteggiamento 
remissivo. di etemo perdente 
del protagonista (gratuito per
che ne ignoriamo le compo
nent! dialettiche psicologiche 
e esistenzlali) ci appare al-
quanto sospetto. 

r. a. 

reai yr; 

I PARTIGIANI — Con Na-
scita dl una formazione parti-
glana di Corrado Stajano ed 
Ermanno Olmi, si e chiusa 
— dopo otto settimane ~~ la 
serata dedicata al Traglco e 
glorloso '43 che lia rievocato 
almeno una parte degli awe-
nimenti che segnarono quel-
Vanno decisivo per la nostra 
storia nazionale. Abbiamo gia 
detto, altre volte, delle lacu-
ne della serie (ad esempio su
gli scioperi del marzo), ma 
abbiamo anche sottolineato 
come alcune serate siano sta
te di rilevante interesse, of-
frendo una documentazlone 
spesso ricca e ben realizzata. 

Ieri sera, infine, la serie af
front ava il momento culmi-
nante della complessa vicenda 
del 1943: Vinizio, cioe, della 
lotta armata che doveva con-
durre alia liberazione nazio
nale dal nazifascismo. Cera, 
dungue, la necessita evidente 
di offrire al telespettatore 
una riflessione puntuale, ca
pace di recuperarc — se non 
altro — la struttura fonda-
mentale dell'articolato proces
so di sviluppo di quella lot
ta e, cioe, della Resistenza 
stessa. 

Anche il titolo, pur sottoli-
neando che si intendeva testi-
moniare sulla vicenda parti
colare della nascita di una 
formazione partigiana, lascia-
va intendere che proprio quel-
I'analisi generate era I'oblet-
tivo della serata conclusiva. 
E' piu che lecito, del resto, 
tentare di risalire da una vi
cenda particolare ad una di
mensione storica generate, 
quando quella sia simbolo di 
questa. 

Non ci sembra, tuttavia, che 
Stajano ed Olmi abbiano rag-
giunto I'obiettivo; giacche dal-
l'insieme del pur egregio rac
conto storico che hanno ela-
borato, non emerge almeno 
una delle dimensioni fonda-
mentali della Resistenza che 
e quella organizzata, fin dal 
suo sorgere, fondamentalmen-
te intorno al partito comuni-
sta; die si collega, natural
mente, alle giuste lotte ope-
raie di quel mesi; che sfocia 

logicamente nella formazione 
del CLN. Questo errore, del 
resto, i la conseguenza, for
se inevitabile, di una scelta 
che ha voluto ricordare la re
sistenza armata attraverso la 
vtcenda di un gruppo parti-
giano di Giustizia e Liberta: 
nel nome, dunque, di una par
ticolare componente dell'anti-
fascismo (con la totale elimi-
nazione. ad esempio, di qualsla-
si componente di classe). 

Detto questo, va subito ag-
giunto, che recuperando il ri-
cordo storico della banda par
tigiana che si aggrega intorno 
a Duccio Galimberti, il regi
sta Olmi ha organizzato una 
narrazione storico-rievocativa 
di indubbia efflcacia. Utilizzan
do atternativamente testimo-
nianze dirette dei superstiti, 
testimonianze scritte e lunghi 
brani di ricostruzione cinema
tografica, Vautore ha infatti 
ottenuto un racconto spesso 
altamente emotivo e talvolta 
assai utile per comprendere 
i processi di aggregazione 
spontanea e di crescita politi
ca delle bande partigiane. Al
io stesso modo, per fare un 
esempio speciftco, assai effl-
cace nella sua dolorosa so-
brieta, & la ricostruzione del
ta efferata strage di Boves. 

Non e bastato, tuttavia. Tan-
to che, come appendice alia 
serata si e avvertlta la neces
sita di un codicillo di testi
monianze fuori programma 
(Badini Confalonieri, Riccar-
do Lombardi, Paolo Emilio 
Taviani, Arrigo Boldrlni). E' 
attraverso queste testimonian
ze — pur nei ristrettissimt li-
miti di tempo di ogui inter
vento, e malgrado lo squilibrio 
delle rappresentanze politiche 
che non rispecchiano le forze 
altora in azione, minimizzan-
do nuovamente il contributo 
comunista — che e flnalmen-
te emerso un avvio di analisi 
politica chiariflcatrtce dei va
ri motivi e dei veri obiettivi 
della nascita della lotta ar
mata. 

d. n. 

oggi vedremo 

IL TEMPORALE (2°, ore 21,15) 
Ivo Garranl, Antonio Pierfederlci, Carlo Bagno, Antonella 

Scattorin, Franca Nuti, Daniela Nobili, Renato Tovagliari, 
Angelo Roccati e Gianni Tonolll sono gli interpret! dell'adat-
tamento televisivo del Temporale di August Strindberg, con 
la regia di Claudio Fino. 

Scritta nel 1907. quest'opera appartlene all'ultima stagione 
creatlva dell'inquieto drammaturgo scandinavo. Al centro di 
una vicenda intimista si collocano le immagini che simbo-
lizzano le osservazioni dell'autore: la casa-prigione dell'in-
ferno coniugale, lo squallido naufragio di ogni lllusione sen-
ti mentale. 

AMICO FLAUTO (1°, ore 22) 
Ennio Morricone, Lara St. Paul, Shawn Robinson. Ugo Pa-

gliai, Gino Marinacci, Pietro Piccioni, Franco Petraccetti e 
il complesso «Era d'acquario» sono gli animator! della se
conda puntata del programma presentato da Renzo Arbore. 
Com'e note si tratta di una replica. 

programmi 

TV nazionale 
18,15 La TV dei ragazzi 

«II giornalino di 
Gian Burrascan 
Replica della setti-
ma puntata dello 
sceneggiato televisi
vo di Lina Wertmul-
ler 

1945 Telegiornale sport • 
Cronache italiane 

2030 Telegiornale 

21,00 Dietro il colera 
22,00 Amlco flauto 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 II temporale 

di August Strindberg 
22,40 Assegnazione del 

Premio Letterario 
Estense 

Radio 1 
CIORNALE RADIO • Orm 7 . 
S, 1 2 , 13 . 14. 17 . 20 • 23 ; 
c.05; Mattattoo musical** 
6 ,S1 : Almuiaccei 0,30 Caa> 
sooit 9* Usde • k « M i 9.15s 
Vei e4 toi 11.15* fticarca • * -
tomaticai 11,30: Quarto pre-
tramma; 12,44: Seaipra. N I R -
prc, n a m , 13.20 U n cem-
m t i a ia 30 mlnntt; 14.10: 
Corsta prafaramiaM; 15t Par 
voi f i e m i ; 17.05s I I Giraaoiej 
10.55 Maaica • eit»*at»» 19,25: 
Aaalteriam; 20 ,20: Coacarto? 
21.40: Maaica laiiaral 21.50: 
•ert Kaamafer a ia saa ordkx 
22,20: Anaata a ritorao: ata-
Mota Miaa. 

Radio 2* 
CIORNALE RADIO - Ore: 6,30. 
7.30. S.30. 10.30. 12.30. 
13.30, 16,30. 17.30. 10,30. 
1 9 3 0 a 22,30; <: I I Httttl-
niere: 7.40: Raoaaioiao. 9,14: 
Tatto rirme: 9 ,40: Caata a 
pcrdHh « ^ 4 j MalaJiauima. 
9.35: Saati cka i a a l c i 7 9.50: 
a Amora a «lana*tica »; 10,05: 

Canzoni par tutti; 10,35s Spa
tial ©»«l; 12,10: Regional!; 
12,40: Alto fradimanto; 13: 
Hit Parade; 13.35: Ma voftla-
mo Kherzare?; 13.50: Coma 
a parcbe; 14: Sa di airi; 14.30s 
Rasioaali; 15s Maaica l *n«ra; 
15,30: Maaica lanara; 15.45: 
Cararai; 17,35: Offarta apacia-
Ht 1 9 ^ 5 : Vhra la musica; 
20,10: Andata a ritorao: pro-
tanta Mlnaj 2 1 : I X Mostra 
internazionale di musica lane-
re; seconda serata; 22,43: Mu
sica la 

Radio .V 
ORE 9,30: tenrenuto In Ita
lia; 10: Concerto; 1 1 : Musiche 
di E. Cranados; 11,40: Mu
siche Italiane d'osfi; 12,15: 
Musica oel tempo; 13.30: In-
termaMO. 14,30: Disco in ve-
trina; 15,15: Concerto; 15,45: 
L'opera sintonica di Moaart; 
17.20: I trii di Roathosan; 
17,20: Aaansuardia; 1 * ^ 0 : 
Musica I m a r a . 19.45: fiano-
rorte o i i i . 19.15: Concerto t*-
rale; 20 .15: Le malattic in-
fetthr*: 21s Ciornole del T o o ; 
2 3 ^ 0 : La vita o Toper* « 
Ciaa Francesco Malipiaro; 
2 2 3 5 : Pariiamo 41 spettacolo. 

=Hir-f-i <(*> 

E facile cominciare a fotografare con buoni r isultati e poca fatica con i veri apparecchi fotograf ic i -scuola 
Sovietici Si ot tpngono fotogrammi cosi ben incisi che si possono ingraf ldire fino a 12 volte. 
A un prezzo che sojo 

FOTO 
OTT1CA 
SOV1ETICA 

la FOTO OTTICA SOVIETICA , PUo d,o 
SMENA- SYMBOL - LUBITEL 

. ..jvtar* asj; ANTARES apoj «ta P. CllMlal 11 • MR*aw 
IDosldero lieovaro t tnn Impogno da parte mia il vootro 
Icaulogo 12 

CONCCSSIONARU 
JeSCLUttVA PER LTTALIA 

U N T A R E S spa 
liCapitala Social* 627.000.000) 

garanti tc da un insuperabi le rete di assistenza in tutta MaMa 
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