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Roman Karmen 
documenta per 

lo schermo 
il dramma del 
popolo cileno 

• . MOSCA. 15. • 
II famoso regista sovietico 

Roman Karmen sta realizzan-
do un lungometraggio docu-
mentario sul dramma e sul-
la lotta del Cite: il materiale 
per il film viene ricavato, tra 
1'altro, da sequenze « girate » 
da operatori cinematografici e 
televisivi di diversi paesi, che 
sono stati testimoni del golpe 
fascista, nelle strade e nelle 
piazze di Santiago, davanti al 
palazzo presidenziale, nei 
quartieri operai. In tutto, ven-
gono passati al vaglto oltre 
centomila metri di pellicola. 

« Noi riteniamo — ha detto 
Karmen a un giornalista delle 
lsvestia — che sia nostro do-
vere umaoo e internazionali-
sta creare un film sul Cile, un 
film dedicato alia memoria di 
Allende ». 11 cineasta sovieti
co. noto per i suoi eccezionali 
reportage da varie parti del 
mondo e in grandi occasioni 
storiche, (fu, con la sua mac-
china da presa. uno straordi-
nario cronista della guerra di 
Spagna) aveva portato a ter-
mine, pochi mesi fa. un altro 
documentario di lungo me-
traggio. Continente in Jiam-
me, imperniato sulla situazio-
ne e le prospettive rivoluzio-
narie dell'America latina. 

Smoktunovski 
sard Dostoievski 

in un film 
di Montaldo ? 

Giuliano Montaldo, che ha da 
poco terminato la lavoraxiona 
di c Giordano Bruno » con Gian 
Maria Volonte, sfa preparando 
un film sulla figura di Fio-
dor Dostoievski. II nuovo, inv 
pegnativo lavoro cinematogra-
fico sari girato per buona 
parte in URSS ed mvrk come 
interprete principale I'attore 
sovietico Innokenti Smoktunov
ski (nella foto). il celebre in-
ferprete dell' < Amleto » di 
Kosintzev 

Conclusa la «tourn6e» in Italia 

Orchestra e coro 
di Radio Lipsia: 
grande prestigio 

AII'Aquila e a Roma gli ultimi applauditi 
concert! con musiche di Bartok, Beethoven, 
Britten, Mahler, Martinu, Nono, Schoenberg 

L'Orchestra sinfonlca della 
Radio di Lipsia, da clnquantn 
anni sulla breccia (consolidb 
la sua fama nel 1923), ha 
celebrato le nozze d'uro con 
la musica. con una Intensa 
tournee in Italia (Venezia, 
Treviso. Reggio Emilia, Pra-
to, L'Aquila, Roma). In pas-
sato ne fu direttore stabile 
Hermann Scherchen che. con 
Carl Schuricht, qualified la 
orchestra con numerose « pri
me » di Bartbk, Schoenberg, 
Stravinski e Hlndemith il 
quale, per qualche tempo, 
figurd in orchestra nel grup-
po del vlolini. 

AH'orchestra si e pol ag-
giunto un coro — un grande 
coro — che da venticlnque 
anni e in attivita presso la 
Radio dl Lipsia. 

L'elemento unlficatore del 
due organism! si configura 
in un muslclsta di straordi-
naria vivacita. quale e il mae
stro Herbert Kegel che. per 
vent'anni direttore del coro, 
dal 1960 e direttore stabile 
anche dell'orchestra. 

Quando i due gruppl si esl-
biscono insieme, la musica 
acqulsta una luminosita sog-
giogante, per quanto sobria 
sia la dinamica del gesto dl-
rettoriale e per quanto le 
voci e timbri orchestrall non 
eccedano mal dai confinl di 
una vellutata dolcezza. 

Abbiamo ascoltato e am-
mirato i musiclstl di Lipsia in 
due recentl occasioni: all'A-
quila (sabato); domenica. nel-
l'Audltorio romano di via del
la Conciliazione. L'orchestra 
di Santa Cecilia chlssa per-
che se n'e andata a Londra 
(poteva girare, piuttosto, nel
la regione), e quella di Lip
sia l'ha rimpiazzata. 

In quello aquilano si e avu-
to il concerto Inaugurale del
la stagione sinfonica. predi-
soosto nella cinquecentesca 
chiesa di San Bernardino, af-
follatissima al punto da con-
ferire al concerto il valore 
di una manifestazione di 
massa. 

II programma e stato awia-
to da una pagina di Bohuslav 
Martinu, dedicate, alia memo
ria delle vittime di Lidice 
(citta cecoslovacca, martoria-
ta dai nazistl), fluente in un 
clima elegiaco, che sembrava 
recuperare insegnamenti di 
Smetana. 

E' stata poi la volta d'una 
pagina di Luigi Nono, La vie 
toire de Guernica, che utiliz-
za l'omonhna poesia, scritta 
da Paul Eluard nel 1938. 

La composizione di Luigi 
Nono risale al 1954 e in un 
incandescente, rapido arco so-
noro (non piu di otto minuti) 
oppone a una vocalita assai 
ricca d'inflessioni, e spesso 
palpitante di canto, mVorche-
stra spigolosa- aspra, che sem-
bra venire avanti a forza di 
splntoni, quasi di gomitate, 
per cedere poi il passo al ru> 
tocco delle arpe. Sono gran-
diosi i sussulti della percus-
sione; preziosi, nel finale, i 
ritorni a una vocalita arcalca, 
quasi gregoriana. In Italia, in 
quegli anni, non si compone-
va niente di simile e niente 
che avesse un cosl forte im-
pegno ideale. 

II pubblico ha riservato al
ia musica di Nono una caldis-
slma accoglienza. Cera, inli
ne, all'Aquila, la Sinfonia n. 9, 
di Beethoven, alia quale gli 
interpret! lipsiensi hanno de
dicato una inedita ricchezza 
e preclsione di suono. 

Se l'edizione, della Nona, 
ascoltata una settimana fa, 
a Roma, sembrava fatta appo-
sta per dar ragione a coloro 
che sostengono la frammenta-
rieta di questa Sinfonia, la 
esecuzione deU'Aquila non ha 
dato torto ai sostenitori della 
profonda unita della paxtltura. 
Ha raggiunto un massimo la 
capacita dispiegata dal diret
tore nel rilevare e concatena-
re saldamente i nessi tra le 
varie parti della Sinfonia. 

II seguito del bis (a dar 
retta al pubblico, non avreb-
bero avuto mai fine), men-
tre ne ha suggellato i! suc-
cesso. ha ancora messo in ri-
salto la bravura dei muslcisti 
di Lipsia. Sono stati eseguiti 

le prime 
Musica pep 

Gentle Giant 
I ngiganti gentilin del me-

lodico rock anglosassone son 
tornati in Italia per la terza 
volta, sulla scorta dei consen-
si suscitati sin dalla prima ap-
parizione, due anni fa, nelle 
vesti di comprimari .all'ombra 
dei « divi» Jethro TulL > 

Ebbene, sabato sera al Pala-
sport romano, t Gentle Giant 
hanno saggiato al limite la pur 
indubbla dlsponibilita del gio-
vane pubblico, offrendo un 
act monocorde ed incolore, 
naufragio di ogni velleita con-
tenutistica espressa agli esor-
di. Difatti, l'ascesa dei Gentle 
Giant ai vertici del successo 
commerciale ha colnciso con ja 
piu smaccata delle Involuzio-
ni: orecchiando un po' ovun-
que (ci sono persino alcurti 
passaggi raplti a Ennio Morri-
cone nelle suites del fratelli 
fihulman e vogllamo sperare, 
almeno, che non si tratti di 
Una cltazione), 11 quintette ap-

{roda soltanto ad un misera-
ile amalgama di luoghi co-

tounl, prolettatl in un contesto 

formale goffamente sofistica-
to. Una parabola ormai con-
sueta e percld ancor piu scon-
fortante: i «convogli mere!» 
che giungono dall'Inghilterra 
depesitano nelle nostre platee 
le piu rozze mistificazioni, 
senza neppure celarsi dietro 
l'alibi emozionale. Sono tra-
scorsi dieci anni dall'avvento 
dei moduli « beatlesiani», ma 
i meccanismi consumistici pro-
muovono un costante regresso. 
« Gentili » e sproweduti. i so
stenitori della new music non 
sempre se ne accrgono: e cosl 
che i nanerottoli si tramutano 
in giganti. 

EDITORI RIUN1TI 

CHESNEAUX 
Storia del Vietnam 
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splendidamente {'Alleluia dal 
Messia di Haendel e un Ada
gio di Bach, per soli strumen-
ti ad arco. Questl due brani 
hanno coronato anche il con
certo romano, avviato da una 
fremebonda esecuzione del 
Sopravvissuto di Varsavia di 
Schoenberg (la declamazlone 
era affidata al baritono Clau-
dio DesdeTi), cul segulva una 
dolente, llmplda interpretazio-
ne dei Kindertotenlieder di 
Mahler, cantati dal contralto 
Annellese Burgmelster. 

Le meraviglie sono state ac-
cresciute dalla Cantata di 
Bartok, / nove cervi fatati 
(gli opposti piani sonori, deli-
neati dal coro e daU'orchestra, 
si sono mossi con una natu-
ralezza incredibile) e, soprat-
tutto, dalla virtuosistica rea-
lizzazione delle Variazioni di 
Britten su un tema di Pur-
cell, op. 34. 

Nella composizione si svol-
ge una sorta di geniale lezio-
ne sugli strumenti dell'or-
chestra, i quali, senza dar-
lo a vedere, han dato anche 
essi un saggio di smagllan-
te eleganza tecnica. Dalle 
Variazioni di Britten emer-
gono. di tanto in tanto. at-
tegglamenti cari a Stravin
ski e a Prokofiev. Sono stati 
cosl vibratamente awertitl, 
da far desiderare ora un in-
tero concerto dei lipsiensi, 
incentrato su quegli autori. 

A Lipsia sono in attivita 
sei orchestre: potremmo la-
sciarne una a Roma, per 
riempire i vuoti delle nostre 
stagloni. Ma vedrete che fl-
nlra proprlo cosl: con la 
musica. In Italia, dlslmpe-
gnata dai complessi dei pae
si socialistl. 

Erasmo Valente 

Bilancio della rassegna cinematografica 

Da Olbia un'iniziativa 
permanente e diffusa 

Punfare sulla creazione di nuove slruflure cultural!, in collegamenfo con le orga-
nizzazloni dei lavoratori e con I'associazionismo di base — Un animato dibattifo 

Dal nostro inviato 
* OLBIA. 15.' 
1) Nelle sue prossime edi-

zioni, la Rassegna internazlo-
nale di Olbia dovra fungere 
da catalizzatore delle lnlzlati-
ve e delle eslgenze in svilup-
po e maturazlone nel corso 
deU'anno, neU'amblto delle as-
soclazionl culturali democra-
tiche della Sardegna. 

2) Una llnea di prec'se scel-
te politico-culturali dovra ca-
ratterizzare la ulterlore ere-
sclta deU'inlziativa, stabllendo 
collegamentl operativi con le 
organlzzazioni sindacall del-
l'lsola e del continente, al fi
ne di realizzare un concreto 
raccordo e coordinamento con 
quanto, nel settore clnemato-

L'assassinio dei 
fratelli Rosselli 
in un originate 

televisivo 
• La morte dei fratelli' Ros

selli, i due antifascist! Ita
lian! assassinati nel 1937 a 
Bagnole-sur-1'Orne da sicari di 
Mussolini, sara rievocata in 
uno sceneggiato televisivo in 
tre puntate. L'orlginale e di-
retto da Silvio- Maestranzl e 
ne sono protagonist! Renzo 
Palmer e Pletro Biondl (nel 
pannl di Carlo e Nello Ros
selli), afflanoati da Nando 
Gazzolo, Scilla Gabel, Giaco-
mo PIperno, Giullo Girola, Re-
nato Turi e Sergio Rossi. II 
regista Maestranzl sta attual-
mente girando le prime scene 
in esterni ad Acqui. in Pie. 
monte, e presto la troupe si 
trasferira negli studi televi
sivi romani. ove verranno rea-
lizzatl gli interni. 

Conferenza stampa a Roma 

LATER illustra 
la sua attivita 

passata e futura 
Felice consuntivo per la musica e per la prosa - Ac-
cordo con la compagnia del «Teatro Insieme» 
Al Quirino la prima del « Matrimonii) di Figaro » 

Tutto lo staff dell'ATER, 
l'Associazione dei teatri della 
Emilia-Romagna. e sceso ieri a 
Roma per presentare il pro
gramma dell'attivita. per il *73-
'74 e per informare i giornali-
sti su quanto e stato fatto 
nella passata stagione. La 
conferenza stampa e stata in-
detta in occasione della « pri
ma)) a Roma del Matrimonio 
di Figaro di Beaumarchais, 
che si dara stasera al Quirino 
nella messa in scena del « Tea
tro Insieme ». Con questa com
pagnia l'ATER ha firmato un 
accordo biennale, dopo la po-
sitiva esperierga dello scorso 
anno. L'ATER — ha detto Eu-
genio Azzaroli, presidente del
ta commissione prosa — ha 
ritenuto necessario allargare 
il suo impegno dalla distri-
buzione degli spettacoli alia 
produzione. Di qui l'accordo 
con il a Teatro Insieme ». Ma 
procediamo con ordine. 

Ha preso per primo la pa-
rola Vittorio Passerini. presi
dente dell'ATER, il quale ha 
tenuto a rilevare come l'Asso
ciazione dei teatri dell'Emilia-
Romagna sia una organizza-
zione alia quale fanno capo 
tutti i teatri a gestione pub-
blica della regione. Passerini 
ha poi fornito alcuni dati del
la passata stagione, che sono 
senz'altro positivi: 915 mani-
festazioni di prosa, lirica, bal-
letti e concerti in cinquanta 
centri delta regione, per un 
totale di circa mezzo millo-
ne di spettatori. Un bel risul-
tato, che perb gli organizzatori 
dell'ATER tendono a miglio-
rare. Ne! progetti. che do-
vranno essere realizzati entro 
due o. al massimo, tre anni, 
vi e rapertura di cinque o se! 
nuovi centri polivalenti. con 
la collaborazione della Regio
ne. la creazione di un circuito 
estivo, che tocchi largamente 
la riviera romagnola, I'utHiz-
zazzione di castelll, rocche, 
piazze. che la creazione di iso-
le pedonali, all'lnterno dei cen
tri storici, rende possibile tra-
sformare in luoghi teatrali 
estivi; e. infine, la costituzio-
ne di una seconda orchestra, 
comoosta di una quarantina 
dl element! per concerti. che 
afflanchi 1'attivitA del Comu-
nale di Bologna. 

E* poi intervenuto Carlo Ma
ria Badini, sovrintendente del 
Comunale di Bologna e pre
sidente della commissione mu
sica dell'ATER, il quale, dopo 
aver ricordato come l'opera 
lirica abbia profonde radici 
culturali in tuttl gli strati del
la popolazlone emillana, ha 
sottolineato che il modello 
emillano dl scambl tra citta 
e citta e il decentramento 11-
rico — gli spettacoli che ven-
gono portatl nei centri mlnori 
non hanno nulla da lnvidlare, 

poiche soon gli stessi, a quell! 
dei capoluoghi — dovra neces-
sariamente servire al legisla-
tore quando questo sara co-
stretto ad affrontare il pro-
blema della riforma delle 
strutture musical!. Anche qui 
sono state fomite cifre che 
pariano chiaro: nella passata 
stagione si sono date 177 rap-
presentazioni di opere liriche, 
127 concerti sinfonici e da ca
mera per complessivi 200 mi-
la spettatori, in una regione 
che conta circa tre milioni e 
ottocentomila abitanti. 

Per quanto riguarda il car-
tellone, Badini ha annunclato, 
oltre alia riproposta delle piii 
note opere liriche, una mr-ggio-
re ricerca in direzlone del nuo-
vo e del recupero di opere 
rare o che si ritenevano per-
dute. 

Torniamo alia prosa e la-
sciamo ancora parlare le ci
fre: nel 12-Ti il bilancio e di 
203 mila spettatori. Le compa-
gnie che hanno dato spettacoli 
sono settantadue e i testi rap-
presentati novanta. 

Dicevamo all'inizio che la 
ATER, per la prosa, ha senti-
to la necessita di stabilire 
un accordo con il a Teatro In
sieme » il cui programma com-
prende, oltre al Matrimonio 
di Figaro (che e gia stato dato 
questa estate in alcune citta 
del Nord, ma in Emilia solo 
a Modena), Itaca Itaca!, una 
novita per le scene di Ghigo 
De Chiara, e L'Opera dei Men-
dicanti di John Gay; per !a 
stagione *74-T5' II Negromante 
di Ludovico Ariosto. nel qua
dra delle celebrazioni arioste-
sche (ricorrera, infatti, l'anno 
prossimo, il quinto centenario 
della nascita del grande poe-
ta e commediografo) e Una 
storia emiliana, che lo scrit-
tore Angelo Dallagiacoma sta 
elaborando su problem! e 
aspetti della vita sociale del
la regione e che si awarra del
ta collaborazione e della veri
fier delle commission! dei tea
tri dell'ATER. 
' L'attuale composizione della 
compagnia di «Teatro Insie
me » — che perb necessaria-
mente si allargherb — e la 
seguente: Ettore Conti, Pran-
cesca Benedetti, Mariano Ri-
gillo, Anna Teresa Rossini, 
Marisa Mantovani. Sandro 
Borchi, Pamela Villoresl. Ni
no Bignaminl. Alfredo Piano, 
TJmberto Verdoni. Donatello 
Palchl, Renato - Trombetta. 
Vittorio di Bisotmo. Gig! An-
irelillo, Anna Arazzlni. Luigi 
Pistllli. Armando Putfiese e 
il resista sia del Matrimonio 
di Fioaro sia dell'Opera dei 
Mendicanti, mentre Bruno Ga-
rofalo e lo scenografo ftsso 
della compagnia. 

m. ac 

grafico e culturale, avvlene in 
campo nazionale. 
• 3) La manifestazione, anzi-
che limitarsi ad un appunta-
mento annuale dl scarsa incl-
denza polltlcoculturale. dovra 
invece favorire il raffonamen-
to di un circuito altemativo, 
collegandosl con inizlatlve ten-
dentl alia creazione di strut
ture culturali permanent!, at-
tualmente ineslstentl, partico-
larmente nella zona d1 Olbia 
e nella Gallura. 

4) Oltre alio stretto colle-
gamento operatlvo con 1 sin-
dacati e con le organlzzazioni 
culturali del movlmento ope-
raio (ARCIUISP e ACLI) do-
vranno essere rivendicaM ade-
guatl interventl da parte de
gli entl local! a sostegno sia 
della rassegna sia delle varie 
inizlatlve che ad essa si colle-
gheranno, per rlspond*»re alia 
crescent© rlchiesta del paese. 

Queste le pirncipall indlca-
zionl, ancora necessariamente 
di masslma, emerse dalla dl-
ciassettesima Rassegna inter-
nazionale dl Olbia, dedicata al 
tema Cinema e lotte sociali, 
conclusasl ierl, dopo quattro 
glornl di Intensa attivita. 

In particolare, le indicazloni 
programmatiche di cui si e 
detto si sono andate dellnean-
do sia durante il Convegno d! 
studi, impostato sul tema oen-
trale della rassegna, svoltosl 
nella giornata di sabato con 
una iarga partecipazione di 
pubblico, e animato da nume-
rosi, anche polemicl interven
tl, sia nel corso di un incon-
tro fuori programma, awenu-
to domenica. quale necessaria 
conseguenza del convegno stes-
so, tra I componentl del Co-
mltato orgailizzatore della Mo-
stra e un Comitate regionale 
di base, composto di numerosi 
giovani, rappresentanti di 
gruppi e associazioni politico-
culturali sarde. 

Si tratta. ci sembra, di in-
dicazioni che, stimolate an
che da alcune contraddizion! 
messe in evidenza dalla rasse
gna e sottolineate nel dibatti-
to di sabato, confermano l'lm-
portanza di una manifestazio
ne del gene re. che per la sua 
particolare, chiara fisionomia 
di iniziativa essenzlalmente 
rivolta alia diffusions di un 
cinema di informazione e di 
contro-informazione politica, 
richiama su di sd l'interesse e 
l'intervento di tutte quelle 
forze democratiche *. dell'asso-
ciazionismo di base, le quali 
da anni sono impegnate nella 
lotta per un effettlvo. profon-
do rinnova mento delle strut
ture culturali del paese. 

Riteniamo qumdi di poter 
senz'altro scrivere che il bi
lancio complessivo di questa 
diciassettesima edizione della 
Mostra olbiese va ben oltre il 
giudizio critico circa i vari, 
persino troppi film presentati 
nelle cinque sezioni in cui si 
e articolata 1A parte cinemato
grafica della rassegna, incen-
trandosi invece sugli esltl evi-
dentemente politici di cui si e 
detto. Del resto, non certo a 
caso gli organizzatori - della 
Mostra, diretta, fin dalle sue 
origini, dal compagno sociali-
sta Pletro Livl, hanno awer-
tito l'esigenza di collegarsi 
con le forze sindacall e con 
le organlzzazioni culturali del 
movlmento operaio, per porta-
re avanti e approfondire un 
discorso sempre piu chiara-
mente politicizzato, e in tal 
senso collegato con la realta 
e le piu urgent! problematiche 
del mondo contemporaneo. 

II Convegno di studi sul ci
nema, dedicato quest'anno alle 
lotte sociali in Italia e nella 
America latina, e presieduto 
da Otello Angeli, segretario 
della FILS-CGIL. si e svlluppa-
to attorno a tre significative 
relazioni. Gianni Minello, se
gretario generate dei circoll 
cinematografici dell'Arcl, par-
lando sul tema II cinema e le 
lotte operate, ha sottolineato 
tra 1'altro l'esigenza che una 
uttlizzazione del mezzo cine-
matografico come stimolo per 
una cresclta della coscienza 
politica del pubblico i deeli 
operatori culturali ' imolichi 
un impegno politico degli au
tori anche successivamente al
ia realizzazione del film, in 
modo da stabilire effettiva-
mente un rapoorto reale e dia-
lettico con le lotte della classe 

operaia. Giampaolo Bernagoz-
zi (critico cinematografico e 
docente universitarlo) ha trac 
ciato un amplo quadro stori-
cocritico del cinema di lotta 
dell'America latina. Lionello 
Blgnaml, del Conslglic gene-
rale della CGIL, nella sua re-
lazlone, Per una nuova polU 
tica del cinema e delle comu-
nicazioni di massa, dopo aver 
ancora una volta ricordato 1 
processl di concentrazlone del
le testate giornallstlche, Pazio-
ne censoria nel campo del ci
nema e del teatro. i privilegl 
concessl alle grandi case edi-
toriali e cinematografiche e 11 
domlnlo esercltato dal potere 
esecutlvo sulla Ral-TV, ha rin-
novato rimpegno della Federa-
zione CGIL, CISL, UIL nella 
lotta per le rlforme di strut-
tura delle comunlcazionl di 
massa. - -

Tra 1 numerosi interventl 
segultl alle tre relazioni: quel-
11 del clneasti Nannl Loy, Cor-
rado Farina (present* alia ras
segna con il suo film Baba Ya-
ga), Sergio Spina, dello stesso 
direttore della mostra Piero 
Livl, e ancora di Enzo Natta 
del dlrettlvo nazionale del-
l'AIACE, dl numerosi studen-
ti di Olbia, In rappresentanza 
di Cineforum, del Centra Ser-
vizi Culturali, del Comitate di 
quartlere di Orgosolo. del Clr-
colo ARCI dl Olbia. Un dibat-
tito. come si pub constatare, 
partlcolarmente esteso. vivace 
e approfondlto, che ha con-
fermato la validlta- e l'interes
se della rassegna olb'ese. Oc-
correrebbe ora fare un cenno 
del film presentati nelle quat
tro giornate della mostra: una 
trentlna In tutto. dl medio o 
dl lungo metraggio. moltl del 
quail gia vlstl in preoedentl 
occasioni. Di indubbio. note-
vole interesse. quell! collocati 
nelle sezioni intitolate: Ame
rica latina: motivi di una lot
ta. Cinema e lotte sociali e 
Film d'animazione e di copro-
duyione ciropea. 

Piii debole la sezione dedi
cata al recente «cinema spe-
rimentale Italiano » che ha for
nito la mlsura di quanto si 
rivelino ormai inutili e supe-
rati dagli eventi certe pseu-
do-ricerche formall attuate al-
l'insegna di un pretenzioso di-
lettantismo. Non includiamo 
in questo giudizio II lungome
traggio in 8 mm. La scuola dei 
leccalecca di Bottini, Caivini 
e Moreschi. collocato, a no
stro parere indebltamente, in 
questa sezione. Un film in cui, 
con caustica ironla. vengono 
indicate alcune tipiche situa-
zloni di certo malcostume sco-
lastico nostrano. 

Nino Ferrero 

Monicelli, Loy, 
Scola, Age e 

Scarpelli fanno 
causa alia RAI-TV 

La RAI con la trasmissione 
Radioschermo ha forse Inte-
so colmare una lacuna nel 
campo delTintrattenimento, 
inventando una nuova forma 
di spettacolo: il cinema radio-
fonlco. Lo afTerma 1'AACI 
(Associazione autori cinema
tografici Italian!) in un suo 
comunicato. . 

Si tratta in effetti — prose-
gue l'AACI — di una volgare 
operazione anticulturale con 
la quale sono stati mutilati. 
deformati e modificatl nume
rosi film dl successo realiz
zati negli scorsi anni. 

L'AACL ritenendo che tale 
operazione — oltre a costi-
tuire un illegittimo guadagno 
per l'Azienda televlsiva — sia 
un grave illecito nei confron-
tl del diritto d'autore, ha da
to incarico al proprlo legale 
aw. Giovanni Amone di agire 
giudiziariamente contra la 
RAI-TV. L'aw. Arnone h« per-
tanto citato in giudizio la 
RAI-TV per conto dei regi-
stl Nannl Loy, Mario Monicel-
li, Ettore Scola e degli sceneg-
giatori Age e Scarpelli. 

La prima udienza avanti il 
Tribunale di Roma avra luogo 
il 27 novembre. 

Mostre a Roma 

Ironia sulla 
proprieta di 
Alechinsky 
PIERRE ALECHINSKY • 
Roma, Gallerla San Sebastia-
nello, via San Sebastlanello 
18; flno al 19 ottobre; ore 
10-13 e 16-20. 

Tirate nel 1972, per la car-
tella L'avenir de la propriety, 
le 18 acquafortl sono ora rl-
proposte a Roma assleme al 
volume In 999 esemplari che 
porta lo stesso titolo. Alechin
sky, per Tuna e 1'altro. - ha 
utilizzato un bel numero dl 
document! antichl, datati dal 
1661 al 1883, e raccolt! ne! 
mercati delle pulcl di Bruxel-
les. Alx-en-Provence e Saint-
Ouen, presso libra! speclallz-
zati dl Parigi e Nantes, nella 
cantlna di un notaio e in 
una soffitta di un commissa-
rlato di polizia. • > 

Vere o lmmaginate che sia-
no le fonti dei document! che 
hanno dato il canovaccio gra
fico, un trlste canovaccio dl 
delirlo umano • per la pro-

Erieta privata, esse sono sta-
; la miccia per una vera e 

propria esploslone del talento 
e deirimmaginazione grafica 
di Alechinsky. Siamo al livelll, 
informali e surrealistl, delle 
opere esposte nel padlgllone 
del Belglo all'ultima Bienna
le: il pittore belga sembrava 
prendersl il piacere umano 
e poetico, tra 11 llrlco e il 
beffardo. dl accendere mlcce 
e riattlvare vulcani in un 
mondo dl artisti-giardinleri 
tutti attentl a dellmitare e 
coltivare le rispettlve aluole 
o Draterie che fossero. 

Per • Alechinsky, pittura e 
grafica dovrebbero essere li-
berazione di eros e di ironia, 
e rimmagine una sorta di 
spazlo prowisorio continua-
mente cambiato da terremot! 
deirimmaginazione, da nuovi 
assestamenti rivelatorl, da 
una mal pacata nevrosi esi-
stenziale. Anche quando dl-
pinge si esprime con 11 segno 
e la macchla accidentale ben 
calcolata. Tra grafica e pit
tura non e'e quasi differenza. 

Ricerche 
di libertd 

AMERIGO CARELLA e RO
BERTO TIRELLI - Roma, 
Gallerla Clak. via Angelo 
Brunelti, 49: fino al 16 otto
bre: ore 10,30 13 e 17-20,30. 

Di quest! due giovani autori 
oresentati da Ferdinando Al-
bertazzi. Carella e pittore e 
Tirelli. scultore. La figurazio-
ne e neosurrealista, OTganlca. 
simbolica. Carella dipinge em-
brioni, bozzoli, larve: tutte me-
tafore d'una vita che e'e e non 
e'e ed e appesa a un filo. E' 
pittore di disegno sottile, gra-
cile, sensibile; colorista chia
ro che versa il colore entro 
la strutture disegnata. Qual
che figura e umana ma, in 
genere, II pittore delinea fi
gure amblgue, germ! che pos-
sono andare nelle piu diverse 
direzioni di sviluppo. II slm-
bolismo d'una ricerca di li-
berta e evidente e pittorica-
mente fine. La forma e, perb. 
assai gracile e non riesce a 
portare signiflcati piu forti. 
Difficile prevedere gli svilup-
pi di un pittore della vio-
lenza e deH'ambiguita che non 
ha vlolenza d'immaglnazione. 

La figurazione informale e 
neosurrealista delle sculture 
di Tirelli e semplice — de
menti organic! che si fanno 
comunque e sempre strada 
verso l'evidenza attraverso 
murl di resistenza — ma e 
ben nutrita di inven2ione ma-
terica e da un ricco mondo 
di figure. Attento alle ener-
gie profonde della vita e che 
sono ie radici del mondo 
umano abitabile, Tirelli 6i 
concentra sul moment© che 
la forma organica squarcia 
e scardina i muri ediflcatl 
per tenerla prigioniera: tutti 
avrete presente cosa possono 
fare le radici dei grandi al-
beri che premono sotto il 
piano d'una strada. Poetica-
mente Tirelli e attento a 
questo conflitto e lo usa co
me simbolo di conflitti piii 
generali. Si esprime bene 
nelle piccole. lavorate scul
ture in bronzo. 

da. mi. 
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controcanale 
- I CANNONI — La seconda 
puntata del telefilm di Codi-
gnola e Negrin, II plcclotto, 
ha confermato, anzi accentua-
to, quel tratti di autenticitd, 
di accurata rappresentazione 
di situazioni e personaggi che 
gia avevamo notato nell'avvlo 
della vicenda, la scorsa setti
mana. Una volta tanto, ci pa
re del tutto evitato il peri-
colo del a colore», sempre in 
agguato in racconti che si ri-
fanno ad ambtenti e personag
gi del Mezzogiorno e, in par
ticolare, della Sicilia: gut, in
vece, gli autori mostrano una 
notevole capacita di penetra-
zione nel mondo chiuso e dif
ficile, e spesso ambiguo, dei 
loro protagonisti. Vale la pe-
na di sottolineare la scarna 
semplicita con la quale gli 
attori ragglungono, sotto Vo-
biettivo implacabile diretto da 
Alberto Negrin, effetti espres-
sivi di inconsueta forza dram-
matica: e non 6 poco, nel pa
norama di telefilm che ci of-
frono esempi di studiata re-
citazione teatrale e che, per 
un verso o per Valtro. fini-
scono generalmente per sea-
dere nella convenzione e ne
gli schemi. Si veda. ad esem-
pio, come il giovane Michele 
Placido riesce a fondere nei 
suoi comportamenti durezza 
e paura, calcolo e slanci qua
si ingenui; esemplari, in que
sto senso, erano le sequenze 
della colazione con Don Cic-
cio u' biondo e del confronto 
dinanzi al giudice. E, tutta-
via, giuntl oltre il mezzo del
la narrazione fmanca una so
la puntata alia conclusione), 
non possiamo non tornare a 
chiederci: che cosa rlcavere-
mo da questa nuova vicenda 
stciliana? In questa puntata 
& emerso, ci pare, il tema 
dell'omerta. E un problema, 
almeno 6 stato posto, attra
verso la parabola adoperata 
dal padre del Plcclotto. Per 
uscire dalle trincee, diceva 
questa parabola, bisogna ave-
re la protezione dei cannoni 
alle spalle: come a dire che 
la gente pub sentirsi stimo-
lata a denunclare i prevari-
catori maflosi, soprattutto i 
capi, solo se sa di essere in 
qualche modo garantita, E, 
infatti, il protagonista chiede 
per due volte al giudice se ci 

sono i cannoni: e il giudice 
risponde che ci sono. Ma la ' 
donmnda e la risposta, ci 
sembra, apparivano piuttosto 
ingenue e • schematlche. Di 
quali cannoni si tratta? La 
gente esige semplicemente di 
essere protetta da eventuall 
rappresaglie, oppure avverte 
anche che i vari cannoni sono 
quelli diretti a colpire I'op-
pressione alle radici e, quindi, 
consistono anche in un pro-
fondo mutamento dei rappor-
ti fra cittadini e Stato. tra 
Mezzogiorno e comunlta na
zionale? E d'altra parte, la 
risposta uffermativa del giu
dice, at cannoni ci sonon, 
non era fornita con tono tal-
mente ovvio da far credere 
che il problema, in fondo, 
scaturisca dagli eccessivi tl-
mori della gente, piuttosto 
che da una grave e compro-
vata rete di compllcita che 
coinvolge alte responsabilita 
amministrative e politiche, e 
la gestione stessa del potere 
in Sicilia e in Italia? La pros-
sima e ultima puntata servi-
ra a chiarire definitivamente 
il senso di questo telefilm 
anche in riferimento a simtli 
interrogativi. 

IN ARIA — Servizi giornali-
stici e servizi « culturali» del
la RAI-TV continuano a rin-
corrersi come il cane e la le-
pre. Ieri sera, la prima punta
ta del nuovo ciclo dei « Dibat-
titi del TG» aveva in program
ma una discussione sugli aero-
porti. Stasera, la prima pun
tata del nuovo ciclo di Quel 
giorno, avra come tema Le 
autostrada del cielo. La soli-
ta coincidenza tra due pro-
grammi pensati e realizzati 
senza alcun coordinamento, 
per dire, piu o meno, le me-
desime cose. Non sappiamo a 
cosa debba attribuirsi questa 
improvvisa passione dei pro-
blemi dell' aviazione civile: 
sappiamo, perb, che. in linea 
assoluta e in particolare in 
un periodo di pretesa uau-
sterita » come l'attuale, un si-
mite modo di procedere i la 
spia di una struttura e di un 
modo di produrre e di una 
politica che hanno ormai rag
giunto livelli di degenera-
zione. 

g. c. 

oggi vedremo 
I TRE CAMERATI (1°, ore 21) 

Va in onda stasera il secondo episodio dello sceneggiato 
televisivo di Giuseppe Bonura, Inisero Cremaschi e Lyda C. 
Ripandelli tratto dall'omonimo romanzo di Erich Maria Remar
que. Ne sono interpret! Luigi Plstilll, Angelo Infanti, Maurizio 
Torresan, Renzo Palmer, Nicoletta Rizzi, Camillo Milli, Lucia
no Melani, Claudio Cassinelli, Dino Peretti, Sandro Dori e 
Gino Lavagetto. 

La crisi economica colpisce la Germania: l'inflazione avan-
za e la lotta per la soprawivenza si fa dura. Nonostante cid, i 
tre camerati protagonisti del racconto riescono ancora a vi-
vere serenamente, sordi aH'approssimarsi di tragici eventi. 

FOLK E POP NELL'AMERICA 
LATINA (2°, ore 21,15) 

Dalle Ande al Messico e il titolo della terza ed ultima 
puntata del programma-inchiesta reallzzato da Gianni Mina 
e Gian Piero Ricci. Questa sera, la trasmissione prosegue il suo 
viaggio attraverso il Messico. la Bolivia, il Peru e il Cile. 
Gia durante le scorse settimane, Folk e pop nell'America la
tina paleso i limit! di una ricerca alquanto approssimativa, 
per nulla contrappuntata da un'adeguata analisi dei fonda-
mentali movent! socio-pollticl che animano la tradizione mu-
sicale latinc-aroericana. Oggi e di scena anche il Cile, scon-
yolto dal recente golpe fascista: nw il materiale che viene 
trasmesso e stato girato parecchi nusl fa: cosl la televisione 
ribadisce m modo grottesco il suo complete distacco dalla 
realta. E non soltanto quello. 

programmi 

TV nazionale 
12,30 Sapere 
13,00 Oggi disegni anlmatl 
1330 Telegiomale 
17.00 Fotostorie • Viaggio 

In Africa 
Programma per i 
piu piccini. 

17.30 Telegiomale 
17,45 La TV dei ragazzl 

Occhio alio schermo 
1845 La fede oggi 
19,15 Antologia di sapere 

Seconda puntata di 
m Architettura ». 

19,45 Telegiomale sport • 
Cronache italiane 

2030 Telegiomale 
21,00 I tre camerati 

di Erich Maria Re
marque. 

22,15 Quel giorno 
«Le autostrade del 
cielo » 

23,15 Telegiomale 

TV secondo 
214)0 Telegiomale 
21,15 Folk e pop nell'Ame

rica latina 
«Dalle Ande al 
Messico » 

22,15 In nome della giu-
stizia 
«Un colpo inatte-
so» 

Radio 1 
CIORNALE RADIO • Ore* 7, 
», 12. 13, 14, 15, IS . 17, 
20. 21 a 23; 6.05? Maltatiaa 
Bteskale: O.Slt Ala 
0,30: La caaaoaf * 
f t II fffllo caataatet 0,15t 
Vol a* lot 10; tpiclale G * 
11.20: VI laillleaiu a laaorire 
la ricerca aotoawUcai 12,44: 
Maaka a atlluet 13^0* II <§» 
ecoatiaae; 14: Uaa caoMaaaa) 
ia treata atiaatk Lin* Oiiaaaae 
la «La aaaalle iaeata*. « 
Marco Praia; 14,40: CeasaMe-
•iata T3 i 15,10: Par *el aje-
vaan Ifc II ateaaelai 17 ,0 * 

17,55: «Maea» 
Coco (Vita a U i j i a 

4a 41 Coca Caaaoi) a, « Aa-
moaaiai. 10,10; 

la aUaletom 10V40: 
blot 10.10: Italia 

eke tavorat 10,30: La eeoie 
caaconi Italiane; 20,20: Aa4ata 
a ritorao; 21,25: Mown Boc-

Maaka 41 Veral. 

Radio 2* 
CIOKNAU KADIO • Or* 
0,30, 7,30, •.SO, 10,30, 
12^0, 13,30, 10,30, 17.30, 
10\30, 1040 22J0; 0: II 
aaalttalarei 7^0: Baaajajaraai 
0,14: Mara awatt a dttat 
0\40i CeaM • aarcMi O.SSt 

0.10: Prima di spender*; 9,35: 
Riaaltat 0.50: « Trntaoo a I-
eetta» « Aldolfo Moricoaii 
10,05: Caazoai per tutti; 
10^5: Dalla rostra parte; 
12,10: Trasaiiaaioai reaioaalit 
12,40: Alto tradimento; 13 a 
35: I frmnel dello soettacole; 
13^0: Come e percM; 14: Sa 
41 efrb 14.30: Trasmissionl 
resioaali; 15: Panto iatrrro-
oathro; 15^0: Cararai; 17,30: 
Special GR; 17^0: Caiaawta 
Roasa 3131; 10^5: U caa
zoai dell* stelle; 20,10: L'ar-
ca di Not; 20.50: Supersonic* 
22,45: Le ttaHetta. 

Radio *' 
ORE * 9,30: Musica entie. 
10: Concerto 41 apertara; 11: 
Musiche di G. B. Viotti; 11,40: 
Capolarorl del arttecento; 12 
a 20: Masiche italiane d'of 
SH 13i U aawica 
14^0: « II trionfo dell'c 
re», di Alaaaaaiia Scarlatth 
IS: II disco la wetriaa; 1S.45: 
Mnafca a poesia; 17.20: Foaji 
a^alaaan 1735: Jan oeelj I t : 
Concerto del soprano Emilio 
Rawaaiia a del piaaista Mario 
Caaarall; 10.30: Maalca 
ra; 10,43: La sfida 
ear 19,15: Ceacerta della w+ 
ni 20,15t Prearto I M a 1073; 
211 II Giaraale del Tart* • 
Sotto artij 21,30: Maalca eoa-
teaiperaaaa irlnara; 22,15i 
Nov Ilk fiererle. 


