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II sequestra 

dei film 
in Cassazione 
e alia Corte 

costituzionale 
La Corte costituzionale 11 19 

dicembre e la Corte di cassa
zione 11 20 dicembre esami-
neranno i casl dei film Rac-
conti di Canterbury di Pier 
Paolo Pasolini e Ultimo tang, 
a Parigi di Bernardo Berto-
lucci. In realty, le decision! 
che dovranno prendere i due 
coasessl superano l'lmportan-
za delle question! specifiche 
riguardanti le due opere ci-
nematografiche. Infatti la 
Corte costituzionale. affron-
tando il caso del Racconti di 
Canterbury, dovra stabilire 
se sia costituzlonalmente le-
gittima la norma del codice 
secondo la quale un'opera 
dell'ingegno (film, libro, qua-
dro. ecc), una volta seque-
strata per ordine di uno dei 
procurator! della Repubblica, 
deve rimanere sotto seque-
stro fino all'esito dei giudizi 
di appello e di cassazione, 
oppure se essa debba essere 
dissequestrata subito dopo la 
prima sentenza di assoluzlone 
del tribunale. 

Come si sa, i due film, ac-
cusati di oscenita, sono tutto-
ra sotto sequestro. Per il 
film di Pasolini, pur essendo 
stato questo assolto quattro 
volte dal Tribunale di Bene-
vento e dalla Corte d'appello 
di Napoli. il Procuratore ge-
nerale di Napoli ha proposto 
ricorso in Cassazione; men-
tre per il film di Bertolucci 
la prima sentenza di assolu-
zione del Tribunale di Bolo
gna e stata riformata dalla 
Corte d'appello di Bologna, la 
cui sentenza di condanna e 
stata quindi impugnata in 
Cassazione dagli imputati 
Bernardo Bertolucci. Grimal-
di (produttore). Marlon Bran
do e Maria Schneider (at-
tori). 

La Corte di Cassazione do
vra ora decidere se un'opera 
d'arte debba essere conside-
rata tale dal magistrate in ba
se agli effettivi valori artl-
stici deH'ooera stessa oppure 
in base alia valutazione che 
pud darne il cosiddetto «uo-
mo medio». Infatti la corte 
d'appello di Napoli. seguen-
do la prima tesi, ha assolto 
11 film di Pasolini Racconti di 
Canterbury considerandolo 
onera d'arte. mentre la Corte 
d'appello di Bologna, seguen-
do la seconda tesi. ha con-
dannato il film di Bertolucci 
Ultimo tango a Parigi dichia-
rando il film osceno perche 
«l'uomo medio italiano non 
sarebbe in grado di recepir-
ne i valori artistici». 

Molto grave 
Pablo Casals 

SAN JUAN (Portorico). 16 
II famoso violoncellista spa-

gnolo Pablo Casals versa in 
condizioni definite critiche 
da un portavoce dell'ospeda-
le Auxilio Mutuo di San Juan 
di Portorico. Casals, che ha 
96 anni. era stato colpito da 
attacco di cuore tre settima-
ne fa in casa di un amico. 
Era tornato a casa la settima-
na scorsa e sembrava stesse 
bene, ma difficolta respirato-
rie avevano successivamente 
consigliato il ricovero in ospe-
dale. 

Casals risiede in Portorico 
dal 1955. La moglie. Martita 
Alontanez. sua ex alunna. si 
trova al capezzale dell'illu-
stre malato. 

Una situazione che si aggrava 

Cinema: il gruppo 
pubblico deve 

cambiare politica 
L'Ente di Stato vive alia giornata, lasciando 
pieno spazio all'invadenza di nuove consorterie 
finanziarie - Improrogabile la ristrutturazione 

Accennavamo in un prece-
dente articolo U'Unita del 5 
ottobre) alia situazione di di-
sagio provocata nel cinema 
i f i ' ino dal mancato funzio-
namento delle commissloni e 
dei comitati che attribuisco-
no le provvidenze economl-
che a favore dei film e dei 
cortometraggi. Questa volta 
s-iremo piu precis! nel trac-
ciare un quadro, che dia la 
esatta misura dei caos in cui 
navlga il minlstero dello Spet-
tacolo. Oltre quattrocento 
film nazionali attendono an-
cora di essere ammessi alia 
programmazione obbligatoria 
e alia riscossione dei ristor-
nl previsti dall'attuale ordina-
mento legislative La conces
s i o n dei preml di qualita e 
ferma ai prodotti iscritti nel 
1970, mentre le commissioni 
del 1973, a due mesi e mez
zo dalla fine dell'anno, non 
sono state ancora nominate. 
Nel campo dei documentary 
le cose non volgono al me-
glio. Le ultime delibe razionl 
risalgono al secondo trimestre 
del 1971 e al primo trime
stre del 1972. Parimenti sono 
bloccati gli accordi di copro-
duzione con la Francia e con 
la Germania federate. 

II panorama suggerlsce al-
cune riflessioni. II difetto, 
si sostiene. risiede in un siste-
ma di incentivi che poggia 
sull'operato di commissioni i 
cui membri sono deslgnati 
dalle assoclazioni di catego-
rla. Queste, in genere, prov-
vederebbero con lentezza a se-
gnalare i nominativi dei loro 
rappresentantl; dopo dl che 
capita che spesso qualcuno, 
nel mezzo del cammino, si 
dimetta per sopraggiuntl im-
pegnl di lavoro e determini 
una vera e propria crisi; in-
fine, il vaglio dei film avver-
rebbe a ritmo lentissimo, di-
sarmante. Si asserisce anche 
che, retribuitl con un mode-
stissimo gettone di presenza, 
i commissari se la prende-
rebbero comoda. Tutte argo-
mentazioni queste che hanno 
un fondamento; e si aggiun-
ge che a ingarbugliare una 
matassa gia intricata e Inter-
venuto il recente esodo volon-
tario dei funzionari direttivi. 

Noi non escludiamo vi sia 
del vera nelle geremiadi che 
provengono dal ministero del
lo Spettacolo e, d'altra parte, 
siamo convlnti che il cinema 
italiano abbia bisogno di un 
radicale rinnovamento legisla-
tivo. promesso a piu riprese 
ma sistematicamente rinvia-
to a data da destlnarsi. Sino 
a prova contraria, solo il Par-
tito comunista ha presentato 
in Parlamento una proposta 
in questa direzione. Nondi-
meno, nell'attesa che sia ri-
considerata la materia, nella 
sua globalita, urge riattivare 
quel mercanismi che ora non 
funzionano .finendo per dan-
neggiare soprattutto i piccoli 
produttori e i produttori in-
dipendenti. II ministro Signo-
rello nor pud restar con le 
mani in mano se non vuole 
che sulla sua persona e sul 
suo dicastero cada il sospet-
to che g!i intralci creatisi 
vadano a vantaggio delle ma-
novre effettuate da un noto 
editore di destra per intro-

CONGRESSO SCIENTIFICO 

FARMACIE VECCHIAIA 
ARGOMENTI SOCIALI 
La vecchiaia e preceduta 

sempre da un lento e quasi 
inawertibile periodo di decli-
no fisico, mentale. sensoriale. 
sessuale. al suo inizio tutti do-
vrebbero pensare alia geriopro-
filassi. II prolungamento della 
vita, infatti, ha posto sul tap-
peto problemi nuovi che non 
solo interessano i sociologi 
ma anche i medici che si tro-
vano ad avere la responsabi-
lita di approntare mezzl pro-
filattici e terapeutici per ren-
dere piu fisiologico quel pro-
cesso ineluttabile che si chia-
ma vecchiaia. Per rientrare 
nel vivo dell'argomento. dun-
que, si ha una eta presenile 
che inizia verso i cinquant'an 
ni. una senile indicata da! 
fessanta agli ottanta e la cosl 
detta tarda vecchiaia che rag-
giunge i novantacinque ed ol
tre. Un argomento sempre co-
si attuale e stato. in questi 
giorni. affrontato ad un Con 
gresso internazionale dove im-
portanti risultati terapeutici 
conseguiti nel settore genatri-
co sono stati sottolineati. a! 
Simposio di Montreal, da Fa
zio, Ban, Amin, Nair. Antonel-
li. De Gregorio. Dionlsio. Pe-
ruzy, Miura. Vergara. Wea-
tley, Schwartz, Lopez Zanon, 
Montanini. Shibahara. Gatti. 
Pariante. Muratorio. etc. Si 
sono avute, infatti. approfon-
dite analisi e chiarificazioni 
sulle proprieta antidepressive 
del nuovo ritrovato chimico, 
il trazodone. Le relazioni sono 
state svolte da Agnoli. Picclo-
ne, Casacchia. Gune!la. Cassa-
no, Rinaldi. etc. Nel Simpo
sio Internazionale d' Montreal. 
dopo la panoramica introdu 
zione di Silvestrini. ci si e 
soffermati sugli studi farma 
cologici. biochimici. tossicolo-
gici compiuti. in merito, da 
Longo, Raduco Thomas. Ya-
9$atsu, Bolssier, Domino. Lin£, 
Cmrattini, Fujlta, Angelucci. 
Rivet, Scorza, Suzuki, etc. Da 
questi studi e da quanto rie-
pilogato da Cazzullo, 8aar> 

ma, etc. viene confermato che 
il nuovo farmaco, realizzato 
in Italia, il trazodone, ha un 
elevatissimo grado di tolleran-
za e pud essere sommlnistra-
to, anche per lunghissimi pe
riod i, senza dar luogo ad akun 
inconveniente, 
tivo nella famiglia e nell'am-
biente. 

Anche l'obesita, nelle per-
sone con gli anni avanti. han
no sostenuto. in occasione del 
recente « 4. Simposio di Medi-
cina e Chirurgia* svoltosi al
ia Maddalena. i relatori Busin-
co, De Pau. Manai, Salvaton. 
tranne situazioni particolari. 
e quasi sempre causata da ipe 
ralimentazione provocata da 
disturb! psichici. II sistema 
nervoso, infatti. contribuisce 
al senso di voracitA intensa. 
secondo psicologi e studiosi 
di psicosomatica. (Antonelli). 
e tre sono i sentiment! di 
fondo: ansia, soddisfaz:one, 
ostilita. Uno degli aumenti piu 
comuni del peso corporeo, e 
rappresentato da ristagno di 
acqua nei tessuti; tipico fe-
nomeno. questo. delle persor.e 
emotive, specie le donne, e in 
particolare avanti con gli an
ni. che aumentano di peso 
anche mangiando pochissimo. 
perche l'ormone antidiuretlco 
blocca l'attivita del rene. Con
tra tall inconvenient!, ricorda-
no i relatori. un effetto cura
ti vo efficace ed innocuo si ot-
tiene con l'uso delle aequo 
oligominerali. Fiuggi. etc 
Queste acque. infatti. oltre ad 
eliminare scorie azotate e de-
tritl del metabolismo. provo-
cano una accentuata elimina-
zione dei sail dl sodio. confe-
rendo snellezza al corpo me-
diante la piu accentuata diu-
resi, vlvificano i tessuti solle-
vandoli dagli abnormi e pro 
lungati carichi tosslci. L'uso 
delle aequo tlpo Fiuggi si 
puo effettuare anche in casa 
per mezzo dei liquidl imbottl-
gliaU. 

C M . 

I durre, a scopo dl monopollo, 
in un cinema povero di capl-
tall, afflltto da malanni con-
genlti e per giunta insidiato 
adesso da una scandalosa 
inefficienza ammlnlstratlva. 
force finanziarie e politiche 
interessate a domlnarlo. 

Sul versante del gruppo 
cinematografico pubblico si 
segnala una novlta. SI di
ce che il dlrettore gene-
rale dell'Istituto Luce, Clau-
d'o Forees Dovanzati. ab
bia rassegnato le dlmissionl 
dall'lncarlco finora ricoper-
to. II passo sarebbe stato 
compiuto con molta dlscrezio-
ne. affinche la notlzia non tra-
pelassersegno questo che il 
dimisslonario non sarebbe a-
lleno da un rlpensamento, ove 
fosse ro rimosse le cause che 
10 hanno indotto a dissocia-
re le sue responsabilita. 

II d'^^nsn vertprphbp sul
la conduzione aziendale e, 
stando a quel che risulta. con-
fermerebbe l'esistenza di un 
malessere dlvenuto di glorno 
In giorno insostenlblle. Non 
che l'lstituto Luce sia. per 
11 momento, sprovvisto dl un 
programma produttivo. Pochi 
giorni fa e stato diffuse un 
elenco dl film documentaristi-
cl che stanno per entrare in 
lavorazione. Nell'annuncio. pe-
r6. l'essenziale non veniva 
svelato: che l'lstituto Luce 
non e stato messo in grado 
di progettare un serio svi-
luppo della sua attivita. 

H problema investo l'Ente 
gestione cinema e la sua at
tuale direzione. pervicace nel 
spguire una politica alia gior
nata e che. di anno in an
no. disattende I'esigenza dl 
una ristrutturazione delle a* 
zlende inquadrate. Ristruttu
razione — non e la prima vol
ta che lo scrlviamo — che ha 
senso soltanto se raccordata 
all'apertura dl nuove aree ope
rative riguardanti anzitutto 
l'lstituto Luce. 

Produrre serve a ben poco. 
se non si costrulscono ca-
nali nuovi di diffusione. tan-
to piu quando ci si dedlca a 
un cinema che non ha ca-
ratteri spettacolari. E* al set-
tori della scuola. dell'assocla-
zionismo culturale. delle gran-
di aggregazlonl social! e alle 
possibilita offerte dalle Re-
glonl che bisognerebbe rlvol-
gersi, cominclando intanto a 
gettare alcune basi. ad allac-
ciar contatti e a predisporre 
un piano pluriennale. L'im-
presa. non ci stanchiamo dl 
llpeterlo. L dl arduo svolgi-
mento e rlchiede temp! lun-
ghi dl attuazione. ma 11 rl-
tardo che s! lamenta denota 
la mancanza di una volonta 
politica Non si tratta tanto 
di inerzia causata da ingra-
naggi arrugginiti quanto di 
una prospettiva che non & 
presa in considerazione e di 
una linea di tendrnza che an-
cor oggi non si profila. 

Le coipe magglori sono del
la maggioranza del consiglio 
di ammini5trazione del l'Ente 
cinema, che ritiene di esau-
rire il suo compito. finanzian-
do la produzione di alcuni 
film a soggetto e condannan-
do l'lstituto Luce e Cinecit-
ta a sobbarcarsi gli oneri pas-
sivi derivanti da una gestione 
non riformata. Ed e scon-
fortante pet il contribuente 
che si continui a spendere il 
denaro dei cittadlni per dar 
prova della inutilita della inl-
ziati.*a pubblica cinemalogra-
fica e per Impedire che essa 
progredisca. nel timore che 
possa essere un contraltare 
alia RAI-TV. feudo monopoliz-
zato dalla Democrazla cristia-
na, e nel timore di recar fa-
stidlo agU interessl coltivati 
da gross! gruppi editorial! 
nel campo della cinematogra-
fia didattica ed educativa. 

Non e un caso, infatti, che 
le resistenze dell*Ente gestio 
ne si verifichino a proposi 
to di un ambit© in cui. oltre 
alia televlsione, a imperversa 
re sono le case editrici dei 
fratelli Pabbri, Paravia, Ru-
sconi. « La scuola » di Brescia. 
Le Monnler e alcune societa 
cinematografiche sperializzate 

m. ar. 

Canzonissima: 

Carmen Villani 

al posto di 

Rosanna Fratello 

che e malata 
Rosanna Fratello, che do-

veva parted pare alia terza 
puntata di Canzonissima do-
menica prossima, verra sosti-
tuita da Carmen Villani: la 
cantante pugliese. infatti, e 
stata ricoverata Iunedl in una 
clinica di Milano per essere 
sottoposta ad esami clinic! e 
— secondo quanto si e ap-
preso — probabilmente ad 
un intervento chirurgico. I 
responsabili della trasmissio-
ne hanno quindi deciso di an-
ticipare 1'esibizione di Car
men Villani, che avrebbe do-
vuto cantare nella quarta 
puntata. 

E' stato inoltre comunlcato 
che ospiti della puntata di 
domenlca prossima saranno 
Alberto Lupo, il flautlsta Se-
verino Gazzellonl c Ave Ninchl. 

II capo indiano e 
la donna di Custer 

Marco Ferrer! ha terminato dl glrare a Parigi a La vera storia del generale Custer ». Ed e, 
ora, impegnato nel monfaggio del film, le cui riprese sono stale' effettuate in parte nelle 
« Halles» (gli ex mercati general! di Parigi in via dl demolizlone) e in parte in una cava 
di pietra abbandonata. Nella foto: Ugo Tognazzi, nei panni di un capo indiano, accanto a 
Catherine Deneuve, nella vest! dell'amlca del generale Custer (II quale e impersonato da 
Marcello Mastrolanni). Altri Interpret! del film sono: Philippe Noiret (II generale Terry), 
Michel Piccoli (Buffalo Bill) e Serge Reggiani che, per I'occasione, sara completamente pelato 

Sugli schermi un fi lm di Leonid Gaidai 

Piacciono ai moscoviti 
le avventure di Ivan 
L'opera cinematografica si ispira ad una com media di Bulgakov 
Fantasioso e grottesco ritratto del terribile «zar di tutte le Russie» 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 16 

Ivan il Terribile, sconvol-
to, si aggira in un piccolo ap-
partamento della Mosca di 
oggi, scende in strada e, Im-
paurito dal traffico, si tuff a 
precipltosamente nell'ascen-
sore per tornare a barricarsi 
in casa, dove lo raggiungono 
poliziotti e infermierl del-
l'ospedale psichiatrico che, 
awertiti dagli inquilini del 
palazzo, r >no certi di trovar-
si dl fronte al soli to ubriaco 
in vena di pazzie. E invece 
Ivan e il legittimo a zar di 
tutte le Russlen. e «Ivan il 
Terribile», figlio di Vasslli 
III. nipote di Ivan il Grande, 
incoronato nel 1574 all'eta di 
17 anni. A richiamarlo <t in 
vita» a! giorni nostri e stato 
uno scienziato dilettante, il 
quale si e divertito per anni 
a costruire una ciclopica 
«macchina del tempo» che, 
dopo mi He peripezie, si e 
messa in moto portando nel 
« futuro » il povero Ivan Vas-
silievlc e paracadutando nel 
passato due personaggl del 
mondo di oggi. un Ivan qual-
siasi, pieno di complessi e di 
paure. e un Gheorghi. di pro-
fessione ladro e imbroglione. 

La storia non e nuova. A 
scriveria per il teatro e stato, 
nel 1926, il grande Mikhail 
Bulgakov, che seppe allora 
cogliere tutta una serie di 
aspetti grotteschi della realta 
e inserire nel testo battute e 
situazioni capaci di provocare 
divertimento e, spesso. rifles
sioni. su alcune «analogie» 
tra passato e presente. L'/can 
Vassilievic — questo 6 il tito-
lo della commedia bulgako-
viana — ha avuto un'alterm 
fortuna, fino a che negli anni 
scorsi il teatro-studio «Kino-
aktior» Ilia rappresentata 
con successo. E ora un regista 
brillante come Leonid Gai
dai (ricordiamo di lui Le do-
did seggiole) si e deciso a 
portare sullo schermo una 
nuova edizione dell'/can di 
Bulgakov che. riveduta alia 
luce del mondo contempora-
neo, viene presentata con II 
titolo Ivan Vassilievic cambia 
professione. 

E anche questa volta. co
me era prevedibile. il succes
so e grande. Le sale dove il 
film si proietta sono Ietteral-
mente prese d'assalto da una 
folia eccezionale. 

Ma torniamo al «nostras 
Ivan, cosi come ce lo presen-
ta Gaidai. Sullo schermo ap-
pare Tinventore della macchi
na, un personaggio come ce 
ne sono tanti qui in questo 
paese: un appassionato della 
tecnica che ha deciso di tra-
sformare il suo piccolo appar-
Lamento in un vero e proprio 
laboratorio, dove si affollano 
a'.ambicchi e transistor, val-
vole e apparecchi elettronici. 
Incurante dei problem! d'a-
more (!a sua fidanzata e scap-
pata con un regista). il nostra 
si Iancia neU'awentura e due 
persone — l'amministratore 
del palazzo che si trova nel 
suo appartamento e un ladro 
che sta svaligiando la casa 
accanto — si ritrovano scara-
ventati nel passato alia corte 
di Ivan. Lo zar. invece. piom-
ba neirappartamento. impau-
rito. nervoso. tremante. Ne 
nasce un dialogo serrato fra 
I'lnventore e Ivan che vuole 
tornare a casa sua, a! suo! 
giorni. - dai suo! bolari, per 
riprendere le batUglie contra 
i tartar! e aprire la strada 
deU'impero russo fino al mar 
Caspio. E. Invece. e costretto 
a osservare questo «pazzo 
mondo* fatto di apparecchi 
radio, magnetofonl, dl gente 
strana, di auto, di apparta-
mentl minuscoli al posto del-
le corti sontuose. 

Intanto nella residenza del
lo Zar gli altri due perso

naggl si trovano anche loro 
coinvolti in una fantasiosa 
storia. Le situazioni sono pa-
radossall, e provocano in sala 
grand! rlsate. L'lvan del gior
ni nostri non riesce a trasfor-
marsi in Zar e chiama acorn 
pagni» gli altri personaggi 
della corte, riceve l'ambascia-
tore di Svezia e, non sapendo 
rlspondere, non sa dire altro 
che «Hitler kaput». Mentre 
lo Zar, quello vero, si aggira 
per 1'appartamento di oggi 
cercando di capire che cosa 
stia accadendo e, inawertita-
mente. da vita a una serie di 
sviluppi esilarantl. Interviene 
la polizia. arrivano gli infer-
mieri del manicomlo. L'atmo-
sfera si riscalda: Ivan il Ter
ribile rischia di finire in ga-
lera. Gli altri due personaggi 
stanno per cadere sotto I col-
pi dei boiari. Ma, flnalmente, 
la a macchina del tempo» si 
rimette in moto grazie ad al
cuni transistor che il giovane 
scienziato ha comperato al 
mercato nero, che si svolge 
all'interno di un negozio. Cosl 
lo scambio dei personaggi av-
vlene felicemente: lo Zar ri-
torna al suoi boiari, l'lvan di 
oggi riprende la sua attivita. 
il ladro se ne va libera e lo 

scienziato rltrova la fidanzata 
pentita. 

Film dl fantasia, grottesco 
e allegro quindi questo dl 
Gaidai («E' un'opera — dice 
il regista — non fantasclentl-
fica, non del tutto realistica 
e non puramente storica») 
che si e servito di ottimi at-
torl: 

Carlo Benedetti 

Chiesto il sequestro 
dell'ultimo film 

di Elio Petri 
GENOVA, 17. 

Al Procuratore della Repub
blica di Genova e giunta la 
richiesta, da parte del locale 
comando dei carabinieri, di 
procedere al sequestro dell'ul
timo film di Elio Petri «La 
proprieta non e piu un furto ». 
SI ignorano quail ipotetici 
<( reati» abbiano potuto rav-
visare i carabinieri. 

Jazz 
Alvin Curran 

• A conclusione di una serie di 
recital tenuti al Beat 72. il 
giovane musiclsta Alvin Cur
ran ha proposto una «edi
zione straordlnaria per soli 
bambini» della sua piu recen
te opera Gtardino magneti-
co. stimolando i giovanissimi 
ascoltatori ad una spontanea 
partecipazione alio spettacolo. 
Giardino magnetico e il ti
tolo di una suite per sintetiz-
zatore e varie percussionl, 
animata da leitmotiv «natu
ralistic!» costltuiti da regi-
strazkjni che sorreggono e col-
legano tra loro le improwl-
sazioni dal vivo. Curran pub 
ben definirsi un c rigorista 
del frees: il fantasioso poll-
strumentista britannico met-
te a fuoco la sua provocazio-
ne musicale disponendo in mo-
do apparentemente acritico 
elementi sonori dialettici. im-
bastendo un collage musica
le senz'altro ardito. ma emo-
tivamente legittimo. Curran 
costruisce II suo mosaico di 
sensazioni senza pero rinchiu-
dersi neirermetismo del pro
prio io musicale. rispettando 
immagini ed evocazioni estra-
nee, nonche intrusioni d'ogni 
genere: i bambini, infatti. rac-
colgono l'invito e sollecitano 
« brutal!» evoluzioni, sconvol-
gendo, a tratti, la dinamica 
del Giardino magnetico. L'e-
sito e senza dubbio suggestivo, 
tanto che Alvin, alia fine, ac-
cetta di buon grado che gli 
affascinati e micidiali fans 
si trastullino con i suoi pre-
ziosi gingilli. 

d. g. 

Cinema 
Monterey pop 

Realizzato da David A. Pen-
nebaker nel 1967, questo do-
cumentario musicale ripropo-
ne la cronaca fedele di quello 
che fu il primo grande meet
ing della storia del pop, allesti-
to a Monteney da J. Phillips. 
cantante e leader del gruppo 
«Mama's and Papa's* non

che produttore del lungome-
traggio in questlone. Eric Bur-
don e gli Animals, Jefferson 
Airplane, Big Brother and the 
Holding Company, Grateful 
Dead, Canned Heat, Simon 
and Garfunkel, 1'indiano Ravi 

Shankar e gli indimenticabili 
Otis Redding, Jimi Hendrix 
e Janis Joplin (tutti e tre 
scomparsi in tragiche circo-
stanze) sono i protagonist! 
della rassegna di Monterey, 
owero i testimoni della prima 
vera svolta lingulstica del 
pop. Le immagini del film 
di Pennebaker si susseguono 
come in presa diretta, prive 
di indiiizzo critico o com-
mento di sorta e il regista si 
concede, al massimo, frivo-
lezze di montaggio e giochl 
cromaticl: tuttavia. Monterey 
pop acquista oggi il peso di 
un documento fondamentale. 
in grado di restituire alia 
new music quei valori musi
cal i continuamente divorati 
dalle fauci del consumismo. 

d. 

«Dal sogno 
di Makar»: 
un dramma 

sociale 
alia ribalta 
Con Dal sogno di Makar — 

presentato al teatrlno romano 
Nino De Tollls dal T.CH. 
(Teatro Club Rigorlsta) dl Pe-
saro — si apre la stagione spe-
rimentale romana, proprio 
quando gran parte della criti-
ca, in occasione delFallesti-
mento di Nostra slgnora dei 
turchi al Teatro delle Artl, 
saluta con soddisfazione l'« in-
tegrazlone» del teatro d'avan. 
guardia nelle strutture uffi-
clall, mentre biasima le auto-
pie » del nostalgic! degli scan-
tinati. In realta. nonostante 1 
primi sbandamentl, 11 teatro 
d'avanguardia organizza ora 
la sua resistenza alia fago-
cltazlone consumistlca, anche 
se le difficolta da superare 
non sono poche, e cl riferia-
mo soprattutto alia possibili
ty di organizzare una effica
ce struttura distributiva Indl-
pendente, capace di assorbire 
tutta la produzione dl spetta
coli sperlmentali o politico-
sperlmentall. 

Ncn sono divagazioni perso
nal), queste, ma la sostanza 
del dibattito che si e tenuto 
dopo la fine dello spettacolo 
del T.C.R.; un dibattito che si 
e rivelato di estremo interes-
se, se non altro come verlflca 
di una combattivlta operante 
e tutt'altro che sopita. 

Di sperimentale Dal sogno 
di Makar — tratto liberamen-
te da un racconto dello scrit-
tore russo Vladimir Korolen-
ko — non ha soltanto la for
ma, lo svolgimento, estrema-
mente conclsi (lo spettacolo 
dura un'ora). ma la sua strut
tura « aperta »: potremmo 
dire che lo spettacolo e un 
work in progress In quanto u-
tilizza volta per volta, in ogni 
replica, i contrlbutl e le In-
formazioni vitall e produttlvl 
dei dibattltl che concludono 
l'« evento ». > 

In questo senso, Dal sogno 
di Makar e una dlscusslone 
permanente tra le proposte 
della regia e quelle del pubbli
co. Ma tale verlflca non ci 
sembra che condizioni in al-
cun modo il discorso estetl-
co speclfico del Sogno di Ma
kar, anzi pare che ne preclsl 
le scelte e gli esiti formall. La 
scena dello «spettacolo» e 
estremamente povera, o me-
glio e essenziale; nello spazio 
nero s'intravede, in fondo, 
un letto. mentre a de
stra si distingue un comples-
so offset per la stampa: pre
senza emblematica, • questa, 
testimonianza del posseiso e 
dell'autonomia dei « mezzl dl 
produzione ». II « racconto » e 
quello di una pratica aborti-
va conclusasi drammatica-
mente. Impossibllitata a pa-
garsi un intervento regolare 
e costoso in una clinica, Ma
kar, la donna, morira dissan-
guata sotto i ferri arroventa-
ti di una «maga», dopo aver 
sognato la sua « assoluzlone » 
pronunciata da un tribunale 
borghese depositarlo della 
« morale » comune e tradizio-
nale. 

Se lineare, quasi schemati-
ca, pub apparire Tazlone (per 
lo piu gestuale, quasi onirica), 
cio che conta e la pregnanza 
del messaggio, la sua piena 
espressivita conquistata attra-
verso l'estrema esemplificazio-
ne dei mezzi teatrali usati in 
un contesto popolare-simboli-
co: e'e la fiamma azzurra del 
fornelletto, il suo sinistra ru-
more, e i ferri arroventati 
pronti per l'intervento. E e'e 
anche 1'uomo, chiuso nel suo 
disimpegno, e ci sono 1'indi-
genza e 1'ignoranza di una fa
miglia forse solo ideate, timo-
rosa di mettere al mondo un 
figlio destinato ad essere 
sfruttato dalla societa. 

Prendono parte alio a spet
tacolo » — diretto da Nivio 
Sanchini — Giusi Martinelli 
(Makar), Michela Martini 
(l'aborto), Caxmela Menu (la 
megera), Paolo Polidori (l*uo-
mo), Nivio Sanchini (il « guer-
cio» del tribunale sognato), 
Roberto Brunetta (tecnico de
gli effetti luminosi), tutti so-
bri interpreti di uno spettaco
lo che vuole essere una occa
sione ideologico-estetica di un 
dibattito quanto mai attuale: 
al recente congresso interna
zionale di medicina legale si e 
detto che «non e possibile 
chiudere gli occhi di fronte 
alle realta; in Italia gli abor-
ti, tutti clandestini, sono cir
ca tre milioni ogni anno, con 
ventimila mortl». 

Si replica, dopo il cordiale 
successo di pubblico e, soprat
tutto, dopo gli animati dibat-
titi che aeguono lo spettacolo. 

r. a. 

E' morto Gene Krupa 

batterisfa dello swing 
YONKERS (NEW YORK), 16 

Gene Krupa, uno tra 1 piu 
not! esponenti bianchi della 
prima generazione jazzistica 
statunitense, e morto oggi nel
la sua abitazione di Yonkers, 
vicino New York. II batterista 
era affetto da Ieucemia; appe-
na una settimana fa era stato 
dimesso daH'ospedale di Yon
kers. 

Superstite deU'« era dello 
Swing*. Krupa, con i suoi 64 
anni, era forse il piu « giova" 
nen rappresentante della glo-
riosa vecchla guardia dl New 
Orleans. La sua intensa atti
vita musicale comincid appun-
to negli anni trenta e, entran-
do a far parte dl un'imponen-

te formazione capeggiata da 
Benny Goodman. Krupa si as-
sicurd un ruolo di primo pia
no nel panorama della trad!-
zione Jazzistica allora na-
scente. 

Tecnicamente molto dotato, 
ma legato ad uno stile piut-
tosto schematico, Krupa ven-
ne poi oscurato dai nuovi astri 
delle percussion!: Max Roach 
e, piCt tardi, Elvin Jones. Via 
via, le sue apparizioni si dira-
darono. e II batterista si liml-
to a parted pare ad alcuni 
jazz revivals, accanto ai suoi 
antlchl compagnl, come il 18 
agosto scorso, allorche diede 
vita ad una session insieme 
con Benny Goodman, in un 
locale di Saratoga. 

RSI yl/ 

controcanale 
AEREI E UOMINI — Nella 

prima puntata del suo nuo
vo ciclo, Quel giorno ha ab-
bandonato il terreno della sto
ria per spostarsi su quello 
dei problemi sociali e di at-
tualita. Non sappiamo se si 
sia trattato di un mutamento 
occasionale, oppure se questo 
sard il nuovo taglio della ru-
brica anche nelle prossime 
puntate: comunque, almeno 
per questa volta, la novita 
non ci e sembrata positiva. 
Nel complesso, la trasmissio-
ne e apparsa piu grigia di 
quelle dei cicli precedenti; 
ne si pud dire che il tenia 
vieno rischioso politicamente 
e culturalmente abbia favori-
to un dibattito piii spregiudi-
cato. Sotto la guida di An
drea Barbato, gli invitati in 
studio hanno discusso dei pro
blemi dell'aviazione civile, sul
la base di una inchiesta dl 
Giancarlo Masini e di Walter 
Licastro. Si trattava di ana-
lizzare le disfunzioni e gli a-
spetti negativi del trasporto 
aereo di «inassa»; dal caos 
degli aeroporti all'inquinamen-
to sonoro e atmosferico. II 
punto di riferimento era la si
tuazione italiana, messa a con-
fronto con quella di altri pae-
si, in particolare Stati Uniti e 
Fiuncia. 

In sostanza, tutto si e risol-
to pero in una elencazione di 
problemi nella conspeta la-
mentela: mancano i fondi, 
mancano le leggi. Purtroppo, 
e mancata anche una analisi 
seria dei fenomeni, delle loro 
cause e delle prospettive. Ti
pico Vatteggiamento del pro
fessor Gabrielli, che per I'oc
casione rappresentava la 
scienza. La tecnologia. ha det
to il professore, « risolve alcu
ni problemi e, nel contempo, 
ne crea altri». E con questo 
la discussione e affondata nel
le vecchie sabbie mobili del 
fatalismo: il « progresso » ha 
un prezzo e bisogna pagarlo. 
Gia: ma e proprio sicuro che 
certe contraddizioni, certe 
storture non sia possibile pre-
vederls? 

Anche rispttto alio sviluppo 
e all'uso del trasporto aereo, 
esiste un problema di scelte: 
quali obiettivi si vogliono con-
seguire? E a vantaggio di 
chi? Qual e — e quale e stata 
~~ la logica dominante del 

« progresso »? Quella del pro-
fltto o quella della produttl-
vita sociale? Giustamente Bar
bato alia fine ha ribadito che 
volare non basta, se non si 
ha di mira innanzitutto il van
taggio dell'uomo. Ma proprio 
di questo non si e discusso 
nel corso della trasmissione. 
Non si e minimamente discus
so, ad esempio, se I'obiettivo 
di raggiungere velocita sem
pre piu alte sia o no fonda
mentale. e conveniente. e per 
chi e perche". 

D'altra parte, gli stessi pro
blemi sul tappeto sono esami-
nati in termini anche troppo 
generici. Ci si e molto lamen-
tati, ad esempio, del caos di 
Fiumicino, e si e accennato un 
paio di volte ai danni deri
vanti dall'esistenza di ben 49 
appalti nei servizi a terra 
dell'aeroporto: ma il « parti
colare » non & stato approfon-
dito in nessun modo. Si i 
parlato anche dell'inquinamen-
to sonoro e si e ricordato che 
le zone degli aeroporti di Mi
lano sono in una situazione 
drammatica da questo punto 
di vista: ma poi, per operare 
una verifica m loco, Masini e 
Licastro sono andati a cerca-
re situazioni simili in Fran
cia. Perchd non si e data la 
parola agli abitanti delle zone 
di Linate e della Malpensa, 
che hanno dato vita, anche m 
tempi recenti. a forti manife-
stazioni di protesta? Al solito, 
quando si parla dell'Italia, si 
evita sempre di cogliere la 
realta dal vivo. Discutere va 
bene: ma sempre da una cer-
ta distanza. 

* * • 
TANTO AMORE — La secon

da puntata dei Tre camerati 
ha segnato, purtroppo, un net-
to calo rispetto alia preceden-
te. La narrazione si 6 accen-
trata sulla storia d'amore e 
la vicenda collettiva della 
Germania soffocata dall'incu-
bo nazista $ svanita sullo 
sfondo. Ne sono bastati brani 
ben condotti come quello del
la corsa delle automobili o 
Valtro del ballo elegante per 
mantenere I'atmosfera co-
struita nella prima puntata: 
senza la quale il racconto ri
schia di scolorire nel roman-
zo patetico per signorine. 

g. c. 

oggi vedremo 
ALESSANDRO MANZONI 
(1°, ore 21) 

Va in onda stasera !a prima puntata di una nuova trasmis
sione di Pier Paolo Ruggerini. realizzata in occasione del cen-
tenario deha morte di Alessandro Manzoni. II programma — 
questo primo servizio, che viene trasmesso oggl, si intitola Nel 
suo tempo - si piopone di rievocare la vita, l'opera e la per
sonality de! grande scrittore. una biografia completa. in so
stanza, sestenuta da u; a ricca documentazione di immagini e 
testi. 

S. MICHELE AVEVA UN GALLO 
(2°, ore 21,15) 

A oltre un anno e mezzo dalla sua realizzazione, va final-
mente in onda questo film dei fratelli Paolo e Vittorio Tavia-
ni. inedi'o per il grande pubblico italiano anche se presentato, 
sullo schermo c.nemntografico. in varie manifestazloni. come 
le Giornate dal cinema di Venezia. dove ottenne un caloroso 
successo. Ispirato libexamente a un racconto di Leone Tolstoi 
(// divino e I'umano), ma ambientato in Italia alia fine del se-
colo scorso. San Michele aveva un gaUo narra la vicenda d'un 
rivoluzionario che, copdannato a una lunga pena detentlva. ten-
ta di mantenere, noils sc-Iitudlne del carcere, il contatto con 
la realta. ma ha modo piu tardi di misurare tragicamente il di-
stacpo che lo ha se?arato dalle nuove generazioni di militant! 
del movjmento operaio. Per 1'intensa, complessa problematica 
politica e morale e per 1'adulto linguaggio in cui questa si 
esprime, l'opera s* raccomanda particolarmente alia visione. 
Ne 6 protagonista Giulio Brogi. Altri interpreti Daniele Dubli-
no. Itenaio Cestie Vito Cipolla. Virginia Ciuffini. Marcello Di 
Martir-?. Vittorio Fanxoni. Francesco Sanvilli, Giuseppe Scar-
celjaRejiato Scarpa, Sergio Serafinl. Le musiche sono di Be
nedetto Gh:glia» 

programmi 
TV nazionale 
1230 Sapere 

Replica dell'ottava 
ed ultima puntata 
di «Spie e comman
dos nella Resistenza 
europea ». 

13.00 Orizzonti sconosciuti 
13^0 Telegiornale 
17.00 Tanto per giocare 
1730 Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzi 
18,45 Un volto, un paese 

«Gino Covill e Pa-
vullo nel Frignano >. 

19,15 Antologia di sapere 

Quarta puntata di 
a Architettura *. 

19,45 Telegiornale sport -
Cronache del lavoro 
e dell'economia 

2030 Telegiornale 
21,00 Alessandro Manzoni 

« Nel suo tempo » 
22,15 Mercoledi sport 
23.00 Telegiornale 

TV secondo 
17.00 TVM 73 
21,00 Telegiornale 
21,15 San Michele aveva 

un gallo 

Radio 1* 
GIORNALE RADIO • O K 7, 
S. 12 . 13 . 14 . 15, I S . 17, 
20 , 21 • 23; 6,0S: MattotiBO 
mosicate; 6 . 5 1 : Alaamccoi 
S,3(h l * canzoni del tnattino; 
9z I I frill© cantantt; 9,15: 
Vol e4 to-, 10s Special* GR; 
11,30: Ooarte p f o y w w x ; 
12,44: M«sica a ffettooe; 13.20: 
Special: Oflfi Delia Seal*; 15.10: 
Per vol s^oveni; I v . I I 9ifa-
«ol«; 17.05: PoaMrialana; 
17.55: « Mademoiselle 4i Co
co (Vita e lesfeata tfi Coco 
Caiart) ». ol A M M Lmim Me-
neflkiai; 10,10: Novita aaaolo-
ta; 10,40: Priaaa 41 canto e 
poi vi canto; 19,30: lone pta-
yins; 20.20: Anoata • ritorno; 
21.15: • Dove il file o eotti-
le t i tpeoa > 41 Toreltoniev; 
22,10: Concerto opertatico. 

Radio 2* 
GIORNALE RADIO • Oroi 
6.30. 7.30. 0 3 0 . 10.30. 
12.30. 13,30, 10.30. 1 7 3 0 . 
10,30, 19.30 22,30; 0 i I I 
mattinierot 7,40: laoneiorno; 
0,14; Mara wontl e clttaj 
0.40: COOM o percnei 0.55: 
Callerla #el metoaraMma; 9,35: 
Rlkalta; 9 .50: • Tristan* e 
Isotta», 41 A4oH* Moriconl; 
10,05; Canwnl per tattli 10.35i 

Dalla vestra parte; 12,10: Tra-
smissioni resionali; 12,40: I 
Malalmosa; 1 3 3 5 : I eranei 
4ello spettacolo; 1 3 3 0 : Come 
e percbe; 14: So di f i r i ; 14.30: 
Trasmitsioni retionali; 15: Pun
to interrofatrvo; 15.40: Cara-
rai; 17.30: Spedale GR; 1 7 3 0 : 
Caiamate Roma 3 1 3 1 ; 19.SS: 
Lo cansoni 4*lle stelle; 21,10: 
I I convetno dei cinque; 2 1 : 
Supersonic) 

Radio 3" 
ORE • 9,30: Musica antiqua 
10: sCoocerto d'apertnra; 1 1 : 
Federico il frande; Sonata pet 
f l . a k u M continao 11.40: 
Doe vod. do* epoch*; 12,20: 
Mosklm Italian* d*o*|l; 13: 
La mosica nel tempo; 14.30: 
Intermeao; 15.05: L'opera sin-
fonica di rranz Joseph Haydn; 
15.45: Avanfluerdiai 10,15: Le 
stasionl della mosica; 17,20: 
Feflli d'albom; 17,35: Mosica 
roorl scaemai 10: Concerto del 
viotoncellista Willy La VMpo e 
della ptenista M. De Concilllsj 
10.15: Mosica Unera; 19,45: 
Piccolo oianeta; 19,15; Con
certo della sera; 20.15: I l di
battito delle idee in America. 
7* I I r** le della soclolofia; 
20.45: Ida* o fatti della m*> 
ska; 2 1 ; I I Gtomal* del Tor* 
ro • Sett* aril; 21.30: I con
cert! di Johann Stbwtian lach. 


