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Un comunicato del la 

Commissions cinema del PCI 

Le linee per una 
nuova politica 

cinematografica 
La Commissione cinema del-

la Sezione culturale del PCI 
ha emesso il seguente comu
nicato: 

«I1 cinema italiano sta at-
traversando un momento e 
stremamente difficile ed e e-
sposto a gravi minacce. Non si 
tratta solo del fatto che contl-
nuano a verificarsl episodi di 
incriminazione e sequestra dl 
film di registi altamente qua-
lificati, e cio mentre rimane 
in vigore l'istituto della censu-
ra amministrativa e da parte 
di alcune forze del partlto di 
maggioranza relativa si cal-
deggia la creazione dl un tri-
bunale speciale cui affidare 
compiti di super-controllo sul-
lo spettacolo. Quel che piu 
conta e che, negli ultlmi tem

pi. si e determinata una situa-
zione di disagio crescente sul 
piano produttivo, le cui cause 
risalgono anzitutto alia so-
pravvivenza di una legge che 
non ha risolto i problemi eco-
nomici. non ha ovviato alle 
carenze strutturali della ci-
nematografia italiana e non 

risponde a esigenze di crescita 
sociale e culturale. 

« La disfunzione degli organ! 
amministrativi da molti !a-
mentata, portando alia para* 
Usi delle commissionl mini
sterial! e congelando oltre 
quaranta miliardi di lire spet-
tenti al cinema italiano, ha 
provocato danni a scapito so-
prattutto di coloro che di-
spongono dl scarsi mezzi fi 
nanziari e si e risolta a be-
neficio di quei gruppi i quali 
contano di approfittarne per 
consolidare le proprie posizio-
ni di dominio. Si avvertono 
inoltre tenderize alia concen-
trazione di alcune fra le mag-
giori imprese in campo pro
duttivo e distributivo e all'm-
gresso nel campo del cinema 
di forze che gia portano avanti 
un processo di concentrazione 
nel settore della informazione, 
mentre il recente aumento uei 
prezzi del biglietti nei cine-
matografi se, per un verso, 
colpisce alcuni strati della rx>-
polazione e minaccia di avere 
ripercussioni sull'intiero mer-
cato, per l'altro e conseguen-
te a una politica che ha fa-
vorito l'aumento progressive 
dei costi di produzione. A 
tutto cio si aggiungono i 
danni che le misure adottate 
per gli spettacoli nel quadro 
delle restrizioni dei consu-
mi • di energia rischiano di 
procurare. 

«Di fronte a una preoccu-
pante prospettiva. che investe 
il cinema italiano nel suo com-
plesso e attenta alia sicurezza 
del lavoro delle maestranze 
comunque occupate nel set-
tore, il gruppo cinematograf i-
co pubblico e venuto meno 
alia funzione per cui e risorto, 
accontentendosi di gestire pi-
gramente un patrimonio che 
avrebbe dovuto esser messo 
al servizio dell'apertura di 
nuovi e piu liberi canali pro-
duttivi e distributivi. 

« In questo quadro, la ne
cessita che i problemi della 
cinematografia siano riconsi-
derati organicamente e glo-
balmente in un asset to legisla
tive rinnovatore si e fatta 
sempre piu impellente ed e 
con questa convinzione che il 
Partito comunista chiama ai 
confronto le altre formazioni 
politiche e invita alia lotta i 
cineasti, le maestranze, i la-
voratori del settore, le orga-
nizzazioni culturali e quanti 
hanno interesse a che si assi-
curi al cinema italiano non 
solo uneffettiva stabilita, ma 
anche la possibility di rag-
giungere obiettivi di elevazio-
ne culturale. civile e democra-
tica. 

<c Tuttavia, sin da adesso si 
impone che il governo e i mi
nister! competenti rivedano le 
misure prese nei confront! del 
cinema nel quadro delle restri
zioni dei consumi di energia, 
e rimuovano al piu pre
sto gli ostacoli all'applicazione 
delle vigenti disposizioni di 
legge in modo da impedire 
che la situazione si aggravi 
mettendo in pericolo 1'occu-
pazione nel settore. Soprattut-
to pero si impone che il grup
po cihematografico pubblico 
si dia una politica che inverta 
gli orientamenti finora seguiti 
e costituisca l'asse portante 
di un'iniziativa promozionale 
vdlta a: 

« 1) indirrzzare l'attivita del-
l'lstituto Luce verso I'ingresso 
del cinema nel la scuola, il 
potenziamento della divulga-
tlone scientifica. I'inizio di un 
rapporto di collaborazione con 
le Regioni e, piu in generate, 
con il movimento associazio-
nistico; 
« 2) istituire un circuito pub

blico che agevoli respansione 
di una domanda culturalmen-
te sempre piu qualificata e 
operi in senso altemativo e 
correttivo alle catene di sale 
che esercitano un vero e pro-
prio monopolio aU'interno del 
mercato; 

€3) incoraggiare una produ
zione ispirata a mtenti nr:;-
stici e culturali: 
«4) elaborare un piano quin 

quennale di sviluppo. nel ri-
spetto di un cnteno di etc 
nomicita correlato al fine so
ciale delle partecipa7ion: sta-
tali nella cinematografia. 

«Consapevo!e deha gravity 
del momento che attraversa 
la cinematografia italiana. la 
Commissione cinema del Par
tito comunista nt:ene inoltre 
che il Parlamento abbia i! 
dovere di prendere in esame 
le proposte di legge tendenti 
a tutelare la libera circola-
zione dei prodotti del pen-
siero. 

a Sono questi alcuni prowe-
#lmenti preliminari a una 
• to lU che ponga ripavo a gua-

stl derivantl da un orienta-
mento politico perseguito nel 
corso di molti annl, a partire 
dal dopoguerra. Quel che oc-
corre e che la questlone del 
cinema e di una rlforma de-
mocratica della legislazione e 
delle strutture cinematografi-
che non solo sia rimeditata 
alia radice, ma divenga og-
getto di mobilitazlone delle 
grandi masse popolari, desti-
natarie e protagoniste fonda-
mental! della comunioazlone 
cinematografica ». 

II Consorzio 
toscaito 

condanna le 
restrizioni per 
lo spettacolo 

PIRENZE. 3 
In relazione alle disposizio

ni imposte dal governo per li-
mitare il consumo di energia. 
il Consorzio toscano attivita 
cinematografiche — e detto in 
un comunicato — «interpre-
tando la volonta politica dei 
propri associati ritiene di do-
ver esprimere una posiz'.one 
di ferma condanna ». 

«Infatti — continua il co
municato — la sostanza delle 
restriz>oni. in generale. assu
me nel cont°sto socio-politu-'o 
italiano carafcter'stiche estre-
mamente demasogiche dal 
momento che si fanno rica de-
re i costi dell'operaz'one su 
categorie minoritarie dietro il 
paravento e la copertura di 
una psiccsi di massa. Simili 
misure sarebbero logiche so
lo se il ciclo produttivo na-
zionale avesse orari diversi, 
consentendo cos! ai lavoratori 
un?. normale fruizione del pro-
prio temoo libero. II mondo 
dello spettacolo e stato colpi-
to duramente da queste restri
zioni. Per cio che riguarda il 
teatro. gli soettacoli, normal-
mente serali. non potranno 
piu avere luogo a meno di 
una assurda collocazione semi-
pomeridiana. II cinema — che 
manifesto il maggior numero 
di frequenze durante l'ul-
timo spettacolo per ragioni di 
orario di lavoro — sia nei 
giorni feriali, sia in quelli fe-
stivi vede il proprio pubblico 
messo nella oggettiva impos-
sibilita di scegliere film e lo-
cali a seconda dei propri in-
teressi. Questo accade anche 
perche fino ad oggi non e sta
te fatta una scelte che an-
dasse chiaramente in direzio-
ne di un potenziamento dei 
servizi pubblici. che. in una 
situazione pari all'attuale. 
avrebbero risolto molte diffi-
colta. 

« In sostanza — prosegue il 
comunicato — la popolazione 
italiana viene ancora una vol
te costretta e delegate di 
fronte al televisore domest:-
co. II che, per inciso. signifi-
ca anche un notevole consu
mo di energia. al di la delle 
note ragioni di ordine politi-
co-sociale che ci vedono con-
trari a questo genere di iso-
lamento pseudo-culturale. Al
ternative erano possibili: per 
il cinema la posticipazione 
dell'apertura pomeridiana op-
pure la chiusura per un intero 
giorno alia settimana. Si sa-
rebbe cosi evitato questo c!i-
ma da coprifuoco, mantenen-
do intette la sostanza del 
prowedimento. ossia il rispar-
mio sui consumi di energia. 

((Discorso ancora piu sein-
plice per i teatri che comun
que, al di la dell'orario di 
chiusura. effettuano un solo 
spettacolo, il quale, anche ze 
anticipato. costa la stessa 
quantita esatta di combust:-
bile o energia elettrlca. Per 
queste ragioni — conclude il 
comunicato — il Consorzio to
scano attivita cinematografi-
che invite tutti gli organ: pre-
posti — in primo luogo il mi-
nistero dello Spattecolo — a 
rivedere organicamente tali 
restrizioni a nostro parere as-
surdamente dlstribuite, e in
vite l'AGIS a prendere una 
posizione precisa. uscer.do dil 
livello dei traffici sottogover-
nativi per giungere a in.zsa-
tive di lotte di piu ampio re-
spiro che tengano conto dei 
reali interessi della categoria 
e di tutti i cittedini». 

La favola di Carlo Gozzi in scena a Torino 

Turandot in un mondo di 
fenomeni da baraccone 
II regisla Puecher sembra aver rinunciato al dichiaralo proposito di rivalulare I'autore e 
di mettere in luce la violenza del teslo, per puntare invece su una spettacolarila frenetica 

Denunciato un 

forte calo degli 

spettatori nei 

feotri e nei cinema 
Una forte diminuzione del-

l'afflusso degh spettatori nei 
cinema e ne: teatri, sabato e j 
domen:ra. viene nlevata da 
un p«)rt-ivoce delle associa-
zioni padronali ANICA AGIS. 
Socondo questa fonte. la per-
d ;ta di pubblico si aggirereb-
be. per le sale cinematogra-
fiche. sul 35-40 per cento. 

«Situazione ancora piu pe-
sante». in conseguenza delle 
note restrinzioni govemative 
(chiusura delle sale di spetta
colo entro le 23, abolizione 
del trafflco privato festivo), 
viene denunciata per il tea
tro, con una perdita che gia 
supererebbe il 40 per cento 
mentre In misura superiore 
(del 50 per cento) sarebbero 
calate le prenotazioni. 

Dal nostro inviato 
TORINO. 3 

Siamo nel mondo colorito e 
sgargiante, degradato e festo-
so del luna-park, dei baracco-
nl da fiera, delle « gallerle del 
terrore » o del « castelll incan-
tati», nel quali si entra su 
trenlnl elettrici e durante il 
percorso ci si Jmbatte In es-
serl mostruosi, in viscide ra-
gnatele, in mani mlsterlose 
che toccano da ogni parte; e 
si ascoltano grida o gridolinl 
dl spavento, risate lugubri, 
mormorii o slnghlozzi. D'im-
provviso si erge davantl al vi-
sltatore impaurito (o che gio-
c-a alia paura come nel barac
cone si gioca alia violenza) 
qualche sagoma terrificante, 
si ha l'impressione di preci-
pitare in abissi senza fondo, 
si fanno curve inaspettate o 
arresti di colpo. per poi ri-
prendere 1'andare, fino al mo
mento in cui — tutto l'arma-
mentario del divertimento sul 
terrore esaurito, la suspettse 
delle sorprese dissolta — non 
si esce di nuovo alia luce, o 
alle luci del gran parco, delia 
fiera altosonante. 

Siamo alia «prima» della 
Turandot di Carlo Gozzi (1762) 
nel libero adattamento e nel
la regia di Virginio Puecher 
(andata in scena domenica po-
merlggio al Teatro Carlgnano 
di Torino): il palcoscenico tra-
sformato. appunto, nell'lnter-
no dl una di quelle costruzioni 
«magiche». di stagnola, dl 
specchi. di carrelli che vanno 
seguendo il loro itinerario del
lo spavento. di grandi porte 
girevoli fatte di superfici ri-
flettentl. al di la delle quali 
e'e il mistero. il povero mi-
stero di paccottiglia nel qua
le. a ben vedere. si puo ritro-
vare un'allusione al gran mi
stero. ai timori. alle desola-
zioni delle nostre coscienze. II 
mondo del luna-pnrk dlventa 
cosi insieme luogo deirazlcne 
scenica, mezzo per smitizzare 
la favola orientale di Turan
dot e. grosso modo. « se?no » 
diremmo quasi « kafkiano» 
(non e in un parco di diverti-
menti che finisce America?) 
della condizione umana sotto-
posta alia violenza e al non-
senso. 

Tutto cio ci e parso di po-
ter leggere nello spettacolo di 
Puecher, e non e'e davvero bi-
sogno del moralistico finalino 
appiccicato qui per capire co
me stanno le cose; finalino 
che ci vuol spiegare come in 
teatro i si pari calino. e le fa-
vole finiscano .bene, mentre 
nella vita "non e mai cosl. Lo 
dice Pantalone, ma e pleona-
stico, e ci denuncia il trava-
glio di un adattamento che e 
stato assai laborioso. costruito 
quasi sera per sera sulle pro
ve: dove s'andasse a parare 
(a parte il presunto recupero 
di Gozzi nei confronti di Gol-
doni) non era molto chlaro 
per gli allestitori, che su una 
cosa certa evidentemente con
ta va no, su una spettacolarita 
frenetica, tutta esercitata da-
gli attori in un gioco serrato 
che riproponesse un tipo di 
« teatralite » alio stato puro, 
sganciate da messaggi. da ipo-
tesi. da curvature ideologiche. 
per essere soltanto, sublima
te. se stessa. 

Impianto scenografico dovi-
ziosamente fantastico; costu-
mi ricchissimi per addobbare 
queste teatralita, che si finge 
orientale; una colonna sonora 
che fa collage di musiche di 
Sciostekovic, di Erik Satie. di 
Fabio De Boni in un grosso 
pastiche in chiave ironica; un 
linguaggio usato dagli attori 
che fa spesso ricorso a modi 
gergali. i quali violenteno l'im-
pettito testo della tragicom-
media. i cui endecasillabi. 
quando se ne intende il ritmo. 
danno un effetto d'ilarita; una 
recitezione tutta costruite su 
toni magniloquenti. o grotte-
schi o sfacciatamente patetici. 
(e larga zona del a parlato» 
della Turandot e in dialetto 
veneto: sono le battute delle 
maschere della Commedia del-
l'Arte, di Pantalone. di Tarte-
glia, di Brighella e di Truffal-
dino, da Gozzi introdotte nel
la sua favola orientale con le 
loro parti scritte). 

C s poi Tuso del cinema, che 
ci fa vedere degli spezzoni di 
Atlantide e di Messalina per 
ricondurci a certe scene della 
favola recepibili in questo ma-
teriale cinematografico domi-
nato da un kitsch, da un cat-
tivo gusto esemplare; e'e l'uso 
del proiettore. cui ricorre Adel-
ma, principessa tertara inna-
morate di Calaf. il nobile eroe 
che risolve gli enigmi di Tu
randot Vediamo cosi sul pic
colo schermo riproduzioni di 
tavole di Beltrame. della Do
menica del corriere.-

Lo spettacolo, dunque. di-
venta, con tutte queste inven-
zioni. una specie di bricabrac 
di particolari trovate (il per-
«)naggio del carnefice, tanto 
per fare un esempio. dice men
tre traffica attorno al corpo 
del re Timur, padre di Calaf, 
in una sadica tortura. dei ver-
si di Heine in tedesco. che 
nella loro congerie u fissano ». 
per cosi dire, la rappresenta-
zione su un cliche di libera, 
spesso gratuite. sequenza di 
creazione fantasti&a di piccolo 
respiro). Con il che si svilisce 
anche il discorso sul Ga'.doni 
e sulla violenza: qui e'e solo. 
ci pare, la ricerca dj una fe-
stosita un po' artefatta e go-
dute dagli interpret!, prima 
che dagli spettatori. 

I quali interpreti, poi, han
no un difficle compito: quello 
di tenere sempre alto il ritmo 
dello spettacolo. di imprimer-
gli un andamento. difficile da 
ottenere, senza cedimenti. II 
che non e stato telvolte rag-
giunto, con effetto di stanche 
smagliature rivelar.ti l'artifi-
cio delle trovate. Carmen Scar-
pitta e una Turandot eroina 
a fumetti, sottilmente ironi
ca; alia «prima» ci e parsa 
un po* afona. Comunque dise-
gna il suo personaggio con 

autorita e si muove nella fa
vola a suo agio, caricatural-
mente sottolinea la crudelta 
della principessa, la sua aria 
fatele (e il suo odio per gli 
uominl, al limitl del lesbismo). 
Pa con signorillta un dellzloso 
spogliarello (e il lato osi di 
questa Turandot e tutto qui). 

Relda Ridonl e Adelma: la 
sua e un'eccellente prova di 
maturita, di intelligenza. dl 
gusto, di comicita. Le basta 
un piccolo gesto, uno strlzza-
mento d'occhi per darci il rl-
svolto ironico del suo perso
naggio e delle sltuazionl: ottl-
ma. Dell'harem di Turandot, 
del suo glneceo seml-lesblco. 
fa parte Marlsa Mlnelll dill-
gente e divertita. Renzo Gio-
vampietro e 11 povero Barach; 
Andrea Basic e il godiblle Re 
Altoum. padre dl Turandot; 
Ivan Cecchini e Ismaele, zio 
del principe di Samarcanda; 
Liana Casartelli fe la moglie 
di Barach e la madre di 2r-
lima. 

E venlamo al protagonlsta 
maschile: un Franco Brancla-
roli aitante, spavaldo, vestlto 
e truccato da Zorro. che pas-
sa attraverso la vicenda con 
una sua comica testardagglne 
(« morte pretendo o Turandot 
in sposa!»), con un suo can-
dore che lo sping'e a volersl 
a tutti i costi integrare nel 
mondo di Turandot. Una parte 
la sua anche, a dire il vero, 
un po' facile, scritte per lui. 
II gruppo delle maschere (dal 
quale avremmo forse voluto 
una magglor carica dialettale, 
popolare. un ammiccamento 
piu sottolineato aH'assurdita 
della favola) 6 composto del 
bravo Alessandro Esposito. ( 
nella parte di Pantalone; di 
Franco Ferrarone, Tartaglia; 
Valerio Gialli. Brighella e En-
zo Turrin, Truffaldino. Le sce
ne sono opera di Puecher. e 
che questa sia in parte una 
regla di scenografo lo si vede 
bene. I costuml, clamorosa-
mente policromi e fantasiosl, 
con prevalenza del lame d'oro, 
di Vittorio Rossi. 

Per finire: la rappresenta-
zione. nel bric-a-brac che si di-
ceva sopra, recupera anche stl-
leml o aneddoti di altri regi
sti: da Trionfo discendono le 
trine bianche, la lussuria di 
certi costumi: dallVlrZecc/H/io 
di Strehler o dalla sua Opera 

Giornote 
cinematograf iche 
del ferzo mondo 

ad Algeri 
ALGERI, 3 

Alcuni tra i piu significa-
tivi registi cinematografici del 
terzo mondo parteciperanno 
dal 5 al 14 dicembre ad Al
geri ad un incontro, nel corso 
del quale saranno discussi i 
problemi della produzione, 
della coproduzione e della di-
stribuzione cinematografica 
nei paesi in via di sviluppo. 
AU'ordine del giorno del collo-
quio figura anche «la parte-
cipazione del cinema alia lotta 
anti-imperialista e per lo svi
luppo economico e culturale 
dei popoli- del terzo mondo». 

Parallelamente saranno pro-
ietteti una quarantina fra i 
piu importanti film realizzati 
nel terzo mondo negli ultlmi 
tempi. Molti di questi film 
sono ancora inediti. Alia ma-
nifestezione, che porta il no-
me di prime «Giornate cine-
matografiche del terzo mon
do », e annunciate la presenza 
di una trentina di registi, fra 
cui il brasiliano Glauber Ro-
cha, il cileno Helvio Soto, il 
cubano Santiago Alvarez, l'egi-
ziano Youssef Chahine. il si-
riano Tewfik Saleh e il pale-
stinese Mustafa Abou Ali. 

du tre soldi certe movenze 
delle maschere o la « preghie-
ra di una vergine» nel bor
dello. Citazlonl accettabill. do-
po tutto. Gozzi, dunque, rivl-
sitato, come lo rivisito Vakh-
tangov nel 1022, quando mise 
in scena la sua famosissima 
Turandot in abltl modern! da 
sera, tranne le maschere; un 
ballo mascherato rlcco d'in-
ventlva, che nella temperie 
culturale della Russia dell'im-
mediate doporivoluzione ebbe 
un clamoroso successo. Pue
cher ne ha segulto l'esempio, 
con le ombre e luci che s*e 
detto. La cronaca della rap-
presentazione registi a un ascol-
to tiepldo da parte del pub
blico per i due tempi, sclo!-
tosi poi in applausl calorosi 
alia fine. 

Tra \ ieri" e ' oggi lo spet
tacolo e stato sforbiciato dl 
una mezz'ora, del che certa-
mente si giovera. 

Arturo Lazzari 

— t?ai (Ty 

controcanale 

le prime 
Musica 

Ajmone Marsan 
alPAuditorio 

Guido Ajmone Marsan, ven-
tiseienne direttore torlnese 
pluridecorato di premi e me-
daglie, e musiclsta di tempe-
ramento nervoso e intenso. 
come dimostra, pero, piii nel 
gesto esteriore per" l'effettiva 
capacite di trasfondere nei 
suoni il pathos che lo agita. 

Volenterosa, ma non piu del 
necessario, e apparsa l'orche-
stra nella ouverture del bee-
thoveniano Coriolano, eseguita 
con organo ridotto, il che ci 
ha consentito di ammirare 
l'ultimo violino (ultimo di po-
sto), il solo a muovere i'ar-
chetto con eleganza ed ener
gia. 

Che il giovane direttore sap-
pia il fatto suo, e apparso da! 
Concerto per quattro orche-
stre, di Giorgio Ferrari (Ge-
nova, 1925), torinese d'elezio-
ne, anche lui musicista con 
premi e medaglie da vende-
re. Come il direttore. anche 
il Ferrari e gia ben noto in 
mezzo mondo, sia per la pro
duzione sinfonica e da camera 
che per quella operistica. 
-Il_suo Concerto (1966-67) — 

nuovo per l'Accademia di San
ta Cecilia — e arrivato all'Au-
ditorio. infatti, dopo esecuzio-
ni in Svizzera, a Stoccarda, a 
Venezia e a Catania. E' «per 
quattro», psrche intervengo-
no a dialogare e a fonders! 
con l'orchestra quattro soli-
stl: per l'occasione, quelli del 
Quartetto di Roma, Ornella 
Santoliquido (pianoforte), Ar-
rigo Pelliccia (violino), Gui
do Mozzato (viola) e Massi
mo Amfitheatrof (violoncello). 

La composizione, dopo una 
breve e lenta introduzione, =i 
apre in un Mosso che sembra 
prendere le mosse da atteg-
giamenti ritmici cari a Za-
fred. Senonche, nell'Adagio, 
la stringatezza si sperde an
che nella necessita di offrire 
a ciascuno dei solisti l'occa
sione di singole «cadenze». 

Impronteto a un discorso 
timbrico piu ricco di smalto, 
e apparso il Vivace finale, so-
speso — pero — in un clima 
di generico eclettismo. II che 
ha provocato qualche dissen-
so da parte di ascoltetori piu 
esigenti, ma anche applausi 
sufficienti per far salire in 
orchestra I'autore a ricevere 
complimenti tra i solisti e il 
brillante, simpatico direttore. 

e. v. 

No dei sindacati 
al ritorno di 

Sanremo ai privati 

La Nuova 

compagnia 

di canto popolare 

oggi al Teatro 

circo di Roma 
La a Nuova compagnia di 

canto popolare* e protagoni
ste oggi di due spettacoli 
(uno pomeridiano e uno se-
rale) al teatro circo del Tea
tro di Roma. II complesso, 
ormai noto in tutte Italia 
(tra Taltro ha partecipato al 
Festival di Spoleto). e nato 
nel 1967 per iniziativa di Eu-
genio Bennato. che formo il 
complesso chiamando vicino 
a se Patrizio Trampetti 24 
anni (thierba, chitarra, can
to); Fauste Vetere, 24 anni 
(chitarra, tamburelli, flauto, 
voce); Nunzio Areni, 19 anni 
(flauto, flauto dolce, ocarina, 
canto); Giuseppe Barra, 26 an
ni (canto, nacchere, e 11 mimo 
del gruppo); Giovanni Mau-
riello, 24 anni (suona tutti gli 
strumenti tradizionall). , 

Animatore della compagnia, 
che ha avuto l'autorevole ln-
coraggiamento di Eduardo Ds 
Filippo, e Roberto Simone. 

La Federazione dei lavora
tori dello spettacolo (FILS, 
FULS. UILS) ha preso deci-
samente posizione. con un 
comunicato, contro la mano-
vra messa in atto dalla DC 
sanremese per riconsegnare 
ai privati il Festival della 
canzone. 

I sindacati. sottolineando 
come il disegno democristia-
no riveli, in sostanza, una vo
lonta politica contraria al 
rinnovamento (sia nei conte-
nuti. sia nelle strutture) del
la musica popolare, richia-
mando l'amministrazione co-
munale di Sanremo al rispet-
to dell'accordo da essa stipu-
lato con le organizzazioni dei 
lavoratori il 30 gennaio 1973, 
in base al quale sarebbe sta
te in ogni caso mantenute e 
consolidate la gestione pub-
blica del Festival con 1'intesa 
di perseguire una sua radi-
cale ri forma, inserendolo in 
una organica politica di ini-
ziative culturali cittedine; 
sulla base di quanto previsto 
dal verbale dell'accordo, la 
Federazione dello spettacolo 
ha chiesto all'amministrazio-
ne comunale un urgent* in
contro per esamlnare la que-
stione. Intanto le organizza
zioni sindacal! hanno deciso 
fin da ora dl prendere una 
serie di inlziative per impe-
dire che il Festival di San
remo sia privatizzato e orga-
nizzato ancora una volte con 
scheml vecchi e sorpassatl. 

TU'lTO PER BENE — Cu-
rlosi, questi sceneggiati tele-
visivi: per un verso, la seel-
ta & - costantemente quella 
del naturalismo, della ripro-
duzione della realta, dei per-
sonaggi e degli ambienti, per 
altro verso, pero, questa in
troduzione & quasi sempre 
un «adattamento» che esclu-
de la crudelta e la verita 
della vita reale. Guardiamo 
questo Eleonora, del quale 
domenica e stata trasmessa 
la seconda puntata. E' un rac-
conto in costume, si riferisce 
al secolo scorso, ma i modu
li narrativi sono realistici: 
in generale, tutto e organiz-
zato e descritto come se si 
trattasse di una cronaca. E, 
tuttavia, questa e proprio 
turn cronaca «per bene»,, 
che tace su alcuni aspetti del
la vita, ne mitiga altri. La 
«scapigliatura» degli <i$ca-
pigliatin, ad esempio, ha 
I'aiia di una baldoria goliar-
dica: le «orge» ne/fe oste-
rie, i rapporti tra gli artisti, 
la loro stessa disperazione 
solo all'acqua di rose. Pensa-
te alia scena nella quale Ta-
gliaferri recita la ricetta di 
cucina, o alia visita nello 
studio di Mose (che, in fon
do, d solo un bravo signore 
che ama i passeri), oppure 
ancora al colloquio tra uno 
degli «scapigliati» ed Eleo
nora sulla ciottola delle pa-
rare. A chi potrebbe far pau
ra, in fondo, il modesto disor-
dine di questa brava gente? 

Ma ancora di piit l'« adatta
mento » si nota nelle scene 
nelle quali - Eleonora , e~ co
stretta a costatare di penso-
na, brutalmente (si fa per di-
re), che cosa 6 la miseria. 
Nell'originale, il teleromanzo 
e a colori: e questa miseria 
e davvero una miseria all'ac-

quarello. In bianco e nero i 
toni diventano un tuntino me
no gradevoli: ma, in sostan
za, si tratta di una miseria 
degna di quei testi scolastici 
delle etementuri che parlano ' 
delle udisgrazie» dei poveri. 
Nell'800, all'inizio del 900, i rea-
listi,' i naturalisti dipingeva-
no la miseiia e ne parlavano 
con assai piii coraggio e sin-
cerita. Proprio per questo i 
borghesi 7ion li apprezzava-
no. Ma quit Basta ricordare 
la sequenza in casa della 
donna picchiata dal marito 
che e uppena uscito dal car-
cere e beve: giusto Eleonora 
pub rimanerne impressiona-
ta. D'altra parte, bisogna an
che dire che la Masina 7ion si 
sforza molto per dar corpo a 
questo brusco confronto: lo 
sguardo dei suoi occhi spa-
lancati continua ad esprime-
re quella sorta di stupore 
permanente che dura fin dal
la prima inquadratura. 

Cosl, il racconto procede 
come previsto. Puntando so-
prattutto sui dialoghi c sulle 
battute « poetiche »: I'ambien-
tazione, infatti, 6 molto ava-
ra. Della Milano di quei tem
pi si vede ben poco e, co
munque, assai di meno di 
quanto sarebbe servito per 
capire meglio il rapporto tra 
la citta, i diversi ambienti 
sociali e i personaggi della 
storia. 

Ma forse, avremmo dovuto 
prevedere anche questo. Lo 
scopo di questo teleromanzo 
— a parte i discorsi moraleg-
gianti sulla scelta della mise
ria come scelta di liberta — 
e quello di permetterci di 
contemplare la protagonista, 
e, naturalmente, Giulietta 
Masina che le presta il volto. 

g. c. 

oggi vedremo 
IL SEGNO DI ZORRO (2°, ore 19) 

Comincia oggi un ciclo televisivo dedicato al grande attore 
americano del muto Douglas Fairbanks senior. II primo film 
in programma e II segno di Zorro (1920), diretto da Fred NU 
bio. Seguiranno, nelle prossime settimane. / tre moschettieri 
(1921), Robin Hood (1922), II ladro di Bagdad (1923) e II pira-
ta nero (1926). 

SULLA ROTTA DI MAGELLANO 
(2°, ore 21) 

Questo programma-inchieste realizzato da Giorgio Moser 
intende mettere a fuoco, attraverso numerosi documenti e te-
stimonianze, la figura del grande navigatore portoghese. Ri-
percorrendo con assoluta fedelta l'itinerario della celebre cir-
cumnavigazione del globo terrestre, Moser ricostruisce la di-
sperate impresa di Magellano. awalendosi di una chiave nar-
rativa piuttosto insolite, a cavallo tra il reportage e lo sceneg-
giato d'av venture. 

LA GRISI DELL'ENERGIA 
(1°, ore 21,40) 

La seconda puntata del servizio di Mariano Magg:ore inti-
tolato La crisi dell'energia affronta il « problema patrolio» e 
le ipotetiche possibility offerte da nuove fonti d'energia. In 
proposito, le recenti gravi difficolta si sovrappongono e si in-
trecciano alle nuove esigenze poste dalla neonate coscienza 
ecologica: oggi molti problemi connessi al petrolio non sono 
pfu regolati esclusivamente da meccanismi economici, bensi 
vengono condizionati dalla necessita — a volte, per la verita 
anche strumentalizzate a difesa della conservazione sociale — 
di premunire l'umanita dal dilagante inquinamento 

programmi 
TV nazionale 

9,30 Trasmissionl scola-
stiche 

1230 lo sottoscritto: cit-
' tadini e burocrazia 

13,00 Oggi disegni animati 
13,30 Telegiornale 
14,10 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 Telegiornale 
17,15 Le storie di Giro-

mino 
17.4S La TV dei ragazzi 

« Renart la volpe ». 
18,45 Sapere 
19,15 La fede oggi 
20,00 Telegiornale 

20,45 Paul Temple 
a l l party del colpe-
vole ». 

21,45 La crisi dell'energia 
2230 Telegiornale 

TV secondo 
1730 Notizie TG 

Nuovi alfabeti 
TVE 18.00 

18.45 
19.00 

Telegiornale sport 
II segno di Zorro 
Film. 

2030 Telegiornale 
21,00 Sulla rotta di Ma

gellano 
22,00 Storie inventate 

«I1 professore si in-
namora ». 

'Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore: 7 . 
S, 12. 13. 14, 15, 17. 20 . 
21 e 22.45; 6: Mattatino mu
sicals; 6,49: Almanacco; 8.30: 
Le caraoni del mattino; 9-. Le 
norita di ieri; 9.15: Voi ed io; 
10: Speciale GR; 11,20: Ri
cerca aotomatica; 11,30: Quar
to programma; 12,44: Selte 
note sette; 13,20: I I discoo-
tinoo; 14: Una commedia in 
trenta minnti: Valeria Morice-
ni in « La locandiera», dj 
Carlo Goldonh 14.40: Canze-
nissima ' 73 ; 15,10: Per voi 
eiovani; 16: I I girasole; 17.05: 
Pomeridiana; 17,55: • I tre 
moschettieri >, di Alessandro 
Dumas; 1S.10: Dnetti d*amo-
re; 18.40: Programma per I 
maax i ; 19.10: Italia che.iavo-
ra; 19.30: Le nacre caiuoni 
italiane; 20,20: Andata e rt-
torao; 21,10: Stagione lirica: 
• Soor Angelica *, musica di 
Puccini; 22.15: Gli hobbies. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ore 6,30, 
7 . 3 0 , 8 . 3 0 . 9 , 3 0 . 10,30. 11.30, 
12.30. 13.30. 15.30. 16.30. 
18.30. 19,30 e 22.30: 6: I I 
mattiniere; 7,40: Buongiomo; 
8,14: Erre come rttythmano-
bloes; 8.40: Come e perche?; 
8,55; Sooni e colori dell'or-

chestra; 9,10: Prima dl tpen-
dere; 9,35: Complessi d'aa-
tanno; 9,50: c I tre moschet
tieri », di Alessandro Dumas; 
10,05: Caozoni per tutti; 10,35: 
Dalla rostra parte; 12,10: Tra
smissioni reejonali; 12.40: Alto 
•radimento; 13,35: Cantaotori 
di tutti i Paesi; 13,50: Come 
e percM, 14: Su di giri; 14,30: 
Trasmissioni re9ionali;l5: Pan
to interroeathro; 15,40: Ca-
rarai; 17.30: Speciale GR; 17 
e 50: Chiamate Roma 3 1 3 1 : 
19.55: Magia dell'orchestra; 
20,10: Supersonic; 21.40: Po-
poH; 22.40: La staHetta. 

Radio 3° 
ORE 9.30: Musiche di G. Te> 
lemana; 10: Concerto di aper> 
tara; 1 1 : La Radio per le 
scuole; 11.40: Musiche di G. 
P. Heendel; 12,20: Musiche 
itaHane d*oni; 13: La musica 
nel tempo; 14.30: Concerto 
diretto da Eduard ran Beinum; 
16: Liederistica; 16,30: Pa«i-
ne pianistiche; 17,20: Fogli 
iTatbum; 17,35: Jan 0991; I S : 
Musiche pianistiche di Anton 
Dvorak: 18,30: Musica lefye-
ra; 18.45: Gli invaltdi nella 
societa d'oggi. 4*; I proble
mi del ritorno al lavoro; 19,15: 
Concerto della sera; 2 1 : I I Gior-
nale del Terzo - Sette arti; 
22,30: Rassegna della critica 
mosicale aU'estero; 22,40: Li-
bri riceruti. 

Lettere 
all' Unita 

L'anziano ufficiale 
risponde al 
giovane di leva 
Vara Unite, 

un (tmtlttare di levao, da 
Roma, nella sua lettera al-
/'Unite dell'U novembre in rt-
ferimento ad una mia del 30 
ottobre sul giuramento del mi-
lltari, ml ha indtcato come 
«il maggiore delle FF.AA. mes-
suo fuorl servizio per merit! 
partigiani». 

La lettera di quel militare, 
simpatica per un sottile «hu
mour » rivelato con quella si-
gnificativa espresslone, e pero 
anche profondamente tndicati-
va di una amarissima verita. 
Si, caro fante o artigliere che 
tu sia: molti dalla Llberazlone 
sono statl vessati, discrimlna-
tt, e cacclati via per a meriti 
partigiani », uer « meriti pro-
gressistl», per a meriti sinda
cati », per a meriti demacrati-
ci», ed anche pet •< meriti mo-
rali j> specie nel periodo seel-
biano quando, spudoratamen-
te, si arrivd a chiamare a una 
trappola » la nostra Costituzio-
ne e « culturame » gli intellet-
tuall ttaliani che sempre piu 
numerosi si rifacevano all'alto 
esempio di un Concetto Mar-
chesi. 

Qu'indi, militarl tutti delle 
FF.AA., abblate vivo il senti-
mento dei doveri del servizio 
militare, per cui «la difesa 
della patria e sacro dovere del 
cittadino», ma esigete pure, 
con un giuramento di fedelta 
alia Costituzione, che «l'ordl-
namento delle FF.AA. si uni-
forml alio spirito democrati-
co della Repubblica», salva-
guardando cosl anche i vostri 
diritti, certi che, contro ogni 
intimidazibne « casermistica », 
e'e. al di sopra di tutti, per 
un sicuro sviluppo democrati-
co del Paese. la Costituzione 
su cui si basa la nostra Re
pubblica, nata dalla Resisten-
za e fondata sul lavoro, sotto 
I'alta e responsabile tutela del 
Capo dello Stato, tale non piii 
<t per grazia di Dio ». ma elet-
to dai rappresentanti del po-
polo, ora, sovrano. 

STEFANO MASCIOLI 
(La Spezia) 

Una certa stampa 
che fa propaganda 
per la droga 
Caro direttore, 

mi sembra utile richiamare 
I'attenzione sull'attivita e i 
contenuti di certi fogli che si 
presentano col nome di Stam
pa Altemativa, introvabiti nel
le edicole, ma che vengono 
fatti circolare quasi esclusi
vamente negli ambienti stu-
denteschi secondo un metodo 
che, dal punto di vista pra-
tico, dovrebbe essere definito 
clandestino. Si tratta di opu-
scoli, libelll, manifestini, nu-
meri unici (dei quali invio 
un esemplare), redatti con un 
linguaggio irripetibile che pri
ma di essere osceno e di cat-
tivo gusto, ma che, secondo 
gli estensori, • ai desttnatari 
dovrebbe apparire genmno e 
spregiudicato. Comunque la-
sciamo stare la forma: nella 
sostanza vengono af)astellati 
disordinatamente i motivi piit 
svariati della contestazione e 
dell'antirepressione. vengono 
alzate cortine fumogene di an-
tifascismo e di a sinistrlsmo «, 
si sbraita contro il « sistema », 
e gratta gratta, guarda caso, 
in ognuno di questi libelli si 
fa la propaganda a favore del
la droga. Naturalmente viene 
pubblicizzato l'uso delle droghe 
cosiddette a leggere ». e ci si 
serve a questo scopo anche 
di estratti di convegnt in cui 
il problema t stato trattato da 
studiosi seri, e per fini non 
certo commerciali ma scten-
tifici. 

Ho avuto tra le mani anche 
un opuscolo sulla « macrobio-
ticas, che ovviamente con
danna il modo borghese di ci-
barsi, modo che fa parte del 
<c sistema»; condanna l'uso 
della came, dello zucchero, 
del caffe e del tobacco (dro
ghe del a sistema a), mentre 
consiglia, altrettanto ovvia
mente. l'uso della marijuana, 
dell'hascisc ecc. Ora, non si 
tratta qui di stabilire il gra-
do di nocivita del derivati 
della canava indiana. Si trat
ta di far notare che inco
raggiare l'uso della droga e 
delittuoso anche in relazione 
all'educazione politica dei gio-
vani, perche li spinge alia 
ricerca di mezzi di evasione 
che finiscono con Vestraniarli 
dal concreto (e gravoso. diffi
cile) impegno di lotta nella 
realta della vita sociale. 

Non e difficile dedurre che 
questo particolare tipo di 
stampa « altemativa » giora ai 
trafpeanti di droga. Seconda-
riamente. non e difficile de
durre che questa cosiddetta 
c controinformazione » giova 
proprio ai padroni, perche piii 
giovani rimbeciUiti e resi psi-
copatici dalla droga stanno in 
giro, meglio e per loro. 

OTTAVIO DI CRESCENZIO 
(Roma> 

Le amare rif lessioni 
di an vecchio 
repubblicano 
Cora Unita, 

consenti a un vecchio (po-
trei dire... antico) repubbli-
cano-mazzimano, iscritto dalla 
sua prima giovinezza, fino al 
'48. al PRI, un sincero, amaro 
commenlo all'esito delle ele-
zioni del 18 novembre a Ra
venna. In questa citta, che 
un tempo era considerata una 
roccaforte del partito repub
blicano, i votl dei liberali e 
dei missini (« raccattati senza 
ritegnos, come ha rilevato, 
con felicissima espressione, 
lTJnita), non sono bastati ad 
impedire la forte avamata dei 
partitl comunista e socialisla 
II che sta a dimostrarc che 
il PRI, e degenerato. da quel
lo che fu il partito di Mazzi-
ni. di Bovio, di Ghisleri, di 
Colaianni, - di Chiesa, vera-
mente progressista, in tin par
tito conservatore. 

Intanto U suo tsegretario 
a vita* e ministro on. La 
Malfa va predicando r*au-
sterita» per risolvere Vattua-

le grave crlst. Non si rivolqe 
perb ai grandi supcrdotatt e-
conomicamente, al ricconi, 
ma a tutti, doe anche ai lavo
ratori, ai disoccupali, o male 
retribuiti, ai penslonati, per i 
quali la proclamata austerita 
& condizione necessaria e per
manente della loro Vila. Pre
dicando I'austerita il segreta-
rio del PRI si e messo la co
scienza a posto. E si aspetta 
le congratulazionl. 

Aw. SILVIO ARMELLINI 
(Conegliano • Treviso) 

II mangiacomunisti 
di turno alia 
televisione 
Cara Unlta, 

con sollievo di tutti i tele-
spettatori, si era preso atto 
della scomparsa dal dibattiti 
politici in TV di quel mangia
comunisti che risponde al 
nome di Manglone (socialde-
mocratico). Ma il suo posto 
non poteva restore vacante, 
e cost adesso dobblamo sor-
blrcl le sparate contro il PCI 
di un certo signor Lucini, che 
recentemente ha fatto la sua 
comparsa in occasione dl un 
dibattito sui tragici fatti di 
Grecla. Non e'e proprio da 
sperare che la TV ci rispar-
mi la presenza di personaggi 
cosi squalificati politicamente? 

NELLO JACCHINI 
(Pesaro) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci scri-
vono,.e i cui scritti non ven
gono pubblicati per ragioni di 
spazio, che la loro collabora
zione e di grande utilita per 
il nostro giornale, il quale 
terra conto sia dei loro sug-
gerimenti sia delle osserva-
zioni critiche. Oggi ringrazia
mo: 

Enzo GUAGLIONE, Milano 
(«Vorrei esprimere la mia 
viva riconoscenza nei riguar-
di dei bravi artisti, tecnici, 
operai sovietici e tutti i re-
sponsabili di quel grande tea
tro che e il «Bolscioi», che 
ha meritatamente riscosso un 
grande successo alia Scala »); 
Renato ZANELLO, Solaro-La 
Spezia; Rosario SMORTO, A-
vellino («Con decorrenza dal 
1' marzo 1970 mi e stato ri-
conosciuto un aumento dello 
assegno per gli ex persegui-
tati polittci antifascisti, essen-
dosi aggravata I'infermita. Ma 
per colpa della macchina bu-
rocratica, aspetto ancora che 
mi venga concesso quello che 
e un mio diritto»); Giovanni 
CURTO, Roma (la tua lette
ra sul condono fiscale ci e 
pervenute quando la legge, col 
voto contrario del PCI, e sta
ta gia approvata alia Came
ra; faremo pervenire i tuol 
suggerimenti ai compagni se-
natori); VM., Altare; Giovan
ni N., Milano (a // ministro 
Prett assicurava che con la 
nuova riforma tributaria e fi
scale tutti i cittadini dovran-
no pagare le tasse. Intanto, 
per fare un regalo ai grandi 
evasori, si e cominciato con 
il condono: inoltre si paga la 
IVA sui generi di puma ne
cessita mentre ne e esentato 
il riccone che decide di com-
prarst un panftlo da 300 mi-
lioni »). 

G.B. COLOMBINO. Genova 
(« flfi displace dtrlo, ma tl no
stro partito sta facendo poco 
o nulla per I'estensione a tut
ti gli ex combaltenti della 
legge 336. E ancora meno fan-
no t sindacati e le associazio-
m combattentistiche »); Fran
cesco CASTAGNINO, Chiavari 
(«Sono un democratico, e 
consigherei ai comunisli di 
organizzare per la domenica 
delle lezioni di cultura gene
rate. Cosi facendo, contribui-
rete alia cultura del popolo 
lavoratore, senz'altro piii uti-
tile, a mio parere, di qualsia-
si divertimento. E non preoc-
cupatevi per la chiusura do-
menicale dei night clubs»); 
Marco MORANDI, Oggiona 
(a Sono un modesto pensiona-
to da 32 mita lire al mese, 
propnelarto dt una misera 
casetta dl quattro vani fatta 
costrutre ancora il secolo 
scorso. Ebbene, mi fanno pa
gare una tassa che in propor-
zione e mille volte maggiore 
di quelle che pagano gli in-
dustriali, i quali in verita e-
vadono le imposte e in piii 
si prendono le sovvenzioni 
dal governo»); Antonio ZAT-
TA, Legnano (a Gli specula-
tori non vanno in ferie, ma 
all'assalto dei ghiacciai del-
I'Adamello e Presanclla onde 
impinguare le loro tasche un 
po' indebolite dal crollo del
ta lira. Perche le autorita dt 

' governo della provincia di 
Trento continuano a conce-
dere insensate ed insane au-
torizzazioni a deturpare que
sto gruppo montano?*). 

Livio PERUCCI, Ancooa 
(«Vorrei richiamare I'tnter-
vento urgente dei mimsteri 
del Tesoro e delle Poste af-
finche anche i pensionati fer-
rovieri, attraverso Vaccelera-
mento delle relative pratiche, 
possano riscuotere la tredice-
sima almeno 10 giorni prima 
di Nalalen); Tony VIVIANI, 
Arzignano (insieme ad altri 
quindici lettori ci manda una 
lettera — che reca la data 
del 10 novembre ma che ci 
e giunta solo ieri — nella 
quale tra l'altro si condanna 
duramente tl'arresto di Da-
rio Fo, ravvisando in cib un 
ennesimo attentato alle liber
ta democratiche e costituzio-
nali che pretedono la libera 
circolaziohe delle idee e del
le opinioni*); Pietro NANNI, 
Roma (*Ho visto la fotogra-
fia di Paul Getty senza un o-
recchio e sono rimasto inor-
ridito. E' tutta colpa di que
sta nostra societa che non pu-
nisce come si deve i colpevolt 
di assassinl e di rapimenti»); 
Ferdinando MAESTRI, Geno
va (e stato un valoroso parti-
giano, col nome di battaglia 
«Giglio», e ci scrive ancora 
una lettera protestando per
che sinora non gli e stata 
concessa «la pensione per fe-
rite dl guerra, nonostante il 
ricongscimento dl commissio
nl m'diche militarl n). 


