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! Cinema: 

gli orari 

si spostano 

i problemi 

restano 
SpostafA di un'ora la chlu-

sura del local! clnematogra-
flcl, le polemlche si sono dl-
radate e gll accentl plu caldl 
si sono Intlepldltl. Tuttavla, 
1 problemi rlmangono apertl. 
Anche se 1 clnematografl 
speeneranno le lucl a mezza-
notte e se, 11 sabato, 11 traf-
flco sara, consentlto flno al-
l'una dl notte, perm ane 11 co-
prlfuoco automobllistico del
ta domenlca ad abbassare 
l'lndlce delle frequenze nel cl
nematografl, oltre alle flesslo-
nl degli altri giorni. Del prov-
vedimentl presl dal governo 
susslste l'aspetto plu dlscutl-
bile; la pregludizlale In vir
tu della quale considerate 11 
cinema un consumo volut-
tuario, si tende a scoraggia-
re gll Italian! dal perseguirlo. 

Intendlamocl: no! non cre-
dlamo che 11 cinema, nel 
complesso delle sue manlfe-
stazioni, sia giudlcabile co
me un fatto culturale vdlto 
alia maturazione dl una co-
sclenza crltlca. Se cosl fosse, 
saremmo giuntl a buon pun-
to e non avrebbero senso le 
battaglle condotte dal clnea-
stl, dal critic!, dalle organlz-
zazloni cultural! e sindacali 
per decondizionare l'attivita 
cinematografica dalle molte 
censure che la opprlmono e 
dalle leggi commercial! che la 
ispirano. Nondlmeno, parlare 
degli spettacoli clnematografl-
ci come se essi rappresen-
tassero un superfluo e rile-
vante sperpero dl denaro ra-
senta 11 ridicolo. II consu
mo e orlemato verso spese 
di non stretta necessita at-
traverso ben altrl canall e 
ben altre suggestions E allo-
ra quale signlflcato hanno le 
decisionl governative se non 
quello di rinchludere la gen-
te In casa affinche la televi-
sione divenga Pattrattlva ob-
bligatoria e il messaggero 
imperversante in ogni nucleo 
familiare? 

Ma c'e, ancora, un partico-
lare su cui non si e riflettu-
to abbastanza. e nol deside-
riamo porlo in evidenza. E" 
bastato che fosse anticipate 
la chiusura dei cinematogra-
fl perche insorgessero non 
soltanto gll esercentl, ma an
che e soprattutto i produt-
tor! e 1 distributor!. La co-
sa non e strana. PolchS, in 
seguito alle mlsure governa
tive,-la vendita dei blgliettl 
cala, gli mcassi vacillano e se 
non si assistera, nei prossi-
ml mesi, a un ulteriore rin-
caro del prezzi per far fron-
te alia nuova congluntura, e 
certo che non pochi dannl 
saranno avvertibili nell'indu-
stria del film. 

E' da notare, per giunta, 
che una diminuzione degli 
introltl. In questo momento, 
costituisce per gli imprendi-
tori cinematografici un in-
conveniente letale. Ormai i 
costi di produzione sono tal-
mente alti che il cinema Ita-
liano vive, se non al di so-
pra delle sue possibility, sl-
curamente al limite del mas-
simo rischio. I lettor! del-
YUnita sanno perche si e ar-
rivati a questo pericoloso 
traguardo; sanno che sono 
stati gli amerlcani e 1 loro 
partner nostrani e parecchl 
govern! a spingere l'econo-
mla cinematografica su per-
corsi minati favorendo il mer-
cantilismo piii avido e irre-
sDonsabile. Ebbene, se i co
sti di produzione hanno toe-
cato il tetto e richiedono che 
taluni film — 1 film piu. ca
rl — siano offerti al pubbli-
co a prezzi proibitivi e sia
no sfruttatl prevalentemente 
nelle aiee piu redditizie del 
mercato, non v'e dubbio che 
anche un minimo turbamen-
to del falso equilibrio rag-
giunto minacci di mandar in 
aria baracca e burattini. 

A questo proposito, sara op-
portuno non precipitare glu-

dizi e prendere con benefi-
oio di inventario i dati che 
r.\ vengono sommlnistrati da 
quanti ragionano in base a 
tornaconti settoriali. Quando 
discutiamo di cinema e di 
pconomia cinematografica, e 
meglio distinguere e speciri-
carc a quale cinema ci si ri-
ferlsca, a quali strati ficazio-
ni deU'economia cinemato
grafica =i alluda, a quail tipi 
di cinematograli rinviino le 
soramaiie e parziali statisti-
che che i giornali pubblica-

no. Non si sfugge. psro. alia 
rostatazione die se le restri-
zioni governatlve sono porta-
trici di innegabili disagL il 
male sta alia fonte, in una 
economia cinematografica co
sl vulnerabile che un picco
lo spostamento di orari e 
una forzosa modiflca delle 
abltudim collettive la espon-
gono alia prospettiva. niente 
af fatto improbabile, di un col-
lasso. 

E* dalla consapevolezza di 
questa realta cne occorre rl-
partire affinchc il govemo si 
impegni a dibattere subito 
nuove ipotesi di sviluppo per 
il cinema italiano; Ipotesi che 
contemphno profonde rlfor-
me strutturali, il rinnova-
mento della legislaztone spe-
cifica, una pia incisiva, de-
mocratica e innovatrice pre-
senza del gmppo cinemato-
grafico pubblico, l'affermazlo-
ne di linee di tendenza flno-
ra mortificate perche ritenu-
te di scarsa convenienza. Si 
tratta. In sostanza, di risar-
cire il prlncipio della funzio-
ne sociale e culturale del ci
nema contro I criterl del pas-
sato 3 del presents che. In 
nome del profitto, hanno por-
tato suliorlo del fallimento. 

Mino Argentieri 

A Reggio Emilia 

Dimitrov bolla 
sulla scena la 
vilta nazista 

II Teatro Arte e Studio rappresenta «ll Parlamen-
to brucia», un testo di Auro Franzoni che ha il suo 
punto centrale neilo storico processo di Lipsia 

Dal nostro inviato 
REGGIO EMILIA. 19. 

Presentato a Reggio Emilia 
il nuovo spettacolo del « Tea
tro Arte e Studio »: 11 Porta
mento bructa, sull'lncendlo 
del Relclistag e sulla figura 
del grande protagonlsta del 
processo seguitone, Gheorghl 
Dimitrov. E' stato, questo al-
lestimento, 11 risultato di un 
grosso sforzo tecnlco-organiz-
zativo; questo e certamente 
lo spettacolo piu ambizioso 
del gruppo, che ha chiamato 
a dlrigerlo una reglsta bul-
gara, Julia Ognianova; bulgarl 
sono scenografo e costumista, 
Christo Nelcov e Slatka Da-
bova. 

La compagnla ha lnteso 
con questo Parlamento bru-
cia usclre un po' dal cliche 
che si era creato dl spetta
coli in chiave satlrico-buffo-
npsca o d! marca paesana-
contadlna (ben lungl, tuttavla, 
dal guiUume di cut 11 si 6 
voluti marchlare In un artl-
cnlo apparso su un settlma-
nale romano). La sua e stata 
dunque un'avventura nuova: 
dal teatro ad impegno politi
co quasi quotidiano ha volu-
to passare, con questa rappre-
sentazlone, a una comunica-
zione plu mediata e comples-
sa, con intension! di recupe-
ro dl avvenimenti storici pre
cis! vistl nell'ottlca d'oggi e 
affrontando per la prima vol-
ta 11 tentatlvo di impnmere 
allr. sua spettacolarlta una ve-
ste epica. 

Non per nulla l'idea ai que
sto testo su Dimitrov e stata 
mutuata da Brecht, )1 quale, 
dopo 11 processo dl Lipsia, 
cui guardo con estremo inte-
resse per la possibility che 
gli offriva di un'immedia-
ta drammatlzzazione (quanti 
processi non vi sono nelle 
sue opere!), si diede da tare 
per entrare in nossesso di do
cument!, vagheggiando 11 pro
posito di scriverne un dram-
ma. Tale materiale, inviatogll, 
non giunse ma! a destina-
zlone: Brecht aveva gia lascia-
to la Germania nazista. 

Che cos'e dunque questo 
Parlamento brucia? Da un cb-
pione molto vasto, la reglsta 
Julia Ognianova ha tlrato f uo-
ri un testo piu agile (ma alcu-
ni tagll, ancora, gioverebbe-
ro) che ha da un lato precis! 
Intentl didascallci, presentare 
la situazione della Germania 
negli anni 1930-1933 esempllfi-
cata per quanto riguarda le 
sue vecchie caste dirigenti, 
da una famlglia arlstocratlco-
borghese che mentre pranza 
colloquia e rlceve, Introdotto 
dal magglorcomo Hinden-
burg, l'astro nascente Hitler. 
C'e poi una scena che si svol-
ge in un refettorio per disoc-
cupati, dove la propaganda 
nazista avanza. Didascalismo 
non freddo e pesante, ma an!* 
mato da un'impostazione grot-
tesca: gli attori recitano con 
le maschere, e Hitler che 
ogni poco arriva ad offrire i 
suo! servigi ricorda in modo 
Iampante TArturo Ul quando 
va, alio stesso scopo, presso 
Dogsborough. La figura del 
gangster dell'ortomercato ri-
compare poi nella scena in 
cui, con i suoi sgherrl, va dal 
custode delle sedie parlamen-
tari per acquisirne alcune al 
propri seder!. 

Ancora d&WArturo Ui e rl-
pescata la scena dell'incendlo 
del Reichstag, col gangsters 
che passano trasportando lat-
te di benzina. Pagato cosl lo 
scotto dovuto al grande mo-
dello brechtiano (che tuttavla 
nol avremmo forse ridotto dl 
proporzioni) lo spettacolo af-
fronta 11 suo tema centrale, 
quello del processo di Lipsia. 
Qui, ed e 11 secondo lato del
la rappresentazione da pren
dere in considerazione. assu

me rlllevo primo l'andamen-
to da teatro-documento, aven-
do l'autore del testo, Auro 
Franzoni, rlportato le battute 
vere delle sedute, con llevi 
modlflche; teatro documento, 
tuttavla, pluttosto spurio per
che le deposizioni, le doman-
de e le rlsposte, sono alter
nate con intervent! • dl una 
specie dl coretto dl controllo, 
che fa 11 punto sulla situazio
ne ed esprlme il gludizlo pro-
letario; perche c'e una specie 
dl Jolly, dl folletto che Inter-
vlene, e cosl via C'e anche 
1'uso delle maschere, implfi-
gate dagll attori che imper-
sonano 1 nazlstl, maschere 
che, in attesa dl essere in-
dossale. attendono tutte in 
fila appese a due grand! la-
vagne a destra e a sinistra. 

Franzoni, oltre che autore 
del testo, Impersona vari per-
sonaggi tra cui in particola-
re queilo dl Dimitrov durante 
11 processo: e 11 suo Dimitrov, 
nell'lmpostazlone della regla, 
rlsulta personagglo raglonan-
te, dotato di una razionallta 
calma e serena l'lntesa, con 
una fermlsslma volonta, a 
scardlnare e a distruggere le 
invenzlonl calunnlose e crimi
nal! dell'accu-A. B'ranzonl vl 
agglunge una specie dl can-
dore insistent* che alia lonta-
na lo apparenta a Schweyk 
ma senza la sua Ingenuita po-
polana. Brandelli degli inter
vent! di Dimitrov sono qui 
presenti, tra cui quelll del 
discorso ultimo pronunciato 
al processo le affermaztonl 
sulla profonda convinzione 
comunlsta, la sua fede nella 
possibllita del fronte unico 
antifascista. la sua awerslone 
all'avventurismo (dl cui il 
processo offriva un esemplo 
In Van der Lubbe, I'olandese 
caduto nella Drovocazlone na
zista fattosi suo strumento 
nel partecipare all'incendio 
del Reichstag), la sua nertez-
za nella vittoria finale. 

Suo awersario personale 
nel dlbattimento processuale 
fu Goering, di cui lo spettaco
lo rlporta gll squallidl inter-
venti: da un lato la ragione 
del rivoluzlonario. dall'altro 
l'oscuro ribollire di ignobill 
passion! nel servo della rea-
zione. Un fotomontaggio dl 
Heartfield nel glornl del pro 
cesso di Lipsia cl mostra Di
mitrov in primo piano un 
po' chino su un tavolo di la-
voro, e, sotto, schlacciato da 
lui, Goering. Come didasca-
lia due parole: il giudlce (ed 
e Dimitrov che con la sua au-
todifesa si trasform& in a c u 
satore) e i'accusato. 

La regla della Ognianova ha 
dovuto naturalmente fare 1 
conti con gll scars! mezzl dt 
una compagma come questa, 
con intralci di ogni genere. 
Lo spettacolo cosl come cl e 
stato consegnato alia «prima» 
rivela ancora lacune e dubbl-
non tutto e a posto. a comln-
clare dalla sua lunghezza. Va-
lendosi di una scenografia 
molto sempllce (gli scrannl 
del trlbunale messi in sem'-
cerchio a foggia di bassl gra-
dinl) la regla ha cercato dl 
anlmare l'azione (il gioco del
le maschere, gli Intervent! del 
coretti e del Jolly, ecc.) e ha 
puntato tutto nella sua dire-
zione degli attori su una recita-
zlone almeno tenden2lalmente 
epica. Inesperti in essa, 1 
pur bravi component! della 
compagnla hanno fatto tutta
vla sentlre la prolissita dl cer-
te scene. Essi sono: Giovanni 
Beltrami (Van der Lubbe), 
Anna Bergamin. Libera Bon-
di (Goering), Mauro Borghi. 
Sandro Buzzatl, Luciana Ca-
stellucci, Angela Dodl Auro 
Franzoni (Dimitrov). Claudio 
Tlnelll (Goebbels). Le musi-
che sono di Giuseppe Pellic-
ciari. 

Arfuro Lazzar? 

E' morta la cantante Fanny Held 
PARIGI, 19 

E' morta a Parigi la cantante belga Fanny Held. Nata nel 
1896. aveva debuttato a diciassette arm! al Theatre de la Mon-
naie di Bruxelles; era poi diventata artlsta fissa aU'Op^ra 
Comique dl Parigi. Fanny Held em speclalizzata soprattutto 
nel repertorio francese deU'Ottocento, ma era anche una 
ottima interprete delle opere di Debussy, Ravel, Honegger e 
Tbert 

Singolare « Can can » di Parent! 
MTLANO. 19 

n secondo spettacolo della stagione 1973-74 della coopera-
tiva teatrale dl Franco Parent! e andato in scena questa sera 
al Salone Pier Lombardo. Si tratta di Gran can can di orfani. 
gendarmi. evasi, bari, banchieri, baroni, e donne dolentt, « buf-
fonata» m due tempi di Ettore Capriolo e Franco Parent!. 
con musiche e canzoni di Glno Negri, tratta dal teatro di 
Frederic Lemaitre. 

Con la regla dello stesso Parent! (che interpreta anche la 
parte del protagonlsta) e le scene e costumi dl Gianmaurizio 
Fercioni. Gran can can e interpretato da una ventina dl attori 
tra cui spiccano i nomi di Glno Negri, Gianni Mantesi. Clau
dio Fino. Paola Sangro. Flavio Bonacci, Magda Guerriero. 
Valeria D'OWci, Guido Soldi e Daniele Pagani. 

Yoci eccezionali ad Aix 
ADT.-EN-PROVENCE. 19 

Per la prosslma edizione del Festival musicale di Aix-en-
Provence, gli organizzatori sono riuscitl a mettere Insieme un 
eccezlonale «cast» di voci femminili; sono state Infatti scrit-
turate, per interpretare varie opere o singoli concerti. Birgit 
Nilsson. Elisabeth Schwarzkopf, Monteerrat Caballe\ Pilar 
Lorengar, Tatina Ttoyanos. Elly Amellng e Renata Scotto. 

Jean-Claude Brialy per Bunuel 
PARIGL 19 

L'attore francese Jean-Claude Brialy ha rivelato di avere 
avuto da Luis Bunuel l'invito ad interpretare «I fantasmi 
della llberta», 11 film che il grande reglsta spagnolo si appre-
sta a realizzare, sulla base dl una sceneggiatura dl Carriere. 
Brialy ha naturalmente accettato l'invito. 

L'opera di Puccini a Roma 

Boheme in 
un quadro 

di grandiosita 
La regla di Sequi e le scene di Samaritani presen-
tano le cose come proiezioni deila fantasia dei 
protagonisti • Ecceilente prova di Nino Sanzogno 

Per il prossimo, cinquante-
simo onniversario della mor-
te di Glacomo Puccini (1858-
1924). 11 Teatro dell'Opera ha 
allestlto una nuova edizione 
della Boheme, con l'apporto 
dl Nino Sanzogno, dlrettore 
d'orchestra, Sandro Sequl, re
glsta, Plerluigi Samaritani, 
scenografo, Peter Hall, costu
mista. 

All'indomanl della « prima » 
torinese del 1896, cl fu pure 
chl rltenne la Boheme «l'er-
rore di un momento», un'o-
pera mancata e destinata a 
non lasciare traccla, a non 
far giro; si avranno anche 
adesso pareri discordl non 
piu suU'opera, accettata or
mai come un capolavoro, ma 
sulle novita deirallestimento. 

Al Teatro dell'Opera, per 
quanto riguarda la Boheme, 
eravamo rlmasti a qualcosa 
che l'accostava pluttosto ad 
un'operetta. Viene ora alia ri-
balta un'operona: tutti han
no voluto dare a Puccini qual-
che cosa di piu; melius abun-
dare quam deficere, come di-
cevano gli antlchi. 

Pierlulgi Samaritani ha in-
ventato scene d'una grandio
sita anche spropositata. Ma 
gli eccessi non sembrano sen
za motive La stamberga nel
la quale vlvono I quattro bo-
himiens — ultimo risvolto 
della miseria e nobilta dei 
« quattro moschettleri» - — 
diventa una invidiabile. enor-
me soffltta: una grande ve-
trata sulla sinistra e. di fron
te ad essa. un quadro anche 
esso spropositato: per dipin-
gerlo, occorrono impalcature 
e scale. E' un « Passaggio del 
Mar Rosso» che, nel terzo 
atto. dovrebbe figurare come 
ornamento sulla porta dl una 
osteria. Samaritani, invece, 
come seguendo le fantasle de
gli «artisti» (I quattro della 
Boheme) ingigantisce le cose 
che li circondano e la realta 
diventa una prolezione della 
fantasia. Un quadro di quelle 
dimensioni, oltre che dalla 
mente di Marcello. non uscl-
rebbe nemmeno dalla soffitta. 

Una proiezione della fanta
sia e pure 11 Cafe Momus, che 
appare agli splantatl bohe~-
miens come spropositata me-
ta di fasto e di opulenza, per 
la quale Samaritani ha co-
struito architetture impnnen-. 
ti (quasi la Galleria di Mila-
no), dilatate ad ospitare una 
folia variopinta (poi non si 
vedra piu) — sono belli i co
stumi e i color! di Peter Hall 
— emergente dal buio come 
ridda di fantasmi. 

Spropositata e anche la rea-
lizzazione scenica del terzo 
quadro, cioe la Barriera d'En-
fer, proiettata in una prospet
tiva infernale, con la scena 
sovrastata dal cupo strapiom-
bo dl un tetro. pazzesco ca-
stello. 

In luoghi come questi, co
sl eccedenti dairumano (un 
posto di dogana sembra sbar-
rare o aprire la strada per 
l'inferno, la stamberga e uno 
spazio di cielo, il Cafe del 
quartiere e un monumento), 
la regla di Sandro Sequi ha 
inventato un gioco di movi-
menti improntati a una quo-
tidiana routine, ma nello stes
so tempo carichl di nobilta. 
A volte, le figure umane si 
muovono come ombre lunghe 
e lente, sempre pero attente 
ad una gestualit4 anche mi-
nuziosa, e sottilmente aderen-
te alio sgorgare della musi-
ca. Si vedano, per fare sol
tanto due esempi, nel primo 
atto. sia il gesto delle gocce 
d'acqua che Rodolfo spruzza 
sul volto di Miml semisve-
nuta. sia, in genere, quello 
dei quattro amici. propenso 
ad un'affettuosita nuova. 

La dilatazione delle compo
nent! sceniche ha comporta-
to quella della musica, aven-
do infatti anche Nino Sanzo
gno, in un certo senso, am-
pliato il tessuto orchestrate, 
conferendo ai suoni un respi-
ro lungo, quasi lento, aJbban-
donato e ritrovato in una on-
deggiante scansione, sorpren-
dente nel disciogliere il vilup-
po di sonorita piu massicce 
in altre paghe appena di una 
presenza cameristica. 

La grandiosita, la lunghez
za delle ombre e dei suoni. e 
quasi il «si!enzio» awolgen-
te la Bohkme: sono il risul
tato di una edizione priva dei 
consueti atteggiamenti melo-
drammatici, priva del sin-
ghiozzi e di fronzoli. per cui 
tutto scorre piu semplice-
mente e, airapparenza, piu 
lentamente. 

A vantaggio della dizione, 
anche i cantanti (come, del 
resto. rorchestra per suo con-
to) hanno aderito a questa 
operazione di ripulitura del
la Boheme, rinunziando al 
vezzi e puntando su un can
to essenziale, corretto, inten-
90. 

Non mette conto, ora. sop-
pesare 1'ugola di questo o dl 
quella, avendo ciascuno per 
la sua parte, ma tutti ad al
to livello unito piu che divi-
so, frenato piu che scatenato 
voci intimamente convlnte 
della cdiversita* di questa 
Bohimc Diciamo di Gianna 
Amato (una tenerissima Mi
ml). di Umberto Grilli (un 
Rodolfo chiaro e internamente 
ardent*), di Edith MartelU 
(Musetta), dl Rolando Pane-
rai (Marcello), Nicola Zacca-
ria (Colline), Franco Mieli 
(Schaunard), Giorgio Onestl, 
Leo Pudis. Mario Di Felici. 
Fernando Valentin!, Rolando 
Sessi. 

H pubblico. con applaual e 
chiamate. ha mostrato di ap-
prezzare una Bohtme un po' 
strana e di versa. 

e. v. 

La Target AIACE 
a « Bronte » 
di Vancini 

SI sono concluse In questi 
glornl le operazloni di spoglto 
delle schede votate dal pub
blico dei cinema d'essai per 
l'assegnazione della Targa 
AIACE - Premio cinema d'es
sai 1973. E' risultato vincltore 
il film Bronte: cronaca di un 
massacro di Florestano Van
cini, che insieme con Au Ha
zard Balthazar, Strategia del 
ragno, Nel nome del padre, 
Ultimo spettacolo, Salome, Ta
king off, Terra in trance, era 
stato selezlonato da una com-
mlssione della quale facevano 
parte Albert!. Andreotti, Ar
gentieri, Autera, Baldelli, Ber-
nari, Blandi, Bruno, Castello, 
Fioravanti, Saviane, Savioll, 
Scagnettl. 

T 

le prime 
Canzoni 

« Renato Zero 
Freak Show» 
al Folkrosso 

Assistendo, l'altra sera al 
Folkrosso, al nuovo spettacolo 
di Renato Zero — piu intimo, 
piu raccolto e piu sincero di 
quello presentato dal cantante 
mesi or sono al Teatro Centra
le — ci si accorge in quale 
misura, ancora una volta, i 
mercanti discografici mirino 
ad annientare un personaggio 
musicale attribuendogli flttizie 
etichette caratteristiche. Co-
lul che vlene reclamizzato qua
le « David Bowie italiano », in
fatti, nulla ha a che spartire 
con la celebre rock star bri-
tannica, le cui artificicse me-
tamorfosi hanno temporanea-
mente rivitalizzato il "mondo 
del pop: Renato Zero non e 
neppure un cantanteroefc. ne 
propone sohsticati revival. 

Mentre il « travestimento» 
anglosassone ripristina la mi-
tologia del divismo. Renato Ze
ro pub conslderarsi un vero e 
proprio naif: ingenuo e teme-
rario, il cantante romano non 
si presta (e non lo potrebbe, 
volendo) a mistlficazlone alcu-
na, e resta sempre. irresisti-
bllmente, se stesso. II suo am-
biente naturale e istintlvamen-
te grottesco, cosl come le sue 
canzoni, che visualizzano il 
clima di una balera anni 2000. 
E, con tali prerogative, Rena
to Zero non pub essere «inven
tato » da abili manipolatorl 
del costume canzonettistico 
italiano: egli ha fatto tutto da 
se, con il suo inglese stentato 
e pasticciato, con la mimica 
caricaturale che traduce 1'af-
fetto per gli eroi del suo tem
po. E* il Nando Meniconi del 
rock, un simpatico pop fan 
per la prima volta protagonl
sta sul palcoscenico. Irripeti-
bile. 

d. g. 

Rifirdto dalla 
programmazione 

«La grande 
abbuffata » 

La sooieta distributrice del
la Grande abbuffata ha pub-
blicamente protestato contro 
1'esercente EdmoncTo Amati, 
che ha deciso di togliere dal
la programmazione. a partire 
da domani. in aicuni clnema
tografl di sua proprieta, il 
film, nonostante il preciso im
pegno di tenerlo come mini
mo fino a Nahle e nonostan
te i cospicui incassi realizzati 
daH'opera di Ferreri. 

controcanale 

Appianafe 
le divergenze 
tra Boehm e 
la Sfaafsoper 

In una letters al cancelliere 
Kreisl^, il maestro Karl 
Boehm com'e noto aveva re-
centemente annunziato il pro
posito di non metter piu piede 
nella Staatsoper di Vienna se 
la direzione del teatro avesse 
mantenuto la decisione di far 
dirigere nel prossimo gennaio 
da Zubin Mehta la Salome d! 
Richard Strauss, che egli ave
va preparato, avendola scelta 
come spettacolo per la festa 
del suo ottantesimo comolean-
no nel maggio del 1974 (ve-
ramente, il compleanno di 
Boehm ricorre in agosto, ma 
poiche In tal mese la Staats
oper e chiusa. la festa viene 
anticipata). La direzione del 
teatro Viennese ha allora pro-
posto a Zubin Mehta di diri
gere due recite di Tosca in
vece di Salome. Ma II diret-
tore indlano non ha accettato 
questa soluzione e ha detto di 
essere disposto a rinunciare 
alle due serate per lui flssate 
In gennaio. Cosl, tutto e stato 
risolto. 

' L'ESILIO — Una puntata 
dopo l'altra, nelle scorse setti-
mane, la serie curata da Biagi 
era andata rivelando sempre 
di piu la debolezza di fondo 
della sua impostazione: che 
consisteva nel proposito di 
presentare come «cast di co-
scienza » da affrdntare soprat
tutto in rapporto con le quan
ta interiori di ciascun indivi-
duo e con una astratta mora
le, problemi che, invece, hart-
no una specifica e qualificante 
dimensione politico. 

L'ultima puntata della serie, 
dedicata al tema dell'esilio, 
contro questa debolezza ha 
finito per naufragare: nel 
complesso, si 6 trattato di un 
insieme di interviste che svol-
gevano temi diversi in chiavi 
diverse ed erano accomunate 
soltanto dal fatto che tuttx gli 
interlocutori sono stati un 
tempo o sono ancora oggi co-
stretti a vivere lontani dalla 
loro patria. Eppure, quello del
l'esilio e un problema di gran
de rilievo e di scottante attua-
lita, sulla scorta del quale sa-
rebbe stato possibtle svolgere 
un discorso organico e utile 
per tutti, e non solo sul piano 
dei principi ma anche rispetto 
alia verita storica. Solo che, 
naturalmente, sarebbe stato 
necessario coglierne il senso 
politico generate, che, in que
sto caso, 6 piii che mai intrec-
ciato al « caso » personale. 

In esilio si pud essere co-
stretti ad andare o si pub an
che scegliere di andare: e tra 
le due condizioni non c'e sem
pre comunanza di atteggia
menti e di prospettive. II pro
blema fondamentale dell'esi-
liato politico e, di solito, quel
lo di riprendere ta lotta e di 
come riprenderla e allargarla, 
insieme con coloro che sono 
rimasti in > patria. Ed e un 
problema grave, irto di diffi-
colta e di dure necessita, co
me dimostra I'esperienza de
gli esiliati di ieri e di oggi. 
Permane sempre la prospetti
va di cambiare I'esilio con la 
lotta clandestina in patria: e 
anche questa e una prospetti
va che, comporta gravi pro
blemi politici e scelte collet
tive molto ardue, come testi-
monia la storia dell'antifasci-
smo italiano, che proprio su 
questa questione dovette af-
frontare non pochi travagli. E, 
infine, c'e il problema. anche 
esso assai complesso. del rap
porto dell'esiliato con il mo-
vimento internazionale. 

Di tutto questo, nel corso 
della puntata del programma 
di Biagi, si c parlato appena 
a cenni o non s'e parlato af-
fatto, nonostante ve ne fosse 

la plena possibllita: e, invece, 
i colloqui si sono basati piu 
sulle vicende personali e su 
giudizl di carattere generate a 
proposito delle questtoni piu 
disparate. 

Intanto, esperienze e post-
zioni diverse — da quella di 
Pesce a quella del biologo so-
vietico Mevdeiev, da quel
la di Pelikan a quella di 
Theodorakis, a quella di Isa
bella Allende — sono state giu-
stapposte I'una all'altra mec-
canicamente, come se noil ci 
fosse alcuna differenza tra le 
ragioni e I'esilio di un diri-
gente del « n«oi;o corso » ceco-
slovacco che oggi vive in un 
paese capitalista e quelli di 
uno scienziato sovietico che, 
forse, e piu un emigrato che 
un esiliato, e quelli di un 
Theodorakis, rilasciato dalle 
prigioni greche e impegnato 
oggi nel suo lavoro artistico, e 
la figlia del presidente cileno 
assassinato dai golpisti, che 
contribuisce all'estero all'or-
ganizzazione della reslstenza 
nel suo paese. 

L'aver trascurato del tutto 
un preciso inquadramento di 
ciascun « caso », soprattutto in 
rapporto alia situazione inter-
nazionale (da questo punto di 
vista, il colloquio piii ricco e 
stato quello con Theodorakis, 
ma proprio Theodorakis, 
poi, sembra oggi voter fare 
parte a s6) ha sottratto al di
scorso lo sfondo indispensabi-
le. E non e certo un caso che 
I'intervento di Pesce, che a-
vrebbe potuto fornire alia pun
tata una preziosa prospettiva 
storica, sia andato in buona 
parte sprecato, e che il collo
quio con Isabella Allende sia 
stato quasi tutto puntato sulla 
cronaca passata e sui ricordi 
personali piuttosto che sut pro
blemi politici e sulla situa
zione attuale del die e sul 
futuro. 

Cosl, la puntata si e con-
clusa, secondo una tipica in-
clinaztone di Biagi, con una 
nota di malinconico pessimi-
smo: laddove un tema simile, 
proprio oggi, avrebbe potuto e 
dovuto servire anche a susci-
tare e rafforzare nei telespet-
tatori una solidarieta attiva 
nella lotta contro I'imperiali-
smo che, perpetrando i suoi 
crimini in America e in Afri
ca e in Asia, costringe all'esi-
lio non solo isolate persona-
lita, ma schiere di combatten-
ti e addirittura interi popoli, 
come quello palestinese, del 
quale, in questa puntata, non 
s'e invece nemmeno fatto il 
nome. 

g. c. 

oggi vedremo 

NOVITA' 
E RISTAMPE 

DE DONATO 
Lungonufe N Siuro 25 B"i 

I SETTE MARI (2°, ore 19) 
La replica del programma-inchiesta realizzato da Bruno Vai-

lati approda oggi al servizio conclusivo, dedicato all'Oceano 
Pacifico, dal quale prende il titolo la trasmissione di stasera, 

VOCI PER TRE GRANDI 
(1°, ore 21,15) 

Si conclude questa sera la rassegna televisiva per giovani 
cantanti lirici dedicata a Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini 
e Vincenzo Bellini: due cantanti donizettiani, due pucciniani e 
due belliniani saranno in lizza per la finale. 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,15) 
II giovane campione del tele-quiz di Mike Bongiorno, lo 

studente milanese Daniele Monti, sara sfidato stasera da Ga-
briella Mondello — una professoressa che rlspondera sulla vita 
e l'opera di Verga — e dall'insegnante elementare Francesco 
Cirella, che si presenta per la storia dei Papi. 

programmi 

TV nazionale 
9.30 

1230 
1235 
1330 
14,10 
15.00 

17,15 

17.45 
18,45 
19.15 
20,00 

Trasmissioni scola-
stiche 
Sapere 
Nord chiama Sud 
Telegiornale 
Cronache italiane 
Trasmissioni scola-
stiche 
Alia scoperta degli 
animali - La palla 
magica 
La TV dei ragazzi 
Sapere 
Cronache italiane 
Telegiornale 

20,45 Tribune sindacale -
Dibattito a due: 
CISL-Confindustria. 

21,15 Voci per tre grandl 
7. trasmissione. 

22,30 Telegiornale 

TV secondo 
18,15 Protestanteslmo 
18,30 Sorgente di vita 
18.45 Telegiornale sport 
19.00 I sette mart 

« Oceano Pacifico » 
20.00 Ore 20 . 
20,30 Telegiornale 
21,00 Cinema d'animazio-

ne 
21.15 Rischiatutto 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore 7 , 
8, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 
21 e 22,50; 6,05: Mattutino 
musicale; 6,50: Almanacco; 
7,45: Icrt al Parlamento; 8.30: 
Canzoni; 9: Le novita di ieri; 
9,15: Vol ed io; 10: Specia-
le CR; 11.20: Ricerca automa
tics; 11.30: Quarto program
ma; 12,44: Sette note sette; 
13,10: I I siovedi; 14,10: Buon-
fliorno come sta?; 14,45: Ma-
dre Cabnni; 15,10: Per vol 
giovani; 16: I I airasote; 17,05: 
Pomeridiana; 17,30: Profranv 
ma per i ragazxi; I S : Radio do
mani; 18,45: Italia che lavora; 
19,20: Le noove canzoni ita
liane; 19,50: Momento mssi-
cale; 20.20: Andata e ritorno; 
21,15: Tribuna sindacale; 
21,45: Lo scienxe fantastiche; 
22,10: Mosica-7. 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO - Ore: 6 .30, 
7,30. 8 ,30, 9,30, 10,30, 11,30, 
12,30, 13,30, 15.30, 16,30, 
18,30. 19,30 • 22,30; 6: I I 
mattiniere; 7,40: Boonjiomo: 
8,14: i m com* rttTthmand-

blnes; 8 ,40: Come • perche; 
8.55: Sooni e colon; 9.10: 
Prima di spender*; 9,35: Com-
piessi d'autunno; 9,50: Madre 
Cabrini; 10,05: Canzoni per 
tutti; 10,35: Dalla vostra par
te; 12,10: Regional!; 12,40: 
Alto gradimento; 13,35; I fran-
di dello spettacolo; 13,50: Co
me • perch*; 14: So di girl; 
14,30: Regional!; I S : Panto 
interrogative; 15,40: Cararai; 
17,30: Speciale GR; 17.50: 
Chiamate Roma 3 1 3 1 ; 19.55: 
Magia dell'orchestra; 20,10: 
Supersonic; 21,25: Pop-off. 

Radio 3° 
ORE 7.05: Trasmissioni 
ciali; 8,05: Fitomusica; 9,30: 
I concerti di Tartini; 10: Con
certo; 1 1 : Radioscoola; 12,20: 
Mu lch* Italian*; 13: Muica 
M l tempo; 14,30: Intermezzo; 
15.10: Ritratto d*Mtor*. Er
nest Bloch; 16: I I disco in 
vetrina; 1 7 . 2 0 : Pogli d'albwm; 
17,35: Appuntamento con N. 
Rotondo; 18: Tonjoors Paris; 
18,20: Mosica U n c i a; 18,45: 
* La poetic* tftirinfornwl* a; 
19,25: Bvnvennto C*IHni, mn-
sica di Hector Berlioz; 21t Cior-
nal* del Terzo; 22,30: Letter* 
sul pentagramma. 

i Paulo Valcra 
Le terribili giornatc 

del maggio '98 

La cavalleria di Bava Beccaris in Piazza Duomo 
la tmtraglia a Porta Genova, generali e poliziotti 

operai e popolo milanese nella prima « strage di Stato » 
dplla nostra storia- un esemplare reportage storico e civile 

di tin cronista letterato amato da Turati e ammirato da Zola 
pp. XL-412, i l l . . L. 5 000 

RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI 

STORICITA 
DELL ARTE CLASSICA 

i feS»« 
/ marmi, i colori, le terrecotte, la storicita delle forme, 

la bellezza del quotidiano, i documenti e i maestri 
di una luminosa stagione dell'arte e della civilta 

nelle pagine memorabili del piu grande archeologo italiano 
Dp. 480. r i l . , 200 i l l . , L. 10.000 

IL TEATRO 
OELL'ESPRESSIONISMO 
Atti unlcl e drammi brevi 
a cura di Horst Oenkler 
e Lia Secci 
pp. 376, L. 4.500 

CRITICA POLITICA 
E IDEOLOGIA LETTERARIA 
a cura dl A. Leone de Castris 
pp. 328, L 3 800 

Ester Fano Damascelll 
LA SALUTE MORTALE 
Le contraddizloni del boom 
amerlcano degli anni '60 
pp. 256. L. 2 0C0 

Francesco Burdin 
MARZO E IL MESE 
PIU CRUDELE 
pp. 532. ril.. L. 5.000 < ' 

Rosa Rossi 
SCRIVERE A MADRID 
pp. 124, L. 2.000 

Louis Althusser 
UMANESIMO E STALINISMO 
pp. 144. L. 1.200 

Cesare G. De Michelis 
IL FUTURISMO ITALIANO 
IN RUSSIA 
pp. 284. ill., L. 3.300 

Folco Quilici 
OCEANO 
pp. 432, ril., ill.. L. 7.500 

Thomas Mann 
CONSIDERAZIONI 
Dl UN IMPOLITICO 
pp. XL-532. ril., L. 5 500 

LIBRERIE 
MILANO 
Galleria Un ion* 3 
Gall. V. Emanuel* It 
Via Manzoni 38 
C. Buenos Aires 42/3 
(di (ronlf Te«tro Puccini) 

Via Paolo Sarpi 35 
Via Ponte Seveso 40 
C. Buenos Aires 75 
V i e Monza 24'26 
P.zza Gramscl 10 
Via FarinI SO 
Via Pllnio 32 

TORINO 
Via Giolitt i 3 c 

ROMA 
P.zzaS.SIIv*stro27'28 
P.zza Viminal**12'13 

GENOVA 
Salita Fondaco 11/R 
Via 5S. Giacomo ( l 

Filippo 15'R -

VENEZIA 
Mercerle San Zul ian 

-MESTRE 77 
V.le Garibaldi I B 

BERGAMO 

TRIESTE , 
C s o Italia 22 "' 

j TRENTO 
i Via Manci 141 

jVERONA 
| C s o S Anastasia 7 

I PADOVA 
Gali. S Bernardino 5 

UDINE 
f Via Carducci 26 

i BRESCIA 
Via XX Settembre 21 , C s o Mameli 55 d 

VI INVITANO ALLA GRANDE 
E S P O S I Z I O N E D E I L IBRI 
PROMOSSA ANNUALMENTE 
DALL'EDITORIA ITALIANA 
IN VENDITA CON LO SCONTO 
R E M A I N D E R S DEL 5 0 % 

PAVIA 
C s o Cavour 51 

COMO 
| Via Volta $1 

LECCO 
Via C, Caftanco 31 

CREMONA 
C so Garibaldi 22 

VARESE 
Via San Martino 2 

LUTNO 
Via XV Agosto 42 

BOLOGNA 
Galleria Accurslo 
(sottopass Rizzoli iS) 

FIRENZE 
Borgo S. Lorenzo 25"R 

1 Via Masacclo 262 

PISA 
C s o Italia 168 

LIVORNO 
V>a Grande 149 

NAP0L.I 
! Via dei Mille 76 82 

CAGLIARI 
Via Tempio 25 

BARI 
' V a Piccinni 125 

HTARANTO 
Via Giovinazzi 52 

BRINDISI 
C s o Garibaldi 10 

A PALERMO 
Via Turati 15 
Fianco Teafro PtHi t f imi 

CATANIA 
j C SO SiCiTia 89'91 

MESSINA 
, V le S Martino 86 

NATALE LifiRI 
REGALATE E REQALATEVI LIBRI 

NELLE PIU' AGGIORNATE LIBRERIE 
ITALIANE E NEI SUPERMERCATI: 
SMA, GS, GF, STELLA, SETTORI Dl 
VENDITA REMAINDERS CENTER 


