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La Corte dei 

Conti contro 
i mercanti 

di celluloide 
IA notlzln, rlportata su que-

ste stesse colonne alcuni gior-
ni or sono, della declslone 
della Corte dei Contl di bloc-
care le erogazioni del contri-
but! prevlstl dalla legge sul-
la cinematografia ad oltre 
trenta film di coproduzione 
italo-francese e le indlscrezlo-
nl in merito alia possibility 
di un'estensione del provve-
dlmento sino a coinvolgere le 
coproduzionl con eltre nazlo-
nallta, suona come una clamo-
rosa conferma alle denunce 
che i partiti della sinistra. II 
nostro in prima linea, le as-
sociazioni democratiche, I sin-
dacatl portano avantl da annl. 

Nel rlllevo della Corte del 
Contl vl sono affermazlonl 
che condannano gll attuall 
meccanismi leglslativl. definl-
ti iniqul e anacronlstlct. e U 
rapporto tra pubblici poteri 
e lndustrla clnematografica, 
rlconosciuta come la «piu 
sovvenzionata del Paese ». So
no parole che debbono aver 
fatto l'effetto di una vera e 
propria doccia fredda su 
quantl sono solltl sclacquar-
sl la bocca con i merltl «cul-
turali» e «informativl» dl 
cui sarebbero portatorl 1 mer
canti dl celluloide, per non 
parlare dl coloro che da an
nl osano blaterare dl "ini
qul pedaggl» impost! dallo 
Stato al cinema. 

Abbiamo dimostrato piu vol
te, elf re alia mano. che le 
cose sono ben diverse, per 
cul le osservazioni della Cor
te del Contl non ci hanno 
affatto sorpresl. E' noto. che 
l'attuale normazione assegna 
ai film nazionall e a quelli 
« nazionalizzati » (pellicole di 
coproduzione a partecipazio-
ne nazionale o dl altri paesl 
della Comunita Economlca 
Europea) un contributo sta-
tale pari al tredici per cento 
degll incassi commercial! lor-
di dei primi cinque annl dl 
programmaztone. Attraverso 
questo meccanismo, mlliardi 
e mlliardi vengono regalatl al 
film dl maggior successo. a 
quelle stesse opere che meno 
hanno bisogno e meno meri-
tano gli aiutl statali. Si pen-
si che. rlmanendo nel ristret-
to campo della nuovlssima 
produ2ione, film come Tony 
Arzenta. Anastasta mio f rat el-
lo, II colonnello Buttiglione, 
La polizia incrimina. la leage 

assolve, Paolo il caldo, Una 
donna e una canaglia. hanno 
maturato in poche settimane 
11 diritto a un totale di con-
trlbuti largamente superiore 
al mezzo miliardo. 

In altre parole, lo Stato re-
gala declne e declne dl ml-
lloni a prodotti dozzinali o a 
film che non vanno oltre la 
piatta routine mercantile. 

Sono gli stessi poteri pub-
bltci a non porre alcun ar-
gine a questa vera e propria 
riserva speculativa; si pensi 
che si giunge all'assurdo dl 
inscrivere nel bilancio di pre-
visione del Minlstero del Tu-
rismo e dello Spettacolo una 
spesa presunta di 13 mlliar
di per « contributi ai film na-
zionali lungometraggi», quan-
do basta moltiplicare gli in
cassi forniti dalla SIAE per 
la percentuale dl legge (tredi-
ci per cento) per tfungere 
ad un esborso certo dl 17 mi-
liardi e 700 milioni. 

Ognl anno i'erario versa ai 
produttori circa diciotto mi-
liardi. ma questo non e il 
solo aiuto che la cinematogra
fia ottiene dalla finanza pub-
blica: vi sono le somme a so-
stegno delta speciale sezione 
della Banca Nazionale del La-
voro per il credito cinemato-
grafico (tre mlliardi e 700 
milioni). i premi di qualita, ai 
film e ai documentari (piu 
di un miliardo e 600 milio
ni). le sowenziom al fondo 
speciale per lo sviluppo e il 
potenziamento di varie atti-
vita cinematografiche (un mi
liardo e 670 milioni). i con
tributi a favore degli autori 
di film nazionali (piu di mez
zo miliardo). gli abbuoni era-
rlali agli esercenti. Questi ul-
timi si aggiravano. prima del
la detassazione entrata in v»-
gore quest'anno, attorno ai 
dodici mlliardi e mezzo e do-
vrebbero ridursi a 7-8 miliar-
di-

In definitlva, escono dalle 
casse pubbliche ogni anno cir
ca 35 miliardi, oltre ai non 
meno consistenti esborsi a fa
vore degli Enti cinematografi-
ci d: Stato (oltre quaranta 
miliardi in cinque anni). Con 
tro questa congrua spesa sta 
un introito flsoale che. que 
st'anno. si aggirera presumi-
bilmente attorno ai trenta mi 
liardi. Come si pud no tare 
dalla comparazione di queste 
cifre vi e un forte scompen-
so tra cio che i'erario ver
sa alFindustria cinematografi-
ca e quanto gli spettatori pa-
gano come imposta sugli spet-
tacoli (si tenga preeente che 
i contributi vanno solo alia 
lndustrla nazionale. mentre il 
prelievo fiscale riguarda gli 
incassi di tutti t film). 

Sono dati che confermano 
oltre ogni dubbio le afferma-
zioni della Corte dei Conti. 
Tuttavia blsogna guardarsi 
dall'interpretare in modo mo-
rallstico queste cifre. caden-
do nella trappola delle predi-
che lamalfiane. II vero pro-
blema non e la quantIta di 
denaro sborsata daU'erario. 
bensl i criteri che ispirano 
l'azione pubblica nel settore. 
Pin quando si continuera ad 
agevolare la speculazione (in 
questa direzione la Corte dei 
Conti trovera nel settore del
le coproduzionl un terreno 
quanto mai vasto e pieno di 
incredibili asorpresea) e ad 
appoggiare le scelte dell'lm-
prendltoria privata, 1 moltl ml
liardi gettati nel settore cine-
matografico saranno solo un 
colossale e vergognoso spreco 
di ricchezza. 

I/intervento dello Stato nel 
cinema e giustif'cato dalla rl-
levanza soclale del film quale 
canale di comunlcazione e di 
ricerca espresslva e su que-
•ti principi deve modellarsl 
liuione pubblica 

Umberto Rossi 

Riuscita esercitazione 
i 
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all 'Accademia d'arte drammatica 

Una grande lotta 
storica in una 

partita a scacchi 
Un testo «politico» di Thomas Middleton, cen-
trato sul confiitto tra Inghilterra protestante e 
Spagna cattolica tra XVI e XVII secolo, messo 
in scena con convincente risultato da Ronconi 

E' un peccato che le «eser-
citazlonl dl lavoro scenico» 
dell'Accademla nazionale d'ar-
te drammatica abbiano, in ge-
nere, vita breve, mentre spes-
so meriterebbero dl durare 
piu dl certi spettacoli « rego-
larl ». Dlclamo. nel caso sped-
flco, della rlpropodta dl Parti-

Un'« opera 
folk » in 

preporazione 
a Pistoia 

PISTOIA. 26. 
Sono comlnclate al Teatro 

Comunale Manzonl dl Pistoia 
le prove dl Ingiustizla assolu-
ta, opera folk per attorl. grup-
po folk e bande muslcall, ispi-
rata a Sergio Liberovici ed 
Emilio Jona da una serie di 
material! sulla classe operaia 
raccolti in varle parti d'ltalia 
— ma soprattutto riguardanti 
le condizioni dl lavoro nel'e 
fabbriche del triangolo indu-
striale — e che sara interpre-
tata dal Canzoniere Interna
tionale e dal Duo di Piadena, 
con la regia di Massimo Ca-
stri. 

Contemporaneamente alle 
prove, e cominciata, nel ter-
ritorio comunale, quell'attivi-
ta di « animazione culturale » 
che e uno dei presupposti 
deU'intera operazione piodut-
tiva che vede consociati, co-
m'e noto. insleme con la com-
pagnia, il Teatro Comunale 
di Pistoia e la Regicne To-
scana. 

li'Ingiustizia assoluta nasce 
infatti nco solo come esperi-
mento drammaturgico con
dotto attraverso la muslca 
ed affidato ad un gruppo di 
cantanti folk, ma anche come 
esperienza di vitalizzazlone 
culturale nel territorio. Le 
due bande muslcali cittadine, 
la «Borgognoni» e la « Ma-
bellini». collaboreranno. ad 
esempio. In funzione non tra-
dizionale, alia realizzazione 
dell'opera 

Nel quadra di queste ini-
ziative — che sono program-
mate con la collaborazione 
dell'ARCI — e da segnalare 
l'lntervento di un gruppo di 
operal della Breda di Pistoia 
alle prime sedute dl lettura e 
di discussione del testo. Sa-
ranno infatti i lavoratorl del
la fabbrica pistoiese ad usu-
fruire di una delle prime re-
pliche deU'Ingiustizia asso
luta il cui debutto e previsto 
per il 5 genrwio al Comunale. 

Cinema 

Contratto 
carnale 

I capitallsti africanl hanno 
imparato la lezlone degli ex 
colonizzatori, e aH'occasione 
sono capaci di dar loro qual-
che punto. Questa la disin-
cantata morale del film di 
Giorgio Bon tempi: dove si 
racconta come un affarista 
delle nostre parti, tal Donati. 
nceva pan per focaccia da 
Kofi, giovane e brillante in-
dustriale del Ghana, e sia co-
stretto a firmare quivi un 
contratto alle peggiori con-
dizioni. Vero e che 11 Donati, 
facendo sospirare la propria 
presenza. ha mandato in a-
vanscoperta un quartetto dei 
piu scombinati (due uomini 
e due doraie). pensando d: ri 
solvere tutto al vecchio mo
do con la corruzione e ma-
gari con la brutalita. Ma il 
Kofi e un tipo intelligent* e 
fascinoso: tra 1'altro. simu-
Iando di essere un proprio 
semplice funzionario, sbef-
feggia i manutengoli dell'lta-
liano. e si porta a letto per 
amore Tamichetta Ui cestui 
(che gh era destinata si. ma 
al fine di abbassare il prezzo 
del negoziato). 

Insomma. la tesi di cui al-
l'inizio e dimostrata abba-
stanza tortuosamente. attra
verso un arzigogolo narrativo. 
e pagando rinevltablle scotto 
alle convenzioni di stampo 
eroticaesotlco. Tuttavla, que
sta T opera seconda» del re-
gista (la prima. Summit, ri-
sale al 1968) comprova una 
certa onesta delle intenzioni 
di fondo e una discreta sciol-
tezza del mestiere. rinvenibi-
le forse piu negli scorci se-
midocumentari. a volte effi-
caci (direttore della fotogra-
fia a colori e Erico Menc-
zer), che nel dialoghi alquan-
tO COTTiVl. 

Calvin Lockhart e 11 prota-
gonista nero, sobrlo e funzio-
nale. G!i ten?on dletro con 
un po' di affanno Oeorge 
Hilton, AniU Strindberg, 
Yanti Somer, Franco Qior-
nelli. Quanto a Enrico Maria 
Salerno (il Donati), appare 
fisicamente nella storia per 
una mezz'oretta; che, dato il 
genere di prestazione, ci sem-
bra la mlaura giusta. 

La colonna sonora altema 
regirtrazionl «sul posto», an
che suggestive, a un tern* 
con variazloni di Biz Ortola-
ni, che e sempre quello, eter-
no, di More. 

• g . sa. 

ta a scacchi dl Thomas Mid-
dleton. fatta dal reglsta Luca 
Ronconi con gll ulllevi della 
scuola teatrale pubblica. 

Dl Thomas Mlddleton (1580-
1627), Ronconi aveva annl or 
sono messo In scena con giu-
sto successo / Lunattcl. Rlspet-
to a quella tragedla, Partita a 
scacchi e opera mlnore, ma 
curioslsslma. Slamo Infatti qui 
a un'allegorla del confiitto tra 
l'lnghilterra protestante e la 
Spagna cattolica. anzl a un 
« cartellone dl propaganda po-
lltica» (Gabrlele Baldlnl), il 
cul scopo era di celebrare lo 
scampato pericolo dl un'allean-
za dlnastlca fra le due monar
chic, ipotizzabile nel ventilato 
matrlmonlo fra il princlpe di 
Galles (futuro Carlo I) e Tin-
fanta. L'argomento doveva es-
sere popolare, e le allusioni 
ben evident!, poich6 dopo al-
cune applauditissime repllche 
(correva l'anno 1624) la rap-
presentazlone fu sospesa, il 
teatro chluso, gli attori multa-
ti, il copione sequestrate e 
l'autore dovette rendersi latl-
tante (erano state accolte, in
somma, le • rimostranze del-
l'ambasclatore spagnolo a Lon-
dra). 

In Partita a scacchi, l'lnghil
terra s'incarna in un Re Bian
co. un Vescovo Bianco, un Ca-
vallere Blanco, un Duca Blan
co, una Reglna Blanca, e nelle 
loro Pedine. La Spagna e slm-
boleggiata da un numero piu 
o meno corrispondente di 
«pezzi» neri. Ispirate dallo 
stesso Ignazio di Loyola, le Pe
dine Nere sciorinano tutto il 
repertorio delle furberie e ma* 
lizie gesuitiche. Ne fa le spe-
se, in particolare, la Pedlna 
della Regina Blanca. insidiata, 
calunniata, sempre a rischio 
di perdere la purezza e l'ono-
re. L'inganno, la simulazione, 
il tradimento sono le armi 
preferlte dei Neri, e e'e pure 
un Vescovo grasso, voltagab-
bana emerito, che passa nel 
loro campo dopo aver scritto 
contro di essi ponderosi libel-
li, dispostissimo ora a ri pete-
re le proprie esiblzion! di pen-
nivendolo a danno di un diffe-
rente awersario. 

Bisogna tuttavia sottolineare 
che gli stessi Bianchi agiscono 
d'astuzia. II Cavaliere Bianco 
e il Duca Bianco fingono di 
lasciarsi sedurre dalle proffer-
te del Neri, ma, una volta 
giunti nel cuore del nemico, 
lo pongono in scacco. 

A Ronconi, pensiamo, non 
interessa tanto il quadro poli
tico, in senso stretto, della si-
tuazione (peraltro difficilmen-
te traducibile, oggi, in tutti i 
suoi aspettl), quanto 11 tessu-
to dl ricatti, menzogne, provo-
cazioni, corruzioni, obllquita 
che avvolge e sostiene l'appa-
rente limpidezza geometrica 
del « gioco ». Ancora una volta 
il suo sguardo scruta l'infer-
mita segreta deU'uomo, la ma-
lattia che si cela dietro il sem-
biante di salute e di baldanza 
dell'eroe, l'impotenza racchiu-
sa nella smania di potere. Ne 
consegue che i momenti piu 
riusciti dell'« esercitazione » 
sono quelli nei quail questi 
motivi si fanno piu espliciti: 
si veda, ad esempio, la ssena 
dell'orgia. 
> La forma dell'insleme e ac-

centuatamente plastica, vusua-
le. La struttura lignea (a cura 
di P. Luigi Pizzi) su cui muo-
vono gli attori comprende una 
pedana rettangolare — prolun-
gabile sullo sfondo in uno spa-
zio ulteriore. dal quale sono 
poi introdotti i rari attrezzi — 
e una passerella a modo di 
croce, che giunge fin quasi al-
1'altro capo della stretta sala 
(parliamo del teatnno roma-
no di via Vittoria). La dina-
mica dello spettacolo e com-
plessa e raffinata; e dei gio-
vani interpret i sono messi in 
rlsalto piu II ge3to. l'incedere. 
la capacita di espressione cor-
porea. che le qualita vocali. 
Per varieta e ricchezza di ta-
lento e per6 da citare Mauro 
Avogadro. cui e toccato del 
resto il personaggio piu bello 
del dramma: quello del Cava
liere Nero, sorta di piccolo 
Mach'avelli dalle mille risorse, 
volpino e strisciante. ma non 
privo d'ironia. e in fondo sim-
patico. Abbighato in foggia 
ottocentesca (i costumi spa-
ziano per qualche secolo) ci 
reca un'immagine gia piu vi-
cina a noi. e fertile di sugge-
stioni attuali. Ha qualcosa. 
anche, di certe diaboliche fi
gure. dagli attegglamenti umi-
?i e dall'animo per\-erso. dei 
romanzi di Dickens 

Altri nomi da tenere a men-
te: Elisabetta Pedrazzi, che ha 
stoffa e mezzi di grossa carat-
terista, Stefanla Marrama, An-
tonello Passarl. Remo Girone. 

Aggeo Savioli 

Migliorano 
le condizioni 

di Weissmuller 
LAS VEGAS, 26 

Starmo migliorando gradual-
mente le condizioni di Johnny 
Weissmuller, U popolarlasimo 
lnterprete delle avventure dl 
Tarzan. Perd egll non e sta
to ancora dichiarato fuori pe
ricolo. 

n seaaantanovenne attore — 
oom'e noto — er« atato ricove-
Tato al Nevada Memorial Ho
spital in seguito a una caduta 
nella qual« aveva riportato la 
frattura ad una costola. 

Era stato distrutto dal la guerra 

Riaperto a Bucarest 
il Teatro Nazionale 

A' 
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Dal nostro corrispondente 
BUCAREST, 26. 

Quasi trent'anni dopo la dl-
struzione dell'antico edlficio 
provocata dalle bombe, Bu
carest ha nuovamente ora il 
suo Teatro Nazionale. L'lnau-

f razione della sala magglore 
avvenuta con la parteclpa-

zione del presidente Ceause-
scu e di tutti gll altri mas-
simi dirigenti del Partito e 

dello Stato. 
II nuovo, moderno edlficio, 

' che sorge nel • cuore di Bu-
caTest. copre un'area comples-
siva di oltre dtecimlla metrl 
quadrati e nelle tre sale pos-

, sono venire ospitate plu dl 
2.000 persone. In quella prln-
clpale — quattromila metrl 
quadrati — ci sono post! a 
sedere per 940 spettatori. 

Nella sala studio, la secon
da per ampiezza, con circa 600 

post! a sedere, 11 paicosceni-
co e componlblle: con un sem
plice gioco di bottoni. si pu6 
trasformare l'ambiente da 
area romana In teatro elisa-
bettlano o in sala all'ltallana. 

II palazzo dispone inline di 
una sala sperimentale. 

s. g. 
NELLA FOTO: il ricostrui-

to Teatro Nazionale di Bu
carest. 

L'opera ha aperto la stagione a l Regio 

I Lombardi di Verdi 
documento su un'epoca 
II maestro Cillario, coadiuvato dalla Scotto, da altri buoni 
cantanti e dal regista De Tommasi, ha condotto vittorio-
samente in porto un non comodo carrozzone teatrale 

Dal nostro inviato 
PARMA, 26 

Votato alle glorie verdiane, 
11 Regio di Parma ha rischia-
to e vinto inaugurando la 
stagione - coi Lombardi alia 
prima crociata. • Sperlcolata 
inlziatira, si pub ben dire, 
non solo perche i Ijunbardi 
sono un'operona che impegna 
a fondo le Yisorse d'un tea
tro — solisti, coro, scene — 
ma perche sono una delle piu 
sciagurate opere di Verdi, co-
si brutta, rozza. banale da 
spree-are tutti gli aggettivi 
peggiorativi del dizionario. 

Per tre quarti sembra un la
voro scritto da un musicista 
che si diverta a parodiare Ver
di e, in fondo, 6 proprio cosl, 
salvo che l'autore della paro-
dia e Verdi stesso. appena 
trentenne, che sta rifacendo 
sotto altro nome il Nabucco 
per ribadire 11 chiodo del 
successo. 

Comprensibile aspirazlone. 
Dopo gli inizi contraddittori 
delYOberto e del Ftnto Sta-
nislao. 11 Nabucco e l'opera 
che il 9 marzo 1842 consacra 
alia Scala il genlo di Verdi. 
II • giovane musicista ha sco-
perto la formula che piace al 
pubblico- soggetto storico con 
movimenti di massa, passloni 
Incandescent! e un pizzico di 
patriottismo risorgimentale 
simboleggiato in un popolo e-
letto che attende il riscatto. 

Questa formula e andata 
bene una volta e andra me-
gllo la seconda. ed ecco i 
Lombardi In cui gli italiani. 
anzi I mllanesi, appaiono in 
scena in prima persona e su-
perano i contrast! famigliari 
nella llberazione della Terra 
Santa. II libretto del Solera 
deriva da un poema di Tom-
maso Grossi. capasaldo della 
nuova scuola romantica. e sin-
tetizza in quattro atti gli ef-
fetti che Toriginale dlluiva in 
ottave di imitazione tassesca. 

Nel travaso la vlcenda si 
svolge in caricatura: l'amore 
dei due fratelli per la mede-
sima ragazza. la falsa riconci-
liazione vent*anni dopo. 1'am-
mazzamento del padre - per 
isbaglio. la crociata in cui la 
ftglia diletta si innamora di 
un musulmano convertendolo 
In punto di morte. la presa di 
Gerusalemme col traditore 
parriclda che si redime sca-
kindo Tempio muro e via di
ce ndo. 
• Situazloni assurde e poesia 

grottesca che servono a Verdi 
come pretesto per un conti-
nuo moto di masse e di solisti 
tra concitati scontri musicali. 
E', nella oarte corale e spet-
tacolare. fa vecchia struttura 
del nfosi rossiniano che gia 
nel Nabucco s'era caricata di 
fermentl romantici e che qui 
viene sovraccaricata nel tor-
rentizio precipitare di effetti 
senza causa. 

II ricalco, proprio perche e 
tale, deve venir rafforzato. 
appesantito con gaglioffa in-
differenza di fronte al buon 
senso e al buon gusto. Pur-
che funzioni. E nel 1S43 fun-
ziono: il pubblico rest6 a boc
ca aperta davanti al barac-
cone delle meraviglie scenl-
che e muslcall, cosl come og
gi si lascia stupire dal kolos-
sal cinematografici. Poi, na-
turalmente. venne lasciato m-
dere. Quando Verdi tent6 di 
riutillzzare i Lombardi per 
Parigl. nel 1847, con nuovl 
pezzi e un nuo\ro titolo (Je
rusalem) fu un mezzo fiasco: 
1 tempi erano camblati ed 
egll stesso aveva tratto, e 
stava traendo, ben altra so-
stanza dal romantlcUmo risor
gimentale. Oggl, a parte un 
paio dl paffine rimaste Xatno-

se, quest'opera e soltanto un 
documento di un costume, di 
un'epoca in tumultuosa evo-
luzione. • 

In questo senso la rappre-
sentazione di Parma si giu-
stifica. Vigorosamente soste-
nuta sul piano vocale. con 
un'orchestra in parte rinno-
vata (sotto la guida sicura di 
Carlo Felice Cillario) e cori 
bene Lstruiti da Edgardo 
Egaddi, l'opera avrebbe dovu-
to trovare una cornice spet-
tacolare sobria e stillzzata. 
E. In effetti. questa e l'inten-
zione che guida la scenografia 
geometrica di Antonio Ma-
stromattei e l'impostazione 
registica oratoriale di Beppe 
De Tommasi; un'intenzione 
che sovente si perde, soprat
tutto nella parte registica. 
in dettagli da piccolo raccon-
to, banali quanto i versi del 
buon Solera da cui prendono 
spunto. 

Comunque quel che conta e 
la parte muslcale. E qui ha 
domlnato. non .occorre dirlo. 
Renata Scotto che, con gli 
anni. ha sostituito alia tra-
sparenza dei filati un dram-
matico vigore. vocale. servito 

anche questo da una prodi-
giosa tecnica. A suo fianco, 
11 tenore Jose Correras prodi-
ga gli squill! dl una giovanile 
potenza. accompagnata a un 
iimbro chiaro e Intenso. nono-

.stante qualche durezza nei 
passa ggi destinata a passare 
o (speriamo di no) ad aggra
vant col tempo. II resto del
la compagnia e tutto su li-
velli di buon decoro: Mauri-
zio Mazzieri, un robusto Pa-
gano, pur con qualche sciat-
teria; Bernardino Trotta, 
convincente Alvino. la brava 
Anna Maria Borrelli (Violin-
da). Franco Federici (Pirro). 
Mario Carlin, Bruno Grella. 
Rina Pallini. Efficaci. come 
abbiamo detto. il coro ap
plaud ito a scena aperta dopo 
YO Signore e rorchestra col 
primo violino Astorre Ferrari, 
che ha ottenuto anch'egli un 
personale successo con l'a 
solo del terz'atto. Cillario ha 
ben regolato 1'assieme con-
ducendo vittoriosamente In 
fondo il non comodo carroz
zone. E il pubblico ha ap
plaud ito con calore. 

Rubens Tedeschi 

Mostre a Roma 

Barnes: un 
americano 
in Umbria 
ROBERT BARNES - Galle-
rla t i l Fante dl Spadfl», 
via Rlpetla, 254; flno al 5 
gennalo; ore 10-13 • 17-19. 

II giovane plttore america
no Robert Barnes, che vlve 
In Umbria, a Monte Acuto, 
ed e artlstlcamente vlclno a 
James < McGarrell, espone a 
Roma una decina dl pltture 
recentl alcune delle quail han
no flgurato, ad Arezzo, alia 
mostra « Una corrente amerl-
cana ». Accompagnano le gran-
dl pltture del plccoll acquarel-
11 che sono, perd, a volte, 
plu infuocati di fantasia e dl 
vision!. Barnes appare come 
un pittore sempre piu sepa
rate, per pensleri e plttura, 
dall'amblente americano. Du
ra, forse, In lul, qualcosa del
la contestazlone soclale del 
modo dl vita americano che 
fu. alle orlglni di quella che e 
delta la «Scuola dl Chica
go », del pittore Philip Guston 
prima che diventasse as trat

to. Barnes e un post-lmpres-
slonlsta, un fauve niatissla-
no. dall'immaginazione social-
mente accesa. 

Ama dipingere la vita quo-
diana, le persone famigliari e 
amiche, gll internl fittl dl sog-
gettl. oppure certe aperture 
sul paesagglo umbro e sulla 
lontananza degll astrl con un 
dellcato sunbollsmo, con con
tinue interrogazlonl sul sen
so attuale deU'esistenza: e un 
affettuoso umanista che ama 
la dimenslone naturale ed e 
sconvolto dalla violenza del 
conflittl di oggi. Questo non 
gll impedisce, certo, dl dipin
gere un bel quadro come 
« Africa » figurando un negro 
che entra nella nostra vita 
saltando la slepe di casa e 
accendendo lo spazio dl colori 
incandescenti 

Barnes e un buon colori-
sta sulla linea della gioia dl 
vivere matissiana, in partico
lare del Matisse dei quadri 
di soggetto arabo, ma tende 
a sovraffollare di oggetti 11 
quadro, a fare dell'lmmagine 
una giungla quotidiana, una 
sorta di soffitta psicologica 
(e piu essenziale, invece, In 
alcuni acquarelli con case che 
vanno a fuoco). II risultato 

, pittorico e, si, un'immagine 
ardente ma intricata e fatta 
antica di mediazioni di ogni 
genere e anche cid che bru-
cia. in senso soclale e mo
rale. nei pensierl del pittore 
si disperde e perde forza nel 
decorativismo dell'insieme. Mi 
sembra, in definitiva, che que
sto. dotato artista americano, 
nel suo rifiuto del mondo 
americano, ami troppo inge 
nuamente l'Europa e l'ltalia 
e debba ancora fare delle scel
te essenziali, oltre 11 suo sen-
suale lirlsmo della natura me-
diterranea e del quotidiano. 

da. mi. 

Complesso 
peruviano 
in Polonia 

VARSAVIA, 26 
« Orfeo », 11 piu grande com

plesso di musica vocale peru
viano, uno dei piii Important: 
in tutta l'America del Sud, 
e stato invitato dal Ministero 
della Cultura polacco a parte-
cipare ad un Festival interna-
zionale che si svolgera a Cra-
covia nella prima decade dl 
aprile 1974. 

II complesso, che oltre alia 
musioa folcloristica peruviana 
esegue numerose opere di mu-
sica classica mondiale. dara 
anche una serie di concerti a 
Varsavia ed a Poznan. 

Teatrino di Un. Due, Tre" 
Tognazzi. Vianello e... Stock 

di nuovo assieme 

t'^t 
t& ^ - : 

>-&f i ^^.t 

Nessuno Tavrebbe sperato: dopo quindici anni di «divorzio» 
artistico. Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello ritornano a lava-
rare assieme per la Stock. In un'atmosfera di allegria e di 
buon umore, i due comici saranno gli interpreti, in una serie 
di divertentissimi Caroselli. della pubblicita e del successo 
dei Brandy Stock. 

Nella foto Tognazzf e Vianello sorpresi dall'obiettivo durante 
le riprese di un esilarante sketch 
Primo appuntamento davanti al televisore 5 gennaio 1974 

raai vj/ 

controcanale 
NATALE A DUE ' FACCE — 
Nemmeno la tre glorni nata-
lizia e riuscita a fornire al 
programmatori tv lo spunto 
per orgav.hzare alcune serate 
di decoroso intrattenimento, 
fatto salvo — naturalmente — 
il facile ricorso a vecchl clas-
s/ci del cinema. La TV, anzi, 
ha messo insleme quasi il 
pegglo di se stessa, proceden
do sul ritmo delle repllche, 
del. varieta dl seconda mano 
e addirittura rlcorrendo — 
ierl — al recupero di Viag-
glo Intorno al mondo ecce-
ztonalmente presentato in due 
tronconi, fra le ore 19 e la 
chiusura del programmi. Que
sto film avrebbe dunque do-
vuto essere il piatto forte del 
tradtzlonale mercoledl cine-
matograflco: ma occorre rl-
levare che si tratta dl uno 
spettacolo decisamente anti-
televtslvo. Viagglo lntomo al 
mondo, infatti, e un superco-
losso il cui pregio magglore, 
se cosl si pub dire, era la 
spettacolarita determinata 
dal debutto del superschermo-
panoramico-glgante-stereofoni-
co (il Todd-Ao, dal nome del 
regista del film, Michael 
Todd): ma questa spettaco
larita e completamente per-
duta nelle ridottisshne dl-
mensioni del teleschermo (in 
bianco e nero e, ovvlamente, 
non stereofonico). Per restore 
sul terreno cinematografico, 
possiamo dire che la tv di 
questi giorni si & salvata fa
cendo ancora una volta ri
corso a Chalie Chaplin: il rl-
torno dl Chariot sold a to (ac-
compagnato da una comica 
insolitamente lunga degll an
nl di Mack Sennet) b stato 
infatti I'appuntamento piii 
felice delle serate natalizie. 

In questo quadro, tuttavia. 
qualche novita non e manca-
ta e perfino di un certo co-
raggio. Ma — non a caso — 
6 stata regolarmente confi-
nata a chiusura di trasmis-
sioni, quando la grande mag-
gior ama del pubblico ha gia 
interrolto Vascolto. Diciamo 
del programma di Eduardo 
De Filippo (Pulcinella ierl e 
oggi), dei quattro Raccontl di 
Natale e della prima puntata 
dell'Arte di far rldere di Bla-
settl. 

Torneremo in seguito ad 
occuparci di quest'ultima 
(che proseguira per altre 
quattro settimane) e pensia
mo di poter dire rapidamen-
te di Eduardo: la sua storia 

della «maschera» Pulcinella, 
infatti, merlta sostanzlalmen-
te un caldo eloglo per I'intel-
Ugenza, 11 garbo, ta precisto-
ne narrativa con la quale 
Eduardo ha rlcostruito il rap
porto fra Napolt e Pulcinella. 

Ma lo spettacolo di Eduar
do 6 — diremmo — una ec-
cezione, mentre i Raccontl dl 
Natale (curatl da Pasqualino 
Fortunato) vogltono essere 
plu prosslmt ad una posslbile 
regola televlsiva. 

Essl, • infatti, svlluppano 
quattro momenti della vita di 
Gesii, tratti dal Vangelo dt 
San Luca ed elaboratt da 
quattro reglstl stranteri, te-
condo una strategia cultura-
leproduttiva gia sperimenta-
ta dalla TV in altre occasioni. 
II programma allinea cosl i 
nomi dell'indiano Kumar, del-
Vargentino Sabato, dell'un-
gherese Gyargyossy, del sene
galese Senghor con I'oblettt-
vo di fornire una interpreta-
zlone cattoltco-moderntsla del 
Vangelo. II risultato, purtrop-
po, e stato sostanzialmente 
infelice. Pur collocati in quat
tro contest! geografici diver-
st, i telefilm sembrano — In 
definitiva — monotone ripe-
tizioni di tradlzlonall «rac-
conti natalizi)>, appena inti7i-
tt nella buona volonta di co
lore la parabola evangelica 
nell'attualita o nel folklore, 
ma senza autentica ambizione 
dl critica sociale. Fa in qual
che misura eccezione il sene
galese Senghor che infatti 
non soltanto presenta, eviden-
tementc, un Gesii nero ma in
terpreta I'episodio della sua 
disputa al Tempio come una 
visita in un supermarket. Qui 
il Gesit giovinetto fa man 
basso di streime e dolciumi 
che poi dislribuisce, caccian-
do le guardie che vogltono 
fennarlo, ai bimbi poveri del
la sua citta. La Rai non ha 
avuto il coraggio di rifiutare 
questa versione, ma vi ha so-
vrapposto il commento di uno 
speaker che tende a ricon-
durla nei limiti del consueto, 
cosl da Imporre al pubblico 
una interpretazione Jorzata-
mente riduttiva. C'e forse, in 
questo piccolo episodio, la 
chiave per intendere il mo
do stesso — offensivamente 
conformista — in cui alia Rai 
intendono, anche come catto-
lici, il Natale televisivo. 

d. n. 

oggi vedremo 
IL LADRO DI BAGDAD (2°, ore 19) 

Realizzato nel 1924, questo film dl Raoul Walsh tratto da 
un adattamento dl Lotta Woods Isplrato alle Mille e una notte 
rappresenta uno del primi esperlmenti di colore (ma In TV 
nessuno potra accorgersene) della storia del cinema. Qui, il 
grande Douglas Fairbanks sr. al quale la rassegna e dedicata. 
e affiancato da Julanne Johnson, Snlte Edwards e Noble 
Johnson. Questa sera va in onda la seconda parte del Ladro 
di Bagdad: con un dlscutibile prowedimento, infatti, la 
RAI-TV ha dlviso il film in due tronconi e ha trasmesso 
la prima parte del film martedl scorsd. 

A TU PER TU CON LA COMETA 
(1°, ore 20,45) 

Va In onda stasera un programma Ci Mino Damato nel 
corso del quale 1 telespettatori vengono invitati al dibattito 
sulla ormai celebre cometa di Kohoutek, «presentata» nel 
servizio Operazione Cometa trasmesso 11 7 novembre scorso. 

VOCI PER TRE GRANDI 
(1°, ore 21,50) 

La rassegna per giovani cantanti lirici dedicata a Gaeta-
no Donizetti, Giacomo Puccini e Vincenzo Bellini prosegue 
oggi con un resoconto delle votazioni ed un breve incontro 
con il cantante segnalato dalla giuria quale «personalita ar-
tistica plu completa». 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21) 
La neocampionessa del gioco a quiz condotto da Mike Bon-

glorno, Gabriella Mondello, sara sfidata questa sera da Gio
vanni Vianello — esperto In a storia di Venezla» — e dallo 
studente Domenlca Bagala, che rispondera a domande sulla 
Calabria, 

programmi 
TV nazionale 
1230 
1235 
1330 
14,00 
17.00 
17,15 

17.45 
18.45 
19.15 
20.00 
20,45 

Sapere 
Nord chiama Sud 
Teleglomale 
Cronache Italiane 
Teleglomale 
Alia scoperta degli 
anlmali 
La palla magica 
La TV del ragazzi 
Sapere 
Cronache italiane 
Teleglomale 
A tu per tu con la 
cometa 

21,50 Voci per tre grandi 
22,20 Prima visione 
2230 Telegiornale 

TV secondo 
18,15 Protestantesimo 
1830 Sorgente di vita 
18.45 Telegiornale sport 
19.00 II ladro di Bagdad 

Film. Seconda parte. 
20,00 Ore 20 
2030 Teleglomale 
21,00 Rischiatutto 
22,10 I cavalieri del clelo 

Telefilm. Regia di 
Francois Villiers. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - On. • , 
12, I S , 14, 15, 17, 19, V I e 
22.50| • , 0 $ ; Mattutino must-
cale; 6.50? Almanacco; 8,30: 
Canzoni; t i I I flrillo cantante; 
9,15: Vol «4 lot 10: Speciale 
GR; 11,20: Ricerca automa
tic*? 11.30: Ooart* •rosram-
mm 12,44: fetta note aette; 
13.10: I I 3iove4i; 14,10: 
Ruomiomo come «ta?j 14,45: 
Matfra Caarifti; 15,10: Per vol 
ftoranh l i t I ! •iraaota; 17.05: 
Poiarialata; 17,30: Pi on aw 
aae par i raaaxzi; I t : R*41o 
•oaaaal; 10.45: Italia dw le-
f o m 19,20: t a *—w caaneni 
itafiam; 19,50: Moment? mv-
attawT 20,20i Aatata • .rittr-
no; 21.15: Napatl i k m 
tawaoali 21,45* Le acletm rett-
taatka*; 22,1 Oi Moslca-7. 

Radio 2° 
GIORNALI RADIO - O n 7,30. 
• 4 0 . »,30, 10,30, 11,30, 
12,30. 13.30, 13,30, 10,30. 
10 ,30 ,19 ,30 , 32,30i 6: I I mat-
Haieret 7,40t l o o m i f n o : 0,14: 
Rnrthmeftlelae*? 0,40: Coma a 
e m a i l 0,S5t Svml m celerii 
9,10i Prima all iaaai<»ra> 9 ^ 5 : 

Ribaltat 9.50: Madre Cabrlei; 
10.35: Dalla vostra aartei 
12.10: Rejionall; 12,40: A l l * 
fradimentoi 13,35: Cantaatorf 
di tutti i Paesi; 13,50: Come 
e perche; 14: So 41 firit 14.30: 
ftesiOMli; 15*. Mnsica-Cinamai 
15,40: Cararai; 17,30: Specia
le GR; 17,50: Chiamate Roma 
3 1 3 1 ; 19.55. Meaia deiror-
chestra; 20.10: SaperaoniQ 
21,20: Gll MobWer, 21,3i« 
Pop-off. 

Radio 3° 
ORE • 7,05: TrumiMlonl tpa-
cialli 0,05: Filomaak*; 9,30i 
MMicfce cameritticbe; 10: Con
certo; 1 1 : Muslche 41 O. • * » -
tehade; 1 1 ^ 0 : I I dlteo in w 
trina; 12.20i MasidM itallanej 
13: Mosica nel tempo; 14,30: 
Maaica corale; 15,15: Paelct* 
clavicembalUticlie; 15,30: Con
certo sJntonicoi 17.20: F09JI 
d'albwm 17,35: Appaniamen-
to con N. Rotondo; 10: Too-
fours Paris; 18,20: MuSica 1*9-
eera; 18.45: a Ocell'aomo che 
naaca a tetlemma • ; 19,1 Si 
Concerto della s*»e» 19.45: 
MaraneriU da Cortona. maska 
di L. Retice; 2 1 : Glomale not 
Terzo; 22,25: Lertere M I p«a> 
taoraama. 
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