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Incorsole Questa sera si chiude i l Festival di Cannes Successo 
trattative per 
il contratto 

dei lavoratori 
del cinema 

«ACTAS DE MARUSIA»: 
UN MASSACRO IN CILE 

Forte film storico girato in Messico dal regista esule 
Miguel Littin, con Volontè attore nel coro popolare — Le 
strane idee del presidente della giuria sulla violenza 

! maturgo ecco proprio ogari, a 
j chiudere la lista delle opere 
j che concorrono ai premi, At

ta* de Marusia In questo film 

Le trattative per il ritmo 
TO del contratto collettivo di 
lavoro per i dipendenti delle 
aziende di sviluppo e stampa 
di pellicole cinematografiche, 
dei teatri di posa, del dop
piaggio. del noleggio, della 
distribuzione e delle case di 
produzione, sono state avvia
te nei giorni scorsi tra TANI
CA e r iNTERSIND>da una 
parte e la delegazione dei la
voratori guidata dalla segre
teria unitaria della Federa
zione dei lavoratori dello spet
tacolo FILS. FULS. UILS. 

Ne dà comunicazione l'or
ganizzazione sindacale con un 
comunicato precisando, tra 
l'altro, che la piattaforma ri
vendicativa, pur muovendo
si lungo le linee tracciate dal 
movimento sindacale, punta 
a calarsi nelle specificità del
le diverse attività con il du
plice obiettivo di incidere 
sull 'attuale assetto produtti
vo industriale e di rendere 
concretamente applicabili gli 
istituti relativi a nuove esi
genze di intervento del sin 
dacato sulle politiche azien
dali e del settore. 

La piattaforma rivendicati
va accompagnata da una am
pia e dettagliata analisi sul
la situazione del settore e 
sulle conseguenze dirette ed 
Indirette che essa provoca 
sulle strutture, sui livelli di 
occupazione, ed in genere 
sulla tutela dei diritti dei la
voratori, pone come punti 
centrali del rinnovo contrat
tuale l'ampliamento della sfe
ra di contrattazione e di in
tervento del sindacato — con
trollo degli investimenti pro
duttivi. modifiche tecnologi
che. ampliamento e riconver
sione delle s trut ture — la re
golamentazione degli orari, T 
organizzazione del lavoro e la 
mobilità, fenomeni questi che 
concorrono spesso in modo 
determinante a creare il di
sordine organizzativo-indu 
striale, la estemporaneità 
dell'iniziativa produttiva, la 
instabilità fluttuante delle 
strut ture produttive. 

Sul piano dei trat tamenti 
economici e normativi — in
forma il comunicato — la 
piattaforma riconferma le li
nee generali del sindacato 
ed avanza la richiesta di su
peramento delle differenze 
dei t rat tamenti esistenti tra 
1 lavoratori dipendenti dalle 
case di produzione, noleggio 
e doppiaggio e quelli dello 
sviluppo e stampa e tra que 
sti ultimi e quelli dei teatri 
di posa, che godono del trat
tamento migliore degli altri. 

La trattat iva già avviata 
dalla settimana scorsa, si è 
sviluppata soprattut to sugli 
aspetti di carat tere politico e 
sociale posti dal contratto ed 
ha portato le parti allo 
scambio di note riguardanti 
gli investimenti, le modifiche 
tecnologiche, l'intervento del 
sindacato sulle politiche a-
ziendali e la richiesta di nuo
vo inquadramento categoria
le. Il confronto si articola an
che sostanzialmente Milla d: 
sponibilità o meno del pa
dronato ad una accettazione 
complessiva delle esigenze di 
natura politica e sociale pò 
ste dalla Federazione dei la
voratori dello spettacolo 
CGIL. CISL. UIL. la quale. 
proprio attraverso il control
lo sulle modifiche tecnologi
che. organizzative e produtti
ve, sull'uso degli straordinari 
e sugli organismi aziendali. 

mira ad un contrat to rispon , H - - - « . • " • • "» • - £ V ' V o a r ' ! * o I a a z l j stranieri (qui zìi in
dente alla difficile situazione | [tul\enlL^™lLCJ? ZI*! ! «!es:»: ma perché in entrain-

bi i film a'.:a nascita o alia 

Dal nostro inviato 
CANNES. 27 

Ultimi film :n concordo a 
Cannes, ultime bordate delle 
sezioni speciali. Domani chiu
sura. con i premi e il conten 
tino finale con Hit.hcoek. K 
anche questa è fatta: il fe
stival :nt"rmmab:le sta per 
term'nare 

I premi saranno consegnati 
nella sfrata di sa'a da?li at
tori Natalie Wood e Robert 
Wanner. che mterpietano a 
Londra la versione televisiva 
di l'na gatta sul tetto ilie 
scotta di Tennessee Williams 
Tutto calcolato- il dramma
turgo americano, infatti, pre 
siede quest'anno la giuria, di 
cui fanno p.nte. tra gli altri, 
l'attrice Charlotte Haniplintr. 
ì registi Andras Kovac-5 e Co 
sta Gavras e il produttore Ma
rio Cerchi Gori Tennessee 
Williams è già partito lancia 
in resta contro i film a suo 
dire violenti, che lui e i suoi 
colleglli hanno visto durante 
la rassegna I«i violenza, spie
ga. va sugserita perché ap 
partirne alla nostra epoca 
ma non bisogna arrestarsi sul
la brutalità e compiacersi del 
sangue come se lo schermo 
fosse il Colosseo. I film tratti 
dai suoi drammi, fa osservare. 
sono molto gentili in con
fronto a ciò che si mostra og
gi. «Ho scritto sul canniba
lismo. ho scritto sulla castra
zione, ma non li ho ma: messi 
direttamente in scena ». S: 
tratta, secondo i! presidente 
della sriuna. di scegliere 1 va
lori linci senza nascondere la 
ven*à e senza turbare gli 
spettatori Una parola. 

Arte e 
politica 

D'altronde, non è che i film 
in competizione quest'anno 
fossero particolarmente effe
rati. Si vede che l'illustre uo
mo di 'eatro va a! cinema as
sai di rado Ma dove '.! discor 
so casca, e c'era da aspettar
selo. è quando afferma che 
« il cinema non deve occu
parsi di politica, perché se lo 

| c'è politici, c'è violenza, c'è 
! repressione, c'è tutto qunn'o 
I da un secolo insanguina la 
j America Latina C'è un popolo 

che racconta se stesso, e pei 
' farlo devo affidarsi alla tra-
[ dizione orale, alle memorie 
', dei militanti, perché d: una 
| storia come questa, risalente 
l al 1907 in un p ccolo pae-e 
j minerario de! Cile, la storia 
• — quella ufficiale, quella bor-
I aliene, quella «artistica» d: 
I Tennessee Williams — non 
: vuo'e ricordarsi. E oegi c'è un 
| rciz.me. quello di Pinochet. so-
I stenuto dagli ìmoerialisti 
| americani, che cos'nnifc i ci-
| neasti cileni a narrare le 

Cronache ci- Marusia dall'est-
• Ho. e che perpetua eli stessi 
! massacri non su uno scher-
' mo. signor presidente della 
| giuria, ma nella realtà. Dov'è 
! d i ^ u e la violenza? 
• Actas de Marnila è stato 
I realizzato in Messico da Mi-
! guel Littin, di cui si conosco-
. no in Italia i film cileni Et 
l chacal de Xaliueltoro e La 
j tierra prometida. Merito del 

cinema messicano è di avere 
j accettato immediatamente il 
I progetto, e merito ancor più 
I grande, come informa stama-
| ne Littin. del pubblico messi 
j cano. è di aver aia risposto 
i in massa con quasi un milione 
' di spettatori Merito di G'an 
! Maria Volontè è di aver dato 
• una mano al regista accettali-
[ do di apparire ne'.'a figura d: 
; un militante che si confonde 
. nel coro co"ettivo de! pooolo: 
I e merito, infine, di L'ttin è di 
| aver saputo ricostruire la vi-
' cenda con la stessa ottica e 
I la stessa passiono che nei suoi 
I fì'm nazionali, nel con'empo 
| allargando la visuale all'inte-
; ro cnnt 'nent" latino america 
: no. cem<* si può sub to nota 
! re da! fatto che. «stilistica-
i mente e :deoloeicamen*e. il 
I suo film messicano si appa-
' repta a ouel'o ho''viano di 

Smiinés // coraaaio del po
polo. 

E non soltanto perché, in 
entrambi : casi, c'è una mi
niera (qui di salnitro» che fa 

attraversata dal settore in 
particolare e dal paese in gè 
nera le. 

essere una zialità non può 
forma d'arte». 

A smentir*- l 'antiquatodram-

4M 
Paolo Spria no 

Storia 
del Partito comunista 

italiano 
I cinque volumi della grande "Storia- di Spnano 
ora in edizione economica nei «Reprints» Einaudi. 

I. Da Bordiga a Gramsci 
Lire 4500 

II. Gli anni della clandestinità 
Lire 4000 

III. I fronti popolari, Stalin, la guerra 
Lire 3500 

IV. La fine del fascismo 
Dalla riscossa operaia alla lotta armala 

Lire 3500 

V. La Resistenza 
Togliatti e il partito nuovo 

Lire 4500 

I cinque volumi in astuccio Lire 20000 

maturazione della classe ope
raia fa r.scontro. s: potrebbe 

dire ni modo altrettanto scien
tifico. la rep-essione E' un 
conflitto nermanen'e che si 
.svfuopa avr.uer.-o : iltven:i: 
e che in Cile g.ung-.» a. cul
mine con l'arrivo a. potere 
dei Presidente A.lende e il 
. oii.-cguentc colpo d .-'.ito :n: 
'.ita,re Esattamente allo stes-

j >o modo, il cineasta bolivia-
' no fu costretto all'es.l.o. p-> 
. eh. giorni dopo aver ult.m.i 
• to // cornavo dt\ popo'o, da'. 
; put'ch d. Bi.n/er. e a girare 
I sulle Ande peruviane /.' iiemt-
I co pr'nc wile 

< In Cro'iac'ie di Marusta 
' '.'a-verro n r>'.*:<•> para.'eia 
1 men'e e in ;oTr.i-"n -.u". n 
• dcc-.o.ie de. ni n«i"or. e -.aia 
! dec.s.one ri'*" nuli 'ar: O per 
! t\-^ere p u •*-,t

,:i da ura par 
te «-il I a " o -he. nel 1907 .1 

i popolo .leve badare a «e -etes 
I *o. provstare e orzan z/a~s. 
t rome piò. p^r-hé n<*n h i n»< 
j *u--*i po^sib'.'A d: f*r va .ere 
. :a ~-i.i vfve e d: essere rap 

r>reien*.*'o n ri fe=o rial gover 
; no. e .li l'a'Va -:i fatto che 
; l'è.*?-' v e -ul rvisto n-opr.o 
! TVI- Lfpnrierc :! oo'ere e far 
! ' . M . t M M 1 . p i r w V o l i -i-lO TJO 
j lo è lu 'nmit iM. meccAn.ro e 
j d«*\ \*o in anf.c.po ojn: oro 
. te>*a de: lavo-atort e u.i pre-
I t evo oer *ao intervento 
| ad 07-v. atto d: v.o'.enza s. 
• .-.sponde con una v .*> enza 
! m.Vt.p'i.-a'a per d ec". per 
! C?:IM n-at.c.* niente fi .io a..o 
; s ' c m n o 
' Ecco per-ne è ot*e".\arr.en 
^ te d.;T;j. o. s.a a. ape: Ì.O Gre 
! ?or.o ch;> v.ene AA Sa.T.aao 
I s a A: .-HO. coinp»2.i: e s i i 
• daci.ist: del UOÌO s a *'..* 
' p"»p"i a/«v.ic trova-»* i l i l;:.ea 
! d ,u oic un.Mr.a *ne a ì.ia 
• •.olii p ro .enr i quella :osi e.e 
j mer.tar-"» e fero-re del nrm co 
| p-nc:p,«le: ed M O perche -' 
I fi m che a *u.*ces--'ve tapoc 

d. repr»\",= one narra un gè 
i no* d o. pur -***cndo fede". 
• niente .- 'orco diventa n w i 
j -.amento rr.cMfor.co e. a trr 
i a I T d i ' nrt'ne ce n* r»~*-"ir 
: ;c* '-« tra?ed » M ' I T O : m* 

j coli M a - i - a e-con.i d.i'le 
rr.emnrie de' p» ;^»to per in*e 
enare a*i-o-a cerne si com 

: b.vte e -• muore. ;*. ramefi 
i cina ili min.era si converte 
! emor.vamentc nelle fu.-.lazlo 
• n: in musaci dello S*.\d:o d 
! fianf.asto. e ti film dell'esule 

cileno ha spontaneamente 
] provocato, nei nuovi cineasti 
I messicani, la stesura di un 
, manifesto, dove si chiede un 
: cinema finalmente legato « al-
I !a ricerca storica e alla ri-
| flessione ideologica ». alla con-
I dizione dell'uomo messicano 

(e Mibcont menta lei e alla sua 
I lotta. 
| Tutt 'altro cinema tutt 'al tro 
I ambiente, tut t 'a l tn personag-
| gì quelli raffigurati nel fi'm 
i tetlesco occidentale Sai "'<? 
I del tempo, un lungometrag

gio di tre ore in bianco e ne
ro. girato da W i n Wenders 
luneo la frontiera tra le due 
Germanie, praticamente con 

! due soli protagonisti" un ti-
I pò che viagg a sul -uo camion 
i di a t t r e ' / ' ^-inematoarafi-i 
; fermandosi qua e là a cani-
I b.are o r.parare il materiale 
; di proiezione, e il suo occa 

sionale compagno, un intel-
1 lettua'e che. dopo aver lascia-
| to padre, moglie, lavoro ed es-
l sersi follemente lanciato con 
| la macchina in un lago, ne 
I emerge con una valigia vuota 
j e si unisce al camionista che. 

tra lo sbalordito e il diverti
to. lo battezza subito « il ka
mikaze ». 

Nasce casi una peregrina
zione all'insegna del libero 
glrovasare. dell'accostarsi di 
due uomini così diversi at
traverso il silenzio sulle loro 
debolezze, del r-affiorare de! 
loro passato n'isola dell'in
fanzia p°r l'uno, la visita a! 
padre giornalista per l'altro*: 
e la separazione avviene 
quando ormai s ! conoscono 
reciprocamente, al punto di 
sentirsi amici. Se le donne 
sono assenti, salvo che nel 
racconto d: uno sconosciuto 
che ha ucciso la moglie, in 
un breve incontio (natural
mente in un cinema» de! ca
mionista con una ragazza 
mad re. e nelle immagini d: 
un fì'm cochon che inducono 
un proiezionista dilettante a 
masturbarsi l'onera è. secon
do il suo regista. « anche la 
s'or'a de! ries'derio della pre
senza femminile ». e anror 
o:ù. aeg'ung :amo noi. quella 
del desiderio della presenza 
de! buon cinema. 

Importanza 
culturale 

Specialmente sotto questo 
i-petto. Sul fi.'o de! tempo è 
un atto d'amore e una consta-
'az.one d: .nipoten/a cultu 
rale, dal cinema tedesco clft-s-
si-o evocato al."inizio da un 
veccn.o proprietario di cine
ma che esili.-a / XibelunaUi 
d; Fri*/. I-anc s. arriva oggi. 
attraverso la mediazione del 
protagoi sta non intellettua
le. a un r-.nematoerafo che si 

1 c h a m a -( lo schermo bianco»' 
j pe-.j>,c e mecl.o 'a.-.c.irlo cosi 

t he proiettarvi le infamie cui 
! il m raro'o economico ha por-
I tato. 
j Con il f ì 'm americano 
I fì-ia v .V-'oii- o'>-r.i pr.ma 
| di Alan Parker, an -n'essa in 
| corrip-'**.z:one " n i t o un nuo-
: vo genere, che *ulla facc ia 
1 dell e>pr«r-.-ione a'1 nearo. a-
! dottata mV t : anni fa per le 
| p"*'! co'e tu ' te . i te ro-e ta 'c da 
| a fo r . d. co'o-e. chiam aremo 
i n"l hTrh-r.o rnusTn'' Dispace 
i d.rlo ra-i t-—:*.»'mente. e to 
i g'"cre il :j .•»<*.*"* de"la so-pre 
• -•* ,-v ch«̂  s: po'eva raccon 
; ' i - e la trama a m h e n ' a t a r.e-
. c i anni -ìgze.T:. tra due 
; h»ni-- d ra le^'er; "he s: con 
j te.idono ' d o - r n o con armi 
i s-*more p u spe -a te e mac 
I on ne semo-e r» ù veloci, e il 

so'-to coro di ra?a/ze in fran 
get'a che ha «no e «oenano 
Ho" v.rood. ••* oo- :e"n . l ire 
dicendo come fa :1 oroar im 
ma che » un *ì TI come tanti . 
e p i i r e 1 ver-o da tutti 

Ed è vero "n c-*r*o sen-^o 
'e m-»c*h i» =ono »u*r>T.ob.'i 
ne a*on» 'e a pedali le armi 
m e d i a .. m » «aa-mo nanna 
mo i t a ' a i' massacro di S-«n 
Va ent.no è una a esrra g ran 
do - d: to—e n taccia, e in 
somma fi".-, -ri- a f o r . del 
fi m van*n *ome età d u i ot 
to a: tr»*d e: anni e nessuno 

ì «e •i un pj o aveva ma' 
^"•"• l ' ico "a -ineD-esa Sono 
O". v ,»m-*-*te b- - ' ,- -.vii; anche 
*e. reao ariTT-Te un oo' mo 
strade:*: Ai 'e-*- del'e etri 
*•»•>!*. e a ! " *ni* '•^e *>.* p-ov 
•-»*d:i-o ' -.0*0 Pu;}' \V'"' ame 
F " soer» -he •! *in famo=o 
orr..'*i mo Tenie-.-ee non sia 
s ' i t o tr^»poo turbato da que 
sta v .o ie i ' - da p»st.c*er:a. 

Ugo C9sir?qhi 
SELLA FOTO: Ginn Mar:a 
Vn!nnte tal centro» in una 
scena di « .4cfns de Mariniti ». 

di Ronconi 
regista 

di « Oberon » 
a Berlino 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 27 

Grande successo al Deut
sche Staatsoper del regista 
Luca Ronconi e dello sceno 
grafo Pier Luigi Pizzi, che 
nella capitale del'a RDT han
no messo in scena l'Obero». 
la grande opera romantica di 
Cari Maria Weber. Il pubbli 
co ha applaudito ripetutameli 
te a scena aperta e per circa 
un quarto d'ora alla fine del
lo spettacolo sia la bravura 
degli interpreti, tra i quali 
Celestina Casapietra nella 
parte di Rezia. sia l'originali
tà della r ega e della sceno 
grafia. 

La « provocazione » di Ron
coni e di Pizzi che hanno vo
luto dissacrare il fosco ro 
maiiticismo dell'opera condu
cendola sul filo di una inter
pretazione distaccata ed iro
nica, è stata raccolta appie
no dal pubblico, che ha .lapil
lo sorridere e ridere, e trar 
re motivo di divertimento 
dalla stessa macchinosità del
l'opera risolta in un arguto 
gioco scenico. 

La critica dei giornali ber
linesi. in particolare quella 
di Neues Deutschlatids è sta
ta più misurata che non l'ac
coglienza del pubblico, e tut
tavia nettamente favorevole. 
L'organo della SED mette in 
rilievo l'originalità de'la mes
sa in scena ottenuta nel pie
no rispetto della composizio
ne weberiona nel testo del 
1826. sia per quanto riguar
da i dialoghi, sia per la par
te musicale. La possibilità 
offerta allo spettatore di vi
vere quanto solitamente av
viene dietro le quinte — di
ce il giornale — permette di 
trasformare il palcoscenico in 
gioco teatra 'e senza nessuna 
pretesa di creare una illusio
ne teatrale o di fare del tea 
tro uno specchio della realtà. 

Questo procedimento, ag
giunge il giornale, diventa ad
dirittura splendido in alcune 
parti. I! giornale tuttavia ri
tiene che il gioco teatrale e 
l'ironia sui quali l'opera è 
stata impostata, creino una 
contraddizione con la musi
ca di Weber e stabiliscono un 
diaframma con la sua imme 
diatezzn emozionale. Ma 51 
tratta certamente, conclude il 
giornale, di una edizione di 
Oberon che offre molta ma
teria di discussione. 

L'invito a mettere in scena 
l'Obero;* era stato rivolto a 
Ronconi dal Deutsche Staat
soper per celebrare il 150. ' 
anniversario della morte di ! 
Cari Maria Weber. L'opera I 
dovrebbe andare in scena an- ' 
che a Dresda. ] 

a. b. 

Al Conservatorio di Pesaro 

Si è aperto il 
convegno musicale 

italo - sovietico 
i lavori aperti dalle relazioni di Gentilucci e 
del professor Smimov — I messaggi augurali 

Dal nostro inviato 
PESARO. 27. 

Si è inaugurato il Conve
gno italo sovietico filila mu 
sica, promano dalla Re^io 
ne Marche, d'intesa con la 
Piovincia e il Comune di Pe
saro. la Fondazione Rossini. 
il Conse'votono '"Unione dei 
componitori sovietici e le As 
sociazio-ii Italia - URSS e 
URSS - Italia 

Non c e stata la retorica 
di rito. Ad apertura dei la-
vor, del convegno, hanno bre
vemente illustrato la portata 
e 1! lignificato della inizia
tiva 1 responsabili degli or
ganismi promotori della ma 

1 nife.itazione. che si svolge nel-
! la Sa'a Pedrotti del Consci-
j vatorio Rossini. Il senatore 
i Emidio Bruni, precidente per 
! le Marche dell'Associazione 
! Italia - URSS, ha rilevato le 

finalità della manifestazione 
intesa a riprendere e a ren
dere efficace lo scambio delle 
antiche tradizioni musicali 
tra i due paesi. Il sindaco 
della città. Marcello Stefani
ni. e il presidente della Am
ministrazione provinciale. Sal
vatore Vergani. hanno dato 
il benvenuto agli ospiti so 
vietici, il cui messaggio di 
amicizia ed affettuosa salute 
è stato quindi ricambiato da 
Vladimir Bogodar. addetto 
culturale dell'Ambasciata so 
vietica. il quale ha esteso i 
rapporti di scambio recipro
co anche alle altre compo
nenti sociali e politiche della 
nostra vita. L'ordine del gior
no di questo convegno — ha 
detto — è già rivolto al fu 
turo. 

L'onorevole Vincenzo Cor-
ghi. segretario generale dello 
Associazione Italia - URSS. 
ha poi inserito il convegno 
nel quadro di analoghe ini 

Morta la cantante 

Maggie Teyte 
LONDRA. 27 

Maggie Teyte. la soprano 
che Claude Debussy scelse 
tra altre diciannove aspiranti 
per aflidarle il ruolo di Me-
lisande nel suo Pelìeas et 
Melisande è morta oggi in 
una clinica di Londra. Ave
va 88 anni. 

In realtà la rama di Mag
gie Teyte è. però, piuttosto 
legata alle decine di canzoni 
francesi delle quali fu inter
prete apprezzatis-ima. 

le prime 
Teatro 

Straparola 
Straparola. che il Teatro 

Nuova Edizione di Bologna 
presenta in questi giorni a 
Spaziouno. deriva il titolo 
dal nome di un noto novel
liere cinquecentesco: Gian 
Francesco Straparola. appun
to. l'autore delle Piacevoli 
notti: ma. per assonanza, può 
evocare anche i! concetto di 
sproloquio, dato che l'uso del
la comunicazione verbale, co
me di quella per immagini. 
è uno dei temi dello spetta
colo. Il quale si propone, del 
resto, sotto forma di analisi 
critica <e ironica, talora a: 
limiti della parodia» di vari 
modi di far te i t ro . sperimen
tale e non; pur se vi prende 

; dell'autore francese. Ogni nn-
' no. stancamente, assistiamo 
' a piatte rappresentazioni del-
! le commedie di Feydeau. e 
, sembra, in verità, che questo 
1 autore non possa più far n-
; dere. costretto com'è in pa-
| rametri di pura banalità, con 
: i meccanismi ormai arruggi-
j niti e inceppati; il lavoro 

della Mancinotti. che è an 
I che interprete nel ruolo pnn . 
1 cipale oltre che regista, ten-
. de in effetti ad allinearsi al-
1 la schiera delle riproposte 
' « inutili » e per di più pecca 
' in un certo «scolas'icismo ». 
1 che denota poca lantasia e 
! poco capacità di affrontare. 

tinche criticamente, il sem
plice testo 

Magari sarebbe stato op 
j portuno agire proprio su! te 
• sto. tagliare qualche battuta 

che oggi suona assolutamen-

! /:ative quali nell'URSS la set-
i Umana del cinema ita'iano e 
1 un dibattito sull'istruzione 
I elementare, che si avranno 
I fra breve, mentre in Sarde-
1 sua si svolgerà prossimamen-
! te un simpo-:o sull'industria 

mineiana. Sono altresì pre-
ì viste in Italia e a Roma ce-
i lebrazioni del trentesimo an 
! niversano della costituzione di 
! Italia - URSS. 
! In assenza di Tikhon Khren-
1 nikov, che giungerà a POSA

TO domani, con il quale con 
divide la presidenza dei la
vori. Luigi Pestalozza. che ha 
presieduto la prima tornata 
de'la manifestazione, ha rile 
vato già nella folta presenza 
di studiosi, critici e musici
sti la validità dell'iniziativa 
L'incontro sulle questioni mu 
Mcali sarà forse avvenuto un 
po' in ntardo — ha detto — 
ma i-I ritardo non è sfortu
nato, in quanto la manifesta 
zione capita m un momento 
caratterizzato dal reciproco in
teresse tra l'Italia e l'URSS. 
e anche perchè la musica da 
noi. attualmente, vive in una 
società che va trasforman
dosi. 

Si sono, quindi, ascoltate 
le due prime re'azioni — una 
di parte italiana, presentata 
da Armando Gentilucci. di
rettore dell'Istituto musicale 
« Achille Peri » di Reggio Emi
lia. la seconda, di parte so 
vietica, presentata dal prò 
fes->or Smimov. prò rettore del 
Conservatorio di Mosca — mi-

j ranti ad illustrate le rispetti-
' ve situazioni in fatto di edu-
' cazione e di istruzione mu 

sicale. Armando Gentilucci, 
' mettendo da parte il tono 
I piagnucoloso che sempre si 
1 aggiunge all'esposizione dei 
! nostri inali musicali, ha di-
I schiuso più che uno spira-
1 glio alle intricate questioni 
l della musica. le quali tanto 

più potranno essere supera-
1 te quanto più il musicista si 

renderà conto dei rapporti 
con la realtà e del fatto che 
la musica non può più esse
re limitala so'tanto ai suoi 
problemi specifici e tecnici. 

Il prof. Smirnov ha illu
strato una ben diversa situa
zione dell'URSS, dove esisto
no migliaia di scuole musica
li dalle quali avviene la sele
zione per accedere al trenta
due conservatori presso i qua
li lo studio è gratuito e gli 
studenti ricevono anche uno 
stipendio. 

Hanno inviato messaggi au
gurali Renato Guttuso. Pao
lo Grassi, Claudio Abbado, 
direttori di istituti musicali. 
Il convegno ha anche un con
torno di manifestazioni arti
stiche che si sono avviate a 
Pesaro e avranno seguito an
che in altri centri della re
gione Boris Petru5C!an.-.ki. ad 
esempio, che ha già suonato 
a Pesaro, suonerà ancora nel 
prossimi giorni a Urbino. Ma
cerata. Ancona. 

Erasmo Valente 

Rai yl; 

oggi vedremo 
VITTIME (2", ore 20,45) 

Adattata per la TV dal regista Maurizio Ponzi tun autore 
che alterna, sempre con dignitosi risultati, il piccolo e 1! 
grande schermo) questa commedia di John Finch è un testo 
a due personaggi che esamina riper.-crutato tema della coppia 
in chiave psicologica. Gli interpreti sono Franca Nuti e Carlo 
Cataneo. 

RAPPORTO SUL LEGNO (2°, ore 22) 
Si conclude questa sera la breve inchiesta di Roberto Ben-

civenga cominciata ieri: come si sa. Rapporto sul legno si 
propone di approfondire cause ed effetti della gravissima 
crisi della produzione e dell'approvvigionamento del legname 
m Italia. Dopo aver illustrato l'attuale situazione nella acorsa 
puntata. Bencivensti esamina nella trasmissione odierna le 
prospettive aperte da', recente piano studiato dal Comitato 
interministeriale per la programmazione economica, piano che 
prevede un vasto rimboschimento nazionale 

corpo, a intermittenza, un di- | r p ^pronunciabi le , rimaneg-
j scorso vagamente femminista 
I partendo dalla favola della 
: figlia di re che veste Danni 
; maschili e incontra diverse 
! avventure. 
ì La favola è t ra t ta ta in sti-
I li dnferenti, più per cercare 
( che per trovare quello giu

sto; i mezzi espressivi vanno 
' dalla lingua a', dialetto, dui 
j giochi di fiera alle proie

zioni cinematografiche, int** 
i grate con l'azione degli at 
ì tori, che il reK'.stra Lu.ei Goz. 
i z: spezza e sp ega mediante 
ì j suoi interventi: né vi man 
: cano le riflessioni, fra il r-e 
'. rio e il faceto, che gli ~:cs-i 
, -commedianti '- ' esercitano 
• sul proprio ufficio, in rap-
, porto al loro s ta to soc.ale 

ed esistenziale, e a que'lo 
; de! pubblico II r . -ui ta 'o d: 

insieme ha una cer t i fat.co 
-a suggestione, con zone di 

! ombra e spunti illuminanti 
: Comunque, v. u n n o stucco 
j le singolari dot; sceniche d: 
l Marinella Man.cardi «che f r 
I ma anche il tcs-n. in-iorr.'-

con Gozzi», il cu: tal»*nto ci 
i sembra p i u r o v o fuori del 
. comune. Accanto A lei. mo'-
• to impegnati, recitano A'cs-

sandra Frabetti . Angelo Ca 
tier.ani. Franco Tra'.l, 

; ag. sa. 

j La mamma 
buonanima 

della signora 
: La commedia di Fevdeau 
' presentata a! Teatro Venti-
; tré come saggio di regia di 
• Susanna Mmclnott : . a!.ie\a 
J del II anno delì'Accadem a 
! f 'Arte Drammatica «S .v io 
; D'Amico», si presentava co. 
, me una ipotesi di lavoro in 

teressante 
! Fevdeau oggi, messo in sce 
I na da s.ovani. potrebbe e.* 
I «ere una qualche proposta c-*,-
. pace d: rompere la « tradi-
j zione » piuttosto cr.stalllzza-
! la della interpretazione abi-
', tuale della vena umoristica 

l c a r e . ncn*"rwrt\ « ìnventa-
! re » ingomma, come ci si a-

spetterebbe proprio ad un 
saggio d'accademia Niente 
di tutto ciò in questo spet
tacolo. il cui risultato è qu.n-
di chiaramente «contato, pn-
\o di .-malto, nonostante i 
generosi tentativi dei giova
ni attor: «mi «i fa ricordare 
soltanto Anna Marches.m. 
una Annet t i ricca di fo>*za 
cir.ca'urale» e qua'chc mo. 
mento di p*u spontanea co 
micità 

q. ba. 

Decentramento 

musicale di 

Santa Cecilia 
I.».- ::"i./.a*. . f d e l « C»-'.-"..<> 

..e do. CO.IL-O.:. a. S<ii..<> Ce 
c:l:a per .1 decentramento 
dellatt .v.tà m u s e i . e sono 
ora in lase d: concreta re«i 
liz/az one 

Con e u*-* !.. « r e d: con 
ce.-;: al L.ce.i Mam.an.. e a: 
tuaime.i 'c .n co.\-o d. svo.^. 
mento que..d ne.. VIII Circo 
ÌC.IZ O:K tco.i 8 concert, e 2 
confeier./e». ir.entie sono g.h 
predispo.-'. e .ci di man.;"-. 
ftaz.o.t. a Genzano e R.ct. 
(dal 2t> magg.o al 16 g.ug.iu». 
a Taiqj .nra <dal 2 2.ug.»o 
al 10 ljg..o> e a Ponzano Ro 
.mano «1 ó g.ugnoi 

O.tre che : complessi de. 
l'Ente in formaz.on. d.verse 
<Tr:o. Qunte '»o Comp'esso 
d'arch.. Gruppo d: percuss.o 
n;. Orchestra e Coro» pane 
e.pano a: conrert. i d rettor: 
d'orchestra Ivirenzo Muti e 
Pierluigi Urbmi. .; f aut_-,t.i 
Sever.no Gazzelloni. ; piani 
su Car.o Bruno. Sergio Ca 
faro. Marisa Candeloro. F.»u 
sto Di Celare. Franco Medo 
ri. Serg.o Peri .caro'.:: ; eh. 
tarristi Pasqualino Garzia e 
Carlo Canagna . 

TV nazionale 
12 ,30 SAPERE 

«Wo>tj . . i P' ino .iino-cu 
12.SS IL BATISCAFO ALV1N 
13,30 TELEGIORNALE 
14.00 CORSO DI TEDESCO 
16.45 P R O G R A M M I PER I 

P IÙ ' PICCINI 
17.15 LA TV DEI R A G A Z Z I 

« Lettere in . I I O / I O I J i -
« Roar . Si3 n .. BZSIIQ I 
Documantano. 

18 ,15 SAPERE 
« La pedagojia di Tol-
stoi » 

18 .40 P I A N I S T I CELEBRI 
< Martha Artjer.cti » 

19 ,30 C R O N A C A ELETTO
RALE 

19.40 CRONACHE I T A L I A N E 
20 .00 TELEGIORNALE 
20 .45 ADESSO MUSICA 
22 ,00 TRIBUNA ELETTORALE 

1976 

Radio 1° 
GIORNALE R A D I O - Ore: 7, 
8. 1?. 13. 14. 15. 17. 19. 
2 1 . 23 , 6 Mattutino museale. 
6 .30: L'a'lro suono; 7.15: La
voro flash; 7.23 Secondo me; 
8.30: Le canzoni del mattino; 
9. Vo. ed io: 11- L'altro suono, 
11,30: Il lantac.ccillo. 12.10. 
Il protagonista; 13,30. Cronaca 
elettorale: 13,40: Assi al p.a-
notorte; 14,05: Una commedia 
in trenta minuti; 14 .40 . Canti e 
mus'che del vecchio West; 15 
e 10. Ticket. I S . 3 0 : La cana 
glia felice 15.45 Per voi 
g ov-n ; 16.25. Finalmente an
che noi; 17.05: Flfortisslmo; 
17.35- Il tagliacarte; 18.10: 
Ruota l'bera. 18.20- Musica 
in; 19.30. Dylan, Tenco e gli 
altri cantautori; 20 .20 : Anda
ta e ritorno, 21 ,15 . Concerto 
sintonico. 22 .45: Bert Kaemp-
lert e la sua orchestra. 

Radio 2° 
GIORNALE R A D I O - Ore: 6 
e 30, 7 .30. 8 ,30 . 9 .30 , 10 ,30 , 
12 .30 . 13 ,30 . 15 .30 , 16 ,30 . 

22 .30 V I T A DA SCAPOLI 
Telel Ini Regia d. Jarry 
Par.s Inte'pret,: Tony 
R J idal!. J;ck Klugmen. 

23 .15 TELEGIORNALE 

TV secondo 
14.00 SPORT 
18.00 CRONACA 
18.30 TELEGIORNALE 
19.00 CONCERTINO 

« Lo» Tuy * » 
19,30 C R O N A C A ELETTO

RALE 
19.40 TELEGIORNALE 
20 ,45 V I T T I M E 

di John Finch. Regia di 
Monr. i .o Poni, Infei-
preti Franca Nul i . Carlo 
Cataneo. 

22 .00 RAPPORTO SUL LEGNO 
Seconda ed ultima pun
tala dell'inchiesta a cura 
di Roberto Bencnenga. 

22 .45 TELEGIORNALE 

1S.J0. 19,30. 22 .30 . 6. Il 
nij l l i i i icrc; 7 45- Il mal i .ni t 
ro: 8 .45. Galleria del melo 
dramma. 9 .35 La canagla fe
lice, 9 ,55: Tutti nsieme, alla 
radio; 1 1 . Tribuna elettorale; 
12.10: Trasmiss oni regionali; 
12.40 Alto gradimento; 13: 
Hit Parade. 13.35 Praticane. 
no?1: 14 Su d.g.ri; 14 .30 : 
Trasmissioni regionali; 15. Pun
to interrogativo; 15.20: Crona
ca eletto-ale. 15 .40 . Cararai; 
17.30: Speciale Rsd :o 2: 17 
e 50 Alto gradimento; 18 .45 : 
Radiodiscoteca; 19.55- Super-
sonir; 2 1 .1 9 : Praticamene, 
no?'; 2 1 . 2 9 Popoli; 2 2 . 5 0 : 
L'uomo della notte 

Radio 3 (» 

GIORNALE R A D I O - O r t : 7 • 
30 , 14. 19. 2 1 , 23 : 7: Ou«-
t dizna; 6 ,30: Concerto di aper
tura; 10 .10 : La settimana di 
Haydn; 13.15: Discografia; 15 
e 45- Mus'cisti italiani; 16 .30: 
5-,-;c'aletre; 17 ,10 . Classe uni
rla; 17,25: Discoteca sera: 18 
e 30: Cronica; 19,15: Concer
to d;!la sera; 2 1 . 3 0 : Singolari 
pene di un diretto di teatro: 
22 ,30 : Parliamo di spettacolo. 

LIBRERIA B DISCOTECA RINASCITA 

2 VU Botteghe Oscure 1-2 R*nu 

# Tutti i liWi e i dischi italiani ed nteri 

conosci 
i colori del 
mondo? 

Ovunque 
esiste la 
televisione 
a colori... 
c'è l'appa
recchio 

Dumont, 
il più famoso 

nel mondo. 
Già. milioni di persone 

lo hanno preferito grazie al 
'color in line" un sistema di 

riproduzione che garantisce immagini cosi 
fedeli da essere paragonabili solo... 

alla realtà stessa. 
Che tu sia a Milano o a Roma, a Tokio o ad 

Amsterdam, a New York o a Rio de Janeiro, accendi stasera 
il tuo televisore Dumont e... conoscerai i colori del mondo. 

OUMONT 
TELEVISORI NEL MONDO 

http://meccAn.ro
http://ent.no
http://Sever.no

