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Berlioz ha 

aperto la 

sfagione 

sinfonica 

della RAI 
« Berli02 o della calunnla > 

potrebbe essere U titolo di un 
atteggiamento critico nei ri-
guardi del compositore fran-
cese. sempre calunnjato e giunto 
soltanto in prossimita del ccn-
tenario della morte (1869) nella 
stima del momlo moderno. Sulla 
scla dei recenti success! (L'in-
lanzia di Cristo e il Requiem 
alia Sagra musicale umbra), la 
RAI-TV ha puntato ancora su 
Berlioz, per inaugurare la sta-
gione sinfonica pubblica di Ro
ma (Auditorium del Foro Ita-
lico). Solenne e pungente Inau-
gtirazlone. assicurata da una 
smagliante prestazione non sol
tanto di Georges Pretre. diret-
tore capace di risvegliare i piu 
dimenticati enttisiasmi. ma an-
che deH'orchestra. del coro e 
di tre splendidi sollsti di canto: 
il contralto Julia Hamari. il te
nure Eric Tappy e il baritono 
Robert Soyer. il quale ha sog-
giogantemente contribuito a mo-
dellare lo straordinario finale 
del Romdo et Juliette. sinfonJa 
drammatlca in tre parti, op. 17. 
per soli, coro e orchestra (risa-
iente al 1839). 

E", come e capitato di rile-
vare nelle suddette pagine di 
Berlioz. anche questa una com
posizione ribollente di futuro. 
Gin nel fremente inizio alcuni 
snuarci fonicl. nffidati agli c ot-
toni ». preannunciano sia eerie 
maledtzioni verdiane. sia quella 
H'nistra fatalitA wagneriana. 
Avendo comoosto alcuni capola-
•ori prima dell'awento di Verdi 
e di Wagner. Berlioz senabra. 
per la verita. aver operato do
po le esperienze di questi due 
musiclstl. Con tutti \ rlschi che 
un'affermazione del genere puo 
comportare. proprto diremmo 
che la sintest tra Verdi e Wag
ner sia stata realizzata da 
Berlioz. 

(Ill altrl element! di novita e 
T^onHo dl pregnant! anticipa
tion! portano il Berlioz del Ro-
mto et Juliette, tra CiaikovMci 
e Debussy II primo nacque un 
anno dopo la composizione di 
questa Sinfonia drammatica. 
mentre II secondo. quando Ber
lioz morl (trent'anni dopo 11 
Borneo et Juliette) era un ra-
ga^zino di sette anni 

La composizione. inoltre. 
pcra consapcvolmcnte 
convenzioni del teatro musicale. 
riuscendo mirabilmente a deli-
neare il dramma. e la giovi-
nezza. e lamorc dej protagonl-
sti. utilizzando soltanto la forza 
della musica. Una musica sem
pre ad alto livello e che. proiet-
tata nel futuro come si e detto. 
* perd pur sempre legata alle 
esperienze piu nuove e difficili 
del suo tempo. Bastj ricordare. 
a meta della seconda parte. 
pressoche la citazione dell'Ada-
pio della IX Sinfonia di Beetho
ven. eolto in una delle piu 
« misteriose * variazioni. 

Ad inizio della terza parte, dl-
dilaga un clima espressivo. in-
tenso per quanto fonicamente 
acarno. che non ha nscon-
tro in nessun'altra musica di 
quei tempo, per la moder-
nita con cui Berlioz sospmge 
1'orchestra a suoni - affranti. 
schiantati. dolentemente abban-

[ donati a ritmt che si rompono 
in un passo inquieto e vacil-

i lante. 
Georges PrStre, awalendosl 

| del meglio orchestrate e corale 
[che orTra oggi il nostra Paese, 
ha potuto raggiungere presti-

IHiosi preziosismi timbrici sia 
• nelle sonorita piu tenui {La re-
lama Mab) sia nelle accensioni 
'pin stregate. Ha condotto. senza 
{solurione di continuity, le tre 
parti del Romeo et Juliette 
(un'ora e mezzo) in una emo-
zionante ebbrezza di suono sfo-
ciante. alia fine, nell'ebbrezza 
del pubblico trascinato ad ap-
p!ausi commossi e intermina-
Mli. 

e. su-
molte 

e. v. 

A colloquio col regista 

Mingozzi cerca in 
Sardegna do 

che e cambiato 
Uno spaccato dell'lsola atlraverso una vi-
cenda «gialla» di sequestro di persona 

LA VISIT A 
AL PADRE 

P0UII07T0 

Gli enti lirici dopo 
la legge Corona 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 6 

11 cinema scopre ancora 
la Sardegna. Ma stavolta i 
personaggi del film che Gian-
franco Mingozzi sta girando in 
questi giorni tra la Gallura e 
la Barbagia, non portano piu 
berretta e gambali, e non so-
no al centro di sanguinose 
« disamistadi >. II film in can-
Here — che sembra abbia 
assunto come titolo definitivo 
La ricerca. dopo essere stato 
annunziato come Sequestro di 
persona — poggia su basi 
completamente diverse. Gli 
sviluppi saranno quelli clas-
sici di un «giallo >: e non 
potrebbe essere altrimenti, 
trattandosi di una vicenda 
che si propone di far luce sul 
meccanismo dei sequestri di 
persona. Come avvengono i 
rapimenti di proprietari o dei 
loro figli? Chi It organizza e 
muove le fila? 

Mingozzi. prima di dare il 
primo colpo di manovella. in-
sieme con I'autore del sogget-
to. Ugo Pirro, ha cercato di 
penetrare la realta sarda nel 
corso di accalorate discussioni 
con pastori. professionisti, stu-
denti e con le stesse vittime 
dei banditi. 

La storia & centrata su un 
doppio sequestro di persona. 
II primo viene denunziato al 
carabtnieri da una ragazza 
continer.tale. E' un errore: lo 
ostaggio. infatti, viene resti-
tuitn endavere. 11 secondo se-
questru. condotto all'insaputa 
della polizia, secondo eerie 
abitudini abbastanza diffuse. 
si conclude felicemente: la 
vittima torna a casa incolu-
me. I parenti del glovane se
questrate — ch'd figlio di un 
grosso proprietario terriero 
— non pagano il riscatto in 
denaro contante. Pagano in un 
altro modo. 

Mingozzi precisa meglio il 
senso esatto della vicenda: 
€ Vi e* da parte nostra il ten-
tativo di individuare certe ra-
dici del banditismo in Sarde
gna (anche se pot i banditi 
costituiranno solo lo «sfon-
do*) secondo la prospettiva 
che i pastori non sono gli unl
et responsabiti. Percid al cen
tro del problema vi sono in-
teressi economici ben precisi: 
capitali, terre, pascoli. e via 
dicendo. Nel contempo voglia-
mo fornire uno spaccato del
la societa sarda. attraverso 
I'analisi di alcuni strati della 
popolazione: quelli investiti 
dalla societa dei consumi. e 
altri gruppi legati alia terra 
che cercano di sfruttare a pro-
prio vantaggio vecchi dissidi 
pastorali > 

Mingozzi parte dalla costa-
tazione che qualcosa & cambia
to nella realta sarda. ed in 
modo evidente. Non sono mu
tate le strutture economiche: 
i mutata la mentalita. La in-
troduzione della civiltd dei 
consumi pone nuovi miti, crea 
bisogni fittizi. spinge il pasto-
re ad alienarsi attraverso est-
genze che non sono le sue. La 
economia pastorale — anzichi 
evolversi verso forme di ttpo 
agricoloindustriale — viene 
posta in crisi dalle nuove con-
dizioni in cui si trova ad ope-

le prime 
Musica 

agheshwara Rao 
e la « Vina » 

Dopo il &tar. la «vjna >, il 
rande liuto mdiano da secou 

vyderato sacro. Ci dioono le 
<e riguardanti Nagheshwara 
ao e il suo poezioso strumento 

la dea della sapienza Sa-
iswati e sempre rafflgurata 
tntre suona una «vjna». E 

Nagheshwara Rao e un 
studioso e interprete dj 

isxra deiTIndia meridionale. 
cui modi sono assai divers 

quelli dell'India settentrio-
ile. 
Avevamo &sco:tato Ravi Shan-
ir e il suo sitar e. pur confes-

che un giudizio suUa mo
ra popolare indiana ci risulta 

difficile (e un mondo cosi 
fstante dalla nostra sensibilita 
lusicale!). dobbiamo dire che 
rl concerto fu ben pcu at-

aente. piu c fruibile > (ma per-
fie non uasre il termine c com-

sibile >?). Shankax era ac-
-ipagnato da due collaboca-

»n e il concerto rtsubd piu 
Nagheshwara, krvece. e 

Ingrid Bergman 
imalota: sospese 
roppresentazioni 

NEW YORK. 6 
\JC rapocesentazioni a Broad 

My di Afore stateli mansions 
U Piu grandiose dimone > di Eu
gene O'Neill, aono state sospese 
ppche Ingrid Bergman e am-

"Ita. 

apparso a)la ribalta solo con il 
suo strumento. il cui suono 
e meno brillante piu smorzato; 
e neppure si e valso. come 
Shankar. dell'ausilio di Sonall 
Sen Roy (gia Das Gupta), che 
pure aveva promesso la sua 
consulenza. Sicch6 Nagheswara 
lia fatto brevi e poco compren-
sibili presentazjoni. lanciandosi 
poi nel rarefatto mondo dei suoi 
suoni smorzati. animandoh soio 
di tanto in tanto con un supporto 
riunico che ha npagato d non 
numeroso pubblico presente al 
concerto. Nagheshwara ha scrit-
to recent en ̂ nte !e musiche per 
i balletti da Bejart. cosi come 
Shankar ha contribuito aHa co-
noscenza del sitar. kisegnando 
il suo uso ai Beatles. Tuttavia. 
non ci paiono paa^aporti suffi-
aenti per tenere coocerti che 
tro\ano una loro gjusuficazione 
soltanto nel fatto che sitar e 
rirwj siano diventati popalari 
grazie al loro uso nella musica 
« pop » e nd balletto. Uh canto. 
evjdentemente. e 1'uso che ne 
fanno Beatles. Rofiing Stones. 
Byrd e jazzistj americani (un 
tocco di esotismo. poi Tincalzare 
dei ritrni e delle chitarre elet-
triche). un canto e credere che 
to stimofo spirituale della mu
sica indiana possa essere cosi 
facilmente reoepibile da orec-
chje abkuate a dimensjoni mo-
sicali tanto dj\-eirse. 

Non e'e bisogno di essere in-
diani. naturalmente. per capire 
che Nagheshwara e un maestro 
de! proprio strumento e un mu. 
sicista co!to e raffinato. Gh' ap
plaud. sinceri e numeros. han-
no coronato la sua intensa per
formance romana. alia quale 
harmo assicirrato Li loro pne-
senza mo'ti rap?TV*ont.inti della 
colonia indiana della Capita!e. 

I. S. 

rare, dagli stimoli e dalle sol-
lecitazioni suggeriti dalla pe-
netrazione di un diverso tipo 
di cultura. 

II protagomsta, impersonato 
da Franco Nero, e, appunto, 
un « uomo nuovo >. Profonda-
mente colpito dall'aszassinio 
di un amico, egli si fa rapire 
dai banditi per penetrare nel 
meccanismo dei sequestri e 
riuscire a farlo saltare. In 
allre parole, ci troviumo da-
vanti ad un individuo uscito 
dal sistema di valori imposto 
dal € codice della vendetta *: 
non lo considera piu come 
* suo » sistema normativo, no-
nostante continui a vivere ed 
operare entro un contesto so-
dale dove, a raglone. vengo-
no ritenuti innttuali gli inter-
venti dello Stato che preten-
dono di esercitarsi. su strut-
tura arcaiche e rudimentali. 
negli identici modi di altre 
regioni economicamente e sto-
ricamente avanzate. 

Giuseppe Podda 

HOLLYWOOD — Nel film che sta attualmente interpretando, 
Frank Sinatra sostiene la parte di pollziotto. Eccolo in costume dl 
scena, insieme con la figlia Nancy che lo e andalo a trovare 
sul set 

II « Canteuropa » a Colonia 

/ cantanti alia conquista 
di qualche applauso in piu 

Dal nostro inviato 
COLONIA. 6. 

Non c'6 pace fra i divi: 
neanche qui, al Canteuropa, 
dove non e'e concorso, non 
e'e dassifica. e la lotta si ri-
duce alia modesta conquista 
di una fetta in piu di applau-
si. E chi gli applausi gia se 
li becca. non vorrebbe sen-
tirli dispensare anche all"indi-
rizzo dei colleghi. 

c N<Mt e giusto — commenta 
Rita Pavone: — io le canzoni 
napoletane mica le canto >. 

L'allusione e a Massimo Ra
ni eri. che ogni sera sfodera 
tutta la sua voce in 'O sole 
mio (a Copenaghen gli e valsa 
un oontratto per due settima-
ne) ma sottintende soprattut-
to la Cinquetti e Anema e core. 
E Teddy Reno, che parla il 
tedesco come 1'italiano. ha fa
cile gioco a convincere un 
paio di giornalisti tedeschi 
suU'argomento. Non gli e sta
to altrettanto facile convince
re gli altri a lasciarlo canta-
re. ieri sera a Brema. anche 
se ne aveva una voglia matta 
(d comprensibile in uno che e 
stato per anni un cantante). 

n prctesto glielo aveva for-
nito la prevista assenza per 
malattia di Ricky Shayne. 
Teddy Reno si e dovuto alia 
fine acoontentare di fare il 
corista. assieme a] quartetto 
di Nora Orlandi. quando Rita 
ha attaccato Pippo non lo sa. 
II povero Shayne. invece. con 
tutta la sua fama di pecora 
nora. nonostante la bronchite 
si e alzato dal letto ed e arri-
vato in teatro a tempo per 
cantare ugualmente. ma U suo 
atto di buona volonta ha fatto 
meno colpo. in verita. del suo 
modo di curarsi la bronchite: 
il cantante libanese dall'ac-
cento calabro se ne sta. in
fatti. completamente nudo sul 
letto. perche il coprirsi, assi-
cura lui. Io raffredda. 

Nel viaggio fra Brema e 
Colonia e'e stata. in nottata. 
una nuova libagione. offerta. 
stavolta. dai ooniugj Solo. La 
tempesti\Tta non e mai stata 
il forte del cantante romano. 
Le nozze sono awenute prima 

del Canteuropa. Ma lo spunto 
per Io spumante 6 stato sug-
gerito anche dal debutto ca-
noro, qui al Canteuropa, di 
Bobby, awenuto anch'esso 
tardivamente, solo ieri sera. 
Stranamente, il Canteuropa 
sovverte i valori e sono pro
prio quelli con fama di 
tirchieria come Teddy Reno e 
Bobby Solo a compiere atti 
di generosita! 

I corriugi Solo sono sfilati 
vettura per vettura, preceduti 
da un rumoroso manipolo di 
messi, formato da Caterina 
Caselli. con cucchiaio e vas-
soio. Gigliola Cinquetti. Dino 
e Tony Santagata. 

A Colonia — dove si e giun-
ti di nuovo sotto la pioggia — 
lo spettacolo. questa sera, si 
etenutoalla Sport-Halle (an
che la Stadt-Halle di Brema 
era un locale per manifesta-
zioni sportive, e ieri sera. 
mentre i nostri cantanti si af-
frontavano a note e a mos-
sette indolori. in un altro lo
cale attiguo due nerboruti se 
le davano piu semplicemente 
in una partita di ccatch >). 

Adesso che Bobby Solo e 
rientrato e canta, il cast e 
al completo: ma a uno spet-
tatore di Colonia e sembrato 
che mancasse lo stesso qual-
cuno. Aspettava Nerone. Lo 
imperatore romano era anche, 
a tempo perso, cantautore, e 
la sua fama deve certo es
sere giunta fin qui, dove 
Agrippa. padre della futura 
moglie di Nerone. arrivd tan-
ti anni fa, anche lui. come il 
Canteuropa, proveniente da 
Roma. Agrippa trasportd ad-
dirittura Colonia dalla riva 
destra a quella sinistra del 
Reno, dedicando la citta ad 
Agrippina. D Canteuropa si 
e limitato a convogliare — 
dopo una campagna promozio-
nale condotta dalla radio e 
dalla stampa locale — circa 
seimila spettatori (in parti piu 
o meno equivalenti italiani e 
tedeschi) nella Sport-Halle. 

Domani si entra nel Belgio: 
Io spettacolo si terra alio 
Sport-Palace di Liegi. 

Daniele lonio 

Strutture che 
sono rimaste 
al Settecento 

Gli spettacoli fatti per pochissime per-
sone risultano estremamente costosi 

in 
II Principe di * • • e l'ulti-

ino rampollo di una illustre 
prosapia. Vive a Roma nel 
palaz/o avito e riscuote le 
retidite delle terre dissemi
nate nttorno alia capitate. K' 
sciipolo, ma la sua famiglia. 
patriarcalc. conta almeno tre
cento jx'rsDiie tra ser\ i. am-
ministratori e contadini. Nes-
suno ha mai un soldo, neppure 
il capo di casa. < Fppure 
— dice il signor Principe — 
faccinmo economia: in tre
cento ci accontontiamo di una 
poltrona sola all'Opera >. 

Sembra una battuta umori-
stica e invece e la regola vi-
gente in Italia e consacrata 
dalla legge Corona sulle atti-
vita musicali. I conti sono pre
sto fatti sulla base delle cifre 
ufllciali allegate al testo. Ha-
sta un foglietto cli tacctiino: 
gli enti sono tredici dis.scmi 
nati in dodici grandi citta. Fra 
tutti vendono durante I'anno 
un milione e 800 mila biglietti. 
In gran parte si tratta di ab-
bonati o di gente che va a tea
tro parecchie volte in una sta-
gione. Si pud quindi calcolare 
— uno piu uno meno — che 
questi biglietti corrispondano 
a 150 mila persone. Ci6 che. in 
rapporto alia popolazione ita-
liana, fa appunto uno su tre
cento che si siede in poltrona 
o in un palco o in galleria. 
mentre altri 299 individui di 
ogni eta e sesso non varcano 
mai la porta di questi sacrari 
privilogiati. 

Non si pud dire sia molto. 
Eppure a questi centocinquan-
tamila consumatori di musica 
(compresi i consumatori di 
poll rone per motivi mondani o 
sociali) le pubbliche ammini-
strazioni dedicano. sotto for
ma di sovvenzione agli Gnti, 
la bella e rotonda somma di 
quindici miliardi: dodici lo 
Stato e tre. in cifra tonda. i 
Comuni. le Province eccetera. 
Una rapida divisione ci dice 
che ad ogni frequentatore dei 
tredici enti vien dato un pre-
mio di centomila lire annuali. 
Per la cultura non si bada a 
spese! 

Nonostante tutto. nelle casse 
degli Enti. come in quelle del 
Principe di * • • non rimane 
un soldo. Anzi si accumulano 
debit! e cambiali. 

Qualcosa. evidentemente non 
va. Lo si vede ad occhio nu
do. Non va la struttura ar-
caica. anacronistica del no
stro teatro rimasto settecen-
tesco anche nella forma ar-
chitettonica. in un mondo di 
servizi modern!. Venfanni fa. 
quando si ricostruiva il mas-
simo teatro milanese. un acu-
to osservatore di fatti cultu
ral!. Beniamino Dal Fabbro. 
notava nel suo diario che c la 
Scala rifatta non risponde piu 

A Roma un 
festival di 

musica «pop» 
ri.s.; - Dal 19 al 25 febbrak). 

il Palazzo dello Sport di Ro 
ma ospiterl il primo Festival 
internazionale di musica c pop ». 
organizza to da un gruppo sta 
tunitense che ha gia realizxa 
to simili manifestazjoni in al 
cune iocalita della costa del 
Pacific©. L'annundo e stato da 
to ieri. nel corso di una con-
ferenza stampa nella quale si 
e sottolineato il carattere < uni
versale > del FestivaL cui ver-
rebbero invitati anche i paesi 
qualiflcati — nel corso della 
conferenza stampa — come <al 
di la delle cosiddette cortine 
di ferro e di bambu >. 

Gli organizzatori si npromet-
tooo inoltre di utilizzare i fon-
di ricavati dal Festival per 
<organizzare il festival succes
sive > e per promuovere la pa
ce < a livello non politico >. Con 
questa e altre vaghe formula-
zioni si e voluto comunque pre-
sentare una manifestazione che 
dovrebbe offrire otto ore di 
musica al giorno (4 al pomerig-
gio e 4 alia sera) con supporto 
(nelle ore notturne) di proie-
zioni psichedeliche e simili. 

PER CHI VUOL PARTIRE BENE! 
SMENA/8 24x36; - L 10.000 
Una fotocamera completa per imparare: 
Pochi aoldi ma ffoto coi fkxxM 
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ratore da 1/15"+B; 5 aperture di diaframma, 
da 4 a 16; autoscatfo regolabile; scala profon-
dita di campo; scala voJori luce LVS; sincroflash; 
borsa con cinghta-tracolla. 
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plica, aolida, ailenziosa, aorprendente per i 
suoi riwiltatL 
Obietth/o f/2,8-10 mm. a fuoco fisso e incassato 
(r.on necessrta di parasole); 5 diaframmi da 2,8 
a 11; velocita di ripresa 16 fot/sec + singolo; 
micromotore elettrico; 2 filtri nellimpugnatura; 
apparecchio e impugnatura metallo pressofuso 
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al moderno carattere do^H 
spettacoli ne piu si ade(;ua al
ia mutata struttura sneiale » e 
spiet!avn come il teatro a pal-
chetti fosse nato per un tipo 
di societa nristocratica (lie 
Kuardava se stessa e si dispo-
neva secondo il rango. Opinio 
ni ragioiievoli. O^jji. questa 
struttura. di per se, allnnta 
na dal teatro 2!>9 persone su 
300 c da essa discendono poi 
le successive scolte ad un 
tempo organi/zati\e e cultu-
rali. 

In primo luogo, puiche que-
sto genere di pubblico e scar-
so. esso si csaurisce nel giro 
di poche sere. A Napoli ba-
stfino tre repliche (in realtA 
due sarebbero sufficienti) per 
far niotnre tutti gli spettatori 
disponibili. A Venozia si arri-
va a quattro. A Milano a 
cinque con qualche eccezione 
per i l.ivori di maggior suc-
cesso. Di consegtien/a, hi so 
gna enntinuamente rinnnvare 
il programma e variarln. met-
tere in scena molte npere. 
cambiare gli allestimenli per
che quella nocn gente — si 
dice — non vuol rivedore 
sempre gli stessi quadri. in-
vitare cantanti di gran grido 
e di gran costo per stuzzicare 
la stanca sensibilita dei vec
chi buongustai. 

Per logica conseguenza, un 
teatro per pochi diventa an
che un teatro estremamente 
costoso. 

La settimana scorsa. a Bo
logna. il teatro berlinese del
la Komische Oper ha presen-
tato due spettacoli di ecce-
zionale bellezza. realizzati con 
uno sforzo pari a quello im-
piegato dal teatro alia Scala 
per montare lo scorso anno 
una sfortunata Olimpia di 
Spontini. Con questa diffe-
renza: VOUmpia (costata set-
tanta milioni) per una scrie 
di disguidi 6 rimasta in sce
na tre sere (se le cose fosse-
ro andate meglio. avrebbe 
raggiunto le cinque). / Rac-
ennti di Hoffmann della Ko
mische Oper sono giunti in
vece alia centotrentesima re
plica in dicci anni e il Bar-
bablu. secondo spettacolo. alia 
settantacinquesima in cinque. 

Va da se che Per toccare 
simili traguardi bisogna rin-
novare il pubblico e porta re 
in teatro almeno una parte 
di quei 299 cittadini che re-
stano fuorj della porta. 

E' possibile? I sovrainten-
denti. per la maggior parte. 
rispondono di no. Anch'essi 
prendono un foglio di taccui-
no ed elencano le cifre per 
le spese: tredici miliardi e 
mez/o per le masse da co
prirsi col contributo pubbli
co. Poi e'e la compagnia il 
cui costo. generalmente. su-
pera quello dell'incasso per-
chd un cantante di grido pre-
tende dall'uno ai due milioni 
per sera. Un teatro di mille 
posti a duemila lire di me
dia per biglietto paga. con 
gli incassi. due cantanti al 
massimo. EH conseguenza. di-
cono i sovraintendenti. mol-
tiplicando le recite si aumen-
ta automaticamente il deficit. 

Un simile ragionamento por
ta alia paradossale conclusio-
ne che I'unico pareggio pos
sibile si realizza chiudendo il 
teatro. In effetti il calcolo 
non tiene conto di numerosi 
fatten: 1) il costo delle mas
se e elevato perche contiene 
una quantita di ore straordi-
narie (alia Scala si arriva a 
un tento del totale) re^e ne-
cessarie dalla convulsa pro-
duzione basata su molti spet
tacoli con poche repliche: 2) 
I'artista assunto per molte 
sere canta di piO ma prova 
di meno. cosicchd il suo co
sto dovrebbe calare: 3) gia 
oggi il prezzo totale della 
compagnia diminuisee quan
do. come awiene di regola. 
il cantante costoso viene so-
stituito. nelle recite fuori ab-
bonamento. con uno assai piu 
economico. (Cosicche. in pra-
tica. le grandi spere si fan-
no per un pubblico ancor piu 
selezionato: non uno su tre
cento. ma uno su mille!). 

Anche all'interno del siste
ma attuale esiste cioe il mar-
gine per °na razionalizzazio-
ne. Ma il problema vero e un 
altro e riesce e\-idente dal 
confronto tra quanto awiene 
da noi e all'estero. Nei due 
settori di Berlino. come rile-
va D"Amico. tre teatri danno 
oltre 900 serate all'anno Tan-
tc quante gli enti lirico-sin-
fonici italiani tuttj assieme. 
Dovunque. da Praga a Vien
na. il teatro lavora con con-
tinuita per un pubblico va-
rio per eta e classe sodale. 
In Italia, invece. la media e 
di uno spettatnre su trecen
to cittadini e di un giorno di 
recita su tre. Se e vero che 
il costo principale e quello 
delle masse, rruesto viene pra-
ticamente triplicate per i gior
ni in cui esse lavorano all'in
terno ma non producono. 

Rubens Tedeschi 
(continun) 
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a\JtOSELLO PROPAGAX-
D1STICO - Dal progressi
va pi'uaioramento awenuto 
tra la prima e la seconda 
pttntata, non era difficile 
prevedere che il commenta 
di Seryio Borelli alia ter
za puntata della Storia del
la nvolu/KiH> rus-sa sareh-
/«• *tato iH'ssuno. E. infatti. 
lo e stato: si e aiunti al 
Invito della propaaanda. 
1'urtroppo, la puntata, que
sta volta. non si e salvata 
nemvieno mil piano delle 
immau'tm: anche se taluni 
brani erano interessanti ed 
emanananti. in aenerale la 
documentazwne e stata piul-
to^to iieneriivi. wli inserti 
tratti da film sono stati 
troppo numerosi e i( ntmo 
ha aruto molte hrusche ca-
dute <e pensare che propria 
nel fiiui/no scorso. a Praua. 
ci e stato dato di assistere 
a un documentario sovtett-
co sulla nuerra civile che 
era iiremtta <h splendidi bra
ni documentary). 

Certo. era tult'altra die 
facile nas\umere m un'ora 
i tcmiH'stoti e tompli'wi 
avremmt'iiti ill cimpie aion 
come (pielli M'r/inti alia Hi 
voluziane d'Ottobre: pern <> 
ptitcra Uirlo almeno con 
un minima di correttez;a. 
Ci iiamn mvece trovati di 
nanzi a un caro^ello dal 
(liialc emeriievo'io tre a 
quattro concetti propapantli 
ttici. cbe erano poi quelli 
che oil auton della tra 
\mi\tinne e i dirifienti te 
levisivt valevann ficcare 
nella testa dei telespetta 
ton. Le inesattezzr. le f/ro* 
so'amtd. i pasticci non <;i 
enntarana: polemichc come 
quella tulle nazionahtd an 
t'Cipate di alcuni anni: 
* uotizie » completamente 
inventate. come quella del 
la pariecipazione di Tiucho-
rin alle trattative di llrcst 
Litovsk: mistificazio'ii co
me quella tui dnti delle ele. 
zioni della Coitituentc '(nel 

citare i quail si e « dimen 
ticato » che una jmrte dei 

socialrivoluzionari che ave 
ixtno ottcnuto il 56 per cen 

to erano al poverno con i 
bolscevichi). La « perla » 
piii arosvi. forse. e stata 
quella del racconta della 
polemica tra Lenin e i v<» 
cialisti italiani, dal quale 
Borelli ha puramente e 
semplicemente stralciato la 
nascita del PCI. 

Tutta la narrazione e sta-
ta organizzata in modo da 
* dtmostrare» che i IxA-
scevichi. conquistato il po-
fere, tradirono il proleta-
riato e i conf<w/mi c cer-
carono solo di stabilire la 
dtttatura sulla base del ter-
rore. Davvero una ben mi-
sera test per falsare la sto 
na di anni eroici e terri-
bill come quelli della na
scita del primo Stato so-
cialtsta! 

• • • 
V,\A STORICI - In que

sta puntata si e tornati al 
Vtntervento depli storici: 
welti, naturalmente. con t 
wi/ift cntcrt (It parte. (Tni. 
.,ii sei storici. uno s-olo. Mini 
nee Doiib. era marxnta: e 
il suo intervento. a chi per 
la prima volta udiva jxirla 
re della storia di qiwl pe 
ruxlo, dev'essere apparsn 
fol'e. dal momenta die in 
quattro p<iro'.c prat teamen 
te rovesciava tutto quel cbe 
era stato (letto jirmi'i K 
tttttaria. invece. la chiave 
del ddtattitn, TC fi'ustamen 
te adoiH'rata. avretibe p"iu 
to conferire ben altra serw-
ta alia traimimnne. Tovi. 
mvece. pur nella varietd 
dei toni (e anche a caus-a 
della ettrema hrevttd delle 
anali,;i)w prohlemi molto <c 
n. dei quali ancora oai/i si 
d'fcute molto viracementr. 
-- da quello (let rapiinrti 
tra democrazia e .wait 
smo a audio della co<trti 
z'onc del locialisnw m in 
s-olo I'aese -- sn>to stati li 
ati'dati con spettacolosa fa-
ciltta. 

g. c. 

preparatevi a... 
II socio (TV 2° ore 21,15) 

La commedia di slasera 6 stata tratta da un romanzo 
dello scriltore cileno Gennaro Prleto: questa riduzione 
televislva e a cura di Mario Brancaccl. i II socio > narra, 
in chiave salirica, la storia dl un uomo sfortunato e vcl-
leitario che per affermarsl nel mondo degll affari Invenla 
un socio: cI6 gli porta enorme fortuna, ma flnlsce anche 
per travolgerlo. Protagonista, net panni dl Gluliano, A 
Gigi Proietti. La regla e di Anton Giulio Majano. 

Novelle di Pirandello (Radio 3° ore 21) 
Gomincia slasera un breve ciclo dedlcato a Pirandello. 

Andranno in onda le rlduzionl dl tre novelle dello scrlt-
tore siclllano: c Pena dl vivere cosi », « Vexllla Regit» 
e c Formalita >. Adattamento e regla sono dl Ottavlo 
Spadaro. 
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TELEVISIONE 1 
10,30 

17,— 

17,30 

17.45 

18,45 

19,15 

19,45 

20,30 

2 1 . — 

2 3 , — 

3 3 , — 

TRASMISSIONI SCOLASTICHE 

IL TEATRINO DEL GIOVEDI' 

TELEGIORNALE 

LA TV DEI RACAZZI 

QUATTROSTACIONI 

SAPERE - I robot tono trt n*| 

TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARUMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 
TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

TRIBUNA POLITICA 

LA MACCHINA INFERNALE - Te'ellm - Regia d. Wiilu 
V/itne/ 

TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
11,30 NON E* MAI TROPPO TARDI 

19-19.30 UNA LINGUA PER TUTTI . Ccno d: f r i r c M * 

31,— TELEGIORNALE 
21,15 IL SOCIO . Di Gennaro Prleto 

22.30 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 
NA2IONALE 

GiornaJe radio: ore 7, 9, 
10. 12. 13. 15, 17. 20. 23; 
645: Corso di lingua fran-
cese; 7.10: Musica stop; 
8,30: Le canzoni del mat-
tino; 9.07: Colonna musi
cale; 10.05: L'Antenna; 10^5: 
Le ore della musica; 1130: 
Antologia musicale; IZfiS: 
Contrappunto; 13J20: Oggi 
Rita; 14.40: Zibaldone lta-
liano; 15,45: I nostri suc-
cessi; 16: Programma per 
1 ragazzl; 1630: Novita di-
scografiche americane; 17 e 
20: «Marg6». di Francis 
Durbridge ( 9* episodio >; 
1738: Ritomano le grandi 
orchestre; 16.15: Gran va-
rieta; 1930: Luna park; 20 
e 15: La voce di Rita Mo-
nico, 20^0: Recital: Mau
rice Chevalier all'Alham-
bra; 21: «Lucia di Lam-
mermoor > - Musica di Gae-
tano DonizetU; 23: Oggi al 
Parlamento. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 630, 
730, 130. 930, 1030. 1130, 
12.15. 1330, 1430. 1530, 
1630. 1730, 1130. 1930. 
2130. 2230: 635: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino 
a tempo di musica; SJ5: 
Buon viaggio: 6.40: Actulle 
Millo sul programmi; 6,45: 
Signori 1'orchestra; 9.40: 
Album musicale; 10: «Ma-
damin • (Storia di una 
donna) (14* puntata); 10,15: 
Jazz panorama; 10.40: II 
giro del mondo in 80 don-
ne; 1145: Vi parla un me
dico; 11.45: Le canzoni de
gll anni '60; l it Non spa-

rate su] cantante; 14: Juk*» 
box; 14.45: Novita disco-
graflche; 15: La ra&segna 
del disco; 15.15: Grandi 
cantanti lirici: soprano Ra-
nata Tebaldi; 16: ParUtis-
sima; 1638: Pomeridlana; 
1835: Classe unica; 1840: 
Aperitlvo in musica; 20: 
Fuorigloco; 20J0: Ricor-
danze della mia vita, 41 
Luigl Settembrinl; 20.45: 
Canzoni napoletane; 21: TrV 
buna politica; 22: Musica 
da ballo. 

TERZO 

Ore 10: Hector Berlioi • 
Felut Mendelssohn-Barthol-
dy; 10,45: Musiche polifo-
mche; 11: Ritratto d'auto-
re: Darius Milhaud; 1240: 
Universita Intemazionala 
G. Marconi; 1240: Varuv 
ziom; 13: Antologia di in-
terpreU; 1445: Musiche ca-
mensticne di Giorgio Fe-
denco Ghedml; 1530: No
vita discogranche; 16J0: 
Nicolal Lopatnikov • Hans 
Werner Henze; 17: Le opi-
ruoni degli altri, rass. del
la stampa cetera; 17.lt: 
Jean Buiet; 1740: Corso 
di lingua francese; 17.45: 
Robert Schumann; 1845: 
Quadrante economico: 18 e 
30: Musica leggera d'ecce-
zione; 18.45: Paglna aperta; 
19,15: Concerto di ogni se
ra; 20: Claudio Monteverdi; 
21: Orsa minore • Tre rac-
contt di Pirandello - I. Pe
na di vivere cosi; S : n 
giomale del Terzo; 2230: 
In Italia e all'estero. se-
lezione dl periodici italia
ni; 22,45: Lawento dal-
l'lmmactne, rnmrrTHTlnna: 
2245: Rivlsu delle rtriala. 
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