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Le pretese dei produttori 

Vogliono la libera 
iniziativa e anche 
i soldi dello Stato 

Leggere le pubbHcazioni del-
le « categorie imprenditoriali > 
del cinema e come immergersi 
In una doccia scozzese. Si pas
ta dagli squilli di vittoria ai 
lament! piu accorati, dall'eufo-
ria alle invettive. Di invettive, 
in particolare, sono ricche le 
pagine del bollettino deU'asso-
ciazdone dei produttori e distri-
butori (ANICA), che non perde 
occasione per ribadire che oggi 
piu che mai e tempo di Jatti. 
Sulla necessita d'agire non sa-
remo noi ad essere in disac-
cordo, ma sul Upo d'iniziativa 
abbiamo qualche (fondato) dub-
bio che tra noi e i produttori 
possano esserci punti d'accordo. 

Le richieste, meglio. le in-
giunzioni della confindustria 
della celluloide sono note: i ta-
Bti martellati piu monobona-
mente sono quelli del credito 
« del fisco. Per quanto riguar-
da il primo argomento ricor-
diamo che, schema ticamente, lo 
Stato destina al cinema due ti-
pi di credito: uno rivolto al ci
nema commerciale che passa 
attraverso l'apposita sezione 
della Banca Nazionale del La-
voro. affiancato da un c/ondo 
speciale* per la <correspon-
sione (...) di contributi sui mu-
fut concessi per il finanziamen-
lo della produzione cinemato-
grafica nazionale*, (art. 27 leg-
ge 1213) e un altro destinato 
alia c concessione di finanzia-
menti a film ispirott a finalitd 
ortistiche e culturali realizzati 
eon una formula produttiva che 
preveda la partectpazione di au-
tori, registi, attori e lavorato-
r i» (art. 28). 

I produttori si raHegrano ogni 
qual volta Verario allarga i 
cordoni deUa borsa e versa 
denaro al cinema. Tutto va be
ne e non si fa alcuna distin-
zdone tra i quattrini impiegati 
nella realizzazione di film che 
ai propongono di aumentare il 
livello di coscienza delle mas
se, di ricercare nuove forme 
d'espressione, di sondare terre-
ni culturali originali, e i soldi 
immotivamente regalati aDe 
pellicole nate solo dalla spe-
ranza di moltiplicare. piu o 
meno correttamente, i denari 
in esse investiti. 

II nostro parere e del tutto 
diverso; esso parte dal concet
to che i pubblici poteri banno 
il dovere di guardare al dne-
tna preoccupandosi di aprire 
Bpari liberi che consentano agK 
autori di esprimersi senza con-
dizionamenti e al pubblico di 
trasformarsi in reagente atti-
vo. elemento catalizzatore di 
una verifica dialettica che sop-
pesi la validita di tematiche, 
proposte, moduli espressivi. 

Senza questa discrirrrinante si 
approda ai pazzeschi risultati 
che passano ogni giorno sotto 
gli occhi di chi s'interessa alle 
vioende di questo settore. Solo 
per fare un esempio recente, 
vogliamo ricordare come, gra-
zie al meccanismo degli attua-
K « aiuti >, i film italiani (o ita-
lianizzati) di maggior successo 
della corrente stagiooe (Borsa-
lino. II prete sposato, Venga a 
prendere il eaffi da noi. La 
moglie del prete. II presidente 
del Borgorosso Foot-ball Club. 
Brancaleone aUe crociate, Ano-
nimo veneziano. Quando le don-
ne avevano la coda. Nini Tira-
buscid, 1 senza name) hanno 
gia maturate il diritto a 860 
milioni di contributi erariali. 

Ritornando al credito. ci rie-
ace difficile comprendere le 
ragioni per cui i pubblici poteri 
dovrebbero preoccuparsi di ali-
mentare le fonti di finanzia-
mento a gruppi di speculatori 
privi di qualsjasi titolo per me-
ritare l'ettenzione della coUet-
tivita-

Ai produttori die reclamano 
trattamenti di favore daBo Sta
to si pud solo rispondere che 
essi debbono preoccuparsi di 
svolgere un'attivita la quale 
legittimi le loro pretese. Se vo
gliono continuare ad agire co
me pseudaindU5triali debbono 
anche sopportare quelle «leggi 
di mercato* che magnificano 
allorche negano alio Stato il 
diritto di svolgere una sua au-
tonoma attivita dnematografica. 
e che rnisconoscono quando si 
presentano aUe porte dd van 
mindsteri con 3 cappeUo in ma-
BO. 

Se i dnematografari sono ve; 
l i imprenditori, perch6 non si 
Bervono deQe normali fonti di 
credito bancario? Se non lo 
Bono, quale titolo banno per 
chiedere trattamenti di favore? 

II credito statale deve vd-
gersi abbondantemente aUe ini-
dative culturali realizzate con 
la coUaborazione e la parted : 
pazione dei lavoratori e degH 
autori. H discorso sull'imposi-
aone fiscale e analogn. 

Si dice che il dnema e dis-
•anguato dalTerario. ma. facen-
do bene i contL d si accorge 
die le cose vanno in modo al-
quanto diverso. 

Confrontando. per esempio, 
fatti gU oneri fanposti al d-
nema coo fatti i contributi con-
cessi n d 1969 si scopre che lo 
Stato ha sborsato drca 30 mi-
Sardi e ne ha incassati poco 
piu di 23. 

Del resto. ammesso ' che il 
saldo dd ranporto dneroa/era-
rio fosse rovesciato, non si rie-
sce a capire il motivo per cui 
la finanza pubbta'ca dovrebbe 
rimmdare a tassare un consu-
mo chiaramente voluttuario. vi-
sto che « r t i film programmati 
nd grandi locali di prima vi-
sione con fl bignetto d'ingresso 
a mille e piu lire costituiscono 
un bene superfluo. 

Prendendo a pretesto 1'intro-
duzione anche nd nostro paese 
dcSVtmposta sul Valore Agown-

• to (tVA) in sostituzione dd-
YIGE. i rappresentanti dd pro
duttori e degli esercenti han
no richiesto perentoriamente al
le forze politiche che vengano 
abrogati i diritti erariali sugli 
spettacoli dnematografid. 

Anche in questo caso siamo 
davanti a una richiesta gene-
rale e incondizionata. ma una 
detassazione che toccasse indi-
scriminatamente tutti i cinema-
tografi gioverebbe assai poco 
alia colldtivita, owantaggian-
d© aolo 1 maggiori gruppi im-
prendrtoriftM. quegli stessi cen-

tri di potere che da tempo han
no preparato un piano di cau-
tofinanziamento > a livello eu-
ropeo, basato sull'utilizzazione 
degli attuali prelievi fiscali. 

In altre parole, se si arrivas-
se all'eliminazione doll'attuale 
imposizione. non si avrebbe al
cuna riduzione nei prezzi d'in
gresso, bensl un semplice di-
rottamento di ingenti somme 
dalle casse erariali a quelle 
di un gruppo di ben individuati 
speculatori. 

II problema degli sgravi fi
scali e diverso a seconda che 
riguardi i locali piu popolari 
o quelli di prima visione: nel 
primo caso si tratta di restitui-
re respiro a biland sull'orlo del 
tracollo, impcdendo che si al-
larghi ancor piu il numcro 
delle localita prive di cinema 
(nel 1969 i comuni in queste 
condizdoni erano 3.399, su un 
totale di drca 8 mila), nel se-
condo di incrementare situazioni 
parassibarie che prosperano sot-
to l'ala di una legislazione ana-
cronistica e ingiusta. 

Umberto Rossi 

Firenze: clamorosa protesta per la crisi 

Dal podio appello a 
salvare il Comunale 

II manifesto letto dal direttore stabile dell'orchestra 
del Maggio, Riccardo Muti - Solidarieta del pubblico 

FIRENZE, 15. 
Una vibrata protesta con-

tro la crisi degli enti lirid 6 
stata espressa ieri, in una 
forma inconsueta, dal diretto
re stabile dell'orchestra del 
Maggio musicale fiorentino, 
Riccardo Muti. il quale, appe-
na salito sul podio del Co
munale. ha letto la seguente 
dichiarazione: 

«Parlo anche a nome del
l'orchestra qui presente e di 
tutto il personale del teatro. 
Rivolgo un appello alia cor-
tesia del pubblico perche vo-
glia concedere qualche minu-
to di attenzione e di rifles-
sione alia situazione in cui 
versa, al presente, il Teatro 
Comunale, e alia prospettiva 
dell'orchestra. degli altri com-
plessi artistici e di tutto il 
personale del teatro; cosi co-

Liv sara 
«papessa» 

me alia prospettiva della sua 
istituzione e della sua atti
vita. 

«Le casse del Teatro so
no vuote' per deficienze del 
necessario finanziamento sta
tale. I complessi artistici e 
tutto il personale del Teatro. 
in attesa di ricevere le loro 
retribuzioni, hanno deciso di 
continuare a lavorare perche 
le attivita del Teatro. Maggio 
musicale compreso, non ven
gano a cessare. Lo fanno per 
contrastare l'eventualita che 
finiscano col sopravvivere so
lo i teatri dei maggiori cen-
tri cittadini demografici ed 
economici. II Teatro Comuna
le di Firenze. il Maggio mu
sicale fiorentino e le masse 
stabili sono direttamente mi-
nacciati: la citta, la Regione 
toscana, il paese tutto verreb-
bero a essere cosi colpiti in 
una struttura artistica e cul-
turale di primaria importan-
za. anche internazionale. 

«A tale deprecabile even
tuality il mondo del lavoro e 
della cultura contrappone la 
necessita di una reale rifor-
ma delle istituzioni musicali 
e teatrali. che consenta a tut-
te esse, in posizione di pari-
ta, di assolvere un autentico 
servizio di cultura per tutti 
gli italiani e il paese. 

c P e r questa grande batta-
glia sul piano del lavoro. del
la cultura e della civilta. e 
in particolare per l'arte fio-
rentina e toscana, occorre la 
comprensione e l'appoggio del
la piu vasta opinione pubbli-
ca. E' per questo che viene 
rivolto il presente appello. 
Per richiedere la partecipa-
zione sensibile e attiva di 
sempre maggiori strati cittadi
ni per un movimento di pub-
blica opinione nel senso da 
noi auspicato; che valga a far 
sopravvivere e sviluppare ul-
teriormente, in senso cultura-
le e sociale, il Teatro Comu
nale*. 

II pubblico — che affolla-

va il Teatro per ascoltare il 
concerto domenicale. com-
prendente musiche di Stravin-
ski e Beethoven — ha lunga-
mente applaudito gli orche-
strali e il direttore. dimo-
strando la disponibilita della 
opinione pubblica fiorentina 
per una battaglia in difesa 
di questa importante istituzio
ne culturale e per una pro-
fonda riforma degli enti li-
rici. 

Mostre d'arte: Manzoni 

Jazz gratuito 
nei quartieri 
di Bologna e 
in provincia 

BOLOGNA. 15. 
Una serie di concerti dedica-

ti alia musica jazz e stata in-
detta dall'Ente autonomo Teatro 
Comunale che. nd programma 
stabilito, ha cercato di consi-
derare il jazz nei suoi vari sti
ll. Infatti con i complessi di 
Paul Bley e di Chick Corea. il 
pubblico avra modo di ascolta
re musica di concezione assai 
moderna, mentre alia grande 
orchestra di Lionel Hampton 
viene assegnato il compito di 
ricreafe la atmosfera della 
swing-era. I concerti si terran-
no a parti re da questa sera 
nei quartieri della citta e in 
alcuni comuni della provincia. 

II Paut-Bley-Annettp Peacock-
Synthesizer Sliow sara presen-
tato al Circolo Spartaco di Bo
logna, a San Giovanni Persice-
to a San Giorgio di Piano e a 
Budrio; Lionel Hampton e la 
sua Internationally Famous In
ner Circle al Palazzo dello 
Sport di Bologna e «The Cir-
cle» a Porretta Terme e nei 
quartieri della citta. 

Ad eccezione del concerto di 
Lionel Hampton al Palazzo del
lo Sport, che e a pagamento, 
con particolari sconti per i gio-
vani. gli altri concerti sono ad 
ingresso gratuito. 

L.ONDRA — Liv Ullman sara la papessa Giovanna in un film 
dedicato alia ragazza romana del IX secolo che, secondo una 
leggenda popolare — cui si sono ispirafi, tra gli altri/ il dram-
maturgo Alfred Jarry e Giuseppe Gioacchino Belli — riusd, 
con alcuni sotterfugi a farsi eleggere al trono di San Pietro. 
Nella foto: i'attrice scandinava al suo arrivo a Londra, dove 
saranno glrati quasi tutti gli intemi del film. 

le prime 
Musica 

II Messia 
alPAuditorio 

Nd Messia, Haendel riversa 
anzitutto la sua indomabile an-
sia di superare il fallimento dd-
l'attivita londinese. dedicata al 
teatro musicale. Fallimento fi-
sico ed economico. In eta di 56 
anni. e uomo ridotto al Iastrico. 
Ma e anche un uomo giusto. sic-
che i creditori. anziche mandar-
10 in galera, lasciano che egli 
lavori e ritnni un'altra buona 
vena. 

Messo da parte il melodram-
ma. Haendel riprende la strada 
deU'oratorio. Nella terribile e-
state del 1741. compone II M«-
sia (e suo anche il «Ubretto») 
e in died anni (Jefte, ultimo o-
ratorio, risale al 1751) rimeUe a 
posto la situazione economica. 
accantonando quel tanto che gli 
consentira di poter \ivere. or-
mai cieco. fino al 1759, in un 
< crescendo » di nconosdmenti. 
Fu sepolto, solennemente. nella 
Abbazia di Westminster. 

Eseguito a Dublino nd 1742. 
11 Alexia trionfo presto do\-un-
que, e ogni anno Haendel. fin-
che gH fu possibile, ne dedico 
un'esecuzione a beneficio dei 
bambini di un OSDIZK>. 

L'impegno artislico e morale 
che si addensa in questa alta 
composizione signified poi. nel 
corso del tempo, l'impegno pro-
prio degli uomini nd confronti 
della realta da modificare. In 
Inghilterra (Haendel fu cittadi-
no inglese dal 1726). VAlleluia. 
al termine della seconda parte. 
si ascolta in piedi. come un inno 
della fierezza umana. Nell'ese-
cuzione deH'Auditorio. domenica, 
VAlleluia e stato replicato a fu
ror di popolo. 
- L'esecuzione. aftldata alle pre-
mure di Peter Maag, era splen-
dida anche per ricchezza di suo-
no e d i canto sfoggiata dall'or-
chcslra. dal coro. dai bravissimi 
solisti: Heater Harper. Maureen 
Gay, John Mitchnson. Simon 
Estcs. tutti molto applauditi. 

e. v. 

In pieno sviluppo 
Toffensiva pop 

Si intensificano le tournee in Italia di soli
sti e di complessi di fama internazionale 

Teatro 
L'Estasi 

e il Sangue 
L'altra sera la folia che gre-

miva 1'entrata del Teatro An-
gdicum era simile a quella che 
si assiepa alle biglietterie degli 
stadi. Fortunosamente siamo riu-
sciti a guadagnare ranfiteatro. 
dme un pubblico circense era in 
attesa della rappresentazione dd 
dramma di Fulvio Bencini, 
L'Estasi e il Sangue. c cronaca » 
di alcuni episodi della vita di 
Catenna Bemncasa. cioe di San
ta Caterina da Siena, patrona 
d'ltaha, c contestatnee ante-ht-
teram > come si legge nel pro
gramma, e secondo l'opinione 
comune. 

L'Estasi e il Sangue vuote es
sere non una « sacra raporesen- | 
tazrone> ma un dramma terre-
no, umano. cronachisuco, cen-
trato sullo scontro dialettico tra 
Caterina e i suoi awersan: lo 
Stato. la Chiesa e la morale 
pubblica non solo del '400, ma 
anche e soprattutto di oggi. Tui-
tavia, ci scmbra che la dimcn-
sione c documentary > sia stata 
contraddetta. in parte, non solo 
dalla struttura del mowmemo 
drammaturgico. ma anche dal
la presenza di un personaggio 
simbolico. d Loico. il Tentatore 
perenne, in abiU moderni, contro 
cui Caterina, lmmersa nd tu-
multo della vita quoUdtana, 
combatte le sue battaglie gia 
vmte a priori soltanto con la 
forza dell'amore. 

MUa Vannucci d ha restituito 
un'immagine non agiogranca. 
ma realtsUcamente densa di 
forza e d; dolcezza. di Catenna. 
La regia di Andrea Camillen e 
corretta. impostata nel soleo dd-
la tradizione, comunque, senza 
slanci alia Grotowski. come si 
era detto. Ivano Staccioh e un 
incisno Maligno; poi Lea Pado-
vani, Mano Ferrari. I costumi 

' sono di Renato Ventura, le sce
ne di Piero Buzzichelh. Musiche 
di Vieri Tosatti e Elio Maestosi. 
Applausi e si replica. 

vice 

Con la proverbiale lentezza e 
la povertd di idee che contrad-
distinguono il mondo della mu
sica leggera in Italia, si sta 
manifestando un smgolare fe-
nomeno: il nostro paese scopre 
le tendenze musicali pop e un
derground anglosassoni e sta-
tunitensi. Mentre. finalmente. 
anche il orosso pubblico (sem
pre con notevole ritardo) de-
nuncia gli squallori del barac-
cone festivaliero di Sanremo. 
decretando minor successo del 
solito alle melense cantatine di 
Nada o di Celentano, parecchi 
impresari italiani si fanno in 
quattro per portare in Italia i 
cantanti ed i complessi piu fa-
mosi all'estero. 

Abbiamo dunaue visto. a set-
tembre. i Rolling Stones, che. 
con una tournee attraverso VEu-
ropa. hanno voluto confermare 
le loro mire all'ambito scettro 
di leader messo in polio dai di-
vorziati Beatles. Non che Mick 
J agger e compagnia vadano 
proprio fortissimo in questo pe-
riodo, mentre attraversano una 
fase calante in campo disco-
graf'ico; ma U fascino & sempre 
dalla loro parte. 

L'inizio del 71 ha segnato I'ar-
rivo dei Jethro Tull. un fanta-
sioso complesso scozzese redu
ce da un brillante successo al 
Festival pop dell'tsola di Wtght. 
Come a Wight, anche a Rnma 
e a Sltlano. i Jethro Tull hanno 
riscosso un successo senza pre
cedents Dopo di cid. il nostro 
paese ha ospitalo. quasi con-
temporaneamente. i c due 
Brown >. L'uno. il « bianco » Ar
thur Brown (quello dello scan-
dalo al Festival pop di Paler-
_ « J-n^. „ — - _ _ . « - < _ ; - : A 

esibito a Roma in uno spetta-
colo indmenticabile. con il suo 
complesso « The crazy world ». 
L'altro. il c nero > James Brown. 
vero e proprio portavoce della 
nazwne nera. ha presentato 
a Milano e a Bologna il svo 
sfrenato show di rhythm and 
blues, otlenendo larghi con 
sensi. Subito dopo. e stata 
la volta dell'amencano John 
Mayall. alliero pm prossx 
mo dello scomporso Woodu 
Guthrie e di Pete Seeger. i due 
pilastri della rinascita folk ame-
ncana. In questi ultimi anni. 
Mayall si i ripresentato alia 
ribalta musicale dopo un lungo 
silenzio. riconfermandosi capo-
scuola a tutti i livelli. ed i 
giovani che in Italia Phanno 
ascoltato hanno potulo consta-
lare di persona come John 
Mayall sia presente e attuale 
in ogni canone musicale. dal 
folk all'underground. Gra?i<? a 
Mayall. poi. la musica pop e 
quella underground hanno co-
nosctulo i loro mioliori stru-
mentisti di quesl'ultimo perio-
do: Eric Clapton. Jimmy Page 
e Jeff Beck, gid componenti 
del complesso The Yardbyrds. 
Eric Clapton i tuttora conside-
rato la miglior chitarra solista 
del mondo (dopo la morte di 
Htndrix) • ha preto parte alle 

piu importanti formazioni mu
sicali dal '65 a oggi. dagli 
Yardbyrds a John Mayall. dai 
Cream ai Blind Faith, dalla Pla
stic Ono Band di John Lennon 
fino al complesso Derek and 
the Dominos (Derek e uno pseu-
donimo di Clapton). Jeff Beck. 
invece, personaggio eclettico e 
discontinuo, dopo aver abban-
donato gli Yardbyrds prima che 
il complesso si sciogliesse. ha 
fatto da <spqlla> a Mayall e 
poi a Donovan (con il Jeff 
Beck's group), nonostanle i suoi 
numerosi fans esigessero da lui 
un impegno maggiore come so
lista. Jimmy Page, dal canto 
suo. si e brillantemente affer-
mato con il complesso britan-
nico Led Zeppelin e verrd in 
Italia in tournee at pnmi di 
maggio. 

Olire a quello di Led Zeppe
lin. altri concerti pop sono in 
programma nei prossimi mesi: 
U complesso Ten Years After 
si esioird a Roma domani sera 
al Palasport e dopodomani a 
Milano. quello di Santana sard 
(sempre a Roma e a Milano) 
verso la fine di aprile. e il 
onwpo inglese Black Sabbath 
(uno dei principali sosenitori 
del dark sound, la c musica 
macabra ») terra in Italia ver
so la fine di giugno. I Ten 
War"'- AfUT r SnntaiM <tnno <jia 
noti al pubblico cinematogra-
fico italiano. che li ha potuti 
reiipre net film Woods'i»ck 

Un 1971 che segna. dunque. 
0 dilagare in Italia del \enc-
meno pop. in un momenlo cioe 
in cut tale fenomeno viene 
dtscusso ampiamente tn Inghil
terra e negli Stati Vnilt. e il 

e travagliato. Vn'operazione, 
quella degli impresari italiani. 
che. seppure degna di merito. 
si rivela purtroppo anacroni-
stica quanto la musica leggera 
che si fa nel nostro paese. Una 
operazione. innllre. tesa a spo-
stare radtcalmente «I'atse di-
scografico ». orientando le ven-
title *MI mttiivi 13 am t co 
siddetti long playing, che han
no fatto la fortuna dei dixco-
grafici e dei complem oVoltre-
oceano; ma si dimentica forse 
che in Italia si vendono poco 
anche i libri e i giornali. 

d. g. 

Ancora 

un romonzo 
sugli schermi 

PHOENIX, 15 
Laughing boy (« Un ragazzo 

sorridente »), il libro dl Oliver 
La Farge che anni or sono 
vinse il Premlo Pulitzer, sara 
portato sullo schermo da una, 
sodetlt di New York. 

Inutilita 
del gesto 
d'artista 

RSI 

PIERO MANZONI - Galleria 
Nazionale - d'Arte Moderna, 
Roma. 

Ben curata da Germano Ce-
lant, la retrospettiva di Piero 
Manzoni, morto a Milano a 
trent'anni, con poco genio e 
molta sregolatezza, il 6 feb-
braio 1963, ha fatto il suo 
quarto d'ora di rumore quan
do U signor Bernardi, parla-
mentare dc, si e scandahzza-
to per aver trovato. nella mo-
stra, un barattoletto con su 
scritto: «Prodotto da Piero 
Manzoni, n. 037, Merda d'Arti-
sta. contenuto netlo gr. 30. con-
servata al naturale prodotta e 
messa in scatola nel maggio 
1961 >. Dopo lo scandalo, l'in-
terrogazione parlamentare che, 
in nome della sacralita dell'ar-
te e delle gallerie, chiedeva 
conto al ministro della P J . di 
come venissero impiegati i de
nari dei contribuenti e spirito-
samente: cquali garanzie aves-
se il pubblico italiano circa 
l'autenticita dell'opera dell'ar-
tista; e se non fosse il ca?o di 
dare massima divulgazione a 
questa forma d'arte, in modo 
che le masse popolari. finora 
ignote portatrici di tanto va
lore artistico sempre avviato 
verso le fogne cittadine. pren-
dessero rapida coscienza degli 
sconfinati onzzonti dischiusi lo
ro da Piero Manzoni e da Pal-
ma Bucarelli >. In verita ne il 
Manzoni ne la Bucarelli, tanto-
meno il Bernardi, dischiudono 
un qualche orizzonte. Ma la 
questione, a parte Manzoni che 
in vita e in morte ha fatto lo 
scandaletto che voleva. e mal-
posta da chi si scandalizza e 
dalla Bucarelli la quale si 
ombra perche e'e qualcuno che 
si scandalizza e fa dell'iroma. 

Eppure la buona avanguar-
dia sempre previde. program-
mo e organizzo il pernacchio. 
E. allora, questo museo e sa-
cro oppure no? Ma veniamo 
alia questione di Piero Man
zoni che comincio pittore e poi 
passo a un genere di dada 
spettacolare con gesti e ogget* 
ti dimostrativi in quella Mila
no che. oggi, fa impacchettare 
i monument! nel festival del 
<Xouveau Rcahsme >. ma che. 
appena len. era molto violen-
ta e selvaggia con gli artisti 
proprio come sanno esserlo sol
tanto i borghesi accamti. Biso-
gna sub;to dire al parlamen
tare dc che non e mformato: 
innanzitutto perche non sa che 
tutta la vicenda dada e comin-
ciata tanti decenni fa con Mar
cel Duchamp e con il suo ori-
natoio mandato a una mostra 
con la firma Mutt: e poi perche 
ignora che le masse popolari 
sanno quale valore porta no dal 
momento che gli operai alia 
catena di montaggio sono at-
tentamente controllati e im-
pediti nei loro bisogni vegeta-
tivi nonche spiati nei cessi di 
fabbnea. Controlli on. Bernardi. 

II fatto. poi. che lo stesso 
padrone compri, come awie 
ne. 5e feci di artist a in barat-
tolo. do\rebbe fare nflettere 
il p^rlarwntare sulla vecchia 
rplazione tra denaro e merce. 
Ma anche la Bucarelli e fuon 
strada: primo. perche disprez-
za 1'ironia in tempi come que
sti e pre=enta una mostra co
si in tono apologetico e non 
critico; secondo. perche non 
capisce. o non vuole capire. 
che l'arte o la negazione del-
1'arte. il prodotto «tradiziona-
le» o quello dada. l'oggetto 
estetico e 1'aria fntta. vanno 
visti per quelli che sono in 
relazione ai rapporti di classe 
e alia lotta di classe. 

Io non so che cosa avrebbe 
potuto fare il povero. caro 
Piero Manzoni se non fosse 
< scoppi2to» nella Milano nel 
nuovo capitalismo italiano. Og
gi, le sue aziom iron.che sul 
volgare e sullo stupido quoti-
diano del modo di vita borghe-
se sempre piu programmato 
secondo 11 «mito americano» 

sono diventate merce — e l'apo-
logia del museo valorizza la 
merce — e il suo gesto risulta 
chiaramente inutile al fine di 
cambiare la vita partendo dai 
rapporti di classe. E* piu utile 
al fare artistico, anche con 
estetica negativa, che il ge
sto sia legato non alia stupi-
da hberta dell'artista ma alia 
coscienza dei rapporti di clas
se e sia soprattutto un gesto 
legato al gesto della classe 
operaia. A un tipo di artista co
me Manzoni — un altro caso fu 
quello di Pino Pascali a Roma 
— oggi bisogna nmproverare 
l'incoscienza dd gesto, e pro
prio a Milano negli anni ses-
santa. Detto questo bisogna ri-
conoscere a Manzoni pittore e 
non pittore alcune cose: nel 
1957 dipinse alcuni quadri di 
schietta gestualita < informa-
le > nella maniera di Fontana, 
Burri. Klein, di Baj e del 
«Gruppo nucleare*; dal 1957 
al 1961 — dai primi c Achcro-
me > e dalle «Linee» fino al
le « Impronte >. alia c Scarpa 
di Franco Angeli». ai «pac-
chi >. alia contestata c Merce 
d'artista >. alia « Base per scul-
tura vivente» e. infine. alle 
€ sculture viventi > che firmava 
sulle natiche e che ricevevano 
una ricevuta di autenticita 
(sembra che qualche vivente 
firmato si sia anche assicu-
rato) — ha anticipato modi, 
gesti, materie e oggetti che 
hanno fatto fama e scandalo di 
«Nouveau Realisme >, c Arte 
povera », c Arte concettuale > e 
di varie tecniche clownesche di 
«happening». II senso di tut
to ci6. a mio gusto, e assai 
gracile: e come infrangere le 
regole di una professione e 
le convenzioni di un ambiente 
sociale e politico con un gruppo 
sociale borahese che paga per 
vedere questo e per sostitui-
re vecchi tipi di clowns con 
nuovi tipi di clowns, vecchi 
spettacoli con nuovi spettaco
li i cui contenuti e signifi-
cati sono prestabiliti dal potere 
di classe. Come clown Manzo
ni e scoppiato ed e questo 11 
tragico fatto che lo fa rispet-
tare. Altri. ora. come clowns. 
avanguardUti e no. recitano 
senza scoppiare e si scannano 
tra loro su quella fetta di mer-
ce-liberta che gli e concessa. 

Dario Micacchi 
Nella foto: Piero Manzoni 

mentre firma un nudo nel 1961. 

Troppo cari 
i cinema 

in 
PARIGI. 15. 

Secondo un'inchirsta condotta 
dall'Istitulo franccse dell'opi-
nione pubblica per il Centro na
zionale di cinematografia. il 
pnncipale os'acolo a una mag
giore frequenza del pubblico nd 
cinema e che i biglietti d'in
gresso sono troppo cari. Di que
sto awiso e il 35% degli inter-
rogati. II 2S°'o nsponde invece 
che ha troppo da lavorare. e il 
23% che ha bambini piccoli che 
non sa dove lasciare. II 168/0 
afferma che d sono pochi film 
in circolazione da vedere. men
tre alia p,iri (14°b) sono due 
obiezioni; mancanza di sale ci-
ncmatografiche nei paraggi. o 
altn impegni soc:a!i. Vi sono 
poi altre ragioni mmori. quali 
la difficolta di parcheggiare. il 
cattivo pubblico dei cinema vi-
cini, scarso amore per il ci
nema. La telcvisione fipura e-
sprcssamente in una piccola 
perccntuale di rispostc. ma e 
owio che il suo peso e mag
giore. C'6 anche il caso di co
lore che non sono informati sui 
Aim in circolazione. 

controcanale 
E' UNA STORIA? - Le vicen-
de dei Buddenbrook continuano 
a scorrere sul video: i fatti si 
succedono. eppure, nel comples
so, si ha I'impressione che non 
accade quasi nulla. E' soprat
tutto il senso generale della sto-
ria — la decadenza della fami-
glia e, in essa, della grande bor-
ghesia — che non si coglie. Lo 
sforzo degli sceneggiaiori e del 
regista continua ad essere av-
vertibile; e, qua e la, approda 
anche a risultati efficaci (pen-
siamo, ad esempio, alia lunna 
scena del pranzo al ristorante, 
nella quale era evidente J'inten-
zione di richiamare, in tutto e 
per tutto, il « clitna » dell'epoca 
e della classe); ma nel comples
so. ripetiamo, la storia rimane 
come sorda. 

11 fatto e che nel suo lungo 
romanzo, Thomas Mann costrui-
sce la storia dei Buddenbrook 
attraverso mille particolari. una 
selva di osservazioni, e sbalza 
incisivamente i suoi personanai, 
a poco a poco, approfondendone 
sempre pin il carattere, il pen-
siero, le reazioni. Ed e da tutto 
questo che la grande capacita 
dello scritlore riesce ad estrarre 
il « clhna > e il senso della sto
ria. superando anche i limiti del 
romanzo naturalistico. 

Sul video, naturalmente, gli 
autori sono costretti ad operare 
una sintesi. a concentrare tutto; 
ma i fatti sono quelli che sono 
e ciascuno di essi non e tanto si-
gnificativo da acquistare, e sia 
pure nella forza della sintesi, il 
valore di una « i/liimiiiazione >. 
Sarebhe stato necessario, proba-
bilmente. almeno operare assai 
piu liberamente sulla materia 
per ottenere una autentica tra-
sposizione del romanzo mannia-
no e per comunicare il messag-

gio ai telespettatori (ma poi, e 
proprio sicuro che gli autori vo-
lessero andare al di Id di una 
storia di famiglia e di un gene-
rico « climo *?). 

D'altra parte, la sintesi esige 
sempre una finezza e una carxca 
interpretativa che in questo te-
leromanzo non sono presenti, in 
generale. Cosi. alcune scene, al
cuni gesti. alcune situazioni, ap-
paiono ingenue o addinttura 
grossolane. Pensiamo. ad esem
pio, al modo nel quale (jh atto
ri rendono spesso. con gesti pla-
teali. i loro pensieri e i loro sen-
timenti. Pensiamo all'vwresso di 
Permander nella stanza della 
consolessa: qui, il contrasto tra 
la tradizione dei Buddenbrook e 
il mondo del mercante di Mona
co e reso con una insistenza e 
una pesantezza che finiscono per 
dare fastidio. E si noti che, in 
questo modo, si finisce per per-
dere ogni visione critica della 
famiglia Buddenbrook: contrap-
posta a Permander. essa appare 
di un'altra razza. mentre il di
scorso di Mann si svolge sempre 
all'interno di una medestma 
classe di cui si colgono i vari' 
aspetti, le vane fasi e la deca
denza, appunto. 

Del resto. questo abbandono 
del generale punto di visfa ert-
<ico. e apparso anche nella 
scena della lite fra i due fratel-
li: si sottolinea la grottesca vil-
td di Christian, ma gli autori 
hanno dimenticato di mantenere 
il giusto dhtacco anche dal 
* probo * Tom. Naturalmente, 
questo discorso investe diretta
mente anche la capacitd degli 
attori di rendere sinteticamente 
i loro personaqgi Di cid parle-
remo dopo la prossima puntata. 

g. c. 

oggi vedremo 
GLI EROI DI CARTONE 
(1°, ore 18,15) 

«Tom e Jerry non sono un gatto e un topo >: questo il titolo 
della trasmissione odierna (la sessantunesima!) che presenta due 
personaggi praticamente sconosciuti in Italia. Si tratta infatti di 
due ragazzini terribih creati da George Stalling e John Foster 
nel 1930. le cui storie ebbero un notevole successo e che ancora 
oggi testimoniano della vitalita e varieta del cartone ammato 
americano di quegli anni. 

UN AFFARE EDITORIALE 
(1°, ore 21) 

Ancora un «originale> della serie « Giallo di sera » scritta da 
Louis C. Thomas e interpretata, nella versione italiana, da Carlo 
Giuffre nd panni dell'ispettore Blavier. La vicenda di questa 
prende le mosse daU'assassinio di un editore, ucciso mentre sta 
trattando — al tdefono — l'assorbimento di un'altra casa edi-
trice in difficolta. Fra gli altri interpreti: Gabridla Giacobbe, 
Ivano Stacdoli, Gino Lavagetto, Nicoletta Rizzi. Regia di Gu-
glielmo Morandi. 

BOOMERANG 
(2°, ore 21,15) 

La prima parte di questa «ricerca in due seres prevede due 
servizi. II primo — che proseguira nel dibattito di giovedl — 6 
dedicato a Erich Segal, l'autore di Love Story il romanzo che 
sta conoscendo un • eccezionale successo di pubblico dal quale 
e stato tratto un film che, in America, sta ottenendo un successo 
altrettanto clamoroso. Sergio Valentini ha infatti costruito un 
servizio recandosi sui luoghi della storia. per tentare di chiarire 
cos'e che ha fatto la fortuna deH'opera letteraria e dnemato
grafica (della quale verranno anticipate alcune sequenze). TL 
tema sara ripreso giovedl con un dibattito cui parteciperanno 
lo stesso autore. Nicola Abbagnano. Carlo Bo e Michele Rago. 
L'altro servizio di Boomerang e dedicato al rapporto fallito fra 
intellettuali ed industria negU anni '50; il titolo e La fabbrica 
dalla faccia bella. 

ORIZZONTI DELLA SCIENZA E 
DELLA TECNICA (1°, ore 22) 

L'intera serata e dedicata alle allergie, che dovrebbero essere 
trattate sotto tutti gli aspetti principali: il meccanismo attra
verso il quale si producono. le manifestazioni piu gravi e piu 
comuni attraverso cui si manifestano, le terapie specifiche, ecc. 
H servizio e realizzato da Vittorio Lusvardi, con la coUabora
zione di specialisti italiani e stranieri. 

programmi 
TV nazionale 
12.30 
13.00 
13 JO 
14.00 

15.00 

174)0 
1730 
17.45 

18.45 
19.15 

19.45 

20 JO 
21.00 

Sapere 
Oggi cartoni animari 
leiegiornale 
Una lingua per tutti 
Coras da f rancese e ds 
teaesco 
Cicusmo 
Telecrooaca d d b Ml-
lano-Tormo 
Paoiino in soffltta 
Teleglomale 
La IV dei ragazzl 
Spazio: Gli eroi di 
cartooe 
La tede oggi 
Sapere 
Terza puntata di cLa 
societi Dostmdustna 
le> 
leieqlornaie sport 
Cronache Italiane 
Oggi al Parlamento 
Teieqiornate 
G:allo di sera 
Contum la serie del

l'ispettore Blavier. ia-
terpretato da Carlo 
Giuffre. con < Uo af-
f are editonale * di 
Lotus C Thomas. 

22,00 Unzzonri aeiia sclen-
za e della tecnlca 

23.00 leiegiornale 

TV secondo 
214)0 Teleglomale 
21,15 Boomerang 

Ricerca KI doe sere a 
cura di LoigJ Pedrax-
a . Prima serata 

22,15 Spazio per due 
Questa breve sarie 
imperniata sui probie-
mi della coppia prose-
gue oggi coo rona> 
oale televisivo di Ro
bert Philips « L'ena-
te dunenticata». OS 
interpreti sono Loess 
CatuUo. Cesanna Gtie-
lardi e Alberto Carie-
ni- Regia di Carlo Di 

Stefano 

Radio 1° 
GiorMic radio: ere 7. a . 12. 

13. 1«. 15. 17. 20 . 23; fe 
Manutine musicale: 6.30: Cer 
•e Si itf»§e» rranccse; 6.S*.-
AimafMcce; 8,30: k* canteni 
dei mattmo; 9.1 St VOt c« 10-
I I . I O : ka vcoota t i n t n » 
1*H 12.10; &maslu Oisctii • 
cetpo «toiro: 12,31t fetfertec 
«<t*ter» etcetera; 13,15: I I f-
uacoaa; 14: B O M t>omenwio, 
l«e Omfa i f * 16.20: Par 
m fiovanh I S . I S : Canzoni al
io tpnnt-. i a , 3 0 I taroccht; 
i a . 4 5 ; Italia ca« larora; iSn 
GiradiKO; 19.30: Bis; 20,15: 
Aacolta, at ta tarn; 20,20: La 

a Ftsaro. 

Radio 2' 
Glernai* raaio-. sr« / . 3 0 

S.JU 4.JO, 10,3b 11.30 
12.30. 13.30 I S.JO 16.30 
17.40 19.30. 22.30 24 6: l> 
mattiniare-. 7.40 Suongtornc 
con M I I * » • •-•erizic Ot An 
ora. 6.40 suofi. « colon ««• 
rorcn**lra. 9 iO un aiaare cr* 
•ca • Brooklyn. 10.OS. Canio 
• i par tutti; tO.JS: Chiamatt 
Roma 31.31j 12,10: Tratmia-

12^35; ABO 
pailifiMiiio, 13^5e OnadraajMi 
14: Cowe • percfta: 14.05: im 
eaazom Ol Sanremo 1 9 7 1 | 
14,30: T remission! reaionait; 
15: No* rano ma tfi tottoi 
15.40: Class* onlca-. 16.05: r>0-
mendiana; 18.05: Come e por-
dtc; 18.15: Long Plarior. 
18.30: bpeciale GR: 18,45: Un 
aoarto d'ora 4t novtta; 19.02: 
Beiltssime; 19.20 • Not. papa 
•O di OlO • : 20.10: Musica-
matctn 2 1 : PtaceroM ascoitoj 
21.20: Pina-oona; 21,40: NOaf-
ta: I I aenxatitolo; 22 .40: Km 
portatrke dl pane; 23.0S: Ma> 
atca itgfcia. 

Radio 3° 
Ora IO: Concerto di aperta> 

raj 11,15: Mustcn* italiaoa aH 
o*fn 11.45: Concerto aaroccot 
12.20- II primo Verdi; 13: IB> 
termeno: 14: Saiorto Ottocen-
to: 14.30: II disco in vetrr-
na. l b . JO- Sieatried: 17: ka 
apmion- aesli altri. 17.25: H>-
i l l d'aibum. 17.40: Jan ta 
<1ticrosoico. 18: Noiuie dei f»r-
ro. 18 *%• • li tote • 1'altre 
l i n n . . • l i . 1 5 voncerto dt 
oani sera. 20 A us den Sieben 
la«en. 2 1 : II Gtornale dal 
ferto; 21.30: Festival 81 Bar-
lino 1970. 
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