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Conclusioni del 

Convegno di Ariccia 

IL CINEMA E LA 
STRATEGIA 

DELLE RIFORME 
Problemi da affrontare subito • Gli autori per 
un collegamento con le grandi confederazioni 
del lavoro e con tutte le forze sindacaii e po-
litiche interessate a una azione rinnovatrice 
Per due giorni. ad Ariccia. 

nell'aula magna del Centro 
studi della CGIL. autori ci-
nematografici. organizzatori 
culturali, lavoratori del setto-
re, sindacalisti hanno dibattu-
to i temi del Convegno. pro-
mosso dall'ANAC e daU'AACI, 
«Contro le strutture di oggi 
per il cinema di domani >. Un 
articolato documento ha rias-
sunto gli orientamenti emersi 
dalla discussione. Esso parte 
dall'-r affermazione del diritto 
dello spettatore a una infor-
formazione non manipolata. e 
della neces .aria liberazione 
del mezzo espressivo e comu-
nicazionale audiovisivo dalle 
servitu impaste agli autori dal
le leggi del profltto e dalla 
logica del potere ». « L'attuale 
crisi dei processi produttivi ci-
nematografici e audiovisivi — 
prosegue il documento — non 
e congiunturale e neppure oc-
casionale. ma e una crisi di 
strutture ». C'e bisogno. quin-
di. di « una urgente azione co-
mune > di tutte le forze che 
possono essere mobilitate. 

Questioni immediate da af
frontare sono, secondo il do
cumento del Convegno di Aric
cia: «1) Battaglia per impor-
re una nuova legge per la ci-
nematografia che individui 
nell'intervento pubblico l'ele-
mento essenziale per la sot-
trazione del mezzo cinemato-
grafico ai condizionamenti del 
mercato e alio strapotere de-
gli interessi privatistici: 2) 
trasformazione e creazione di 
enti di Stato democratizzati. 
reintegrati nell'esercizio. flna-
lizzati nel senso alternativo (e 
non integrativo - collaborate 
vo) all'industria privata; 3) 
Un criterio nuovo d'intervento 
sulla produzione privata che. 
rovesciando l'attuale sistema 
dei ristorni della tassa eraria-
le e dell'ajsegnazione dei pre-
mi governativi, porti a una 
nuova qualificazione dei pro-
dotti cinematografici e a nuo-
ve strutture produttive*. 

c Per raggiungere questi 
obiettivi e in considerazione 
del fatto che i tempi stringo-
no e il disagio dei lavoratori 
aumenta — afferma ancora il 
documento — il Convegno de
cide di concentrare tutte le 
energie disponibili nell'azione 
immediata e quindi di costi-
tuire un organismo di colle
gamento con le grandi confe
derazioni del lavoro e con tut
te le organizzazioni sindacaii. 
associative e politiche le qua-
li concordino sulla urgenza e' 
la globalita del problema. per 
arrivare a intese e alleanze 
operative >. 

« Questa impostazione — si 
aggiunge — e fondata natural-
mente sulla considerazione 
della inscindibilita delle pre
cedent! prese di po.izione dal 
phi vasto complesso dei pro
blemi deU'informazione Male 
— primo fra tutti quello risul-
tante daU'attuale e sempre piu 
grave situazione della RAI-TV 
— e di tutti i vecchi e nuovi 
mezzi audiovisivi di comuni-
cazione ». 

c In rapporto alia concorde 
richiesta di nuove alleanze e 
intese operative con le gran
di confederazioni del lavoro 
— infine — i partecipanti al 
Convegno considerano l'azio-
ne decisa per la soluzione del 
problema della informazione 
nel quadro della battaglia per 
una pohtica organica di nfor-
ma, quale saldatura fra le te-
matiche settoriali e le linee 
generali di rinnovamento del 
Paese *. 

Questo del legame con le 
massime organizzazioni sinda
caii, ai fini d'un in-erimento 
della battaglia per il cinema 
nella complessiva strategia ri-
formatrice che esse portano 
avanti. e stato uno degli ele
ment! nuovi del Convegno: per 
la pnma volta — da molti an-
ni. almeno — si e vista una 
presenza attiva di rappresen 
tanti non solo dei smdacati 
di categoria, ma della CGIL e 
delia FIOM (l'organizzazione 
dei metalmeccanici. come e 
noto, ha gia esperienza di m-
contri del genere sui problemi 
dell'informazione radiotelevisi-
va). Per la segreteria della 
CGIL, e intervenuto ai lavori 
il compagno Vignola. che ha 
calorosamente nchiamato i 
convenuti alia necessita di una 
visione unitaria e di una co-
;cienza riforma trice, anche 
nella prospettiva del supera-
mento delle divisioni orgamz-
lative tra gli autori; su que
sto punto, sulla natura del 
contatto da stabilire con la 
CGIL e con le altre maggio-
ri organizzazioni sindacaii 
(ma CISL e UIL. benche in-
vitate al Convegno. erano as-
senti), opinioni diverse sono 
state espresse. Si e giunti tut-
tavia. come il documento so 
pra riportato indica. a una 
prima decisione concreta. 

Hanno partecipato al Conve
gno, tra gli altri autori. Da-
miano Damiani (che ha pre-
tieduto la riunione), Maselli, 

Bertolucci. Pasolini. Loy, Fon-
dato. Age, Scarpelli. Petri. Pir-
ro. Montaldo, Zac. i fratelli 
Taviani. Bellocchio. Amidei. 
Vancini, Ferrari. Gregoretti, 
Arlorio. Pontecorvo. Frezza, 
Lorenzini. Zagni, Caldana, De 
Gregorio. Dacia Maraini. Sa-
verino. Squitieri. Giannarelli. 
Spina. Inoltre dirigenti e mi
litant!' della FrLS e della SAI. 
esponenti dell'ARCI. nonche 
esperti delle questioni sul tap-
peto. Contributi di rilievo al 
dibattitn, anche con relazioni 
specifiche. sono stati forniti 
da Filippo M. De Sanctis (a 
nome della FICC, Federazione 
italiana circoli del cinema), 
Umberto Rossi. Mino Argen-
tieri, Gianni Tnti. Maselli, 
Damiani. Loy. De Gregorio, 
Arnone, Arlorio, Andrioli. Fer
rari. Di Marco. Otello Angeli, 
Cerchio. Ada Collida e Alvisi 
della FIOM. Fondato. Del 
Fra. Enzo Bruno. Crescimo-
ne, Pasolini. con i gia citati, 
hanno animato le varie fasi 
del Convegno. e concorso alia 
elaborazione delle sue conclu
sioni. 

Oltre a esprimere il docu
mento generate, di cui ab-
biamo riferito ampiamente al-
l'inizio. il Convegno ha riba-
dito il no dei partecipanti al 
< persistere della pratica sot-
togovernativa delle nomine de-
cise senza alcun controllo de-
mocratico». Un ordine del 
giorno dedicato a questo 
aspetto della situazione dice 
che « in particolare. riguardo 
alia minacciata nomina di 
Gianluigi Rondi a direttore 
della Mostra cinematografica 
di Venezia >. nomina per la 
quale ci si servirebbe « di un 
regolamento statutario fasci-
sta (di cui viene ancora ver-
gognosamente ritardata la 
abrogazione) », il Convegno 
cchiede al governo una im
mediata, formale smentita », 
mentre domanda al governo 
stesso « di convocare con la 
massima urgenza sindacati e 
organizzazioni di categoria per 
concordare soluzioni democra-
tiche per l'eventuale effettua-
zione della prossima edizione 
della Mostra*. 

Bilancio Rah 
approvato 
ma senza 
unanimita 

II consiglio di amministra-
zione della Rai ha approvato 
ieri la proposta dt bilancio 
per il 1970 che sara presentata 
airassemblea degli azdonisti 
fissata per il 29 aprile. Dalla 
relazlone, che e stata presen
tata dall'amministratore dele
gate Luciano Paolfcchl. risulte-
rebbe chs — malgrado le po-
lemiche e, in qualche caso, le 
accuse di queste settimane — 
il bilancio della Rai si chiude 
per il "70 in pareggio. Per 
quanto riguarda le aliquote 
per gli ammortamenti che 11 
comunicato ufBciale definisce 
«congrue». risulta che esse so
no rimaste sostanzialmente in-
variate (passando da 2 a 2,7 
miliardi) rispetto a quelle giu-
dicate insufficient! dalla Corte 
dei Conti. 

L'approvazione del bilancio, 
comunque. non e stata unani-
me, anche se la relazione ha 
incontrato il particolare favo-
re del vice-presidente Italo De 
Feo e dei rappresentanti mi-
nisteriali. Vi e stato infatti un 
voto contrario (che risulta es
sere quello del repubblicano 
Bogi), mentre era assente il 
consigliere socialista Massimo 
Fichera. 

Mostre d'arte: Titonel a Firenze 

Uno spazio 
inabitabile 
Un nuovo pittore della citta industriale e tecnologica 
Dall'esperienza pittorica «pop » al lirismo sociale 

Industria e profitti 
— — _ . _ i 

Dischi postumi: 

un espediente 

per fare soldi 
Anche se spesso tratte da nastri di scarto, le 
incisioni di Redding e Hendrix vanno a ruba 

L'll dicembre 1967 morlva 
in un incidente aereo 11 gio-
vane cantante e muslclsta 
americano Otis Redding. Red
ding tornava da un concerto 
insieme con il suo complesso; 
il bimotore che 11 trasportava 
si schiantb al suolo e vi fu 
un solo superstite, un giova-
ne sassofonista che suonava 
con Redding. 

In quel perlodo, come moltl 
rlcorderanno, la musica pop 
anglosassone perdeva terreno 
nel confront! dei diretti av-
versari statunitensi. L'inven-
zione del cosiddetto Detroit 
Sound ebbe un felicissimo esl-
to commerciale in tutto il 
mondo e contribul al definiti
ve, totale rilancio della musi
ca afromericana. Gli industna-
li d'oltre Atlantico imposero 
m breve tempo una schiera di 
musicisti neri: alcuni validl 
{Four Tops, Aretha Franklin, 
James Brown e il « redivivo » 
Wilson Pickett) e alcuni «crea-
ti» di sana pianta con un 
grande battage pubblicitario 
{Temptations. Joe Tex, Bren-
ton Wood). Otis Redding, sen-

Dai nostro inviato 
Angelo Titonel • Firenze; gal-
leria Michaud (Lungarno 
Corslnl, 4 ) ; 27 marzo -15 
aprile. 

FIRENZE. 29. 
I quadrl qui esposti da An

gelo Titonel sono riconducibi-
li, pure nella loro chiarissi-
ma tipicita. a una piu larga 
esperienza, avviatasi nella se-
conda meta degli anni sessan-
ta. che potrebbe essere im-
portante per una svolta nel
la giovane pittura italiana la 
quale, purtroppo. brucia an
cora troppe energie in una 
eciettica e ambigua «nuova 
figurazione» tuttofare. Tale 
esperienza e costituita dallo 
sviluppo di un'arte della cit
ta, nei contenuti e nelle for
me non di tradizione ma dl 
nuovo slgnificato europeo e 
italiano, capace di un potere 
analitico e immaginativo vio-
lentemente alternativo rispet
to alle correnti pittoriche 
araericane e americaneggian-
ti. Tale arte della citta pas-
sa attraverso due momenti dl 
cui e cardine l'anno 1968: 
anno che vede tornare le 
grandi citta d'Occidente al 
centro dei conflitti di classe. 
II primo momento e di tipi
cita contestativa e vi conflui-
scono esperienze o informal!», 
poetiche neosurreallste sul po
tere dell'eros e dell'lmmagina-
zione In una citta molto ostl-
le all'uomo. nuove ipotesi di 
realismo socialista e alcune 
correnti sperimentali che ro-
vesciano gli allegri «segnali» 
pop della pittura americana. 
con tutta la loro apologia del 
mito del modo di vita ame
ricano, in « controsegnali» for-
temente ideologici e politiciz-
zat!. II secondo momento non 
e piu una pittura dell'incon-
scio della citta ma una pit
tura che scopre, con lirismo 
neometafisico e costruttivo, 
ed esalta 1'esperienza dentro 
i rapporti di classe e i mate
rial! della citta come unlca 
esperienza possibile per il pit-
tore. 

La citta dipinta da Tito
nel e tutto il visibile per la 
pittura e non c*e cosa uma-
na di oggi che non possa es
sere sentlta e detta con ma
terial!, oggetti e tipl umani 
della citta contemporanea. mal 
figurata come paesaggio o co
me «veduta» e sempre co
me spazio organizzato dalla 
esparienza. Anzi. cert! costrui-
ti spazi «sotterranei» della 
citta, con ossessive immagini 
erotiche o di violenza abitu-
dinaria o di sfruttaroento da 
societa dei consuml. si potreb-
bero definire proiezione ogget-
tiva e sevidenza tattile» di 
mostruosita che 11 modo di 
vita borghese sviiuppa nel pro-
fondo io dell'uomo della cit
ta capitalist^ industriale e 
tecnologica. 

Citta di tecnici, dl cosmo
naut!, di pilot!, di macchine. 
dl uomini costruttori di mac-
chine e che della macchina 
prendono 11 senso duro, me-
tallico, dinamico. violento. Cit
ta di metalli, dl cemento. di 
vemlci. di asfalto, dl luci ar
tificial!. dl poche pietre an-

Lelouch girer̂  nell'America Latina 
PARIGI, 29 

II prossimo film di Claude Lelouch si intitolera L'aventure, 
e'est l'aventure. Sara girato neH'Air.erica Latina, con Jean-
Louis Trintignant, Charles Denner e lino Ventura protagonistL 

Da presentatore a regista 
PARIGI, 29 

Pierre Tchernia, uno dei piu not! presentatori della tele-
visione francese. esordira nella regta, Egli ha scritto insieme 
a Ren6 Goscmny (noto per il suo personagglo di Asterix) la 
sccneggiatura di un film intitolato Le viager («II vitalizio»), 
del quale saranno interpretl Robert Dhery, Michel Serrault e 
Jacques Legras. 

Sullo schermo il «1776 » americano 
NEW YORK, 29 

H produttore Jack Warner ha annunciate che portera 
sullo schermo una delle commedle musicali di magglor sue-
cesso a Broadway 1776, che racconta episodi della rivoluzione 
oir.cricana. 

Un film tunisino-marocchino 
RABAT. 29 

II Direttore del Teatro munlclpale dl Tunis!, AJi Ben Ayed, 
uno dei piu celebri attori del mondo arabo, e atteso a Casa
blanca, dove avra colloqul con Taleb Seddik, Direttore del 
Teatro munlclpale di Casablanca, in vista della realizzazlone 
di un film in coproduzlone tunlslno marocchlna. 

tlche superstiti come clotto-
11. Cosl com'e, citta inabitabi
le, spopolata pure nel suo ag
glomerate di massa; eppure 
dipinta come dimensione uma-
na moderna necessaria alia 
esperienza di chi voglia cam-
blare la vita e costruire un'al-
tra abitabllita umana. Nes-
sun ritorno indietro, per la 
pittura. All'occhio dl Titonel 
il colore della citta appare 
come un tragico e metallico 
scolorimento del mondo: l'ar-
cobaleno spetta solo alia pub-
blicicita e alia propaganda 
della societa consumistica. La 
pittura ha deposto ognl ge-
stualita. ognl pittoricismo: 
vuole essere un «lungo sguar-
do» fmo alia fissita ottica 
della sequenza cinematografi
ca inanimata e rotta nei sin-
goll fotogramml (l'« inconscio 
ottico» che Walter Benjamin 
indicava come potenza moder
na del film sembra qui un 
potere della pittura che usi 
l'ottica, i materiali e la di
mensione spazio - temporale 
della citta). La pittura dello 
sguardo di Titonel non e un 
acasoB ma fa capo a una 
cultura pittorica dello sguar
do che circola in Europa e 
in Italia e i cui effetti sulla 
immagine. pittorica e no, era-
no ben documentati nella mo
stra « Kunst und Politik » del 
maggio '70 a Karlsruhe (qui. 
anche il grande «Giornale 
muraler, di Guttuso entrava 
nel circolo dl un nuovo mo
do dl vedere e di far vede-
re), n lirismo neometafisico 
di Titonel ha una fantastica 
sensibilita per l'evidenza de
gli uomini, degli oggetti (l"au-
tomobile e dipinta come un 
potente feticclo) e dei mate
rial! nello spazio del onot-
turno» urbano. Dicendo liri
smo neometafisico voglio di
re che Titonel usa del potere 
deU'immaginazione In senso 
analitico e frenante rispetto 
all'ottimlsmo futuristico e 
avanguardistico. L'attrezzatu-
ra culturale e tecnica del liri
smo urbano di Titonel e fat-
ta sullo sguardo dl Rosen-
quist raggelato nell'azione vio-
lenta e assassina di Monory 
e Genoves; sul senso viinera-
le di Magritte raggelato ne-
gli oggetti consumistici di Kla-
se. e Klaphek; sul senso /affi
le. socialmente critico. dei pit-
tori tedeschi di sinistra de
gli anni venti (dagli umani-
sti Dix e Radziwill ai geome-
trici Grossberg e Raeder-
scheidt che tanta influenza eb-
bero sugli americani) anch'es-
so raggelato nelle statue del 
profeti inascoltati di Guerre-
schi. 

Dario Micacchi 
NELLA 

3». 1970. 
POTO: «Numero 

Mostra del 
ritrattisfa 
Grigoletti 

a Pordenone 
Domenica 4 aprile, si apriri 

a Pordenone la mostra «Mi
chelangelo Grigoletti e il suo 
tempo*. La mostra apre an
che Vattivita culturale del Mu-
seo Civico di Pordenone nella 
nuova sede di Palazzo Ricchie-
ri. Oltre che celebrare il cen-
tenario della morte del grande 
ritrattlsta del primo Ottocen-
to italiano, la mostra si pro
pone di oflrirc opere e mate
riali nuovi per una revisione 
critica della pittura nelle pro
vince venete e f riulane nel pe-
riodo neoclassico e romantico. 

Saranno cosl present! oltre 
200 opere di una trentina di 
artisti, e precisamente: Mengs, 
Lampi, Appiani, Matteini, Ca-
nova, Kreutzinger, Pellegrini, 
Bison, Cicognara. Querena, 
Borsato, Natale e Felice Schia-
voni, PoliU, Migliara. Tominz, 
Hayez, WaldmUller, Lipparini, 
Amerling, Winterhalter, Eybl, 
Mensure, Caffl; e ancora, oltre 
naturalmente una nutrita an-
tologia di Grigoletti, 1 suo! 
maggiori allievl e seguaci: Mol-
menti, Borro, Cremona, Zan-
domeneghl, Favretto. 

Alia elaborazione del piano 
della mostra, che e diretta dal 
prof. Giuseppe Maria Pilo, di
rettore del Museo Civico di 
Pordenone, ha operato un co-
mitato dl studio, presieduto 
dall'architetto Isidoro Martin, 
assessors alia Pubblica Istru-
zione e alle Attivita Culturall 
del comune dl Pordenone, 

le prime 
Musica 

Von Matacic 
alPAuditorio 

Concerto, domenica alPAudi
torio (il secondo affidato a 
Lovro von Matacic, apparso 
in ottima vena), con novita 
sia antiche che moderne. Nuo
vo era il Concerto per archi 
(1969), di Mario Zafred. che 
non tanto riprende 11 discorso 
della Sinfonia breve (1955), 
quanto quello del Sestetto — 
per archi anch'esso come la 
Sinfonia — composto nel 1987. 
Cioe Zafred continua qui una 
sua ricerca svolta aH'interno 
del discorso musicale, pur non 
tralasciando le componenti ti-
piche del suo far musica: ner
vosity del ritmo; cautela nel-
l'abbandono al canto; sapien-
za della costruzione. I suonl 
vibrano in registri bassi, si 
concedono guardinghi lunghe 
pause, tentano slanci, ma so
no trattenuti (per la giacca) 
dal contrabbassi e dai violon-
celli 1 quali spandono come 
una rlluttanza a un procedere 
piu fluido. L'interesse del 
Concerto sta, come si diceva, 
nella ricerca di altre soluzio
ni — armoniche e timbriche — 
le quali talvolta adombrano 
risultati fonici che sembrano 
prescindere dall'intervento di 
strumenti tradizionali. 

E' una pagina tra le piu 
«lavorate » di Zafred, ma an
che tra le piu scarne e di dif
ficile ascolto. II pubblico — un 
po' disorientato — e stato so-
brio pur esso nell'applaudire 

e il Concerto e l'autore pre-
sente in sala. 

Lovro von Matacic ha quin
di puntato sulla mestizia del 
Canto del destino, op. 54 di 
Brahms, per coro e orchestra, 
che ha momenti di particola
re intensita nei passi orche
stral! che aprono e concludo-
no la composizlone. II che 
quasi suggella la minore riu-
scita della parte corale, incen-
trata su versi di Hpelderlin, 
contrapponenti alia "felicita 
del geni celesti il triste desti
no degli uomini, condannati 
a sprofondare nell'ignoto co
me acqua che rimbalzi da un 
niasso all'altro. 

D! rilievo la prestazione del 
coro il quale ha, poi, stupen-
damente assecondato Lovro 
von Matacic nel conferire una 
trionfale esuberanza, forse un 
tantino eccessiva, alia Affssa 
in angustiis, di Haydn (le 
angustie derivavano all'Au-
stria e al compositore dalle 
vittorie di Napoleone), cele-
brante nello stesso tempo la 
vittoria di Nelson ad Aboukir 
(1798) e il compleanno d'una 
principessa Esternazy. Due 
piccioni con una fava, nell'il-
lusione che, sconfitto Napo
leone, tutto potesse continua-
re come prima. 

Questa Messa di Haydn era 
la novita antica del concerto, 
cui generosamente, con l'or-
chestra, hanno partecipato — 
solisti di canto — Prancina 
Girones, Maria Casula, Ivo 
Zadek e Georg Pappas. festeg-
giati a lungo con l'ottimo von 
Matacic. 

e. v. 

Trucco per 
una matta 

PISTOIA. 29. 
Lucia Bose e la protagonl-

sta di un film incentrato sul 
ricovero in manicomio dl una 
donna, che la regista Lilia-
na Cavani sta realizzando hi 
questi giorni in tntemi nel-
1'ospedale neuropsichiatrlco dl 
Plstola ed In esternl In zone 
della perlferia o a pochl chl-
lometri dalla citta. 

Protagonista del film e una 
donna sui quarant'annl che 
incontra In manicomio un 
giovane rlcoverato (Peter Gon- * girare una scena del film 

zales); altro lnterprete del 
film e Glauco Mauri. 

Liliana Cavani, che ha al 
suo attivo Francesco d'Assisi, 
Galileo ed / cannibali, ha 
scritto anche il soggetto del 
film che, perd, ancora non 
ha un titolo. 

La lavorazione si conclude-
ra fra quattro settimane. 

NELLA POTO: Lucia Bose 
si sottopone al trucco in una 
camera deU'ospedale prima dl 

za alcun dubbio, faceva parte 
della prima categoria, ma, no-
nostante la sua indiscussa 
bravura, nessun dlscografico 
lo propagandb in Europa: le 
sue canzonl non erano certo 
orecchlabili, e Redding si fa
ceva portavoce di un genere 
allora non facilmente commer-
ciablle (la musica soul), dl-
sdegnando I facili motivettl 
che, sotto 11 nome dl rhythm 
and blues, mettevano la mu
sica nera alia stregua di un 
qualsiasi stupldo prodotto. 
Dunque, alia sua morte, Red
ding era pressoche sconosciu-
to in Italia e nel resto d'Eu
ropa. Fu proprio la sua morte 
a « presentarlo » al pubblico, 
e, mentre l giovani si doman-
davano chi fosse Otis Redding, 
1 discografici americani si af-
frettavano a rimpinzare 1! 
mercato dl dischi di Redding, 
vecchi e nuovi, veri e fasulli, 
buoni e pessimi. Cosl la «mac-
china del profltto» trasformd 
la sua scomparsa in un affare 
da parecchi miliardi. Persmo 
alcune incisioni vecchisslme 
(vero e proprio materiale di 
scarto) divennero «l'ultimo 
disco dl Otis Redding ». 

Ora la stessa cosa, seppure 
in proporzioni diverse, sta 
succedendo per Jimi Hendrix. 
«II migllor chltarrista pop 
del mondo» come moltl lo 
definiscono, deceduto 1118 set-
tembre deH'anno scorso a Lon-
dra, suona e canta ancora, 
oseremmo dire, piu d! quan
to non facesse quando era in 
vita. La macabra vicenda e 
analoga a quella di Otis Red
ding. Infatti, a distanza di sel 
mesi dalla morte di Hendrix. 
ben quattro album del popo-
lare chitarrista sono gia stati 
pubblicati. Jimi Hendrix stes
so, parco d'incisioni com'era, 
non raggiunse ma! un simile 
record. Ma Hendrix teneva 
molto alle sue rare Incisioni, 
voleva sempre che il risultato 
fosse dei migliorl. Non si pu6 
certo dire lo stesso dei dischi 
frettolosamente messi in ven-
dita dalla Polydor: alcuni (l'al-
bum Jimi Hendrix live!) de-
vono essere addirittura nastri 
incisi dal cantante e scartatl 
in un secondo tempo, mentre 
il recentissimo long-playing 
Experience e addirittura la 
registrazione dal vivo di un 
lontano concerto tenuto da 
Hendrix (inoltre, di questo 
concerto, esiste anche un film 
che verra distribuito tra bre
ve in tutto il mondo). Senza 
contare la prossima uscita del
l's ultimo disco dl Jimi Hen
drix» (il sollto ritornello). 
che si intitola The cry of love 
(e gia al terzo posto in clas
sifies negli Stati Unitl). 

In questi postumi album dl 
Hendrix, non si capisce mai, 
tra l'altro, se egli suonl con 
il complesso Experience (for-
mato da Mitch Mitchell e Noel 
Redding) oppure con quello 
del batterista Buddy Miles, 
che lo accompagnb neH'ultimo 
periodo. Dulcis in fundo, rl-
cordiamo le canzonl con cui 
Hendrix profetizza la sua mor
te (in due versioni: in una egli 
muore per un incidente stra-
dale, neU'altra viene stroncato 
dall'abuso dl droghe). Di que
ste due canzonl sono state 
vendute migliaia dl copie, gra-
zie, naturalmente, a un'accu-
rata propaganda sul loro fu-
nereo contenuto. Le vie del 
guadagno sono infinite: si pen-
si che la stessa Polydor ha 
recentemente pubbllcato un 
collage di canzoni dei Beatles 
datate 1961 (cioe quando i 
Beatles, non ancora famosl, 
suonavano Insieme con Tony 
Sheridan). I «quattro di Li
verpool », per fortuna, non ri-
siedono al cimitero, ma sono 
soltanto separati: nonostante 
clo il disco (orrlbile) e an-
dato a ruba. 

d. q. 

R S I \!7 
controcanale 

Armstrong sta 
sempre meglio 

NEW YORK. 29 
Le condizioni di Louis «Satch-

mo> Armstrong, ricoverato in 
ospedale da circa due settima
ne per disturbi cardiaci. vanno 
migliorando. Lo ha dichiarato 
un portavoce deU'ospedale Beth 
Israel, precisando che il noto 
trombettista e cantante e cpiu 
forte e piu allegro >. 

La settimana scorsa come e 
noto Armstrong, che ha 70 an
ni, d stato sottoposto a trachco-
tomia per faciLtargli la respira-
zione. 

Repliche 
straordinorie 
di «lwona» 

La Compagnia del c Teatro 
Liberov, dopo il successo di 
critica e di pubblico d! Itoona 
principessa di Borgogna dl 
Witold Gombrowicz, per sod-
disfare le richieste pervenu-
te, dara al Teatro Tordino-
na (via degli Acquasparta 16) 
ancora quattro rappresenta-
zioni straordinarie dal 1" al 
4 aprile. Panno parte della 
Compagnia: Nino Bignaminl, 
Gaetano Camplsi, Vittorio De 
Bisogno, Altea De Nicola, 
Lombardo Fomara, Loredana 
Martinez, Aldo Miranda, An
na Rossini e Renata Zamen-
go. La regla e di Armando 
Pugliese, le scene e i costuml 
di Bruno Garofalo. 

ACQUA E SAPONE — Novita 
nei programmi della fascia 
meridiana. La RAI-TV, perse-
guendo un legittimo ruolo di 
educatrice nazionale in ogni 
possibile settore educativo, ha 
cominciato a spiegare quali 
siano i modi migliori per evi-
tare le malattie. Ha affronta-
to, in altri termini, la com-
plessa questione della medici-
na preventiva. II difficile coin-
pito i stato assegnato alia ru-
brica Non e mal troppo pre
sto — che reca nel sottotito-
lo « Settimanale di educazione 
sanitaria » — curata da Vitto
rio Follini con la collabora-
zione di Giancarlo Bruni ed e 
presentata da Rosalba Cop-
pellt. 

La prima puntata di que
sta nuova rubrica ha preso la 
faccenda piuttosto alia larga 
o, se si vuole, partendo dal-
I'esempllflcazione piu sempli-
ce: I'importanza dell'acqua e 
sapone come prima misura di 
difesa della pelle. Piu in Id, 
si asstcura, si affronteranno 
questioni un po' piu difflcili 
e delicate sulle quali non sa
ra presumibilmente tanto fa
cile sfuggire ai nodi sostan-
ziall del problema con Velen-
cazione di alcuni «consign 
uttli» come s'6 fatto nella 
puntata di esordio. 

Va detto, infatti, che Non e 
mal troppo presto ha mostra-
to subito di volersi insenre 
senza alcuna discussione nella 
piu tradizionale ideologia te-
levtsiva: che e quella del 
« buon consiglio » divulgativo 
alia maniera del rotocalco 
femminile La tecnica di que
sti « consign r> e~ elementare: 
si tratta di fornire innanzitut-
to alcune informazioni che ab-

biano I'aspetto della scientifl-
cita, di modo che il lettore-
spettatore si renda subito con-
to di aver a che fare con 
« esperti» e sia dunque dispo-
nibile ad accettare tutto quel 
che verra detto in seguito con 
la convtnzione che sard frutto 
ineccepibile di una serta ana-
lisi sctentiflca. Infatti, dopo 
avere spiegato cosa sia I'epi-
dermide, la rubrica se I'e pre-
sa con « Vodore acre » che pud 
emanare dalla stessa non ben 
lavata; ha mostrato mucchiet-
ti di terrorizzanti microbt ed 
lia invitato gli italiam a «fa
re il bagno ogni mattina per 
mantenersi in forma» 

PiU precisamente il saluta-
re lavaggio deve essere accom-
pagnato da una sana alimenta-
zione, da una lunga passeg-
giata e da un costante con
trollo medico Consiglt utilis-
simi, come ognun pud vedere, 
che moltiplicano alia platea 
televisiva quelli che tanti TO-
tocalchi forniscono da anni alia 
elite dei suot lettort Consiqli 
che sarebbero stati piu utili. 
tuttavia. se la rubrica aveise 
spiegato meglio come metter-
li in pratica in ctttd afflitte 
da permanente carenza di ac
qua e in un paese la cut or-
gamzzaztone sanitaria iqnora 
nella pratica il controllo pre-
ventivo delle malattie: o aver
se chiartto dove milioni di la
voratori afflitti da msottembi-
li ritmi di lavoro potrcbhero 
trovare tempo, voglia e luoqo 
per la «passeggiatina salu-
tare ». 

Ma, 6 noto, per questa RAt-
TV e ancora «troppo presto B 
per smettere di ignorare la 
vera realta del paese. 

vice 

oggi vedremo 
GLI EROI DI CARTONE 
(1°, ore 17,45) 

Protagonista di questa puntata del programma curato da 
Luciano Pinelli e Nicola Garrone e l'orsacchiotto Cubby Bear. 
nato nel 1933 dalla penna di un gruppo di disegnatori guidati 
da Amedee Van Beuren e che ebbe breve vita di appena due 
anni in una ventina di cortometraggi La serie di Cuhby Bear 
si inserisce nella tradizione del cartone animato amerirano 
degli anni '20 e '30. quando gli animal! pnmeggiano in veste 
di protagonist!, secondo una tradizione favolistica che si pu6 
ricollegare (almeno formalmente) a quella dl Pedro ed Esopo. 
Del resto. proprio queste storie dl Cubby Bear, furono inserite 
— per lunghl anni —- in un clclo intitolato Favole di Esopo. 

UNA LOCANDA SUL LAGO 
(1°, ore 21,20) 

Originale televisivo della serle «GIallo dl sera». con 11 
sollto Carlo Giuffre nel pannl dell'ispettore Blavier. Questa 
volta egli e alle prese con l'assassinlo di un noto esponente 
della malavita e tutto lascerebbe credere che si tratta dl un 
«normale» regolamento di conti. Blavier non ci crede, tut
tavia, e naturalmente arrivera a scoprire il vero ed insospet-
tabile colpevole. Accanto a Giuffre recitano Warner Bentlve-
gna, Lucio Rama, Graziella Granata, Maria Grazia Francia, 
Franco Scandurra, Vincenzo Di Toma. Regla dl Guglielmo 
Morandi. 

BOOMERANG 
(1°, ore 21) 

La rubrica onora questa sera il centenario della gloriosa 
Comune di Parigi. La rlevocazione avra come elemento dl 
base un filmato costruito come una sorta di « collage » di varl 
element! documentary la cui parte fondamentale dovrehbe 
essere costituita dal materiale procurato in Francia da Romano 
Sistu. E' su questo argomento che si svolgera. giovedl. il con-
sueto dibattito (per il quale, tuttavia, non sono stati ancora 
precisati i partecipanti). Gli altri servizi di questa sera sono 
invece dedicati ad un incontro con II poeta Pablo Neruda 
realizzato da Carla Ravajoll (titolo: Impegno politico e cul
tura) ed alia biologia nell'arte, realizzato da Riccardo Feilinl 
(titolo: / quadri di Congo). 

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

II settimanale di Giulio Macchi presenta la prima parte d! 
una inchiesta In due puntate sui pericoli potenziali del fumo 
per l'organismo umano. II servlzio, intitolato La vita non si 
fuma, e stato realizzato da Marcello Ugolini con la parted-
pazione di numerosi esperti italiani e stranleri. Questa sera 
l'inchiesta si sofferma ad indagare i come ed i perche le 
sostanze tossiche contenute nel fumo possono ledere i tessutl 
e gli organl deH'apparato resplratorto e cardlovascolare; la 
settimana prossima si soffarmera invece su) tumore ai polmoni. 

programmi 
TV nazionale 
10.00 F i lm 

(Per Roma e zone col-
legate) 

12.20 Sapere 
Go" anni piu hingW 

13.00 Oggi carton! anlmati 

13,30 Telegiornale 

14.00 Una lingua per tutti 

17.00 Paolino In soffitta 

17.30 Telegiornale 
17,45 La TV del ragazzl 

Spazio; Gb eroi di 
cartone 

18.45 La tede oggi 

19,15 Sapere 
La societa 
striate 

postindu-

19̂ 45 Telegiornale sport • 
Cronache italiana • 
Oggi al Pariamento 

20.30 Telegiornale 

21 «0 Giallo cH sera 
22,00 Orizzonti della sclan-

za e della tecnica 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21.00 Telegiornale 

21,20 Boomerang 

2220 Gran premio dalla 
canzone 

Radio 1° 
U n 6-. Mattvtino mvsicate; 

6,30! Cooo tfi linsn* trances*: 
Craniate ratfto o r * 7, 5, 12, 
13. 14. 15. 17. 20, 23.10-. 
7.45: leri tf PartamcntO: 8^ (h 
La cansonl del mattino; 9,1 Si 
V M M le; 10; Spcciaie GR: 
11,30: Galierta «ei meiodrao*-
wa-. 12,31> Fcdtenco etcetera 
•ccatara; 13.1V H t«ttaco«a: 
14: Boon pomeri»gio-. 16: O*-
4a vera*; 16.20: Per TOI 9«e> 
vanfc 18.45: ttalia cha larora-. 
1»: Gira«nce: 19.30: Bial; 19 
• 5 1 : SKI noatn marcath 20,20: 
I Parltani. Malotfratnma Mi m 
attt 41 Cane Pcpeli. Mmtca al 
VhKMCo Bcllliiit 23,05: 0**> 
M r*artam*Bto. 

Radio 2° 
Ora 6: I I mattiniara; Gtor-

naie rmtio era« 6.25, 7.30. 
8.30. 9.30. 10.30. 11.30. 12 
a 30, 13.30. 15.30. 16.30. 
17.30. 19.30. 22.JO 24. 7.40: 
Buonfiorno con Oomamce Mo-
duane t The Casual*. 8.40: Suo
nl a colon aairorcfwatra; 9.50i 
Baraooa, 4i fSr ta«srfcvist; 
10.05: Content par tutti: 10.3 St 
CManwta Homa 3 1 3 1 | 12,10i 

Trasmissioiu refiomalii 12,3St 
Alto flradimento. tt Raaao Ar-
•ora a Gianni loncowaaanlt I S 
a 45: Qaadiaulat 14.05t So «J 
•trt; 14,30: Tiaaiwiailonl ratio 
nail; 15.49: Claaaa mmttm 
16.05: Stu4io aoortot IS.OSi 
Coma o pcrcMt 18,30: Spado-
la GR| 19.02i Belliastaw; 28) 
a 10: Maakamatk; 2 1 : 
M M ascolto: 21.20: Pint 
21.40: Noelta; 22. I I aefltati-
tolo-. 22.40: Croi par 
Ortfinale radiorontco dS Re 
to Maaoccoi 23.05: MaalCB 

Radio 3ci 

Or* 10: Concerto 41 
tore; 11.15: Moaicna Italiana 
d'ottt; 11.45: Concarto baroc 
co; 12.20: Itinarart opoiiitlci. 
L'opera In Inohlltarra; I S : In-
tannano; 14: Satotto Ottocan-
tcn 14,30: I I olaco in vatrina* 
15.30-: Concerto trtitonlco. Di
rettore John Raroirofli. M c n » 
soprano lanat Bafcar; 17,20: 
F09I1 d'alkuni: 17.35; Storl* 
4*1 taatro «** Norecento; IS i 
Notine dal tarro: 19.15: Con
certo 41 ovni sera: 20,15: Ana 
4en tieaen taian. 4i Karlhalna 
Stockliausan: 211 GlomaM> 4*4 
tsrsci 21.30: TribtHW liilamav 
tionaM 4*i compoaitorl 1970 n> 
4atta dall'Un 


