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II cinema e le leggS 

Prime visioni: 
un monopolio 
da infrangere 

GH spettatorl clnematogra-
fici diminuiscono anno dopo 
anno: in Europa molti paesl 
conscrvano solo una minoran-
za del pubblico di dieci quin-
dlci anni or sono. In Francia, 
nel 1969 sono stati venduti 195 

mihoni di biglietti contro gli ol-
tre 400 degli anni di massima 
espansione, nella Germanla dl 
Bonn la « caduta » delle fre-
quenze ha toccato 1*80 per 
cento (830 milioni dl spetta
torl nel 1955, e 175 nel 1969). 
In Gran Bretagna vi e stato 
un calo quasi analogo (da piu 
di un miliardo a 230 milioni) 
in Svezia si e passati dai 65 
milioni dl biglietti del I9h5 
ai poco piii di 28 milioni 
del 1969. In America le cos*1 

vanno un pochino meglio e. ne-
gli ultimi anni, si registra la 
tendenza ad un ritorno al ci
nema (secondo dati ancora 
in fase di elaborazione, nel 
1970 vi sarebbe stato un au-
mento del biglietti venduti 
dell'l per cento, ed un totale 
dj 920 milioni di presenze). 
anche se la situazione e ben 
lontana dai valor! registrati 
nelPimmedlato dopoguerra. 

In Italia, dagll 819 milioni dl 
spettatorl del 1955 si e arrl-
vati agli attuali 550, con una 
caduta del 32 per cento (264 
milioni di biglietti in meno). 
Davanti al crescente disinteres-
se del pubblico verso il cine
ma, gli « operator! economi-
ci» del settore non hanno 
trovato altra soluzione che au-
mentare progressivamente 11 
livello dei prezzl, compensan-
do, almeno da un punto di 
vista flnanziarlo, la dlmlnuzio-
ne della domanda La lievi-
tazione del costo del biglietti 
d'ingresso (122 per cento dai 
1955 al 1969) e andata avan-

ti assai rapldamente, a un tasso 
annuo (8,7 per cento) che e 
quasi 11 triplo di quello me
dio di crescita del costo della 
vita. Queste poche cifre met* 
tono in luce il carattere paras-
sitario della struttura naziona-
le d'esercizio, in particolare 
denunclano il ruolo antipopo-
lare del circuito delle prime 
visioni. Sono questi locali, in-
fatti, che hanno dato il mag-
giore impulso al fenomeno, 
basandosi su due element! di 
fondo: legislazione protezioni-
sta in materia dl licenze cine-
matografiche, e forza del vec-
chi imprenditori nei confrontl 
dei nuovi concorrenti. 

L'apertura di una nuova sa-
la cinematografica e condizio-
nata alia concesslone dl una 
licenza governativa. e questa 
viene data se la frequenza ci-
nematografica della zona au-
menta oltre una certa percen-
tuale. PoichS, come abbiamo 
visto, il mercato cinemato-
grafico denuncia da anni una 
progressiva riduzione degli 
spettatori, se ne deduce che 
la concesslone dl nuove au-
torizzazioni riguarda pratica-
mente solo le zone prive dl 
cinematografi o 1 nuovi quar-
tieri di periferia. Quindl 1 tl-
tolari di licenze per Iocall 
che programmano o prime vi
sioni » vengono a godere di 
una vera e propria posizione 
di monopolio, resa quanto mai 
vantaggiosa dalla tendenza dl 
produttori e noleggiatori a 

concentrare lo sfruttamento dei 
film nelle zone alle del mer

cato. Non a caso quest! cinema
tografi hanno registrato negli 
ultimi anni un forte aumen-
to (circa il 40 per cento in 

f>iii), cui ha fatto da corol-
ario un incremento sia del-

1'incasso globale sia degli in-
troiti medi pro-capite. Sulla 
base di dati riferiti alia me-
ta di marzo degli anni che van-
no dai '66 al "71, si eviden-
sia una crescita del 51 per 
cento dei valon assoluti (da 
20,5 a 30.9 miliardi) e del 6 
per cento circa della media 
di introito per locale (da 104 a 
110 milioni). II tutto nello 
stesso tempo in cui 11 nu
mero dei cinematografi italia-
ni scendeva del 10 per cento 
circa. 

II secondo argomento fa ca
po ad una legge valida in 
ogni settore economico, per 
la quale coloro che gia eser-
citano un'attivita commerciale 
si trovano in posizione di fa-
vore nei confront! di quanti 
cominciano solo ora ad ope-
rare. E* una legge che agisce 
in modo particolare nel cam-
po dell'esercizio cmematogra-
fico. un settore in cui la stra-
grande maggioratiza dei pro-
pnetarl dei Iocall di prima 
visione controlla anche un nu-
trito numero dl sale dei cir
cuit! inferior!, onde e In gra-
do di esercitare una notevo-
le pressione sui noleggiatori, 
oostringendoli a riservarle 1 
film commercialmente piu ln-
teressanti. 

Davanti a questo quadro si 
impongono alcune decisicni 
ormai indilazionabili. La pri
ma e quel la dell'elimmazione 
di ogni vmcolo (tranne quelli 
collegati alia sicurezza e alia 
prevenzione antinfortunistica) 
aU'apertura di nuove sale, in 
modo da togliere ogni anacro-
nistica guarentigla Iegislativa 
a situazioni chiaramente privi-
legiate. 

A questo primo prowedl-
mento deve accompagnarsi una 
azione verso la costituzione di 
circuit! d'esercizio, a dimen-
siom locali e nazionali, indinz-
zati alia creazione di struttu-
re libere da mettere a dispo-
sizione delle aggregazioni cul
tural! di base. Tenendo conto 
della condizione d'infenonta 
in cui si verrebbero a tro-
vare questi locali nei confron
tl delle sale 31a in funzione, 
si dovrebbero stornare a 
favore dei vari enti locali I 
diritti erariall percepiti nel 
territorlo su cui si estende 
|a giuristiizione del Comune, 

Provincia, della Reglone. 

Con queste rlsorse le diver
se amministrazioni potrebbe* 
ro Incomlnciare a rlscattare 
le centinaia di oinematografl 
dl proprleta pubblica che og-
g) sono dati in gestione a 
privati. Una seconda tappa po
trebbe consistere nel coordi-
namento dl tutte le attivita 
clnematografiche cui da vita 
l'associazionismo popolare, In 
modo da asslcurargli la possi
bility di utillzzare le strutture 
controllate dagll enti locali. 

Tuttl questi momentl do
vrebbero salvaguardare, prima 
di ogni altra cosa, il potere 
di decisione del vari organi
sm! di base, mettendo a Ioro 
disposizione le strutture pub-
bliche senza indulgere a no-
stalgie diriglstiche o a for
me di paternalismo culturale. 

Umberto Rossi 

«Maria Stuarda» alia Scala 

Due grand! regine 
rival, in belcanto 

L'opera di Donizetti presentata in una edizione di gran 
pregio che vede insieme Monserrat Caballe e Shirley Verrett; 

ma I'utilita dell'impresa e assai discutibile 

Dalla nostra redaxione 
MILANO, 13. 

Dopo la Lucrezia Borgia 
dello scorso anno, la slgnora 
Monserrat Caballe ha offer-
to ora al pubblico scaligero 
un'altra eroina regale e sven-
turata, Maria Stuarda. Ora 
resta solo da attendere, per 
I prosslml anni. la Maria di 
Rudem, la Maria Padilla, la 
Maria di Rohan, oltre alle 
Gemme, Imelde, Adelie, Lin-
de ripescate nell'inesauribile 
repertorio donizettiano se
condo le convenlenze di una 
cantante che, a tre milioni 

per sera, si riserva anche la 
scelta del repertorio che le 
conviene. Che 11 personaggio 
di Maria Stuarda convenga al
ia Caball6 — come quello dl 
Elisabetta a Shirley Verrett 
— non v'e dubbio. L'opera e 
costruita su misura per una 
gara di belcanto tra un so
prano e un mezzosoprano di 
eccezionali qualita, con un ri-
sultato scontato in partenza. 
Qualche anno prima (nel 
1830) Donizetti aveva com-
mosso le platee col dramma 
di Anna Bolena, la regina 
martlre. La Maria Stuarda 
cerca di rinnovare 11 succes-

II matematico e 
i cani di paglia 

Ming us triplice 
Delia tournee europea di 

Charles Mingus nel 1064, 
tournee che tocco anche Bo
logna e Milano, esistcvano 
rcpistrazinni private di con-
ccrti lenuti in Ilelgio e Scan
dinavia. Ora, retichclta fran-
cese America ha trasferilo su 
disco i nastri del concerto del 
19 aprile agli Champs Ely sees 
di Parigi: e la Fonil-Cetra ha 
messo in questi giorni in cir-
cnlazinne ralhum, che si corn-
pone di ben Ire disehi (Ame
rica AM (103/4/5) e che puo 
ronsiilerarsi uno dei maggiori 
documcnli discografici degli 
ultimi tempi. 

La nni5ica di Mingus. che 
fa da arco fra il bop di Par
ker e il nuovo jazz di Coltra-
ne. Coleman e Taylor, ha for-
se raggiunto la sua pienezza 
artiMica proprio in quel pc-
riodo; non solo, ma nel com-
plcjso di Mingus e'era anche 
Eric Dolphy, morto poco do
po a Berlino. che accanlo al 
contrahha55isla (come dimo-
•Ir.ino anche alcuni dischi 
fatti in cpoca precedente) 
meglio esprimeva se Mes^o 
che non nei brcvi sodalizi 
con Cnltrane e che proprio 
in quei concerti europci die-
de indimenticahile pro* a del
la sua matnrila artiMica. I tre 
LP clcll'album. The Great 
Concert of Charles Mingus, 
contengono il concerto inte
grate del 19 aprile. salvo il 
pezzo per il pianista Jaki 
Byard in apertura, escloso 
per difelto di registrazione e 
so«titnito da Pork Pie, del 
giomo precedente. nel corso 
del qnale il trombetti«ta John
ny Coles (che vi prende un 
inccrto avolo) svenne snl pal-
co c fu riroxerato per nn'ope-
razionc urgentc; la tromba 
prcsc il posto, sullo sgabello. 
di rhi la Mionava, per il resto 
del concerto; la qualita della 
regiMrazionc c della mnsica 
in se migliora nettamente a 
parlire dalla seconda facciata, 
con Orange Was the Colour, 
cui segue una langa e stimo-
lantc dedica a Charlie Parker, 
il bclli«in<o Mrtiitalion, il 
primo olTertoci sa di*co con 
Edic Dolphy, IVccerionale Fa~ 
hies of Fauhtis e un « tour de 
force» per il ba*so di Min
gus. Sophisticated /wirfv, che 
pero ave\a gia trovato vee-
menti orca«ioni sot to i suoi 
solisti. Dolphy e trascinante 
come non prima al sax alto 
e imparcggiahile al clarino, 
Richmond e batterista scamo 
e infallibile, Byard viene 

sfrullato per le sue geniali 
elcrogcneita stilistiche, men-
Ire, al sax lenore, Jordan (che 
richiama Kouse) viene qui sti-
molato in misura maggiore 
che nel suo precedente sog-
giorno con Max Roach. 

Ricordo di 
due chitarre 

Un luogo comune persegui-
ta quanti sono passati dalla 
chilarra acustica a quella e-
lettrica. punlualmente accusa-
ti di perdita di primilivismo 
fascinoso. I^sciatno stare la 
\olgarita di siinili accuse; so
no state mosse. in certa mi
sura. anche al gilano Django 
Reinhardl: Pallium della Dec-
ca (99.017) che ci oflre le sue 
ultime incisioni nel '52 e '53 
dimostra, al conlrario. come 
lo strumento amplificato e lo 
incontro con il hop nulla to-
gliessero ma anzi stimolassero 
la fantasia originalissima di 
Django. Ne risenlono positiva-
mente anrhe gli altri solisti 
franresi che lo affiancano. spe
cie il sax alto lluherl F'ol. A 
un aliro chitarrisla scomparso 
e dediralo un album Enter
tainment - Fonil • Cetra (H.S 
9015): Jimi Ilendrix. Non so-
ro le sue ultime regislrazioni, 
come si vorrebbe far credere, 
ma, specie il bcllissimo C 
Blues, di notevoltaimo livel
lo. Questi pezzi del febbraio 
*69 fanno parte del documen-
tario Experience e sono stati 
registrati in concerto, presen-
te anche un mistcrioso flau-
tista. 

Un altro Buratti 
Pro«cgue la pnbblirazione 

di album del contrabbassisla 
Giorgio Buratti; M tratla. scn-
ta dubbio. del piu co«picuo 
contribulo discografico del jazz 
italiano. II nuovo LP Don't 
Bother Me — che e anche 
quello che segna il passaggto 
di Buratti alia Durium — con-
licne la registrazione del con
certo lenuto 1'anno scorso al 
Festival di I^rici ed oltre al 
basso, al violoncello e a un 
inconsueto tiolinclto del lea
der, melte in luce il pianismo, 
un po' alia la>lor. di Santc 
Palumho. Gli altri partners di 
Buratti sono Volonte al teno-
re, Fanni alia tromba. Liguo-
ri alia batteria. « Free jazx », 
rcrto, ma forse piu « alia ma-
no » di quello ahituale in Bu
ratti (Durium msA 77267). 

d. i. 

LONDRA, 13. 
Dustin Hoffman sta inter-

pretando in Inghilterra il suo 
quinto film, The straw dogs 
(< I cani di paglia >) sotto la 
direzione del regista Sam 
Peckinpah. Gli e accanto la 
ventenne attrice britannica 
Susan George. 

11 film nana la sloria di un 
professore di matematica il 
quale, insieme con la moglie, 
va a vivere in una fattoria 
vicina ad un isolato villaggio 
inglese i cui abitanti nascon-
dono, dietro una maschera di 
rispettabilita e di affabilita, 
sentimenti di selvaggia vio-
lenza. 

La troupe del film si & tra-
sferita in questi giorni in Cor-
novaglia, dove si stanno gi-
rando le scene m esterni. 

NELLA FOTO: Dustin Hoff
man e Susan George in una 
drammatica scena del film. 

Bassignano e 

De Gregori 

al Folksfudio 
Stasera alle ore 10,30 al 

Folkstudio (via Garibaldi) Er
nesto Bassignano e Francesco 
De Gregori si esibiranno in 
un recital di canzoni. Bassi
gnano canterd le sue ultime 
ballate politico-sociali mentre 
Francesco De Gregori (accom-
pagnato da Giorgio Lo Cascio) 
fara una carrellata sulla mu
sics folk piu recente, da Dylan 
a Cohen. 

so raddoppiando i l , numero 
delle regine: nel primo atto 
domina Elisabetta, fiera del-
l'amore di Leicester e della 
gloria della corona d'Inghil-
terra. Nel secondo atto Eli
sabetta incontra Maria, la re
gina prigioniera e vinta, ma 
sempre altera e aflascinante. 
II terzo atto e tutto di Maria 
che, condannata a morte, vin-
ce l'amore dl Leicester e la 
pleta di tutti. 

Dalla disposizione dramma
tica nasce quella musicale che 
contrappone la colorazlone 
violenta e ardita della prima 
parte alia dolcezza patetica, 
quasi belliniana. dell'ultlma. 
L'eccezionale abilita di Doni
zetti come uomo di teatro 
non si smentisce neppure qui. 
Ma e proprio questa facilita 
nel trovare l*effetto, dlsponen-
do la trama nell'attesa delle 
scene madri, che provoca la 
debolezza dell' opera: uno 
scrittore meno svelto non si 
sarebbe accontentato della 
superficle brillante, ma avreb-
be scavato in profondita i 
caratteri delle due regine. 
Donizetti si ferma all'esterio-
re e i primi due attl si tra-
sclnano nell'imitazione manie-
rata delle grandi passion!; al
ia fine, la morte dl Maria ci 
riporta al clima dell'/lnna Bo
lena e 11 compositore ritrova 
— nel patetico della situazio
ne — accent! commossi, men
tre 1'invenzione melodica si 
accende sino all'improvvlsa 
impennata dell'addio all'a-
mante: la pagina piu bella, 
forse Tunica veramente bella 
dell'opera, 

Un secolo fa, alia prima 
scaligera (il 30 dicembre 
1835), la divina Malibran era 
senza voce cosicche l'effetto 
fu perduto irrimediabilmente. 
Piu fortunato, 11 pubblico 
odierno ha ascoltato la parte 
nell'interpretazione della Ca-
bal!6 che per bellezza di vo
ce, perfezlone tecnica, dol
cezza di emission! non ha 
nulla da invidiare alle dive 
dell'ottocento. Grazie a lei, 
la parte di Maria trova ac
cent! di tenerezza, moment! 
di poesia che altrimenti non 
esisterebbero. Ammiriamo la 
performance, ma restiamo del 
parere che tanta arte potreb
be essere meglio impiegata 
in un'opera che possa vive
re per se e non in grazia del-
l'interprete. 

Accanto alia Caballe ha bril-
lato, come dicevamo all'ini-
zlo, Shirley Verrett nella par
te di Elisabetta, resa con fol-
gorante impeto drammatico, 
quale si addice a una donna 
regale che vince In tutto, ma 
non neH'amore. Tra le due 
donne, Ottavio Garaventa 
(Leicester) si e destreggiato 
con abilita, lanciando 1 suoi 
acuti squillanti dove era op-
portuno. Paolo Washington, 
nella nobile figura di Talbot, 
Giulio Fioravanti (Cecil) e 
Nella Verri (Anna) hanno de-
gnamente completato. con 
Morresi, la ottima compagnla. 

II coro (preparato da Au
gusts Parod!) e l'orchestra 
sono stati guidatl a passo dl 
carica da Carlo Felice Cilla-
rio, impegnato a sbarazzars! 
al piu presto dei prim! due 
attl per arrivare alia felice 
concluslone del terzo; vi e 
riuscito col buon mestiere 
sufficients ad opere dl questo 
genere. 

All'abilita tecnica, senza 
pretese dl poesia o dl Inven-
zione, si affida anche 11 buon 
risultato visivo: sia nelle sce
ne funzionali di Nicola Be-
nois e nei suoi costuml son-
tuos! e decorativi, sia nella 
regia dl Margherita Wall-
mann che non teme di ren-
dere evident! gli effetti oleo-
graficl del dramma. 

Registrati cosl 1 pregi del-
l'esecuzlone — sottolineati dai 
pubblico con caldi applausi 
— si dovrebbe dare un'occhla-
ta anche al bilanclo artlstico 
dl un'impresa che, da un la
ta, costa una decina dl mi
lioni (per sera) di sola com
pagnla e, dall'altro, aggiun-
ge poco o nulla alia conoscen-
za di un autore che di simili 
prodotti di maniera ne sfor-
n6 a decine. Ma non insistia-
mo perche chiunque, a que
sto punto. e in grado di cal-
colare l'attivo mondano e il 
passivo culturale di una po-
litlca artistica che. ferma a! 
fasti della Callas. non awer-
te 11 passare del tempo. 

r. t. 

r in breve 
Dassin fara un film su Trotski 

PARIGI. 13. 
E' stato confermato a Parigi che Jules Dassin comincera a 

girare presumibilmente in autunno un film dedicato a Lev Trotski. 
II ruolo del rivoluzionario sovietico sarebbe affidato a Dirk Bogarde. 

Due « Tristani» a confronto 
VIENNA. 13. 

Vienna sara teatro (e il caso di dirlo) di un confronto tra due 
dei maggiori direttori d'orchestra del mondo, Herbert von Karajan 
e Leonard Bernstein, che a breve distanza I'uno dall'altro daranno 
un saggio impegnativo delle Ioro virtu artisticne e musicali nel 
«Tristano e Isotta >, di Wagner, ma in due edizioni differenti. 
Bernstein dirigera l'opera al Teatro di Stato di Vienna nell'au-
tunno del 1973, con la regia di Luchino Visconti. mentre Karajan 
prescntera a Vienna, nel giugno dello stesso anno. I'edizione da 
lui allestita e messa in scena per il Festival di Salisburgo del 
prossimo anno. 

A luglio il Festival delle Nazioni 
n Festival delle Nazioni, la manifestazjone che si svolge nel-

l'ambito della rassegna cincmatograflca di Messina-Taormina, sara 
diretto qucst'anno (10-17 luglio) dai critico Guglielmo Biraghi. 

Incrocia le dita 
con Kirk Douglas 

\!7 

DUBLINO — Marlene Jobert (nella foto). la giovane attrice 
francese che In breve tempo ha conquistato una vasta popolarita 
in Francia e all'estero, si trova in Irlanda dove ha appena 
cominciato un nuovo film, c Les dolgt crolses > (« Le dita 
incrociate») con la regia di Dick Clement. Ancora una volta 
(dopo c L'uomo venuto dalla pioggia » e « Ultimo domicilio 
conosciuto») Marlene si frovera nel bel mezzo di intricate 
avventure polizlesche. Partner di Marlene Jobert saranno 
Kirk Douglas e Tom Courtenay 

In settembre il XX Festival 

I film di montagna 
in concorso a Trento 

Novita ol 
Filmstudio 70 

II Filmstudio 70, II club pri
vate che, da quattro anni, 
quotidianamente, presenta film 
sperimentali, classici della sto-
ria del cinema, version! ori
ginal! e integral! e un gran 
numero di anteprime del 
«nuovo cinema», sara da og-
gi piu accessibile e, finalmen-
te, meno «elitario». II prez-
zo della tessera annuale e no
minate e stato ridotto da 1000 
a 500 lire. Inoltre, e questa 
e la novita piu importante. 11 
complicato sistema di acces-
so e stato elimjnato e sosti-
tuito con un semplice bigliet-
to d'ingresso, che costa tre
cento lire. Per favorire e re-
golare la normale affluenza 
dei soci, ci saranno tre proie-
zioni quotidiane (e quattro 
tutte le domeniche e I giorni 
festivi). Presso la cassa e di-
sponlbile un accurate pro-
gTamma con gli orari e le da
te di programmazione di apri
le e maggio. 

Le piu rilevanti inizlative dl 
questi due mesi sono una ras
segna permanente del cinema 
comico americano (che com-
prende fra l'altro tre lungo-
metraggi di Buster Keaton), 
la rassegna Cinema della ri-
voluzione (che comprende al
cuni film di Jean-Luc Godard 
tuttora inediti in Italia), un 
omaggio a due attori imma-
turamente scomparsi: Humph
rey Bogart e Marilyn Monroe, 
il ciclo complete sul a dot-
tor Mabuse» realizzato da 
Fritz Lang fra 11 1922 e il 1961, 
e alcune anteprime di film di 
Marco Ferrer!, Mario Schifa-
no, Piero Bargellini e Roma
no Amide!. 

TRENTO, 13 
II Festival Internationale del 

film della montagna e della 
esplorazione aCitta dl Tren
ton, giunto alia sua ventesl-
ma edhsione, si svolgera que-
st'anno dai 19 al 25 settem
bre. lstituito per contribuire 
ad una mlgllore conoscenza 
del mondo della montagna e 
delle conqulste della esplora
zione, compresa quella spazia-
le, 11 concorso e aperto a 
tutti I produttori ed a! cine-
amatori che potranno parte-
cipare con documentar! o film 
a soggetto in 35 e 16 mm. 

A norma del regolamento, 1 
film di montagna devono re-
care a un apprezzabile con
tribute alia conoscenza e al
ia valorizzazione della mon
tagna, nell'ambito dei seguen-
ti temi: alpinismo, spedizionl, 
speleologla, sport di monta
gna; geografia, protezione, eco-
logia, flora, fauna, popolazio-
ni e Ioro attivita, colture, m-
dustria, turismo, caccia, pe-
sca, leggenda, folclore; didat-
tica». I film di esplorazione 
devono documentare una spe-
dlzlone condotta in luoghl 
scarsamente conosciuti, op-
pure documentare una inda-
gine di valore scienttfico svol-
ta direttamente su aspetti fi-
sici o ecoiogici o archeologl-
ci della terra. 

Al concorso possono venire 
Iscritti film a soggetto e film 
documentari net format! 35 
e 16 millimetri. 

I film ammessi concorrono 
al trofeo a Gran premio Cit-
ta di Trenton II trofeo ver-
ra assegnato al film che, pos-
sedendo elevate qualita art!-
stiche, meglio risponda ai va-
lori umanl e culturali cui la 
manifestazione si Ispira. 

Alia migliore selezione na-
zionale viene attribulto il 
«III Trofeo delle Nazionla. 

Istituto Autonomo Case Popolari 

della Provincia di Torino 
CORSO STATI UNITI, 17 - TORINO 

Appalfo - Concorso Zona E/4 in Torino 

L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia 
di Torino rinnova, nel quadro del programma costrutUvo 
di abitazioni a caratteri economico con contributo delta 
societa FIAT, rappalto-concorso. suddiviso in tre lotti. 
per la realizzazione di 582 alloggi costituenti il quartiere 
restdenziale sito nella zona E/4 in Torino - Corso Giulio 
Cesare. , 

La scadenza di presentazione delle offerte progetto e 
fissata per il 31 maggio 1971. 

Le modalita per la partecipazione sono contenute nei 
bandi visibili presso: 

— L'Istituto autonomo case popolari di Torino; 

— I Proweditorati regionali alle OO.PP.; 

— Tutte le sedi degli ordini degli ingegneri ed architetti; 

— L'ANCE; 
— Le sedi locali del Collegio costruttori o della Sezione 

edili deH'Unione industrial. 

Chiunque intenda partecipare airappalto-concorso potra 
ritirare il bando e gli elaborati presso la sede dell'Istituto 
autonomo case popolari di Torino — Ufficio affari generali 
— a partire dai 15 aprile 1f7l. 

II PresidenTe 
A w . MARIO DEZANI 

14 aprile 1971. 

controqanale 
PROGETTO NORIMBERGA 
Con Progetto Norimberga, il 
regista Gianni Serra ci sta 
dando, insieme con gli see-
neggiatori Fabrizio Onofri, 
Dante Guardatnagna e Mas
simo Sani. un altro Teatro-
inchiesta di notevole interes-
se, almeno a giudicare dalla 
puma puntata del program
ma. Ancora una volta, come 
gib, nei precedenti telefilm di 
questo regista, che sceglie 
accuratamente i suoi temi e 
h lavora a lungo (ricordiamo 
Un caso apparentemente fa
cile, Il processo Cuocolo, La 
rete), I'obbiettivo e puntato 
sui fondamenti e sulla appli-
cazione e sui significati di 
quella che si chiama nGiu-
stizia ». 

?uesta volta, il «caso» e 
tutto eccezionale, trattan-

dosi del processo che fu in-
tentato alia fine della guer-
ra contro i criminali nazisti: 
e gli autori del telefilm han
no centrato la low attenzio-
ne sui precedenti del dibat-
timento, cioe sui motivi che 
spinsero le potenze alleate, 
nelle pur differenti posizio-
ni politiche e ideologiche, a 
decidere quella forma di 
pubblico giudizio destinata 
ad assumere tanto rilievo 
storico. La materia conserva 
una precisa attualita (e, del 
resto, come e gia stato accen-
nato in questa prima punta
ta, gli stessi delegati delle 
potenze alleate avevano lo 
sguardo rivolto al futuro): 
basta pensare alia guerra di 
aggressione che I'imperiali-
smo americano conduce oggi 
in Indocina, e al « caso» del 
massacratore Calley, che ri
chiama con esemplare imme-
diatezza le questioni dibattu-
re al processo di Norimber
ga (i crimini contro luma-
nita, la responsabilita perso-
nale e la *normalita» del 
crimine in rapporto al siste
ma che provoca una guerra 
di aggressione). 

Si pud subito rilevare, ci 
sembra, che in questo tele
film Gianni Serra sta con-
fermando le sue capacita di 

narratore. Questa volta la 
narrazione precede asciutla 
e piu severa del solito: il re
gista ha rinunciato, in buu 
na parte, a quelle suggestio-
ni spettacolari che in altre 
occasioni aveva perseguito ul 
fine di stimolare le emozio-
ni del telespettatore, e pun-
ta soprattutto alia rievocazto-
ne documentaria e al dibat 
tito delle idee. 

L'obbiettivo sta quasi co-
stantemente addosso ai per-
sonaggi, ne fruga il volto e 
i gesti, per valorizzare le 
battute ma anche per mar-
care, ci sembra, quella di-
mensione di «normalita» 
che anche in avvenimenti di 
portata eccezionale, segna 
tnevitabilmente il succedersi 
dei fatti. Non sempre que
sta chiave di regia realizza 
pienamente le intenzioni: 
qualche sequenza, neliecono-
mia del racconto, appare gra-
tuita (ricordiamo, ad esem-
pio, quella della preparazio-
ne deU'infermena): qualche 
altra, anche a causa di un 
montaggio non felice, rischla 
di confondere il telespettato
re. Ma, nella sostanza, la via 
prescelta — ottimamentc as-

secondata da attori molto ef-
flcaci nella low recitazione 
lineare: ricordiamo, per tutti, 
Renzo Palmer (Goerina), Ser
gio Rossi (Jackson), Giampie-
ro Albertini (Nikicenko) — 
e giusta: proprio perche ser
ve a sottolineare che i capi 
nazisti non erano in nessun 
modo dei «pazzi». dei casi 
patologici, come piu volte si 
e voluto far credere. 

Vedremo meglio a conclu-
sione del telefilm come que
sta e altre tesi di fondo sa
ranno state espresse: ci att-
guriamo, quindi, che i tele-
spettatori non manchino al-
I'appuntamento della seconda 
puntata, evitando il traboc-
chetto che, non a caso, la 
TV ha Ioro teso, collocando 
la parte conclusiva del pro
gramma in alternativa al RI-
schlatutto. 

g. c. 

oggi vedremo 

L'ULTIMO PIANETA (1°, ore 21) 
Si conclude, con questa quinta puntata, Pottimo program

ma realizzato da Gianluigi Poli insieme con Alberto Baini e 
Giorgio Tecce. Dopo la lunga analisi sugli inquinamenti e le 
Ioro cause politico-social!, l'inchlesta affronta la questione 
sotto un nuovo non meno allarmante profilo: analizzando cioe 
alcuni grandi progett! (realizzat! o no) che avrebbero dovuto 
apportare grandi benefici all'umanita e che invece si vanno 
rivelando disastrosi. Si precisa, insomma, il discorso sull'uso 
ed il controllo della sclenza da parte dell'uomo. I casi esem-
plificati saranno tre: il progetto per un nuovo canale di Pa
nama con l'ausilio dell'energla nucleare; la decisione di me-
scolare grandi quantity di fluoro aU'acqua potabile; l'uso di 
defoliant! per aumentare la quantity di acqua potabile. In 
misure diverse, tutti e tre gli interventi hanno prodotto (o 
potranno produrre) dannl gravissiml, di gran lunga superiori 
agli ipoteticl benefici. Su questa a impasse» della sclenza e 
sulla condizione dello scienziato saranno ascoltatl 1 premi 
Nobel Salvatore Luria, Wald, Murphie e numerosi giovani ri-
cercatori come il prof. Shapiro (che ha di recente sospeso 
una importante ricerca preoccupato per le posslbili conseguenze 
negative). 

CRONACHE DI POVERI AMANTI 
(2°, ore 21,20) 

Film di Carlo Lizzani, realizzato nel 1954 sulla base del no 
tissimo romanzo omonimo di Vasco Pratolini. La vicenda e 
nota. La storia e infatti ambientata a Firenze, nel 1925, quando 
la vlolenza fascista esplode ancora una volta con furia contro 
! piu tenac! oppositori del regime che ancora non e riuscito 
a consolidarsi. Pratolini esprime, attraverso un fluire di per-
sonaggi e di situazionl emblematiche ed umane, la realta 
brutale del fascismo come forza oppressiva destinata per la 
sua stessa natura d! classe ad essere nemlca dell'uomo e del-
l'uroano; e per converso costrulsce un quadro vivacissimo 
della Firenze popolare che resta fra le cose piu felici della 
sua lunga carriera dl scrittore. Lizzani — al suo terzo lungo-
metraggio — raccoglie sostanzialmente il messaggio di Pra
tolini in qualche caso chlarendolo al di la di un certo bozzet-
tismo originario e malgrado qualche concesslone spettacolare. 
GH attori sono: Anna Maria Ferrero. Cosetta Greco, Anto-
nella Lualdl, Marcello Mastroianni, Wanda Capodaglio. 

program mi 
TV nazionale 

M 5 Fiera di Milano • 
Inaugurazlone 

12,30 Sapere 
10 dico, tu dlcl 

13,00 Nord chiama Sud 
17,00 II gloco delle cose 
17.30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzl 

Orizzonti-glovani 
18^5 Opinion! a confronto 
19,10 Sapere 

11 minore e la legge 
1945 Telegiornale sport • 

Cronache del lavoro 

e dell'economia • 
Oggi al Parlamento 

20,30 Telegiornale 
21J0O L'ultimo pianeta 

22,00 Mercoledl sport 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 

21^0 Cronache di poveri 
amanti 
Film per 11 e'elo 
Momenti del cinema 
italiano. Regia dl 
Carlo Lizzani. 

23,05 Medicina oggi 

Radio 1° 
GionMl* rmtiot or* 7 , 8, 

13, 14, 15, 17. 20 , 23.1 Oj 
6.00: MMtntine musicale; 6.54: 
AtmaiMcce; &JO-. Caiaonl del 
NMttine: 9.1 S: V«i * 4 ie: I O I 
Special* CR; 11.30 Callena 
«el M M r m m i ; 12.10: Urn 
tfneo per restate; 12,31i Fe-
4erice eccetera etcetera; 13,15t 
OHJOr tey j 14.00: •oon pe-
Rvectê ejvo; 1 S.OOt Programme 
per i ptacelL Gli M M 4] So
la; 16,20s P» vol fltovMh 
16,00: Un 4isce per restate; 
16,15: CarsM HMikale; 16,30t 
I tarocckh 16^5 t Cronache oat 
Meno aim pot 16.00: Interpratt 
• confronto a c a n 41 GabrUlo 
4e Affostinl 6 , Antonio Vtral-
41, Concerto • • I hi Ml m*f-
•ioro • tm Pilwwieia > 4a • I I 
Gmento 4 e t r w e n t a • 4ell'in-
•amione • op. 6t 19.30: Un 
4isco per restate* 
21.50: Concerto 4et karltono 
Walter 6erry e del pianista 
Erik Werea; 22,20* I I elrs-
sketckest 23.00: O f f l al Par
lamento. 

Radio 2° 
Gtonwle radio: era 6,23, 

7 .30, 6 ,30, 6 ,30, 10,30. 
11,30, 12,30. 13.30, 15.30. 

16.30, 17,30, 1 9 ^ 0 , 22 .30 , 
24 ; 6 .00. I I mattinier*; 7.40: 
6womiotno con Umoerto •*>-
setli * Fartda; 6,14: Musics e-
•pisjso. 8 ,40: Soonl e color! 
dell-orcheslia, ».50j Chi * 
Jonathan 7 10.05: Un disco per 
restate; 10,35: Chiamate Ro
ma 3 1 3 1 ; 12.35: Formula 
«roo» 14.00: Come a perche?; 
14.05: So di flirt; 15.00: Non 
tutto nw di tutto; 15,40: Classe 
•area; 16.05: Studio aperto; 
16.05: Come a perche; 16,15: 
tons Ptayn*; 18,30: Special* 
CR; 18,45: Parata di ooccessi; 
15.55: OaadrifOfHo; 20 ,10: 
I I mondo deU'opera; 2 1 : In
vito alia sera; 2 2 : Pottronis-
simai 2 2 ^ 0 : Eoflenia Graa> 
det. di Honor* d * •atzaci 
23,05: Musics leojera. 

Radio 3° 
Ora 10: Concerto dl apar-

tnra; 1 1 : I Concerti di Johann 
Sebastian Bach; 11.40: M li
sten* Italian* d ' o n i ; 12,20: 
Musich* parallel*: 13: lnt*r-
meno; 14: O B * r o d due epo
ch*: soprani Nellie Melba a 
Joan Sutherland: 14,30: Melo-
dremma In sintssl: Arianne a 
Oaraahlo; 15,30: Ritratto d'ao-
tore: John Field; 16,15: Orso 
minora; 17,20: Poall d'alaum; 
22,30i e BaeWioten rlsto et> 

U m o eptstolarto a. 

'-. A 
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