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Mercato 
del cinema: 
qualcosa di 

nuovo e molto 
di vecchio 

Le festivita tra la fine del
l'anno e l'lnizlo dell'anno 
successivo segnano un vero e 
prloprio giro dl boa per II 
mercato cinematografico. In 
una qulndicina dl glornl, i 
mercantl dl pellicola «Ian-
clano » quelli che, a loro giu-
dlzlo, sono 1 migllori tra 1 pro-
dotti disponiblll nell'lntera 
stagione, e gll esercenti scru-
tano attentamente l'andamen-
to degll incassl per poter di-
sporre subito degll elementl 
necessari a prevedere l'entl-
ta del guadagnl final!, Supe-
rato questo tradizionale ap-
puntamento stagionale. 6 pos-
slbile iniziare un'analisi del 
mercato basandosi su dati ab-
bastanza orientativi. Quest'an-
no il mercato delle prime vi-
aloni, che condizlona In mo-
do irreversibile Plntera strut-
tura cinematograflca, ha visto 
11 successo di molti film na-
zionali e la scomparsa. dai 
primi postl della graduatoria, 
delle pellicole americane. Ve
ro e che queste ultime sono 
state sostituite da due pro-
dotti inglesi (A 007 una ca-
scata di diamanti e / Diavo-
li), 1 quali, grazie agli stretti 
rapport! che legano 1'indu-
stria cinematograflca britan-
nica a quella holly wood iana, 
hanno contribuito a mantene-
re viva l'influenza statuniten-
se sul nostro cinema. 

Del resto, la forza degll ame-
rlcanl traspare dalle statistl-
che inerentl 11 settore da cul 
tradlzionalmente essl traggo-
no le magglorl risorse: la dl-
stribuzlone. 

A mezzo gennalo 11 rappor-
to tra gli incassi ottenutl dal
le societa noleggiatrici italia-
ne e da quelle americane si 
aggirava su un 60 per cento 
alle ditte nazionali contro un 
40 per cento alle ditte d'ol-
treoceano. Sono valorl che si 
rlpetono da tempo, ma che 
non trovano conferma quan-
do 1'analisi venga ristretta al 
film di maggior incasso, quel
li che condizionano maggior-
mente la produzione degli an-
ni a venire. In questo caso I 
due contendenti si affrontano 
su un piano di quasi parita, 
seppur con un lieve vantag
gio a favore delle ditte na
zionali. Un vantaggio che as
sume maggiore consistenza se 
dalla considerazione del livel-
11 d'incasso si passa a quella 
del numero degll spettatori 
(54,5 per cento ai film di
stribute da ditte Italiane e 
45.5 per cento ai prodotti com-
mercianti dalle societa ameri
cane). 

Un altro dato rllevablle dal-
l'esame del valori concernenti 
1 film di maggior successo 
riguarda i prezzl medl a cul 
queste pellicole sono state 
vendute. In generale cl si 
awicina a cifre che supera-
nn largamente il doppio del-
la media nazionale (835 lire 
contro 346). Sono, in partico-
lare, le opere gravitanti nel-
l'area americana a far segna-
re le punte piu elevate (950); 
sintomo dl una forza com-
merciale che consente agli or-
ganisml statunitensl di ven-
dere a condizioni di massimo 
vantaggio la propria merce. 

Passando all'aspetto quail-
tativo del bilanclo. segnalia-
mo come esso si discosti da 
quello dell'anno precedente in 
almeno tre aspetti. Le «com-
medie di costume», tradizio
nale piatto forte della nostra 
produzione cinematograflca, 
Incominciano a perdere col-
pi: quest'anno solo quattro 
hanno ottenuto un certo suc
cesso (Bello, Onesto, Emigra
te Australia..., Er piu. Homo 
Eroticus, Roma bene) contro 
le sette della scorsa stagione. 
Vi sono pol due datl d'estre-
mo interesse: 1 buord risul-
tati di alcune opere di de-
nuncia sociale e rafTermazio-
ne. purtroppo facilltata da 
polemiche non sempre ele
vate. di due pellicole di no-
tevole valore culturale. La de-
nuncia, con proficui risultati 
al botteghino, delle piu evi
dent! anomalie social! del no
stro paese ha dato vita ad un 
vero e proprio «filone». 11 
cui capostipite pud essere in-
dividuato In quell'Indagine su 
un cittadino al di sopra di 
ogni sospetto che Elio Petri 
fece esplodere sugll scherml 
come una bomba un paio di 
anni or sono. 

E* lo stesso Petri ad aver 
realizzato uno dei due film 
« sociali» che compaiono nel
la graduatoria dei best-sellers 
di questa stagione: La classe 
operaia va in paradiso. L'al-
tra pellicola porta la firma di 
Nanni Loy, che ha varcato le 
sbarre del carcere per mo-
strarci la drammatica situa
tions di un Detenuto in al
tera di giudizio. 

II successo di pellicole di 
Questo tipo (buoni risultati 
sta registrando anche L'istrut-
toria 6 chiusa.- dimentichi di 
Damiani) costituisce un fat-
to relativamente nuovo e de-
vc indurre ad attente valuta
zioni. Non vi e dubbio che 
il tipo stesso di fruizione cui 
questi film debbono sottosta-
re (spettacolarizzazione, rice-
sione «passiva» da parte de
gli spettatori...) ne limita dra-
Eticamente le possibilita co-
municazionall, cid non dl me-

• no l'awicinarsi a questi pro-
blemi di strati di spettatori, 
solitamente propens! a ricer-
care nel cinema solo un con-
trappeso onirico, segnala la 
esistenza di vaste possibilita 
per l'utilizzazione del film 
in direzione deU'allargamento 
della coscienza critica del 
pubbllco. 

Analogo discorso vale per 
1 film di Pasolini (Decame
ron) e Russell (/ diavoli), che, 
pur con le rlserve Insite nel-
k> sfruttamento scandallstico 
di cui sono stati oggetto, co-
atitulscono un ulteriore sinto
mo di quella positlva disponl-
bilita di cui parlavamo piu 
Wpra. 

Umberto Rossi 

I Chaplin a 
Londra per 
il ritorno 

di « Tempi 
moderni» 

Duro lavoro per i giudici 
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Scelte le 28 
canzoni 

di Sanremo 

Mostre d'arte a Roma: Max Ernst 

Charlie Chaplin e glunto lerl a Londra, insleme con la moglie 
Oona, per assistere alia « prima », stasera, di « Tempi modern! ». 
II famoso film viene rilanciato, in queste seftimane, in diversl 
paesi, con molto successo. Anche in Italia « Tempi moderni » 
dovrebbe avere una riproposta d'eccezione: infatti si parla 
di un' a anteprima» alia Piccola Scala, presente lo stesso 
Chariot. Nella foto: I coniugi Chaplin al loro arrivo all'aero-
porto d! Londra 

le prime 
Musica 

Concerto moderno 
all'Auditcrio 

Per quattro quinti, musiche 
contemporanee, domenica, al-
l'Auditorio in un concerto, 
grazie alia presenza di Seve-
rino Gazzelloni, ancora all'in-
segna del «tutto esaurito». 

Di Niccolo Castiglioni (Mi-
lano, 1932) e stata eseguita 
un'antica Ouverture in tre 
tempi, protesa ad impadro-
nirsi del clima aforistico we-
berniano. Risale al 1957, e 
presenta una fonicita robu-
sta, poi abbandonata dal Ca
stiglioni, a vantaggio d'una 
preziosa, filiforme ricerca 
timbrica. UOuverture dura in 
tutto sette minuti. 

Durano il doppio, invece. le 

Personate di 
Skolimowski 

oi Filmstudio 70 
II Filmstudio 70, che gia da 

qualche tempo ha dato inizio 
ad una serie di importanti 
« anteprime » per l'ltalia, pre
senta in questi giorni i primi 
tre film del giovane regista 
polacco Jerzy Skolimowski. 
Dopo aver visto le opere di 
Nagisa Oshima, di Susumu 
Hani e di Mike Gray, gli spet
tatori del Filmstudio potran-
no assistere alia proiezione. 
in versione originale con sot-
totitoli. di altri tre importan
ti esempi di nuovo cinema. 
II Filmstudio 70 considera che 
nel campo della distribuzione, 
oggi in Italia, vi siano una 
grande confusione ed una an
cora maggiore debolezza. Dal 
momenta che e difficile repe-
rire, anche nel circuito a d'es
sai ». i film modern! piu si
gnificative il club romano ha 
preso l'iniziativa e promette 
per i prossimi mesi un gran
de numero di « anteprime*, 
in versione originale con sot-
totitoli. di pellicole importate 
direttamente daU'estero. 

Per quanto riguarda Skoli
mowski. dopo il recente suc
cesso della Ragazza del bagno 
pubblico, si vuole far cono-
scere la prima e notevolissi-
ma produzione di questo re
gista. Dopo Rysopis («Segni 
particolari: nessuno»), 1964. 
che e state proiettato ieri, og
gi. martedl, sara la volta di 
Walkover, del 1965. La breve 
rassegna si chiudera domani. 
mercoledl, con Barriera, del 
1966. 

Giovanna Morini 

ed Elena Morandi 

alia Ringhiera 
Stasera alle 21,45 al Tea-

tro Club alia Ringhiera, Fran
co Mole" presenta Tempo rea-
le, il nuovo spettacolo della 
cantante Giovanna Marini, la 
quale si awarra della colla-
borazlone di Elena Morandi. 
Tempo reale e un recital sulla 
polifonia della canzone popo-
lare antica e modern*. 

Fluktuationen (1963) del co-
reano del Sud Isang Yun 
(1917), operante ora ad Han
nover. I suoni, inclini ad una 
laboriosa meditazione, trova
no negli ultimi due minuti 
una straordinaria vivaclta. 
peraltro bene apprezzata dal 
pubblico. 

E' stata lav volta, quindi, 
del giapponese Kazuo Fuku-
shima (Tokio, 1930) del quale 
Severino Gazzelloni, in gran 
forma, ha eseguito Hi-Kio in 
tre movimenti. ciascuno suo-
nato con un diverso tipo di 
flauto. 

Hi-Kio significa «specchio 
volante» ed e un appellativo 
della luna. Una luna, poi. pie-
na di applausi. propizia al-
l'alta marea deU'entusiasmo 
per l'interprete. Una musica 
elegante, suonata in una alta-
lena tra le stelle. 

La marea e diventata ma-
remote, quando Gazzelloni ha 
suonato il Concerto per flauto 
e orchestra, K. 314, di Mozart, 
con mirabile bravura e sa-
pienza stilistica. Sommerso 
dai consensi, il flautista ha 
interpretato, fuori program-
ma, una famosa pagina di 
Debussy: Syrinx. 

II successo di Gazzelloni e 
dei brani di cui sopra e sta
te possibile anche per l'ala-
cre partecipazione di Ernest 
Bour, direttore d'alto pregio 
e di lunga esperienza. il qua
le ha concluso magnificamen-
te il concerto con la Sinfonia 
in tre movimenti di Stravin
sky risalente al 1945. in cui 
sembrano fronteggiarsi rim-
pianti dei vecchi tempi (quel
li della Sagra della primave-
ra e di Petruska) e proponi-
menti rinnovatori. 

II pubblico ha bene accet-
tato il concerto moderno, a di-
spetto di chi non manchera 
di dolersi per non aver avu-
to un buon piatto tradizio
nale in re maggiore. 

e. v. 

Cinema 

Le Socrate 
Opera del pittore - regista 

francese Robert Lapoujade, al 
suo esordio nel campo del 
lungometraggio, Le Socrate 
s'incentra nella figura d'un fi-
losofo vagabondo, che cerca 
il contatto con la natura e ri-
fugge dalla civilta tecnologica 
dei tempi attuali. Un agente 
segreto, messogli alle calca-
gne, e affascinato e sugge-
stionato dalle teorie del « mae
stro »; altri personaggi ruota-
no attomo, seguendo le spire 
d'una vlcenda dalla sintassi 
aggrovigliata, e daU'esito co-
munque sconsolante. Ideologi-
camente abbastanza confuso, 
o scontato, o ingenuo (non a 
caso l'autore acoetto di pre-
sentare il suo film alia « Mo-
stra poliziotta » di Venezia del 
1968: contaminazlone certo 
piu grave che quella tra 1'ar-
te. il pensiero e gli elettro-
domestici). Le Socrate ofTre 
qualche motivo d'interesse per 
alcune sperimentazionl grafl-
che e cromatiche compiutevi 
da Lapoujade. la cui prima e, 
si presume, piu autentica vo-
cazione ha dunque modo di 
trapelare anche sullo schermo. 

La pellicola viene proiettata 
in lingua originate, con sotto-
titoli nella nostra. 

La riunione della commis-
sione si e protraffa fino a 

quasi mezzanofte 

SANREMO, 7. 
Alle 23,30 la commissione 

di selezlone ha ultimate i la-
vorl per la scelta delle ven-
totte canzoni per il XXII Fe
stival sanremese: Tony Cuc-
chiara (Preghiera); Marisa 
Facchetto (La foresta selvag-
gia); Fausto Leali (L'uomo 
e il cane); Angelica (Porta-
ml via); Donatello (Ti vo-
glio); Bobby Solo (Rimpian-
to); Milva (Mediterraneo); 
Michele (Forestiero); Rita 
Pavone (Amici mai); Lucio 
Dalla (Piazza Grande); Nada 
(II re dl denarl); Domenico 
Modugno (Un calclo alia cit-
ta) ; Nicola Dl Bari (I giorni 
dell'arcobaleno); Roberto Car
los (Un gatto nel blu); Gian
ni Nazzaro (Non voglio inna-
morarmi mai); Marcella Bel
la (Montagne verdi); GIgliola 
Cinquetti (Gira l'amore caro 
bene); Rlcch! e poveri (Un 
diadema di cillegle); I Deli
rium (Jesabel); Peppino Ga-
gliardl (Come le vlole): An
na Identic! (Era bello il mio 
ragazzo); Gli Aquavlva (Ciao 
amico mio); Pino Donaggio 
(Ci sono giorni); Carla Bissi 
(II mio cuore se ne va); Lara 
Saint Paul (Se non fosse tra 
queste mie braccia lo inven-
terei); Gianni Morandi (Va-
do a lavorare); I Nuovi Ange-
li (Un viaggio in Inghilter-
ra); Delia (Per amore rico-
mincerei). 

Quella di oggi e stata una 
giornata intensa per quanti 
gravitano attorno al mondo 
della canzone. Alia Villa Nobel 
la commissione di scelta dei 
ventotto cantanti e delle re
lative canzoni che partecipe-
ranno, 11 24, 25, 26 febbraio, 
al XXII Festival di Sanremo 
ha tenuto i suoi lavori deci-
sivi: i giurati hanno af-
frontato il gruppo dei «so-
pravvissuti»; quarantuno can
tanti. Di essi, trentadue, 
no cantanti. Di essi, trentadue, 
con altrettante canzoni, erano 
usciti dal primo vaglio della 
settimana scorsa. Si sono, poi, 
aggiunti i « rimandati», quel 
cantanti, cioe che sono stati 
giudicati valid!, purche pre-
sentassero un'altra canzone, 
possibilmente piu dignitosa. 

Questi erano, come si sa, 
nove. ma si sono successiva-
mente ritlratl I Giganti, che 
non avevano una canzone di 
scorta. Tuttavia, a rlstabilire 
il numero ci ha pensato Glo
ria Christian, o meglio la po-
sta, che ha finalmente fatto 
arrivare a destinazione II pli-
co, spedito ai Comune di San
remo in data 29 gennaio, ma 
poi smarritosi per strada, pli-
co contenente l'incisione della 
canzone con cui la cantante 
napoletana ha volute tentare 
la scalata al Festival. 

Fra i cantanti in appello 
che hanno ciod, dovuto pre-
sentare una seconda canzone, 
figurano diversi nomi di pri
mo piano o, comunque, di ri-
lievo: Gianni Morandi, Clau-
dio Villa, I Nuovi Angeli, Ma
risa Sannia, i Dik Dik, Car
men Villani, Tony Astarlta e 
una debuttante, Delia, vinci-
trice del concorso di Mestre, 
tenutosi lo scorso settembre 
alia vigilia della Mostra in-
ternazionale di musica legge-
ra d! Venezia. 

L'attesa per 1 lavori final! 
della commissione di scelta e 
stata prolungata anche per il 
ritardo con cui essi sono co-
minciatl. La riunione era, in
fatti, prevista per le 14,45 ma 
il via e avvenuto soltanto al
le 16.30, a causa di un lutto 
famigliare che ha trattenuto 
lontano da Sanremo piu del 
previsto il maestro Pippo Bar-
zizza, uno dei diciotto giurati 
(diciannove con il sindaco 
Parise, che, per6, ha funzioni 
di presidente e vota soltan
to in caso di parita). 

Prima e durante le votazio-
ni, intanto, sono continuate 
le polemiclie, mentre fiocca-
vano telegrammi vari di pro-
testa, naturalmente da parte 
degli esclusi o delle case che 
si sono viste ridurre i propri 
candidati al Festival. 

Le notizie, spesso tenden-
ziose o infondate, che, per 
tutta la durata dei lavori del
la commissione. la settimana 
scorsa, erano filtrate, in man-
canza di comunicazioni uffl-
ciali dell'organizzazione, ave
vano declso uno del giurati, 
Roberto Gervaso, a chiedere 
che alia riunione odierna po-
tessero presenziare, in veste 
di osservateri, 1 giornalisii; 
tuttavia, il sindaco Parise ha 
respinto la proposta appel-
Iandosi al regolamento che 
non la prevedeva. 

Fra le polemiche scaturite 
in queste ultime ore, una ri
guarda le astensioni dal vote 
di alcuni giurati, che hanno 
permesso la promozione di 
cantanti con soli sei voti fa-
vorevoli su diciotto. Ma ci so
no alcuni discografici, piu 
« colpiti», che dicono di me-
ditare perslno ncorsi alia 
Procura della Repubblica. 11 
« clima» di Sanremo, insom
nia, sembra riternato a quelli 
epici di tanti anni fa. 

«g. sa. 

Anche Aldrich 

ffora un film 

sui mafiosi 
HOLLYWOOD. 7 

Robert Aldrich ha in pro-
gramma un film, Angry Odis-
sey, su un capomana espulso 
dagli Stati Uniti, che cerca dl 
ricosUtulre la sua attivit& in 
Italia. Come protagonlsta Al
drich vorrebbe avere John 
Cassavetes. 

Alia ricerca di un 
mondo meno opaco 

reai $ 

MAX ERNST — Roma; due 
mostre dell'opera grafica 
dal 1919 al 1972: I) Deut
sche Bibliothek Goethe-
Institut, via del Corso 267; 
2) Galleria «I1 Segno», via 
Capo Le Case 4; fino al 25 
febbraio; ore 10 13 e 1720. 
Ora gli aeroplani sono dlven-

tati « gobe-Ernst», « mangla-
Ernst», si prendono la rivinci-
ta sul pittore che immaginb e 
dipinse la potente, inesorabile 
natura dei giardini «gobe-
avions », « mangia-aeroplan! ». 
Arrivato in jet, nonostante gll 
ottanta anni suonati, per que
ste due mostre, gli e stata fat-
ta una tale festa dagli amici 
romani che — si dice —, preoc-
cupatissimi, gli amici france-
si lo hanno subito accompa-
gnato a un jet « gobe-Ernst» 
per Parigi. 

Ma lascia, a Roma, due mo
stre dell'opera grafica e dei 
libri illustrati tra il 1919 e il 
1972 — un grande capitolo del-
l'immaginazione poetica e del
le tecniche contemporanee — 
che consentono una buona co-
noscenza di questo vegliardo 
che e fatto di molti bambini 
(le parole sono di Paul 
Eluard). Sono da vedere, in 
partlcolare, 1 fogli a varla tec-
nica per La femme 100 Tites 
(1929). Une semaine de bonte 
(1934). La loterie du jardin 
zoologique (1951), Das Senna-
belpaar (1953), Paramythen 
(1955). Les Malheurs des im-
morteis (con Eluard, 1960), 
Poemes di Holderlin (1961), 
Lieux communs (1971), Wun-
derhorn di Lewis Carrol (1970), 
Decervelages, parole di Al
fred Jarry (1971) e Landschaft 
mit Moench, poesie dl Arnin, 
Brentano, Kleist (1972). II ca-
polavoro surreallsta Histoire 
naturelle, serie di 34 frotta-
ges con teste di Eluard (1925-
26), annunciate in catalogo. 
non era visibile per l'inaugu-
razione. 

In quest! fogli sparsl si ve-
de un pittore organico che 
cresce a foresta proprio co
me se crescesse su un pri-
mitivo seme di glovinezza 
dell'immaginazione e ne 
moltiplicasse il potere di e-
spansione, di esperienza, di 
comunicazione. E quando c'6 
gioco inutile o maniera o 
vuoto di conoscenza le opere 
sono come material! morti 
che si depositano attorno a 
quel primitivo seme. 

Nate a Briihl, vicino Colo-
nia, nel 1891, Ernst si e por-
tato, nei tanti suoi viaggi, la 
foresta tedesca e le acque del 
Reno impressi negli occhi di 
fanciullo: e un artista tede-
sco, pure con la nazionalita 
francese, e forse il piu tipi-
co artista tedesco. Per altri 
tedeschi come Grosz, Dix, 
Eartfield o come Beckmann e 
Radziwill, la iniziale presa di 
coscienza e negazione data 
divenne pittura impegnata a 
vedere e far vedere la lotta 
di classe, oppure immaglne 
metafisica della violenza del
la societa tedesca. 

Le immagini di Ernst non so
no di diretto significato po

litico, eppure di frequente II 
suo lirismo cosmico e una 
metafora di un mondo altro, 
di un possibile continente fu-
turo. Come surreallsta, poi, 
fu «in regolan con 1 manl-
festi di Breton ma ando oltre 
fino alia «scomunica» sur
reallsta. Ci sono tante opere 
anche nelle quali la tradi-
zione del Quattrocento e Cin-
quecento tedesco e Italiano 
(Leonardo visto attraverso 
Freud) e rivisitata ma affos-
sando muse! di sensi e di idee, 
diseppellendo immagini vita-
li perdute nell'abitudine del
la vita e della cultura per 
riportarle alia coscienza. Per 
decenni pittore surreallsta del-
lo « spaesamento » rispetto al
le abitudini riesce spesso a 
creare tale spaesamento an
che nella storia d'Europa: a-
pre voragini, alza catene vul-
canlche in un pianeta-grembo, 
immaglna profondita cosmiche 
e tempi lunghissimi dove la 
storia stessa del nostro pia-
neta sclvola come una gran
de sonda verso pianeti lonta-
nl. Col montaggio, anche del 
materiali piu vecchi, vede il 
nuovo e sa far vedere il dia
mante di un'idea dentro ce-
neri e scorle o la nascita di 
un organismo nuovo in cib 
che sembrava soltanto un fos-
slle. 

Fu ancora Eluard a dire, nel 
1925 e per Histoire naturelle, 
che finalmente il mondo si 
era liberate della sua opacita. 
Da tutti questi fogli viene la 
conferma che Ernst ha fati-
cato duramente come pitto
re per conquistare tale traspa-
renza del nostro mondo e per 
mantenerla. H suo essere soe-
rimentale e un modo moder
no di essere un tecnico della 
immaginazione umana in 
una situazione contemporanea 
macchlnistica, industriale e 
tecnologica: e anche la rispo-
sta surrealista del poeta alle 
prefigurazioni industriali-tec-
nologiche del continente futu-
ro con l'uomo affrancato dai 
suoi limiti. 

L'esperienza e tutta e sem
pre ricondotta alia mano, alio 
sguardo, alia mente e, forse 
perche' punta sui tempi lunghi, 
Ernst e, nella ricerca di un 
mondo non opaco, freddo e 
Ironlco. 

La notevole tecnica di Ernst 
sostiene uno sguardo che si 
esalta neH'awentura della ma
teria e costruisce allarmanti 
vision! o accadimentl verosl-
mili; pol l'ironia li fredda, 
come in un calco, in modo 
che Ernst li DU6 guardare. in-

namorato della nascita ma In 
una lontananza lucida, sere-
na. Si deve alia metafisica 
di Giorgio De Chlrico. con la 
sua malinconia frenante ri
spetto al facile ottimismo del 
secolo futurista e macchini-
sta, se 1'immasfinazione pitto-
rica divenne un'officina per i 
tempi lunshi della pittura. an
che per Ernst. 

Senza Pinconrro con Freud. 
difficilmente I'immagine «e-
sterna» della terra e del co-
smo sarebbe potuta diventare 

anche evidenza del profondo 
io doll'uomo: cosl 11 penetra-
re plttorico di Ernst, in silen-
zio, entro una natura alPal-
ba del mondo, si pub anche ve
dere come una liberazione del 
nostri desideri fatta a forza 
di immaginazione e dl cono
scenza, di vero domlnlo con 
i materiali. 

Giammarco: 
uno scultore 
che sa fare 
propaganda 

Nino Giammarco - R o m a ; Gal 
leria Slrlo, via Angelo Brunet-
I I , 14; fino al 10 febbraio; ore 
10,30-13 e 16,30-20. 

Espone a Roma, dove vlve 
e lavora, 11 ventiselenne Nino 
Giammarco che ha al suo at-
tivo, nelFambiente romano dl 
avanguardia, la partecipazione 
al Salon de la Jeune Peinture 
1970 di Parigi sul tema «Cul
tura e polizia» e progetto e 
ambientazione, assieme a Del 
Guercio, della mostra «Uno 
spazlo per l'uomo » allestita al 
Palazzo Manassei di Tern!, pu
re nel "70. 

Questa mostra comprende 
una serie di sagome in legno 
dipinto e alcuni disegni e boz-
zettl per le sagome. L'amico 
pittore che lo presenta, An
drea Volo, sottolinea l'affini-
ta del « clima» di agitazione 
e propaganda che queste sa
gome formano con quello del-
l'esperlenza sovietica degll an
ni venti animata da Maiakov-
skl futurista. L'afflnita, pero, 
6 anche con il «clima» co-
struttivista, con le figure del 
teatro di Meyer hold e con 
quelle delle esposizioni sovie-
tiche progettate da El Lissit-
skij. Ma il contenuto di que
ste forme e tipicamente ita
liano. di questi anni (come lo 
e quello di altre sagome fat-
te per i festival della stampa 
comunista da Ennio Calabria). 

Le sagome sono dei picco-
li «monumenti» cublsti-co-
struttivisti a nostri opera!, a 
dlffusori della stampa. Sono 
realizzate con tavole d'abete 
con qualche sottelineatura 
energica di colore. Sono « mo
numenti » prowisori, senza re-
torica, efficaci segnali di agi
tazione e di propaganda co-
struiti con forme sobrie e for-
tl che hanno una straordina
ria allegria nella poverta dei 
materiali. L'energia deirimma-
ginazione e l'evidenza chiara 
del messaggio vanno un poco 
perdute soltanto quando il 
montaggio delle sagome e 
troppo sommario e di schema 
facile. 

Con queste prime sagome, 
Giammarco promette assai co
me artista di ambiente. In di
rezione opposta a quella dl 
un Ceroli che, pure, ha av-
viato un'esperienza e un mo
do di fare spettacolo con la 
scultura. Ma in un carattere 
plastico Giammarco gia si ri-
vela piu vitale di Ceroli, che 
oggi ha troppo gusto deco-
rativo d'ambiente: quando ri-
trova freschezza e energia del
la vita nella poverta assoluta 
dei materiali e mette in evi
denza un che di felicemente 
a marciante » (un metallico, al
legro e Ironico tempo musi-
cale che fu trovate da Pro
kofiev e da Sciostakovic) nel
le sagome. 

Dario Micacchi 
NELLA FOTO: «Sphynx». 
frottage litografico di Max 
Ernst. 

Mario Schiano 
venerdi al 
Folksfudio 

Venerdi 11, alle ore 22,30, 
si terra un Importante con
certo jazz al Folkstudio in via 
G. Sacchi, 3 (via Mameli). 
Prendera parte alia serata il 
saxofonlsta Mario Schiano. 
che si esibira in quartette 
(con Marcello Melis, Bruno 
Tommaso e Massimo Rocci) 
ed in settetto (con Melis, 
Tommaso. Urso, Priori, Ga-
sponi e Rocci). Per i lettori 
deirr/ntm il prezzo del bi-
gMetto e di lire 800, anzi-
che 1500. 

Nel prossimo numero di 

Rinascita 
II dossier n. 2 
sulla violenza fascista 

Bologna: le attivita squadristiche 
e la risposta antifascista 

Napoli: il MSI gestisce in pro
prio la violenza 

Del numero 5 di Rinascita 
con il dossier 1 sulla Sicilia 
sono state tirate, su prenotazione 
delle Federazioni, 14 mila copie in piu. 
Per il numero 6 le prenotazioni devono 
pervenire agli uffici diffusione di 
Milano e Roma entro le ore 12 di 
martedl 8 febbraio 

controcanale 
«GRAMSCI SECONDO LA 

TV» — Cotiflnata nel poco 
frequentato e non casuale 
«ghetto» della tarda serata 
del secondo canale TV (ore 
22.25) — ciod, in diretta con-
correnza con la concomitante 
« Domenica sportiva » sul na
zionale TV — la trasmtssione 
«Carteggio privato», anche 
al di Id dei suoi possibili e 
speciflci meriti o demeriti, e 
sicuramente tra quelle desti-
note a non apparire mai ai 
primi posti ne dei favoleggia-
ti « indict di ascolto », ne tan-
tomeno dei conclamati (in 
specie dall'ufficio stampa cen-
trale della RAI-TV) a indict 
di gradimento», altrimentt 
strumetitalizzati invece per 
osannare a tutte le Jritture 
sceneggiate, le sagre canorc c 
gli iiisulsi quiz che stipano in 
misura quasi ossessiva il vi
deo. E questo per il chiaro 
e semplice motivo che — in 
perfetta sincronia con I'evi-
dente ri/lusso reazionario og
gi caratteristico delle cose te-
levisive — non si vuole (da 
parte della RAI) che Car
teggio privato » sia ne « ascol-
tato» ne ancor meno iigra-
dito ». 

Questa « consegna », eviden-
temente, e stata osservata 
con particolare rigore in oc-
casione della sesta puntata 
della stessa trasmissione, a«-
data in onda, come dicevamo, 
I'altra sera, dal vwmento che 
essa era dedicata ad Antonio 
Gramsci, inia personalitd piu 
che un personaggio quanto 
mai « ostica » sia ai curatort 
della trasmissione (e dircmo 
poi perche), sia e ancor piu 
a quegli intemerati campioni 
della cosiddetta «imparziali-
ta d'informazione» che sono, 
notoriamente, gli alti papa-
veri della dirigenza tclevisiva. 

Ora, per entrare nel merito 
speciflco di questa sesta pun
tata di «Carteggio privato », 
li meno che si possa dire e 
che le giustamente famose 
« Lettere dal carcere » di An
tonio Gramsci — chiosate e 
interpolate come sono state 
nel corso della trasmissione 
— lungi dal fornire, anche e 
soprattutto alio spettatore me
no informato e provveduto, 
quel loro peculiare valore di 
alta testimonianza civile sto-
rica e politica; hanno saputo. 
al piii, intonare una reticente 
e sospetta lamentazione sulla 
fisionomia genericamente « M-
manan fancorchd cccezionale 
per altri vcrsi) di Antonio 
Gramsci. 

L'andumento della trasmis-
siotie, infatti, ha palesato in 
modo chiaramente avvertibi-
le tutto tl sapiente dosaggio 
di toni, di interpolaziom, di 
commenti e di valutazioni — 
messl in bocca questi ultimi 
anche a storici, economisti e 
studiosi degni della massima 
stima quali Gabriele De Rosa, 
Paolo Spriano, Giuseppe Ga-
lasso, Luciano Cafagna e Giu
seppe Fiori — che, al di Id 
dal costruire o ricostruire an
che sommariamente (data la 
esiguitu davvcro eccessiva del 
tempo a disposizione) tl profl-
lo eminentementc politico del 
grande militante rivoluziona-
rio e del piit illuminato tra i 
fondutori del glorioso Parti-
to Comunista d'ltaliu, ha sea-
vato piuttosto nei motivi di 
dettaglio, contingenti, crona-
chisttci del pur angoscioso 
martirio che Antonio Gram
sci fu costrctto a subire per 
anni intenninabili nelle ga-
lere fascistc. 

In questo senso, «Carteggio 
privato» ha potuto operare 
anche una piu sottile, ma non 
meno grave azione riduttiva 
delta figura politica di Anto
nio Gramsci: infoltendo, in
fatti, il video di immagini 
anche rare, di documenti 
anche significativi. di com
menti e valutazioni anche ap-
passionati (ma a volte altre-
sl opinabili come quelli di 
Gabriele De Rosa sulla defi-
nizione e sul ruolo che Gram
sci attribuiva all\< intellettua-
le organico ») si e puntato so
prattutto sulla dimensione, 
diremmo, quasi esistenziale di 
questo grande militante ri-
voluzionario, mettendo al con-
tempo in subordine la irri-
nunciabile preminenza e pre-
gnanza rigorosamente pollti-
che — al di la delle oggettive 
« censure » o supposte « auto-
censure » delle «Lettere dal 
carcere» — del pensiero 
gramsciano. Per «Carteggio 
privato», insomma questa, a-
vrebbe potuto essere un'oc-
casione per proporre in modo 
serio c corretto, se non altro, 
una riflessione doverosa su 
una figura « sorica » che S an
cora tanta e cosl vitale parte 
della nostra contemporaneitd: 
ne e uscita invece una com-
memorazione che forse non 
ha avuto neanche la civile 
giustificazione di una « rivisi-
tazione » autenticamente par-
tecipe. 

vice 

oggi vedremo 
IL GIUDICE E IL SUO BOIA 
(1°, ore 21) 

E' la seconda puntata della versione televlslva Italiana del 
«giallo» dello scrittore svizzero Friedrich Diirrenmatt, la 
cui sceneggiatura e stata scritta dallo stesso autore con la 
collaborazione di Gottschall e Wirth. ma e stata riadattata 
da Daniele D'Anza per renderla «piu comprensibile». i«i 
scelta appare curiosa, giacchS i cosidetti « gialli» di Diirren
matt hanno nell'intreccio un puro pretesto narrative attra
verso il quale lo scrittore intende svolgere un discorso critico 
(e filosofico) della societa contemporanea, sia pure pren-
dendo a particolare modello quella svizzera. Da un punto 
di vista del racconto, comunque, in questa puntata il commis-
sario Barlach giunge alio scontro diretto con un personaggio 
particolarmente ambiguo che — sia pure in modo confuso — 
dovrebbe simboleggiare il potere. E* interno a questo con-
flitto che dovrebbe accentrarsi 11 preminente interesse di 
questa puntata conclusiva. Gli Interpreti sono quelli gia noti: 
Paolo Stoppa, Glauco Mauri, Ferruccio De Ceresa, Ugo Pa-
gliai, Gabriella Farinon. 

HABITAT (2°, ore 21,15) 
La rassegna dedicata aU'uomo e all'ambiente va lentamente 

declinando, dopo un promettente esordio. Una conferma di 
questo declino sembra venire anche dalla puntata odierna. 
prevalentemente dedicata alia recente vicenda di Palazzo La
bia, a Venezia. Si parla. infatti, di tecniche e modalita del 
restauro conservative (Palazzo Labia e state «conservato» 
dalla Rai, che ne ha fatto la sua ricchissima sede veneziana): 
ed il gravissimo problema viene esemplificato con un caso 
tutto sommato eccezionale e, per di piu. arrestandosi alia 
soglia del dato tecnico. La puntata odierna. comunque. com
prende un secondo servizio: si tratta di una breve indagine 
svolta negli Stati Uniti sul fenomeno delle cccitta viatrgianti». 
Vale a dire di quegli agglomerati umani che hanno poato 
la propria residenza permanente e mobile sulle roulottes. 

programmi 
TV nazionale 
10,30 Trasmissionl scola-

stiche 
1230 Sport 

X I Giochl Olimpici 
13,30 Telegiornale 
14,30 Sport 

X I Giochl Olimpici 
15.00 Trasmissionl scola-

stiche 
17,00 II segreto della veo 

chla tattoria 
17,30 Telegiornale 
17.45 La TV del ragazzi 
18,45 La fede oggi 

19,15 Sapere 
' al l pregiudiaio» 

19,45 Telegiornale sport -
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 
21.00 II giudice e II suo 

boia 
22,10 L'occhio come me-

stiere 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
18,30 Scuola aperta 
214)0 Telegiornale 
21.15 Habitat 
22,10 Tony e il professor* 

Telefilm 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO; ore 7 , 8, 
1 0 , 12 , 13 , 14 , 15 . 17 , 2 0 . 
2 1 , 23,40} 6: Mattutine ma-
sicate; 6,30: Corse di lingua 
inslese; C.54: Almanaccci 
8 ,30: X I Cloth! Invernali di 
Sapporo; 8 .40: Le canzoni del 
mattino; 9 .15: Vol ed lo; 
12,30: La Radio per le Scao-
le; 12.10: Smash!; 13,15: Le 
ballste detTiUliano; 14 ,10: 
Boon pwneiieaio; 16: Program
me per I i ajerri; 16,20: Per 
vol fiovanb 18,20: C o m e 
perche; 18.40: I terocchfc 
18.55: Italia che lavora: 19.10: 
Controperata; 19,30: Qoesta 
riapoK; 20 ,20: Andata e ritor
no; 21,15: I I Barhiere el St-
Tiella, dl C . Rossini. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: ore 6 ,30, 
7 ,30 , 8 ,30 , 9 ,30. 10 ,30 , 
11 .30 , 12 ,30 , 13 ,30 . 15 .30 , 
16.30, 17 .30 , 19,30, 22 ,30 , 
24 ; 6; I I matttniere; 7,15: 
X I Giochl imremali dl Sapporo) 
7,40t Beofrilomoi 8,14: Me-
sice espresso; 8 ,40: Soonl e 
color! dtl l 'orthwtra; 9 .15: I 
taroccfil; 9 ,50: e La •rtndpea-
M Tarakanora • el A . Draeoi 

10,05: Canzoni per tutta) 
10,35: CMamate Roma 3 1 3 1 ; 
12,10: Trasmissionl rcaionaUi 
12,40: Alto gradimento; 13,50c 
X I Giochi invernali di Sapporo; 
14: So di gin; 14,30: TrasmiS-
sioni rcgionali; I S : Discosudi-
sco; 16: Cararai; 18: Speciale 
G.R.; 18,15: Long Playins 
18,40: Panto lnterrogati»o; 19-
Monsicnr le prolesseun 21,10: 
Sapercampionissimo; 2 1 : Math 
doe; 22 ,40: * Un americano a 
Londra » di P. Granville We-
dehoose; 23,05: Pins-pont. 
23 ,20 : Mosica leeeera. 

Radio-.3° 
Ore 9 ,30: Musi the dl Isaac Ar-
beniz; 10: Concerto dl aper-
tnra; 11,15: Mosiche italiane 
d'oggij 11,45: Concerto baroc-
co; 12,20: Concerto del chi-
tarrista Enrico Tegliavini; 13: 
Intermezzo; 14: Salotto Otto-
cento; 14,30: I I disco in ve-
rrina; 15,30: Concerto sinloni-
co; 17> Le opinioni degli altri: 
17 ,20: Fogli d'album; 17.35: 
Jazz oggi; 18: Notizie del Ter-
zo; 18.45: Le citta nuovo d'ln-
ghilterra; 19,15: Concerto dl 
ogni sera; 20,15: Mnslche dl 
Des Prls • Ramean - Faure • 
MHhawd • Martinh; 2 1 : I I 
Glornale del Terzo; 2 1 ^ 0 : 
Tribima intemazlonale del 
composltori 1 9 7 1 ; 22 ,20: B4-
•cegrafla; 22,50: U M 


