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Quello che dicono i dati 

Le coproduzioni 
non aiutano il 
nostra cinema 

Le coproduzioni costituisco-
no una parte rllevantissima 
della attlvita del nostro cine
ma, sla per quanto riguarda 
11 numero delle opere realiz-
iate, sla per cl6 che concer-
ne la parte degli lncassi ot-
tenuti dal film plurlnazlonali. 

Gil imprendltori economic! 
usano con estrema disinvoltu-
ra i dati relativi a tale tipo 
dl film, sommandoll a quelli 
della produzlone nazlonale, 
quasi che i partner degli al-
tri paesi fossero una congre-
ga di filantropi che mettono 
ingenti capital! a disposizione 
del nostro cinema al solo sco
pe di farlo prosperare. La 
realta e ben dlversa e le co
produzioni altro non sono se 
non operation! speculative in 
cul i vari partecipanti divido-
no utili e perdite in propor-
zione ai rlspettlvi apporti. 

Valutare 1'influenza dl que-
sti film sul mercato cinema-
tografico italiano vuol dire, in 
primo luogo, determinare con 
BUfiiciente approsslmazlone In 
quota spettante ai vari finan-
ziatori. 

Possiamo tentare il calcolo 
valendoci del dati contenutl 
nell'annuario della SIAE per 
il 1970. Tenuto con to del tota-
le degli incassi delle copro
duzioni maggioritarte (26,8 mi-
liardi), minoritarie (14,1 ml-
liardi), tripartite (5,7 miliar-
di), paritarie (3,1 miliardi), 
quadripartite (0,4 miliardi) e 
valutata per ciascuna voce la 
quota attribulbile ai finanzia-
tori Italiani, si ottiene un in-
troito per la nostra produzio-
ne di circa 27 miliardi, una 
cifra di poco superiore alia 
meta del totale degli incassi 
di quest! prodotti (49.8 miliar
di). La stessa percentuale si 
ritrova eseguendo calcoli ana-
loghi sui dati piu recenti, per 
cui possiamo considerarla una 
costante del nostro mercato. 

L'esatta valutazione del con
tribute che le coproduzioni 
portano al nostro cinema con
sents di delineare con mag-
gior precisione il peso effetti-
vo della nostra cinematogra-
fia sul suo stesso mercato. 

Nel 1970 i cinematografi ita
liani hanno incassato quasi 
182 miliardi, i film nazionali 
hanno ottenuto il 32,4 per cen
to (58,6 miliardi), quelli di 
coproduzione il 27,4 per cen
to (49,8 miliardi). Considerato 
quanto osservato In preceden-
2a in merito alia quota nazio-
nale degli incassi del film di 
coproduzione, se ne deduce 
che la zona d'influenza del 
cinema italiano si agglra attor-
no al 46 per cento (oirca 84 
miliardi). Se facciamo un raf-
fronto con I periodi preceden-
ti, vediamo come 11 peso del 
film strettamente nazionali 
sia salito, negli ultlmi anni, 
da un quarto ad un terzo, 
rimanendo sempre voce mi-
noritaria nel quadro generale 
del mercato filmico. 

Ci6 diventa particolarmente 
evidente quando si tenga con-
to che la situazione cinemato-
grafica del nostro paese e ca-
ratterizzata da una sovrabbon-
dante circolazione di pellicole 
(7.787 nel 1970) il sessanta per 
cento delle quail di provenien-
za straniera. Tenuto conto che 
di queste ultime ben 2.880 so
no americane (37 per cento 
del totale), si ha una dimen-
sione esatta deH'influenza che 
Hollywood e in grado d'eser-
citare in casa nostra. 

V a l u t a n d o attentamen-
te queste cifre e possibile 
comprendere alcune tra le ra-
gioni del tipo di utilizzazione, 
spettacolaristica e alienante, 
al quale e stato destinato il 
cinema nel nostro come in 
tutti i paesi in cui gli e stato 
affidato solo il ruolo di stru-
mento per moltiplicare 1 capi
tal!. Spesso i portavoce del 
padroni ci hanno rimprovera-
to di non tenere conto che 1 
lavoratori preferiscono la pro-
duzione corrente alle opere 
piu impegnate. Abbiamo ribal-
tato queste critiche interessa-
te dsnunciando pazientemente 
i meccanismi di produzione, 
distribuzlone, commercializza-
zione del film e abbiamo di-
mostrato come quel tipo di 
fruizione discendesse diretta-
mente da una struttura mer
cantile che non lascla spazio 
* un modo diverso di conce-
pire il cinema. 

Vogliamo aggiungere ora al
cune considerazioni nate dalla 
ceservazione dei dati citati in 
precedenza. 

Quale pub essere l'orizzon-
te conoscitivo di uno spettato-
re che sei volte su died si 
vede offrire un film nato non 
da retroterra cultural! diversi 
dal suo (il che sarebbe alta-
mente positivo e consentireb-
be rapporti dialettici tra diver
se esperlenze), ma dalle esi-
genze di un'lndustria che ha 
come obiettivo la realizzazio-
ne di prodotti utilizzabili su 
ogni mercato? Da questo fal-
•o rapporto nascono le sem-
plificazjoni piu grossolane 
(certo psicologismo d'accatto 
tipico del filone « dramma-
tkso » americano), gli stereoti-
pi piu mistificanti (i negri 
«zii Tom a 1 messicani pol-
tronl, i cinesl senrizlevoll, gli 
oriental! subdoli...). 

II cinema diventa una dro-
ga visiva in cui ci si immerge 
per non pensare. per recupe-
rare le energie vendute al mer
cato dello sfruttamento. Gil 
atereotrpi, siano essl i perso
naggi del film o gli stessi 
• generi* cinematografici, a-
dempiono una funzlone «tran-
quillantea. nel senso che ri-
mdiscono certezze (falsa-
mente) acquisite. E* un pano
rama che lascla ben poco a 
chi voglia utilizzare il cinema 
come uno strumento di comu-
nicazlone capace di analizzare 
la realta e di proporre Inizla-
tlve per cambiarla. 

Pretendere eio dall'Indu-
stria clnematografica o dal 
mercanti di pelllcola e come 
voter estrarre sangue dalle ra-
f2v X clnematografari fanno il 

loro mestiere, che e quello 
di guadagnare piu quattrini 
e sarebbe ingenuo pensare di 
poterli trasformare in mecena-
tl prontl a sacrificare ogni co-
sa sull'altare del progredire 
della condlzlone umana. Se 
si vuole affrancare il cinema 
dalla degradazlone in cui lo 
costringe ogni giorno lo sfrut
tamento mercantile, non vi e 
altra via se non quella dl re-
clamare dai pubblicl poterl le 
strutture Indispensabili ad 
edificare spazi liberi, autono-
mamente gestiti, in cui cinea-
sti e lavoratori abbiano la pos
sibility d'lncontrarsi somman-
do dialettlcamente le rispetti-
ve esperlenze. 

Per raggiungere quest'oblet-
tivo non vi e altra via se non 
la mobllitazione delle forze 
piu vive del cinema e 11 co
stante richiamo al movimento 
operaio perche mantenga sem
pre all'ordlne del giorno il 
problema di una reale demo-
cratizzazione degli strumenti 
d'informazione. 

Umberto Rossi 

Un dramma di Sastre a Cagliari 

Contro Franco 
le f recce di 

Guglielmo Tell 
II testo permeato dal problema dell'impegno 
contro tutti i fascismi — Pregi e difetti dello 
spettacolo del CIT diretto da Gianni Esposito 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 28 

II CIT ha presentato per 
tre sere a Cagliari, dopo una 
serie di spettacoli in pro-
vincia, Gli occhi tristi di Gu
glielmo Tell dello spagnolo 
Alfonso Sastre, in prima as-
soluta per l'ltalia. E' un'ope-
ra scritta nel 1955, e mai rap-
presentata In Spagna a causa 
del veto della censura fran-
chlsta. L'autore prende a pre-
testo la figura leggendaria di 
Guglielmo Tell per racconta* 
re la storla della ribelllone 
del popolo svizzero contro il 
dittatore Gessler nel Medio 
Evo. II dato storico e sol-
tanto apparente, poiche* il 
dramma e intessuto di rife-

Spera nell'Oscar 
e rapina i treni 

Ann Margret (qui in una recentissima foto scattata a Roma) 
sara I'interprete femminiie, accanto al vecchio John Wayne, 
di a The train robbers » (c I rapinatori del treno •) un western 
che il regista Burt Kennedy comincera a girare, alia fine 
di ma no, in Messico. Sia Ann Margret sia Ben Johnson, che 
partecipera anchs lui al film, sono in lizza per I'Oscar nella 
calegoria dei migliori attori non protagonisti: lei concorre 
per c Conoscenza carnale », lui per c The last picture show» 

tz in breve 
Sullo schermo « Lar conquista del Messico » 

CITTA' DEL MESSICO, 28 
La conqmsta del Messico e il titolo di un grande film sto

rico che sara girato in estate nel Messico, con attori interna-
zionali sotto la regia di Rene Cardona junior. La sceneggiatura 
e stata ultimata in quest! giorni. 

A Parigi I'amico Harold parla inglese 
PARIGI, 28 

E' uscito in questi giorni sugli schermi parigini Festa per 
il compleanno dell'amico Harold di William Friedkin. II film 
viene proiettato nella versione inglese; e stato infatti vietato 
il doppiaggio in francese. 

Secondo film per Twiggy 
LONDRA, 28 

Twiggy, dopo il successo del suo primo film The boy friend, 
girera un'altra pelhcola in settembre. a Roma. II film si inti-
tolera Gotta sing. Gotta dance. 

Gli «incontri» di Hyfcres trasferiti a Tolone 
PARIGI. 28 

Gli incontri del cinema giovane, che da vari anni si tene-
vano nella cittadina di Hydres, saranno trasferiti a Tolone. 
Essi si terranno dal 19 al 25 aprile. II trasferimento e dovuto 
alle difficolta finanziarie che incontrano gli organizzatori di 
Hyeres, i quali perd non disperano di veder tomare in futuro 
la manifestazione nella loro cittadina. 

XII Premio di regia televisiva 
SALSOMAGOIORE, 28 

Anche quest'anno Salsomaggiore Terme ospitera jl Premio na-
zionale di regia televisiva. giunto alia sua dodicesima edizione. 

Le fasi conclusive del < Premio Salsomaggiore TV » si svolge-
ranno nei giorni 24. 25 e 26 maggio 1972 con un programma parti
colarmente intenso e ricco di convegni. dibattiti. tavole-rotonde 
c alcune scrate di gala dedicate ai programmi della radio c della 
televisione italiana. 

Cantante messicana debufta nel cinema 
CITTA' DEL MESSICO, 28 

Maria de Lourdcs. una delle piu celcbri cantanti di musica 
ponolare messicana, csordira nel cinema, interpretando accanto 
a Ruben Rojo e Xavier Loya il film < Hermanos de sangre», di 
Miguel Morayta. 

rlmentl all'attuale situazione 
spagnola, e non solo alia si
tuazione spagnola. L'attualita 
In Italia e riconoscibile nel 
problema dell'impegno con
tro il fascismo, che deve es
sere di tutti e non pub es
sere rimandato attraverso una 
serie di alibi sia « gauchlsti» 
sia borghesl. 

II CIT ha allestito un'edi-
zione tecnlcamente a punto 
deU'opera sastriana, adattata 
e diretta da Gianni Esposito, 
interpretata da un gruppo dl 
giovani attori assai bravi. Tut-
tavia bisogna pur dire che, 
nell'edizione sarda, alcuni mo
ment! particolari del testo 
originario risultano forzati, 
soprattutto dove l'autore vo-
leva evidenziare — riferendo-
si alia situazione del proprio 
paese negli anni cinquanta — 
il distacco dalle masse dl cer-
ti dlrigenti rivoluzlonarl. II 
CIT ha Invece introdotto In 
termini caricaturall un ritrat-
to un po' fastidioso e falso 
di un gruppo di congiurati 
che, nella Svizzera medioeva-
le, programma un attentato 
alia vita del governatore-dit-
tatore: il tutto e viziato da 
molto verbalismo e inoltre ap-
pare scoperto il proposito di 
scaricare l'esecuzione mate-
riale su un personaggio dl 
base come Guglielmo Tell. 

Che cosa si vuole dimo-
strare? L'impotenza rivoluzio-
naria dei congiurati-intellet-
tuali, che guidano a parole 
la rlvolta popolare, ma in 
realta rimangono ben celati 
nell'ombra per non rischiare 
e per mantenere intatti 1 pri-
vilegi material! di cui godo-
no. L'andatura caricaturale 
del personaggi ha fatto sor-
gere 11 sospetto di un certo 
taglio qualunquistico della re
gia se 11 pubblico — come 
tende a fare — identifica il 
gruppo dei congiurati con 1 
rappresentanti della Resisten-
za antifascista di oggi o, in 
generale. con i rappresentanti 
della sinistra che si muovo-
no dentro la concezione del 
partito rivoluzionario. 

II dibattito svoltosi dopo la 
« prima» dello spettacolo, at
traverso posizioni contrastan-
ti e talvolta aspre, si e sof-
fermato su questo punto. E' 
prevalsa la linea che, oggi, 
e molto rischioso rappresen-
tare in termini superficial! 
situazionl come quella che 
Sastre prefigura nel suo te
sto riferendosi a un parti-
colare momento della Iotta 
clandestina contro il franchi-
smo, quando - la classe ope-
raia non aveva la combatti-
vita e la capacita di mobili-
tarsi che ha invece oggi: co-
sl ha sostenuto lo stesso au-
tore, precisando che la sua 
successiva produzione teatrale 
tiene conto della nuova. avan-
zata realta spagnola. 

Dopo avere partecipato al 
dibattito nella sala deU'Audi-
torium, dove Gli occhi tristi 
di Guglielmo Tell e stato 
messo In scena davanti a un 
pubblico di giovani appassio
nato e combattivo, Sastre, e 
poi andato a un appuntamen-
to organizzato dal professor 
Dario Puccini nell'Aula Ma
gna della facolta di Lettere. 
con gli studenti cagliaritani. 

Si e parlato della situazio
ne spagnola, di quella italia
na, della lotta antifascista in 
Europa e nel mondo, e del
la possibilita che un teatro 
autenticamente popolare pos-
siede per incidere nella cc-
scienza delle masse. Attra
verso questo teatro, popolare, 
e politico, si pub contribui-
re a trasformare e cambiare 
una societa ingiusta, a fare 
avanzare 11 socialismo in Spa
gna come in Italia, tra il po
polo sardo come tra il popo
lo basco, ma sempre riferen
dosi alle vioende, alle soffe-
renze, alia volonta di riscat-
to della gente, rlfiutando le 
motivazionl astratte e cervel-
lotiche intorno ad esempi Ion-
tani da imitare. 

Per tali motivl le riserve 
che sempre si possono fare 
sull'esatta versione dl un te
sto, sulla sua fedelta alia sto-
ria degli uomini, ci sembrano 
inutile accademia se si per-
dono — come le hanno per-
dute certi scomposti gruppet-
ti intervenuti nel dibattito, 
ma rimasti giustamente emar-
ginati — le esatte dimensionl 
del problema: la battaglia del
le idee si porta avanti, an
che in teatro, usando un lin-
guaggio dialettico comprensi-
bile ai giovani e alle masse. 
In Sardegna abbiamo bisogno 
di battaglie e di movimenti 
unitari, per seminare nelle 
coscienze, e non abbiamo af-
fatto bisogno di risse e di 
insulti che portano acqua so
lo al mulino della destra fa
scists palese od occulta. 

Giuseppe Podda 

Modugno 
deruboto 

dei bogagli 
SANREMO, 28 

Amara sorpresa per Dome-
r.ico Modugno al termine del 
Festival di Sanremo. Rientra-
to in albergo a notte Inoltra-
ta, nella sua camera non ha 
piu trovato le valigie n6 i ca-
pi d'abbigliamento per un va-
lore di un milione'e mezzo 
circa di lire. H popolare can
tante ha denunciato il furto 
alia polizia di Sanremo che 
ha Iniziato le indagini. I ladri 
sarebbero penetrati nella stan
za di Domenlco Modugno con 
una chiave falsa. 

Finito L'attentato 
diventa giornalista 

raai j ; 

Glan Maria Volonte e Jean Louis Trintignant in una scena dell'«Attentato», film ispirato 
a uno dei piu oscuri e drammaticl «casi » degli ultimi anni: I'assassinlo del leader demo-
cratico marocchino Ben Barka da parte dei sicarl del governo del suo paese in combutta 
con I serviii segreti francesi. Volonte, che del film diretto da Yves Boisset e II protago-
nista, ha gia finito di interpretare la sua parte a Parigi ed e tomato in Italia per « diven-
tare» un giornalista In c Sbatti il mostro in prima pagina » di Sergio Donati 

Un discorso di Leroy a Champigny-sur-Marne 

II PCF per lo sviluppo 
del TNP e di Avignone 
II dirigente comunista ha parlato in occasione dell'inaugurazione 
di un grande centro di iniziativa culturale intitolato a Jean Vilar 

Nostro servizio 
PARIGI. 28 

Un nuovo grande centro 
culturale, intitolato a Jean Vi
lar, e stato inaugurate la scor-
sa settimana a Champigny-
sur-Marne. 

L'apertura del modernlssimo 
locale — 11 sesto del genere 
operante nella zona — ha co-
stituito l'occasione per una 

grande manifestazione popo
lare. Tra la folia del cittadi-
ni assiepata nel grande salo-
ne centrale erano numerose 
personalita della cutura e del
lo spettacolo di Parigi: tra gli 
altri, Georges Wilson (attuale 
direttore del Theatre National 
Populaire), Paul Puaux (am-
ministratore del Festival di 
Avignone), Silvia Monfort, Ed-
mound Tamiz, Marcel Bluwal, 
Sonia de Beauvais, Maurice 
Cossonneau. Erano inoltre pre
sent! alcuni noti dirigenti po-
litici popolari, come Teanson 

(presidente della Federation 
Nationale des Centres Cultu-
rels Communaux). Pierre Vin-
cenot il compagno Guy Poussy, 
segretario della Federazione 
della Val-de-Marne, il sena-
tore Talamoni, sindaco di 
Champigny, e l'assessore agli 
affari cultural! del Comune, 
Denise Albert. 

Ma la presenza piu signiflca-
tiva e stata quella del com
pagno Roland Leroy, membro 
dellTJfficio politico del Parti
to comunista francese, il qua

le ha tenuto l'orazione uffi-
ciale. 

Leroy ha reso omaggio alia 
memoria di Jean Vilar: a In 
dodici anni, sotto la sua dire-
zione — egli ha detto — 11 
TNP ha messo in scena tren-
tasette capolavori francesi e 
venti stranieri, associando la 
eredita del passato alle piu 
moderne concezioni registi-
che ». 

La prestigiosa lstituzione 
.teatrale francese, ha ricordato 
il nostro compagno, ha rap-
presentato Moliereper alme-
no due milioni di spettatori, 
Brecht per mezzo milione, 
Shakespeare e Corneille per 
trecentociquantamila, Sofocle, 
Pirandello, O* Casey, Calderon 
de la Barca e Goldoni per 
centomila spettatori. 

«I Comuni operal e demo
cratic! — ha affermato Le
roy — non possono non ricono-
scere, nell'attivita di Vilar, 
qualche cosa di molto simile 
aH'azione che essi stessi con-
ducono per soddisfare le ne-
cessita cultural! dei lavoratori 
e per cambiare la societa». 

Di particolare interesse, da
ta la situazione di crisi In cui 
oggi si trova 11 TNP e le dif-
ficolti del Festival dl Avigno
ne, sono risultate le posizioni 
del PCF nei confront! delle 
due istituzioni, cosl come le 
ha espresse 11 compagno Le
roy. 

Dopo aver ricordato gli at-
tacchi reazionari contro il tea-

le prime 
Musica 

Georges Pretres 
all'Auditorio 

Si sono intrecciate polemi-
che, neirintervallo del concer
to domenicale aU'Auditorio, 
sulla bonta deir^rofca di Bee
thoven (Sinfonia n. 3, op 55), 
quale era stata aizzata dalla 
bacchetta di Georges Pretre. 
E cioe, se resecuzione corri-
spondeva o meno ad una con
cezione beethoveniana, se era-
no leciti certe slentature di 
tempo o certi indugi su que
sto o su quel passo particolar
mente levigato o proprio iso-
lato da una rigorosa e imita-
ria visione della Sinfonia. Ma 
I"unanimita si e raggiunta nel 
riconoscere ali'illustre diretto
re francese una grinta perso-
nale, una mirabile capacita di 
rawivare 1'orchestra e di far 
sent ire la stoffa alia luce di 
suoni pieni, rotondi, anche se 
a volte un tantino pomposi. 
Ma le Sinfonie di Beethoven 
non si eseguono ancora secon
do una edizione critica delle 
parti ture. 

Nella seconda parte, Prelre 
si e procurata l'occasione di 
esibirsi in una festa di suoni 
maggiormente vivida. E* suc
cesso con la suite in tre mo
vimenti, Escales (Scali, appro-
di), di Jacques Ibert, la quale 
— per quanto elegante e pre-
ziosa — accusa l'eta da cui e 
afflitta (una cinquantina d'an-
ni). 

Per finire il Bolero di Ravel. 
- Questo vivente trattato di 
strumentazione e stato «let-
to • da Pretre con straordlna-

ria Intensita ritmica e timbri-
ca (e durato 14. anzlche i 16 
minuti nei quali spesso si 
svolge), ma anche in un ten-
tativo di compostezza, che si 
e infranto sugli ultimissini 
frastuoni, quando II direttore 
— peccato! — si e lasciato so-
prafTare da spasmodiche con-
torsion!, peraltro non sgradite 
alia platea accaldata e plau-
dente. 

L'Auditorio, del resto — e 
il cielo glielo conservi — ave
va l'ennesimo «tutto esauri-
to». 

e. v. 

Personate 

di Rohmer 

al Filmstudio 
Comincia oggi al Filmstudio 

70 (Via degli Orti di Alibert 
1-c, tel 650464) una personate 
dedicata al regista francese 
Eric Rohmer. 

La rassegna si apre con Le 
genou de Claire, interpretato 
da Jean-Claude Brialy, e con-
tinuera domani con Paris vu 
par (film a episodi che conta 
tra 1 suol autori anche Godard, 
Chabrol e Rouch), e giovedl 
con La boulangere de Mon-
ceau e La carriere de Suzan
ne; venerdl e sabato sara re-
plicato Le genou de Claire. 
L'ingresso per 1 soci costa 
L 300 (ci si associa con una 
tessera di adesione di L. 500, 
che si pub fare alia cassa). 
Orario degli spettacoli: 19, 21, 
23, (il sabato, anche alle 17). 

tro fondato da Vilar e contro 
la manifestazione della storica 
citta provenzale, Leroy ha af
fermato: «Noi ci batteremo 
perche 11 TNP e il Festival di 
Avignone conservino, nella vi
ta culturale francese, un gran
de posto, cioe perche siano lo
ro assicurati 1 finanziamenti, 
la piena indipendenza e il ca-
rattere di cose vive ». 

• • • 
II processo di progressiva 

diminuzione degli spettatori 
cinematografici e proseguito 
nel 1971 in Francia, essendosi 
registrati 174 milioni e 852 
mila ingressi nelle sale cine-
matografiche pubbliche contro 
1 182 milioni dell'anno prece-
dente. (Differenza equivalente 
al 4,48 per cento). 

m. r. 

Mario Adorf 
protagonista 

di Moliere in 
teatro a Berlino 
Nel teatro F.V.B. di Berlino 

ovest andra in scena il 5 mar-
zo Lo stordito di Moliere sot
to la dlrezione di Leopold 
Lindtberg, il noto regista di 
Basiiea. Protagonista nei pan-
ni del classico servitore di 
due padroni, il funambolico e 
fantasioso servo intrigante 
(personaggio di rito della 
commedia deirarte), sara l'at-
tore italo-tedesco Mario Adorf 
che svolge in Italia una pre-
valente attivjta cinemato
grafica. 

II teatro F.V3. ha una ri-
sonanza internazionale per 
avere ospitato le prime di 
spettacoli come II vicario di 
Hochhuth e / soldati di Pe
ter Weiss. 

Chiesto il sequestro 
del copione dei 

« Sei personaggi» 
di Pirandello 

Gli eredi di Lulgi Pirandel
lo hanno presentato ricorso al
ia Pretura di Torino per ot-
tenere rimmediato sequestro 
del copione dl Sei personaggi 
in cerca di autore, attualmen-
te rappresentato al Teatro 
Stabile di quella citta, e 1'in-
terdizione a proseguire le re-
pliche. 

« E' questa la prima volta In 
36 anni dalla morte dello 
scrittore — e detto In un co-
municato reso noto da un 
portavoce della famiglia Pi
randello — che gli eredi han
no ritenuto di dover compie-
re un passo del genere. al 
quale si sono determinati do
po aver constatato, anche per 
unanime Indicazione della cri
tica piu qualificata, le pesan-
ti manomissioni e i vert e 
propri travolgimenti operaU 
sul testo del capolavoro plran-
delliano dal regista Tino Buaz-
zelll. Per contratto — 6 det 
to ancora nella comunicazlo-
ne — 11 Buazzelll avrebbe do
vuto avere come collaboratore 
alia regia il cecoslovacco Jo
sef Svoboda; ma il nome dl 
quest'ultimo e stato cancella-
to dalla locandlna gia stam-
pata». 

H pretore di Torino si e gia 
recato a vedere lo spettacolo e 
si e riservato di emettere un 
giudizio entro otto giorni. 

controcanale 
I DEMONI — Nella sua 

seconda puntata, il teleroman-
zo di Fabbri e Bolchi ha con-
tinuato a procedere sul dop-
pio binario della vicenda pri-
Data dei personaggi e della 
discussione ideologico-politica. 
Si potrebbe dire che gli au
tori hanno voluto cosl rima-
nere fedeli, come di consue-
to, al romanzo originate di 
Dostoievski, riflutando di pri-
vilegiarne un aspetto: ma, in 
realta, essi hanno compiuto 
ugualmente una scelta. Per
che, non potendo ovviamente 
riportare interamente sul vi
deo la vasta e complessa strut-
tura deU'opera letteraria, han
no voluto attenersi alia tra-
ma, e, quindi, hanno rinun-
ciato ad approfondire critica-
mente I'interpretazione del 
discorso di fondo di Dostoie
vski. Non S un caso che i due 
piani — quello della vicenda 
privata e quello ideologico-
politico — convivano ma ri
mangono separati, quasi so-
vrapposti. A unirli e un solo 
elemento, negativo: la perdi-
ta di ogni spessore storico-
sociale e la riduzione dei di
versi episodi a casi quasi 
psico-patologici. 

Si vedano iji questo senso 
due scene decisive, in questa 
puntata: Vincontro tra Sta-
vroghin e Marja, e il dialogo 
tra lo stesso Stavroghin e Ki-
rillov. In ambedue aleggiava 
un clima allucinante, che non 
era giustiflcato da altro, in 
questa sede, che dalla «stra-
nezzan della ragazza e del 
giovane aspirante suicida: al
tro che «spirito russonf In 
verita, qui siamo ancora nel-
I'astratto: dinanzi agli occhi 
del pubblico passano le «sto-
n*e», come se Dostoievski 
non affondasse disperatamen-
te le sue radici nella tormeti-
tata realta. del suo paese. Tra 
Valtro, I'inevitabile necessita 
di sintesi non ha mancato di 
rendere a momenti incom-
prensibili le due scene. Piu 
chiara, e anche piu concreta, 
e stata certo la scena tra Sa-
tov e Stavroghin: qui, infatti, 
Fabbri ha cominciato a far 
balenare con forza la sua vera 
scelta di fondo, che e quella 
di bollare i «demoni» in no
me di una visione puramente 
mistica. 

Gli attori, questa volta, 
sembrano lavorare con par
ticolare impegno: sono da ri-
cordare, innanzitutto, le fati-
che di Giulia Lazzarini, che 6 
Marja, e del sempre bravo 
Carotenuto, che e Labjatkin. 
Nel complesso, tuttavia, si ri-
mane solidamente nell'ambi-
to della recitazione teatrale, 
con punte non lievi di gigio-
nismo. Certo, Bolchi non e 
Majano, e va caratterizzando 
i personaggi coyi abilita: & 
difficile asserire, perd, che li 
costruisca nelle loro diverse 
e contraddtttorie facce. 

GLI ANNI NEGATI — Ha 
preso avvio, seminascosta sul 
secondo candle, Vinchiesta su
gli anziani condotta da Ric-
cardo Tortora e Marisa Mal-
fatti, con la consulenza del 
professor Perez. Un'inchiesta 
che e apparsa subito abba-
stanza corretta, nella sua de-
nuncia amara della conditio-
ne del vecchio nella societa. 
del profltto, della produzione 
e dei consumi. 

Interessante, in particolare, 
6 stato il confronto tra la 
realta inglese e quella ita
liana: un confronto nel qua
le, finalmente, ambedue le si-
tuazioni sono state prese in 
esame in chiave critica, se«-
za i consueti stupori provin-
ciali al cospetto della acivil-
ta democratica» di Oltrema-
nica. 

II limite piii grave dell'in-
chiesta e quello di essere an
cora imbracata negli schemi 
domina, immagini troppo 
tradizionali: commento che 
spesso di generale ambienta-
zione, brevi dichiarazioni di 
esperti, interviste « volanti», 
spesso anche troppo avolan-
ti». Cosl, I'informazione si 
trasforma solo a momenti in 
analisi, e il telespettatore cor-
re il rischio di perdere il ftlo 
per la mancata integrazione 
tra immagini e parlato. E al
cune occasioni risultano pur-
troppo perdute (come quella 
della discussione con gli ope-
rai italiani: appena accennata, 
e interrotta proprio al mo-
mento piii interessante), al di 
la dello sforzo della Malfat-
ti per porre ai suoi intervi-
stati domande non generiche 
e non banali. 

g. c. 

oggi vedremo 
I TRE DELITTI DI VIDOCQ 
(1°, ore 21) 

E' il secondo episodio della nuova serie delle avventure del-
l'ispettore Vidocq, vagamente ispirate al personaggio creato da 
Balzac, realizzata dalla televisione francese. L'avventura odier-
na nasce, corns al solito, all'insegna della massima complica-
zione: c'6 addirittura lo stesso Vidocq incolpato di due delitti 
consecutivi, e e'e anche il suo arresto. Alia fine, naturalmente, 
tutta la matassa si scioglie in lieto fine. H protagonista e 
Claude Brasseur, insieme a Marc Dudicourt e Danielle Lebrun. 

C'E' MUSICA E MUSICA 
(2°, ore 21,15) 

Seconda ountata della lunga inchiesta sulla realta mus:-
cale contemporanea reahzzata da Luciano Berio e Vittoria 
Ottolenghi, con la regia di Gianfranco Mingozzi. L'esordio ha 
sollevato non "joche perplessita, ma occorre dire che il pro
gramma e troppo lungo per essere giudicato troppo rapida-
mente. Soltanto con questa puntata, del resto, si comincia ad 
entrare nel vivo della questione, muovendo daH'esperienza di 
due ragazzi ?he intendono intraprendere la camera di musi-
cisti per entrare in una grande orchestra. Di qui dovrebbe 
svilupparsi una analisi sulle condizioni dei Conservatori e sulle 
concrete possibilita offerte agli aspiranti musicisti. L'analisi 
non si ferma all'Italia, ma si allarga a tutto il mondo, attra
verso una ricca serie di interviste con vari compositori e musi
cisti. Verranno infatti inlervistati Peter Serkin. Paolo Castaldt. 
Elliot Carter, Luigi Nono. Luigi Dallapiccola, Oliver Messiaen. 
Yannis Xenakis e Pierre Boulez. 

NOIINDIANI PUEBLOS (1°, ore 22) 
II programma realizzata da Roberto Giammanco continua 

in questa seconda puntata, sotto il titolo / pascoli del grande 
spirito, dopo la panoramica generale della prima serata, sugli 
indiani Pueblcs: e scendendo anche ad un primo esame della 
loro storia e della condizione presente. Si passa cosi da un 
esame dei due grandi raggruppamenti organizzati intorno alle 
grandi pianure ed agli stati dell'attuale Nuovo Messico (ver
ranno Illustrati gli elementi emergenti della loro antichissima 
civilta), ad una prima analisi delle condizioni in cui questi 
indiani vivono oggi nngli Stati TJniti (in particolare sono stati 
intervistati quei giovani indiani che recentemente hanno occu-
pato nel Colorado un terreno dove avrebbero dovuto easere 
costruite alcune scuole). 

programmi 
TV nazionale 
10,30 Trasmissioni scola-

stiche 
1230 Sapere 
13,00 Oggi carton! anl-

mati 
13,30 Telegiornale 
14,00 Una lingua per tutti 

Corso di francese 
15,00 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 II segreto della 

vecchia fattoria 
17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 
1845 La fede oggi 
19,15 Sapere 

19,45 Telegiornale sport -
Cronache italiane -
Oggi al Parlamento 

20,30 Telegiornale 
21,00 Le nuove awenture 

di Vidocq 
22,00 Noi indiani Pueblo* 

a I pascoli del Gran
de Spirito 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
18,30 Scuola aperta 
21,00 Telegiornale 
21,15 C'e musica e mu

sica 
22,15 Gli sbandatl 

* Giustizia per an 
negro» Telefilm. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ore: 

7. 8 . 10. 12. 13. I S . 17. 20 . 
2 1 , 23; 6: Mattutiao mosio-
le; 6,30: Corso di lingua in-
9les*; 6,54: Almanacco-, 7.45: 
leri al Parlamento; 8,30: Le 
canzoni del mattino; 9,15: Vol 
ed io; 11.30: La Radio per le 
Scuole; 12,10: Smash!; 13,15: 
Lo vallate deiritaliano; 14: 
Boon potiieiiagio; 16: Program
ma par i i i f a i i U 16,20: Per 
vol ttovani; 18,20: Com* • 
perrbej 18,40: I taroccki; 
18,55: Italia en* lavora? 19.10: 
Controparara; 19,30: Qoesta 
Naooli; 20,15: Aacotta ai fa 
•era; 20,20: Andata • rftor-
no; 21,15: « EHjaaitta ». Ope
ra In 3 atM dl Giotto VioxxL 

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. 
24j 6: I I mattinierej 7,40: 
• • o m l o r — i 8.14: Moatca 
esproaaoi 8,40: SootM a colon 
deH'onh—Hat 9,14: I taroc-
ckll 9,50? • L'eredita della 
Prior* • , 41 Carlo Altanello 
(4 . ) j 10,05: Canton! oar tuttlj 
10,50: Chlemata Roma 3 1 3 1 | 

12,10: Trasmissioni reaionali; 
12,40: Alto sradimento; 13,50: 
Cooie e perche; 14: So di f jr i ; 
14,30: Trasmissioni regional!; 
15.1S: Oiscosudtsco; 16: Cara-
rai; 18: Speciale GR; 18.15: 
Long Playing; 18.40: Panto 
interrogative; 19: Monsieur le 
professeur; 20,10: Sopercam-
pionissimo; 2 1 : Mad) do*; 
22.40; m Elisabetta d'lnghilter-
ra >, di Ivelise Ghione ( 1 2 . ) ; 
23.05: Ping-pong; 23,20: M*> 
sica leggcra. 

Radio 3° 
Or* 9,30: Mosich* 41 U l f l 

Boccherini • W . A. Mozart; 
10: Concerto dl apertora; 11,15-
Mosich* italiane d*oggh 11,45: 
Concerto barocco; 12,20: Co*-
certo del tagottista Georg 
Zockermann; 13: Intermezzo; 
14: Salotto Ottocento; 14,30: 
I I disco in eetrina; 15,30: Con
certo ainfonico diretto da Co
lin Davis; 17: Le opinion! de
gli altri; 17,20: Fogli d'album; 
17,35: Jazz oggi. a cora di 
Marcello Rosa; 18: Notizie del 
Terzo; 18.45: Gli oltimi brae-
cianti; 19.15: Concerto di ogni 
sera; 20,15: Musica sinfonica; 
2 1 : I I Giornale del Terzo • 
Sette artli 21,30: Tribuna In
ternazionale del compositarl 
1971 | 22,15: DiscofraR*; 
22,45: Ubrl ricavam*. 


