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Licenze: 
i cinema 
come le 
farmacie 

Non molti glornl or sono 6 
stata pubblicata la regola-
mentazione per l'apertura dl 
nuove sale cinematograflche; 
quasi contemporaneamente 
venlvano promulgate le norme 
per l'apertura di nuove far
macie. 

L'accostamento del due 
prowedimenti, per quanto ca-
suale, sembra fatto apposta 
per mettere in risalto l'aso-
cialita della prima dlsposizio-
ne. Cinematografl come far
macie, sale dl proiezione co
me rlvendite dl prodotti es-
aenziali alia salute. Ne" il pa
ra l le l si limita alia superfi-
cie: anche nel particolari i due 
decreti si muovono su mec-
canisml abbastanza simili. 

I cinema potranno aumen-
tare di numero se la frequen-
za dei local! gia esistentl avra 
registrato un aumento abba
stanza rilevante, le nuove far
macie aprlranno i battentl a 
patto che la popolazione del 
circondario abbfa registrato 
un certo incremento. 

Per quale ragione i pubbll-
ci poteri hanno rivolto la lo-
ro attenzione ai crlteri per lo 
aumento delle sale di proie
zione? Sulla base di quali os-
servazloni sono stati applica-
ti ai cinematografi gli stessi 
eriterl restrlttlvi vlgenti per 
le farmacie? 

Le norme appena varate 
(che. per la verita, altro non 
sono se non 11 rinnovo di di-
sposizioni decennall) non mi-
rano certo a tutelare un inte-
resse sociale comq quello insl-
to nella llmitazione delle far
macie. una cui eccessiva pro-
liferazlone potrebbe originare 
campagne « concorrenziali » a 
scapito della «quallta» del 
servizlo; ne nascono dali'esi-
genza di controllare in qual-
che modo punti di vendlta dl 
prodotti il cul commercio ri-
vesta particolare delicatezza. 
Neppure ci si pone 1'oblettivo 
di evitare sciagure che po-
trebbero essere causate da 
imprendltori irresponsablli, i 
quali consentano l'affluenza 
del pubblico in local! non ido-
nei dal punto dl vista sanita-
rio o da quello delle norme 
suH'infortunistica: a questo 
scopo vi sono leggi partico
lari 

In realta, 11 regolamento 
sull'apertura delle nuove sale 
cinematografiche non proteg-
ge la collettivita. ma la spe-
culazione privata, 

Abbiamo scritto «specula-
zione privata » in quanto cib 
che viene tutelato non e nep
pure I'esercizio cinematografi-
co nella sua totalita, bensl so
no le branche parassitarie, 
particolarmente le prime vi-
sioni e i proseguimenti dei 
grand i agglomerate urbani. 
Infatti, il piccolo e il medio 
esercizio agiscono in condi
tion! talmente precarie che 
non temono nuovi concorren-
ti. Chi penserebbe ad impian-
tare un altro cinema in un 
piccolo paese in cui la sala 
gia funzionante, magari solo 
per un paio di giomi la setti-
mana, agisce quasi sempre 
al limite della perdlta? 

Ne alcun pericolo potrebbe 
venire dalla liberalizzazione 
delle licenze agli esercenti di 
medie dimensioni, che navi-
gano su margin! d'utile non 
certo tali da invogliare ten-
tativi concorrenziali i quali 
troverebbero facilmente mag-
giore redditivita in altri set-
tori. 

La norma di cui stiamo ri-
ferendo e fatta su misura per 
spalleggiare la posizione oli-
gopolistica di quei « ras» del
le programmazioni i quali 
succhiano, con prezzi eleva-
tissimi. alti profitti di una 
clientela che si sta sempre 
piu restringendo ai ceti me-
dio-borghesi. A quei « ras » la 
normazione protezionistica da 
poco rinnovata fomisce un ot-
timo scudo per proseguire in 
una politica antipopolare e pa-
rassitaria di continuo innal-
zamento dei prezzi e di pro-
gressivo impoverimento del 
piccolo esercizio e di quello 
rurale. E' un processo che 
non e visto d! malocchio nep-

Eure dai grandi noleggiatori, 
i particolare da quelli ame-

ricani. 1 quali non dimentica-
no come la maggiore reddi
tivita delle sale cinemato
grafiche in rapporto alle al-
tre branche del settore (pro-
duzione e distribuzione) nasca 
dalla struttura stessa dell'in-
dustria statunitense che. tra-
dizionalmente, «ha sacrifica-
to la produzione a profttto del-
I'esercizio», come notava gia 
nel 1957 Henri Mercillon. Ne
gli stessi anni Bizzarrl e So* 
laroli sesnalavano (L'indu-
stria cinematografica italiana) 
come anche nei nostro paese 
m nella ripartizione degli in-
easst I'esercizio percepisca la 
parte maggiore». 

Ne si deve trascurare i! ca-
rattere «suicida n di una re-
golamentaz:one destinata a ri-
voltarsi contro quegli stessi 
pubblici poteri che fhanno 
proposta e caldeggiata. 

La riorganizzazione. lenta e 
faticosa. degli enti cinemato-
grafici di Sta to comprende an
che il riconoscimento della 
impossibilita di svolgere una 
azione che incida realmente 
nelle struttur; filmiche del 
paese presciniendo dalla co-
stituzlone di un cireuito pub
blico finalizzato culturalmen-
te. Nel momento in cul viene 
ribadito il regime vincolistico 
suH'apertura dei nuovi cine
matografi, s'imbocca la via 
deH'assoggettamento dell'ini-
siativa pubblica in ' questo 
campo alle etagliea Impost* 
dagli «operatori commercla-
11» present! nelle varie citta, 
Nessuno pretende che. in una 
prima fase, lo Stato si metta 
a costniire cinematografi ex-
novo. 11 che implicherfcabe 11 
rinvio sine die di ogni azione 
In questo campo; ma non si 
deve dimenticare che vi sono 
centinaia di sale di propriety 
degli enti local! che potrebbe-
ro essere trasformate ranida-
mente in centri di attivita ci
nematografica. 

Con una norma, apparente 
mente d'ordlnarla ammlnl-
gtrazione, la speculazione ci
nematografica si e messa le 
apaile al slcuro 

Umbftrto Rossi 

Speftacolo a 
Firenze per 
le fabbriche 

occupate 
FIRENZE, 7. 

Sabato prossimo, a Firenze. 
nell'Audltorium del Palazzo 
dei Congressi, avra- luogo una 
grande manlfestazione di lotta 
a sostegno della CONFI e del
la Damianl e Ciappi, due fab 
briche da quasi un anno in 
lotta in difesa dei livelli di 
occupazione. 

Alia manifestazione sara pre-
sente Gian Maria Volonte\ il 
quale presenters la serata e 
commentera il film La tenda 
in viazza girato a Roma nelle 
fabbriche occupate e, nei gior-
ni di Natale. in piazza dl Spa-
gna dove i lavoratori si scon-
trarono duramente con la poll 
zla che non voleva far plan-
tare la tend* di solldarleta. 
Nel corso dello soettacolo sa-
ranno esegulte canzoni di lot
ta e dsl movlmento operaio 
da parte del Nunvo Canzoniere 
intprrn^ionale diretto da Leon-
cirjo Rettimelll. 

I due ronsfgli dl fabbrlca 
prnmotori del'a miziativa. in-
s » m e con lo CGTL. la CISL e 
1'UIL 1'ARCI e le ACLI han
no emesso un comunlcato nel 
ouale. tra 1'altro. mvitano tut-
ti i consleli dl fabbrica a ore-
parnre questa ernnde manife-
stizione che vuole esspre un 
nuovo aopuntamento di lotta 
con tutte auelle forze che in 
questi mesi hanno snstenuto 
i lavoratori della CONFI e 
della Damianl e Ciappi. 

Al Teatro de\\'Opera 

Menotti e 
I'infanzia 

In scena «Amahl e gli ospiti notturni» e 
«Aiuto, aiuto, i Globolinks!» - Le operine 
dirette da Scaglia con la regia dell'aufore 

Mostre a Roma: Fabrizio Clerici 

Maazel lascia 
I'Orchestra 
di Londra 

' LONDRA. 7. 
Lorin Maazel ha deciso di 

lasciare Tincarico di assisten-
te direttore della New Phllar-
monia Orchestra di Londra, 
ma ha smentito che cid sia 
dovuto al fatto di aver as-
sunto un altro incarico, quel
lo di direttore musicale della 
Orchestra di Cleveland, ne-
gli Stati Unit!. Maazel. citta-
dino americano ma nato, 41 
anni fa, a Parigi, ha detto 
che lascia l'orchestra londi-
nese (alia cui direzione. ora 
assicurata dal vecchio Otto 
Klemperer, aveva ogni possi-
bilita di arrivare), perche la 
orchestra fissava concert! e 
assumeva artist! senza con-
sultarlo. Qualche giorno fa, 
Maazel ha avuto uno scontro 
durante le prove con l'orche
stra londinese, e ha lasciato 
il podio, dove pero e ritorna-
to dopo qualche minuto. 

Le sventure incombentl sul-
le sfortunate eroine pucclnla-
ne (Miml, Tosca, Liu, Butter
fly, ecc.) trovano il corrlspet-
tlvo in quelle che tormentano 
i fanciulll nelle opere di Gian 
Carlo Menotti. L'infanzla, con 
le insldie che la minacciano, 
e l'idea fissa del melodram-
ma menottiano e forse occor-
rera risalire, per una glustl-
flcazione, proprlo all'infa.nzia 
stessa del muslcista (era, do-
potutto, il sesto di dleci flgli). 
Un' Infanzia difficile dalla 
quale Menotti si salv6 con la 
musica. A dieci anni, aveva 
compos*o la prima opera, La 
morte di Pierrot. Ma 11 tema 

i della musica come strumen-
to di salvezza dell'lnfanzla, 
ritorna anche nella sua recen-
te operlna Marziano. 

II drammatico e il brillante 
si alternano spesso nella pro-
duzlone di Menotti o anche 
vanno Insieme, a braccetto, 

i come succede in Amahl e gli 
1 ospiti notturni (1951) e nel-
, l'altra — In «prima» per 

l'ltalla — Aiuto, aiuto. i Glo-
bolinks! (1968), rappresentate 

• ierl al Teatro dell'Opera. 
A Menotti non displace la 

' componente magica, metafisi-
ca, ed essa e presente in en-

' trambe le operine. nelle quali 
l'infanzla, alle prese con fatti 
che la trascendono, sa cavarsi 
dagli impicci. 

Amahl e forse l'opera di 
Menotti piu garbata, piu pu-
lita e originale, nonostante la 
sua eterogeneita. La gamma 
musicale va da Mussorgski a 
Puccini a Debussy. 

E' la storia dl un bimbo po-
vero, zoppicante, aggrappato 
alia stampella, ridotto alia 
mendicita, morto di freddo — 
anche la madre e alio stremo 
— in una casupola che appa-
re come la grotta d'un possi-
bile presepio del nostro tem
po. I re magi, che vanno alia 
ricerca di un'altra grotta. fan-
no sosta in questa casupola. 
Nottetempo, la madre di 
Amahl tenta di rubare un po* 
d'oro dal bagagllo dei re. Sco-
perta, viene difesa dal figlio 
e poi perdonata dai derubatl. 
Ai don! per l'altro bambino, 

Marlon 
ritorna in forze 

PARIGI — Ritorno in forza di Marlon Brando sugli schermi. 
Mentre sta interpretando in Francia • L'ulfimo tango a Pa
rigi » del nostro Bernardo Bertolucci, i annunclata I'uscita 
a New York del « Padrino », il f i lm di Francis Ford Coppola, 
tratto dal romanzo di Mario Puzo, di cui I'attore e protago-
nista. Nella foto: Marlon Brando e Maria Schnaidar in una 
scena del f i lm di Bertolucci 

Notizie di Baviera 
«c II vice commissarto della 

Mostra cinematografica di 
Venezia, Gian Luigi Rondi, 
ha illustrato la struttura del
la trentatreestma edizione del
la rassegna durante una con-
ferenza stampa svolla a Mo
naco di Baviera». Cosl ha 
inizio una notizia diffusa ieri 
dall'ANSA. Seguono alrune 
generiche indicazioni, fra le 
quali la piu rilevante sembra 
essere quella secondo cui la 
Mostra di Venezia 1972 dedi-
chera una retrospettiva a Clia-
plin (dopo gli «omaggi» che 
al grande cineasta sono stati 
rest lo scorso anno dal Fe
stival di Cannes, e quindi dal
le citta di Parigi, di Londra, 
di Milano e, prossimamente, 
di New York}. II punto, .'o-
munque, e un altro. 11 punto 
& che in questo modo, alia 
chetichella. da una citta stra-

ntera, e per bocca della j>er-
sona in causa, Uopinione pub
blica italiana vieiie informcta 
del reinsediamento, alia dire
zione della Mostra di Vene
zia, di Gian Luigi Rondi, il 
cui mandato era da conside-
rarsi scaduto gia alia fine del 
1971: quel Gian Luigi Rondi 
contro il quale, e contro cib 
— soprattutto — che egli rap-
presentava, si pronuncib una 
grande e qualificata maggio-
ranza di aulori, di attori, di 
lavoratori del cinema, e vn 
largo schieramento di forze 
democratiche. Che il governo 
monocolore demoenstiano, o 
quello di centro-smistra che 
lo ha preceduto, abbiano con~ 
fermato a Venezia Rondi i 
grave e signiflcativo; quasi 
piu grave e signiflcativo e 
che si siano dimenticatt (o 
vergognati) di farcelo sapere. 

Amahl agglunge — non aven-
do altro — la sua stampella, 
e avvlene 11 miracolo: guari-
see, e se ne va con 1 re. 

Una misura che Menotti 
non avra ne! Globolinks, pro-
tegge l'operina da sdilinqui-
menti alia De Amicls (un sa-
dico nell'appioppare gual al-
l'infanzla). Nei Globolinks, 
l'elemento metafisico e costl-
tuito dalla presenza sulla ter
ra, dl esseri extra terrestrl, 
i quali sono caratterizzati da 
suonl elettronlci e sembrano 
torri flessuose e viventi d'un 
gloco a scacchl. Avanzano bal-
lonzolanti, ma hanno una 
enorme paura del suonl pro
dotti dagli strumenti musical! 
tradizionali. 

Un gruppo dl ragazzl — va 
a scuola In pullmino — viene 
sorpreso da una torma dl 
marzlanl, cloe dl Globolinks. 
SI dlfendono, suonando il 
clacson (ma pol i marzlanl si 
abituano) e, meglio ancora, 
il vlolino, il flauto, ecc. Si 
vede come l'operina voglia es
sere un apologo, con 11 trlon-
fo dell'ftomo melodlcus, di-
remmo, sul martianus elettro-
nicus. Con tale pretesto, Me
notti usa per la prima volta 
la musica elettronica o, co-
munque, registrata su nastrl 
magnetic!, ma si accosta ad 
essa. con prudenza, e proprio 
neH'ambito che, agli inlzi del-
l'esperienza elettronica, sem-
brava piu adatto a tale gene-
re di musica: quello della 
fantascienza. 

Gli uomini toccati dal Glo
bolinks perdono la favella e 
diventano, poi, Globolinks an-
ch'essi. Cid accadra al presi
de della scuola, nemico della 
musica. Laddove persino l'au-
tista del pullmino assediato 
dai Globolinks, e in grado di 
ammonire: «La dolce melo-
dia I non abbandonar mai / 
ti mostrera la via / e con es
sa vinceraiv. Senonche, quan-
do si tenta il trionfo della 
melodia, non sappiamo se ma-
liziosamente o proprio inge-
nuamente, la musica dlventa 
una musichetta la quale, quan-
do non e piu sorretta da 
puntelli stravinskiani o f flora 
il Gioco di carte), non fa poi 
rimplangere affatto quella dei 
Globolinks. Tanto piu che la 
maestra di musica, quasi 
avendo trovato, grazie ai mar-
ziani. la ragione della musi
ca, diventera. si prevede. una 
invasata. 

L'apologo e un po' prolisso, 
ma regge, grazie anche alia 
scaltra regia dello stesso Me
notti, alle incursion! dei suo-
natori terrestrl in platea e al 
buon allestimento scenico del 
Teatro di Ginevra (scene e 
costumi, anche di Amahl, so
no di Pier Luigi Samaritani). 

La bravura dei cantanti, in-
fine (in Amahl- Giovanna Fio-
roni. Luigi Infantino. Giovan
ni Ciminelli, Aldo Frattini: il 
ragazzino, bravissimo, era 
Franco Tangani; nei Gtoba 
links: Edda VIncenzi, Alberta 
Valentin!, Antonio Boyer, Ren-
zo Scorsonl, Gino Slnimber-
ghi, e il Caputo, la Chiti, il 
Mariotti). nonche la smaglian-
te e accorta direzione di Fer-
ruccio Scaglia hanno assicu-
rato il successo dello spetta-
colo, ricco di applausi agli in
terpret! tutti e all'autore ap-
parso piu volte alia ribalta. 

e. v. 

Recital di 
Elena Caliva 

al Cantastorie 
Elena Caliva presenta da 

domani sera un recital al Can-
tastccie (il cabaret trasteve-
rino in Vicolo dei Panieri 57). 
Lo spettacolo sara replicato 
venerdi e sabato. 

II recital consistent nell'ese-
cuzione di canzoni popolari 
antiche e di altre composte 
dalla stessa Caliva e tratte da 
awenimenti c fenomeni della 
Sicilia di oggi. Accompagnera 
la folk-singer il chitarrista Guy 
Papararo. il quale eseguira an
che, da solo, composizioni clas-
siche per chitarra. 

R a i a? 

Certezza di luce negli 
interni neometaf isici 
Fabrizio Clerici • Roma; 

Gallerla Glulla, via Glu-
lla 148; flno al 15 ma no; 
ore 10,30-13 e 16,30-20,30 

Dalle pitture con 1 Miraggi 
e 1 Templi dell'Uovo, e con 11 
Taccuino Orientate, flgurato 
e scritto a partire dal viaggio 
in Egitto del 1953, che Fabrizio 
Clerici ha avvlato la sua rl-
scoperta europea del Mediter-
raneo (dopo Chirico, Savlnio 
e Ernst ma prima di Ipouste-
guy) come grembo dell'im-
maginazlone contemporanea. 
Rlscoperta che fu rinvigorlta 
dal viaggio americano del 
1955, quando la visione delle 
citta morte mediterranee tra-
passo in una prefigurazione 
della megalopoli americana 
pietrificata. In tale riscoper-
ta, pubblico e critica piu at-
tenti hanno visto un coraggio-
so tentativo di vivere un tem
po selvaggio e dlstruttore con 
la cultura storica, con l'eclet-
tismo pittorlco. Ma e'e qual-
cosa df piu. 

L'aspetto dl costruzione se-
rena (mitografica laica) che 
e il pensiero dominante dei 
quadri con «intern!» e uno 
sviluppo assai attuale del se-
reno metafisico trovato e det
to da Chirico: « L'opera d'ar-
te metafisica e quanto al-
l'aspetto serena; da per6 
rimpressione che qualcosa di 
nuovo debba accadere in quel
la stessa serenita e che altri 
segni, oltre quelli gia palesi. 
debbano subentrare nel qua-
drato della tela. Tale e il 
sintomo rivelatore della pro-
fondita abitata...». E come 
pittore costruttore Clerici ri-
fiuta l'awenturismo della im-
maginazione e il trompe-
l'oeil pittorlco vanitoso che 
hanno rovinato Giorgio De 
Chirico. 

Ecco alcuni caratteri tipici 
maturati nella pittura di Cle
rici negli anni sessanta fino 
agli «intern!» neometaf isici: 
riproposta del potere della 
immaginazione nelle sue qua
nta piu visionarie e prefigu-
ratrici; penetrazione e esal-
tazione degli spessori umani 
e culturali della storia; riva-
lutazione delle mediazioni, 
degli strati e dei rimandi cul
turali in opposizione al dif-
fuso oggettivismo fotografi-
co della pittura di oggi; In-
dicazione di un metodo, nel
la esperienza visiva. per una 
pittura serena e ironica; co
struzione di uno spazio uma-
namente abitabile. in pittura, 
con una malinconia frenante 
rispetto alia facile Utopia 
ideologica e alio stupido ot-
tlmismo tecnologico e consu-
mistico. 

Rispetto al piu vecchio qua-
dro La tromba d'aria del 
1966-67. che e una visione pla
netaria in «ple!n-air» archeo-
logico e mitografico, nei qua
dri ultimi apparentemente 11 
campo vislonario deH'espe-
rienza si e ridotto. Si pud 
dire, invece, che sia caduta la 
«veduta», e che gli a Inter
ni ». fino alia serie diireriana 
della Stanza di Norimberqa. 
siano vere e proprie officine 
della immaginazione costrut-
tiva di uno spazio esatto per 
pensieri esatti e per una espe
rienza esatta. Da questi «in
terni» viene anche l'indlca-
zione che senza un dare forma 
esatto e con metodo non ci 
pud essere «decollo» della 
immaginazione sia dagli anti-
chl mondi pietrificati sia dal
le attuali realta social! e tec-
nologiche 

La bella volumetria degli 
K interni» e tutta costruita 
con uno scivoln di luce che 
riesce a rendcre * magic! e 
straordin^ri anche i piu sem-
plici oggetti di lavoro o i piu 

sbriciolati frammentl della 
storia: e in questa certezza 
di luce che Clerici tende un 
ragglo di laser tra le figure 
infrante dl Nefertiti e Horus; 
e sempre In questa certezza 
che in un sasso lunare egli ve
de il seme organlco. Per di-
pingere una luce cosl bisogna 
aver visto nascere e morlre 
molte volte la luce del sole 
sulle pietre della Valle del 
Nilo o su quelle di Leptis 
Magna; bisogna anche aver 
visto dal video la luce lunare 
e le vacillantl figure « eglzie » 
degli astronaut! o la «barca 
solare» del lunachod automa-
tlco. 

Clerici ha visto questo (ec
co il viaggiatore innamorato 
dell'Africa. il fotografo. il pit-
tore che delira con l'immagi-
nazione la dove un Flaubert 
si annoiava); ha visto deserti 
sterminat! cancellare le piu 
durevoli costruzioni e sempre 
piu le ellissi di mitiche co
struzioni, dl ieri come del fu-
turo tecnologico, somigliare 

alle ellissi del crateri del pia-
netl morti. 

La volumetria degli «inter
ni » vale come metafora me
tafisica della preparazlone 
esatta dello spazio della co-
noscenza ai piu straordinari 
accadimenti umani; ma vale 
anche come allarme: senza 
preparazlone e metodo non 
ci sono accadimenti straordi
nari, rlvoluzionarl anche in 
pittura. Ecco, allora, che il 
mestiere del pittore, nell'of-
flcina della pittura, come lo 
pratica Clerici, e moderna-
mente utile sia, come dice-
va Eluard per Ernst, al fine 
di liberare il mondo dalla sua 
opacita sia al fine di tenere a 
bada tutte quelle forze stori-
co-culturall che violentemen-
te mirano a rlstabillre tale 
opacita. 

Dario Micacchi 
NELLA FOTO: «Le stanze 

di Schinkel» (1969) di Fabri
zio Clerici. 

le prime 
Canzoni 

Maria Carta 
Ultimo, interessante prodot-

to del recente folk revival ita-
liano e'la giovane Maria Car
ta, che presenta con successo, 
dall'altra sera, al Folkrosso, 
il suo recital di canzoni popo
lari sarde. 

Nel quadro della riscoperta 
di un prezioso patrimonio cul-
turale qual e la musica po-
poiare, la Sardegna assume 
un ruolo determinante, vuoi 
per le diverse tradizioni lin-
guistiche che vi si concentra-
no in un originale disegno geo-
storico, vuoi per il ricorrere 
di un'aspra problematica so
ciale che conserva tuttora 
una pungente attualita. 

Attraverso schemi sonori a 
volte primitivi, a volte piu 
eterogenei, Maria Carta si ri-
vela interprete di prima gran-
dezza. Dal Canto nuorese al 
Dillo (scioglilingua musicale, 
eseguito senza accompagna-
mento) Maria Carta si esibi-
sce in un'emotiva «carrellata 

sarda», che comprende arcai-
che composizioni, canti spon-
tanei e canzoni di lotta, tutti 
presentati in chiave spiritual, 
in modo da ingigantirne ogni 
sensazione nei canoni del fee
ling tipico del sud. E l'acco
stamento al gospel, al soul,' al
le forme musical! della riscos-
sa afroamericana non e af
fatto casuaie. Questi canti sar-
di (che risentono, crediamo, 
anche di una certa influenza 
nordafricana) possiedono una 
matrice decisamente a nera »: 
un aggettivo che oggi ha as-
sunto il significato di qualco
sa di negletto, sfruttato, emar-
ginato dalla cosiddetta civilta. 

E, d'altra parte, Maria Car
ta — accompagnata alia chi
tarra dal bravo Aldo Cabizza 
— sostiene e porta avanti i 
valori di una civilta asotter-
ranea», continuamente dl-
strutta e seppellita sotto la 
stessa miseria che le da vita. 
In due parole: un successo 
trascinante, e i bis alia fine 
non si sono contati piu. Si 
replica. 

d. g. 

in breve 
Quarto film dei « magnifici sette » 

HOLLYWOOD, 7. 
The magnificent seven ride, quarto film della serie dei 

a Magnifici sette», viene attualmente girato in California. Si 
tratta di una curiosa inversione di tendenza, visto che il prime 
fu girato in Messico, e gli altri due in Spagna. Un porta-
voce della produzione ha spiegato che quando si gira con un 
bilancio limitato a un mllione di dollar! e per un periodo di 
lavorazione di trenta giorni, e conveniente fare film in Ame
rica, in quanto i maggiori salari sono compensati dalla pre
senza dei paesaggi adatti e dal risparmio sulle spese di viaggio. 

Documentari d'arte cecoslovacchi 
" • '- PRAGA, 7 

Due documentari in occasione dell'anmversario della na-
scita di celebri artisti nazionali sono stati realizzati in Ce-
coslovacchia. Uno alia fine del 1971, per il centotrentesimo 
anniversario della nasciki del musicista Antonin Dvorak e 
l'altro per il centesimo anniversario della nascita del pittore 
Jan Preisler. II primo e stato realizzato da Josef Koran con 
la colteborazione musicale di Frantisek Bel fin, mentre al 
secondo sta lavorando Peter Kudela, i! quale sulla base delle 
annotazioni lasciate dallo stesso Preisler, si occupa soprat
tutto dcll'aspetto cromatico dell'opera del pittore. 

von Unita 
Vacanze r*» 
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controcanale 
FRAMMENTI DI MUSICA: 

Malgrado sia giunta alia ter-
za puntata Vinchiesta C'e mu
sica e musica di Luciano Be-
rio e Vittoria Ottolenghi lascia 
ancora ampi margini di dub' 
bio, benche • nel complesso 
continui a segnalarsi come 
uno dei pochl programmi tele-
visivi svolti all'insegna di un 
linguaggio narratlvo moderno 
e di un onesto sforzo di ana-
lisi. 

Da cosa nascono i dubbi? 
Questa terza trasmissione si 
presentava sotto il titolo Verso 
la scuola ideale; e, quindi, co
me una indagine sulla situa-
zione dell'inseqnamento musi
cale, la sua crisi attuale, Vori-
gine di questa crisi e le solu-
zioni probabUi se non ancora 
possibili. Questa, almeno, la 
attesa legittimamente suggeri-
ta — oltre che dal titolo — 
dalle stesse parole introduttU 
ve di Luciano Berio. 

Ora, non v'e dubbio che un 
simile discorso avrebbe reso 
necessaria la discussione su un 
preliminare: e ci riferiamo a 
quel che dice, verso la con-
clusione, Luigi Nono quando 
giustamente afferma la neces-
sita di comprendere innanzi-
tutto la funzione della musi
ca e, quindi, il rapporto fra 
musica e societa. Appare evi-
dente che se il telespettatore 
(e per di piu un telespettato
re musicalmente poco accor-
to come e quello italiano) 
non viene messo preliminar-
mente in condizione di inten-
dere quelle funzioni e quei 
rapporti, difftcilmente sard, in 
grado di giudicare della vali-
dita (o della crisi) delta situa-
zione dell'insegnamento mu

sicale. Specie, poi, quando 
questa venga presentata a li-
vello intemazionale e per dl 
piU, come afferma al riepilogo 
Luciano Berio, attraverso 
«frammenti di musica e di 
idee». 

Awiene cosl che I'encomia-
bile e vasta serie di brevissi-
me interviste (o frammenti di 
interviste) che animano la 
puntata restino praticamente 
incomprensibili; ed ami ne 
emergano proprio quei mo
ment* che appaiono svlluppati 
soltanto in chiave di memo-
ria soggettiva e non di analisi 
oritica (ci riferiamo al lungo 
btano • omaggio su Olivier 
Messiaen). L'onesto tentativo 
di analisi si confonde cosl, 
con il passare dei minuti e 
delle immagini. E la stessa 
correttezza della composizione 
narrativa rischia di ridursl sol
tanto ad un virtuosismo tee-
nico (un virtuosismo da ae-
corto musicista qual d appun-
to Berio), restando in deflnl-
tiva estranea al pubblico. 

II dubbio, come si vede, e 
pesante. E a correggerlo resta 
soprattutto la speranza che le 
numerose prossime puntate 
riescano a ricomporre i « fram
menti i> settimanali in un or-
ganico il quale, alia fine, sve-
li al pubblico il suo senso 
compiuto (ma, in questo caso, 
con un altro dubbio: hanno te-
nuto conto gli autori della 
difflcolta di ricomporre un mo-
salco di immagini e di idee 
che si articola, come e il caso 
di questa inchiesta, in 12 pun
tate?). 

vice 

oggi vedremo 
LE SFIDE GIAPPONESI (1°, ore 21) 

E* la seconda puntata del programma realizzato da Rober
to Gervaso (allievo di Indro Montanelli) con la regia di Amle-
to Fattori. II tema, come illustra il titolo, e il Giappone: e do-
vrebbe svolgersi illustrando tempi e modi della rinascita giap-
ponese dopo la catastrofe della guerra mondiale. II program
ma, tuttavia, si e presentato fin dalla prima puntata come un 
bell'esempio di mistificazione televisiva, in linea con la peg-
giore tradizione della Rai. Gervaso — un debuttante tv che 
inizia proprio male — finge la documentazione per affermare 
alcune sciocchezze propagandistiche e tacere sui nodi reali del 
problema che intende trattare. Egli, insomma, omette o defor-
ma tutto cid che non fa comodo alia sua visione del mondo; 
ed aggiunge fantastiche note critlche quando deve puntellare 
in qualche modo il suo anticomunismo. Piuttosto preoccupan-
te, dunque, appare la puntata odierna che deve riassumere 
assurdamente m un'ora tutto quel che e accaduto da Pearl 
Harbour ad oggi. La serata, infatti, dovra svolgere tutto il te
ma della rivincita militare americana e il crollo dell*impero 
nipponico. Quindi, dopo la strage atomica di Hiroshima, dovri 
spiegare in che modo il Giappone e tomato ad essere una del
le prime potenze industriali del mondo, fino alia invasione del 
mercato statunitense. C'e da scommettere che tutto questo pro
cesso storico sara visto — com'e abitudine di Gervaso giorna-
lista — soltanto con l'occhio del padrone. 

LA FINESTRA SUL LUNA PARK 
(2°, ore 21,15) 

E* un film di Luigi Comencini, uno degli autori cinemato-
grafici che in questi ultimi anni ha particolarmente legato il 
suo nome alia televisione, anche con inchieste particolarmente 
riuscite (ricordiamo, fra tutte, quella dedicata ai bambini). 
La pellicola che vedremo questa sera e del 1937 ed appartiene 
appunto a quelle opere in cui Comencini — rinunciando in 
parte ad una vena commerciale che spesso e stata predomi-
nante — china la sua attenzione sul mondo deU'infanzia. II 
film ha infatti come protagonista un bambino, figlio di un emi-
grante. Muore la madre del bimbo ed il padre, rientrato dal-
l'estero, scopre di non avere alcuna possibilita di incontro con 
questo figlio che conosce appena. Decide, dunque, di metterlo 
in collegio: ma il bambino scappa e trova rifugio presso un 
personaggio che vive una vita « irregolare » ma nel quale, tut
tavia, trova quella protezione affettiva che altrimenti gli man-
cherebbe. La conclusione e superficialmente ottimlstica: il pa
dre toma nuovamente daU'emigrazione e decidera di dedicare 
la sua vita al figlio. Come risulta anche da questo schema nar-
rativo. il film oscilla spesso da un tentativo rigoroso di analisi 
ad una generica retorica: ma contiene, in qualche misura, al
cuni degli aspetti piu validi della lunga attivita di Comencini 
regista. Gli Interpret! sono: Giulia Rubini, Gastone Renzelli, 
Giancarlo Damiani, Pierre Trabaud. 

programmi 
TV nazionale 
12,30 
10,30 

13.00 
13,30 
15,00 

17.00 
1730 
17.45 

18.45 
19.15 

Sapere 
Trasmissioni scola-
stiche 
Tempo di pesca 
Teiegiornale 
Trasmissioni scola-
stiche 
II gioco delle cose 
Teiegiornale 
La TV dei ragazzl 
< II grande concor-
so». Telefilm. 
Opinioni a confronto 
Sapere 
Seconda puntata di 
«La cooperazione 
agricola* 

19/45 Teiegiornale sport -
Cronache del lavoro 
e dell'economla 

20^0 Teiegiornale 
21J00 Trent'anni dl storia: 

Le sfide glapponeai 
Seconda puntata. 

22,00 Mercoledl sport 
23fi0 Teiegiornale 

TV secondo 
21,00 Teiegiornale 
21,15 La finestra sul Luna 

Park 
Film. Regia di Lui
gi Comencini. 

22,50 Gli anni negati: 4k-
ritto alia salute 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ora; 

7. S, 10. 12. 13, 15, 17. 20. 
21 , 23; 6: Mattutino musicale; 
6,54: Atinanacco; S.30; t * 
canzoni **l •wttino; 9,15: Vol 
C4 io; 1130: La Radro per la 
Scvolc; 12,10: « In tfiratta > «a 
Via Asiaao: ordwttra alretta 
tfa Plare Pkdonij 13,15: flc-
cela storia «>lla canzone ita
liana; 14: Boon powwiiwio; 
16.20; •*,- vei siovani; 18,20: 
Com* • nercne; 1S.40: I ta-
rocchh 1«,55: Cronacna 4*1 
Maizonlomos 19,10: Apnvnla-
mento con aaikowskTt 10,30: 
Minkal; 19,51: Stri notrri mar-
cati; 20^0: Andata • ritomo; 
21.15: (L*A*oeUo». 41 Fran
cois Maariac; 2135: lo no
stra orencstro 

Radio 2* 
GIORNALE RADIO • Ora: 

C.30. 730 , S.30. 9.30, 1030. 
1130, 12.30, 13.30. 15.30. 
1430. 1730. 1930, 22.30. 
24; C: II mattinieras 7,40; 
••oneioiaoi S.I 4: Mnska 
otproiaoi S.40: Opera formo-
poataj 9,14: I tarocchii 9.35: 
Snonl o colorl 4sirorchc«tra; 
9.K0, « L'aranlta M i a Prtora », 
•VCarlo Allanalte] 10,03: 

zoni par tutti; 1035: Chii 
Roma 3131| 12,10: Tr 
m raajonali; 12^0: 
Unoi 1330: COOM • 
14: Le canzoni ol i 
1972; 1430: TraMnbeteoJ ra-
tJonant 15: PhcosaBitot I f f 
Cararaq IS: Spatiata GR; 
1S.15: Lens Ptayinci IS^O: 
Punto intarroflatnro; 19: La 
Marianne; 20.10: II mmapia 
<M cinqne; 21.10: Cakio 4a 
Milano, Inter-Stan4ar4 Uenh 
23,10: «L'a4era> 

» i . " * 

Radio 3° 
Ora 9 3 0 : La Ra«o par lo 

Scooloi 10: Concerto 41 aper
ture; 11: I cancel li 41 Serial 
Prokofiev; 1135: Meskfce 41 
Bach; 11,40: MnakHa Hallano 
tf'onlt 12; Llnformatore etno-
nHMkofoekoi 12,20: lUaarari 
opertetid; 13: Inlaiinamt 14« 
Don «9d. 4«o apache, 1430: 
Concerto 4et 4no pianMtco Co 
rin't-Lorenzi: 1530: Ritratto 
rantore: Marco Maraczoli; 
10.45: T«4 Heath e la ana or-
cheetia; 17: Lo opinioni oeoll 
altri; 17.20: Foflfl aTalhini 
IS: Notizie 4ol Tana* 1S,4Si 
Piccolo piaaata; 19.1S: Coa> 
carte 41 oanl aarai 20.1 S: La 
HleeoWa oani In Francia; 20,49i 
loee a fetti oalla mw*tm Sit 
I I tlatnala 4a| Tare* . ton* 
i f n 
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