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Critiche 
della FILS al 
decreto sulle 

nensbni 
dell'ENPALS 
Un giudizlo sostanzialmente 

negativo viene espresso dal!?. 
FILSCGIL sul decreto legge 
per il trattamento penslonlsti-
co dei lavoratori dello spet*a-
colo. nubblieato nella Ga/iet-
ta Ufficiale 

«II rltardo col quale il 
jjoverno ha emanato 11 decreto 
rlspetto alia data In cui fu 
approvato dal Consigllo del 
minlstri — rileva 11 cnmuni-
cato della FILS - rn rn<v, 
portato per I penslonatl ENP 
AIJS. che attendono la liqul 
dazlone delle pension!, un Han 
no concreto I] rltardo ha i<\ 
vorlto, per contro. I dator! dl 
lavoro. al quali ha consent:!o 
di protrarre di ben cinque 
mesi l'erogazione del contri
bute nella nuova misura fi^sa 
ta dalla legge 

*< II testo del decreto — pro 
segue il comunlcato della 
FILS — presenta numerose 
modifiche peggiorative rispet-
to a quello concordato ne!la 
riunione del 19 ottobre 1971 
tra le organizzazioni sindaca 
li e i rapnresentanti del mi 
nistero del Lavoro e Tel 
1'KNPAI.S 

.< Oil uffici tecnicl delle Ci-n 
fcderazioni del lavoro — in 
forma ancora il comunlcato — 
stanno esaminando queste mo 
difiche. per determinarne 'a 
portata e 1 riflessi sul com 
plesso del trattamento prevl-
denziale dei lavoratori d-̂ lln 
spettacolo, i quali sono hen 
decisi a portare avantl 1'a/in 
ne per risolvere i problem! che 
la lesge ha laseiatn irrisolti-
primo tra ossi la democratiz-
zazione dell'ente. per il suo 
sempre maggiore adeguamen-
to alle caratteristich0 e alio 
esisenze della catesoria» 

Maggio musicale fiorentino 

alle vittime 
del nazismo 

Una commossa composizione dello slovacco Peter 
Kolman, che fu internato in un «lager», esepuita 
dall'orchestra della Sudwestfunk diretta da Bour 

Il calendario 

della prosa 

al Festival 

dei due mondi 
E' stato completato il ca

lendario del XV Festival del 
Due Mondi dl Spo'.eto, con 
le indicazionl delle date anche 
per gli snettacoll di prosa. 

La conversazione continua-
mente mterrotta di Ennio 
Flaiano. con la regia dl Vitto-
rio Capnoli, andra in scena al 
teatro «Caio Melisso» il 22 
giugno Medea di Euripide. 
nell'interpretazione della « La 
Mama Reoertory Troupe » di
retta da Andrei Serbin. sara 
raooresentata al «Teatrino 
delle Sei » il 22 glugno. nello 
stesso teatro il 29 giugno avra 
la sua prima / nomi del pore-
re. tre atti unici di Jerzy 
Broszkiewic? con la regia di 
Jose Sanchez Alvaro Infine, 
nel chiostro di San Nicolo. si 
svolsera 11 5 luglio la prima 
rapDresentazione della Corn-
media cauteriaria. testi tratti 
dal teatro goliardico dell'Uma-
nesimo. con la regia di Marco 
Pa rodi 

le prime 
Teatro 

Racconti 
di Copacabana 
L'estrema miseria e la con-

dizione repressiva del Brasi-
le sono divenute « popolan » 
oggi soprattutto attraverso le 
opere del Nuovo Cinema Bra-
sihano. avamposto culturale 
di una nazione in lotta. Ana-
cronistici. per non dire of
fensive verso l'umanita dolen-
te del sertdo e delle favelas, 
appaiono questi Racconti di 
Copacabana, stilati da PeJro 
Bloch, considerato il pui no-
to e tradotto fra i conrune-
diografi brasihani viventi. e 
messi in scena dal TIM (Com-
pagnia cooperativistica pro-
motrice di una azione in fa-
vore di un teatro italiano mo-
derno) con la regia e la tra-
duzione di Ruggero Jacobbi, 
e l'interpretazione di Giovan-
na Fiorentini e Vittorio Cic-
cocioppo. 

Si legge. nel depliant, che 
il TIM crede nel « valore so-
stanziale della parola come 
fondamento dell'azione dram-
matica, ma anche nella It-
bertd dell'invenzione e della 
ricerca. mtendendo ogni r:n-
novamento come atto di cui-
tura e non come proposta lr-
razionale o pragmatistica di 
anticulturan. A onor^ del ve- I J ^ ^ ' n T m dTriolf Thiele 
ro, L S.D. e // contralto az- , T . _ i . i^¥.„v,ori «H; ini 
zurro U racconti di Copaca , c o n T a n , a G™°er> (di lui 
bana) non sono altro che ><pa-

e certo caldo, e tuttavia, an
che per l'aiuto di Arch:e, sem-
bra che qualcosa stia per scio-
gliersi e che tra i due coniu-
gi possa finalmente rinasce-
re l'amore. Ad Archie non re-
sta che partire, ma sara pro-
prio lui poco dopo a ritornare 
alia fattoria di Anna, salvato 
da Harry che era corso in suo 
aiuto per difenderlo dagli 
stessi « bastardi » che avevano 
ucciso Dan. Ma Harry potra 
solo « ritornare » nella perso
na dell'amico Archie. 

Una dolorosa malinconia 
percorre // ritorno. dove il 
senso dell'« avventura » e piu 
affidato ai silenzi e all'inten-
sita delle interpretazioni e dei 
particolari che all'«intreccio». 
I ritmi lenti delle inquadra-
ture. la bellezza del paesag-
gio rendono piu dolce l'ama-
ra consapevolezza della morte 
e dell'impossibilita di un « ri
torno » umano sul nostro pia-
neta. 

Dio me l'ha data, 
guai 

a chi la tocca 
II « buon gusto » dei nostri 

pubblicitan supera, per l'oc-
casione, qualsiasi prev:sione. 
La volgarita si confonde con 
1'ignoranza. anche perche 

role». nel senso piu lettera-
rio e deleterio del termine. 
incapaci di restituirci non 
soltanto la cultura di una na
zione. ma perfino il Simula 
cro di una possibile azione 
drammatica. In L.S.D. assi-
ftiamo alia confessione fumi-
stica di Rogelio. un artista 
disadattato e inconsolabile, 
premiato alia Biennale vene-
ziana, alle prese con gh ef-
fetti dell'acido hsergico e 
con una donna-madre scam-
biata per una prostituta. Dal 
Contratto azzurro. invece, 
avremmo riovuto aspettarci io 
cffetto comico di un d:a>ogo 
nevrotico e banale tra una 
coppia borghese di Rio sul 
punto di lasciare l'apparta-
mento alia madre di lei. 

Incomparabih la noiosita e 
l'merzia del dittico (che si 
replica alia Ringhiera), dove 
un linsmo d'accatto si ^on-
fonde con gli esiti piu disa-
£tros: della commedia rosa: 
espulso dalla scena quindi. 
non solo la dolente realta so-
ri»le del Brasile ma anche 
una possibile satira del «bel 
rnondo » che vegeta net gran* 
di alberghi della costa al-
l'ombra del Pan di zucchero. 
Ma ci spiace soprattutto per 
l'amico Jacobbi. perchfe sen-
cibile uomo di cultura e per
che ha avuto l'occasione di 
ronoscere in prima persona. 
r.eU'arco di vent'anni. il Bra-
t i e v k e 

Cinema 
II ritorno di 

Harry Collings 
II ritorno di Harry Collings 

— diretto a colon da Peter 
Fonda su una sceneagiatura 
di Alan Sharp, e interpreuto 
da Peter Fonda. Waren Oates 
« Verna Bloom — potrebbe 
definirsi un elogio dell'amici-
Bia, la celebrazione di una 
nec&^sita umana che, per af-
fermarsi. rompe ogni ostacolo. 
Ma questo recupero-elogio di 
un sentimento che oggi sem-
bra disperdersi neirindiffe-
renza. nel Ritorno di Harry 
Collings supera i riferimenti 
puramente esistenziali per im-
mergers! in una precisa e 
dnmmalica realta sociaie. 

Harry Coilinga. in v:aggio 
con Dan e Archie verso la 
costa, verso il mare della Ca 
lifornia ancora mai visto da 
Archie, decide improwisa-
mente di ritornare a casa, 
dalla mcglie Anna. Sulla via 
dei ritorno, Dan. il piu gio-
vanc, sara dcrubato del ca-
sallo e barbaramentc ucciso. 
tt benvenuto dl Anna, per la 
rartga assenza del marito, non 

ricordiamo La ragazza Rose-
marie, il suo « capolavoro » se 
paragonato ai numerosi film 
commerciali che ha firmato e 
ancora firma). nonostante sia 
caratterizzato pesantemente 
da una confezione dichiarata-
mente commerciaie, promette 
e mantiene delle precise am-
bizioni ironico-critiche. Dio 
me l'ha data, guai a chi la 
tocca non e una «inchiesta» 
piu o meno pornografica, ma 
vuole essere un documentario 
sceneggiato (il bisticcio e ap-
pa rente) sui problemi sessua-
li analizzati attraverso una 
indagine storica sui costumi 
erotici delle varie epoche. Lo 
obb:ettivo inquadra i riti dei 
Galli e dei Germani. la vio-
lenza delle morali repressive 
e medioevali (la mortificazio-
ne della came), il misticismo 
sessuale della stregoneria e 
del nazismo. per illuminare il 
consumismo e l'impotenza 
sessuale contemporanea. Sem-
bra che Thiele voglia ritro-
vare quell'ironia e quel sar-
casmo sociali che seppe e-
sprimere nella sua opera piu 
riuscita. Colore. 

vice 

Musica pop 

Out of focus 
Finalmente, l'altra sera al 

Piper Club, abbiamo avuto la 
concreta dimostrazione che si 
puft fare qualcosa di notevol-
mente valido per la musica 
pop. anche fuori dei ristretti 
ed egemonici confini britanni-
costatunitens:. 

Con l'esibizione del gruppo 
tedesco Out of focus abbiamo 
raggiunto. fin dalle prime avi-
brazioni». la netta convinzio-
ne di essere di fronte a sti-
molanti sviluppi di un discor-
so di linguaggio ad alto livel-
lo, cui sono approdate. in que
sti ultimi anni, soltanto po-
che formazioni d'avanguardia 
(tre per l'esattezzaf Pink 
Floyd. Soft Machine e Gra
teful Dead) che. oltretutto, 
non riscuotono vasti consensi 
del pur «maturando» giova-
ne pubblico. Infatti. eravamo 
appena un oentinaio al sor-
prendente concerto degli Out 
of focus. Ed eccoci aU'esaltan 
te proposta di una musica 
psichedelica. strutturalmente 
autonoma. con il suo linguag 
gio « liquido », eterogeneo. Gli 
Out of focus si muovono in 
una dimemione suggestiva ed 
allucinante, emotivamente le-
gata alle improvvisazioni che 
si siLsseguono. ela-sticizzando 
il leitmotiv di ogni suite. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 24 

I noml d) Ernest Bour e 
dell'Orchestra del Sudwest
funk di Baden Baden che 
dirige stabilmente dal 1954, so 
no entrati da tempo nel « gi
ro » dei grandi festival inter 
nazlonali, dove si presentano 
novita scelte fra la produzio-
ne contemporanea e del passa-
to Nel primo concerto tenu 
to per il «Maggio» con un 
programma estremamente in 
teressante. ci ha, tuttavia, sor-
preso Pinclusione dell'/idaffio 
dalla Sin/onta n. 2 di Hart-
mann. A parte l'errore dl stac-
care dal contesto di un lavo 
ro una sezione e offrlrla al-
l'ascolto — operazione che pud 
essere glustificata solo in casi 
rnrissimi - la musica di Hart-
mann. fortempnte datata. si 
compone di ricordl e cltazlo-
m che galleggiano qua e la 
come parti di un discorso che 
si svolse senza costrutto este-
tico in un'accozzaglia disordi-
nata d! element! spuri; ab 
biamo sentito perfino echi dal
la pucciniana Turandot me-
scolati a un manierato weber-
nismo. 

Dl grande valore, nella sua 
semplicita sintattica. il Mo 
numento per set miliom del 
giovane musicista slovacco Pe
ter Kolman, rinchiuso a sette 
anni nel lager di Theresien-
stadt dove, come si sa, furo 
no Internati migliaia di bam
bini. Si sente in tutta la par-
titura. dove i pianissimo la-
mentosl degli archi vengono in-
terrotti da bruschi interventi 
deU'orchestra, il riverbero a -̂
ghiacciante di una esperienza 
vissuta e sofferta nel ricordo, 
ancora presents e vivo, del 
bambino a cm il mondo fan-
tastico delle fiabe fu sostitui-
to da quello spaventoso e rea-
le di un campo di sterminlo 
nazista. Restano, come testi-
monianza impressionante del
la tragedla, i famosi disegni 
lasciati dai bambini periti nel 
lager; immaglni alle quali Kol
man sembra riallacciarsi nel
la nuda essenzialita lapidaria 
del su6 Monumento. 

Fedele a quei criterl dl scei. 
ta cui prima accennavamo. il 
programma di Bour compren-
deva. inoltre. tre pezzt di non 
frequente ascolto. almeno a 
Firenze: La battaglia di Wel
lington di Beethoven, le Varia-
ziont op 30 di Webern e La 
smlonta in tre movimenti dl 
Stravinski Soprattutto in We
bern e Stravinski. Torchestra di 
Bour ha dato prova di posse-
dere qualita timbriche e rit-
miche non comuni. grazie an
che al valore di alcune prime 
parli. particolarmente nel set-
tore degli ottinoni La poetica 
di Webern. conststente in un 
processo di massima sempli-
ficazione hnguistica. compor-
ta non pochi rischi da parte 
deiresecutore-mterprete. com-
pletamente isolato in una sfe-
ra di suoni elementan e pu-
nssimi La difncolta maggio 
re consiste. cioe. nel saperli 
re^tituire in tutta la loro pu 
lita espressivita intenore Da 
questo punto di vista la a let-
tura » di Bour e stata impoc-
cabile e di altissimo livello 
interpretativo. 

In seconda serata Bour na 
diretto musiche di Ciaikovski 
(Ouverture 1812). Stravinski 
U norvegtan moods). Schon-
berg iTema e variazioni). 
Hertze i In memoriam «Die 
weisse Rose») e Z^fred (IV 
Sintonia. in onore della Resi 
slenza). 

Marcello De Angelis 

Rischiatutto 

d. g. 

Arrivato 
e resQinto 
il ricorso 

della Lonaari 
II ricorso prcscntato da Giu-

liana I^ni;ari in sepuito alia 
sua eliminazio'ie rialla prima 
srmifinalp dei c.impionissimi di 
< Rischiatutto». d- armnto fi
nalmente ion mnttma alia RAI. 
accompagnato da una lettera e 
da una docimentaz.one sul quiz 
contcstato 

L'Ente rariiotoievisivo ne ha 
dato notizfa affrtttandosi pero 
nel contempo a cichiarare uf-
ficialmento che la nuntata di 
sabato «:oor«o non ?ara ripoluta 
o che. in una parola. il ricorso 
?ara respinto 

Gli esperti di -. Rischiatutto» 
hanno infatti confe-rmato che la 
Loncari ha nott.imonto sbaRlia-
to. che la doma;ida faceva ri-
forimpnto a uni data precisa 
(il che non ammctteva equi-
voct) e cho Li rsposta era ct> 
munquc errata, a qualsiasi da
ta ci si voless? nfcrire Inol-
tro. c questo tajdia la testa al 
toro. la RAI soslicne che il ri
corso non puo r.canche csscre 
preso in esamo. eS5cndo stato 
inollralo dopo il Irnnine previ 
sto dal regolamonto. 

Pero i dingenu oclla televi-
sione non hanr.;: ritenuto di do 
vcr essere troppo bruschi nei 
confronli della Longari; e. ap 
rrofittanrio del fntto che la si-
finorn rotnana sara a Milano 
|xr la >oiond.i serata di < Hi 
schiatutto ». in qualita di inv>a-
:a di un noto quotimano. han
no combinato le cose in modo 
che. in apertura di trasmis.->io-
ne. la concorrente sconfitta pos
sa discutere davanti alle tcle-
camere, con Mike Bongiorno i 
particolari del contrasto con gli 
esperti c arnvarc — si spc-
ra — ad un chiarimento di idee. 

II gioco e di chi 
puo coiiipr arselo 

Una partita a carte con gio-
catori d'eccezione: e quella 
che viene dtsputata da Alber
to Sordi, in coppia con Silva-
na Mangano, contro Belle Da
vis (al centro) e Joseph Cot-
ten (di spalle, nella foto); ed 
e il pernio del nuovo film di 
Luigi Comencini, che s'intito-
la significatwamente Lo sco-
pone scientiftco. 1 personaggi 
corrispondono agli attort, per 
nazionalita: Bette Davis e una 
eccentrica miliardaria amen-
cana, Joseph Cotten il suo se-
greturio e accompagnutore 
ufficiale. Alberto Sordi e Sii 
vana Mangano sono due ita-
liani. e due itultam poveri, che 
s'illudono dt poter acqutstare 
la ricchezza con la fortuna e 
I'abilita. ma saranno conti-
nuamente sconfitti dalla po-
tenza del denaro, incarnata 
neglt avversari 11 nostro Pep 
pino (Sordi) e sua moglie 
Antonta (la Mangano) cono-
scono bene il gioco. ma non 
possono domtnarlo. per chi es-
so obbedisce ad altre leggi: 
«// gioco 6 di chi pud com-
prarselo all'infimto». Questa 
I'amara morale di una favola 
moderna, che nel finale «a 
sorpreso» avra tuttavia un 
suo grottesco rtsvolto. 

Agli tnterpreti principali, tl 
regista Comencini, reduce dal-
I'esperienza del Pinocchio te-
levisivo, ha affiancato, tra git 
altrt, Domenico Modugno e 
Mario Carotenuto, che avran 
no nella vicenda la tunzione, 
in un certo senso. della Vol-
pe e del Oatto II soggetto on 
ginale e la sceneggiatura dello 
Scopone scientifico sono di 
Rodolto Sonego. 

Una tournee 
in Europa 

delta Stabile 
di Catania 

CATANIA. 24 
II Teatro Stabile di Catania 

comincia il 27 maggio una 
nuova tournie all'estero Da 
po aver visitato negli anni 
scorsi 1'Amenca del Sud Tin-
ghilterra. TURSS e altri pac-
si socialist!, esso partec:pera 
in giugno al Festival di Vien 
na e inoltre recitera ancora in 
Austria, a Graz. e in Belgio, 
Olanda. Jugoslavia e Svizze-
ra. rappresentando le due ope
re di Pirandello Liola e II her-
rctto a sonaali 

In Belgio. saranno dat2 an 
che rappresentazioni gntui-
te per i lavoratori italiani 
emigrati Sono nove le citta 
che verranno visitate nel cor
so di un itinerario di nove-
mila chilnmetri: Bruxelles, 
Tubize. Charleroi. I'Aia. Luga
no. Kranj. Zagabria. Vienna e 
Graz 

Protagonistn del due spet
tacoli in cartellone e Turi 
Ferro Fra gli altri attori vi 
sono Umberto Spadaro. Ida 
Carraro. Adriana Innocenti, 
Fioretta Man. Giuseppe Pat-
tavina. Carla Cald. Franca 
Manetti. Fiona Marrone. Ma
ria Tolu. Mariella Lo Giudi-
ce. Antonietta Forlani. Enza 
Nobili Liola sara presentato 
con le scene di Francesco 
Contraffatto. i costumi di Ti
tus Vossberz e la regia di Turi 
Ferro. // berretto a sonaoli 
con la regia di Romano Ber-
nardi. le scene e i costumi dl 
Maurizio Monteverde, 

Aleksei Batalov 
dirige un film 

dal «Giocatore» 
PRAGA. 24 

L'attore sovietxo Aleksei 
Batalov, alia sua prima espe
rienza come regista. sta gi-
rando a Marianske Lazne, in 
Cecoslovacchia 11 giocatore, 
dall'anonimo racconto di Do
stoevski 

Sui motivi che lo hanno 
spinto a fare il film Balatov 
ha risposto: «Innanzitutto. 
per ricordare il centocinquan-
tesimo anniversario della na-
scita di Feodor Dostoievski. 
So di non essere il primo a 
fare un film sul Giocatore 
(ne esistono. infatti. cia sei -
n d.r ) Ma le precedent! ver-
sioni cinematografiche — ha 
aggiunto batalov - corrispon 
dono alle condi2'.oni che pre-
valevano quando vennero fat-
te e tutte sono sensibilmen-
te different! dal testo. Io, al 
contrarlo. inlendo rlmnnere 
il piu fedele possibile al te
sto di Dostoievski e glrare 
il film nello stile deU'epoca 
e dello splrito dell'autore». 

Mostre a Roma: Alonso 

L'anatomia 
delFuomo 

Che Guevara 
Carlos Alonso • Roma: Gal-
leria < Giulia i , via Glu-
lia 148; fino at 5 glugno; 
ore 10-13 e 17-20,30. 

Sull'assassinio del Che si 6 
foi'mata, in tre anni, una 
straordinaria imagerie lnter-
nazionale. colta e popolare. 
Per moltl artist! quella fero-
ce e sadica fotografia del Che 
Guevara disteso sul tavolo 
dell'obitorio con gli assassini 
in posa — che fu diffusa nel 
mondo come un grido bestia-
le di vittoria e di sollievo — 
divenne subito un'immagine 
di significato contrario. imma-
gine accusatrice del Che vivo 

Un voyeur dl massacrl ur
ban! come il pop americano 
Andy Warhol provd. nel "69. 
a ridurre questa foto alia ti-
pica serialita di altre imma
glni sue: quelle con la stanza 
della sedia elettrica. quelle 
del funeral! con Jacqueline 
Kennedy e quelle con gli in 
cidenti stradali nei weekend; 
ma non riuscl a inserlre la 
fieura del Che morto nella 
serie abitudinaria e rituale 
degli accadimenti contempo-
ranei 

Da questa stessa foto sono 
nate anche le quattro pitture 
che Targentino Carlos Alon 
so espone a Roma con una 
ncca serie di grandi disegni. 
Tutte le immagini, anche 
quelle non legate al Che. so 
no variant! di una rembrand-
tiana a lezione di anatomia ». 
II Che e di pinto come una 
forma serena tra forme che 
sono le figure mostruose del
la paura di classe: 6 Tunica 
figura ad avere una testa 
umana e l'anatomia straziata 
non coinvolge la testa. In un 
teatro d'anatomia cosl selvag-
gio la figura del Che ha la 
forma della grazia. di quella 
grazia che ogni tanto ha 
l'uomo quando la sua anato
mia e abitata veramente da 
pensieri umam. dall'immagi-
nazione d'una vita altra e dal
la prefigurazione della liberta. 

Nei confrontl del « gorilla » 
questa figura del Che ha una 
sua bellezza di classe. una 
bellezza comunista In molti 
disegni che variano 11 motivo 
della lezione di anatomia op-
pure quella della macelleria 
e dello smembramento del-
l'uomo in una sequenza da 
comic, e attraverso il consa-
pevole delirio dell'anatomia. a 
momenti freddato in pause 
didascaliche quasi brechtia-
ne. che Carlos Alonso da evi-
denza « tattile » alia violenza. 

I disegni con militari. bor-
ghesi e preti. in genere quel-
11 dove la lezione di anato
mia e piu avanti. sono ricche 
miniere di grottesco. di ero-
tismo feroce. di ambiguo ba 
rocco espressionista II Che 
non fa parte del barocco 
espressionista: la sua forma 
tragica serena slgnifica l'm-
tervento di un'altra idea e di 
un altro metodo nel vecchio 
barocco dei militari. dei pre
ti e dei borghesi. 

I disegni, datati dal '69 in 
qua, sono di rapida immagi-
nazione e di rapida esecuzio 
ne. La qualita visionana del
la pittura e assai piu media 
ta. La pittura subisce una 
combustione nella meditazio 
ne del pittore dalla prima al
ia quarta variante: da una 
immagine abbuiata seicente-
sca (tra olandese e spagnola) 
passa a un'immagine di grot
tesco incandescente di colore 
(tra Ensor e 1 Cobra) 

L'aver messo il moderno 
mestiere del pittore di qua 
da un tavolo d'anatomia ha 
molto affinato Tacutezza del
lo sguardo e ha dato all'im-
maginazione del segno e del 
colore quella freddezza anali-
tica, in prefigurazioni e vislo-
ni ribollenti. che la violenza 
di classe del tempo nostro 
esige per l'arte. per il dare 
forma poetico 

Oario Micacchi 

Da lunedi 
a Roma 

il Festival 
di«Nuova 

Consonanza» 
La staglone 1972 dl «Nuova 

Consonanza » si aprira luncdl 
prossimo a Roma. II ciclo dei 
concert! di quesfanno 6 stato 
organizzato con la collabora-
zione dell'Istituto culturale 
canadese della Deutsche Bl-
bllothek Rom e dell'Istituto 
giapponese dl cultura. 

La staglone che, come il Fe
stival di Palermo e quello 
della SIMC a Venezia e tra 
le piu autorevoli manifesta-
zionl dedicate alia musica con 
temporanea. si articolera in 
nove concertl. 1 quail si svol-
geranno al Teatro Centrale 
secondo 11 seguente program
ma: 

— Lunedi 29, ore 21,15. mu
siche di compositorl canade- I 
si. dirette da Victor Feldbrill: 
Requiem lor the party girl 
di Schafer. Concerto per arpa 
dl Weinzweig. Rasas di Bee-
croft. Remembrances dl Haw
kins. Champs I dl Tremblay, 
Anerca dl Garant e Cosl co
me vuoi di Somers; 

— Giovedl 1. giugno, ore 
21.15, Gruppo di improvvisa-
zione di «Nuova Consonanza» 
(Branchl. Bertoncini. Evange
list!. Macchi. Morrtcone e 
Piazza): 

— Sabato 3 giugno. ore 
15.15. musiche elettronlche di 
Michael Gottfried Koenig 
(Suite, Terminus II. Fimktion 
Roth, Klangfiguren II) pre-
sentate dagli studi della WDR 
di Colonia e Utrecht: 

— Martedl 4 giugno, ore 
21,15, il pianista Antonello Ne-
ri interpreter^ Musica per 
pianoforte di Razzi. 7 Kla-
vierstilcke di Koenig, Kla-
vierstilck V n. 4 d! Stockhau 
sen. Placet experiri 4 di Nerl, 
Proiezioni sonore di Evange-
listi. Libros para el pianista 
Jin. 2 e 3 di De Pablo; 

— Giovedl 8 giugno. ore 
21,15. musiche elettronico-spe-
rimentali: Vision di Shinoha-
ra. Under the fig tree di Cur-
ran. Sumerian song di Am
man. Improvvisazione VCS3 
di Guaccero e Alem di Kagel; 

— Sabato 10 giugno. ore 
21.15, il Gruppo strumentale 
« Nuove forme sonore » ese-
guira Consequenza di Alsina. 
Esercizi di Guaccero. Gospel 
di G. Schiaffini. Contamina-
zione di Tommaso. Chorus in-
temiptus e Improvvisazione 
di T. Schiaffini; 

— Martedl 13 giugno, ore 
17.15. concerto di jazz del 
Quintetto Santucci - Scoppa 
(Cicci Santucci tr.. Enzo Scop
pa sax.. Franco D'Andrea pf., 
Bruno Tommaso cbs.. Bruno 
Biriaco batt.). 

— Giovedl 15 giugno, ore 
17,15. il Gruppo strumentale 
dei solisti di «Nuova Con
sonanza » eseguira Interpre
tation for two flutes di Yua-
sa For &• four di De Incon-
trera. Quartetto di Saccares, 
Impromptu for three players 
di Hirayoshi. Drei Lieder fur 
Gesanq. Klarinette und Gitar-
re op. 18 di Webern; 

— Sabato 17 giugno, ore 
21.15. esibizione del Gruppo 
di improvvisazione di «Nuo
va Consonanza ». 

I concerti del pomeriggio 
saranno tutti gratuitl. II prez-
zo del biglietto per i concerti 
serali e di mille lire (trecento 
per gli studenti). 

— r e a l yj7 

controcanale 

Luciano Novaro 
regista a Verona 

di «Un ballo 
in maschera » 

VERONA. 24 
La ballerina e coreografa 

Luciana Novaro curera la re
gia di Un ballo in maschera 
di Verdi, che andra in scena 
alPArena di Verona il 22 lu-
glio. La Novaro, che ha gia 
firmato numerose regie di 
opere liriche sia ;n Italia che 
aH'estero. dalla Fenice di Ve-
nez<a, alia Scala di Milano, 
al Teatro Reale dell'Opera di 
Copenaghen. e al suo esordio 
di regista nell'arena verorese. 
per la quale ha curato invece 
numerose sccnografie. Sua 
sara infatti anche la sceno-
grafia del balletto Coppelia 
con protagonista Carla Fracci. 

L'ni* rmmnz* 

UNITA VACANZE 
a Budapest e 

sul lago Balaton 
i t inerar io: VENEZIA - ZAGABRIA - BUDAPEST. BALAT0NF01DVAR 

BUDAPEST • ZAGABRIA • VENEZIA 
Viaggio in treno - Durata 17 giorni 

PARTENZE: L I S LUGLIO; 5 -12 AGOSTO 

Quota individuale di partecipazione 
L. 88.000 

UNITA VACANZE 
VIALE FULVIO TESTI, 75 - 20162 MILANO 

TELEFONO 64.20.851 INTERNO 225 

IL BAMBINO SCOMODO — 
iVo?i suppiamo quanti milioni 
di tele&pettutori ubbiano ussi-
stito alia prima puntata della 
inchiesta Dentro la scuola, tru-
smessu, secondo il tradiziona-
nale meccanismo della pro-
grammazione, in ulternutiva a 
un film di Danny Kuye. Vor-
remmo, comunque, che fosse-
io stati molti: e invitiamo fin 
da ora i nostri lettori che la 
avessero perduta a non man-
care al secondo appuntumen-
to, mercolcdl prossimo. Se 
continuera con la stessa se-
rieta e la stessa efficacia dt-
mostrate in questa trasmissio-
ne iniziale, infatti, Dentro la 
scuola si quulifichera come 
uno dei programmi piii inte-
ressanti e concretamente utili 
che la TV abbia prodotto in 
questi anni. 

Emilio Sanna e Carlo Tuzii 
— con il consiglio dt Giusep
pe Barilla e l'aiuto di Franca 
Jovine — hanno affrontato un 
tenia scottante e di generate 
interesse come la scuola ma-
tenia, conducendo finalmente 
un discorso preciso, chiaro, 
logico e completo, tale da fai
lure ai telespettatori una se
rie di notizie immediutumen-
te utili e importanti spunti di 
rijlessione. 

La scuola materna in Italia 
e una tipica spia del carat-
tere di classe della societa: 
Sanna e Tuzn lo hanno dimo-
strato nei fatti. presentando 
sul video alcune situuzioni 
«medte» e pot indicando, per 
converso, I'esempio positivo 
delle scuole sperimentali di 
Reggio Emilia. 

Sin dall'inizio, I'inchiesta ha 
fatto centro, citando il caso 
del bambino figlio di proletn-
ri costretto ad abbandonare 
la scuola, dopo aver ripetuto 
una classe per tre anni, per-
chd incapace di esprimersi 
correttamente in italiano. La 
scuola avrebbe dovuto colma-
re quello «svantaggio», diretta 
conseguenza della condizione 
sociaie dell'alunno: e. invece, 
proprio di quello usvanlaggiov 
si & servita per sanzionare la 
esclusione. 

Cosi, hanno cletto gli autori, 
scatta il meccanismo della se-
lezione. Da qui il discorso e~ 
partito per stabilire subito 
due verita: te scuole materne 

sono del tutto insufficienti (e i 
solo un piccolo numero, an
cora, apimrtiene alio Stato); , 
le scuole materne sono « /MO-
ghi di custodia», nei quali i 
bambini vengono repressi e 
abituati a obbedire «perchd 
possano inscrirsi nel mecca
nismo della produzione e del 
consumo ». 

Le immagini, giustamente 
girate in chiave di cronaca, 
hanno puntuulmenle incarna-
to le affermazioni del com-
mento. Abbiamo visto aule 
nellc quali spirava un'arta di 
casermu; canti e danze di pic-
coli robot con grembiulino. 
Nessuna forzatura: I'obiettivo 
si limitava a cogliere con at-
tenzione e intelligenza i mo
menti tipici delle diverse si
tuuzioni, indagando gesti e 
volti. 

Poi (c ricordiamo, di sfug-
gita, le giusle pause inscnte 
alia fine di ogni ragionamen-
to, per lasciare ai telespetta
tori tl tempo di riflettere), si 
e passati all'esperienzu delle 
scuole materne di Reggio Emi
lia, nelle quali, invece, si cer-
ca di allevure bambini «sco-
modt» aiutandoli a esprimersi 
liberamente e, insieme. a com-
prendere il mondo esterno e 
la realta quotidiana. Alcune 
sequenze, in questa parte, era-
no di grande vivezza: riaor-
diamo, in parlicolare, quella 
dell'tncontro tra bambino e 
padre sul luogo di lavoro di 
qucst'ultimo, e l'altra del col-
loquio tra i piccoli alunm e 
gli anziani attraverso una re-
te mctallica che assurgeva a 
simbolo di un'esclusione che 
gli sforzi solitari dt una scuo
la materna non possono cer
to cancellare. 

Molto giusta e stata anche 
Video di narrare due storie 
complete: quella di un bimbo 
handicappato e l'altra di un 
piccolo « caratteriale ». Meglio 
di tanti discorsi e affermazio
ni, queste due storie avranno 
tncoraggiato migliaia di gent-
tori a sperare e li avranno 
forse anche stimolati a chie-
dere giustizia per t loro figli. 
Risultato assolutamente ecce-
zionale per tnt'inchiesta che 
ci viene dal video. 

g. c. 

oggi vedremo 
STORIE DELL'EMIGRAZIONE 
(1°, ore 21) 

Va in onda stasera la seconda puntata del programma di 
Alessandro Blasetti, che si apre con uno sceneggiato sul dibat-
tito politico che si accese intorno aH'emigrazioue alia fine del 
secolo scorso e che porto ad una prima legge sull'emigrazio-
ne presentata alia Camera nel dicembre 1887. Le condizioni di 
miseria delle masse contadine in Italia, il richiamo dai paesi 
a grande sviluppo industriale o agricolo. gli interessi di banche 
e compagnie di navigazione contribuirono alia emigrazione 
diventata fenomeno di massa inarrestabile. Lo straziante addio 
al paese, che introduce il tema del viaggio, e rievocato nello 
sceneggiato La messa degli emigranti dal romanzo di Fran
cesco Perri. Emigranti. Sul viaggio sono state raccolte inter-
viste di marinai, emigranti, scrittori, come Mario Soldati o 
lo stesso Perri. Nel corso della puntata, sono inseriti tre brani 
di film famosi che danno un'idea delle lotte dei contadini ita-
liani, soprattutto nel Mezzogiorno per sfuggire aU'envgrazione: 
La terra trema, II brigante, II cammino della speranza. 

AMICO FLAUTO (1°, ore 22) 
Ennio Morricone, il compositore di tante musiche per film, 

interviene alia puntata di questa sera alia quale prendono parte 
anche Piero Piccioni che. accompagnato da Gino Marinacci e 
dalla sua formazione. improvvisera brani di jazz; le cantanti 
Lara Saint Paul e Shawn Robinson; Franco Petraccetti. il 
complesso «GU Era di Acquario» e l'attore Ugo Pagliai. 

GIOCHI SENZA FRONTIERE 
(2°, ore 21,15) 

Da Spa, In Belgio. prende il via stasera l'edizione 1972 dei 
giochi fra gli enti televisivi europei. L'ltalia vi sara rappre-
sentata dalla squadra di Ostuni in provincia di Brindisi; 
accanto alia rappresentativa italiana scenderanno in campo 
quelle di La Chaux de Fonds (Svizzera). Hirschan (Germania 
federale). Arras (Francia), Salisbury (Gran Bretagna) e Fra-
neker (Olanda). 

programmi 
TV nazionale 
. 10,50 Trasmissioni scola-

stiche 
12,30 Sapere 
13,00 Tempo di sole 
13.30 Telegiornale 
14.00 Una lingua per tutti 

Corso di francese 
15,00 Trasmissioni scola-

stiche 
17.00 Fotostone 

La palla magica -
Programmi per i 
p:u piccini 

17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 

«Africa: l'an;ma di 
un continente » 

18,45 Inchiesta sulle pro
fession! 

19,15 Sapere 
Nona puntata di 
• Alle sorgenti della 
civilta » 

19.45 Telegiornale sport * 
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 
21,00 Storia del l 'emigr* 

zione 
Seconda puntata del-
I'inchiesta sul feno
meno dell'emigrazio-
ne realizzata da 
Alessandro Blasetti 

22,00 Amico flauto 
Spettacolo musicale 
di Gino Marinacci. 

TV secondo 
15,30 Sport 

Cichamo: 
dell'arrivo 
tappa del 553 Giro 
d'ltalia 

21.00 Telegiornale 
21,15 Giochi senza fron-

liere 
Primo incontro. 

22,30 Ragioniamo con II 
cervello 
« II gioco delle mac-
chine ». Ultima pun
tata 

cronaca 
della V 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ore: 7, 
8. 10, 12. 13. 14, 15, 17. 
20, 21 e 23; 6: Mattulino 
musicale; 6.30: Cono di lin
gua tedesca; 6,54: Almanacco; 
8,30: Le canzoni del mattino; 
9,15: Voi ed io; 11.30: U Ra
dio per le Scuole; 12.10: Un 
disco per Testate; 13.20: II 
giovedi; 14: Buon pomeriggio; 
15,45: 55. Giro d'ltalia; 16.30: 
Per »Oi giovani; 18.20: Come 
e perche; 18,40: I tarocchi; 
18.55: Italia che lavora; 19.10: 
II gioco nelle parti; 19,30: 
Toujour Paris; 20,20: Anda-
ta e ritorno; 21.15: Lettera-
tura, scuola, teatro nella rhro-
luzione culturale cinese; 21.45: 
Pettr Nero al pianoforte; 
22.10: Musica 7; 23,20: Con
certo del Duo Zagnoni-Camino. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ore: 6,30 
7.30, 8,30. 9,30, 10,30, 11,30, 
12,30, 15.30. 16.30, 17.30, 
19,30. 22,30 e 24; 6: II 
mattiniere; 7,40: Buongior-
no; 8,14: Musica espresso; 
8,40: Suonl e colon deU'or
chestra; 9,14: I tarocchi; 9.35: 
Suoni e color! deU'orchestra; 
9.50: c L'uomo dal mantello 
rosso », di Charles Nodier; 

10,05: Un disco per restate; 
10,35: Chiamatc Roma 3 1 3 1 ; 
12,10: Trasmissioni rcgionali; 
12,40: Alto gradimento; 13,50: 
Come e perche; 14: Un di
sco per Testate; 14.30: Tra
smissioni rcgionali; 15: Disco-
sudisco; 16: Cararai; 18: Ra
dio Olimpia; 18,20: Long 
playing; 19.40: Punto Inter-
rogativo; 19: The pupil; 
19,55: Senrizio speciale del 
Giomale radio sul 55. Giro 
d'ltalia; 20.20: I success! A 
S. Mendes e C. B. De Hollan-
da; 21,10: Supersonic; 22,40: 
<Un albero cresce a Brooklyn», 
di Betty Smith; 23,05: Donna 
'70; 23.20: Musica leggera. 

Radio 3° 
Ore 9,30: Musiche di A. Gla-
xunov; 10: Concerto di aper-
tura; 11.15: Tastiere; 11.45: 
Musiche italiane d'oggi; 12.20: 
I maestri delTinterpretazione; 
13: Intermezzo; 14: Due voci, 
due epoche; 14,30: II disco in 
vctnna; 15.30: Novecento sto-
rico; 16,30: Le orchestra di 
Count Basic e Doc Cook; 17: 
Le opinion! degli altri; 17,20: 
Classe unica; 17.35: Appunlo-
mento con Nunzio Rotondo; 18: 
Notizie del Terzo; 18,30: Mu
sica leggera; 18,45: Pagina a> 
perta; 19,15: Concerto di 
sera; 


