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Interrogazione 

comunista 
al Senate 

su Dinocitta 
II compagno senatore Oli-

rio Mancini ha indirizzato al 
ministro delle Partecipazioni 
atatali la seguente interroga
zione con richiesta di rispo-
sta scritta: 

«Considerata la grave, e 
per certi aspetti assurda. vi-
cenda della smobilitazione de-
gli stabilimenti cinematografi-
ci Dinocittft. collocati neU'area 
della Cassa del Mez/ogiorno 
(Connine di Roma); tenuto 
conto che i ripetuti finanzia-
menti pubblici non sono val-
si ad assicurare stabilita ad 
una impresa che. nel suo ge-
nere e considerata la piu mo-
derna d'Europa; considera-
to, infine. che la chiusura 
dello Stabilimento in questio-
ne aggrava la situazione dei 
livelli occupazionali di tutte 
le categorie del cinema italia-
no: il sottoscritto chiede di 
sapere: 

1) quali sono i motivi che 
hanno determinato la crisi del
lo Stabilimento di Dinocitta 
malgrado le notevoli agevo-
lazioni ottenute dalla pubbli-
ca iniziativa; 

2) in che modo il Ministero 
delle Partecipazioni Statali ri-
tiene di poter intervenire per 
una eventuale riconversione 
produttiva dello stabilimento, 
garantendo il complete e sol-
lecito riassorbimento del per-
sonale dipendente ». 

Convegno 
di studio 
dei critici 
televisivi 

La funzione della critica 
televisiva e 11 suo rapporto 
con l'Ente radiotelevisivo, nel-
la peculiare situazione di mo-
nopolio nella quale questo 
opera In Italia come servizio 
pubblico, saranno oggetto di 
tin convegno nazionale di 
studio dell'Associazione ita-
liana critici radio e televi-
aione (AICRET), che si terra 
a Marina di Ravenna il 25 e 
36 agosto, nel quadro delle 
manifestazioni lndette In oc-
casione del XX Concorso di 
pittura estemporanea, pro-
mosso dall'Ente Premio na
zionale Marina di Ravenna. 

le prime 
Cinema 

Matrimonio 
collettivo 

Sulla <c spregiudicatezza » 
sessuale dei popoli nordici le 
«masse» latine sanno ben 
poco, o, al massimo, qualche 
nozione confusa e troppo este-
riore perche possa informare 
au quella mitica «rivoluzio-
ne». Cosi, l'industria cinema-
tografica, con lo scopo preci-
so di... coimare delle lacune, 
si assume il-compito di spie-
gare e di educare lo spettato-
re ai misteri dell'amore sotto 
zero. II regista Fred Olsen, 
con Matrimonio collettivo, 
tenta. appunto, di offrire un 
quadro « obbiettivo» e a rea-
le » della vita di una « comu-
nita» sperimentale svedese, 
colta nel momento del suo 
formarsi e nelle fasi del suo 
sviluppo come forma «socia-
le » che si oppone alia conce-
zione borghese della famiglia. 

Tuttavia. a Olsen pare che 
Interessi soltanto il p3rticola-
re di un grande letto a dodici 
piazze, luogo deputato a ban
co di prova della « maturity » 
e « hberahta » delle coppie, le 
quali potranno cos! combinar-
si a piacere e dinanzi alio 
sguardo indiscreto (o discre-
to) di tutti. Ora, e ancora da 
dimostrare che l'amore collet
tivo e pubblico possa essere. 
nel contesto ideologico-socia-
le occidentale. un passo avan-
tl verso ia rivoluzione e il 
soc:alismo. soprattutto quando 
nella « nuova comunita » ten 
dono a rinascere le antiche ! 
convenzioni borghesi proprio • 
per carenze sovrastrutturali. 
E. m parte, il film-inchiesta a 
colon di Olsen — interpretato 
da P;a Groning, Bill Ohrstrom 
— lascia trasparire dei dubbi 
•ulla trasformazione meccani-
ea dell'uomo in animale socia-
le a tutti i livelli. ma le ambi-
guita di fondo non scompaio-
no. la pretestuosita dell'in-
chiesta resiste soprattutto per 
la suoerficialita e la banalita 
del discorso ideoiogico-sociale 
8iii a vizi » della borghesia. 

Che carriera 
che si fa con 

l'aiuto di mamma 
II bel film comico-satirico 

(ma anche qualcosa di piu) di 
Jim Clark Oqni uomo dovreb-
be averne due forse ha gift 
creato un «filone». Anche 
Che carriera ecc. ecc., diretto 
a colori da Pierre Richard e 
interpretato da lui stesso. vor-
rebbe essere una satira del 
mondo dei persuasori occulti, 
ma le gags spesso sono astrat-
ie. avulse dal filo della storia 
che vede un geniaccio alle pre 
fie con le sue a idee» e pro 
btemi crotico-esistenziali. Tut
tavia, per fortuna sua e no
stra, Pierre Richard riesce. a 
folte, ad essere candtdamente 
etwnlco. 

vice 

XXV Festival del film di Locarno 

Come un disco volante > 
nella realta del Ticino 

Pesano negafivamente sulla rassegna particolarismi di tipo commerciale e furistico 
Coraggioso film di Peter Bacso sui problemi della condizione operaia in Ungheria 

Dal nostro inviato 
LOCARNO, 8. 

II Festival internazionale 
del film di Locarno — inau
gurate la settimana scorsa e 
attualmente in corso — ha rag-
giunto quest'anno la sua ven-
ticinquesima edizione. Venti-
cinque annl sono un'eta dif
ficile tanto per un uomo e 
forse anche piu per una ma-
nifestazione cinematografica: 
nell'un caso o nell'nltro, in-
fattl, essi costituiscono un po' 
11 momento-crisi di una vita, 
con troppi rimpianti dietro di 
se. e troppo poco allettantl 
prospettive dinnanzi. Una cri-
si che se qualche volta trova 
positivo sbocco nel « pessiml-
smo deH'intelligenza e ottiml-
smo della volonta», nel piii 
dei casi si risolve, purtroppo. 
sedimentando irrisolutamente 
frustrazioni nuove sopra fru-
strazioni vecchie. 

Un discorso del genere, per 
sconfortante che sia, ci sem-
bra particolarmente pertinente 
e tempestivo — nonostante le 
ottimistiche affermazioni fat-
te in apertura della manife-
stazione da qualificati espo-
nenti della notabllita locale — 
per questa venticinquesima 
edizione del Festival dl Lo
carno: giunta a questo tra-
guardo non senza qualche me-
rito e non senza grossi, ricor-
renti tra'-agli (la defenestra-
zione — comunque lo si com-
pianga ora — dello scomparso 
Vinicio Beretta prima, e la 
logorante guerra dei nervi cul-
minata due anni fa con le di-
missioni dei dlrettori Bianco-
ni e Buache sono in tal sen-
so lndicativi) la rassegna ti-
cinese e approdata oggl ad 
una situazione quanto meno 
ambigua. Da un lato. infatti. 
i dirigenti attuali si prodigano 
in reiterate quanto volonterose 
attestazioni nel voler tener fe-
de a una linea culturale stret-
tamente legata alle istanze 
piu vive della realta e al piu 

brucianti temi della nostra 
contemporaneity; ma dall'altro 
per contro quegli stessl diri-
genti indulgono spesso e dl 
buon animo alle scelte piu 
corrive e conformistiche, te-
nendo nel migliore dei casi 
11 cuore rivolto ai fatti della 
cultura e la mente intensa-
mente attenta agli lncassi del 
botteghino e alia promozlone 
del turlsmo locale. 

Non vogliamo qui precipita-
re alcun giudizio, ma e un 
fatto che l'assetto del XXV 
Festival di Locarno e artico-
lato in modo per lo meno 
polivalente o megllo intercam-
biabile: tanto per cominciare, 
e'e una retrospettiva che non 
e una retrospettiva, organizza-
ta com'e incettando dovun-
que film vecchi onusti di qual
che (anche meritata) notoriety 
e di qualche premio; ci sono 
film in concorso (che a norma 
di statuto dovrebbero essere, 
e non lo sono, delle opere pri
me o seconde) tra 1 quali ben 
pochi (Salve rondinelle! del 
cecoslovacco Jircs, Tempi pre-
senti dell'ungherese Bacs6) di 
quelli flnora vistl possono van-
tare alcun tltolo non solo per 
una rassegna cinematografica 
ma anche per una qualsiasi 
normale proiezlone che voglia 
presumere a un congruo risul-
tato; e infine ci sono una se-
rie di manifestazioni collate
ral! (colloqui, incontri, dibat-
titi, ecc.) che appaiono quanto 
meno « ectoplastiche », conge-
late come sono in un clima 
di addetti ai lavori, che scar-
sissima eco riescono a suscl-
tare al di fuorl del luoghl 
fisici ove si svolgono. 

D'altra parte, tutto il Festi
val di Locarno e soltanto giu-
stapposto nella realta ticine-
se: nonostante le cor tine fu-
mogene messe in atto — con 
toni municipalistici o addirit-
tura campanilistici — sulla ir-
rinunciabile tipicita ticinese 
della manifestazione, la stessa 
rassegna con tutti gli interessi 

II tempo 
dei tuffi 

Tempo di Juffi per Franca Gonella (nella foto): la giovane 
attrice, reduce da un tuffo nella storia — si fa per dire — 
in un film ispiralo al mondo dell'Aretino, per rendere piacevoli 
le sue vacanze ha seel to le acque del Tirreno 

r in breve 
Cineasti e attori premiati a Riccione 

Francesco Rosi per // caso Mattel, Elio Pctn per La classe 
operaia ta in paradiso, Stefano Vanzina per La poltzta rtn-
grazia. e Olenda Jackson per Donne in amore, e Maria Stuar-
da, Regtna di Scozia, sono tra i vincitori del XV Premio Ric
cione. la cm manifestazione conclusiva si svolgera il 20 agosto. 

La giuria ha moltre premiato Marco Ferren per L'udienza, 
Alberto Bevilacqua per Questa specia d'amore, Adriano Celen-
tano. Marcel lo Mastroianni. Lea Massan, Alberto Sordi. Ugo 
Tognazzi, Giancarlo Giannini, Mariangcb Melato e Jacques 
Tati per Traffico. 

E' in corso il Festival Chopin 
VARSAVIA, 8 

A Dushniki, nel Voivodato di Wroclaw, si e aperto il tra-
dizionale Festival intitolato a Chopin. Vi prendono parte pia-
nisti polacchi. cecoslovacchi. statunitensi, inglesi e sovietici. 

economici, culturall e politic! 
ad essa nnnessi e connessi, re-
sta un corpo estraneo, un « di
sco volante » calato in un mon 
do — quello quotidiano di chi 
lavora, tribola e vorrebbe mi-
gliorare la propria condizione 
— giustamente refrattario a 
questo genere dl imbonimenti. 

Certo. Piazza Grande, la se
ra. 6 sempre gremita dl pub
blico, ma e il pubblico distrat-
to e benevolo dei turisti che da 
una proiezlone pretende al 
massimo due ore di svago e 
niente dl piu. Slgnificatlvo. in 
tal senso, e il fatto che mai o 
ben di rado anche 1 film piu 
insulsi suscitano durante le 
proiezionl serali qualche dis-
senso un po' vistoso: e non si 
tratta, come si potrebbe pen-
sare, di un pubblico partico
larmente tollerante e civile. 
quanto del fatto che tutto ci6 
che passa sullo schermo viene 
digerito e metabolizzato con 
manifesta indlfferenza. E alio-
ra lo si dica, senza tante ipo-
crisie e senza tante grosse pa
role. che interessano piO i buo-
ni affari che le incerte sort! 
della cultura del cinema e dl 
tutto il resto. 

Un ulteriore sintomo di In-
voluzione a Locarno '72 e co-
stitulto, da un lato, da una 
marcata burocratizzazione di 
tutto l'apparato organizzativo 
e, dall'altro, dalla «neutraliz-
zazione» della partecipazione 
giovanile con 11 ripristino dl 
una giuria. appunto di giova-
nl, formata soltanto da ragaz-
zi svizzeri e che. da quel che 
si pud constatare. si e data 
struttura e compiti quanto me
no semiclandestini. tanto e lo 
anonimato e lo scarsissimo 
conto dai quali e circondato il 
suo operato. 

Tra i film in concorso di 
questi ultimi giorni. comun
que. una segnalazione partico-
lare merita 11 film dell'unghe-
rese Peter Bacso Tempi pre
sents una coraggiosa e serrata 
disamina sulla condizione uma-
na della classe operaia ma-
giara. stretta da un lato da 
problemi di crescita civile, so-
ciale e politica di grande, ap-
passionante momento; e dal
l'altro da tutte le remore gli 
intralcl burocratici, le irreso-
lutezze di un'organizzazione 
produttiva ancora troppo ca-
rente e, talvolta. dimentica del 
carattere socialista della real
ta nella quale opera. 

E' questo un tema non nuo-
vo nella vena narrativa di 
Bacso che. coerentemente con 
le sue precedentl e gi& mature 
prove (Un estate sulle colline, 
Rompere il cerchio, ecc.) por
ta avantl un discorso quasi 
«didattico» ma non per que
sto meno convincente. punti-
eliosamente accurate su quel
li che sono i problemi veri del
la nostra tormentosa e tor-
mentata qimtldianita 

Sauro Borelli 

E' morto 
Milton 

Mezzrow 
PARIGI, 8. 

II noto clarinettista Milton 
Mezzrow, detto Mezz Mezzrow 
si e spento domenica scorsa 
nell'ospedale americano dl 
Neuilly (Parigi); ma la noti-
zia e stata comunicata alia 
stampa solo oggi. 

Mezz Mezzrow aveva quasi 
72 anni essendo nato a Chi
cago nel novembre 1899. A^e-
va imparato la musica in 
prigione a 18 anni ed era uno 
dei pochi bianchi capace di 
suonare il jazz tradizionale 
come i neri di New Orleans. 

II postino bussa ancora ? 
HOLLYWOOD. 8 

Si parla di rifare in America una nuova versione cinema
tografica del cclebre libro di James Cain II postino suona sem
pre due volte. Per quanto riguarda i protagonist!, si fanno i 
nomi di Raquel Welch e Jack Nicholson. 

Un altro nome, cosi, si e 
aggmnto alia ormai lunga se-
quenza dei musicisti di jazz 
scomparsi. Molli, e vero. tra-
gicamente in eta prematura: 
ma non pochi, ormai, sono 
morti per eta avanzata, II 
jazz, per tanto tempo inteso 
e amato come musica giovane, 
nuova, ha del resto tanti an
ni sulle spalle: e questa ne 6 
un'altra conferma. 

Con Milton vMezzn Mezzrow 
scompare. piu che un grande 
musicista, un personaggio. For
se. come tale, aveca negli ul
timi anni perso lo smalto ep-
pure, t slato, prima e dopo la 
guerra, popotarissimo presso 
gli appassionato in buona mi-
sura anche per la pubblicita 
che gli fece il critico francese 
Panassie, sostenitore oltranzi-
sta del jazz di New Orleans 
e nero (ma. non proprio nel 
senso tutto orgoglioso in cui 
oggi il jazz si proclama, da 
parte dei suoi stessi arteflci, 
nero: ami, in Panassie' non 
mancava una vaga componen-
te razzista). 

Per Panassie'. dunque, Mez
zrow era la grande eccezione: 
unico *dio» bianco del jazz; 
tanto che negli anni cinquan-
ta il clarinettista soggiomb a 
lungo in Francia sotto Vala be
nevolo degli appassionati tra-
dizionalisti. 

Mezzrow scrisse anche un 
libro, Ecco i blues, che conob-
be una certa diffusione da 
noi, quando di letteratura sul 
jazz ce n'era poca ancora. II 
libro era zeppo di annotazionl 
soprattutto di costume sul 
mondo dei musicisti. 

Come solista Mezzrow parte-
cipd a diverse inclsioni di 
gruppi bianchi alia fine degli 
anni venti, alternando il clari-
no al sax tenore, suonato an
cora in modo rudimentale. E 
continub ad incidere flno ad 
epoca abbastanza recente Una 
mustca, la sua, piuttosto ma-
nierata, talora non priva di 
interesse, anche se, oggi, in-
giustiflcato appare 11 chiasso 
che allora si fece attorno a 
Mezzrow . 

d. i. 

IL DIVERBIO 
PERICOLOSO 

REU v? 

MADRID — Tra Paolo Villaggio e Vlttorio Gassman e sorto un diverblo piuttosto pericoloso, 
dato che oggetto della confess e II volante di un'automobile lanciata a tutta veloclta: e una 
scena di « Che e'entriamo no! con la rivoluzione? », che Sergio Corbucci sta girando in Spa-
gna. Nonostante 11 titolo, il film svlluppera, In chlave satirica, una tematica nettamente 
antiqualunqulsta 

Una fesfa della musica che si ripete ogni anno a Verona 

II sapore d'un rito in 
una serata all'Arena 

Dagli spettacoli dei saltimbanchi all'opera lirica - Una tradizione che si 
e affermata in cinquanta stagioni e che resiste alle miopie e alle in-
voluzioni cui la gestione del grande teatro all'aperto e soggetta 

Dal nostro inviato 
VERONA. 8 

Quando sulla scena corre il 
tragico annuncio: « Hanno am-
mazzato compare Turiddufn, 
il silenzio tra il pubblico di-
venta, se possibile, ancor piu 
profondo. Poi, sul pianto dispe-

rato di Santuzza, scoppia I'ap-
plauso. Dapprima quasi trepi-
dante, commosso; quindi fe-
stoso, da stadio di calcio do
po un bel gol. E i «fans» in-
neggiano alia Cossotto gridan-
do: « Fiorenza! Fiorenzal >>. Si 
accendono i riflettori, e allo
ra la stessa imponenza della 
scena sminuisce di fronte alio 
spettacolo policromo degli abi-
ti di migliaia di persone assie-
pate sulle gigantesche gradina-
te, al voclo che sale, all'agi-
tarsi di una folia che rimira 
se stessa. 

Una serata all'Arena di Ve
rona assume il sapore di un ri
to. La rappresentazione va ben 
oltre Vimmenso proscenio do 
ve compar Alflo e compare Tu-
riddu consumano la low sfida 
mortale, e dove piu tardi Carta 

'Fracci danzera con smaliziato 
candore fi.no a sgominare il 
mago Coppelius: coinvolge il 
pubblico intero, rendendone 
consapevole anche Vultimo e 
piu sprovveduto fra gli spet-
tatori. Ogni sera, quando c'i 
I'Opera in Arena, piazza Bra 
— questo stupendo salotto Ve
ronese — cambia volto. Inibi-
to Vingresso e il parclieggio 
a qualsiasi mezzo motorizzato, 
plotoni di vigili assicurano gar-
batamente ma decisamente che 
il minimo rumore non giunga 
a disturbare te melodie che 
si sclolgono dentro le colossali 
mura dell'anflteatro. 

Agli ingressi e'e folia. Cen-
tinaia di appassionati attendo-
no Varrivo degli artisti piu 
famosi, li applaudono. per poi 
acclamarli alcune ore piu tar
di. alia fine dello spettacolo. 
Centinaia di curiosi anche agli 
ingressi del pubblico, e non 
solo per ammirare gli abiti da 
sera e le pellicce che le si-
gnore della platea sfoggiano in 
una gara d'eleganza piuttosto 
provinciate. Anche per le mi
gliaia di persone — ragazze in 
maglietta e blue-jeans, giova-
ni con la barba, donne di casa, 
padri di famiglia vestiti come 
tutii i giorni — che sfilano per 
andare a ptgiarsi sulle gradi-
nate, c'i uno sguardo misto di 
invidia e di compiacimento in-
sieme 

I veronesi sono orqoqlioti 
della loro Arena. Nd rinuncia-
no. molii di essi. a constatare 
di persona il ripelersi del fe-
nomeno grandiose del rito, 
sempre uguale e sempre nuo-
vo e sorprendente ogni anno. 
di una simile folia di persone 
(dalle quindici alle ventimila 
per sera) che si danno conve
gno a Verona per assistere a 
uno spettacolo lirico. 

La magla dell'Arena comin-
eta qui, quando si entra fra 
due ali di pubblico che cam-
biano subito lo spettalore in 
protagonista. Poi li prende, 
sotto le volte antiche di seco 
li, stillanti umidila, trasfor-
mate in elegante a foyer » dal
le lunghe corsie e dai pesan-
ti tendaggi in cupo relluto ros
so. Ed ecco la emozione di 
passare sotto quelle volte, di 
scostare quel tendaggi per poi 
a uscire» all'interno di un 
«teatro* che ha il cielo per 
soffitio. 

E lassu. sembra proprio 
quasi accanto al cielo. vedi 
appollaialt sui piu alii scalmi 
delle verttginose gratlinate i 
apatitir* dell'Arena, gli appas
sionati dell'Opera lirica, quelli 
che ti sanno dire quante volte 
la Cavalleria msticana o 
1'Alda sono state ripetute nelle 
stagioni liriche veronesi, chi 
ne furono i maggiort prota-
gonistt neVe piii memorabili 
ediziont, quale messinscena & 
piit degna di ricoido, ed esal-
tano la purczza di emisstonc 
della Cossotto, dicono che 
quando danza la Fracci «la 
par 'na farfaltta*. 

Quella in corso 6 la cin-
quantesima staglone lirica del
l'Arena da quando, fra il 10 
e il 24 agosto del 1913, ebbe-
ro luogo otto rappresentazioni 
dell'Aida verdiana. L'iniziativa 
Veronese di utilizzare lo splen-
dido anfiteatro romano quale 
sede di spettacoli lirici al
l'aperto entusiasma la societa 
europea all'epilogo della « bel
le ipoquery e alle soglie del 
massacro delta grande guerra. 
Alia « prima » assistono prin-
cipi del sangue delle maggio-
ri dinastie d'Europa, i grandi 
musicisti del momento, da 
Puccini a Mascagni a Boito. 
Fra il pubblico cosmopolita 
c'& anche Massimo Gorki. Un 
giornale di Praga ha mandato 
per la cronaca un suo giovane 
inviato che si chiama Franz 
Kafka 

Prima di allora, d'estate 
I'Arena funzionava come un 
circo all'aperto, ospitando spet
tacoli di funamboli e saltim
banchi. aAndemo a vidar i 
salti in "Rena"», dicevano i 
veronesi (ugualmente, appena 
consolidata la tradizione liri
ca, si diceva: a Andemo a I'Ai-
da» per: aAndiamo all'Ope-
ran): non si sa quale fosse 
I'espressione corrente nel 1278 
quando, nel febbraio di quel-
Vanno, 166 ereticl furono bru-
ciati vivi nel rogo fatto ac-
cendere nel bel mezzo del
l'Arena da Alberto della Scala. 

Dopo i fast* circensi del pe-
riodo romano, il medioevo ave
va steso sull'anfiteatro Verone
se la coltre dell'abbandono piu 
squallido. Ci voile il governo 
della Serenissima (che pure 
non esitb ad asportare molte 
delle poderose pietre di mar-

mo per fame mura da dife-
sa) per ripulire I'Arena e ri-
portarla a nuova vita e digni-
ta, finche nel '700 non si co-
mincib a fame sede per rap
presentazioni estive di prosa. 
II preludio alia sua attuale 
felice destinazione si ebbe pe-
rb nell'estate del 1900, quando 
su un vasto palcoscenico ven
ue rappresentato un ballo de
finite agrandioson, il Pietro 
Micca del compositore Ro-
mualdo Marenco. Poi, nel 1913, 
Z'Aida: e da altera per cinquan
ta eslati nell'arco di un ses-
santennio, la consacrazione 
dell'Arena di Verona a tempio 
estivo della lirica. 

La forza di questa tradizio
ne, che resiste anche alle 
miopie e alle involuzioni cui 
la gestione culturale dell'Are
na & purtroppo soggetta (6a-
sti, in proposito, ricordare co
me 6 stata stroncata I'espe-
rienza della direzione De Bo-
sio) meriterebbe forse di esse
re studiata: in tempi in cui 
I'unico spettacolo capace di 
mobilitare le grandi masse 
sembra essere quello calcisti-
co, non i cosa da poco ritro-
varsi fra ventimila persone in 
religioso silenzio raccolte nel
la magica cdvea Veronese. I 
riti lirici dell'Arena sono Ti'.tr 
sempre conditi di forlt de
menti spettacolari. ma quella 
di Verdi o di Wagner, di Mus
sorgsky o di Bizet i pur sem
pre della grande musica, e se 
I'Arena aiuta qualcuno (mol-
ti, forse) a non perderne o a 
scoprirne il guslo, il suo d un 
merito che va riconosciuto. 

Mario Passi 

al Festival de 
L' HUM ANITE 

LA PIU' POPOLARE 
FESTA Dl FRANCIA 

PARIGI 
dal 7 all'11 settembre 
Viaggio in treno con cuccetta, 

pensione completa, visite della 

citta, partecipazione al Festival 

Lire 67.000 

[i] 

controcanale 

Per informazioni e prenotazioni: 

UNITA VACANZE 
Viak Fuh/io Testi, 75 - 30162 MHano 
Ttltfono 64.30.851 (interim- 225) 

SPREGIUDICATI COL FAL-
SO — Giunto alia terza pun-
lata il programma Se scoppia 
la pace di Raffaele Maiello 
(con testi di Enzo Forcella) ha 
dimostrato ancora una volta 
con quanta facitita si possa 
arrivare al falso storico pur 
affermando qualche verita. 11 
tema di fondo della puntata, 
infatti, era quello di esamina-
re se sia possibile ridurre i 
bilanci militari delle (tsuper-

f iotenze » senza danneggiarne 
e economie; o, anzi, aiutando 

a svilupparle. Si trattava an
che di vedere, dunque, chi sia 
interessato — all'interno di 
queste economie — a sviluppa-
re l'industria bellica e, anche, 
lo stato di tensione (o di guer
ra) nel mondo. 

Con apparente spregiudica
tezza, I'inchiesta ha finto di 
prendere il toro per le coma: 
ricordando la vicenda degli 
industriali tedeschi Krupp, 
promotori di almeno due guer
re mondiali. Ed Iia aggiunto 
che il «paradosso Krupp» 
(ma perchi mai « paradosso?») 
non e «forse» superato. Ed 
eccoci allora all'America ed 
all'industria bellica statuni-
tense. 

Cera da attendersi, a que
sto punto, che la cosiddetta in-
chiesta facesse altri nomi e 
cognomi (di industriali e di 
politici) per spiegare qualcosa 
sulla strategia militare ameri-
cana e sugli interessi che stan-
no dietro alle aggressioni alia 
Corea del Nord ed al Vietnam. 
Ma nessun nome t stato fatto. 
Anzi, I'inchiesta ha preso le 
sue distanze dal problema, fin-
gendo di svilupparsi nel di
scorso parallelo sul a consu-
ynismo » e in una analisi equi-
parata del sistema sovietico e 
di quello americano. A lungo, 
ad esempio, s'd proceduto at-
traverso due interviste paralle-
le con un esperto Usa ed uno 
sovietico (ma montate in mo
do da far credere spesso che, 

anzicchi di interviste a di-
stanza, si trattasse di un dia-
logo diretto): e soltanto per ri-
badire, attraverso mozziconi 
di frasi, una tesi di partenza 
precostiluita. 

La tesi, cioe, che la logica 
di sviluppo economico ameri-
cana e sovietica e la stessa: 
in entrambe il bilancio delle 
spese militari assorbe un'al-
la percentuale del reddito na
zionale; entrambi si accusano 
reciprocamente di volere la 
guerra; entrambi si accusano 
di lasciare ai militari un ruo-
lo esorbitante nella direzione 
del paese. Pari e patta, insom
nia. E alia fine di questa bella 
dimostrazione, I'augurlo equi-
distante che il problema ven-
ga risolto arrivando finalmen-
te alia comprensione, alia pa
ce, al disarmo ed alia conver-
sione dell'industria bellica: 
anche perch4 — ecco un tradi
zionale tocco del moralismo 
piccolo — borghese televisivo 
— c'd li 7*erzo Mondo che muo-
re di fame. 

Questa sorta di indagine 
« sociologica » si rivela subito 
falsa, come ogni indagine so
ciologica. Perch6 dimentica m-
tanto di dire quale paese ab-
bin cominciato, e perchd, la 
corsa agli armamenti (dimen
tica, insomnia, la politica del-

.I'orlo dell'abisso di Foster Dul
les); dimentica di sottolinea-
re che negli Usa esistono al
tri Krupp e nell'Urss no; di
mentica, infine, di ricordare 
che le guerre di aggressione — 
oggi — sono condotte dagli 
americani e non dai sovietici 
(o i giornalisti democratici 
della Rai hanno dimenticato 
il Vietnam?). Tutta I'inchie
sta, insomma, ha dimenticato 
i fondamenti stessi della veri
ta per una analisi storica del-
la questione piu scottante dei 
nostri anni. Insomma, ci spia-
ce dirlo, un falso. 

vice 

oggi vedremo 
L'UOMO E IL MARE (1°, ore 21) 

Settima puntata delle inchieste sul mare realizzate da Jean-
Yves Cousteau. II titolo di stasera 6 Pianeta delle acque e 
la trasmissione vorrebbe offrirci una sintesi delle awenture 
vissute dall'equipaggio a bordo del Calypso nei precedenti 
servizi. Questi uomirri di mare sono in viaggio ormai da tre 
anni ed hanno compiuto lunghe e laboriose ricerche negli 
abissi nei tre oceani. Ora, essi si rlunlscono a tirare le somme 
di questa interessante esperienza. ricordandone i momenti piu 
intensi, che spesso colncidono con quelli in cui hanno corso 
i maggiori pericoli, soprattutto quando si trattava di scen-
dere in immersioni piuttosto audaci, sfidando le insidie del 
misterioso «pianeta acquatico». Ecco, dunque, le impressioni 
di un gruppo di studiosi che possono ben considerarsi « cit-
tadini del mare», giacche sono riusciti a penetrare nell'affa-
scinante e temibile mondo acquatico senza seminare distru-
zione, anzi, aiutandoci a capire quanto sia inestimabile il pa-
trimonio naturale della nostra Terra. 

ORE 9: LEZIONE DI CHIMICA 
(2°, ore 21,15) 

La rassegna dedlcata a a Momenti del cinema Italiano degli 
anni '40» prosegue con un film che, nel ricordo, si e trasfor-
mato in un piccolo a classico » del cinema dei tenui sentimenti 
e dei telefonl bianchi. Si tratta di Ore 9: lezione di chimica, 
diretto nel '41 da Mario Mattoli, un decoroso artigiano che 
si doveva poi cimentare con esiti spesso felici nell'adattamento 
cinematografico di alcune note farse di Vincenzo Scarpetta, 
tutte interpretate dal compianto Toto. Ore 9: lezione di chi
mica e, invece, il risultato — esemplare a suo modo — di un 
cinema bassamente mistificatorio, il cui scopo e di confezio-
nare, senza nessuna remora, prodotti di facile evasione. Le 
intenzioni sono sinistre e il risultato e goffo e risiblle, tanto 
che furono proprio film come questi a contribute alia crisi 
del gia di per se squallido costume piccolo-borghese deil'Italia 
fascista, risultando controproducente ai fini stessi per i quali 
venne realizzato. 

JUKE-BOX CLASSICO (2°, ore 22,45) 
La trasmissione che va in onda stasera presenta alcunl 

brani pianistici di Claude Debussy. Potremo cosi ascoltare 
alcuni fra 1 piu suggestivi brani compostl dal grande maestro 
francese come La fanciulla dai capelli di lino, Danzatrici di 
Delfo e La danza di Puck. 

programmi 
TV nazionale 
10,00 Programma cinema

tografico 
18,15 Fotostorie - Alia sco-

perta degli animali 
Programmi per i piu 
piccini. 

18/45 La TV del ragazzl 
«La spada di Zor-
ro » - « I ragazzl dei 
cinque cerchiw. 

19,45 Telegiomale sport -
Cronache italiane 

2030 Telegiomale 
21.00 L'uomo e ii mare 

«Pianeta delle ac
que ». Questa setti
ma puntata delle in
chieste sul mare rea
lizzate da Jacques 
Yves Cousteau vuol 

essere una sintesi 
delle awenture vis
sute dall'equipaggio 
della a Calypso » nei 
precedenti serviiL 

22,00 Mercoledl sport 
23,00 Telegiomale 

TV secondo 
21,00 Telegiomale 
21.15 Ore 9: lezione dl 

chimica 
Film. Regia di Ma
rio Mattoli. Inter
pret!: Alida Valli, 
Irasema Dilian, An
drea Checchi, Giu-
ditta Rlssone, Car
lo Campanini. 

22,45 Juke-box classico 
I «Preludi» di De
bussy a Capri. 

Kadio 1° 
GIORNALE RADIO • Ore 7 , 
8. 12, 13 . 14. 17, 20 . 23; 
6,05: Mattntino musical*; 
7,10: Matttrtino musicale; 
S.30: Canzoni: 9 : Qu*dl t l t>; 
10; Mar* o f l i : 11.30: Momen
to musical*-, 12,10: Via col di
sco!; 13.15: Presistissim*; 
14.10: ZibaMonc italiano; 
16,20: Per vol fticvani; 18,55: 
Concerto in miniatora; 19,30: 
Rhythm and bines; 20.20: Pa
rata di soccessi; 21.20: La pie-
tra inamovibile; 22,20: Anda-
ta « ritorno. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ora 6.30, 
7.30, 8,30, 11,30. 12,30, 
13.30, 15.30, 16.30, 17.30. 
19.30: 6: I I mattiniere; 7,40: 

8.14: Mosica 
8,40: Opera fermo 

posta; 9.14: I tarocchj; 9.30: 
Sooni a colori; 9,50: "Emma-

no Zanata"* 10,05? Disco par 
Testate; 10,30: Aperto par fo
rte; 12 .10: Reatonati; 12 ,40: 
I maUlinaua; 13,50: Come a 
perche; 14: So di s in ; 14,30: 
Regional!; 15 : Disco M 4ft-
•co; 16s Cararai; I S : 
diainaa*. 19 : Boone, la 
ma!; 20 ,10: Intcnrallo nrast-
cale; 2 1 : Festival di Saltsfear-
90 1972; 23 .05: La principea-
sa Taraltanova. 

Radio 3° 
ORE 10: Concerto: 1 1 : Most-
che di E. J. Haydn; 11.45: 
Mosicbe Italian* d'oosi; 12: 
Laiei Boccberini; 13: Inter
mezzo; 14: Pexro di bravura; 
14.30: Melodramna: 15 ,30: 
Ritratto d'antore: 16,15: Or-
sa minor*; 17,35: Musica foo-
ri schema; 18 ,30; Mtarica leo-
•era; 19,15: Concerto serai*; 
20 ,15: La Hlosofia IneJese es
si; 2 1 : Giomafe d*l Terzo; 
21,30: Le orchestra. 
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