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L'esercizio cinematografico 

nelle grandi cittd 
- . > 

Prime visioni: 
piii locali 

e piu profitti 
Diminuisce invece il numero delle sa

le nei piccoli centri della provincia 

II numero delle sale cinema-
tografiche italiane ha sublto. 
negll ultimi quindici anni. una 
contrazione di 1200 unita seen-
dendo da quota 10 629 (1955) 
a quota 9.390 (1971). Questa 
riduzione si aggira intorno ad 
una misura del 12 T ed e no 
tevolmente infenore a quella 
delle presenze (meno 31,07'r). 
La differenza tra i due dati 
si spiega, oltre che con la vi-
6chiosita che impedlsce una 
dlretta corrispondenza tra la 
riduzione della domanda e 
contrazione dell'offerta. col 
parallelo movimento ascen-
dente del prezzl. il quale ha 
impedito che la caduta delle 
vendite si trasformasse in de-
curtazione automatica del 
reddito dell'azienda. La per-
centuale di riduzione che ab-
biamo citato in apertura e 
solo un dato globale che. per 
essere utilmente valutato. va 
considerato in alcune sue 
componenti fondamentali. 

Esso e ricavato dalla som-
ma algebrica delle chiusure e 
delle aperture dell'intero pe-
riodo, per cui non riflette la 
mobilita interna del settore 
che e stata notevole, in modo 
particolare a partire dal 1956. 

Nelle nove maggion citta 
italiane (Roma, Milano, Tori
no, Napoli, Genova, Palermo. 
Bologna, Firenze, Venezia) il 
settore dell'esercizio cinema
tografico non ha subito negli 
ultimi quindici anni quasi 
nessuna variazione: la contra
zione ha riguardato solo ven-
tisette sale (da 1149 a 1122). 
pari al 2,3 % del totale. La 
situazione non varia quando si 
passi a considerare l'insieme 
dei capoluoghi di provincia. 

In questo caso la contrazio
ne sfiora appena il 3 % (2425 
sale contro 2415). Nello stes-
so periodo la provincia perde 
circa 1230 locali. Questi dati 
ci segnalano come il processo 
di riduzione del numero delle 
sale, effetto della crisi dello 
spettacolo cinematografico, av-
vertito in Italia in misura mi-
nore, che in altri paesi, sia 
stato pagato quasi esclusiva-
mente dalla provincia. mentre 

Attraverso 

I'ltalia 

con canti 

giapponesi 

Kato Yoshiki (nella foto), 
cantante giappones« che e ap-
parso I'altra setlimana in una 
frasmissione della TV, si pre-
para a fare un lungo giro in 
Italia, insieme con un coro 
di ragazii suoi amici (tutti di-
plomati, come lui, all'Accade 
mia musicale di Tokio) per 
farci conotcere canli papolari 
di lavoro, d'amore e di guer
ra del suo paese; egli presen
ter* anche, mimandole alia 
maniera del « no > e del « ka-
buki», alcune sue canzoni 
Itpirate alia vita di un gran-
4 t Mmural 

i grandi centri urban! hanno 
mantenuto o rafforzato le pro-
prie strutture. 

In alcuni casi, per esempio. 
come nei capoluoghi dell'Ita-
lia settentrionale. vi p stato 
un incremento dsll'esercizio 
cinematografico con punte a 
Milano e Venezia. Abblamo 
cosi una nuova conferma del
la tendenzp alia frequenza ci-
nematografica nei grandi cen
tri urbani e del progressivo 
abbandono della provincia. E' 
un fenomeno che si interseca 
con quello della concentrazio-
ne degli incassi sui locali di 
prima visione e di prosegui-
mento. Quest! ultimi ottengo-
no una quota sempre piu alta 
d'introitl in rapporto all'in-
tero mercato. 

Nei 1962 essi rastrellavano il 
15 % del proventi totali; oggi 
superano il 30 %. 

La crescita d'importanza del 
cinematografi di prima visio
ne e la causa principale della 
crisi progressiva dell'esercizio 
periferico. Nelle maggiori cit
ta scompaiono progressiva-
mente i locali di terza. quar-
ta visione, mentre si allarga il 
circuito delle « prime » e dei 
« proseguimenti ». Nelle ulti-
me sette stagioni le sale del 
primo circuito di sfruttamen-
to sono aumentate di quas> 
il 50 <7o. 

Parallelamente a questa lie-
vitazione, gli incassi hanno 
tenuto un ritmo d'ascesa cosl 
veloce che l'introito medio an
nuo per locale e piu che rad-
doppiato. passando da 102 ad 
oltre 210 milioni. Se ne de
duce un utile lordo d'eserci-
zio che si aggira attorno ai 
75 milioni per cinematografo. 

Poiche le « prime visioni » 
fanno parte di circuiti strati-
ficati ai vari livelli, coloro i 
quali controllano questa parte 
del mercato intascano annual-
mente Drofitti favolosi. Cio ha 
causato anche una crescita 
della rendita immobiliare che, 
in molti casi, e collegata a 
quella gestionale. Non biso-
gna dimenticare. infatti. che 
solo raramente l'esercente ci
nematografico e anche pro-
prietario dello stabile in cui 
e inserita la sala. Spesso egli 
e costretto a cedere una par
te di profitto alia rendita ur-
bana sotto forma di canone 
d'affitto. 

In questo modo la struttura 
classista della produzione e 
del commercio cinematografi-
ci favorisce l'« esportazio-
ne i> di profitto verso la specu-
lazione urbana. Le taglie im-
poste agli spettatori vanno 
anche ad aumentare la forza 
di quei centri di potere che 
sono i maggiori responsabili 
dello scempio urbanistico del
le nostre citta. 

Si tenga presente che l'mte-
ro meccanismo dell'aumento 
d'importanza dei circuiti di 
prima visione si esprime di-
rettamente attraverso il pro
gressivo aumento dei prezzi 
d'tngresso, molti dei quali 
hanno raggiunto livelli di ve
ra e propria mtollerabilita. 

Siamo alia vigilia dell'aper-
tura di una nuova stagione; 
con tutta probability alia n-
presa autunnale, tra le altre 
spiacevoli novita. ci attende 
anche l'« arrotondamento ». al-
le cento o alle duecento lire, 
dei prezzi dei cinematografi 
central!. 

Non e il caso di sperare 
che questo governo, che ha 
atteso il solleone per strap-
pare miliardi ai lavoraton 
(aumenti telefonici. televisione 
a colori) dopo aver imbro-
gliato l pensionati. si preoc-
cupi di arginare una delle 
forme piu vergognose di spe-
culazione protetta dalla leg-
ge (per le licenze cinemato-
grafiche vige una normazione 
ngidamente protezionistica). 
Solo una vasta mobilitazione 
degli spettatori pub indurre i 
«ras» delle prime visioni a 
non procedere altre sulla stra-
di di una politica scandalo-
samente antipopolare 

Umberto Rossi 

Nei Canada 
per Feydeau 

MONTREAL - Magali Noel (nella foto) sta interpretando 
attualmente in Canada il film « Le petit vient vite » (• II pic
colo arriva rapidamente») tratto dalla nota commedia di 
Feydeau « Leonie est in vacances » 

le prime 
Cinema 

Lo chiamavano 
Verita... 

La verita e che i westerns 
non dovrebbero «girarli» a 
« rigirarli » piu sulla graticola 
ardente del cinema di consu-
mo. Comunque, la morte del 
western (un « genere» che 
non ha piu niente da dire ai 
grandi») e nella satira. sem

pre che il regista abbia un po* 
d'ironia e d'intelligenza cine-
matografica. Altnmenti. si fi-
nisce per confezionare un pro-
dotto adatto per immaginari 
circuiti per l'infanzia, nella 
migliore delle ipotesi; nella 
peggiore, si arriva a produrre 
delle pellicole per bambini n-
tardati. ed e il caso di questo 
western di Luigi Perelli. alia 
sua « opera prima » commer-
ciale dopo un'attivita di docu-
mentarista impegnato in temi 
politico-ideologici di grande 
attualita. 

Con Lo chiamavano Verita 
(soggetto e sceneggiatura di 
Oreste Coltellacci), accantona-
ta ogni sollecitazione ideologi-
ca o puramente intellettuale, 
Perelli traccia l'elogio della 
banalita e della noia. attraver
so le disavventure di quattro 
desperados (Mark Damon, Pie-
tro Ceccarelli. Franco Garofa-
lo, Pat Nigro), « bastardi » di 
natura, in cerca di fortuna 
anche se senza arte ne p3rte, 
ma. in compenso, armati di 
un testo didattico, dal titolo 
Come arricchirsi net West, 
letto avidamente, ma senza 
profitto. da Mark Damon. 

Dopo una catena di gags 
stucchevoli quante altre mai. 
i nostri quattro eroi saranno 
gabbati proprio dall'autore del 
libro: per la prima volta, 
Mark Damon, dopo tante sfor-
tune, esulta per la gioia di 
aver scoperto I'utilita del bre-
viario della ricchezza Colore 
incolore come la pellicola. 

La stagione dello Sperimentale 

Sei spettacoli per 
la lirica a Spoleto 

Dal nostro corrispondente 
SPOLETO. 16 

Sembra ormai definitiva-
mente stabilito che la XXVI 
Stagione del Teatro linco Spe
rimentale « A. Belli » si terra 
al Teatro Nuovo di Spoleto 
dal 28 settembre al 4 otto-
bre prosstmi Sarebbe dunque 
stata superata ogni difficolta 
sulla possibile non effettua-
zione della mamfestazione ar-
tistica che, come e noto, co-
stitu:sce l'esordio teatrale dei 
giovani che annualmente n-
sultano vmciton dei concorsi 
di canto banditi dalla Istt-
tuzionc spoletina e dall'AS 
LI.CO di Milano. 

II cartellone della stagio
ne prevedi* la esecuzlone del
le opere Cos\ fan tutte di Mo
zart, // tabarro di Puccini e 
Afario Egiziaca di Ottorino 

Respighi. Non figura qumdi 
nei cartellone la realizzazione 
in forma di oratorio di una 
opera di Giuseppe Verdi, alia 
quale gli organizzatori han
no dovuto rinunciare soprat-
tutto per ragioni finanziarie. 

Alio Sperimentale tornera 
quest'anno 1'Orchestra del Tea
tro dell'Opera di Roma che 
sara diretta dai maestri Ot-
tavio Ziino e Carlo Frajese. 
La regla delle opere e stata 
afftdata a Maria Sofia Ma-
rasca. 

Le serate di spettacolo sa
ranno in tutto soltanto sei: 
si trattera dunque di una sta-
g:one insolitamente breve e 
elb dimostra il perslstere di 
gravl difficolta di carattere 
economico ed artistico nel
la travagliata csistenza della 
pur glorlosa istituzione. 

g. t. 

Un solo 
grande amore 

«Puo una madre insidiare 
l'uomo della propria figlia»? 
si chiede il pubblicitario or
mai incapace di pensare a 
slogans pertinenti ai prodotti 
che Testate sforna nei gelo 
delle accoglienti sale cittadi-
ne. In realta - - nei film diret-
to a colori da Claudio Guerin 
Hill, e interpretato da Lucia 
Bose, Ornella Muti e Clenn 
Lee — l'« uomo » di cui sopra 
(un biondiccio ambiguo, play
boy e allevatore di cavalli) e 
stato l'amante della matrigna 
di Ornella Muti fin dalla tene-
ra eta, mentre negli ultimi 
tempi Lucia Bose ha prefento 
fare la preziosa e rifiutare la 
corte del beirimbusto. 

L'incontro con la Muti sara 
fatale per il cinico dongiovan 
ni: imparera a dire « Ti amo » 
con dolcezza e con convinzio-
ne. Claudio Guerin Hill ama 
il melodramma e il romanti-
cismo deH'aristocrazia spagno-
la (il film si svolge, infatti, 
in Spagna), ma. in compenso, 
non ha saputo nemmeno resti-
tuirci qualche «istantanea» 
del bel volt© di Lucia Bose. 

Sesso in gabbia 
II «sesso in gabbia» del 

titolo e rappresentato da uno 
stuolo di affascinanti recluse, 
detenute in un bagno penale 
sito nella giungla equatoriale. 

E il film si crogiola nei tor-
bidi. esasperanti rapporti tra 
queste galeotte frustrate dal
la prigionia e dalle inumane 
condizioni di vita cui le co-
stringe la perversa direttrice 
del penitenziafio, sadica e 
omosessuale. Alia fine, pero, 
alcune di esse riusciranno a 
fuggire, portando a compi-
mento i propositi di vendet
ta. 

Sesso in gabbia non e nien
te di piu che una delle tante 
pellicole dai a facili stimoli» 
che impazzano con la canico-
la. diretta a colori da Jack 
Hill, mentre le procaci inter-
preti sono Judy Brown. Ro
berta Collins e Pam Grier. 

Godzilla, 
f una di mostri 
In tempi d'mquinamento e 

di profondi squilibri ecologi-
ci, i giapponesi — specialist] 
di un horror fatto di grugniti 
e cartapesta — danno vita ad 
un nuovo mostro il quale. 
piombato nei paese del sole 
nascente dagli spazi siderali, 
sconvolge i terrestri, impe-
gnandoli in una inconsueta 
« guerra batteriologica ». 

L'orribile essere, infatti, si 
ciba esclusivamente di gas 
tossici e acidi d'ogni tipo, per 
poi riprodurli con maggiore 
mtensita. awelenando senza 
scampo 1'atmosfera e l'ambien-
te. L'emblematico mostro, al
ia fine, verra sconfitto dal di-
nosauro Godzilla, che anco-
ra una volta potra dire di 
aver salvato l'umanita. 

Dalle pretenzlose premesse, 
sembrava che questo Godzil
la, furia di mostri potesse 
dircl qualcosa di nuovo arric-
chendo con nuove. intense 
problematiche, un genere or
mai declinante. E invece. ogni 
pretesa si esaurisce assai pre
sto, sacrificata ad una strut
tura estetica quanto mai gof-
fa e scontata. La regla di Y. 
Banno non si concede guizzi 
di sorta, mentre gli interpre 
ti — Akira Vamanouchi, To-
shie Kimura e Hiroyuyki Ka-
wase — fanno quel che posso-
no per apparire anche loro 
piuttosto inverosimlli. Colore 
su schermo largo. 

vice 

£ MORTO PIERRE BRASSEUR 
— - • • ' • • • . . — i • . . . . . — - — , — . * 

Renoir, Carne e Clair 
le tappe della sua vita 

raai yj/ 

II decesso in una slanza di 
albergo a Brunico - Da gio-
vane« mascalzone » a cor-

pulento primatfore 

BRUNICO. 16 
Pierre Brasseur e morto leri 

sera a Brunico, in seguito ad 
un malore. II popolare attore 
francese, che stava girando in 
Valle Aurina, accanto ad Al
berto Sordi, il film La piu 
bella serata della sua vita di 
Ettore Scola, si e sentlto poco 
bene mentre si trovava nella 
hall dell'albergo Posta. Egli 
si e rltirato chiedendo che gli 
portassero la cena a letto; il 
camerlere che alle 22,30 e en-
trato nella stanza con il vas-
soio ha trovato Brasseur 
morto. 

In quest! ultimi giornl l'at-
tore non era in buone condi
zioni fisiche. tanto che la pro
duzione del film aveva affida-
to a Umberto Raho le scene 
dl movimento che Brasseur 
avrebbe dovuto affrontare; e 
sara lo stesso Raho a comple-
tare il film nella parte desti-
nata all'attore defunto. Pierre 
Brasseur — ma il suo vero 
nome era Albert Espinass — 
aveva 67 anni. essendo nato a 
Parigi il 22 dicembre 1905. 

Figlio d'arte, discepolo di 
Harry Baur, avviato al cine
ma da Jean Renoir i» La fille 
de l'eau (1925). Brasseur e~ 
stato esponente tipico di un 
estro fortunato e autonomo, 
senza accademie, entusiastica-
mente lanciatosi alio sbara-
glio nello spettacolo parigino 
degli anni venti. Si trattb dap-
prima di una lunga gavetta 
sui palcoscenici, in un reper-
torio leggeto dove maturb la 
sua prima fisionomia di gio-
vane e azzimato mascalzone, 
naso appuntito. occhi tondi. 
cravatta a farfalla, chioma 
sfavillante di brillantina L'au-
tentica faccia da ichiaffi di 
sohborao E se & vero che con 
essa Brasieur si fece strada 
nei film parlato comparendo 
come « antaaonista » in molte 
cinecommedie (anche muiica-
li), & sempre con lo stesso 
personagqio. raffinato e reso 
decadente al massimo. che il 
reaista Marcpl Carne" gli ha 
offerto nei 1938 il suo primo 
ruolo memorabile- un giaolb 
da lunapark net Porto delle 
nebbie. colui che mette in 
corpo a Jean Gabin i proietti-
li che lo fermeranno prima 
di raaoiunaere la nave delta 
sperama 

Brasseur era bravo, ma di 
quella bravura estroversa e 
auascona che ha sempre bi-
sogno di un buon regista: 
I'attore che negli fntervolli 
del laroro srrive poesie o liti-
00 con i coltpahi e si adatta 
a una discintinn sonrnttutto 
Quando fevte «"utobiografi-
enmentev la parte 
' E' anche per questo che la 
5M0 prestazione maggiore re-
<tta Amant! oerduti (piu noto 
anche in Ttalia con il titolo 
nriginalp LPS infants du para-
riis. 1915) dnre Cnrnt lo sce-
glip ver imverionare Frede
rick LemnUre. arnnde comme-
dirmte ottocenfesco dpi « bou-
Ipvnrd du crimen idolo dei 
loagioni. nsvirtn dalla aiiitte-
ria a Shakesneare e nelle sue 
ambizioni. Carni *timola Fat-
tore dicendooli: <t Brasseur, tu 
devi dinentare in tutto e per 
tutto Lemaitren. «tmvotsibi-
le — e\ la risvosta — ormai 8 
Lemaitre che k diventato 
Brasseur » 

Nei dopoguerra si riavvicina 
al teatro a fianco di Jean 
Louis Barrault che era stato 
suo compagno in Les enfants 
du paradis Interpreta Camus. 
Anouilh. Claudel. ma anche, 
per dare sfogo alia innnta ir-
ruenza. un Cavallere di La-
eardere. Gli place ancor piu 
recitare su testi da lui stesso 
scritti. anche se nessuno di 
quesli & destinato a duraturo 
successo Poi net 'SI c'i Tin-
contro con Sartre: sullo scher
mo in Le mani sporche. sui
te scene nei molto discusso H 
diavolo e il buon DIo. che fu 
una delle ultime regie di Louis 
Jouvet, e soprattutto net Kean 
di Dumas nella nuova riduzio
ne sartriana 

Intanto it giovanottino stra-
fottente degli esordi e diven
tato un primattore corpulento, 
a suo agio nei panni di volu-
bili e sanguigni despoti. da 
Barbablu (19S1) a Rasputin 
(1954). Interviene I'umonsmo 
di Reni Clair a rimuovere 
fuggevolmente questa secon-
da maschera tn Quartiere dei 
lilla (1957). per fare di Bras
seur un irto barbone di buon 
cuore, lontano da quasi tutti 
i personaggi finora da lui in-
terpretati. Poi ricomtneia la 
galleria delle figure truci, in-
fide, *maftose»: nei due 
film di Georges Franfu La fos
sa dei disperati (1958) e Oc
chi senza volto (i960) e in 
molti altri. 

• Non bisogna perb credere 
che I'attore, mvecchtando, si 
abbandonasse lotalmenle alia 
routine. Spesso metteva a ta-
cere gli impulsi mattatoriali 
e la suggestive invadenza da 
mostro sacro per porn a di-
sposizione di iniziattve che lo 
interessavano. Nei 1966 ha par-
tecipato a Un mondo nuovo 
di De Sica, girato a Parigi. Piu 
tardi ha lavorato in un film 
israeliano (Fortuna, 1968). 

In Italia era venuto spesso. 
Gia prima della guerra lo si 
era visto in Giuseppe Verdi 
(1938), Papa Lebonnard (1939), 
ecc. Nei '54 aveva recitato in 
Vest ire gli Ignudl da Piran
dello. nei '59 in La legge. di 
Dassin, girato nei Gargano. 
e nei BeU'Antonio di Bologni-
ni. nei '63 tn Llola di Ales-
sandro Blasettl, ancora 4i de-
rivazione pirandelliana. 

Tino Ranieri 

Pierre Brasseur in una foto scattata I'anno scorso a Roma 

La scomparsa di 
Oscar Levant 

II pianista compositore e attore americano 
si e spento nei sonno a Beverly Hills 

BEVERLY HILLS. 16. 
II pianista, compositore e 

attore Oscar Levant, e morto 
per cause naturali la notte 
scorsa. durante il sonno, nel
la sua casa di Beverly Hills. 
Aveva 65 anni. 

In patria Oscar Levant do-
vette la sua rinomanza soprat
tutto al pianoforte e alle can
zoni. Aveva studiato compo-
sizione con Arnold Schoenberg 
e si era rtvelato come concer-
ttsta dopo il 1930 Nei frattem-
po aveva gta preso parte a 
uno dei primt film sonori: La 

Armando 
Fragna 

stroncato da 
un collasso 

cardiaco 
LIVORNO. 16 

II maestro Armando Fragna 
e morto leri a Livorno, dove 
era venuto per un periodo di 
villeggiatura. II decesso si e 
verificato nei nosocomio cit-
tadino in cui il musicista, sof-
ferente di cuore, era ricove-
rato da una settimana. 

Armando Fragna era nato il 
16 dicembre 1903 a Napoli; e 
nella citta natale egli aveva 
cominciato quella carriera che 
lo avrebbe portato a diventa-
re una delle personality piu 
note del mondo della musica 
legrgera italiana. 

Fragna aveva esordito diciot-
tenne nella compagnia di va-
rieta di Tecla Scarano. della 
quale dirigeva il complessmo 
musicale. curando gli arran 
giamenti. 

Dopo qualche anno era an-
dato a Roma, dove debutto 
con successo nell'operetta e 
dove divcr;ne direttore dell'or-
chestra J- uno dei piu noli 
locali « leggeri » della capita
l s la « Sala Umberto »; fu du
rante questo periodo che egli 
divenne assiduo collaboratore 
e intimo amico di Ettore Pe
trol ini. 

Fragna ha composto. oltre a 
musiche da film, moltissime 
canzoni di venule, in gran par
te. assai popolari in Italia. 
Legato agli schemi della musi
ca leggera aH'italiana, dopo 
aver scritto le sentimental! 
Chitarrista, Signora tllusione 
e Signora fortuna, aveva for-
se avvertito i limit! del gene-
re; probabilmente per questo, 
specie nei dopoguerra si era 
orientato verso una produzio
ne di tipo scanzonato, quasi 
parodistico. che aveva trova
to gli esemplari piu noti nella 
Mazurca della nonna, nei Pom-
pieri di Viggiu e nei Cadetti di 
Guascogna Negli ultimi anni, 
dopo un ultimo exploit con 
Sotto U cielo di Capri, Ar
mando Fragna si era pratlca-
mente ritirato. lasclando 11 
campo libero a orchestre e a 
compositor! piu al passo con 
le nuove mode imposte dall'in-
dustrla discografica e dalla ra-
dlotelevislone. 

danza della vita (1929) di 
Cromwell e Sutherland, con 
Nancy Carrol. Era uno di 
quei pianisti preparatt e sen
za pregiudizi che allora ama-
vano tenere un ptede a Hol
lywood. dove Valta musica 
godeva di scarsa considerazio-
ne, ma per qualunque cosa 
venivano scritturati speciali-
sti. Lavorb come sceneggiato-
re, scrisse alcuni motivi orec-
chiabilt (Lady, play your man
dolin ecc.) e ritornelli per ri-
viste. 

Sullo schermo ritornb nei 
1941 e il pubblico internazio-
nale imparb a conoscerlo dopo 
la guerra in Rapsodia in blu 
(1945) di Irving Rapper, una 
biografia di George Gershwin. 
11 film che attirb su di lui una 
certa attemione non solo co
me presenza musicale ma an
che per virtu recitative fu, nei 
1947, Perdutamente. di Jean 
Negulesco, dove Levant era 
I'amico del protagontsta John 
Garfield. 

Faccia prognata, espressio-
ne disincantata e dubbiosa, 
battute sarcastiche, il perso-
naggio non si discostava da 
un cliche frequente nei cine
ma americano: ma Levant vi 
insinuava forse un'acredine 
che era davvero sua e tradiva 
uno scontento reale. 

In caratterizzazioni analo-
ghe lo abbiamo riveduto nei 
Barkleys di Broadway (1949) 
di Charles Walters e in due 
ottimi film coreografici di Vin-
cente Minnelli, Un americano 
a Parigi (1951) e Spettacolo di 
varieta (1953) che naturalmen-
te gli fornivano il destro an
che per esibizioni al prediletto 
pianoforte. Tolto dalla tastie-
ra, comunque, /'humor bizzar-
ro. e in certo modo polemico. 
non gli veniva meno. Basti 
pensare alio spassoso episodio 
II riscatto di Red Chief che. 
diretto da Howard Hawks, ff-
gura nei film La giostra uma-
na ispirato a racconti di O. 
Henry. L'ultima apparizione 
di Levant sullo schermo risale 
al 1956 con La tela del ragno 
di Minnelli. 

t. r. 

Visconti sottoposto 

ad esami in una 

clinica di Zurigo 
ZURIGO. 16 

- II regista Luchino Vi
sconti c stato affidato alle 
cure del dotL Castaglies. assi-
stente del professor Ugo Kra-
yenbuehl. direttore della Cli
nica neuro-chirurgica, attual
mente assente da Zurigo. II 
medico curante. dopo aver 
visitato il regista italiano, lo 
ha sottoposto ad una serie di 
esami clinici che si protrag-
gono tuttora. Sull'esito di 
quest! primi esami. e sulle 
rondizion! del paziente, i sani-
tari della clinica hanno man
tenuto il massimo riserbo. di-
chlarandosi tuttavia disposti 
a diramare un comunicato uf-
ficiale, se il regista lo avesse 
oonsentito. A quanto e dato 
sapere, Luchino Visconti si 
sarebbe opposto. esprimendo 
11 desiderio «di essere lascla-
to in pace*. • • 

La direzione della Clinica 
neuro-chlrurglca fa rcgolar-
mente rlspondere alle nume-
rose tetefonate in arrivo che 
le condizioni di Luchino Vi
sconti anon destano alcuna 
preoccupazione ». 

oggi vedremo 
MARE APERTO (1°, ore 19,15) 

La settima puntata del programma-inchiesta Mare aperto 
esamlna questa sera l'importanza del mare inteso come via 
i comunicazione e di scambio fra i popoli. Fino alia vigilia del 
secondo conflitto mondiale, i collegamenti fra il vecchio e il 
nuovo mondo venivano principalmente affidati alle grandi com-
pagnle navall, divenute a quel tempo fondamentale strumento 
per il continuo incremento del commercio. 

Oggi, le Unee passeggeri, un tempo tanto lmportanti risul-
tano abbastanza ridimensionate, e le grandi navi sono sempre 
piu utlllzzate per crociere turistiche. 

LA PALLA N. 13 (1°, ore 21) 
Keaton realizz6 nei 1924 Sherlock junior (e questo 11 titolo 

origlnale del film in programma stasera), quello che poi venne 
definlto dal critico Georges Sadoul «Topera keatoniana piu 
perfetta e piu pazza », e dal nostro Umberto Barbara «il piu 
intelligent© film comico dell'intera storla del cinema». 

La palla n. 13 e senz'altro il momento di maggiore maturlta, 
espressiva per Keaton cineasta e costituisce un primo. note-
vole esempio surrealista di « cinema nei cinema », straordlnarla 
anticipazione di un processo linguistico che e ancor oggi In 
fase di svlluppo. 

UNA DONNA, UN PAESE 
(2°, ore 22,35) 

La trasmissione condotta da Claudio Nasso e Carlo Lizzani 
— giunta alia sua dodiceslma puntata — ha per protagonlsta, 
questa sera. Mary Wilson, moglie deU'ex-premier britannlco 
Harold Wilson. La Wilson, ora che non e piu la « moglie del 
primo minlstro», si e rivelata in breve tempo un'apprezzata 
poetessa, dando prova di possedere, in opere di tutto rispetto, 

. una particolare sensibilita artistica. 

programmi 
TV nazionale 
10,00 Programma cinema

tografico 
(Per la sola zona dl 
Messina) 

15,30 Sport 
Ciclismo: telecrona-
ca diretta da Peru
gia per il « Giro del-
l'Umbria ». 

18.15 La TV dei ragazzi 
«Club del teatro: il 
melodramma italia
no ». 

19,15 Mare aperto 
, 19,45 Telegiornale sport -

Cronache italiane 
20,30 Telegiornale 
21,00 La palla n. 13 

Film. Regia di Bu
ster Keaton. Inter
pret!: Buster Kea
ton, Kathryn McGul-
re. Ward Crane, Joe 
Keaton. 

22,00 Se scoppia la pact 
«Gli scienziatl e la 
guerra » 

22,45 Quindici minutl con 
Tony Astarita 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 Giochi senza frorv 

tiere 1972 
Torneo televisivo di 
giochi tra Belgio, 
Francia, Italia, RFT, 
Olanda, Gran Breta-
gna e Svizzera. 
Settimo incontro. 

22,35 Una donna, un paese 
« Mary Wilson » 
Dodicesima puntata 
dell'inchiesta con
dotta da Claudio 
Nasso e Carlo -Liz
zani. 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO • Ore 7, 
8. 12, 13, 14, 17. 20 . 23; 
6,05: Mattutino musicale; 6,30: 
Corso di tedesco; 6,54: Alma-
nacco; 7,10: Mattutino musica
ls; 8,30: Canzoni; 9,00: Qua-
drante; 9,15 Voi ed io; 10,00: 
Mare oggi; 12,10: Via col di
sco; 12,44; Quadrifoglio: 13,15: 
Disco per ('estate; 14.10: Zi-
baldone italiano; 16,00: La 
roulotte della fantasia; 16.20: 
Per voi giovani; 18,20: Come e 
perche; 18.40: I tarocchi; 
18.55: I I gioco nelle parti; 
19,30 Toujours Paris; 20,15: 
Ascolta. si fa sera; 20,20: 
Quando la gente canta; 21,00: 
Pirati antichi e modern! 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore 6.30, 
7.30. 8.30, 11.30. 12.30. 
13.30, 15.30, 16.30. 17.30. 
19.30, 22 .30; 6: I I mattinie-
re; 6,25: Per i naviganti; 6.30: 
Notiziario; 7,35: Buon viaggiO; 
7,40: Buongiorno con J. Len-
non e C. Cinquetti; 8,14: Musi
ca espresso; 8,40: Suoni e co
lori; 9.14: I tarocchi: 9 ,30: 
Suoni • colori; 9,50: « Emilia-
no Zapata a; 10,05: Disco per 
Testate; 10,30: Aperto per le
ri e; 11,30: Notiziario; 12,10: 

Regionali; 12,40: Alto gradl-
mento; 13,35: Quadrante; 
13,50: Come e perche; 14,00: 
Disco per Testate; 14,30: Re
gionali; 15,00: Disco su. disco; 
16,00: Corarai; 16,30: Noti-
tiario; 18,00: Radio Olimpia; 
18.20: I I giradisco; 18.45: 
Long-playing; 19,00: The pupil; 
19,30: Radiosera; 19.55: Qua-
drifoglio; 20,10: Andata e ri-
torno; 20,50: Supersonic; 
22,40: « La principessa Tara-
kanova a; 23,00: Per i navi. 
ganti; 23,05: Donna '70; 
23 ,20: Musica leggera. 

Radio 3° 
Ore 9,30: Benvenuto in Italia; 
10.00: Concerto; 11,15: Ta-
stiere; 11,30: Poiifonia; 12,10: 
University int. O. Marconi; 
12,20: Maestri d'interpretazio-
ne; 13,00: Intermezzo; 14,00: 
Children's corner; 14,20: Li-
stino borsa di Milano; 14,30: 
I I disco in vetrina; 15,30: Con
certo; 16,25: Musiche italiane; 
17,00: Le opinion! degli altri; 
17,10: Listino borsa di Roma; 
17,20: Fogli d'album; 17,35: 
Appuntamcnto con Nunzio Ro-
tondo; 18,00: Musica leggera; 
18.45: La via del colono; 
19,15: Concerto serale; 20,10: 
c Ascesa e caduta della citti 
di Mahagonny a; 21 ,00: Gior-
nale del Terzo. 

Paola e la musica 

Paola Pennl presenta questa sera alle 22,45 sui primo canale 
televisivo un programma musical* dedicato al cant auto Tiny 
Astarita 
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