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Cinema e censura 

II ministro 
liberate 
vuole i l 

tribunale 
speciale 

11 ministro del Turlsmo e 
dello Spettacolo. il liberate Vtt-
torio Badini Confalonieri. ha 
colto I'occasione da una lette-
ra inviata da una lettrice delta 
Stampa a una rubrica famosa 
per le idiozie che vi si scrivo-
no. e ha detto la sua sullo 
spinoso problema delta cen
sura. A onor del vero, di per
sonate, stando ai concetti espo-
sti, il ministro ha messo poco, 
accontentandosi di riesumare 
argomenti sostenuti dai cleri-
cali e dai benpensanti put con-
servatori. A Badini Confalonie
ri, Madama Anastasia non pla
ce, ma non per motivi di 
principio, bensl perchi la sua 
incidenza sarebbe ormai irrile-
vante. Insomnia, il ministro li
berate sarebbe insoidisfatto 
per la eccessiva libertdita di-
mostrata dai cen '.nri. «Pur-
troppo la legge sulla censura 
cinematografica ~ asserisce 
il ministro — t del tutto inef-
ficietite », in balla dei rappre-
sentanti delle categorie profes-
siojiali, che sarebbero di mani-
ca larga «n priori». E allora, 
ad avviso del ministro, che fa
re? Sopprimere I'istituto cen-
sorio. vista la sua Hutilita. e 
sostitvirlo con la responsabili-
ta penale e con forme di auto-
con trollo. 

A ben leggere tra le righe, 
tuttavta, Badini Confalonieri 
compie un bet giro di valzer 
per differenziarsi dalle posizio-
ni assunte, a questo proposito, 
dagli uomini di cinema e dal
le forze di sinistra, poichi se-
condo it ministro il qiudice na-
titrate, abilitato a vagliare le 
presunte violazioni del codice. 
non dovrebbe essere quello 
delta localita ove e stata effet-
tuata per la prima volta la 
proiezlone del film, ma il ma
gistrate delta citta ove di so-
lito si producono e si allesti-
scono gli spettacoli cinemato-
grafici. In base a questa logi-
ca astrusa, se un film fosse 
stato girato in Tanzania, pro-
babilmente e in quel paese che 
andrebbe qiudicato. 

II ministro liberale allude. 
in effetti. al tribunale specia
le « romano », che i dc auspi-
cano e rivendicano quale effi-
cace surrogato delle vecchie 
commissioni ministeriali di 
censura. La lingua batte, ahi 
noi, dove il dente duole, e Ba
dini Confalonieri ne e~ cosi con-
sapevole che, per spezzare una 
lancia a favore di una istitu-
zione supercensoria, ha usato 
una perifrasi, prendendosela 
con i produttori che. tendenti 
a eludere Vappuntamento con 
il loro giudice naturale, proiet-
tano in « prima » i propri film 
net centri nrt quali risiedereb-
bero magistrati indulgenti. 
Che il ministro abbia idee 
strane e confuse in merito <i 
che cosa sia il giudice natu
rale di un cittadino. non cl 
sorprende; colpisce piuttosta 
la scivolata del personaggio in 
questione e. se abbiamo ben 
capito, del suo raggruppamen-
to politico. 

II quale raggruppamento, 
sposando le tesi democristia-
ne, st distaccherebbe persinn 
dai punto di vista manifestato 
dai repubblicani e dai social-
democratici, per non dire che, 
a fronte delle ipotesi care a 
Badini Confalonieri, il proget 
to Matteotti per la soppressio-
ne della censura ammmistrati-
va, se non altro in quanto in 
parte ricalcato su una propo-
ata legislativa comunista, ri-
sulta di gran lunga piii de-
mocratico e avanzato. Ma non 
& tutto, poichi Badini Confa
lonieri auspica niente meno 
che un « cinema per famiglie » 
e ripesca questa etichetta. con 
cui abitualmente si classifica-
no i film del sottosviluppo in-
tellettuale. nei repertori or
mai abbandonati finanche dal
le parrocchie piu retrive. E c'e 
di piu: frugando negli angolinl 
bui del passalo. it ministro 
balza m caltedra per ammoni-
re il cinema italiano affinchi 
non ponga in luce soltanto ses-
so e vtolenza, ma tante altrc 
caratteristiche della natura u-
mana: tl coraggio, I'altruismo, 
la fedelta alia parola data, 
I'amor paterno. malerno o fi
liate, Vamore per Vltalia e per 
VEuropa. 

A risentire queste sciocchez-
te, che denotano nel ministro 
poverta di spirito e un'anti-
quata vocazione dirigistico-pr-
dagogica, ci sarebbe da ridere 
se, alia resa dei conti. Badini 
Confalonieri non proseguisse la 
tradizione inaugurata, neltIta
lia del dopoguerra. dall'allom 
sottosegretano Andreotti, e te-
nuta ancor prima a battesimo 
dai mtnistri del regime fasct-
sta. solerti fautori di una « en-
tica costruttica*. Come si ve-
de. nei tempi che corrono e 
difficile restore coerenti agli 
ideali di liberta ufficialmen 
te professali. e il men che ca 
piti a un Badini Confalonieri e 
di ritrovarsi non solo fuori 
strada. ma anche in pessima 
compagnia. 

m. ar. 

Precisazione 
Poiche risults che sgenzie artisti-
cht, impresari • organmazioni vs-
ric. danno INFORMAZIONI INE-
SATTE circa il suo caiendario di 
lavoro t i compensi da lui richiesti 

FRANCO TRINCALE 
precise che tutti coioro che In-
tendorto chiamerio neile teste 
popolari, manifestasioni 41 lotla, 
festo dt I'Unita • del tessere-
mento, dtvono telefonare al 
numcro ' dtlla sua abitazione: 
MILANO • Via Mar N«ro, 3-A 

Teletono 02/45.42.121 

Apploudito concerto al Comunole 

Pollini suona 
a Bologna 

per il Vietnam 
II teatro non e stato in grado di accogliere tutto 
il pubblico e molti hanno ascoltato la muslca in 
piazza, attraverso gli altoparlanti • L'incontro del 
pianista con il presidente della Regione e il sindaco 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 13 

Poche settimane fa, all'epo-
ca della npres.* dei bombar-
damentl americani su Hanoi, 
il pianista Maurizio Pollini, 
che all'iniaio di un suo con
certo milanese voleva legge
re una dichiarazione sul pro
blema del Vietnam, com'e no
te, fu zittito da una parte del 
pubblico e pot espulso dalla 
sala dagli organizzatori della 
Society del Quartetto di Mi-
lano. Su ouesto mcredibile 
episodio s rece molto seal-
pore e atborno a Pollini si 
raccolse la solidarieta unani-
me del mondo culturale ita
liano. Appunto In quella oc-
casione il pianista fu invita-
to a Bologna dall'Ammlnlstra-
zione comunale e dall'Ente li-
rico, che gli offersero la pos
sibilita di manifestare in for
ma plena e concreta la sua 
solidarieta con l'eroico paese 
asiatico, organizzando in bre
ve tempo un concerto «per 
il Vietnam » che ha avuto luo-
go appunto ieri sera presso 
il Teatro Comunale. 

II taglio che si e voluto 
dare alia manifestazione e 
stato quanto mai severo: Pol
lini si e sertuto al pianoforte, 
puntualissimo, alle novo e 
senza dichiaraziont e senza 
discorsi ha attaccato subito 
l'esecuzione delle tre ultime 
Sonate di Beethoven (le ope-
re 109, 110 e 111) cioe del piu 
alto testamento spirituale e 
del piu misterioso e sublime 
Invito alia liberta che sia mai 
stato scritto in tutto il perio-
do storico delle rivoluzioni 
moderne. 

Si e trattato di un richiamo 
alia meditazione, di una sorta 
di celebrazione rituale laica, 
in cui il riferimCiito politico 
nasceva daH'esposizione delle 
bandiere vietnamite all'inter-
no del teatro e sul palcosce-
nico, e dalla raccolta di fon-
di nel foyer e non aveva alcun 
bisogno di discorsi che fosse-
ro piu espliciti di quelli che 
la musica stessa proponeva. 

L'afflusso di pubblico e sta
to nettamente superiore a 
quanto la capienza del teatro 
poteva permettere: mille po-
sti a disposizione per un pub
blico almeno doppio. Molti si 
sono accalcati in piedi nei 
palchetti; gli ultimi si sono 
accontentati di sentire il con
certo riprodotto dagli alto
parlanti neH'atrio e nella piaz
za. Questo non ha impedito 
che l'esecuzione awenisse in 
un'atmosfera di silenzio teso. 
A conclusione. sul ritmo de-
gli applausi. il grido ({Viet
nam libero » ha chiuso la se-
rata. 

II significato politico della 
manifestazione e stato quello 
di una presa di posizione ine-
quivocabile e compatta che la 
miglior cultura musicale ita-
liana e la coscienza democra-
tica bolognese, senza distin-
zioni di parti, hanno voluto 
prendere attorno al problema 
della guerra in Indocina. 

Al di la di questa preminen-
te indicazione politica non va 
pero sottovalutata la singola-
rita culturale della manifesta
zione: raramente dai palcosce-
nico del Teatro Comunale un 
pianista ha la possibilita 
obiettiva di presentarsi come 
uomo e non come divo. e per 
elb stesso di far riacquistare 
alia musica il suo significato 
autentico e di sottrarla all'in-
granaggio micidiale del con-
sumo al quale e condannata. 
II concerto di ieri sera ha 

dimostrato in maniera lnequi-
vocabile come l'atto della co-
municazione musicale possa 
riacquistare oggi un senso e 
una funzione solo se venga 
sottratto alle tradizionl acca-
demiche e ai riti codlficati 
che lo svuotano e che lo di-
struggono. 

Al termine della manife
stazione al Teatro Comunale 
11 maestro Maurizio Pollini 
si e incontrato col sindaco 
della citta, professor Renato 
Zangheri, il presidente della 
Regione. Guido Panti, e il 
professor Giovanni Favilli, 
segretario del Comitate pro
vincial Italia-Vietnam. II 
sindaco Zangheri ha conse-
gnato a Maurizio Pollini, qua
le riconoscimento della civica 
amministrazlone, l'« Archigin-
nasio d'argenton e un asse-
gno di un mllione dl lire che 
il maestro ha devoluto al Co
mitate bolognese per il Viet
nam. 

m. b. 

II pianista 
mercoledi 
a Roma 

Maur i z io Pol l ini (nel la foto) 
suonera mercoledi prossimo 
a R o m a , nel quadro del la sta-
gione di concert! del l 'Accade-
m i a F i l a rmon ica . I I pianista 
in terpretera musiche di Schu-

• bert e d i Beethoven 

Dibattiti al Cairo 
sul nostra cinema 
Riccardo Cucciolla, come interprete dell'«< Istrut-
toria e chiusa: dimentichi» di Damiano Damiani, 
al centra di vhraci discussioni sul film politico 

CAIRO. 13 
Nell'ambito delle aGiornate 

dei cinema italiano », in cor 
so al Cairo, iattore Riccardo 
Cucciolla, interprete del film 
L'lstruttoria e chiusa: dtmen 
tichi, di Damiano Damiani, 
ha partecipate a una sene di 
dibattiti con cineasti egizta 
ni, studenti di cinematogra 
fia e con il pubblico del cine-
club della capitale egiziana 

• Queste film — ha detto 
Cucciolla in una breve intro-
duz:one — vuol essere una 
denuncia delle ingiustizie P 
della corruz.one che si ri-
scontrano non soltanto in Ita
lia, ma in qualsiasi paese 
del mondo. Esso e una test! 
monianza e un contributo al 
la lotta per la realiT/azione 
di una societa mlgliore ». 

Esprimendo il suo compla-
clmento per le numerose t> 
spesso Infiammate domande 
degli studenti partprioanti ai 
dibattiti. Cucciolla ha detto: 
a Film come L'uttruttoria t 
chiusa: dimentichi e come 
Sactw e Vanzetti (del quale 
egli fu protagonist* con Glan 
Maria Volonte) servono a mo-
strare situazioni Ingiuste con-
tro le quali bisogna lottaren. 
Rispondendo ad altrl inter-

venti, Cucciolla ha respinto 
la distinzione fra cinema ar-
t-stico e cinema politico, di-
cendo che ogm opera valida 
e opera d'arte. Parlando oar-
ticolarmente dell'Italia — ma 
come sempre generalizzando 
il discorso ai dlversi paesi del 
mondo, anche in rispnsu a 
domande del pubblico che fa-
oevano implicito riferimento 
a certi aspetti della situaziono 
del paese arabo — Cucciolla 
ha sottolineate: < La nostra 
azione e intesa a sensibiliz-
zare l'oplnione pubblica, a 
denunciare e a nuacire pro-
gressivamente ad ellmlnare 
ogni forma di coercizione che 
impedisca la realizzazlone e 
la circolasione di film di que
sto tipo in Italia. II fatto che 
il film s.i stato realizzate 
ed abbia avuto successo di 
pubblico rappresenta un altro 
passo su questa via ed e un 
segno che la societa cambla ». 

Proseguono intanto le prole-
zioni delle « Giornate del cine
ma Italiano». Ieri sera il pub
blico ha vlsto Oceano di Fol-
co Quilici. Gil altri film In 
programma sono Gli ordinl 
sono ordinl di Franco Giraldl 
e II caso Mattel di Franceaeo 
Rosi. 

A colloquio con Franco Parent! 

Un «Amleto» plebeo 
per un nuovo teatro 

LA BELLA 
ZEUDI 

FINISCE 
FUORI 

STRADA 
Con questo dramma di Testori, che apre una fase 
importante della vita artistica dell'attore, si inau-
gura dopodomani a Milano il Salone Pier Lombardo 

Dalla nostra redazione 
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Martedl si apre final men te 
11 Salocc Pier Lombardo, ov-
verosia il teatro di Franco Pa
rent!, nel quale egli tenta, a 
suo dire, una delle tante av-
venture teatrali della sua vita. 
Questa volta non da solo, ma 
con un gruppo di attori e dl 
tecnici che si sono strettl at
torno a lul In cooperatlva. E' 
un po* come comlnclare a cln 
quant'anni, ancora una volta 
da zero; ma con alle spalle un 
passato ricco dl affermazionl 
e dl successi, con una serle 
lungh!o3ima di lnterpretazlonl 
che gli danno una partlcolare 
collocazione nella storia del 
nostro teatro contemporaneo 

TJna larga rlsonanza di Inte 
resse si e creata intorno alia 
nuova sala, fino a due m?si fa 
un cinema di terza vislone, og
gi un luogo teatrale decentra 
to, per allestlre il quale ci so
no volute otto settimane e 
piu di law.ri dl adattamento. 
Ma l'impresa dl Parenti non al 
fcrma qui: e nel progettl del'a 
cooperatlva 11 collocare a flan-
co del teatro un circolo cultu
rale (gia ne esistono le pre-
messe); n6 1'attlvita che al 
svolgera nel Salone sara solo 
recitative; si fara del cinema 
(e Parenti pensa alia serle di 
documentari Luce sul fascl-
smo, prodotti in tempo fascl-
sta, del quale sono un'illustra-
zlone inoppugnablle) un gior-
no alia settlmana; vl si ter-
ranno mostre d'arte. 

— A che punto e il tuo Am-
bleto? gli chiedlamo. 

— A un buon punto. Questa 
sera cl consegnano flnalmente 
il teatro, con tutti i lavori fi-
nitl; ora, dovremmo riscaldare 
la sala per metterla In grado 
di ospitare i?ll spettatori della 
prima di martedl. Abbiamo 
provato in condizioni dlfflclll, 
con muratori e carpentleri 
sempre tra noi; in un freddo 
cane. Comunque credo che lo 
spettacolo cl sia, e lo vedral 
martedl. 

— II teste dl Giovanni Testo
ri ha degll Indubbl valorl let-
terari; questa ricerca di lin-
guaggio pluridlalettale, pro-
prio dai punto di vista llngul-
stico, ragglunge effetti poetici 
straordinari. Ma non e un po' 
ostico come linguaggio teatra
le, non rischla di essere mono-
tono? 

— Questo perlcolo c'e. E ap
punto per questo, d'accordo 
con l'autore, abbiamo fatto 
degll interventi sul teste per 
teatralizzarlo di piu, per ren-
derlo piu agibile. Lo spettaco
lo sara, almeno nelle nostre 
intenzioni, di un comico vio-
lento, duro, rozzo; questa com
pagnia di "scarriolantl". dl 
teatranti guitti nomad i reclte-
ra non YAmleto dl Shakespea
re, la favola del princIpe dl 
Elsinore; ma una favolaccia 
di Ambleto rlcalcata sulla pri
ma, trasformata come possono 
trasformarla dei comici di pae
se, recitandola, appunto, in 
quel loro linguaggio misto, de-
gradate, attraverso il quale, 
tuttavia, vien fuori un'lra vio-
lenta e bestemmiatrice. Ecco: 
questo Ambleto e, secondo me, 
di una comicita intesa come 
una bestemmia...». 

Ecco. a magglor informa-
zione del lettore, un esempio 
del a parlato » di questa trago-
dia degradata: durante il col
loquio con lo spirito del pa
dre. Ambleto gli chlede di spie-
gargli a el perche unico et eter-
no ». e lo spirito gli comanda, 
invece, «de conservare e de 
salvaren il potere usurpate 
dai fratello e dalla moglie. Al
lora Ambleto: a La verita che 
zercavo hai savuto no darm«»-
la, pater, ma el filo della ven
detta. si! E 'mo lo strengio in 
delle mani. lo! La statutazzlo-
ne si sfassara! La piramida se 
spetascera tutta. a commenza-
re dall'unico e unichissimo che 
ce sta su, in la cima! Ce hal 
fabbrecati de sangue e de mer-
da? E in del sanguo c (n della 
merda ce tomeremo adosso! ». 

La « piramida che se speta
scera » e owiamente 'a pira-
mlde del potere, contro il qua
le VAmbleto pub essere consi
derate un biblico anatema. 

Secondo spettacolo della 
Cooperatlva Frhnco Parenti 
sara il George Dandin di Mo 
Here, da lui gia recitate con 
la regia dl De Bosio. «Credo 
che nel nostro repertorio non 
manchera mai. annualmente, 
un Mollere. autore grandissi-
mo che in Italia ha poca diffu-
sione. II Dandin e un classico. 
Come vedi. il nostro reperto
rio sara il piu aperto possl-
bile. senza direttrici fisse e 
precise; esso spazieri in tutte 
le direzioni; tra 1'altro, lavo-
reremo con la collaborazione 
di Dante Iseila nell'esplorazio-
ne del teatro milanese e lom
bardo. Nostro punto d'arrivo, 
e lo sal perch6 ne abbiamo 
parlato, e, inoltre, il teatro di 
varieta, Nostro sogno fe fare 
dell'avanspettacolo: non quel
lo, certo, che ci e restato nel 
rlcordo dai tempi fasclsti e 
post; ma un varieta satirJco-
politico di costume, tutto ba-
aato su una recitazlone scat. 
tante, distanziata, capace dl 
tutte le tolbizioni del palco-
scenlco, dalla acrobazia alia 
prestidigltazione. A proposito, 
te lo ricordi ran*ddoto della 
compagnia D'Origlia - Palml? 
No? Te lo racconto per dartl 
un'idea di come dovra essere 
11 nostro teatro, naturalmente 
su basi professlonlstiche e con 
intentl estetici ben divernl. 
L'attere-protagonlsta recltava 
Gesu Cristo in croce, e sof-
friva, tremendamente, le pe-
ne del supplizlo, quando entra 
un altro attore e gli si rlvol-
ge... dicendogli che Cera "qu*I-
lo della SIAE", cioe della so
cieta autori per il bordero... 
Ecco: dl una "liberta" creatl-

va come quella che l'aneddo-
to suggerlsce abbiamo biso
gno... ». 

Terzo spettacolo del Salone 
Pier Lombardo sara L'occupa-
zione, 11 discusso testo dell'ln-
glese Trevor Griffiths sulle 
lotte operale a Torino prima 
deU'avvento del fasclsmo. Non 
c'e ancora una programma 
zlone precisa, e pud anche da?-
st che, se and ranno bene 1 due 
precedent!, L'occupazione sara 
messa in scena piu avanti. 
aU'inlzIo delo prosslma sta-
gione. , , 

Arturo' Lazzari 

Musica 

Trio di Trieste 
a Santa Cecilia 
Un Trio di Charles Ives 

(1874-1945), composto tra il 
1904 e 11 1911, e servlto mlra-
bilmente a dare rilievo al con
certo del «Trio dl Trieste)), 
incappato nella giornata di 
sciopero generate, a Roma 
(venerdl). 

Non sono pochi gli appas-
sionati che si accostano alia 
musica, trasportatl, oltre che 
dalla passlone, anche dai 
mezzi pubblici che, l'altra se
ra, non e'erano. Cosi, la sala 
di Via dei Grecl e rimasta 
tutta ai musicofili automobl-
llstl, i quali, come si e vlsto, 
non sono la maggioranza. E, 
nella sala semivuota, un sen
so di vacuo si e avvertito in 
un breve Trio di Haydn, che 
aveva pero al centra uno 
splendido Allegretto, sottratto 
a piu rigorosi scheml forma-
11 (ogni tante Haydn non ne 
poteva piu e se ne infischia-
va della retorica) e anche (dl-
ciamo del vacuo) nel grosso 
Trio op. 80, di Schumann, che 
voleva, invece, recuperare — 
dopo gli eroici furori della 
giovinezza — le trame d'un 
raffinato contrappunto. 

Charles Ives, assorto in una 
sua consapevole e personale 
visione musicale, rlfiuta 1 so-
stegni della tradizione e con-
quista, con I tre tradizionall 
strumenti, poslzloni nuove, 
per lo meno inedite, sperl-
mentando contrapposlzloni e 
sovrapposizioni di ritmi. In 
una sorta di discorso tante 
piu stringate e fitto, quanto 
piu apparentemente sconnes-
so e divagante. Spesso i tre 
strumenti sembrano ciascuno 
inseguire una propria chime
ra, ma dali'inseguimento si 
sprigiona un fervore eccezlo-
nale. Certi scorci rievocano 
Mahler. 

E' In questo Trio di Ives 
che Dario De Rosa (pianista 
dai tocco magico). Renato Za-
nettovich (violinista sempre 
vivamente emozlonato) e 
Amedeo Baldovino (violoncel-
lista dl profonda vibrazione) 
hanno raggiunto. applauditis-
simi. i momenti piu alti. 

e. v. 

Rai \T/ j 

controcanale 

Dopo aver esordlto nella • Ragazza dalla pelle di luna », la 
glovane e bella Zeudi Araja (nella foto) sara protagonista di 
un nuovo film di Luigi Scatlini, che si Intitola « La ragazza 
fuori strada » 

Siamo una Compagnia apprezzata per le sue 
opere di orientamento culturale e democratico. 
Per qualificare ulteriormente I'organizzazione 
commerciale ricerchiamo 

COLLABORATOR! 
ai quali offrire, in un ambiente corrispondente 
ai loro valori ideali, elevati guadagni e sicurezza 
di lavoro con regolare contratto di 

RESPONSABILE PROVINCIALE 
nonche, in termini di tempo assolutamente bre-
vi, concrete possibilita di assunzione quale 

COORDINATORS REGIONALE 
Questo incarico e, infatti, previsto per quei col
laborator! che, dimostrando effettive capacita or-
ganizzative e promozionali, si formino aM'interno 
della Compagnia stessa attraverso momenti suc-
cessivi di sviluppo a fronte di verifiche sul piano 
operativo. 
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non 6 la fine del mondo 

tutti gli altri Paesi del MEC ce 1'hanno da anni, 
anche il piccolo Lussemburgo • e sono soprawissutil 

Soprawiveremo anche noi ed avremo 

la vita pin facile eon una 
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,x SI MONTA LA MACCHI-
NA — Vinizio del «gtalll» 
di Francis Durbridge e quasi 
sempre lento, un po' confuso, 
perftno piuttosto noioso. Poi, 
a poco a poco, verso la fine 
della prima puntata, il ritmo 
comincia a rodarsi. * Anche 
questo Lungo 11 flume e sul-
l'acqua non fa eccezlone alia 
regola. E non c'6 da stuperse-
ne. Questi - voriginali». dello 
scrittore inglese sono vere e 
proprie macchine a suspense: 
e naturale, quindi, che, all'ini-
zlo i preparativi, il montaggio 
prendano un certo tempo: 
finche non scatta la molla che 
mette in moto il meccanismo 
ad orologeria, e la vicenda 
parte. Che giudizio dare, dun-
que, a questo punto? Solo 
alia fine, quando il meccani
smo si fermera per esauri-
mento e il colpevole sara. sta
to individuato, potremo dire 
se la macchina ha funzionato 
a dovere. 

FUTUROLOGIA — Ci sono 
programmi televisivi che po-
trebbero essere definiti « we
stern dell'informazione ». Seb-
bene siano condotti secondo 
i modi dell'inchiesta giorna-
listica, trattino problemi che 
hanno un fondamento reale 
e portino sul video personag-
gi autentici (gli <iesperti»), 
questi programmi, infatti, as-
solvono la stessa funzione 
dei film western di serie: da
re al telespettatore I'illusio-
ne di vivere una grande av-
ventura, commuoverlo, esal-
tarlo, stupirlo e possibilmen-
te erudirlo secondo le inten
zioni del sistema. Nei we
stern a far spettacolo sono i 
cavalli, le pistole, gli indiani-
e gli sceriffi; nei a western 
dell'informazione», in una 
televisions che non ama ri-
calcare umilmente la cronaca 
quottdiana per approfondir-
la, ne" analizzare i problemi 
pressanti che ' travagliano il 
nostro presente, la futurolo-
gia ha molta fortuna, in tut
te le sue versioni. 

Nei problemi « globali» e fa
cile perdersi, e mistiflcare il 
futttro e piii agevole che men-
tire sul presente. E' per questo 
che, in una societa come quel
la nella quale viviamo, inca-
pace di programmare concre-
tamente il suo sviluppo nell'ar-
co di died anni, i discorsi sul 
Duemila trovano tanti cultori. 

Si tratta, naturalmente, di 
discorsi che si basano su pre-
visioni che somigliano, nono-
stante il loro sapore scientifl-
co, a quelle degli astrologi, 
spesso: il loro terreno prefe-
rito e quello della tecnologia. 
Si da per scontato che I'orga
nizzazione attuale della socie
ta non mutert di un punto: 
non si accenna nemmeno ai 

rapporii esistenti tra futuro 
e ranporti di produzione, ordi-
namenti politict, rapporti uma-
ni in generate. •* * -

Dell'uomo, naturalmente, si 
parla di continuo: ma, nei 
fattt, I'uomo e solo un elemen-
to accidentale. Pensiamo, ad 
esempio, a quell'ospeddle elet-
tronico che appunto il pro
gramma di Biancacci ci ha 
mostrato: costruito, si diceva, 
per meglio servire il malato, 
in realtb. funzionava (almeno 
nel modellinogiocattolo) co
me una gigantesca catena di 
montaggio per burattini. 

Protagonisti di questi salti 
nei secoli a venire sono sem
pre alcuni intellettuali rila* 
sati ed eleganti, specializza-
tissimi nella loro materia, che 
passeggiano su ariose terraz-
ze o in ambienti splendida-
mente arredati, parlando di 
megagrattacieli, macchine vo-
lanti, citta biologiche, alimen-
ti chimici e cost via. Costrui-
scono modelltni che piacereb-
bero tanto ai bambini, scrivo-
no numeri su lavagne e af-
fermano che I'uomo di do-
mani non potra vivere che 
secondo le loro direttive. 

Jl discorso si muove sem
pre tra due poli: il pessimi-
smo e I'ottimismo. Siamo alia 
vigilia della catastrofe, ma ai 
salveremo. se daremo ascolto 
agli uesperti». II pessimismo 
di fondo nasce dalla previsio-
ne di un aumento ininterrotto 
e agghiacciante della popola-
zione mondiale: e, in questa 
previsione, non si fanno dif-
ferenze. Non si died mai che 
la crescita demografica c sta
ta finora legata alle condizioni 
del sottosviluppo e che nei 
paesi industrializzati, nell'ul-
timo secolo, la popolazione * 
addirittura diminuita: altri-
menti, bisognerebbe scantona-
re nella politica, ed esamina-
re la realta nel concreto. Si 
dice che non bisogna consu-
mare le risorse naturali: ma 
si tace il particolare che, og-
gi, il 40% di queste risorse 
viene consumato negli Sta-
ti Uniti, dove vive solo il 
5.7% della popolazione mon
diale, mentre ci sono paesi 
di centinaia di milioni di 
uomini dove non si consu-
ma proprio nulla. 

Ma poi, con uno scarto bru-
sco, com'e ccwenuto andhe 
nel programma di Biancacci, 
si afferma che la nostra spe-
ranza sono gli altri pianeti 
e, magari, si passa dalle par-
ticolareggiate previsioni tec-
nologiche alia oanzoncina 
hippie sulle «Porte aperte 
sul futuro». Anche qui, in
somnia, alia fine arrivano i 
nostri, proprio come nei we
stern. 

g. c 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 15; 19,20; 22,10; 
2°, ore 18) 

Alle 15 sul prirao canale va in onda la telecronaca di Sim-
menthal-Ignls di pallacanestro. Sul secondo canale, dalle 18 
alle 19,20, saranno trasmesse le fasi dello slalom speciale da 
Wensen del a Lauberhorn», nona prova per il campionato 
del mondo. Quanto al calcio, si registra una giornata di rl-
poso per il Campionato di serie «A» in conseguenza della 
partita disputata a Napoli contro la Turchia. II campionato 
di serie «B» invece non subiscc pause: alle 19,20, sul nazio
nale va in onda la radiocronaca di un tempo di una partita. 
La Domenica sportiva (L ore 22,10) - dedichera largo spazio 
alia partita di Napoli e dara anche informazioni sull'incon-
tro che gli azzurri a Under 23» giocheranno ad Ankara con
tro la rappresentanza turca per la Coppa Europa. 

PUCCINI (1°, ore 21) 
La prima puntata dello sceneggiato di Sandro Bolchi si 

concludeva con il successo dl Manon Lescaut, prima a Torino, 
nel 1893, e poi in tutto il mondo. La puntata dl stasera si 
apre con l'annuncio dato da Puccini, in una conferenza stam
pa, che si prepara a comporre la Boheme, tratta dai libro 
di Murger, su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa. 

Tutta la puntata odierna e incentrata su quest'opera del mu-
slclsta lucchese: dalla sua composizione, alia fredda a pri
ma» torinese, al successo palermitano. Ma vedremo anche 
Puccini trasferirsi a Torre del Lago e intrecciare a Torino una 
irrequieta relazione con una giovane corista. Tra i principal! 

interpreti dello sceneggiato, accanto al protagonista Alberto 
Lionello, sono Franco Ferrari, Dante Cona, Gianni Mantesi, 
Vincenzo De Toma, Tino Carraro, Haria Occhinl, Giancarlo 
Dettori, Paola QuattrinL 

programmi 
TV nazionale 
11.00 Messa 
12,00 Domenica ore 12 
12.30 II gioco dei mestieri 
13,30 T?legiornale 
14,00 A come agricoltura 
15.00 Sport 
1645 La TV dei ragazzi 
1745 90" minuto 
18,00 Teleglomale 
18,10 Gil ultimi cento se

cond! 
19,05 Prossimamente 
19,20 Campionato italiano 

di calcio 
20,10 Teleglomale sport 

20,30 Telegiomale 
21,00 Puccini 

Seconda puntata 
22,10 La domenica spor

tiva 
23,00 Teleglomale 

TV secondo 
18,00 Gare dl sci da Wen-

sen 
19,20 La grande occasione 
21,00 Telegiomale 
21,20 I grand! dello spet

tacolo 
22,20 Tra culture diverse 

"Viaggi in Spagna" 
23,10 Prossimamente 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ora 8, 
13, I S . 17, 20 , 2 1 , 23; 6* 
Mattotfoo amnkala; 6,52: Al-
ananacce; 9,3©! Messa; 10,15: 
Safv*, m a n i ; 10,45: Tutte 
Mq*aaae, 11,15: I Malalinsoa; 
1 1 3 5 : I I circolo * r i acnitori; 
12: Ricerca automatic*; 12.22: 
Vetrina al Hit Parade; 12.44: 
Mate in Italy; 13.15: Gratis; 
14.- Folk locker; 14.30: Ca-
reeeOo « aliacM; 15.30: Tutto 
U calcio amiiMrto a«r aiinnto; 
16,30: Poa>eri«jio coa Mine; 
17.28: Rett© cjsattro; 18,15: 
Invito al concerto; 19,15: In-
tervallo ansfcatej 19,30: Blooo" 
sweat m* tears; 20,25: An«a-
ta e rttorno; 20.45: Sera sport; 
2 1 : Teatro stasera; 21,15: 
Concerto eel pianista Laser 
Barman: 22.15: II tamo di 
Leiet Piraamno; 23,10: Paleo 
« meiceelo; 23,15: •toaslma-

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore 7.30. 
8.30. 9,30, 10.30. 11,30, 
13,30. 13.30. 18,30, 22,30, 
24: 4: I I awttlnlere; 8,14: Tre 
motM per let 8.40: I I maneje-
elscM; 9,14: Una meaka fet 
case; 9,5. C n a Varteti, l i t 
Mike « e-o-onloa 12» Ante. 

prima sport; 12,15: Pssseeeloe-
do fra la note; 1 2 3 0 : Cansoel 
dl case nostra; 13: I I fambero; 
13,35: Alto flradimento; 14: 
Supplement! dl vita rationale; 
14,30: So di fllrh I S : La cor
rida: 15,40: Le piece 0 das-
sico?i 16,30: Domenica sport; 
17,30: Supersonic; 18,40: Can-
zonissima T 2 ; 19,05: L'ABC 
del disco; 19,30: Radiosera; 
19,55: Canzoni senza pensleri; 
20,10: I I mondo deU'operaj 
2 1 : Gil editor! dell'Italia en!-
ta; 21,30: La vedova o sempre 
allesra?; 21,10: I I airasketches; 
24: Mnsica da balto. 

Radio 3° 
10: Concerto dl apertnra; l i t 
Concerto deiToreanltta Fernan
do Germanii 1 1 ^ 0 : Muskne 41 
danza e dl scena; 12,20: I t l -
nerari operiftich 13: FoOtlore 
enropco; 13,30: Intermezrej 
14,30: Concerto del pianista 
Vladimir Asbkeaaxy; I S ^ O ; Vo
le se Roma; 16,40: Mnsica se-
riaj 1 7 ^ 0 : Raiaena del di
sco; 18: Ckfl letterari; 18.45: 
Foali d'aietnm 18,5S: I I rran-
coeollo; 19,15: Concerto dl 
oeni aerat 20,15: Poesia nel 
mondo; 2 1 : l | Giornale del Ter
se. Sette arti; 21,30: O s * di 
ascolto; 23,30* Moslca faerl 
schema. 
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