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Radiografia del 

mercato del cinema 

Le « prime 

visioni»: 

Milano e 

Roma asso 

pigliatutto 
II clrculto delle « prime vi

sioni» ctelle magglorl citta 
costltulsce un settore deter-
mlnante del mercato cinema-
tografico, sla per la mole de
gli Interessl che coinvolge, 
sla per la funzione che ha 
nel quadro generale dell'ln-
dustria fllmlca. In altre pa
role trecento locall funzlona-
no come verl e proprl condi-
zlonatorl dell'lntera struttu-
ra cinematografica nazionale, 
con un peso che 6 venuto 
progresslvamente aumentan-
do. sino a ragglungere gli at-
tuali llvelll. 

Oggi le « prime vlslonl» in-
camerano circa un terzo de-
gli incassl globall del merca
to, una clfra non indifierente 
quando si tenga conto che, 
numericamente, queste sale 
costitulscono meno del 3 per 
cento degli esercizi in fun
zione e raccolgono solo li 
10 per cento degli spettatori. 
Siamo cioe alia presenza di 
una tipica situazlone di « ren-
dita di posizione», un com-
plesso di circostanze che con
sents ad un nucleo di specu
lator! di lucrare alt! profittl 
sfruttando una quota di pub-
blico relativamente esigua. 

Nd il fenomeno di concen-
trazione si limita a questo. In-
fatti la sopravalutazlone eco-
nomica di queste sale e una 
delle ragioni di fondo della 
degradazione qualitativa e 
quantitativa delle strutture 
cinematograflche rural! e pe-
riferiche. Una volta stabilito 
che gli affari mlgliori passa-
no per I grandi locali urbani, 
risulta del tutto evidente che 
a questi ultimi saranno ri-
servate le opere commercial-
mente piu interessanti, cosl 
come e altrettanto ovvio che 
ai cinema periferici non ri-
marra altro campo di scelta 
se non quello del fond! d! 
magazzino o delle pellicole 
gia « spremute » nel primo ci-
clo di sfruttamento. 

II fenomeno ha conseguen-
ze anche all'interno delle 
stesse prime visioni. Somman-
do i dati inerenti ai magglo-
ri cinematografl di Roma e 
Milano, notiamo come essi 

rappresentino poco meno del
ft meta di tutte le prime vi
sioni: 46 per cento degli in-
cassi, 43 per cento delle sale, 
40 per cento degli spettatori. 

Sono cifre che non coincl-
dono con i valori che con-
traddlstlnguono queste due 
province In altri settori. Per 
quanto rlguarda reddlto e po-
polazione, Milano e Roma ot-
tengono circa un quinto del
le risorse nazionali e il 14 
per cento degli abitanti. 

Gli squilibri si attenuano 
grandemente quando dalle 
prime visioni si allarghi l'in-
dagine sino a comprendere 1 
dati dell'intero mercato. In 

questo caso le due megalo-
poli ottengono poco plu dl 
un quinto degli introlti. l'un-
dici per cento delle sale e il 
quindic! per cento degli spet
tatori. Come e facile notare 
sono valori quasi a parallel!» 
a quelli della popolazione e 
del reddito. 

Ne deduclamo che la mag-
giore importanza di queste 
due citta a livello economico-
cinematografico non poggia 
affatto su una particolare con-
dizione favorevole, bensl su 
un msieme di meccanismi che 
agiscono in direzione di una 
progressiva concen trazione 
della fruizione filmica In pun-
ti determinati e a scapito 
del settore nel suo comples-
so. Non a caso anche a li
vello di « prime visioni» le 
citta meridionall pesano as
sai meno di quelle del cen-
tro-nord {Napoli, Palermo, 
Bari. Cagliari, Caiania. Mes
sina sommate insieme « con-
tano». sia come spettatori 
sia per il livello degli incas-
si, meno di Roma e Milano 
considerate separatamenteh 

La concentrazione e, dun-
que. la nota dominante del 
nostro mercato cinematogra-
fico e il suo corollario e la 
emarginazione di ample zone 
del paese. l'abbandono di in-
tere fasce rurali e quartieri 
popolari a programmazionr 
scadenti e incredibilmente 
veccnie. 

E* un fenomeno che ha ra
gioni sociali ed economiche 
ben precise, riconducibili a 
una logica che vede nel film 
solo una merce da cui trarre 
profitti. Una logica che bi-
sogna rovesciare, incomin-
ciando con l'utilizzare meglio 
le centinaia di sale di pro-

f rieta degli enti locali, del-
assoclazionismo democratl-

co. delle aggregazioni ope-
raie. un patrimonio che trop-
po spesso e stato regalato al-
raffarismo e alia specula-
sione. 

Umberto Rossi 

Assemblea 

dei lavoratori 

addetti ai 

cortometraggi 
I lavoratori addetti alia 

produztone di cortometraggi, 
filmati per la Televisione, 
short pubbltcitan ecc si riu-
niranno in assemblea domanl, 
mercoledl. alle ore 20 nella 
sede della Pederazione italia
na lavoratori dello spettacolo, 
via di Villa Albanl n. 8. a 
Roma, per discutere 1 proble-
mi relativl al tempi e ai con-
tanutl del rinnovo del contrat-
«• nazionale di lavoxo. 

Dopo gli incontri con Ferrari Aggradi 

I sindacati per 
un nuovo impegno 
dell'Ente Cinema 
Le organizzazioni dei lavoratori chiedono che la 
crisi sia risolta con il concorso delle forze poli-
tiche che fino ad ora hanno retto le sorti delle 
aziende del gruppo cinematografico pubblico 

Luigi Chialvo 

nominato 
presidente 
dell'Ente 

II minlstro per le Parteci-
pazioni Statali, Ferrari Ag
gradi, ha nominato il dottor 
Luigi Chialvo presidente del
l'Ente gestione cinema. II re-
lativo decreto reca la data 
di ierl. II comunicato mini-
sterlale rlcorda che il dr. 
Chialvo, gia direttore centra-
le dell'IRI, « e attualmente se-
gretarlo del Comitato dl Pre-
sidenza e del Consigllo d'am-
ministrazlone dell'Istituto». 

La nomina di Chialvo, an-
nunciata ufficialmente la scor-
sa settimana, era stata pol 
sospesa per qualche glorno, 
mentre il minlstro Ferrari 
Aggradi, rispondendo venerdl, 
alia Camera, alle interroga-
zionl della sinistra sull'argo-
mento, dlfendeva la soluzio-
ne « burocratlco-amministratl-
va» per la presidenza del
l'Ente, soluzione Intesa nella 
realta ad allargare il control-
lo della DC e del centro-de-
stra sul gruppo cinematogra
fico pubblico. 

Domani la 
conferenza 
stampa di 

autori e attori 
In considerazione dello 

sciopero generale che si svol-
gera nella giornata di oggi, 
le association! nazionali degli 
autori e degli attori ANAC, 
AACI e SAI, hanno deciso 
concordemente di rlnviare a 
domani, mercoledl 28 feb
braio, nella sede e nell'ora 
precedentemente previste (e 
cioe all'Ente gestione Cinema, 
in via di Santa Susanna 17, 
alle ore 11,30) l'annunciata 
conferenza stampa sui pro
blem! del gruppo cinemato
grafico pubblico. 

La FILS-CGIL, la FULS-
CISL e l'UIL-Spettacolo ren-
dono noto con un comunicato 
che i rappresentanti dei sin
dacati hanno incontrato due 
volte, nei giorni scorsi, il mi-
nistro delle Partecipazioni sta
tali, Ferrari Aggradi, per un 
esame dell'attuale crisi del
l'Ente Gestione Cinema, 

«Nel corso sia del primo. 
sia del secondo colloquio — 
informa il comunicato — la 
delegazione dei sindacati, com-
posta dei segretari delle Fe-
derazioni (Angeli e Morroni 
per la FILS; Mattei, Grippo e 
Villa per la FULS: Plateroti 
e Ippoliti per la UILS). oltre 
ad avere manifestato la sua 
preoccupazione per le sorti 
deU'Ente, che da sei mesi e 
colpito dalla paralisi piu com-
pleta. si e fatta carico della 
esigenza piu generale del ci
nema italiano di dare alia cri
si una soluzione positiva che 
segni il superamento di tutti 
i motivi che hanno impedito 
finora il funzionamento dell'En
te e. nello stesso tempo, apra 
l'avvio ad un vasto program-
ma di impegno produttivo e 
che consenta la realizzaztone 
della ristrulturazione del 
gruppo. 

< Le segreterie dei sinda
cati. pur nella loro autonomia 
di giudizio e senza volere in-
terferire su aspetti del pro-
blema che valicano i limiti 
della competenza specifica 
del sindacato. hanno unani-
memente sollecitato il mini-
sto ad adoperarsi affinche la 
crisi venga risolta con il con
corso di quelle forze politiche 
che hanno finora retto le sor
ti deU'Ente. In tal senso — 
conclude il comunicato — han
no altresi invitato il ministro 
a ricercare con queste stesse 
forze un tipo di soluzione che, 
nel quadro dell'equilibrio po
litico preesistente. garantisca 
l'attuazione del programma di 
ristrutturazione, e l'attribuzio-
ne di nuove e piu estese fun-
zioni all'Ente, secondo le indi-
cazioni portate avanti dai sin
dacati e dalle forze del cine
ma >. 

La ballerina e rientrata a casa 

La Cosi porta 
dall'URSS due 
danze usbeke 

Le presentera in Italia - Trionfale 
tournee in sette citta sovietiche 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 26. 

Liliana Cosi ha concluso 
la sua eccezionale tournie 
neH'URSS: per quaranta gior
ni ha presentato La bella ad-
dormentata nel bosco, II la-
go dei cigni e Giselle nei 
maggiori teatri di Lemngra-
do. Vilnius, Odessa, Tbilissi, 
Samarkanda, Tashkent e Ufa. 

II successo, come al soli to, 
non e mancato: ovunque Tar-
tista italiana e stata applau-

Censura politico 

in Francia a un 

film di Chabrol 
PARIGL 26. 

La commissione francese di 
censura cinematografica ha 
chlesto la sospensione fino al
ia fine di marzo dell'uscita 
del film Les noces rouges, di 
Claude ChabroL La Commis
sione ritiene infatti che esso 
sia isplrato da un fatto dl 
cronaca nera, che sara ogget-
to fra poco di un nuovo pro-
cesso, in quanto il primo giu
dizio e stato annullato per 
vizio di forma. 

Chabrol sostiene che il film, 
nella sua attuale versione de-
flniUva, non presenta piu a-
nalogie con quello specifico 
fatto, e puo esse re paragonato 
a tanti altrl fatti di cronaca, 
Secondo Chabrol, il motivo 1-
splratore deH'atteggiamento 
della Commissione e che nel 
film viene tratteggiata la fl-
gura di un deputato della 
maggloranza governatlva. Co
me e noto, 11 4 e I'll marzo 
si terranno in Francia le ele-
zionl politiche generall. 

dita a lungo da un pubblico 
che conosce il balletto e che 
ha occasione di vedere, rego-
larmente, rappresentazioni dl 
grande livello, con la parte-
cipazione dei migliori artlstl 
del mondo. 

La trionfale tournie avra 
comunque un seguito: Lilia
na Cosl e stata invitata per 
una nuova serie di spetta
coli da tenersi a novembre 
nelle maggiori citta sovieti
che ed in particolare ad Ere
van (Armenia) dove dovreb-
be debuttare con il Don Chi-
sciotte in edizione integrate. 

Del viaggio attuale — e cioe 
dei trionfi nportati nelle set
te citta dove si e eslbita — 
hanno ampiamente riferlto 
giornall, radio e tv, che han
no sottolineato piu volte la 
bravura e la particolare sen-
sibilita artistica della balle
rina italiana. I sovietici han
no, infatti, apprezzato rtite-
resse manifestato dalla Cosi 
nei confront! dei vari corpi 
di ballo nazionali. A Tash
kent, per esempio, con Talu-
to di alcune colleghe locali, 
Liliana ha im para to due dan
ze usbeke che si ripromette 
di rappresentare in Italia nel 
corso di vari spettacoli. ET 
stata lei stessa a confermar-
celo, aggiungendo di essere 
commossa per il calore delle 
accoglienze: «Ogni volta che 
ritorno nellTJRS, dove ho 1m-
parato a danzare, resto entu-
siasmata per quello che ve-
do e per gli inconri che ho». 

Conclusa la tournie c'e ora 
un intenso programma che 
l'attende in Italia. Mercoledl 
prossimo e il 3 marzo sara, 
infatti. alia Scala per Lo 
schiaccianoct e il Passo a due 
di Romeo e Giulietta dl Ber
lioz. Success! vamente, a Cre
mona, persentera Giselle e 
quindi, dopo alcunl altri spet
tacoli alia Scala, partlra, a 
fine apvile, per una nuova 
tournie in America. 

Carlo Benedetti 

Un nuovo film dal romanzo di Dumas 

La buona e la perfida 
dei «Tre moschettieri» 

Mostre a Roma \ Ra i \!7 

In allestimento un testo 

teatrale di Rafael Alberti 

Popolani spagnoli 
in una notte di 
guerra al Prado 

Lo spettacolo, che si prova a Ro
ma, si ispira ad un episodio della di-
fesa di Madrid contro i franchisti 

II Gruppo Teatro Incontro I 
ha fissato la sua sede in via 
Lamarmora, a due passi da 
piazza Vittorio, nei teatrlno 
Piccolo Globo del Cral del 
dipendentl della Centrale del 
Latte di Roma. Nel locale, 
capace dl duecento posti, si 
prova e si riprova Notte di 
guerra al Museo del Prado, 
«acquaforte in un prologo e 
un atto» di Rafael Alberti. 
Ierl mattina gli attori e 1 
collaborator! del gruppo, in
sieme con Rafael Alberti e 
sua moglie Maria Teresa 
Ledn, si sono incontrati con 
i giornalisti. E* stato lo stes
so Alberti a spiegare come 
/Voire df guerra, scritto a 
Buenos Aires nel 1956, voglia 
essere «un omaggio agli eroi-
ci difensori di Madrid asse-
diata e bombardata dalle 
truppe e dall'aviazione fran-
chista appoggiata da quelle 
italiana e tedesca». aL'opera 
— ha detto il poeta — pren-
de spunto da un episodio rea-
le: lo sgombero e la difesa, 
da parte dei miliziani, del 
Museo del Prado di Madrid*. 
Sgombero e messa In salvo 
delle opere d'arte — attua-
ti quasi escluslvamente nel
la notte del 16 novembre 
1936 — cul diedero un vall-
do contribute lo stesso Alber
ti e Maria Teresa Ledn. 

Lo scrittore immagina, nel 
suo lavoro, che nel saloni 
svuotati, deserti e desolati 
— sui muri sono rlmastl solo 
1 contorni delle cornici —, 
pieni dl sacchi di sabbla e 
di material! accatastatl, si 
aggirino, come evocati dal 
frastuono delle bombe e dei 
cannon!, i personaggi dei piu 
celebri dipinti. Ci sono I ti-
zianeschi Venere e Adone, 
c'e un angelo del Beato An
gel ico. ma cl sono. soprat-
tutto. 1 personaggi di Goya, 
i popolani che, nel maggio 
1808. eressero le barricate 
contro rinvasione napoleoni-
ca. «I madrileni di quel mag
gio, i madrileni del luglio 
1936 — dice Rafael Alberti 
— sono gli stessi, cosl come 
sono gli stessi di oggi». 

Notte di guerra al Museo 
del Prado non e mal stata 
rappresentata, anche se ne e 
stata fatta qualche lettura. 
E Rafael Alberti racconta, nel 
suo italiano addolcito dalla 
cadenza spagnola. che nel *56 
fece Ieggere la prima stesu-
ra deH'ooera a Bertolt 
Brecht «II grande dramma-
turgo ml ricevette a Berlino. 
alle sette di mattina. Mi dis
ss di essere molto interessa-
to al testo e di volerlo met-
tere in scena. Aggiunse. an
che. che ci voleva un prolo
go. Accettai il suggerimento e 
mi mlsi di nuovo al lavoro. 
Ma proprlo In quel mesl 
Brecht morl. Era l'agosto 
1956. H Berliner Ensemble 
mise ugualmente In cartello-

ne Notte di guerra, ma il 
testo non venne poi dato». 

II Gruppo Teatro Incontro 
si propone un'azione di ricer-
ca di tipo sperlmentale e 
contemporaneamente dl lega-
me con gli abitanti della 
zona. nelFambito del decen-
tramento teatrale. Del Grup
po fanno parte Catherine 
Barrg, Lino Britto, Armando 
Cianchella, Vu Marra, Fran
co Meroni, Prudensia Mole-
ro, Nicola Morelli, Angela 
Redinl, Maria Grazia Repet-
to, Sergio Rovelli, Enzo Tur-
rin. La regla e di Lino Brit
to, aiuto regista Jos6 Ruiz 
Lifante. collaboratore dl Rl-
card Salvat. Lo stesso Sal-
vat — noto uomo di teatro 
che opera a Barcellona — 
ha curato la supervisione del
la regla. Anche per 1 costumi 
si e ricorsi, giustamente, ad 
uno spagnolo, Alejandro Ko-
koclnski. i cui bozzetti, mo-
strati ierl mattina ai giorna
listi, sono dawero molto bel
li. La traduzione k di Dario 
Puccini. Lo spettacolo si av-
varra dl musiche di Andre" 
Jolivet, Manuel De Falla, Lui
gi Nono, Luciano Berio e dl 
canti della guerra di Spagna. 

m. ac. 

Raquel Welch e Catherine 
Deneuve (nelle foto, rispetti-
vamente a sinistra e a de-
stra) saranno le protagoniste 
femminili di una nuova ver
sione cinematografica dei Tre 
moschettlerl. Nel film, le cui 
riprese cominceranno a mez
zo aprile in Ungheria, saran
no probabilmente sottolinea-
ti gli aspetti piu scanzonati 
della vicenda, dato che a di-
rigerlo sara Richard Lester, 
regista il quale, come ha per 
esempio dimostrato nella sua 
collaborazione con i Beatles, 
possiede spiccato senso dello 
umorismo-

Saranno nel cast anche Mi
chael York (D'Artagnan), Tom 
Courtenay, Stacy Keach, Wil
liam Holden e, nella parte 
di Costanza, uomo di fiducia 
di Richelieu, Charles Azna-
vour (il quale verso la metii 
di marzo dovrebbe togliersi 
Vingessatura alia gamba che 
si 6 rotta sciando in Svizze-
ra). La fatale Raquel inter-
pretera la parte della buona 
Costanza, mentre I'angelica 
Catherine sara la perfida Mi
lady. 

La storia di Dumas conti-
nua dunque ad interessare il 
cinema: infatti & stata ap-
pena completata ad Holly
wood una versione in disegni 
animati dei Tre moschettie-
tlerl, mentre il regista fran
cese Andri Hunebelle si ap-
presta a dare il primo dak 
ad un altro film sui popolari 
spadaccini, le cui parti sa
ranno interpretate dai Char-
lots. un gruppo di fantasisti 
piuttosto noto a Parigi. 

Film su un 
delfino spia 

BAHAMAS, 26. 
Mike Nichois sta glrando un 

film di spionaggio tratto dal 
best-seller di Robert Merle 11 
giorno del delfino. In questi 
giorni si e trasferito dalla Ca
lifornia alle Isole Bahamas per 
completare le riprese. II film, 
interpretato da George C. 
Scott, prende lo spunto da una 
esercitazione segreta della ma
rina statunitense: sembra che 
specialist! della U.S. Navy ab-
biano addestrato un delfino a 
deporre ordigni di rilevamen-
to nei port! stranieri. 

le prime 

Jazz con Bucci 
al Folkstudio 

II Folkstudio riprende la se
rie dei < martedl del jazz > pre-
sentando questa sera alle 22 
il sassofonista americano Bill 
Bucci. II musicista suoncra con 
Marcello Rosa (trombone), Alex 
Serra (sax), Martin Joseph 
(piano), Giorgio Rosciglione 
(basso) e Massimo Rocci (bat-
tcrte). 

Musica 

Gracis-Accardo 
all'Auditorio 

Prima novita assoluta del
la stagione di Santa Cecilia, 
e stata eseguita domenica, 
all'Auditorio, una oomposizio-
ne di Marcello Panni (Roma, 
1940), dal titolo Pair o' dice. 
In ingiese, signified «Coppia 
di dati», senonche, chiuden-
do tra parentesi la prima i 
e la c, si delinea un altro 
possibile titolo: Parodie. 

La oomposizione, che risale 
ail'ottobre 1972, si articola in 
dodici «cori» (gruppi di 
strumenti). dal cui movimen-
to, confidando anche suite 
probabilita (donde il richia-
mo ai dadi), 1'autore cerca 
di evocare la beatitudine dei 
cori divini, l'Armonla delle 
Sfere. 

A proposito della beatitudi
ne, lo stesso autore awerte 
(emerge cosl 11 senso della 
parodia) che la composizione 
ha per epigrafe un motto dl 
Robert Musil: «Contributo 
alia psicologia della pecora: 
I'espressione evidente di certi 
statt di beatitudine non 6 dis-
simile dalla estrema stupi-
dita ». 

I suonl si svolgono susse-
guendosi. senza sussultl ritmi-
ci, in serie di due-tre battute 
inf ramezzate da pause. Si trat-
ta di suoni timbricamente 
preziosl, morbidl, quasi sem-
pre in sordina, awiati ogni 
volta come da uno slancio 
ansioso, pert sublto soffocato 
dalle pause. Pur dalla bre
vity dl questi slancl, al coglle 
I'alluslone ad altre musiche, 
sperae chlssa dove, delle qua
il tuttavla si capta qualche 

caldo ' frammento: schegge, > 

mettiamo, di un valzer di 
Strauss, d'una melodia pucci-
niana, dalle quali il Panni> 
— per quanto Stockhausen 
e Feldman stiano in aggua-
to — ricava una musica che 
non somiglia ad alcuna altra. 

Come incoraggiato da cer
ti atteggiamenti presidenzia-
li — per cui arrogantemente 
si decide se un Tizio pu6 
cntrare in sala e se un Tale 
pud contare suH'esecuzione del
la sua musica — una parte del 
pubblico di Santa Cecilia, do
po cinque minuti, ha Inco-
minciato a disturbare l'ese-
cuzione e Tascolto della no-
vita, tossicchiando, facendo 
II verso, gridando perslno 
« basta ». 

Cosa altrettanto grave e che, 
poco prima, Salvatore Accar-
do era stato ascoltato di ma-
lavoglia, per quanto inter-
pretasse come un angelo U 
Concerto per violino e orche
stra. di Alban Berg, dedicate 
« alia memoria di un angelo ». 

Composto da Berg, pochi 
mesi prima della morte 
(1933), della quale si awer
te il presentimento, il Con
certo si strugge nel rimplan-
gere la scomparsa di Manon 
Gropius, figlla dlciottenne del 
famoso architetto Walter Gro
pius e della vedova di Mahler, 
Alma Maria (che poi sposd 
anche lo scrittore Franz Wer-
fel). L'Accardo, per dimo-
strare che fe proprlo bravo, 
ha dovuto beatificare il pub
blico con un virtuosisUco bis. 

II concerto era di retto da 
Ettore Gracls, 11 quale e riu-
scrito a dare al Manfred dl 
Schumann 11 senso vivo d'uno 

spalancarsl dei suonl alia luce 
e a portare, poi, proprlo sulla 
soglla del Sole, rincandescen-
te Suite Sctta, di Prokofiev. 

e. v. 

Tra realta | controcanale 
e memoria 

la natura di 

Cazzaniga 
Glancarlo Cazzaniga • galle-
rla t II Gabbiano », via del
la Frezza 51; fino all'8 mar
zo; ore 10-13 e 17-20. 

Paesaggi o internl che sla-
no, ma non c'e una vera e 
propria dlstlnzione tradiziona-
le dl generl, le immaglnl del
la natura del lombardo Glan
carlo Cazzaniga sono espres-
sloni di un dolce e malinco-
nlco iirismo tra realty e me
moria. 

Le pitture ora esposte a Ro
ma sono del '72. Non c'e alcu
na Indicazione concreta dl 
luogo ma vi si possono rl-
trovare element! della natu
ra lombarda e siclllana. Que
sta rlcca serie e stata diplnta 
a Conero, nelle Marche. 

In tutti 1 quadri un flusso 
dorato di luce autunnale fon-
de tutti gli oggetti nello spa-
zlo fino a realizzare una spe
cie di corrente dl colore: at-
traverso tale flusso si delinea 
un'oggettlvita larvale, acqua-
rio dove galleggiano cose 
morte e altre che germlnano. 

La materia e spessa, sensua-
le, in ton! ocrla d'oro e d'ar-
gllla, verde pallldo marclo, 
terre aride, glalli con rare 
luci plu Intense azzurre che 
sembrano venir fuorl da gran
di lontananze di spazio e di 
tempo. I quadri piu compiuti 
di questa poetica della luce 
tra realta e memoria sono le 
due varlanti della Grande gi-
nestra, Bosco al Poggio, Quer-
cette al Conero. Finestra al 
Conero e Interno n. 6. 

Ci sono affinita con la pit-
tura di natura dl lombardi 
come Morlotti, Chlghine, Trec-
canl e Forgioll, o con quel-
la di emilianl come Morandl, 
Mattloll e gli lnformali Man-
delli, Rossi, Pulga; ma l'affi-
nlta vera, profonda, almeno 
nei quadri citatl, 6 con la 
contlnua, anslosa interroga-
zione che pittori esistenziall 
come Giacometti e De Stael 
hanno sempre rivolto alia na
tura per verifica d'una situa-
zione deiresperienza umana, 
per verifica anche della reale 
separazione o lontananza di 
noi modernl dalla natura e 
dalla naturalezza. Il miglior 
Cazzaniga e pittore di questa 
tensione e non di facili cose 
certe. Quando ostenta certez-
za e della certezza del me-
stlere di un artista sempre 
fine e misurato. 

Sasso e 

la lotta 

di classe 

nella citta 
Mario Sasso - galleria «SI-
rlo», via A. Brunettl 14; 
flno at 7 marzo; ore 10-13 • 
17-20,30. 

Mario Sasso, che ha gia 
esposto a Roma, dove vive e 
lavora, una serie dl quadri 
sulla resistenza dei fedayn 
presenta una declna di qua
dri nuovi sui tema della lot
ta dl classe nella citta, tema 
affrontato con realismo afred-
do» e allarmante sulla linea 
pittorioa dei coetanel Franco 
Mulas e Gianluigl Mattia. 
Mario De Michell, che lo pre
senta, sottolinea un carattere 
plastico tlplco dl tutte que
ste immaglnl di ambiguo Ii
rismo ricco di slgnificati: 
«... I suol ragazzi fuggono da 
una minaccla che 11 lnsegue, 
che appare nella presenza del-
l'agente in dlvlsa, nei muri e 
nei sottopassaggi della citta 
ostile, negll aculel del canoel-
li, nei cristalll dove si riflet-
tono le immagini della vlo-
lenza ma, al tempo stesso, 
questi ragazzi verdi, rossl, 
arancionl, fragrantl dl fre-
schlssimi colori, appaiono leg-
geri e lmprendibili, come cor-
renti in una mitlca. intatta e 
inoffuscabile luminositan. 

La caratterizzazione am-
blentale e data, mi sembra, 
dalle strutture d! cemento ar-
mato e di metalio del via-
dotto di corso Francia, a Ro
ma. II taglio deU'immagine ha 
molto deU'inquadrauira cine
matografica o televlsiva e le 
pitture piu belle sono anche 
quelle di piu ardita inquadra-
tura. Le figure sono sagome 
di una massa umana e sono 
delineate con una materia 
pulviscolare dl colore, n mo-
vimento, la corsa anzl, dlven-
ta un balletto dl mlsterlosa 
energia. Un altro giovane, 
Gabriele De Stefano, da mo
tivi plastici affini ha rica-
vato immagini violent*; e du
re: Sasso, invece, sembra il 
pittore di un balletto della 
liberazione nella lotta. I 
colori. poi, sentono 1'innuen-
za di quelli domenicali delle 
spiagge di Seurat e del qua
dri di luce dei divisionlsil. 

Si potrebbe dire che Sasso 
e un lirico appassionato del-
l'evidenza oggettiva che da 
la luce quotidiana piu dolce 
e serena, ma che sta nella 
lotta e ci vuole portare il Ii
rismo di cI6 che e giovane e 
feriale. Stilisticamente un 
quadro come Spazi chiusi • 
spazi aperti n. 1 e assai indi
cative della ricerca di Sasso 
e cosl il numero 2 con lo 
stesso motivo ma piu chla-
ramente politico. Superando 
semplicisml e sommarleta, 
reallzzando un perfetto rap-
porto tra forma e spazio e 
senza dlvagazionl, dando an
che un carattere piu marca-
tamente costruttlvo alia for* 
ma, Mario Sasso potrebbe rag
glungere una vera tlplclta dl 
immagini. 

Dario Micacchi 

UNA BOMBA — Uno dei mo
tivi fondamentali per il qua
le si pud affermare che Diarlo 
dl un maestro rappresenta un 
avvenimento straordinario nel 
panorama della produztone te-
levisiva di questi anni risie-
de nel fatto che i protagoni-
sti di questo telefilm, oltre ad 
interpretare se stessi, sono fl-
nalmente ragazzi delle classi 
popolari e non aitaliani me
dia di matrice piccolobor-
ghese. II video ne riceve, ogni 
domenica, una scossa saluta-
re. Nella terza parte, a diffe-
renza delle prime due, I'espe-
rienza diretta dei ragazzi ha 
occupato quasi costantemen-
te il teleschermo: e sono e-
merse ben altre indicazioni 
sui possibili risultati di uno 
studio collettivo vissuto cri-
ticamente in rapporto con la 
vita pratica. 

Si e constatato come I'arte. 
in particolare il disegno, pox-
sa essere finulmente intesa 
come uno strumento di inter-
pretazioyie collettiva della 
realta; come la lingua italia
na possa essere imparata c. 
anche « ricreata» cof/ie indi-
spensabile strumento di e-
spressione delle proprie esi-
genze; come la storia passu 
essere ricostruita in rappor
to alia propria esistenza. vi
va ed attuale. Molto belle, in 
questo senso, erano le sequen-
ze del disegno collettivo sul
la distruzione delle baracche, 
della revisione collettiva del
la frase scritta sulla lavagna. 
e le immegini conclusive dei 
volti dei ragazzi intenti nei-
Vascolto della dichiarazione di 
guerra urlata da Mussolini 
(qui colpiva, in particolare, 
anche I'espressione ansiosa-
mente indagatrice dello sguar-
do del bravissimo Bruno Ci-
rino: che indicava una varte-
cipazione totale non solo del-
Vattore, ma anche dell'uoma 
all'esperienza). 

Questa volta, sono venutt 
meglio in primo piano anche 
alcuni contenuti di questa e-
sperienza scolastica. La di-
scussione sul problema delta 
casa, che costituiva il nucleo 
centrale della puntata. ha 
portato in campo alcuni gros-
si problemi sociali direttamen-
te legati alia condizione dei 
ragazzi e delle loro famiglie 
e dell'intera borgata. Qui. ma 
anche altrove, sono esplose al
cune folgoranti osservazioni 
dei ragazzi. che dimostravano 
quanto si possa imparare da 
coloro che. in questa scuola 
e in questa societa, vengono 
considerati «ignoranti». Pen-
so alia invenzione del ter-
mine a malestanti» (rovescta-

mento ferocemente ironico di 
uno dei termini tipici del Un-
guaggio borghese); penso alia 
sintesi della frase v. gli hanno 
dato da una parte e tolto dal-
l'altra», per definire come si 
trova, spesso, una fumiglia 
proletaria cui viene asseqnata 
una casa popolare; penso so-
prattutto alia correzione lin-
guistica proposta da un ra-
gazzo, e non raccolta da Bru
no Cirino, sulle conseguenze 
delta selezlone di classe nella 
scuola. Secondo questa corre
zione, i ragazzi coslretti ad 
abbandonare gli studi finisco-
no per scntirsi «inferiori a 
quello che sono» (e non «in
feriori a quelli piii istruitin, 
come d stato poi scritto sulla 
lavagna): istinliva e orgoglio-
sa affermazione di un «valo
rem che esiste comunque nei 
fatti e che ta mancanza di 
istruzione avvilisce e mistifl-
ca in una societa nella quale 
il titolo di studio equivale a 
grado sociale. Questi sono gli 
spunti che sarebbe stato uti
le coglicre e stimolare verso 
una completa presa di co-
scienza: c, allora, la riflessio-
nc fuorl campo del maestro 
sarebbe stata preziosa anche 
per i telespettatori. 

Su questo terreno sarebbe 
stato possibile andare assai 
piu avanti, solo che si fosse 
lasciato piii spazio ai singoli 
momenti del dibattito e le 
questioni fossero state affron-
tate piii direttamente, senza 
evitare le implicazioni poli
tiche e di classe che urgeva-
no e ribollivano nella realta. 
Che cosa sarebbe venuto fuo-
ri se fossero state analizzate 
le radici del problema della 
casa? E se I'utilita di una cor-
retta conoscenza della linqua 
italiana fosse stata prospetta-
ta non solo in termini di con-
venienza pratica (la richicsta 
di un certificato, la interpre-
tazione di una legqe) ma an
che in termini di lotta per la 
conquista del potere (ricor-
diamo, a questo proposito le 
belle pagine della Lettera a 
una professoressa)? E se un 
colloquio come quello con i 
due padri non fosse rimasto 
a livello di un cenno descrit-
tivo? 

Ma il fatto e che questo te
lefilm da continuamente Vim-
pressione di essere una sor-
ta di bomba racchiusa in una 
camicia di forza. II che non 
pub stupire, del resto, se non 
si dimentica che esso e inse-
rito nella programmazione di 
questa televisione. 

g. c. 

oggi vedremo 
FILM-INCHIESTA N. 4 (1°, ore 21) 

Indagine su una rapina e il titolo dell'originale televisivo 
di Gian Pietro Calasso — interpretato da Carla Bonello. Lucia 
Catullo, Violetta Chiarini, Pier Angelo Civera, Mico Cundari, 
Piero Sammataro, Michele Placido — che va in onda questa 
sera. 

La vicenda non e altro che la ricostruzione di un drammatico 
episodio di cronaca awenuto a Torino: quattro giovani deci-
dono di rapinare un orefice ma, al momento del furto, questi 
si ribella e viene ucciso. II bottino del rapinatori e ben magro 
(ventimila lire) e la fuga e destinata a naufragare nel giro di 
poche ore. 

ABBASSO EWIVA (1°, ore 22) 
La seconda puntata dl questa trasmisisone dl Marcello 

Avallone e lora Favilla, dedicata all'educazione sportlva, si in-
titola Tutti tifosL Tema di fondo del programma di stasera e 
l'errata concezione dello sport, Inteso da molti escluslvamente 
come spettacolo. In Italia, infatti, la figura dello sportivo « se-
duto» oppure a adomiclllon e molto diffusa, e da essa na-
scono 1 meccanismi psicologicl del tlfo, dell'agonismo e del 
divismo sportivo. Ma dl chi e la colpa, se non di un impegno 
dawero ridioolo delle «autorita» nei confronti degli ingra-
naggl consumistlco-divistici prediletti dalle societa capitali-
stiche ove impera il professionismo sportivo? 

SPORT (2°, ore 22,25) 
In telecronaca diretta dal Palasport di Ancona, va in onda 

questa sera un servizio dedicato all'incontro di boxe Pizzoni-
Petriglia, valevole per il titolo italiano dei pesi leggeri. 

programmi 
TV nazionale 

9,30 Trasmissionl scola-
stiche 

12,30 Sapere 
13.00 Oggi disegni animati 
13.30 Teiegiornale 
14.00 Una lingua per tutt i 

Corso di francese. 
15,00 Trasmissionl scola-

stiche 
17.00 Ma che cos'e questa 

cosa 
17,30 Teiegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 
18,45 La fede oggi 
19,15 Sapere 

19.45 Teiegiornale sport • 
20,30 Teiegiornale 
21,00 Indagine su una ra

pina 
Telefilm. 

22,00 Abbasso Ewiva 
23.00 Teiegiornale 

TV secondo 
21.00'Teiegiornale 
21,20 lo compro tu compri 

Dodicesima punta
ta del programma 
curato da Roberto 
Bencivenga. 

22,10 S i . ma 
Seconda parte 

22,25 Sport 
Pugilato. 

Kadio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore 7, 8 , 
12, 13, 14, I S , 17, 20 . 2 1 . 
23; fc Mattutioo musical*; 
6.42; Almanacco; 6.47: Corn* 
• pcrcbe; 6,30: L* canxoni d«l 
OMttiftO; 9; Spettacolo; 9,15: 
Vol ed io; 10: Specisle CR; 
11.20: Settimana corta; 12.44: 
M a t * in Italy; 13,15: I I mae-
atro • M»ato; 14.05: Quarto 
programma; 15,10: Per vol *io> 
V M I ; 16.40; Programma per I 
m i n i ] 17,05: I I firaaowi 
18,55: lattrvallo mssicaie; 19t 
Italia dm lavora} 19,25: Con
certo m miniatorai 19.S1: Sal 
nostrl mercati; 20,20: Andata 
• ritorno coo D. Modafno; 
21,15: Stagione Hrica della 
Rail Oer Freisdwtz. 

Kadio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore 6.30. 
7,30. 8,30, 9 ,30, 10.30. 11.30. 
12,30. 13,30, 15,30. 16,30. 
18,30, 19.30. 22,30. 24; 6t 
I I mattiniere; 7.40: Boongiorno; 
8,14: Tre motivi per ta; 8,40: 
Soonl • colori dell'orckettrai 
• t Prime di •pendere; 9,3 St 
Una meelca la casa voatra; 9.50» 
Fenfea La Talipot 10,05; Can-

per rattli 10,35i Delia 

rostra parte; 12,10: Trastnie-
stom regionali; 12,40: Alto gra> 
dimento — 13,35: E' tempo 
di Catenna; 13,50: Come e 
perche; 14; Su di gin; 14.30: 
Trasmissionl regionali; I S : Pun-
to interrogativo; 15,40: Cararal; 
17,30: Speuale GR; 17.45: 
Cniamate Roma 3 1 3 1 ; 19,30: 
Radiosera; 19,55: Canzom sen
za pensieri; 20,10: Radioscner-
mo; 20,50: Supersonic; 22.43: 
Emiliano Zapata; 23,05: La 
statteMa; 23,20: Musica leg-
gera. 

Kadio 3° 
Ore 9,25: Trasmissionl specia-
l i ; 10; Concerto di apertura; 
1 1 : La Radio per le Scuola; 
11,40: Musiche italiane d'og-
gi; 12,15: La musica nel tem
po; 13,30: Intermezzo; 14,30: 
La betulla liberata; 16,25: Ar-
chivio del disco; 17,20: Classe 
unica; 17.35: Jazz oggi; 18: 
Notizie del Terzo; 18.45: L'uo-
mo so misura; 19,15: Concerto 
di ogni sera; 20.15: XXXV 
Festival Internationale di musi
ca contemporanea di Venezia; 
2 1 : I I Giornale del Terzo • Set
te artlj 21,30: Festival Intirna-
sionale di musica contempora
nea di Royan 1972; 22,15: Dh 
acogralia; 22,40: Librl ricevutl. 

I 
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