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Prime visioni e cittd capozona 

Percorsi forzati 
per pompare piu 
profitto dai film 

Una posizione di privilegio garantita ai grandi 
«bottegai della pellicola»da rendite parassitarie 
tutelate da leggi anacronistiche e ingiustificate 

Ci sia consentito tornare 
ancora una volta sul tema 
dei cinema dl a prima visio-
ne » e del ruolo che essi svol-
gono nel mercato filmico. 
Non lo facciamo per rispon-
dere agll insulti che, con mo-
notona penodicita, 1'organo 
degh esercenti ci lancia. Sap 
piamo da tempo quale peso 
meritino le parole di coloro 
che tentano comicamente di 
contrastare le analisi della si
tuazione cinematografica lta-
liana parlando... di Parigi e 
dell'Inghilterra. 

Torniamo sul tema, piutto 
sto, per sottohnearne alcun 
aspetti, sinora trascurati, ' 
quali mettono in risalto l 
ruolo oligopolista e classista 
dei «bottegai di pellicola •• 
che controllano il primo ci 
clo di sfruttamento dei film 
Precisiamo che il circuitc 
delle «prime visioni» com 
prende i principali locali d 
sedici citta, dette « capozona >• 
prese a simbolo dei puntl p.u 
significativi del consume ci-
nematografico. Queste citta 
(Torino, Milano. Venecia. Pa-
do va, Trieste, Gennva, Bolo
gna, Firenze, Anccna, Roma, 
Napoli, Bari, Pa'crmo, Messi
na. Catania, Casliari) e questi 
locali vengono cosi a formare 
una sorta <"A filtro attraver. 
so cui i Mm debbono obbli-
gatorianr^nte passare per ave-
re unsr «vita» commerciale 
che ojnsenta di recuperare. 
nel 'jiiglior modo possibile, 1 
cos'A di produzione. Gli Incas-
s : di questi cinematografi so-
r.o diventati, grazie alle «leg
gi economiche» del merca
to. la voce principale della 
parte attiva del bilancio di cia-
scuna pellicola. 

In questo modo si e crea-
ta una vera e propria di-
storsione, artificialmente pun-
tellata da specifici meccani-
smi mercantili, tra dimensio-
ne sociale e fatto economico, 
con la conseguente sfasatura 
del secondo rispetto al pri
mo. In altre parole la foca-
lizzazione di questa parte del 
mercato non e giustificata ne 
dalla mole della popolazione 
che vive in queste citta, ne 

Nuovo-spettacolo 

di Giustino Durano 

domani alle Arfi 
Concluse ieri le repliche di 

Violenza a senso umco, il 
Gruppo Teatro del Popqlo da
rk domani sera, in « prima » 
per Roma, alle Arti, l'altro suo 
spettacolo della stagione, In-
condiztonatamente condizio-
nato, il cui testo e stato pure 
scritto da Giustino Durano, 
che ne cura anche la regia. 
Incondizionatamente cbndizio-
nato vuol essere la pungente 
satira di una societa fondata 
sul profitto, e che a questo 
fine fa convergere tutti gli 
strumenti di comunicazione 
di massa: radio e televisione, 
cinema, stampa, pubblicita 
murale, ecc. Ma intento della 
rappresentazione e di mostra-
re ugualmente l'esistenza di 
forze antagonistiche all'appa-
rato diseducativo, dismforma-
tivo. anticulturale e oppres-
sivo del quale si serve il si-
sterna. 

Lo Zecchino d'oro 

alia «Sveglia 

birichina » 
BOLOGNA. 20 

La sveglia birichina ha vin-
to lo Zecchino d'oro. la rasse-
gna canora per i piu piccini. 
La canzone e di Mino Reita-
no e di suo fratello Franco; 
le parole sono di Luciano Be-
retta. Al successo finale l'ha 
portata Catenna Zarelli. che 
ha cantato al posto di Fabio-
la Ricci, improwisamente 
ammalata5i di morbillo. 

da fatti specifici che qualifi 
chino questi punti come mo 
menti preferenziali del con-
sumo cinematografico. 

Nelle «capozona» abita 
circa un quinto della popo 
lazione totale del paese e le 
strutture cinematografiche 
complessive di questi centn 
sono abbastanza proporziona 
ll a tale dato (venti per cen
to delle gioniate di program-

i mazione, trenta per cento de-
gli spettatori. quindici per 
cento delle sale). Solo dal 
punto di vista degli incassi le 
cose cambiano, e le citta in 
esame ottengono piu del 40 
per cento dei proventi del 
mercato. 

La situazione diventa an-
cora piu squilibrata quando 
si passi a considerare 11 rt-
stretto numero dei cinema 
tografi di prima visione: in 
questo caso il rapporto strut-
turale si modifica e ci si tro-
va davanti ad un numero di 
sale statisticamente quasi in-
significante (tre per cento), 
che ottiene un terzo degli in-
troiti globali, ospitando me-
no di un decimo del pubbli-
co e offrendo poco piu del 
cinque per cento delle giorna-
te di spettacolo. Tipico, del 
resto. il rapporto tra mole 
degli incassi dei locali piu lus-
suosi e introiti globali delle 
varie citta. Un rapporto che 
assegna Vottanta per cento al
le prime visioni, nonostante 
esse rappresentino solo poco 
piu di un quinto dei cinema. 
tografi. Questa e una diretta 
conseguenza di meccanismi 
economici che, creando artlfi-
ciosi « percorsi obbligati » per 
la circolazione delle opere ci
nematografiche, consentono 
ad un pugno di speculatori di 
intascare esosi profitti qua
le frutto di rendite parassi
tarie incredibilmente tutela
te da norme di legge anacroni
stiche quanto ingiustificate 
(disposizioni sull'apertura dl 
nuove sale, agevolazioni fi-
scali indiscriminate, contribu-
ti alia produzione proporzio-
nali alia mole degli incassi...). 

Se si vuole incidere sui 
meccanismi di sfruttamento ci
nematografico e sugli ostaco-
li aH'uso e alio sviluppo del
la funzione sociale del cine
ma, occorre mettere in discus-
feione quelle «leggi di merca
to» che sino ad oggi Jhanno 
dominate incontrastate,.-la 
qircplazione e la diffivsipne 
qel film. Bisogna. cide. affron-
tare i problemi alia base, inco-
rainciando dal ruolo e dai 
cbmpiti dei pubblici poteri in 
qtiesto settore. Proprio in 
qUesti glorni gli «awocati 
d*ufficio» delle categorie im 
prenditoriali stanno pontifi-
cando sulle vicende degli enti 
cihematografici di Stato. II 
tutto, naturalmente. per giun-
gere all'interessata conclusio-
ne che si tratta di nallergia 
endemica dello Stato verso 
il cinema, la sua (dello Sta
to. nd.r.) istituzionale e costi-
tuzionale incapacity ad ope-
rare altro che burocratica-
mente in questo settore ». Cio 
in quanto il cinema e «indu-
stria (che) esige iniziativa. li-
berla decisionali, improvvisa-
zione, aleatorieta e rischi, al 
di fuori da schemi, da ,vinco-
li e da altrimenti inevitabili 
condizionamenti burocratici», 
il che e veramente comico 
quando lo si riferisca ad un 
settore puntellato da decine 
di agevolazioni erariali, da un 
non meglio precisato mime 
ro di norme protezionisticlie. 
da jicorrenti crisi struttura-
li. da un pullulare di intra!-
lazzi sottogovernativi. La real
ta e ben diversa. e l'lnterven-
to dello Stato nel cinema pud 
costituire uno strumento di 
democrazia e di diffusione 
culturale a patto che non ci si 
limiti a ricalcare le orme 
dell'attivita degli imprenditori 
privati. ma si imbocchino in-
vece coraggiosamente strade 
nuove. mirando soprattutto a 
allargare l'area di diffusione e 
la conoscenza delle opere piu 
mteressanti e culturalmente 
valide. cercando di stabilire 
.spazi liberi in cui sia possibj. 
le confrontare dialetticamen-
te l'esperienza deali autori e 
le esigenze di vaste masse 
popolari 

Umberto Rossi 

r in breve 

L'inglesina 
Penny 

in arrivo 
sulle rive 
del Tevere 

« Domani teatro » in Emilia - Romagna 

oslavia due 
fuori serie 

Anticipato il Festival di San Sebastiano 
Al.iDRID, 19 

Gli orgamzzaton del Festival cinemaio^rafico di San Seba
stiano hanno deciso di anticipate la data della mamfestazjone. 
II Festival si svolgera dal sette al 16 giugno prossimi e non. 
come stabilito in precedenza. dal 12 al 21 giugno. La decisione 
e stata presa per evitare che la rassegna spagnola avvenga 
quasi in concomitanza con i Festival di Berhno e di Mosca 
che si terranno in Iugho. 

La Deneuve e Burton in un film di Chabrol 
PAiilGI. 19 

" Claude Chabrol si prepara a girare L'urame vermeille, con 
Catherine Deneuve e Richard Burton. Ambientato nelle isoie 
della Sonda, ii film narra la storia di un'entomologa inv ata a 
cercare un insetto ranssimo (quello che da il titolo alia storia) 
e di un comandante di battello ubriacone, ma non pnvo di 
qualita umane. Le riprese dovrebbero cominciare alia fine 
di maggio. 

Successo a New York del nuovo concerto di Berio 
NEW VOKK. 19 

Li prima mondiale di Concerto per due piam ed orchestra 
di Luciano Berio e stata salutata alia Philarmonic Hall di New 
York con una caterva di applausi che piu volte hanon costretto 
l'autore, presente in un palco del grande auditorium, a ringra-
uare il pubblico che aveva esaurito ogni ordine di posti. L'or-
djhestra, la New York Philarmonic, era diretta da Pierre Boulez 
6*J 1 due pianisti erand Bruno Canino ed Antonio Ballista. 

LONDRA — Penny Beeching (nella foto). giovanissima atlrice 
inglese in cerca di successo, ha deciso di trasferirsi a Roma, 
dove piu di un regista le ha promesso di utilizzarla in alcuni 
f i lm in progetto. Non si tratta, per la verita, di impegni di 
rilievo, ma Penny, per ora, si accontentera, In ' attesa di 
realizzare un suo grande sogno: quello. di interpretare la 
parte di una giovane partigiana soviefica durante I'ultima 
guerra, in un f i lm italiano che dovrebbe essere girato nell'URSS 
nel prossimo luglio 

Con il ciclo « Musica Qggi » 

Primi assaggi 
di novita alia 
Piccola Scala 
L'esperienza fatta nel centro storico del tradi-
zionalismo potrebbe finalmente avviare un pro-
cesso di rottura di vecchie e cattive abitudini 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 19 

Coi balletti dello Staatsthea-
ter di Darmstadt si sono con-
clusi i nove giorni dedicati 
dalla Piccola Scala alia « Mu
sica d'Oggi». D ciclo e stato 
un esperimento, non - privo 
di coraggio e di interesse in 
una citta come Milano tenace-
mente sorda alle novita musi
cal!. Che questo esperimento 
sia avvenuto alia Scala — 
centro storico del tradiziona-
lismo — aggiunge significato 
alia cosa e il significato e 
quello di un primo tentativo 
di rottura di un quarto di se-
colo di cattive abitudini. 

E* awenuta questa rottura? 
Se si guarda il bilancio di 
pubblico, si potrebbe indivi-
duare al piu una sottile fes-
sura. Alcune sere hanno visto 
la sala piena (ma sono sol tan-
to seicento posti in una citta 
che supera i due milioni di 
abitanti!); altre nan visto la 
sala semivuota. Se questo 
comportamento ha un senso. 
bisogna dire che anche il pub
blico piu antitradizionale si 
comporta tradizionalmente: la 
sua curiosita e limitata ai va-
lori gia consacrati (Stockhau-
sen o Pollini — i due grandi 
nella produzione o nell'esecu-
zione). mentre Da vies o Hen-
ze o Humel interessano meno. 
ET, tutto sommato. il mede-

simo criterio deirabbonato del
la grande Scala che si tiene 
stretto a Puccini o alia Scotto 
disertando II Naso. 

Comunque, si tratta sempre 
di un discorso che riguarda 
mfime minoranze che sanno 
gia quel che vogliono. mentre 
resta fuori la gran massa del
la gente che ignora il fenome-
no musicale. (Come la signora 
Gina che chiude il televise-
re quando danno il Rtgoletto 
perche, dice, a a me piace la 
musica mode ma i» — la Mina 
e Celentano, s'intende). 

In questa situazione la Pic
cola Scala ha tentato di usci-
re dal consueto: ha lnvitato 
dei giovani ha miziato dei di 
battiti. ha perslno offerto del-
l'ottimo vino pugliese dopo il 
concerto: e qua.che nsuitato 
s'e avuto: qualche faccia nuc* 
va e apparsa. Inoltre 11 diret-
tfire artisfco Bogiank'.no ha 
rlpetuto formalmente I'impe-
gno di ripresentare le serate 
piu interessanti in modo che 
il tentativo non rest! chiuso. 

Ottimamente. Tutto quello 
che si fa serve, purehe si fac
cia in modo continuativo, se-
guendo una linea coerente dl 
politlca culturale. Una setti-
mana di a musica d'oggl » co-
minciata e conclusa e un ghet
to per inizfcatl; posU airinliio 

di una serie dl riprese e ma-
nifestazioni e un'apertura di 
discorso. Verso dove? In qua
li forme? Qui sta il punto. 

Come s'e visto non e facile 
catturare un pubblico vergi-
ne e non tutto quel che si da 
e accolto con interesse. II pro-
blema e unico e riguarda i 
programmi. La soluzione in-
vece e duplice: si possono 
avere programmi completa-
mente eterogenei, mescolando 
il nuovo al vecchio. in modo 
da obbligare la gente a sor
bite l'amaro del nuovo col 
dolce del vecchio. E si pos
sono costruire programmi as-
sai piu omogenei (addirittura 
scolastici) su una linea di 
ragionamento. in modo da ri-
destare Tinteresse culturale'e 
da mantenerlo costante.. 

Le due solUzioni non si e-
scludono. Anzi, dovrebbero 
procedere parallele e costanti. 
Ma. se la prima e affidata al-
rorganizzazione normale. - la 
seconda richiede invece uno 
sforzo continuo per aliacciare 
nuovo pubblico. interessarlo. 
uno sforzo in diverse forme: 
quelle, appunto. del dibattito, 
della « lezione ». del colloquio 
in diverse sedi. allacciando 
contatti con altre organlzza-
zioni e creando una rete di or-
ganizzazione e di consumo che 
abbia. se si vuole, 11 centro 
alia Scala. ma che ne su
pers largamente I confini. Co
munque, occorre battere 11 
ferro finche e caldo. prima 
che I'lnteresse sorto attorno 
a questa «seltimana» abbia 
il tempo di dlsperdersl. 

Ed ora, prima di conclu-
dere, qualche cenno sulla se-
rata dei balletti tedeschi: due 
soli. Presence e Le torture 
di Beatrice Cenci; il primo 
su un trio piu che altro «il
lustrative » di Bernd Alois 
Zimmermann si limita a illu-
strare un gioco amoroso a 
tre. fondendo passi classici, 
tocchi veristici e clima e-
spressionistico; tre componen-
ti ritrovate pot. con piu vigo
re. nel secondo balletto co-
struito su una robusta colonna 
sonora di Gerald Humel con 
una coreografia di Gerhard 
Bohner (come la precedente* 
appesantita da un gusto sado-
erotico abbastanza insfstito 
Notevoli gli interpretl tra cui 
ricordiamo. Gerda Daum. Ja 
cob Raahr e Walter Gabri«?ch 
in Pr&*ence e in Beatrice Cen 
ci, Silvia Kesselhelm, Titus 
Pomsar, Marion Cito. oltre 
ai citati Haar e Gabrisch e 
alio st^sso coreografo. Ottlmo 
anche li Gruppo N*ue Musik 
che ha interpretato la parte 
sonora sotto la direzione di 
Humol Ca'oroso il successo 

Rubens Tedeschi 

II 

Spettacoli ispirati al personaggio shakespeariano 
presentati per iniziativa dell'ATER dalle compa-
gnie di Serajevo e deH'Atelier 212 • Impegnati 
nella rassegna nove complessi d'avanguardia, dei 
quali quattro sono stranieri e cinque italiani 

Dal nostro inviato 
REGGIO EMILIA. 19 

Nel circuito dell'ATER (As-
sociazione Teatri Emilia Ro
magna) e in corso di svolgi-
mento una rassegna dai titolo 
allettante dl Domani teatro, 
una rassegna, cioe, di compa-
gnie di avanguardia, italiane 
e straniere. E" incominciata il 
1. marzo da Cesena e si pro-
trarra fmo ai primi di aprile, 
toccando Bologna, Modena. 
Reggio Emilia, Parma, Raven
na, Ferrara, Budrio, Cesena, 
Lugo. L'iniziativa e coraggio-
sa e si propone di dare orga-
nicita al rapporto fra il pub
blico e la ricerca teatrale: a 
tale scopo non si e esitato ad 
immettere le nove compagnie 
che si presentano (quattro stra
niere e cinque italiane) col lo-
ro spettacoli di difficile let-
tura nel «giro» dei grandi 
teatri emiliano-romagnoli. ri-
fuggendo dal ricorrere a pic-
cole salette sperimentali. 

E' troppo presto oggi cerca
re di fare un primo bilancio 
di Domaiii teatro. L'lncontro 
col pubblico non e stato fin 
qui facile: spesso gli spetta
coli si sono svolti davanti a 
platee semideserte, soprattut
to i due stranieri fin qui visti, 
cioe Ylmmemorabile viaggio 
di Amleto nel villaggio di 
Mrduscia Inferiore, Comune 
di Blatuscia di Ivo Bresan. 
dato dal Kamerni teatar di 
Sarajevo, e questo Amleto in 
caniina da Shakespeare, rap-
presentato qui a Reggio Emi
lia ieri sera dal famoso Ate
lier 212 di Belgrado. 

Fondato nel 1956, questo tea
tro ha assunto, nel panorama 
teatrale jugoslavo, una sua fi-
sionomia particolare. seguendo 
una linea di ricerca di tipo 
un po' cosmopolite. Non stret-
tamente di avanguardia. ha 
proposto, tuttavia, al pubblico 
della capitale balcanica i mag-
giori autori dell'avanguardia 
europea, di quella che e or-
mai diventata anch'essa l'avan-
guardia storica, da Ionesco a 
Beckett, con puntate nel reper-
torio americano degli Albee e 
dei Miller, in quello inglese 
dei Bond e dei Nichols, o con 
recuperi nel repertorio euro-
peo del Cechov e dei Buchner. 
Dire oggi, comunque, Atelier. 
212 (dove il numero indica la 
quantita di poltrone a dispo-
sizione del pubblico nella sa-
letta originaria; dal '66. si re-
cita in una nuova sede di 400 
posti, dotata anche di un tea-
trino piu piccolo, ricavato in 
una sala prove nello scanti-
nato) significa menzionare uno 
dei piu attivi istituti culturali 
ed artistici jugoslavi, al quale 
va anche il merito (alia sua 
direttrice Mira Trailovic. in 
particolare) di avere organiz-
zato 1'universalmente noto Fe
stival di teatro che ha impo-
sto la propria sigla alia con-
siderazione e aH'ammirazione 
della gente del mestiere. il 

II BITEF ha fatto dl Bel
grado — per il mese in cui si 
tiene — la capitale del teatro 
d'avanguardia di tutta Euro-
pa, anche se — ripetiamo — 
la definizione di avanguardia 
non si addice spesso agli spet
tacoli importati. Comunque. e 
fatto vivo che ha servito e 
serve a mettere in contatto la 
scena jugoslava con le piu di
verse correnfci del teatro in-
ternazionale. 

Seguendo l'esempio inglese 
di Marowitz di parecchi anni 
fa, ecco ora la compagnia del-
l'Atelier 212 presentarci que-

E' morto 
ii tenore 
Lauritz 

Melchior 
SANTA MONICA. 19 

E* morto la scorsa notte al 
St. John Hospital di Santa 
Monica, in California, il famo
so tenore Lauritz Melchior. II 
cantante era stato operato la 
settimana scorsa alia cistifel-
lea, e un portavoce deH'ospe-
dale ha affermato che il de-
cesso sarebbe da attribuirsi 
ad un male tncurabile che 
aveva colpito il fegato. 

Melchior avrebbe compiuto 
domani 83 anni. essendo nato 
il 20 marzo 1890 a Copena-
ghen. citta nella quale aveva 
esordito a 23 anni come te
nore interpretando Pagliacci 
di Leoncavallo; essendo per6 
dotato di una magnifica voce 
e di ottime qualita di inter-
prete e di attore, aveva poi 
potuto affrontare con suc
cesso il grande repertorio. 
Si affermo infatti come uno 
dei mageiorl cantanti wagne-
rianl della sua epoca- In tutti 
i piu famosi teatri del mon-
do. ma soprattutto. dal 1928 
al 1950. al Metropolitan di 
New York. Abbandonate le 
scene, aveva continuato ad 
esibirsl. fino all'inizio degli 
anni sessanta, nelle sale da 
concerto. 

Melchior aveva pure inter
pretato numerosi film musi
cal i, tra i quali si ricordano 
Two sisters from Boston (no
to anche In Italia col titolo 
di Due sorclle di Boston), 
Luxury Liner e The stars are 
tinging. 

sto Amleto in cantina. L'ope-
razione vuole essere, in un 
certo senso, di degradazione 
della regale favola shakespea-
riana: dalla reggia di Elsino-
re si precipita in una cantina, 
indicata scenograficamente co
me uno spazio ingombro di 
oasse, tutto circondato da una 
rete, simbologia claustrale o 
evocativa di tele di ragno. 

Qui, in questa cantina, cin
que giovani in blue-Jeans vi-
vono la favola amletlca. di-
sarticolandola, mutando la 
successione delle scene, ell-
mlnando personaggi, introdu-
cendo canzoni, che cl sono 
parse non ultimo pregio dello 
spettacolo. 

La disarticolazione compor
ta anche un notevole abbre-
viamento: i cinque ragazzi, 
quattro uomini e una donna 
(particolarmente brava: ' si 
chiama Svietlana Knezevlc) 
« bruciano », per cosi dire, le 
tappe dell'ltinerarlo del ' gio
vane principe di Danimarca, 
di cui si assumono di volta 
in volta il ruolo (tranne la ra-
gazza, ovviamente), cosi come 
anche le altre parti toccano 
ora all'uno ora all'altro. Na
turalmente del monologo tra-
dizipnale non e'e piu traccia. 
e quindi della problematica 
consueta nelle edizioni norma-
li di Amleto. Qui quello che 
importa e il gioco serrato de
gli attori, la loro giovanile 
gestualita cui fa da correttivo. 
comunque. la forte presenza 
di un testo parlato. Piu che 
con Pavanguardia. siamo qui 
a contatto con un certo tipo 
di 5perimentazione dramma-
turgica e scenica, entrambe 
piacevolmente velleltarie. Do
po recatombe che conclude 
YAmleto, e che viene varia-
mente espressa, il principe 
della cantina si impicca. L'adat-
tamento del testo e la regla 
sono di Slobodanka Aleksic. 
la scena di Todor T^ilicki. 

Arturo Lazzari 

Prime adesioni 

dl Festival 

del film 
di fantascienzo 

- TRIESTE. 19. 
L'XI Festival internazionale 

del film di fantascienza si 
svolgera nel castello di San 
Giusto. a Trieste, dal 7 al 
14 luglio. 

I premi in palio sono PA-
steroide d'oro per il migliore 
film in senso assoluto. PAste-
roide d'argento per il miglior 
attore, il Sigillo d'oro della 
Citta di Trieste per il miglior 
cortometraggio. Due premi 
speciali sono inoltre a dispo-
sizione della giunta interna
zionale per Passegnazione a 
film presentati nell'una o nel-
tra sezione, per specifici va-
lori. 

Agli organizzatori sono gia 
pervenute le prime adesioni. 
La cinematografia bulgara 
sara rappresentata dal film 
Le troisieme apris le soleil 
(«I1 terzo dopo il sole»). rea-
Iizzato da Ghergh Stoianov, 
uno dei piu rappresentativi ci-
neasti della giovane genera-
zione che ha gia al suo at-
tlvo due importanti film a 
soggetto. La Repubblica de-
mocratica tedesca ha notifi-
cato il film Eolomea recente-
mente portato a termine. E* 
prevista la partecipazione della 
produzione americana con al-
meno due film a soggetto; la 
Gran Bretagna e la Francia 
saranno sicuramente rappre-
sentate Sono in corso tratta-
tive con la Cecoslovacchia, la 
Ungheria, la Romania la Ju
goslavia. la Germania Fede
rate il Giappone e la Svezia, 

La tradizionale retrospettiva 
che ogni anno completa il 
programma del Festival, avra 
per tema Dal Golem all'uomo 
robot. Tra i film che com-
porranno il programma figu-
reranno: Der Golem di Ur
ban Gad (1918), Paltro Go
lem di Paul Wegener (1920), 
Le Golem di Julien Duvivier 
(1936), Cisaruv Pekar di Mar
tin Fric (1951); Le Golem di 
Jean Kerchbron (1966). It di 
Herbert Leder (1967), II peri-
colo di Kotowski (1963). 

La Filarmonica di 

Londra a Pechino 
PECHINO, 19 

L'orchestra filarmonica di 
Londra. dara stasera un con
certo a Pechino. Diretta dal 
maestro John Pritchard, ese-
guira brani di Beethoven, Mo
zart e di compositori inglesl. 
La tourne'e awiene nell'ambl-
to della mostra economico-
commerclale britannica che 
sara inaugurata il 26 marzo. 

II mese prossimo e attesa 
l'Orchestra Filarmonica di 
Vienna diretta dal maestro 
Claudio Abbado e durante 
Pestate sara a Pechino una 
orchestra americana, proba-
bilmente la Filarmonica di Fi-
ladelfi*. 

Mostre a Roma 

I disegni dei 
pittori della 
cooperativa 
dei Malassis 

Cooperativa del Mata is t i • 
Galleria Clak, via Angelo 
Brunetti 49; fino al 25 mar
zo; ore 10,30-13 e 17-20,30. 

I pittori francesl della coo-

Serallva del Malassis presen-
mo, a Roma, i dlsegnl pre-

paratori ed altri realizzati in 
un secondo tempo per VApar-
tamenzogna, una complessa 
pittura dl amblente (superfl-
cie metri 15x15) del 1971 e 
che fu una efflcace contesta-
zione pittorica della « grande 
societa» -golllsta. Nel loro 
nuovo stile collettivo politico 
I Malassis hanno realizzato 
altre imprese pittoriche mo-
numentali: II contadino po-
vero, Libro di scuola-libro di 
classe, Chi uccide? o I'affare 
Gabrielle Russier (esposto an
che a Ternl), II rovescio del 
biglietto e // grande Michoui 
(esposto anche a Bologna, al
ia mostra «Tra rlvolta e ri-
voluzionew). In catalogo so
no scritti degli artist! Henri 
Cueco, Lucien Fleury, lean 
Claude Latil, Michel Parre, 
Gerard Tisserand e dei criti-
cl (il materiale d'una tavola 
rotonda) Antonio Del Guer-
cio, Gerard Gassiot Talabot, 
Pierre Gaudibert e Michel 
Troche. 

L'esperienza dl gruppo del 
Malassis, consolidatasi negli 
anni e nello stile, va meditata 
dagli artisti italiani, in parti
colare dai giovani che fanno 
politicamente pittura ma che, 
per individualismo e per mec
canismi di clan di gallerie, 
non riescono a lavorare as-

• sieme e cosi sperimentare tec-
niche e forme d'una immagi-
nazione collettlva popolare e 
marxista. • 

; La cooperativa dei cinque 
pittori ha in comune locali, 
materiali, ecc. e si dedica a 
ricerche plastiche specifiche 
di nuove forme collettive di 
arte politlca. 

La cooperativa si e forma-
ta nel « clima » del salon del
la giovane pittura a Parigi 
intorno al 1968 (ma 1 primi 
scritti e diplnti risalgono al 
'66). La ricerca, con risultati 
assai Interessanti anche se di 
diverso livello, e stata messa 
a fuoco su due puntl: supera-
re la concezione estetica del 
quadro individuale di caval-
letto e sviluppare 11 lavoro 
teorico e pratico di gruppo. 
I risultati pittorici piu avan-
zatl sono statl ottenuti con 
VAppartamezogna del 1971 e 
con 7/ grande Mechoui del 
principio del 1972. 

I disegni qui espostl sono 
firmati, cosi vuole il mercato, 
ma sono rivelatori del peso 
che ha avuto, proprio nello 
stile del racconto, lo spirito 
collettivo. La spersonalizza-
zione dello stile e fortissima 
nell'iconografia del racconto 
antiborghese:- -viene- da - pen- -
sare a certl canovacci dl rac
conto della pittura murale 
antica d'Occidente dove an
cora oggi e arduo distinguere 
questa o quella mano di pit-
tore in questa o quella figu-
ra, mentre Pinsleme e forte-
mente caratterizzato e data-
bile con grande approssima-
zione. Questa iconografla pri-
mitiva e didascalica, assai an-
tipittoricistica, ha una sua 
originate modernita 

Alcuni particolari hanno se-
gni piu individuali: il pave 
disselciato che fa vedere un 
altro spazio della vita che e 
dl Cueco; la geometria di por-

' te e soglie che e di Fleury; 
la coppia tipo francese che 
siede su un divano di operai 
pressati come in una scultu-
ra dl Cesar che e dl Latil; 
poltrone e pantofole (con sce
na d'amore) di Parr§: gli og-
gettl e il decor di Tisserand. 

Rai yj/ 

I coltelli 
confitti 

nella terra 
di Messina 

Lillo Messina - Galleria « La 
Nuova Pesa >, via del Van-
laggio 44; fino al 23 marzo; 
ore 10,30-13.30 e 17-21. 

Siciliano. con studio a Ro
ma, il giovane Lillo Messina 
e presentato da Mario Lunetr 
ta che sottolinea il valore li-
rico dell'allarme e del senso 
di tragedia attuale incomben-
le che entrano in uno spazio 
tra metaflsico e surrealista. 
Simone Gatto, per i nove 
pannelli del recente Retablo, 
ricorda il poltronuomo di Sa-
vinio. A queste radici nella 
pittura moderna io aggiunge-
rei tre foglie d'oggi: la pla-
sticita drammatJca dell'amico 
pitlore Salvatore Provino, 11 
colore ambiguo, elettrico e 
allarmistico di Calabria, il 
senso cosmico di Dova. 

La figurazione di Messina 
non h diretta, realistica ma 
per simboli e metafore. Tra 
le immagini piu tipiche e 
ricche di significati sono 
Domenica ore 13JO in una 
piazza del Sud, SOS, Intorno 
alia terra, Retablo e il qua
dro di minaccia volante sul-
l'occhio di Mediterraneo. 

L'immaginazione di Messi
na, con la sua ossessione 11-
rica della violenza, ha mo-
menti dl vera original ita e, 
si pud dire, che talvolta Pim-
maginazione e assai piO avan-
ti che la pittura. Le pitture 
piu belle, e non a caso, so
no quelle dove 11 messaggio 
allarmato sulla violenza e co-
muni cato con il conflitto o la 
semplice relazione immota 
tra organico e metallico-mac-
chinistico. Tutti 1 quadri con 
1 coltelli confitti nella terra 
sono delle immagini surreal!-
ste di tipo nuovo, tanto piu 
apprezzabili In quanto fuori 
della «cucinan surreallsta di 
cui ha abusato tanta nuova 
figurazione. 

controcanale 

da . mi. 

IL SOGNATORE — Nella 
seconda puntata di Vino e pa
ne i propositi e I'impegno di 
Piero Schivazappa e dei stiol 
collaborator! sono emersi cer-
tamente meglio di quanto non 
fosse avvenuto nella puntata 
di avvio. Si e avvertito Pin-
tento di sottolineare il clima 
pesante instaurato dal fascU 
smo e, per contrasto, la ten-
sione ideale del protagonista. 
Si e avvertito anche lo sfor' 
zo di accennare alle differed 
ti posizionl dei contadini, dei 
giovani, degli intellettuali pic
colo borghesi, e di indicare le 
ragioni per le quali nl'tiomo 
comune» poteva ritenere il 
regime ormai fatalmente ina-
movibile, pure sentendolo e-
straneo o nemico, o poteva 
addirittura cercare di scorger-
ne i « vantqggi». 

La puntata annoverava sce
ne in s4 abbastanza efficaci: 
come quella della «lezione» 
della maestra fascista ai con~ 
tadini. tenuta ai limiti del 
grottesco. o le altre dei col-
loqut tra Spina e il frate e 
i «caf07iin, percorse da una 
sincera adesione al sogno di 
un futuro diverso. Merito, in 
buona parte, anche delle ca-
pacita espressive degli attori, 
e in primo luogo di Pier Pao
lo Capponi. che riusciva a con-
ferire credibilita e intensita 
drammatica alia figura del 
protagonista. Ma, nel camples-
so, il racconto non ha varca-
to i limiti della storia priva-
ta di un sognatore idealista: 
sia per il suo impianto pre-
valentemente teatrale (che af-
fida la narrazione quasi esclu-
sivamente alle parole, e trop
po poco alle immagini e alia 
azione); sia, soprattutto, per-
chi, impostato secondo una 
ottica rigidamente locale e 
privo di un corretto inqua-
dramento storico, esso finiva 
per far coincidere la lotta an-
tifascista con la predicazione 
individuale di alcuni prinqipi 
generali. Una scritta, alVini-
zio del teleromanzo, specifica-
va che la vicenda si svolge 
nell'anno 1935. Ora, proprio il 
1935 fu un anno fondamenta-
le nella storia dell'antifasci-
smo e, ancor di piu, del mo-
vimento operaio e comunista 
internazionale: fu I'anno del 
VII Congresso dell'internazio
nale, e, quindi, della pubbli-
ca formulazione della linea 
dei fronti popolari, fu I'anno 
in cui riprese vivace il di
battito tra le diverse compo
nent! del movimento antifa-
scista: fu un anno in cui I'in-
fluenza dell'URSS crebbe agli 
occhi delle masse in tutto il 
mondo anche per i success! 
tnterni raggiunti dal regime 
soinetico. Per altro verso, es
so fu I'anno dell'inizio della 

guerra etiopica, I'anno che se
gno la vigilia della guerra di 
Spagna e del successo del 
Fronte Popolare in Francia. 
Infine, e proprio in- rappor
to a questa situazione com-
plessiva, il 1935 fit I'anno in 
cui se da una parte il fasci-
smo accentuava e rendeva piu 
feroce la sua sorveglianza per-
secutoria, dall'altra si nota-
vano tra le masse i segni 
crescenti di un «nuovo nnti-
fascismon premonitorc dl una 
ripresa dell'opposizione al re
gime. Di tutto questo, in Vino 
e pane non e'e neppure un 
lontano riflesso: tutto vi ap-
pare fermo e buio. Gli untci 
echi di ctb che awiene nel 
mondo sono rappresentati dai 
richiami generici alia Rivolu-
zione d'OUobre o dai titoli di 
alcuni documenti politici che 
Spina riceve, presumibilmen-
te dal Centro del Partito, e 
che sono assoltttamente incom-
prensibili nell'assenza di una 
necessaria informazione stori
ca. In realta, I'unico punto di 
contraddizione, in questo qua
dro senza rapiro. era ranpre-
sentato dai giovani fascisti di 
« sinistra »: MM elemento che 
avrebbe potuto essere certa-
mente illuminante (si pensi al 
dibattito che si verified tra i 
comuntsti a proposito della 
politicn da sviluppare verso 
questa contraddizione). ma 
che qui. ancora una volta. ap-
pariva come un'altra espres-
sione di idealismo. In questa 
prospetliva, Pietro Spina si va 
configurando come un roman-
tico ribelle piuttosto che co
me un diriqente comunista: 
quasi che alle sue spalle non 
ci fosse, pur nell'aspro iFola-
mento delle montaqne marsi-
cane, il grande movimento che 
segna per tanti as-actti la real
ta mondiale, e che continua 
a vivere e a lottare. persino 
nel chiuso delle career! fa
scists Si aggiunga che una 
simile immagine era resa an
cora pill singolare dal trave-
sttmento da prete: « pwtezio-
ne » piuttosto imprrhabile. tra 
l'altro, per un uomo che par-
lava come Pietro Spina, in un 
momento nel quale le arrar-
chie della chieza. la stragran-
de mapaioranzn del clem la 
stessa Azione Cattolica appog-
giavano pienamente it fasci-
smo Ma il fatto e che que
sto presunto diriqente comu
nista continua a comportarsi 
nei fatti appunto come un in-
genuo sognatore dall'animo 
ardente. La chiave di questo 
teleromanzo, comunque, I'avre-
mo probabilmente nella pros
simo puntata: quando. final-
rtente il protaqenhta hicon-
trera I'organizzazione clande-
stira del partito. 

g. e. 

oggi vedremo 
*. a ,> , „ u> 

i / 

NESSUNO DEVE SAPERE 
(1°, ore 21) 

La seconda puntata dello sceneggiato televisivo di Renzo 
Genta e Marco Oxman — diretto da Mario Landi ed inter
pretato da Roger Fritz, Stefania Casini, Antonello Campodi-
fiori, Corrado Olmi, Carlo Bagno. Mico Cundari. Dirio De 
Grassi. Olga Gherardi — ha per protagonista ancora Pietro 
Rusconi, il giovane ingegnere settentrionale giunto in Cala
bria per dirigere i lavori di costruzione di un tronco auto 
stradale. Rusconi si trova dinanzl ad una realta trasica e 
complessa: alcune cosche mafiose locali si danno battagiia 
per ottenere Passegnazione dei subappalti. ncorrendo ad ogni 
mezzo di intimidazione e perfino all'uccisione di un euird'ano 
del cantiere. dilaniato dall'esplosione di una carica di tritolo. 
Rusconi non vuole essere spettatore passivo e collabora nelle 
indagini per la ricerca dei colpevoli dell'attentato ma. ben 
presto, finira per rendersl conto di essere circondato da una 
barriera di omerta e complicity. 

ABBASSO EVVIVA (1°, ore 22) 
Sport, servizio sociale e il titolo della quarta puntata della 

rubrica curata da Flora Favilla e Marcello Avallone. La tra-
smissione si occupa questa sera dei rapporti fra sport e indu-
stria e sport e pubblicita. L'inchiesta si conclude illustrando 
alcune Iniziative in favore dello sport Inteso come servizio 
sociale, come fenomeno educativo e culturale. 

programmi 
TV nazionale 

9.30 Irasmissioni scola-
stiche 

12.30 Sapere 
13.00 Oggi disegni animati 
13.30 Telegiornale 
15,00 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 Ma che cos'e que

sta cosa 
17,30 Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzi 
18.45 La fede oggi 
19.15 Sapere 
19,45 Telegiornale sport -

Cronache italiane 
20,30 Telegiornale • , 

21,00 Nessuno deve sa
pere 
Seconda puntata 

22.00 Abbasso ewiva 
23.00 Telegiornale -

TV secondo 
1830 Nuovi allabeti 
21.00 Telegiornale 
21.20 io compro tu compri 

Qutndicesima punta
ta 

22,05 Si. ma 
Trasmissione curata 
da Alberto Luna e 
Fortunato Pasqua-
lino. 

22,20 Tony e II professors 
«II biglietto vincen-

. J • ' te». Telefilm. 

Radio 1° 
ClORNALt RADIO: or* 7. B. 
12, 13. 14, 15. 17, 20 , 2 1 . 
23,10; 6.05: Mattutiao aiasi-
cate; 6 ,41 : Almanacco; 6,46: 
Come • ptrcft*. 7,45: L* Com
mission! Partamentart; 6,30: 
Caiuonh 9? Spettacolo; 9,15: 
VOi ed io; 10: Special* CR; 
11,20: Settimaaa corta; 12,44: 
Maee Hi Italy; 13,15: I I mae
stro e 9onato; 14,10: Quarto 
proframma; 15,10: Per woi 
Siovani; 16.40: C'e evalcosa 
dm BOB * • ? ; 17.0S: I I firasole; 
16,55: Intenrallo musical*; 
19.10: Italia che lavora; 19,25: 
Concerto m miniatera; 20,20: 
Anaata • ritorao; 21,15; « To-
•ca» . Mostea 41 C. Puccini. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: Ore 6.20. 
7,30, 6,30. 9 .30. 10.30. 
11,30. 12.30. 13,30. 15,30. 
16,30. 16,30. 19.30. 22,30. 
24; 6J I I matttaler*; 7,40: 
•eanalamoi 6.14: Tre •orlvt 
•or M; M O i Saool • cotorl; 
9: Prim* *\ •pewiere; 9,15: 
Seoul * cotorl; 9,35; U M « M > 

sica in casa rostra; 9.50: « Ca> 
pitan Fracassa a; 10.05: Ca*v 
com per tutti; 1 0 3 5 : Dalla 
rostra parte; 12,10: Region* 
li; 12,40: Alto gradimento; 
13,35: E' tempo di Catenna; 
13,50: Come e perche; 14t Su 
dl siri; 14,30: Regional:; 15: 
Punto toterroeatrro; 15,40: 
Cararai; 17,30: Special* CR; 
17,45: Chiamate Roma 3 1 3 1 ; 
19,55: Canzoni senza pensien; 
20.10: Radioschermo; 20.50: 
Supersonic; 22.43: • Tua pet 
sempre. Claudia a; 23,05: La 
stitletta; 23,20: Musica M*-
•era. 

Radio 3° 
Ore 10: Concerto; 1 1 : Radio-
scuola; 11,40: Musichr italia
ne: 12,15: La musica net tem
po; 13.30: Intermezzo; 14.30-
Musiche di Peraoiesi; 16.15-
Archirio del disco; 17.20: Cias 
se unica; 17.35: I a n 0991; 
I t : Notizie del Terzo; 18.45: 
Gli inelesi • la nature-, 19.15-
Concerto sorale; 20,1 Si Caiei 
doacopfo; 211 Giomal* del Ter 
to; 21,30: Meslch* di Mor
peth; 22.10: DiscofraHa; 22,45: 
Lleri ricerutl. 


