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L'italiano spende 
per gli spettacoli 
I'l del reddito 

Gli incassi del cinema, del teatro, dei con
cert e della lirica aumentano a causa 
del costante rialzo dei prezzi dei biglietti 

Su ogni 100 lire di reddi
to gli Italian! ne destinano 
12 a spese voluttuarie e, tra 
queste, meno di 1 lira agli 
spettacoli ed ai pubblicl di
vertimento, la cui incldenza 
sulle spese connesse con 1'im-
piego del tempo llbero diml-
nuisce di anno in anno: lo 
afferma il presidente della 
SIAE (Societa Italiana Auto-
ri ed Editor!), Antonio Ciam-
pi, nella premessa all'annua-
rio Lo spettacolo in Italia 
1972 in corso dt pubblicazione. 

Tuttavia, gli spettacoli ed 
I pubblici divertimento sono 
in costante espansione, in ter
mini monetari, per effetto 
del continuo rialzo dei prez
zi. Nel 1972, infatti. — e det-
to nella premessa — si e 
raggiunta la clfra comples-
siva di 527 miliardi e duecen-
to milioni di lire rispetto al 
482 miliardi e settecento del 
1971, con ur. aumento pro
portionate del 9,2%, mentre 
rincremento del reddito na-
zionale e stato del 9,3% e 
quello medio dei consuml prl-
vati del 9,7%. 

In particolare, le percen-
tuaji di aumento non hanno 
avuto nei vari settori un an-
damento uniforme: il cine-
matografo e salito da 206 
miliardi e ottocento milioni 
di lire nel 1971 a 237 miliardi 
e quattrocento milioni nel 
1972 (piu 14.8%); lo sport 
(prevalentemente il calcio) da 
41 miliardi e duecento mi
lioni a 46 miliardi e trecen
to milioni di lire (piu 12,3 

• per cento); il teatro lirico, 
drammatico e di rivista da 
19 miliardi e mezzo a 21 mi
liardi e cento milioni di lire 
(piu 8,2%); i trattenimenti 
vari (ballo e musica leggera) 
da 85 miliardi e duecento mi
lioni a 86 miliardi di lire 
(piu uno per cento). La spe-
sa per gli abbonamenti per 
nso privato alia radio ed al
ia televisione, infine, e sall-
ta da 130 miliardi a 136 mi
liardi e quattrocento milioni 
di lire (piu 4,9%). 

II presidente della SIAE rl-
leva poi che nel triennio 
1970-1972 la spesa totale ha 
avuto, rispetto al 1969, un 
aumento del 25,6% di fren
te all'incremento del reddito 
nazionale che e stato del 32,4 
per cento e a quello medio 

( dei consumi privati, che a 
sua volta e stato del 34,2 per 
cento. 

La spesa media per citta-
dino italiano destinata agli 
spettacoli e pubblici diverti
mento e stata. nel 1972, di 
9.759 lire, contro le 8.967 del 
1971 e le 4.743 del 1962 (va 
tenuto conto, ripetiamo, del 
consistente rialzo dei prez
zi); ma forti sperequazioni 
permangono tra le zone piu 
ricche e quelle povere. tra 
citta e campagna. 

La media del Nord e sta
ta infatti di 11.795 lire, nel 
Centra di 11.159, nel Sud di 
6.185 e nelle Isole di 6.520 
lire. Ma le piu forti spere
quazioni si verificano fra gli 
abitanti del centri maggiori 
e quell! dei centri minori: 
nei comuni capoluoghi di pro-
vincia sono state spese nel 
1972, da ogni abitante. 15.134 
lire, mentre nei comuni mi
nori 6.970 lire. 

La citta che spende di piu 
per gli spettacoli e Roma, 
che ha battuto il primato 
assoluto conservato ininterrot-
tamente da Milano per mol-
ti anni, nel 1972, Roma ha 
raggiunto i 39 miliardi e 
416 milioni di lire, mentre 
Milano si e fermata a 38 
miliardi e 588 milioni. Seguo-
no Torino con 23 miliardi di 
lire, Napoli con 14, Genova 
con 13, Firenze con 11 e Bo
logna con 10. 

Nei singoli rami di spetta
colo — si specifics nella pre
messa airannuario della SIAE 
— si assiste al perdurare del
la crisi del teatro nelle sue 
varie manifestazioni (lirica, 
prosa, riviste, varieta e con
cert!), nonostante la ripresa 
che si e avuta negli ultimi 
anni nel settore della prosa 
sovvenzionata dallo Stato; la 
unica discreta eccezione alia 
crisi e costituita dalle esecu-
zioni di musica classica e sin-
fonica, che sono in ripresa: 
la spesa del pubblico per i 
concert! sulfonic! e da ca
mera e salita, tra 11 1971 e 
II 1972 del 2,4% (da 1.666 a 
1.706 milioni di lire). 

Un'autentica rivincita — ri-
vela Ciampi — si pud con-
siderazione la ripresa del ci-
nematografico, che non si 
arrende nella Iotta ad oltran-
za con la televisione e con 
le altre forme di impiego 
del tempo libero. Nel 1972 e 
cresciuta non solo la spesa 
del pubblico in cifre assolu-
te, ma anche l'entita degli 
spettacoli e degli spettatori. 
I botteghini hanno incassato 

" oltre 237 miliardi di lire, 30 
in piu del 1971, mentre i bi
glietti venduti sono saliti da 
536 a 554 milioni. 

Va registrato. peraltro, il 
costante aumento del prezzo 
medio dei biglietti che e pas-
sato a 429 lire nel 1972 dalle 

1 386 del 1971 e dalle 182 del 
1962. Nelle grandI citta, nei 
local! di prima visione che 
•ono quelli nei quali I'eserci-
t i o convoglia i film piu tn-
teressanti, si sono raggiunte 
punte di 2000 lire. II numero 
dei film immessi sul merca-
to e considerevole, cid che 

Crovoca uno scarso rendimen-
> medio per film. 

* Pressoche immutata — se
condo i dati della SIAE — 

. appare la situazione dell'e-
. sercizio cinematograflco per 

quanto riguarda l'entita di 
sale aperte al pubblico, men
tre il rendimento lordo an
nuo unltario dal 1971 al 1972 

• • salito del 18,1% raggiun-
gendo una media di 26 mil to
l l • duecentomila lire. Roma 

ha conservato il primato de
gli spettatori pagantl (35 mi
lioni e centomila contro 32 
milioni e 900 mila del 1971) 
e delle glornate di spettaco
lo, con una spesa totale di 
20 miliardi e 900 milioni di 
lire, leggermente superiore a 
quella di Milano, che e sta
ta di 19 miliardi e quattro
cento milioni di lire. Per6 
11 prezzo medio del biglietto 
di ingresso a Roma e stato 
di 595 lire e a Milano, che 
guida la corsa al rialzo, di 
727 lire. 

L'aumento proporzlonale piu 
alto della spesa del pubblico 
tra il 1971 e il 1972, dopo quel
lo del cinematografo, si e 
verificato nel settore delle ma
nifestazioni sportive, per le 
quali la spesa e salita a 46 
miliardi e trecento milioni di 
lire (di cui piu di 40 miliar
di per il solo calcio) con un 
incremento del 12,3%. 

Milano detiene il primato 
per la spesa sportiva in asso
luto (4 miliardi e novecento 
milioni di lire), ma la media 
piu alta per abitante spetta a 
Catanzaro, dove ogni cittadino 
nel 1972, ha speso 7.628 lire, 
seguita da Mantova (5.771 li
re), Cagliari (5.108 lire) e VI-
cenza (4.892 lire). 

Per quanto riguarda gli ab
bonamenti radiofonici e tele-
visivi. gli incremento non so
no stati rilevanti. essendo sta
to inferlori al 5%. II gettito 
lordo degli abbonamenti ordi-
nari ha raggiunto. nel 1972, 1 
136 miliardi e quattrocento mi
lioni di lire contro i 130 del 
1971. L'utenza televislva e pas-
sata dal 10 milioni e trecen-
tomila del 1971 ai 10 milioni e 
novecentomila del 1972, che 
corrisponde a circa 1 due ter-
zi delle famiglle italiane. Ri
spetto agli altri paesi dell'Eu-
ropa occidentale, l'ltalia ha 
la minima densita radiofonl-
ca, seguita solo da Irlanda e 
Portogallo. Per densita tele-
visiva, Invece, occupa il quar
to posto dopo la Germania fe
derate, l'lnghilterra e la Pran-
cia. 

Infine, per quanto riguarda 
il mercato discografico, la 
SIAE rileva che, nonostante 
il fenomeno della contraffazlo* 
ne che dilaga a macchia d'olio, 
si e avuto un Incremento del-
1'8.8% sull'anno precedente, 
con una spesa di 52 miliardi e 
ottocento milioni di lire. In 
fase ascendente e anche il 
mercato delle « musicassette », 
mentre continua la crisi dei 
dischi a 45 giri. 

Si e chiuso 
il Festival 

di Todi 
TODI, 8 

Con un concerto del piani-
sta Alberto Neuman si e con-
cluso il VI Festival musicale 
di Todi. Tra le presenze piu 
illustri che hanno animato la 
manifestazlcne, ricordiamo 
quelle del Trio Casella, dei 
Solist! Aquilani e di Severino 
Gazzelloni. Di particolare In-
teresse e risultato anche il 
concerto di antiche musiche 
spagnole interpretate dal so
prano Florida Rodriguez, ac-
compagnata dal chitarrista Gi-
rolamo Gilardi: erano in pro-
gramma, in particolare. can-
zoni sulla storica condizione 
di arretratezza del contadino 
spagnolo. 

« I I podesta: di Colognole » a Tarquinia 

Forza contadina in 
un'opera del '600 
II fresco melodramma di Jacopo Melani presentato in una de-
gna edizione nel quadro del «Festival di musica e. arte» 

Dal nostro inviato 
TARQUINIA, 8 

' Al mister 1 degli antlchl si 
aggiungono quell! nuovi dei 
nuovl etruschi di Tarquinia, 
i quail vengono ora alia ribal-
ta con un «Istituto italiano 
per lo studio e la dlffusione 
della musica e delle arti ba-
rocche», che ha awiato, In 
questl glornl, il prlmo «Fe
stival dl musica ed arte ». Non 
indugiamo. adesso, sul baroc-
co musicale, che va inteso, co-
munque, come di musica fio-
rita nel periodo barocco e che 
ebbe, in genere, caratterlsti-
che diverse da quelle delle al
tre arti rientrantl in quell'at-
teggiamento della cultura. 

II cartellone di questo prl
mo Festival e piuttosto ambi-
zioso, ma gli etruschi tarqui-
niensl, con alia testa il sin-
daco (e gli fanno seguito la 

Azlenda del turlsmo, la « Pro-
Tarquinla», la Societa dl ar
te e storia), non si sono la-
sciati intimorire da questa im-
presa 

Tant'e, 1 noml dl Alessan-
dro Stradella (figurano due 
opere in programma) e di 
Jacopo Melani (si fe rappre-
sentata una sua opera co-
mica) — oltre quelll dl 
Haendel, Bach, Tartlni, Ra-
meau e Vivaldi che acqui-
stano una nuova vltalita — 
stanno dlventando popolari. 

Ierl sera, nel parco dl Vil
la Bruschl Falgarl, ad esem-
plo abbiamo asslstlto alia 
opera della quale si parla 
spesso, ma che assa! di ra-
do e possiblle vedere in una 
esecuzione dal vivo. Dlcla-
mo de La Tancia ovvero il 
podesta di Colbgnole, di Ja
copo Melani (1623-1676), pl-
stoiese di genio, che fu caro 

Susan batte 
gli uomini 

Susan Scott (nel la fu to) . a t f r ice spagnola nonostante i l nome 
anglosassone, sta at tualmente interpretando a R o m a — dove 
ha gia g i rato numerosi a l t r i f i lm — c U n uomo da bat tere », 
con la regia d i Luciano Erco l i . I I protagonists maschi le e 
Ciul iano G e m m a . 

discoteca 
Tre secoli 
di musica 

Chi e convinlo che la m u 
sica anlica, anlcriore per in* 
lemlcrci al 'ft(H), sia neces«a-
r iamenle auslera e monocolo* 
re , si ricredcra ccrlamenle e 
scoprira una realla n u o \ a a-
scnliando una bel la racrolla d i 
cinquo microsolco pubblicati 
dai la Phi l ips solto i l t i iolo 
The sound of music • Song 
and dances form 1300 lo 1600 
( I I suono del la musica - Can-
t i e danze da l '300 al ' W ^ l l . 
M e n l r e I ' idca che si ha della 
muMca di que»li secoli i 
quella di una pmduzione d i 
contenuli prevalentemente *a-
cri e l i l n r ^ i r i . quesia raccol-
ta d i complcssivamenle 110 
pezzi mcl le in luce I V - p e l l o 
laico, amoroso, d i in l ra i icn i -
mento sociale e persino d i i m -
pejtno civi le d i lanta mu«ica 
ozei i^noraia d i quei secoli. 
Opniino dei cinque dischi e 
dedicalo ad unVpoca e ail 
una € scuola ». I I pr imo . M H -
sica della cpoca del « Drra-
mvronc a. comprende mtiMc-i 
del '3(M» i ta l iano; «cacce ». 
ballale e madrigal i del fiorcn-
l ino Landini predominann co
me e giuMo in questo disco. 
accanto ad ahr i d i Giovanni 
da Firenze, Ghirardel lo ila 
Firenze e ad alcunt pezzi ano-
n i m i , che sono spesso adal la-
ment i strumentalt — come ci 
usava faro i n queU'epoca — 
di brani vocali del disco. I 
contenuli dei testi tono d i ca
rat Icre gioeoso, amoroso e per* 
aino morale, come in Music* 
son del l a n d i n i , dove si i ro-
nizza sulla moda di icr iver 
musica anche da parte di eme

riti ignorant i . Accanto al le 
toc i si notano negli aeeoni-
pagnamenli — per lo p iu r i 
ser, a l i a pochi esecutori — 
slrumenl i come f laut i do lc i , la 
ci lola, i c romorni , la celra da 
tavolo. i l l iu to , le zampogur, 
percussioni var ic: i l lu l lo con-
correndo a creare un cl ima 
sonoro d a w e r o attraentc. 

Col secondo disco siamo a l 
le scuolc franceae e inglese del 
'3(K) e del '400. U n mot let* 
to di impegno civi le d i M a * 
chaut gareggia i n bellezza con 
brani amoro<i, natural ist ici , 
imi la l iv i d i Dufay , Mor ton e 
no lc \o l i anonimi tnslcsi . Q u i 
lo slrumentale si arricehisce 
di s lrumenl i p iu hr i l lant i e in* 
len«i come i I romboni , la Cor
nelia ed a l t r i , dov'e da nolare 
la slupenda sonorila d i certi 
brani c«clnsivamenle st rumen-
ta l i . Musica della Corle di 
Bnrgogna si int i tola i l terzo 
di :co. dedicalo in gran pane 
a Dufay (1400-1471), rappre-
scnialo Ira I 'al lro da una com* 
posizione part icolarmcnle loc-
canle del sonelio petrarchesco 
Vergine bella, che di sol ce-
slila. Del ia sua m chanson • a 
i re \ o c i Se la face ay pale so
no preseniale anche due Ira* 
scrizioni s l rumenia l i , che ri-
velano la popolari la d i quesio 
comnosilore nel '400 e la ric* 
chezza di spunti che la sua pro* 
duzione offriva per osi assai 
diversi . Con la Musica del* 
Vepocn di Crisloforo Colombo 
siamo evidentcmente alia scuo* 
la spagnola I ra i l MOO ed i l 
'500. Cabezon, del Encina, 
M i l l a n , Mudar ra ed a h r i m u * 
• icano testi devozional i , ono-
matopeici , amorosi , cavallere* 
ich i e cosi v ia , con una gran* 
de d iver i i ta d i accent! etpres* 

sivi soltolineati daU'eslrcma 
ricchczza dello s lrumentale . 
I n f i n e , Musica di danza ila-
liana del '500, presenta una 
serie d i pezzi d i au lor i poco 
nol i e anon imi , i n buona par
te slrumenial i ma ancho con 
voci su testi scanzonali e ta-
lora apenanicnle scur r i l i ; da 
nolare i l particolare fascino 
l imbr ico d i alcune danze per 
I re l i u l i , o per qual l ro cro
morni -

Egecuzioni 
di rilievo 

Qualche parpla sul le esecu* 
z ion i , affidale a l complcsso 
inglese Musica Riservala d i * 
ret to da John Beckett (d i rc t -
tore art i - l ico Michae l M o r 
r o w ) . Questo complcsso, che 
comprende una decina d i can-
lanl i ed un cospicuo numero 
di s l rumenl i , ha real izzalo 
un'opera d i nolevole r i l ievo . 
coxliendo nell 'esccuzione i l 
momcnln e«pressi\o p iu au-
tentico d i ogni brano. Quc-
sli in lerprel i sanno che cosa 
significa . dolcezza, leggiadria, 
faslosila e anche aulenl ica a l * 
legria in quesia anl ica musi
ca che in lanl i e lant i a«pcl* 
l i (e m i riferisco al ia produ-
t tone meno dotla) r ivela sor* 
prendenl i col legamcnli con la 
musica popolare de l le campa* 
gne europee f ino ai noslr i an 
n i . Anche per questo la rac* 
colla e un caleidoscopio d i 
• t raordinar ia ' ricchezza, che 
conciliera p iu d 'nno con que
ste antiche musiche a cut ev i 
dentcmente e debitr ice lanta 
del la etoluziono poslcriore. 

9* n̂ « 

anche al Mazzarino (lo chia-
mo a Parigi), ma soprattut-
to 6 caro a noi, in quanto 
nella sua opera — un'opera 
comica — si celebra uno del 
primi, • felicl esperimenti In-
tesl a volgere alia terra lo 
sguardo che 11 melodramma 
— nascendo — aveva punta-
to al clelo erolco, aullco e 
mitologico. 

Quesfopera del Melani i-
naugur6 nel 1657 la stagione 
fiorentina del Teatro alia 
Pergola, ma ieri, dopo tre
cento anni abbondanti, ha an-
cora prodigiosamente spriglo-
nato una sua freschezza. Con 
tutte le cautele da una sempll-
clstica scoperta, dlremo che 
quella freschezza si mantlene 
inalterata grazie alia forza 
contadina che punteggia la 
opera. I nobili, le autorlta 

'01 podesta, appunto, che e 
un imbrogUone di prima gran-
dezza) e quei sempllclotti piu 
riluttantl a far funzlonare la 
testa, vengono «slstematl» 
dalle trame intelligent! e a-
stute (scarpe grosse, cervel-
lo fino) di Bruscolo che si 
preflgura anche come una pri
ma incarnazione di Figaro. 

Bruscolo rlesce a scombina-
re e a far combinar tutto, fa-
cendo. appunto, funzlonare il 
cervello. Un reallsmo schlet-
to e spregiudicato serpeggia 
nell'opera, grazie al libretto 
dl Andrea Monlglia i cui 
vers! flulscono ora con lo 
stringato pigllo di un Alfieri 
ante litteram (per esempio: 
uPrendi, parti, ritorna, osser-
va e tad))), ora con la bril-
lantezza di strofette nelle 
quali si inserisce la vita dei 
contadinl: una vita di stent!, 
povera, in balla dei padroni. 

Sono tempi difficill e - la 
saggezza realistica fa dire a 
Lisa che non ha la dote: 
« Ed usa in questi tempi ma-
nigoldi I un po' meno bel
lezza e un po' di soldi». 

Naturalmente, B r d s c o l o , 
per aggiustare le cose, ri-
corre al trucco della magla 
che e sempre la risorsa di 
chi cerca fuori di s<5 la bac-
chetta magica per modifica-
re la realta. Ma e una «ma
gla» giustlficata dalla sor-
dida avldlta dei padroni, 
mentre non e proprio una 
frode lo stratagemma che si 
inventa per appianare que-
stlonl sentimentali. « /n amor 
usare gli inganni I sempre 
fu lodabil cosa / e per trar-
re un sen d'affanni / Lice 
oprar frode amorosan. 

Sembra, a volte, persino 
avvertire il presentimento di 
un «tutto al mondo e burla», 
ma e'e di mezzo la novelli-
stica italiana, specializzata 
in burle anche piu atroci di 
quelle di far credere a un 
podesta di avere sotto i pie-
di un tesoro e di fargli cade-
re in testa una torre malan-
data. E ci6, per ottenere che 
una Isabella sposi il suo 
Leandro, che Lisa convoli a 
nozze con Flavio, che Tancia 
abbia il suo Ciapo: un se-
stetto di innamorati che.sol-
tanto Bruscolo riuscira ad 
unire nella conclusione che 
nle guerre d'amor / sono 
nunzie di pacc». 

La musica alterna pagine 
di tenera, patetica melodici-
ta (spesso palpitante con i-
ronia), ad altre dl straordi-
naria vivacita ritmica e di 
arguta vis comica, realizza-
ta anche con i bisticci lin
guistic! di un balbuziente. 
con filastrocche onomatopei-
che, con caricature di per-
sonaggi d'Alemagna. 

II centra pregnante della 
opera e Bruscolo, personag-
gio sbalzato a tutto tondo, 
con bravura e talento, da 
Angelo Marchiandi, un teno-
re sempre preciso nelle sue 
molteplici prestazioni che 
ha raggiunto qui, direm-
mo, YopUmum della sua 
laboriosa e onesta carriera. 
Ha avuto una «spalla» ec-
cellente in Italo D'Amico 
(Desso), balbuziente. gobbo e, 
alia fine, ubriaco, il quale 
riesce a sospingere in un 
clima di ninna-nanna lo sfi-
nlmento della sbornia. Otti-
mo era anche Angelo Degli 
Innocenti (Ciapo), mentre un 
po' spaesato e sembrato Ro
bert El Hage nei panni del 
podesta. < 

Corinna Vozza (Gora) e 
Carta Virgili (Tancia) han
no con eleganza disimpegna-
to scenicamente e vocalmen-
te le loro parti. II gruppo de
gli innamorati nobili che 
non riescono pero ad appar-
tarsi nella loro nobilta sen-
za il soccorso contadino, a-
veva anch'esso cantanti-atto-
ri di rilievo. Alle finezze di 
Silvia Silveri (Isabella) ha 
corrisposto la preziosa inten-
sita di Teresa Rocchino (Li
sa) . una cantante da non per-
dere d'occhio. Claudio Razzi 
(Leandro) e Walter Monache-
si (Flavio), l'uno con dism-
volto garbo, l'altro mirabile 
anche per la dizione, com-
pletavano la schiera degli in
terpret!. 

Una sorpresa e stata la fi-
nitezza deU'esecuzione, cura-
ta dal maestro Marcello Pe-
ca (anche revisore della par
ti tura). cui ha dato smalto 
il clavicembalo di Saverio 
Franchi. La regia era di Ve
ra Bertinettl che, spesso ce-
lebrata per le geniali solu-
zioni adottate in mini pal-
coscenici, ha compiuto lo 
exploit d! far convergere al 
centra di un palcoscenico al-
l'aria aperta il ritmo d'uno 
spettacolo agile e succoso. 

Notevole il successo, nonche 
i'affluenza del pubblico. 

Stasera nel Ninfeo di Ma
rina Velca si da 11 Trespolo 
tutore (1677) dl Alessandro 
Stradella. Sabato, ancora a 
Marina Velca, si replica tl 
podesta di Colbgnole. L'in-
gresso, a proposlto, b gra-
tuito. 

Erasmo Vafont* 

le prime 
Cinema 

Un omicidio 
consentito 

dalla legge v 
""" Nonostante le buone inten-
zioni, l'attore-reglsta « Jean-
Pierre Mocky non e mai riu-
scito a dare una forma con-
vlncente alle sue Idee clne-
matografiche: si pens! a Les 
Dragueurs (1959), a Un Cou
ple (1960) e a Snobs (1962). 
In poche parole, l'antlconfor-
mismo e la rabbla dl questo 
reglsta francese d'origlne po-
lacca non hanno mal trova-
to la giusta misura linguisti-
ca per la loro espresslone, e 
Un omicidio consentito dal-

.lo legge — interpretato dal
lo stesso Mocky — ne e la 
ultima prova. 

Se Snobs voleva rappresen-
tare l'arrivlsmo dl provincla, 
Un omicidio consentito dalla 
legge tenta dl mettere 11 dlto 
sulle piaghe aperte dalla cor-
ruzlone, - dal compromessl, 
dagll strumentallsmi e - da! 
patteggiamenti polltlcl • alia 
vigilla delle elezionl, che ve-
dono l'un contro l'altro arma-
tl due candidatl di opposte 
correnti politiche. Nel fuoco 
Incroclato del combattlmen-
to politico per il potcre, do
ve anche i «colpi bassi» so
no permessl, si muove un 
evaso, un uomo che nel Mag-
gio francese ucclse in circo-
stanze poco chiare (pare per 
leggittima difesa) un ufficla-
le di pollzla, e che ora e 
braccato dalle forze dell'«or-
dlne » al servlzio di un candi
date che tenta di screditare 
all'opinione pubblica la «mo-
ralltaw del suo avversarlo. 

II film a colori dl Mocky 
e a volte didascalico, a vol
te grossolano, e quasi sem
pre oscuro circa la reale iden
tity delle forze politiche in 
gioco. La figura deU'evaso, 
leale e astratta, ci appare co
me l'esempio positivo dello 
eroe romantico, piit ingenuo 
che rivoluzlonario, piu senti-
mentale che umanamente ma-
turo. II romanzesco si con-
fonde con il cattivo gusto e 

il bariale, e le Intenzlonl II-
bertarie scadono nel puro 
velleltarlsmo anarchlco espres
so attraverso un pesante sto
le naturalistlco. 

L'uomo che 
doveva \ uccidere 
il suo assassino 
II film a colori dl Eddie 

Davis, interpretato da Torn 
Try on, di originale ha soltanto 
l'ldea centrale della vicenda, 
centrata sulla lenta agonla dl 
un condannato a morte per 
awelenamento. Frank, casual-
mente implicato In un Iosco 
affare (traffico di uranlo pu
ro), dopo aver ingerlto una 
dose rldotta ma ugualmente 
letale di veleno, riuscira a far 
fuori il suo assassino dopo 
una lunga e minuzlosa inda-
glne personale. II film e den-
so di luoghi comuni, e non 
manca il risvolto patetico del
la tragedia: a pochi passi dalla 
morte. il prestante awocato 
scoprira di amare come non 
mai la sua petulante segretarla. 

r. a. 

Film su Parigi 
nella realta 
e nei sogni 

PARIGI. 8 
II reglsta francese Yves Al-

legret si appresta a reallz-
zare un film che, Intltolato 
Le petits fiances du monde 
(« I fidanzatini del mondo »), 
raccontera la storia di un ra-
gazzo bretone alia scoperta 
della capitale. Nella pelllcola 
appariranno due Parigi: quel
la disumana dei grand! edl-
ficl modernl e quella che il 
ragazzo immagina nei suoi 
sogni. 

Protagonista del film sara 
Yves Corday, un giovane atto-
re gia noto al telespettatori 
francesi per aver interpretato. 
sempre con la direzlone di 
Allegret, il teleromanzo Grat-
ne d'ortie '«Seme d'ortica»). 
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CMELKATZ 
Scntt i 1935-1945 

prefa2ione di Giorgio A m e n -
dola • Biblloteca del movi-
mento operaio italiano • 2 
volumi pp. LX-688 - L. 4.800 -

. Le t te re , saggi. art icol i : la piu 
viva testimonianza della bai-
taglia ideale e polttica del 
granrie d ingente e organizza-
tore del Fronte della gioventu. 

LUKACS 
L'uomo 

e la rivoluzione 

prefazione di L. Gruppi • Ar-
goment i • pp. 80 • L. 900 • Gl i 
u l t imi scritti del f i losofo un* 
gherese sulla funzione dell 'uo-
niD nel processo di trasfor-
ma2ione rivoluzionaria del la 
•oc ie ta . 

ISTITUTO GRAMSCI 
Scienza 

e organizzazione 
del lavoro 

Argoment i - pp. 194 • L. 1.200 • 
Lotte operaie. sviluppo tecno-
logico e tendenze general i 
del l 'economia nell 'analisi di 
r icercatori m a m i s t i . 

BERNARDINI 
La scuola nemica 

prefazione di A . Albert i - Pai* 
deia • pp. 184 • L. 1.000 • 
L'autore del «.Diario di un 
m a e s t r o » in Barbagia: dalla 
test imonianza degli stessi 
bambini , la drammatica situa
zione del la scuola in Sar-

•^-degna. . 

Morte a Roma 

XX secolo - pp. 276 • L. 1.500 -
L'eccidio del le fosse ; Ardea-
t ine nella precisa ricostruzio-
ne del giovane studioso ante-
r icano, autore di « S a b a t o 
nero ». 

MINTZ-COHEN 
America INC. 

prefazione di G . Corsini -
XX secolo • pp. 600 • L. 2.500 • 
II potere del le grandi «cor 
porations » e la loro influen
za neM'attivita governativa 
degli Stat i Uni t i . 

L 
Nascita di una 

pedagogia popolare 

a cura di M . Cecchini • Pai-
deia • pp. 464 - I . 2 000 • 
II pr imo esempio di una or
ganizzazione pedagogica - ri
voluzionaria » nei paesi capi
talistic!. 

BERTHOLET 
Dizionario 

delle religioni 

prefazione di A . Donini • Uni
versale • pp. 486 • L. 1.800 • 
Tutt i i fenomeni rel igiosi del
la storia umana, alia luce 
del la crit ics scientif ica piu 
autorevolc. 

Rivolta e liberta 

a cura di M . Nei rot t i • - . • 
idee - pp. 240 • L. 1.000 • 
I t emi fondamental i del pen* 
siero anarchico nel la elabo-
razione del rivoluzionario 
russo. 

ALBANESE 
LIUZZI-PERRELLA 

I consigli 
di fabbrica 

I I punto • pp. 120 • L. 700 • 
Una t ra le esper ienze piu vi* 
tal i del movimento operaio 
i tal iano. 

GIEREK 
La Polonia socialista 

prefazione di G . C . Paietta • 
I I punto • pp. 220 • L. 1.000 • 
1 problem! piu urgent! a l a 
prospett ive poli t iche della Po> 
Ionia nell 'analisi de l segreta-
n o del part i to operaio. 

PAUOLINI 
Due viaggi in Cina 

I I punto • pp. 128 • L. 700 • 
Un comunista ital iano nella 
repubblica popolare c inese: 
un reportage sincero • at-
lento sulla realta d e l p a e s t 
dopo la »r ivo luz ione cultu* 
rale ». 

SOLARO-VADIS 
I processi di Atene 

II punto • pp. 140 • I . 80a • 
La montatura poliziesca eo% 
tro Stathis Panagulis • Lajt 
na Briffa « il processo ca» 
tro i comunisti flraai-

reai vf/ 

controcanale 
IL NAUTILO —> Meno af-

fascinante e movimentata 
della prima, la seconda pun-
lata della serie L'uomo e il 
mare - ci ha tuttavia offerto 
10 straordinario incontro con 
il nautilo, un abitante degli 
abissi marini che ha cinque-
cento milioni di anni e dal-
Vera mesozoica ai nostri gior-
ni non ha subUo alcuna evo-
luztone. Sinora gli scienziati 
avevano potuto contemplare 
il nautilo soltanto alio stadia 
di fossile: Cousteau e il suo 
gruppo ne hanno scoperto, 
per caso, alcur\i esemplari vi-
venti e, come abbiamo visto, 
sono riusciti a filmarlt con 
tutta calma, cogliendo persi
no il momento del loro ac-
copptamento. 

La spedizione, questa volta, 
si era prefissa lo scopo di 
verificare quali conseguenze 
abbia I'inquinamento del ma
re a livelli profondi: e han
no scelto le acque della Nuo
va Caledonia, nel Pacifico, do
ve esiste una miniera. Come 
al solito, siamo stati messi in 
grado di seguire passo per 
passo Vesplorazione del fondo 
marino e di condividere le 
difficolta, le avventure, an
che gli sforzl sul piano del-
I'applicazione di nuove tecni-
che, del gruppo di Cousteau. 
11 documentario ha assunto 

toni chiaramente didascalict a 
tratti: ma non sono mancati 
i momentl emozlonantl, come 
quello della caccia e della 
cattura dal serpente di mare. 
Un chiaro esempio di come 
Cousteau e i suoi collabora
tor! mirino sempre ad offri-
re at telespettatori elementt 
di conoscenza, piuttosto cht 
semplicl motivi spettacolari, 
lo abbiamo avuto nella s«-
quenza dei serpenti marini 
cdlti quasi in una danza sur-
reale contro lo sfondo fosfo-
rescente. Una visione motto 
suggestiva che, come notava 
il commento, somigliava ad 
uno spettacolo psichedelico: 
la tentazione di soffermarsi 
a lungo ad ammirarla e di 
fame uno dei momenti Uiia-
ve della puntata, poteva et-
sere forte, invece, si 6 rapi-
damente passati ad altro: 
cioe a quel che contava ri
spetto agli scopi che si era-
no prefissi. Sono scelte simi-
li, ci pare, che distinguono 
questi documentari di Cous
teau da quelli dt coloro che 
si calano con la macchina da 
presa negli abissi marini, non 
tanto per comprendere meglio 
la natura e le sue leggi, quan
to per cogliere visioni incon-
suete e meravigliose da ven
der e, poi, a suon di milioni. 

g. c. 

oggi vedremo 
TRAGICO E GLORIOSO '43 
(1°, ORE 21) 

I 45 giorni di Badoglio e il titolo della terza puntata del pro
gramma curato da Mario Francini. La trasmissione dl stasera 
ricostruisce il breve periodo del governo dl Badoglio, con un 
servlzio volto all'esame della caduta del regime fasclsta; la cui 
fine provoco entusiasmo e una legittima euforja. La realta 
smentl purtroppo tutte le lllusorle speranze dl pace e liber
ta, sia per la politica antipopolare della monarchia e di Ba
doglio sia per il peso aella tragica eredita lasciata dal fa
scisms 

FRANK SINATRA (1°, ORE 22) 
Va in enda questa sera la replica di uno « special» In quat-

tro puntate dedicato a Frank Sinatra. II programma, realiz-
zato da Adriano Mazzoletti, consiste nella reglstrazione di uno 

spettacolo tenuto da Sinatra piu di due anni fa alia «Royal 
Festival Hall» dl Londra. Di dubblo gusto, questa inizlattva del
la RAI-TV: !e repliche ormai non si contano piu e spesso, co
me in questo caso, vengono rlproposti programmi piuttosto re-
centl. g l i rivelatisi dl srarso interesse. 

AUTORITRATTO DELL'INGHIL-
TERRA (2°, ORE 22,15) 

La quarta puntata del programma curato da Ghigo De 
Chlara e John Francis Laine ha per titolo Sotto le bombe ed 
e dedicato ai documentaristi Humphrey Jennings e Pat Jack
son, eplci narrator! dei bombardament! di Londra e delle vi-
cende belllche di cui fu protagonista l'lnghilterra. Durante la 
traamlssione vanno in onda The true story of Lili Marlene e 
The eight days di Jennings, e Western approaches dl Pat Jack
son. 

programmi 
TV nazionale 
10,15 Programma clnema-

tografico 
(Per la sola zona dl 
Messina) 

18.15 La TV del ragazzl 
19,15 Mare sicuro 

Sesta puntata del 
programma realizza-
to da Andrea Pitti-
ruti e Maricla Bog-
gio. 

19,45 Teleglornale sport • 
Cronache Italians 

20,30 Teleglornale 

21,00 Tragico e glorioso 
'43 
« I 45 giorni dl Ba
doglio ». 

22,00 Frank Sinatra « La 
voce » 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21.15 Sim Salabim 
22.15 Autoritratto dell'ln-

ghilterra 
- • Sotto le bombe*. 

Radio 19 
CIORNALE RADIO • Ore- 7, 
S, 12. 13 , 14, 17, 20 • 23; 
7,30: Mattutino musicale; 8,30: 
Canzoni; 9: 45 o 33 purcM 
giri; 9.15$ Vol ed lo. con W. 
Bentivcgna; 11.15: Ricerc* au-
tomattca; 11,30: Ouario pro
gramma. di M. Costanzo • 
M . Marcbesi; 12.44: I I snda-
nMricanta; 13.20: Imprtnrvisa-
menta qnest'estata, presenta 
A. Lupo; 14,1th Corsia prefe
rential*; 15: Per troi giovani; 
17.05: I I girasole; 18,55: Per 
sola orchestra; 19,25: Dttetti 
d'amore* 20,15: Ascolta, ai fa 
•era; 20,20: La fabbrica dei 
tooai; 2 1 : Allegramente in mu
sica; 21,30: Antotogia di inter
pret!, Direttor* H . Knappert* 
abuacb; 22,20: Andata e ritor* 
no. presenta M. Marches!. 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO • Ore: 6.30, 
7.30, »*30, 10.30, 12,30. 
13,30. 16.30, 17.30, 18.30. 
19,30, 2 2 ^ 0 ; 6: I I martiniere; 
7.40: Booogio-no; 8,14: Com* 
•lessi -restate; 8,40: Come • 
percbe; 8,54: Antepritna; 9,35: 
L'arte dl aiiaogiaia. 9 ^ 0 : 
• Madamin »; 10.10: Ua disco 
per restate; 10,35: Special oggi 
COB A. Motto; 12,10; Regioaalr; 

12,40: Alio gradimento; 13,35: 
Bungiorno sono Franco Cerri • 
voi?; 13,50: Come e perch*; 
14: Su di giri; 14,30: Regionali; 
15: « La Certosa di Parma ». 
di Stendhal; 15.40: Bollettino 
del mare; 15,45: Cararai; 17,35: 
Offcrta spedate; 19,30: Radio-
sera; 19,55: Superestate; 20,10; 
Andata e ritomo, presenza M . 
Marches!; 20.05: Supersonic; 
22,43: Toujour* Paris; 23: Bol* 
lettino del mare; 23,05: Musica 
leggera. 

Radio 3" 
ORE - 9,30: Senwenuto in Ita
lia; 10: Concerto; 11 : I con
cert! di Albinoni; 11,30: U»»-
versita int. C Marconi; 11,40: 
Musiche italiane; 12,15: Mo-
sica nel tempo; 13,30: Inter
mezzo; 14,20: Listino Borsa di 
Milano; 14.30: Concerto, di* 
rettore C Munch; 16: Liedcri-
stica; 16.30: Tastiere; 17.20: 
Fogli d'album; 17,35: Angoto 
del jazz; 18: Musiche di Hum-
in*!; 18,35: Musica leggera; 
18.45: I duetti di Cirri; 19,15: 
Coocerto serate; 20,15: Societa 
o costume nei personaggi del-
I'opera buffa; 20,45: Musica 
antiqua; 2 1 : Ciornale del Tar* 
to-, 21,30: « I I mondo senza 
gamberi ». 
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Due viaggi in Cina 
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