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I miliardi 
che rende 
il cinema 

vanno meglio 
utilizzati 

Come di consueto sono sta
te pubblicate le prime indl-
cazioni sul bilancio statistlco 
che la SIAE trae dai suoi 
calcoli sull'andamento degli 
spettacoli in Italia. Ne abbia-
mo dato notizia su queste co-
lonno qualche settimana fa. 
ma ci sia cons?ntito ritorna-
re sull'argomento 

Ci interessano, in modo par-
ticolare, le cifre inerenti il 
consumo cinematografico. che 
nel 1972 ha segnato un incre-
mento sia dal punto di vi
sta finanzlario come da quel-
lo delle frequenze; queste ul
timo sono aumentate di qua
si 18 milioni (3,3 per cento). 
Piu consistente la crescita de-

f;li incassi che, giungendo al 
ivello record di 237 miliardi 

e 400 milioni, hanno fatto re-
gistrare un balzo del 15 per 
cento rlspetto al 1971 (incre-
mento di 30 miliardi e 600 
milioni). Qussta avanzata co-
stituisce un fatto nuovo nel 
mondo dello spettacolo, par-
ticolarmente quando la si col-
leghi alia diminuita capacita 
propulsiva di settori, come 
quello dei «trattenimenti va-
n », che sino a pochi annl or 
sono sembravano destinati ad 
un'affermazione travolgente. 

Tuttavia sarebbe segno di 
miopia guardare alia cresci
ta del consumo cinematogra
fico come a un dato da usa-
re in modo acritico. Dalle ci
fre appena esposte e facile 
csservare un sensibile scar-
to tra 11 tasso di crescita de
gli incassi e quello delle fre
quenze, dovuto al costante au-
mento del prezzi dei bigllet-
ti d'ingresso. glunti al livello 
medio di 430 lire, con una lie-
vitazione dell'll per cento ri-
spetto all'anno precedente. 

Ci6 determina l'accentuazio-
ne delle component! eiitarie 
insits in un determinato tipo 
di consumo cinematografico: 
quello, per intenderci. che si 
concentra nei locali di prima 
visione delle maggiori citta. 
L'accentuarsi di questa ten-
denza causa un progressivo 
consolidamento del diafram-
ma che separa ampi strati po-
polari dal cinsma o li costrin-
ge ad un contatto distorto e 
mistificante, come quello che 
si stabilisce tramite le pro-
grammazioni televlsive 

La tendenza ad emarginare 
inter! settori popolari e a 
concentrare lo sfruttamento 
su gruppi di spettatori cui — 
per oggettive condizioni so-
ciologiche — e piu facile im-
porre un determinato model-
lo di consumo del «tempo li
bera », e deducibile anche dal-
lo squilibrio che tuttora per-
mane tra Mezzogiorno e Set-
tsntrione. Uno squilibrio che 
risalta in modo particolare 
nella spesa unitaria per spet
tacoli. nel Nord quasi doppia 
rispetto al Sud e alle Lsole. 
Vero e che per esempio in 
rapporto al 1965 vi e stato un 
certo awicinamento tra le 
due zone, ma non e meno 
vero che le distanze riman-
gono ancora ampie. 

Un altro momento spere-
quato e rilevabile nel diva-
rio di spesa tra capoluoghi e 
resto delle province: i priml 
registrano un livello medio 
d'esborso piu che doppio del
le seconde. I dati dell'annua-
rio della SIAE confermano, 
In altre parole, come il mer-
cato degli spettacoli si vada 
sempre piu concentrando at-
torno alle zone ricche del 
paese, con un progressivo al-
largamento delle fratture tra 
queste ultime e le regioni e-
conomlcamente depresse. Cio 
rientra in una logica mercan
tile, il cui unico filo condut-
tore e la ricerca di ur. sem
pre maggior profitto. ma non 
coincide affatto con le ne
cessita di un'azione che so-
stituisca all'utile economico 
le esigenze. cultural! e socia-
li. del paese. In questo caso 
diventa intollerabile lo sper-
pero di forze e strutture che 
si va consumando in ossequio 
agli interessi degli oligopoli 
cinematografici. Non si pud 
ignorare la progressiva emar-
ginazione di decine e decine 
di piccoli paesi (quasi la me-
ta dei comuni italiani non ha 
alcuna possibilita di contatto 
stabile con il cinema), un fe-
nomeno che determina l*e-
sclusione di piu di un milio-
ne d'italiani da qualsiasi rap
porto con questo importante 
strumento di comunicazione. 
Ne si pud dimenticare la so-
stanziale asocialita di una 
tendenza alia concentrazione 
dello sfruttamento in locali 
(prime visioni delle maggio
ri citta) frequentati da un 
pubblico. genericamente iden-
tificabiie neJ ceti medi pro
fessional! e impiegatizi 

Ecco allora ribadita. e proprio 
In un documento aautorevo-
le» quale quello della SIAE. 
la necessita di promuovere 
un'iniziativa pubblica che. in-
tervenendo nel settore sulla 
ecorta di decision! che foca-
lizzino ob'.ettivi sociali e cul
tural!, rimed! ai danni cau-
ea ti dall'affarismo e dalla 
speculazione. Ci sia consenti-
to rilevare, di passata, come 
un simile lmpegno non com-
porti ulterior! oner! per l'e-
Tario: sarebbe sufficiente uti-
lizzare meglio e in modo so-
cialmente organico i molti 
miliardi che da decenni ven-
gono generosamente regalati 
a produttor! ed esercenti. Se-
condo il Programma Econo
mico Nazionale 1971-1975 cu-
rato dal Ministero del Bi
lancio, lo Stato spendera. nel 
periodo preso in esame. circa 
154 miliardi di cui ben SO sa-
ranno «trasferlti » ai privati 
E' dawero impossibile usa 
re queste somme per real I z-
zare strutture socialmente fi-
nalizzate che (anche basando-
si sulle sale di propricta de
gli enti locali e da quest! 
troppo spesso «girate» al-
l'esercizio mercantile) con-
aentano a] cinema di use! re 
dal ghetto dorato in cui lo 
hanno rinchluso i mercanti di 
aalulolde? 

Umberto Rossi 

A caccia di 
un criminale 

LONORA — Ingrld Brett (nella foto) ventlclnquenne attrlce 
inglese comincera ad interprelare, in Spagna alia meta del 
mese, c The captive» (« II prigioniero») accanto ad Oliver 
Reed. II film narra la storia della caccia a un criminale 
nazista sfuggito nel dopoguerra alia giustizia degli uomini. 
II vero cognome di Ingrid non e Brett, ma Boulting: proprio 
come il regista Roy Boulting, che e suo padre (e che e anche 
il marito di un'altra popolare attrlce inglese, Hayley Mills) 

Decentramento culturale 

Spettacoli della 
Scala in tredici 
citta lombarde 

In programma sei concerti (con Abbado, Pol-
lini e Ciani) e diciannove rappresentazioni 
d'opera - Particolari accord! con i sindacati 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 11 

Questa mattina, in una con-
ferenza-stampa alia Scala. e 
stata presentata l'attivita che 
il Teatro svolgera nella regio-
ne lombarda nel mesi di set-
tembre, ottobre e novembre. 
Si tratta. complessivamente, 
di venticinque manifestazioni 
che avranno luogo in tredici 
citta e comprendono sei con
cert! (tutti direttl da Abbado). 
tre con la partecipazione di 
Pollini e tre con quella di 
Dino Ciani e diciannove rap
presentazioni d'opera. Andran-
no in scena La cambiale di 
matnmonio d! Rossini e II 
maestro di cappella di Cima-
rosa negli allestimenti pre-
sentati alia Piccola Scala e II 
convitato dt pietra di Gazza-
niga, che vi apparira nella sta-
gione prossima. 

II primo spettacolo avra luo-
go a Lecco il 13 settembre con 
II convitato di pietra. diretto 
da Piero Bellugi. regia di Lu
ciano Albert!, scene e costu-
mi di Mino Maccari. Le citta 
che accoglieranno le manife
stazioni scaligere sono. oltre 

« Effetto notte » 

segnolato 

dai crifici 

cinematografici 
Proseguendo nella sua at

tivita. promozionale intesa a 
sottolineare I'uscita nelle sa
le cinematografiche dei film 
di piu alta qualita, II sinda-
cato nazionale dei critic) ci
nematografici SNCCI ha se-
gnalato Effetto notte («La 
nuit americainea) di Francois 
Troffaut, con Jacqueline Bis-
set, Jean Pierre Leaud, Jean-
Pierre Aumont e Valentina 
Cortese. Effetto notte, pre-
santato tl maggto scorso al 
Festival di Cannes, e il quln-
to film segnalato in quest! 
ultimi tempi dalla critica Ita-
liana. Gil altri sono stati: Tre-
vico-Torino di Ettore Scola, 
Corpo d'amore di Fablo Car
pi, II fascino discreto della 
borghesia di Luis Bufluel e 
La grande abbuffata («La 
grand* bouffen) di Marco 
FerrerL 

a Lecco, Como, Mantova. Son-
drio. Pavia, Varese. Legnano, 
Vigevano, Magenta, Cinlsello 
Balsamo e Sesto San Giovan
ni; con altre le trattative sono 
in corso, mentre si annuncia, 
per un prossimo future una 
serie di spettacoli di balletti 
da camera. 

Questa attivita e stata orga-
nizzata prendendo accord! con 
le Amminlstrazioni comunali, 
che hanno risposto positiva-
mente alle proposte della Sca
la. A tale proposito vanno te-
nuti presenti alcuni fatti si
gnificative che il sovrinten-
dente Paolo Grassi ha tenuto 
a sottolineare nel corso della 
conferenza-stampa. Si e volu-
to che il cinquanta per cento 
dei post! messi In vendita fos-
sero riservati ai lavoratori, 
medi ante la collaborazione con 
le Consulte sindacali COIL, 
CISL e UIL, per evltare che 
tutto si risolvesse a beneficio 
di una ristretta ilite; e si so
no condotte le trattative esclu-
sivamente con le Amminlstra
zioni comunali. rifiutando di 
entrare in contatto con i a pal-
chettlsti» che sono ancora i 
proprietari dei teatri in al-
cune citta dove si svolgeranno 
le manifestazioni scaligere. E* 
implicita. in questo rifiuto. la 
denuncia della scandalosa si-
tuazione per cui I Kpalchett)-
sti». in base a privilegi acqui-
siti due secoli fa. e servendo-
si in misura prevalent© del 
denaro fomito dalk) Stato. 
continuano a gestlre con arcai-
ci criteri privatlstici I teatri 
detti ad! tradizione». L'atti
vita della Scala pud contri-
buire a promuovere un rilan-
cio di questi teatri, che solo 
mediante l'espropiio ed un ra-
zionale coord inamento delle 
stagioni (come in Emilia-Ro-
magna) potranno rendere il 
pubblico servizio che loro com
pete. 

Questa apertura della Scala 
nei confronti di divers! centri 
lombardi prosegue un'attivlta 
timidamente comlnciata Tan-
no scorso. e vuole essere un 
contribute e uno stimolo per 
promuovere attivita musical! 
in sede; essa si colloca in un 
momento in cui appare chiara 
e Irrinunciabile la splnta ver
so una prospettiva regionale 
nella gestione della vita musl-
cale, e, in tal senso, s! rivela 
opportuna, in attesa di una 
adeguata ri forma legtslatlva e 
di iniziative da parte della Re-
glone stessa. 

p- p-

Diciotto 
voci «per 

tre grandi» 
in finale 
alia TV 

Diciotto cantantl Uriel ita
liani e stranieri parteclpano 
in questi giornl al Conserva-
torlo di Milano alle flnali del 
concorso televisivo «Voci per 
tre grandi», bandito dalla RAI 
per ricordare le opere di Vln-
cenzo Bellini, Gaetano Doni
zetti e Glacomo Puccini. Sono 
nove cantanti italiani, tre 
giaDoonesl e uno per l'Olanda, 
11 Libano, Tlran. la Turchia. 
il Messlco e il Venezuela. II 
concorso conclude 11 viaggio 
della TV attraverso il perio
do piu glorioso del melodram-
ma itallano che ha vlsto nel 
'71 la Rassegna di voci nuove 
verdlane e lo scorso anno la 
Rassegna di voci nuove rossi-
niane. 

Le registrazioni sono comin-
ciate il 7 settembre; la messa 
in onda e prevlsta per i me-
si di novembre e dicembre. 

Le selezloni per il concorso 
TV si sono svolte alia fine del
la primavera nelle sedl RAI di 
Roma, Firenze e Milano fra 
232 concorrenti di cui 70 stra
nieri: 37 per Bellini. 85 per 
Donizetti e 110 per Puccini. 

La commissione giudicatrice, 
presieduta da Armando La Ro
sa Parodi. comprendeva i mae
stri Antonio Beltrami, Iacopo 
Napoli, Giullo Razzi e Fulvio 
Vernizzi. I concorrenti hanno 
eseguito dal vivo due branl 
del compositore preferito e 
uno degli altri due autori. Nel
la scelta dei finalist! non si e 
tenuto conto del ruolo ne del 
sesso (non si e prestablllto 
cioe il numero del tenor!, del 
soDranl, ecc.) ma unicamente 
del livello artistlco e del me-
rito di ogni cantante. 

Gli ammessi alle finall come 
cantanti belliniani, son risul-
tati quattro soprani (Crlstina 
D'Alpino di Firenze. Giovanna 
Gangi di Catania, Fiorella Pe-
diconi dl Pavla e la giaprxi-
nese Emiko Maruyama) e due 
baritoni (Alessandro Corbelli 
di Torino e l'olandese John 
Van Zelst). I cantanti donizet-
tiani sono: due soprani (Ce
cilia Valdenassi di Roma e la 
turca Gunes Ulker), un mezzo-
soprano (riraniana Sonia Ka-
rapet), due tenori (Max Rene 
Cosottl di Varallo Sesia e Re-
nato Cazzaniga di Monza) e 
un baritono (il libanese Gar* 
bis BoyaddJJan). Questi 1 fi
nalist! del settore riservato a 
Puccini; quattro soprani (Giu-
liana Trombin di Adria, le 
giaDponesi Michle Akisada e 
Akiko Kuroda. la messicana 
Rosario Andrade) e due tenori 
(Giuseppe Vendittelli di Mi
lano e il venezuelano Bias 
Martinez). 

I cantanti, in gruppi di sei. 
si esibiranno in due concerti 
non consecutivi variando la 
romanza, che sara pero sem
pre del compositore prescel-
to: le sei trasmissioni vengono 
resristrate al Conservatorlo dl 
Milano con l'Orchestra sinfo-
nica e 11 coro della RAI di Mi
lano. Sul podio Armando La 
Rosa Parodi. regia di Roberto 
Arata. 

Per le prime tre serate tele
vlsive fe previsto un collega-
mento con uno studio del Cen
tra di produzione di Roma, 
nel quale, in omaggio alle cit
ta natali dei tre musiclsti, sa
ra presente una commissione 
di cinque personalita toscane 
per Puccini, lombarde per Do
nizetti e siclllane per Bellini. 
Per le altre tre serate. saran-
no effettuati altrettanti colle* 
gamenti con Lucca, Bergamo 
e Catania, dove si trovera una 
giurla di cinquanta persone 
di diversa provenienza sociale. 
Ozni membro della commis
sione avra a dlsposizione un 
Dunto da assegnare a uno dei 
sei cantanti che ha prescelto 
il musicista della sua citta. 

DODO la sesta trasmissione. 
sommando i voti della mima 
giurla e quell! della seconda. 
si conosceranno i nomi del 
primo e secondo classlficato di 
ogni gruppo 

La premiazlone awerra du
rante una settima serata. nel 
corso della quale i critic! mu
sical!. titolari di una rubrica 
fissa su quotidian! o periodici 
saranno invitati a scegliere un 
solo cantante che a loro giudi-
zio si sia segnalato fra i sei 
per particolare bravura: il 
cantante orescelto ricevera il 
premio della critica e sara 
protagonista di un'opera del 
compositore per 11 quale ha 
roncorso. 

Alle puntate «puccinlane» 
partecipano due persone che 
conobbero il maestro: Renato 
Zavataro e Ranier Adami, fi-
glio del librettista dl Turan-
dot. ta rondine e Tl tabarro. 
Saranno inoltre presenti l'edi-
tore e impresario teatrale Al
berto Capoelli. direttore della 
Arena di Verona, e il giorna-
lista Max David. Alle puntate 
«donlzettlane » prendera par
te Lucia Donizetti, pronlpote 
del compositore bergamasco. 
Don Giuseppe Chlsari. studio-
so delle opere bellirdane, e 
ramhasciatore giapponese a 
Roma, interverranno infine al
le puntate dedicate a] maestro 
catanese. La nuova presenta-
trice della trasmissione sara 
Laura Bonaparte, dopo Aba 
Cercato. che presento le due 
precedent! rassegne di vod 
verdiane e rosslnlane. Ventuno 
anni. di famiglia veneta. la 
Bonaparte ha compiuto stud! 
di danza, muslca. canto e re-
citazione. Attualmente fre-
quenta il terzo anno di Filoso-
na alTOn'versitA di Stato di 
Milano. Come attrlce ha de-
buttato al Piccolo di Milano 
nella stagione 11-12 con II 
bagno di Majakovski (regia di 
Franco Parent!) e in Ogni an
no panto e da capo di Eduar-
do De Flllppo (regia dello stes-
so Eduardo). Ha esordito in 
TV nello sceneggiato La car-
riera di Giorgio Cesarano e 
Giovanni Raboni con la regia 
dl Flamlnlo Bolllnl. 

UN C0NVEGN0 SUL GRANDE REGISTA 

L'itinerario di Eisenstein 
nella teoria e nella prassi 

Sottolineata, nel dibattito a Fiesole, I'emblematicita storicodialettica 
di un conflitto drammatico ancora aperto nel cuore della cullura moderna 

«La calda, unanime acco-
glienza fatta a Sciopero dalla 
stampa e la natura stessa del
le valutazioni espresse in tale 
sede — scriveva nel 1925 Ser
gei M. Eisenstein nel saggio 
L'atteggiamento materialistico 
verso la forma, pubblicato lo 
stesso anno nella rivista Ki-
nozurnal ARK e in tempi re
cent! nel primo volume delle 
opere scelte dell'autore curate 
da Jutkevic — ci autorizzano 
a considerarlo non solo come 
una vittoria in se, ma anche 
come una vittoria ideologica 
nel campo della forma. Cio e 
{)artlcolarmente significatlvo 
n un momento come quello 

attuale, in cui si e subito 
pronti a osteggiare fanatica-
mente qualsiasi lavoro sulla 
forma, accusandolo di "forma-
llsmo" e preferendo ad esso... 
il total mente informe. In Scio
pero abbiamo invece il primo 
esempio di arte rlvoluzionaria 
in cui la forma si rivela piu 
rlvoluzionaria del contenuto». 

Appena cinque annl dopo. il 
potere burocratico staliniano 
imporra il a reallsmo socia-
lista» come unica via ufficia-
le (e ufficiosa) di una este-
tica statale. mentre iniziava 
quella della grande tragedia 
teorica della culture moderna, 
protagonista Eisenstein. che an
cora oggi non ha avuto un e-
pilogo. Vogliamo dire che quel 
dibattito ideologico • estetico 
che vide la luce in Unione So-
vietica continua oggi in tutti i 
paesi del mondo, e ancora vive 
appaiono le contraddizioni, le 
ambiguita e le mistificazioni 
dialettiche del grande adi-
scorson sull'avanguardia e la 
ideologia, sul marxismo e lo 
strutturallsmo, sulla reazlone 
e sul progresso delle politiche 
cultural!, e soprattutto sul si-
gnificato ideologico - estetico 
del montaggio che, ancora og
gi, e considerato a tutto» o 
« nulla ». 

Quattro 
argomenti 

E non e qulndl casuale che 
l'Ente Teatro Romano di Fie
sole, nell'ambito deU'ormal 
nolo a Premio Fiesole ai Mae
stri del Cinema », abbia voluto 
dedicare il convegno Interna-
zionale di stud! aU'opera di 
Eisenstein, di cui quest'anno rl-
corre il settantacinquesimo 
della nascita. Piu esattamente. 
secondo rintendimento degli 
organirzatori. il Convegno 
(7-8-9 settembre) e stato de-
dicato alia apoetican e alia 
a prass! » dl Eisenstein. quasi a 
sottolineare I'emblematicita 
storico-dialettica di un con
flitto drammatico. ancora a-
perto come una ferita irrimar-
ginabile nel cuore della cul-
tura moderna. Per rendere piu 
vivo 11 dibattito. si e deciso 
di sostituire le consuete rela-
zioni scritte con !nterventi im-
mediati che hanno dato luogo 
a una struttura seminariale 
aperta e agile (gli interlocu
tor! principal! sono stati gli 
studentl unlversitari e gli in-
segnanti di Storia del Cinema 
e dello Spettacolo), anche se 
«costretta», per la vastita 
della materia, all'interno di 
quattro argomenti: Eisenstein. 
il cinema e le avanguardie 
sovietiche, rapportl con gli 
strutturalisti; il linguaggio 

filmico di Eisenstein (inte-
razlone tra avanguardie so
vietiche e tradizione nella 
struttura espressiva del film 
di Eisenstein. II montaggio 
nella teoria e nella prassi); 
rapportl dl Eisenstein con 
il teatro (1 formalist! e 
YOPojaz, il teatro dl Meyer-
hold. sviluppo delle strutture 
espressive nei lavori teatrali 
di Eisenstein); Eisenstein sto-
rico e la storia. Presieduto dal 
sindaco dl Fiesole Adriano La
tin!. dall'asseFsore regionale 
alia cultura Silvano Filippelli. 
da Roberto Salvadori della se-
greteria del Convegno. il di
battito sui vari argomenti e 
stato condotto rispettivamen-
te da studiosi quali Pietro 
Montani. Lulgi M. Lombardi 
Satriani, Giorgio Kraiski. 
Hanno partecipato attivamen-
te ai lavori Guido Aristarco. E-
milio Garroni. Maurizio Del 
Ministro, Francesco Calvo, 
Barthelemy Amengual. Vitto-
rlo Gelmetti. Eugenio Bo-
naccorsi. Gian Piero Brunetta. 
LIborio Termine. Sergio Mi
chel!, Guido Oldrini. Edoardo 
Bruno. Rostisiav Jureniev. Vir-
gilio Tosi, Roberto Alonge, 
Franco Prono. Lido Gedda. 

Impossibile ricostruire nello 
spazio di un articolo Tintero 
d'battito in tutte le sue artl-
colazioni; ma. per neressita 
di sintesi. siamo costrettl a 
rifiutare I'eterogeneita di un 
resoconto minuzioso e esau-
riente. nel tentativo dl enu-
cleare la sostanza teorica dl 
un forte contrasto ideologico-
estetico che s! e preclsato 
sempre piri all'interno e verso 
la conclusione del seminarlo. 
Un contrasto che e nato non 
soltanto da equivoci linguist!-
ci o terminologici, ma da una 
contrapposizione di precis! at-
teggiamenti culturali; contrap 
posizione che si e rivelata lo 
specchio delle contraddizioni 
e di una piu vasta crisi che 
investe oggi il mondo della 
cultura. Attraverso la rivisi-
tazione della poetica e della 
prassi di Eisenstein. sono rie-
merse incomprensioni. ambi
guita ideologlco-estetiche for-
se mai superate nella cultura 
italiana e piu specificamente 
nell'ambito della critica cine-
matografica e nella ricerca 
teorica. 

Ma come non essere d'ac-
cordo con Aristarco quando ha 
affermato e rlaffermato che il 
drammatico itinerario di Ei
senstein, un autore Inequlvo-
cabilmente marxista (e e'e sta
ta persino una «smentita», 
di Garroni e del suoi allievi, 

Jaime Longhi 
stasera 

al Folkstudio 
II Folkstudio presenta que

sta sera alle 22 il suo primo 
ospite della stagione folk 
T3-74. Si tratta del chitarri-
sta statunitense Jaime Lon
ghi che presentera un recital 
di country e blues. Accanto 
al musicista americano, redu
ce da un lungo soggiorno in 
Inghilterra. parteciperanno al
io spettacolo numerosi ospiti. 
da Mario Fates ai due folksin-
gers Josea e G«y. 

Nuovo dramma musicale in scena a Pechino 
PECHINO, 11 

Un nuovo dramma musicale, nel quale si attacca con Inso-
lito vigore il milltarismo giapponese, e stato presentato ieri 
sera a! Teatro della Capitate di Pechino, dove si Inaugurava, 
per Toccasione. un apparato per la tradu2ione simultanea. 
E* la prima volta che un apparato del genere viene installato 
in un teatro della capitaie cinese. 

H pubblico straniero(fra cui molti rappresentanti del corpo 
diplomaUoo) ha cosl potuto seguire parola per parola lo spet
tacolo, II combattimento sidle pianure che ha come «eroe 
negativo* un ufficiale giapponese rafflgurato come un per-
sonaggio al tempo stesso crudele e ridicolo. 

Cineamatori italiani premiati a Cannes 
CANNES, 11 

Due Italian! si sono affermatl al XXVI FesUval internazio-
nale del film d'amatore conclusosl oggi a Cannes. Virginio 
Rivolta, con 11 suo medlometraggio Natura da difendere ha 
vinto la coppa del Centro nazionale della cinematografla fran-
ceae, mentre il premio per 1'autore del migliore documentario 
e stato assegnato ad Umberto Marl per Vita sociale: le apt 

H masslmo alloro e stato vinto da un glovanlssimo clneasta 
americano. 11 ventunenne Robert Zemlckls, autore di The lift 

Al Festival, nel corso del quale sono state prolettate set-
tantaqutttro pelllcole, erano rappreaenutl una ventlna dl paesi. 

circa la liceita di inserire la 
poetica di Eisenstein nell'am
bito del - materialismo stori-
col), non puo che essere esem-
plare per la fondazione di una 
estetica materiallstica per 11 
cinema militante contempora-
neo. Al proposito, Aristarco 
ha ricordato la glusta pole-
mica di Eisenstein con Pu-
dovkin sulla necessita lingui-
stica del montaggio, e la circo-
stanza storica dell'accordo teo-
rico tra 1 due registi quando 
Eisenstein redasse Montaggio 
1938. proprio nel momento in 
cui il «realismo socialista» 
diventava lo « stile » ufficiale 
dell'Unione Sovietica: in quel-
l'occasione, Eisenstein pensava 
al montaggio come permanen-
te elemento strutturale del 
« classici». 

Un salto 
qualitativo 

Non ci sono dubbi, ormai, 
che un salto qualitativo ci sia 
stato tra Sciopero (1924) e 
Ivan il Terribile (1944-'46), ma 
Aristarco ha preclsato come 
anche all'interno di una situa-
zione politics complessa e dif
ficile Eisenstein abbia cercato 
di offrire un'interpretazione 
critica storico-politica di Ivan. 
Insomma, e emersa con forza 
la tragica dialetticita dell'itl-
nerario artistico di un grande 
regista che, nel fuoco delle 
incessant! trasformazionl della 
teoria nella prassi e della 
prassi nella teoria, ha tentato 
di aspremersi 11 cervello» 
per superare ogni condiziona-
mento. per rendere meno pe-
sante agli altri e a se stesso il 
suo lavoro rivoluzionario quo-
tidiano. mentre manipolazionl 
storiche subivano 11 concetto 
di montaggio nel a cinema in-
tellettuale» e la deflnlzlone 
rigorosa della specificity este
tica del linguaggio filmico. 

Al proposito. Jureniev. che 
sta preparando un saggio di 
quattrocento pagine sul «ca
so B del film II prato di Benn, 
distrutto dalla burocrazia sta-
liniana, ha pariato di quel mo
mento storico come fitto dl 
awenimenti «orrendi e tri-
sti». Oggi, tuttavia, sono in 
corso di edizione in Unione 
Sovietica altri sei torn! che do-
vrebbero completare il corpus 
delle opere teoriche di Ei
senstein. In Italia, a cura dl 
Aristarco. sara pubblicato 
prossimamente lo scenario del 
progetto dl trasposizione ci-
nematografica di Eisenstein 
del Capitaie dl Marx. 

L'affermazione di Garroni 
sull'ineslstenza di una estetica 
marxista, affermazione non 
sappiamo quanto paradossale 
o provocatoria. ha suscltato, 
come si e accennato. la rea
zlone di Aristarco e del grup
po di c Cinema nuovo» (Ter
mine. Oldrini) che ha portato 
a chiarire e a mettere In evi-
denza la discrimlnante tra 
marxismo autentico e marxi
smo volgare, contro il Iarvato 
tentativo di fare di Eisenstein 
un grande artista borghese. 
Garroni, tuttavia, ha insisti-
to nella sua proposta di con-
siderare il cinema un linguag
gio « eterogeneo ». tentando 
di vanlficare la specif id ta 
ideologico-estetica del linguag
gio filmico (immagini fotodi-
namiche montate, secondo la 
accezione dellavopiana). men
tre I suoi allievi hanno tenta
to, senza successo. di mlsti-
ficare ulteriormente la dia-
lettica del dibattito: per essi. 

l'alternativa dovrebbe porsl tra 
la pura ricerca strutturale e la 
necessita «ideologica» del 
contenutismo del « cinema po
litico ». In pratica, optando 
per la neutralita strutturali-
stica, come ricognizione oriz-
zontale al di sopra di una 
realta «eterogenea» In ogni 
senso. quindi idealisticamente 
impenetrabile. si e tentato di 
teorizzare ancora una volta 
la resa al lablrinto della no-
menclatura lingulstlca scam-
biando I mezzi della ricerca 
strutturale e semiologies co
me fini. Questo nuovo proces-
so all'estetlca tende a sospen-
dere ogni giudizlo critico-va-
lutativo e ad escludere ogni 
recupero integrate e materia
listico deU'idea poetica la cui 
autpnomia. per riprendere le 
parole di Eisenstein. appare 
sempre piu come il rlsultato 
vitale dl una <* vittoria ideolo
gica nel campo della forma» 
contro la oontemplazione e 
I'lmpresslonlsmo primltlvo tol-
lerati nella nostra socleta. 

Roberto Alemann^ 
NELLA FOTO: particolare 

di un'inquadratura dl Ivan 11 
terribile. 

—reai jjf— 

controcanale 
SUSPENSE — Dopo aver 

visto due dei telefilm della 
serie La porta sul buio, ci 
sembra di poter dire che que
sti racconti, coordinati da Da-
rio Argento e diretti da re
gisti • diver si, accusano uno 
strano fenomeno: non secon-
dario, trattandosi di una serie 
di «gialli» che dovrebbero 
programmaticamente declina-
re verso il terrore. In questi 
telefilm si stabilisce, a mo-
menti, un clima di suspense 
e sembra che, finalmente, stia 
arrivando il momento buono. 
Poi, regolarmente, ogni volta, 
la sequenza comincia a dilun-
garsi, le immagini si infiac-
chiscono, non accade nulla. 
e la suspense rapidamente 
crolla. 

Ovviamente, come abbiamo 
detto, si tratta di un limite 
decisivo in questo caso, per-
ch&, tra I'altro, questi rac
conti 7ion contano — n6 pos-
sono contare — su altri ele-
vienti ttpici del « genere »: le 
scene orrificanti, la violenza 
aperta, I'accumulo di cada-
vert. Tutti elementi che, per 
esempio, nei film di Argento, 
che hanno avuto tanto suc
cesso, abbondano. Non voglia
mo dire con questo che sa
rebbe meglio se simili ele
menti ci fossero: per nulla. 
Forse un mezzo come la tele-
visione non pud farsi veicolo 
di terrore nella chiave das-
sica. Ma allora e necessario 
chiedersi se I'iniziativa stessa 
di imbastire ugiallin di que
sto tipo sia praticabile. 

Sta di fatto che, mancando 
questi elementi e non essen-
docene altri a sostituirli, tut
to finisce per girare, appunto, 
attorno alia suspense. E se la 
suspense e debole, o e'e solo 
per accenni. dove andiamo a 
finire? Prendiamo, ad esem
pio questo secondo telefilm 
II tram. Idea semplice, ma 
passabile di efficaci sviluppi 
sul piano del «giallor> (come, 
del resto, quello della setti
mana scorsa del Vicino di 
casaA Cosl svolta come e sta
ta svolta, cioe tutta concen-
trata sull'azione e sugli in-
terrogativi riguardanti i pas-

seggeri del tram, questa vi-
cenda ha finito per scoprire 
molti buchi, dal momento che 
I'azione era lenta e ansiman-
te e dei diverst personaggi 
non abbiamo saputo nulla. 

Alia fine, abbiamo solo ap-
preso che il commtssario ave-
va intuito chi fosse I'assas-
sino esclusivamente con il 
ragionamento, all'ultimo mt-
nuto c rischiando la sua vita 
e quella della moglie, ma, ci 
scusino gli autori, se questo 
commissario avesse appena 
svolto qualche indagine, an
che superficiale, sui passeg-
geri del tram, non gli sarebbe 
stato difficile scoprire che tra 
I'assassino e la vittima e'era 
una relazione, che I'uccisa 
aveva appena piantato il suo 
amante: e qui sarebbe saltato 
fuori il possibile movente, un 
movente, tra I'altro, molto si
mile a quello attribuito dal 
commissario all'innocente fat-
torino. Intendiamoci: non vo
gliamo affatto farla tanto 
lunga. Abbiamo sempre soste-
nuto che i «gialli» televisivi 
potrebbero essere anche uno 
strumento di indagine psico-
logica e di ambiente, se non 
altro: ma saremmo anche dt-
spostissimi ad accettare un 
agiallou gratuito, sempre che 
fosse capace di reggersi in 
piedi. 

Ecco, francamente, ci sem
bra che questi tre film, inve
ce, barcollino paurosamente. 
In questo secondo, ad esem
pio, gli unici momenli riuscitt 
ci sono sembrati, verso la fine, 
quelli della corsa notturna m 
tram e quella del deposito. 
E anche qui, la suspense si 
stemperava rapidamente. Na-
turalmente, abbiamo anche 
apprezzato la moraletta fi
nale: ma non possiamo con-
tentarci. 

Pub darsi che t prossimi 
telefilm dimostrino che la 
contraddiztone tra la televt-
sione e i gialli del terrore 
non e insuperabile. Altrimenti, 
pazienza. I tifosi del a ge
nere», i film del terrore an-
dranno a vederseli al cinema. 

g. c. 

oggi vedremo 
PARLARE LEGGERE SCRIVERE 
(1°, ore 21) 

Stranieri in patria e il titolo della prima puntata di un 
programma di Piero Nelli che si propone dl ricercare le ori
gin! della lingua italiana prendendo in esame le diverse com
ponenti che hanno formato, attraverso 1 dialetti e le divisioni 
storiche. la lingua dl oggi. Tulllo De Mauro, Umberto Eco 
e Enzo Siciliano hanno collaborate alia reallzzazione di que
sta trasmissione, che si articola come un'inchiesta documen-
taria, con l'apporto di testimonianze costituite da materiale 
d'archivio e tramite la ricostruzione dl episodi interpretati 
da attori professionisti. Un lungo viaggio storico-linguistico 
e insieme sociologico attraverso l'ltalia. 

IL TEMERARIO (2°? ore 21,15) 
Western di manlera e crepuscolare sotto tutti gli aspetti. 

questo film reallzzato da Nicholas Ray nel '52 ed interpretato 
da Robert Mitchum, Arthur Kennedy, Susan Hayward e Ma
ria Hart; il racconto e ambientato nel violento mondo del 
rodeo, con un tipo di descrizione naturalista di un Far West 
«ultima frontiera» che tenta di tenersi lontano dagll stereo-
tlpi hollywoodiani. Ma, alia fine, l'epica retorlca del coio boy 
senza macchia e senza paura offusca ogni biando tentativo 
di indagine storicc-sociale. Ancora una volta, l'industrla cine-
matografica statunitense e lo star system hanno il soprav-
vento sul ritratto di un'amara realta araericana. 

programmi 

TV nazionale 
18,15 Centostorie 

Programma per 1 
piu piccini. 

18,45 La TV del ragazzl 
«I ragazzi di Padre 
Tobia » 
Quarta puntata del
lo sceneggiato tele
visivo di Mario Ca-
sacci e Alberto 
Ciambricco. 

19,45 Telegiornale sport • 
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 
21,00 Parlare. leggere. 

scrivere 
"Stranieri in patria" 
Prima puntata 

22,00 Mercoledl sport 
23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 

21,15 II temerario 
Film. Regia di Ni
cholas Ray. 

Radio r 
GIORNALE RADIO - Ortt 7, 
S. 12, 13, 14, 17, 20 • 23t 
6.05: KUttotioo mutical*; 6,511 
Almraacco; 8,30: Canzenij 
9-. Ltodo • ***** » . 1 5 J Vol 
e4 io: 11.30: Ooarto program
ma; 12,44: Sempre, ttnpn, 
sempre; 13.20: I I maa*iavoci; 
14.09: Corsia preference!*; 
15: Par vol fiovaal; 17,05: I I 
lirasole? 18,5$: TV-Maska; 
19.25: A. Smaresfia: pittori 
Kammtmhi: 20,20: Sereaata; 
2 1 : D. Sraaeck; 21.20: « I I 
farmaco portentoso * ; 21,55: 
Ordraatra warie: 22,20: Antfa-
ta a ritorno . 

Radio 2* 
GIORNALE RADIO - Ore: 6,30, 
7.30. 8,30. 10,10. 12,30, 
13,30. 16,30. 17.30. 18.30. 
19.30 a 2 2 3 0 ; 6: I I matH-
niere; 7,40: Seaagiorno; 6,14* 
Tutte rirmo; 8,40: Coma • 
perthe; 8,54: Meletrammaj 
9.35: Semi die rnmica? 9.50* 
• l a fiflia aatla partiaaia • ; 

10.05: Canzeni per tutti; 10.3$: 
Special osfi; 12,10: Regional!; 
12,40: I malalinfoa; 13,15: 
Ma vogliamo ccherzare? 13.50: 
Com* a perche; 14: 5a 41 
giri; 14.30: Reaionali; 15: « I 
vecchi * I fioram a; 15.45: 
Cararai; 17.35: OHerta spe
cial*; 19.55: Vhra la mojlcaj 
20.10: Andata • ritomo; 20,50: 
Sopersoaic; 22,43: _ e via 
tfiscorrendo: 23.05: Maaica 
lefsera. 

Radio W 
Or* 9,30: Betrtanato lo Ita
lia; 10: Concerto; 1 1 : Oaar-
tetto italiano; 11,40: Mosicbo 
italiana; 12,15: Maaica oel tem
po; 13.30: Intermeno; 14,30: 
Ritratto d*aatora; 1 5 ^ 0 : M t -
•ich* en Scnomaatt; 16.15: 
Oraa minora; 17,20: Pogll 
eValaom; 17.35: Jan maiar 
no a contamporanaa; 18: Ma
aica aerie; 16.45: Maaica ce
rate; 19,15: Concerto serai*; 
20.15: I I diaattHo oelle Mo* 
in America; 20,45: Aoowimoj 
2 1 : Ciomale del Tarxo; 21.30: 
Opera prima. 
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