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II prezzo 

dei biglietti 
del cinema: 

un settore da 
regolamentare 

La nuova stagione cinema-
tograflca sta avvlandosl con la 
consueta lentezza. Rlprese e 
pelllcole dl seconda serie han-
no lasclato 11 campo al primi 
prodottl del nuovo clclo. Tra 
le tante novlta. o presunte ta
ll. che gll schermi cl prean-
nunclano, vogliamo proporne 
una che, se attuata, risultereb-
be gradltlssima agH spettatorl. 
Cl riferlamo all'lpotesl che nel 
quadro delle mlsure per 11 con-
trollo del costo della vita si 
prendono in conslderazlone 
anche I prezzi dei local! cine-
matograflcl. non consentendo-
ne ulterior! aumenti. Ne la rl-
chlesta sembrl frivola: formu-
landola teniamo presente, in 
modo partlcolare. la traslazlo-
ne di rendita a favore della 
speculazione immoblliare che 
accompagna ognl nuovo au-
mento del costo del biglietti. 

Come e noto la gestione del-
l'« azienda cinematografica » e 
spesso separata dalla proprie
ty dei locali in cui viene eser-
citata. In quest! casi l'eser-
cente paga un affitto determi
nate in cifra fissa, in percen-
tuale sugli incassi o, caso piii 
frequente. in forma mista. In 
questo modo ad ogni aumento 
degll introiti corrisponde una 
crescita del livello del canone 
d'affitto a tutto vantaggio del 
proprietario « dei muri ». Te-
nuto conto, pol. che 1 contrat-
ti « percentualizzati » sono par-
tlcolarmente frequenti nelle 
sale di prima visione e che 
medlamente - l'incldenza dello 
affitto e valutabile attorno al 
15 per cento, se ne deduce un 
utile per i grandi speculator! 
urbani di sei-dieci miliardi an
nul. Una cifra non trascura-
bile, 

Ne vi sono ragioni obiettive 
per cui gli esercenti cinema-
tografici possano opporre esi-
genze aziendali all'instaurazio-
ne di un vincolo alia crescita 
dei prezzi d'ingresso. Questa 
categorla beneficio lo scorso 
anno di un provvedimento di 
defiscallzzazione di vasta por-
tata. che agevolo. in modo par
tlcolare, le sale di «prima 
visione » e « proseguimento » 
dei grandi centri urbani. E' 
sufflclente parametrare gli 
incassi medi di una tipica sala 
del primo circuito di sfrutta-
mento con i costi che gravano 
su di essa per arrivare ad utili 
che si aggirano sui 40 60 ml-
lioni annul. Sono guadagni 
che meritano l'attenta consi
derazione del fisco, non certo 
11 bonario consenso dell'opinio-
ne pubblica. 

Del resto non e possibile fa
re alcun affidamento sui pro
positi, per la verita assai blan-
di, di limitazioni che nascano 
da forme di «autoregolamen-
tazione ». Gia in occasione del
la detassazione. alIorch6 da 
molte parti si reclamava una 
rlduzione di biglietti d'ingres-
so almeno nei locali dei primi 
ordini di visione, alcuni tra i 
maggiori responsabili dell'as-
sociazione degli esercenti. nel 
sostenere che imprecisati vin-
coli gestionali impedivano la 
riduzione. lasciarono intravve-
dere la possibilita che lo sgra-
vio fiscale venisse utilizzato 
per evitare ulteriori aumenti. 
Non erano passate tre setti-
mane che. nel corso deile fe-
stivita natalizie. i prezzi di 
molti locali furono « ritoccati 
aH'insu» e da allora sono 
sempre rimasti a quei livelli. 

La regolamentazione dei 
prezzi d'ingresso, infine. non 
costituirebbe un fenomeno ec-
cezionale in una situazione in 
cui i pubblici - poteri dichia-
rano di volere arginare l'in-
flazione colpendo tutte le ren-
dite parassitarie. Anche in al-
tri paesi europei. in Francia 
per esempio. vige un mecca-
fiismo di contenimento dei 
prezzi dei cinematografi e cio 
non ha causato ne la scorn pa r-
sa delle sale ne il b!occo della 
produzione. 

L'arresto della corsa a^een-
sionale dei prezzi dei cinema-
tografi. oltre a determinare gli 
effett! aenerali antispeculat'.vi 
cui abbiamo accennato. costi
tuirebbe un freno alia trasfor-
mazione dello spettarolo cine-
matoarafico in un fenomeno 
ilitario riservato largamente 
ai ceti medi urbani e che 
emaraina amp: strati popo-
!ari. In modo particolare il 
blocco dei Drezzi degli inzressi 
potrebbe raopresentare il pri
mo momenta di una vera e 
propria invers!one di tenden-
ta. nell'intervento pubblico in 
questo campo 

Attraver^o la '.:beral:zzazio 
ne delle licenze d'esercizio. la 
qualificazione culturale e so-
clale desli aiuti alia cinema-
tografia. la ristnitturazione 
degli strumenti cinematografi-
ci mibbl'ci in modo da ren-
derli capaci di ri.soondere 
prontamente ed effincemente 
alle istanze di partecipaz'one 
che. anche nel cinema. sa!go 
no da! ceti pooolari. e Dossi-
bile eiuneere ad una vera e 
propria rioua!:ficazione della 
funzione dello Stato nel ci
nema. 

Umberto Rossi 

Al Premio 
• Citta di Trieste » 

oltre cento 
composizioni 

TRIESTE. 12. 
La giuria del concorso in 

temazionale per composizione 
sinfonicA premio « Citta di 
Trieste », dotato di preml per 
due milioni di lire, ha co-
minclato l'esame dei primi 
spartiti. Alia competizione mu 
•Scale partecipano oltre cento 
compositori, provenienti dal 
l'ltalia e da altri vcntisel 
paesi. 

La proclamazione dei vlncl-
' At avra 11 17 settembre. 

r , 

I film per la ripresa autunnale 

Dal Baltico nuova linfa 
per il cinema sovietico 

In Letlonia, Estonia e Lituania vengono alia riballa registi, atlori e sceneg-
giatori di sicuro valore — La produzione nelle altre repubbliche federate 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 12 

Tutti gli stud! clnematogra-
flcl delle repubbliche soviet!-
che stanno portando a ter-
mine, in queste settlmane, 1 
film che saranno presentatl 
nella ripresa autunnale. Le no-
tizle piu significative (dopo il 
programma della produzione 
della Mos/ilm che abbiamo 
illustrato In una corrlspon-
denza precedente) glungono 
dalle repubbliche baltlche che, 
a quanto rlsulta, stanno In-
tensificando la produzione e, 
nello stesso tempo, portando 
alia ribalta scenegglatorl e 
registi dl sicuro valore. 

Interessante, a tal propo-
slto, l'esperienza degli studl 
lettonl dove l'attrice Zldra Rl-
tenbergs (premlata alia XVIII 
Mostra di Venezla come mi-
gliore lnterprete per 11 film 
Malva) si e declsa a passare 
alia regla presentando 11 film 
Padrona che. secondo alcuni 
crltlcl, potrebbe destare inte-
resse e segnalarsl qulndl alia 
attenzlone dl un pubblico ben 
piii vasto di quello lettone. 
Sempre In Lettonia sono al 
lavoro 1 registi Krenberg con 
L'abete, dedlcato alia vita del
le campagne; Krumln con Gli 
eredi; Brenc con La luce alia 

fine della galleria e Lazis con 
Regalo ad una donna senza 

Si g i r a « La sculacciata » 

Storia di una 
crisi coniugale 

Festa Campanile porta sullo schermo la fortunata 
commedia « Neurotandem » di Ambrogi - Antonio 
Salines e Sydne Rome ne saranno i protagonist! 

sino dai rotocalchi femminili 
a grande tiratura, i quali re-
clamizzano il sesso alia stre-
gua di un qualsiasi prodotto 
di consumo. 

La vicenda vede protagoni-
sti Elena e Carlo, (imperso* 
nati da Sydne Rome e Anto
nio Salines, mentre in teatro 
ne erano interpreti lo stesso 
Salines con a fianco Magda 
Mercatali) due giovani sposi 
che entrano in crisi allorche 
lui si dichiara a incapace» 
sessualmente e sentimental-
mente, a causa dei rapporti 
nevrotici che la societa e la 
sua angusta ed aberrante di-
mensione umana gli impon-
gono. Elena chiede consiglio 
ad una rivista e l'«esperta» 
di turno le suggerisce un 
viaggio in campagna per ri-
trovare a contatto con la na-
tura 1'arTiatamento perduto. 
Durante questa breve vacan-
za. il fallimento esistenziale 
di Elena e Carlo si concre
t i z e nei Ioro goffi. tragico
mic! tentativi di realizzare 
un'intesa sessuale secondo i 
a diversivn » piu alia moda. 

«Questo film esula dalle 
convenzioni della commedia 
airitaliana — afferma il bra
vo Antonio Salines, per la se
conda volta nei panni di Car
lo — e ne rifugge ogni aspet-
to qualunqulsta: il testo tea-
trale approda al cinema sen
za fastidiosi compromessi. con 
owie tra>formazioni di lin-
guaesio, ma pur intesro nel 
contenuti e. francamente, mi 
sembra che non abbia perso 
mordente con il passare de
gli anni». 

Antonio Salines, dopo aver 
altro film, intitolato Les Ga- | interpretato Sierra Maestra 
spards, parola d:a!ettale con di Ansano Giannarelli. ha sa
la quale vengono chiamati i —5*>->»*- ' - » = — 

L"infat;cab!le Pasquale Fe
sta Campanile ha appena fi-
nito di montare Rugantino e 
gia torna dietro la macchina 
da presa. adattando per il ci
nema Neurotandem. una corn-
media di Silvano Ambrogi 
rappresentata con successo 
qualche anno fa in teatro. 
Quando venne messo in sce-
na. Neurotandem (il titolo 
della versione - cinematografi-
ca e La sculacciata, lmman-
cabile manipolazione dei so-
liti mercanti di promesse sa-
dico erotiche) esprimeva l'a-
nalisi di una crisi coniugale 
vista attraverso la demistifi-
cazione grottesca del'a «ri-
voluzione sessuale» piccolo-
borghese, illusoria «libera-
zione». inibitoria e frustran-
te quanto la decaduta repres-
sione. Oggi la problematica 
di Neurotandem trova in Ita
lia maggiori riferimenti con 
1' attualita: 1' a erotismo di 
massa». in questi ultimi an
ni, viene propagandato per-

«Les gospords »: 
un film che 

si giro sopra j 
e sotto Porigi ; 

PARIGI. 12. I 
II reg^ta francese P.erre j 

Tchernia. dopo il successo di 
Viager * «I1 vitaliz:o») sta gi- | 
rando sopra e sotto Pangl un | 

top: 
La pell.cola raccor.ta la sto 

ria d; un coragg.oso libraio 
del quartiere latino, esperto 
conoscitore della vecchia Pa-
rigi. il quale vuole sveiare il 
m.stero d; alcuni fatti stranl 
che accadono nel sottasuolo 
della capitale. Egli scoprira, 
cosl, che il sottosuolo e abl-
tato da una banda di pacific! 
anarchici che si sono estra-
niati dalla societa scegl:endo 
di vlvere dl rapine e d: mu 
sica da camera, ma anclie col-
tivando ortaggi e funghi. 

Parte delle riprese si svol-
gono nelle Immense cave sot 
terranee di Gesdso di Par'3'i 
che sono una vera e propria 
«groviera». o, come disse 
Victor Hugo, «una spugna*. 

Oil Interpreti principal! so
no: Michel Serrault (il li-
braio), Philippe Noiret (11 CR-
po della banda), Michel Ga 
labrou (il commissarlo di po-
lizia) e Charier Denner (il mi-
nlAtro del Lavorl Pubblici). 

crificato le pur vantaggiose 
j offerte del cinema e della te-
! !ev'..-,:one per gestire la « Com-

pienia del Teatro Belli». a 
prezzo di grandi sacrifici e-
conomici. D'altta parte, le 
lotte per il rinnovamento e 
per il decentramento del tea
tro e delle attivita cultural! 
continuano ad impegnarlo In 
prima persona. Silvano Am
brogi. autore di Neurotandem, 
lo ha voluto ad ogni costo 
protagonists del film, anche 
se gli interessi del budget 
erano orientatl verso 1 soliti 
nom! che fanno cassetta. Ora, 
dopo le prime inquadrature, 
sono tuttl entusiasti di Sa-
lines, dal regista Pasquale 
Pesta Campanile al parnic-
chleTe «veterano» Luciano 
Vito. che pronostica per rat-
tore un successo superiore 
A quello del nuovl antl-divl 
Melato. Giannlnl e Cirino. 

fatntglia Interpretato dalla no-
ta attrice Via Artmane. 

Oltre a questi film ne vanno 
segnalatl altrl dedicati al pro-
blema della difesa dell'anv 
blente. Ed e appunto In que-
sto campo che sta lavorandtt 
il regista Krenberg con Le 
chiavl della citta che e in fase 
dl lavorazione nella bella cltta 
di Talsi. 

Altre notizle glungono dal-
l'Estonta, e precisamente dal
la capitale Tallin, dove 11 regi
sta Kalid Kijsk (di lul ricor-
dlamo II disgelo del '63 e 11 
traghetto di mezzoglomo del 
'67) ha terminate Ceneri sulla 
nva, dedicato alia citta d'oggi 
e al suoi problem!. Film in
teressante anche // caso stra-
ordinario che 11 regista Komi-
sarov sta ultimando in questi 
glornl dopo il successo rlpor-
tato con 11 cupitano selvaggio. 
interpretato da quel grande 
attore che e Jurl Jarvet. noto 
per le magnlflche Interpreta-
zioni del Re Lear di Kosint-
zev e di Solaris di Tarkovski. 

Film signlficatlvi vengono 
segnalati anche In Lituania, 
dove 11 regista Dausa sta pre-
parando un'opera dedicata al
ia vita di un giovane operaio 
e 11 regista Aramlnas s! sta 
occupando della storia del pre-
sldente dl un colcos, vero e 
proprio leader dl un gruppo dl 
giovani. , - - • 

Dal Baltico passlamo ad al
tre tre repubbliche. In Mol
davia — come riferiscono I 
critici che hanno partecipato 
ad un recente seminario pan-
sovietico sullo sviluppo della 
cinematografia delle varie re
pubbliche — stanno per usci-
re Una casa per Sera/ino di 
Burghiu dedlcato ai contadini 
moldavi: L'ulthno gaiduk di 
Gazlu. rievocazione della vita 
del rivoluzionarlo Grlgori Ko 
tovski e per i bambini // nome 
salvato dei registi Diomin e 
Motorni. 

Negli studi moldavi sono 
impegnati anche Vasile Pa-
skaru, che sta preparando 
Ponti, versione cinematografi
ca di un romanzo di Ion Cia-
banu, e i registi Jovize e Ka-
lascnikov che stanno girando 
Risveglio, opera storica che 
rievoca la vita di Dimitri Kan-
temir, amico di Pietro 11 
Grande. 

Dalla Moldavia all'Ucraina 
dove a Kiev, negli stud! Dov-
genko, il regista Anatoli Bu-
kovski (gia autore, nel '62 
del.film Tra la gente buona 
e nel '65 di Una borsa piena 
di cuort) ha porta to • a ter-
mine Qui dobbiamo vivere de
dicato alia vita nelle cam
pagne d'oggi. Sempre per 
quanto riguarda i film che af
front ano la tematica quoti-
diana va poi segnalato L'in-

- dinzzo di casa rostra che 
Khriniuk ha girato tra 1 ml 
natori del Donbass. Sui tema 
della lotta contro 1 naziona-
listi ucraini e contro le Ioro 
bande armate si e poi soffer-
mato il regista Isakov, che do
po un ampio studio del pro-
blema. ha ricostruito, per 11 
cinema, la vita del comunlsta 
Jaroslav Galan. scrittore, uc-
ciso dai nazionalisti ucraini. 

La nostra breve rassegna si 
conclude con alcune notizie 
che giungono dagli studi del 
Kasakhstan. Ad Alma Ata. in-
fatti, il regista Okeiev ha ter-
minato le riprese di un film 
storico dedicato alia vita del 
popolo kasako prima del po 
tere dei soviet. Sempre alie 
lotte e alle varie vicende delle 
popolazioni kasake sono poi 
dedicati i film di Sciatiev 
Aimanov La fine del capo e 
Uralsk in fiamme. Altrl film 
In lavorazione sono dedicati 
ai contadini e agll opera! glun-
t! da ogni parte del paese per 
dissodare le terre verginl. 

Carlo Benedetti 

d. 
NELLA POTO: Sydne Ro

me t Antonio Salines. 

. V t * » . / ' t . 

Un po' di fresco 
per Daisy Miller 

L'attrice Cybill Shepherd si rinfresca con un venlilatore 
porlatile durante una pausa della lavorazione di «Daisy 
Millers. II film, tralto daM'omonimo racconto di Henry James, 
si sta girando a Roma con la regia di Peter Bogdanovich 

La stagione sinfonica al Comunale 

Da Mosca e Vienna 
T>K ! . , . . / - . , U . 

due prestigiose 
orchestre a Firenze 

FLRENZE, 12. 
Due complessi di fama 

mondiale, e cioe la Filarmo-
nica di Mosca e i Wiener 
Symphoniker, parteciperanno 
alia stagione sinfonica del 
Teatro Comunale di Firenze, 
che si svolgera dal 2 ottobre 
al 30 novembre. 

Proprio all'orchestra Vien
nese sara affidato il concer
to di apertura. nel corso del 
quale, sotto la direzione di 
Eugen Jochum, saranno ese-
guite musiche di Haendel, 
Weber e Bruckner. La stagio
ne continuera secondo il se-
guente calendario: 

— Sabato 6 ottobre, diret-
tore Riccardo Muti. musiche 
di Vivaldi, Stravinski e Bru
ckner; 

— Giovedl 11 ottobre. * la 
Filarmonica di Mosca, diret-
ta da Kyrill Kondrashin ese-
guira musiche di Prokofiev e 
Mahler; partecipa al concer
to come solista la pianista 
sovietica Elisa Virsaladse; 

in breve 
Festival del «Duo sfrumentale» 

FORTE DEI MARMI. 12 
Musicisti Italiani e stranieri prenderanno parte alia quar-

ta edizione del Festival intemazionale del « Duo strumentale it. 
Per domani e In programma la prova eliminatoria. dopodiche 
1 concorrenti si esibiranno. al teatro «Nuovo Lido» dinanzi 
a) pubblico che avra ingresso gratuito. La giuria e presieduta 
da Marcello Abbado. Le final! sono In programma per venerdl 
prossimo. 

Vietato in Brasile « L'attenfato » 
BRASILIA, 12 -

La proiezione del film L'attentalo, del regista francese Yves 
Boisset, e stata vietata in Brasile su ordine del capo della 
polrzia, gen. Antonio Bandeira. 

La pelllcola. Ispirata alia vicenda dl Ben Barka, aveva otte-
nuto II nulla osta della censura brasiliana ed era gia in pro
gramma da molte settimane. 

Si tratta del decimo film ritirato dalla circolazione in Bra
sile dall'inizio dell'anno per ordine dei gorilla fascist! brasi-
liani. 

Charlotte Rampling a Roma per doppiare 
L'attrice inglese Charlotte Rampling e giunta a Roma dove 

sara impegnata nel doppiagglo del film 11 portiere di notte 
di Liliana Cavani. 

// portiere di notte e stato girato nei mesl scorsl a Roma 
e a Vienna dove sono state effettuate le riprese in esterni. 
Interpret! principali del film, oltre alia Rampling. sono Dirk 
Bogarde. Gabriele Ferzetti, Philippe Leroy, Amedeo Amodio 
e Lsa Miranda. 

« La grande abboffata » negli USA 
NEW YORK, 12 

Una societa americana ha ecqulstato I diritti per la distri-
buzlone negli Stat! Unit! del film di Marco Ferrer! La grande 
abboffata, 

La pelllcola — rccentemente presentAta dalla Francia Al 
Festival di Cannes — sta attualmente ottenendo un notevole 
successo a Parigl. 

La data deU'usclta del film sui mercato americano non e 
I U U ancora stablliu. 

4-' ••'•<. 

— Sabato 13 ottobre, diretr 
tore Riccardo Muti, pianista 
Maria Tipo. musiche di Ros
sini, Mozart, Busoni e Stra
vinski; 

— Sabato 20 ottobre, diret-
tore Ettore Gracls, soprano 
Marcella Pobbe. violinista Al-
do Bennici, musiche di Gio
vanni Gabrieli, Vivaldi. Sciar-
rino, Strauss e Ravel; 

— Sabato 27 ottobre, di-
rettore Fernando Previtali, 
recitante Riccardo Cucciolla, 
musiche di Brahms, Fuga e 
Prokofiev: 

— Venerdl 2 novembre, di-
rettore Zoltan Pesko. tenore 
Carlo Gaifa, flautlsta Rober
to Fabbriciani. musiche di 
Vivaldi, Bucchi e Liszt; 

— Sabato 10 novembre, di-
rettore Igor Markevitch, mu
siche di Prokofiev, Debussy 
e Mahler; 

— Sabato 17 novembre, di-
rettore Igor Markevitch, so
prano Bruna Rizzoli, mezzo-
soprano Carmen Gonzales, te
nore Fausto Tenzi, basso Ja
cob Staempfli, musiche di 
Beethoven; 

— Sabato 24 novembre, di-
rettore Riccardo Muti, pia
nista Sviatoslav Richter. mu
siche di Beethoven e Pergo-
lesi; 

— Giovedl 29 novembre, 
di ret to re Riccardo Muti, mu
siche di Ligeti, Petrassi e 
Vivaldi. 

Si tratta di undici concer-
ti, che saranno pero tutti re> 
plicati la sera successiva dei 
giomi indicati nel program
ma. Alle manifestazioni par
tecipano 1'Orchestra e 11 coro 
del Maggio musicale fiorenti-
no. di cui sono rispettivamen-
te direttori stabili Riccardo 
Muti e Adolfo Fanfanl. 

Sono previsti abbonamentl 
speciali per studenti, Inse-
gnanti, pensionati. Iscritti ai 
slndacati, alle ACLI. all'AR-
CI. all'ENAL. allXNDAS e 
per i soci del nMusIcus Con-
centus v. 

II Premio 
Italia 

comincia 
oggi a 

Venezia 
Con una serata dedicata alia 

TV di Stato francese (ORTF). 
si apre oggi a Venezia. nel 
Teatrino di Palazzo Grassi, la 
venticinquesima edizione del 
Premio Italia, la manifesta-
zione intemazionale destinata 
a segnalare le migliori produ-
zioni in campo radiotelevisivo. 
Partecipano quest'anno alia 
rassegna quarantasei organi-
smi televisivi in rappresentan-
za di trentadue paesi. 

Tra le manifestazioni del 
Premio Italia 73 sono compre-
si anche un convegno intema
zionale sui tema « Le emittenti 
radiotelevisive e il Ioro pub
blico ». sei serate dedicate —-
oltre a quella sull'ORTF — a 
programmi delln NKH giap-
ponese. della BBC britannica 
e della RAI-TV, e tre serate, 
organizzate in collaborazione 
con 1'UNESCO. con la proie
zione di programmi sperimen-
tali. 

Le serate saranno aperte al 
pubblico. II Presidente della 
Repubblica lia dato il suo pa-
tronato alia manifestazione. 

Si sto provando 
a Prato 

cell tumulto 

dei Ciompi» 
PRATO. 12. 

Si e riunita ieri a Prato 
la prima formazione della 
Cooperatlva teatrale « II Grup
po della Rocca» reduce dal 
clamoroso successo riportato 
in tutta Italia, durante la pas-
sata stagione. con il Sogno 
shakespeariano e Y Antigone 
di Brecht. 

Lo spettacolo, che la compa-
gnia allestisce in coproduzione 
con il Teatro Comunale Me-
tastasio di Prato e il Comitato 
regionale toscano per il decen
tramento teatrale, e la novita 
assoluta di Massimo Dursi II 
tumulto dei Ciompi che andra 
In scena, per la regia di Ro
berto Guicciardini, al Meta-
stasio di Prato intorno al 20 
ottobre. ' -

Si tratta della proposta see-
,nicai di uno degli episodifon-
'rfam'entali deJla'storia'italfana: 
il primo grandioso contrasto. 

''— nella Firenze del 1378 "— 
fra la borgliesia mercantile in 
formazione e in ascesa, e ie 
masse dei salariati, che espri-
mono, per la prima volta. una 
coscienza di classe e la volon-
ta dl organizzarsi. Personaggi 
e problem! di altlssimo valore 
storico, oggi al centro di stu
di in tutto il mondo. e !n-
sleme moment! affascinanti di 
teatralita. 

La seconda formazione del 
Gruppo si riunlra successiva-
mente per preparare la mes-
sa in scena di Svejk nella se 
conda guerra mondiale di 
Brecht. Lo spettacolo, realiz-
zato per la regla di Egis^o 
Marcucci, andri in scena a 
Siena intorno al 20 settembre. 

Si e concluso 
il Festival 
dei film di 

lingua francese 
BEIRUT. 12 

Con la vittoria di film pre-
sentati dal Marocoo, dal Ni
ger e dalla Francia si 6 con
cluso domenica scorsa a Bei
rut il V Festival cLnematogra-
fico intemazionale dei paesi 
di lingua francese. E* stata 
la prima volta che la rasse
gna, comlnciata il primo set
tembre, non si e svolta In 
Francia. 

II Gran Premio del Festi
val b stato assegnato al film 
marocchino Le milleuno ma-
ni di Souheil Ben Bakra, una 
pelllcola che racconta la cro-
naca di una famiglia di po-
veri tintori di Marrakesh. 

U premio speciale della 
giuria e stato vinto da Chi-
tane (aSatanav), del regista 
nigeriano Oumarou Ganda. H 
premio per la migliore opera 
prima e stato attribulto al 
giovane francese Gerard Gou-
rin che ha diretto Lo pais 
(«U paese»). II film Le moi-
neau («I1 passeron) dell'egi-
ziano Youssef Chahlne ha in-
fine oonquistato 11 premio del
la critica. 

MAMME! 
Per gli studi dei nostri figli ^cegliete ta 
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R a i yTy 

controcanale 
LINGUA E STORIA — Cow 

la prima puntata, Stranieri in 
patrla, la serte dei « culturali » 
Parlare, leggere, scrlvere, cu-
rata da Piero NelU, Tullio De 
Mauro e Umberto Eco, ci si 6 
presentata come un program' 
ma di robusto impegno, sta 
sui piano dei contenuti, sia su 
quello dell'esposizione. Si e 
trattato, come era prevedibile, 
soprattutto di una puntata di 
impostazlone: ma sin dalle 
prime battute — le interviste 
agH immigrati alia stazione di 
Milano e la drammatica rievo
cazione del suicidio di Ciriaco 
Saltutto — gli autori ci hanno 
introdotto nel cuore del di-
scorso, partendo, finalmente, 
dal presente, dalla realtd che 
ci circonda. 

Per il resto, la puntata ha 
teso a tracciare I'itinerario 
della lingua italiana, cercando 
di mettere costantemente in 
luce il rapporto tra vicende 
storiche e sociali e formazione 
della lingua. L'impresa non 
era facile, ma il discorso e 
risultato, nel complesso, abba-
stanza chiaro. A questa chia-
rezza ha contribuito senza 
dubbio la rievocazione sceneg-
giata di un episodio della bat-
taglia di Custoza: destinato ad 
essere — in MHO stile che sap-
piamo sara caratteristico del-
I'intera serie — una sorta di 
verifica sperimentale delle 
tragiche conseguenze, che, nel 
processo di formazione del-
I'unita d'ltalia, ebbe la man-
cata unificazione linguistica a 
livello di massa. 

Nel complesso, cl pare che 
la puntata sia riuscita a stabt-
lire due punti precisi: che est-
ste un collegamento tra storia 
sociale e politica e storia della 
lingua, che la divisione tra 
«chi sa parlare, leggere, scri-
vere in italiano e chi non sa 
farlo corrisponde ad mia divi
sione di classe. Nella storia 
d'ltalia. I'italiano i la lingua 
della classe dominante: il dia-
letto e la forma di apressione 
e di comunicazione delle classi 
subalterne. escluse dalla sto
ria ». 

Intendere soltanto il proprio 
dialetto e non saper parlare 
in italiano equivale ad avere 
assai minori armi contro la 
discrirninazione e I'emargina-
zione: lo sanno bene i meri-

dionali immigrati at Nord, tra 
i quali, appunto la puntata ti 
apre e si chiude. 

La conclusione della punta
ta, perb, non e stata fatalisti-
ca: tra grandi difficolta e con 
grandi sacrifici, gli immigrati, 
specialmente i giovani, al 
Nord hanno imparato a lotta-
re e ad avere « meno paura »: 
con questa constatazlone, de-
dotta dalle molte battute colte 
su un treno di meridtonall in 
viaggio dal settentrione verso 
le Ioro terre di origine, sulla 
scorta di una bella canzone-
cronaca (che sarebbe stato 
utile mettere meglio in rilie-
vo), la puntata si e chiusa, 
preparandoci al proseguimen
to del discorso. 

II tema, ci pare, 6 vasto, e 
gli autori lo hanno affrontato 
con notevole respiro: iti pratl-
ca, sembra che si voglia — co
me del resto e logico — ado-
perare la lingua come stru-
mento di analisl della storia e 
dei processi sociali. In questo 
senso, la puntata ha avuto bra-
ni assai efflcaci: in particola-
re, ci & parso, quello dell'epi-
sodio di Custoza, che, nono-
stante una certa frammenta-
rletd. della narrazione, ha per-
messo a NelU di condurre una 
chiara e significativa descri-
zione della struttura di classe 
e della societa italiana attorno 
al 1870. 

Tuttavia, questa chiarezza e 
questa preclsione si sono note-
volmente affievolite quando oi 
si e avvtcinati al presente: 
qui, a momenti, e sembrato 
che tutto dovesse ridursi ad 
un retaggio storico negativo. 
Nel divertente test effettualo 
nella scuola milanese di Quar
to Oggiaro, ad esempio, it rife-
rimento di classe non compa-
riva piii. D'altra parte, in que
sto senso, bisogna guardarsi. 
naturalmente. dal considerare 
la barriera linguistica come la 
causa fondamentale detl'op-
pressione di classe: la quale, 
infotti, esiste anche in quci 
paesi ove la borghesia d riu
scita a creare una lingua na-
zlonale e a diffonderla a livel
lo di massa. 

Ma abbiamo ancora dinanzi 
quattro puntate, e il discorso. 
quindi. avra modo di essere 
prosequito. 

g. e. 

oggi vedremo 
TRAGICO E GLORIOSO '43 
(1°, ore 21) 
. Seicentomila no: i militart italiani deportati in Germania 
e il titolo della settirna puntat^, del programma-inchiesta 
curato da Mario Francini, dedicata stasera alle drammatiche 
vicende dei militari deportati in Germania. Piu di seicentomila 
soldati italiani furono sorpresl dall'armistizio fuori dltalia: 
alcuni. in Jugoslavia, riuscirono a confluire nelle formazioni 
partlgiane locali; ma gli altrl vennero dlsarmatl e deportati in 
Germania. Quando Mussolini costitul la repubblica fantoccio di 
Said. 1 tedeschl offrirono ai prlgionier! la possibilita di tornare 
in Italia, a condizlone che aderissero al nuovo regime fascista: 
soltanto l'uno per cento accetto. Unaniml, I nostri soldati pre-
ferlrono cosl restare nelPinferno dei lager, piuttosto che com-
battere al fianco dei nazisti e dei fascisti. 

IO E... (2°, ore 21,15) 
Protagonista della mini-rubrlca curata da Anna Zanoii que

sta sera e Bruno Zevi, docente universitario esperto in storia 
deirarchitettura, nonche autore di numerosi testi di architettu-
ra e urbanlstica. Zevi ha scelto quale opera d'arte prediletta la 
chiesa di Sant'Ivo alia Sapienza che si trova a Roma, un 
capolavoro dl Francesco Borromini che egli considera a il mag-
gior precedente dellarchltettura moderna». 

AMICO FLAUTO (1°, ore 22) 
Va in onda questa sera la prima puntata di un nuovo pro-

• gramma realizzato da Gino Marinacci e Aldo Roscigiione • 
dedicato al flauto, presentato come «lo strumento di moda ». 
Milva, Dionne Warwick. Severino Gazzelloni, Ugo Pagliai, Irio 
De Paula e 1 a Deliriums partecipano alia trasmissione in 
quanta di ospitl. 

programmi 
TV nazionale 
18,15 La TV dei ragazzl 
19,45 Telegiornale sport * 

Cronache italiane 
20,30 Telegiornale 
21,00 Tragico e glorioso 

*43 
• Seicentomila no: 
i militari italiani 
deportati in Germa
nia* 

22,00 Amico flauto 
Prima puntata dl 
un nuovo program

ma di Gino Marinac
ci e Aldo Roscigiio
ne. 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21.00 Telegiornale 
21,15 lo e... 

• Bruno Zevi e San
t'Ivo alia Sapienza » 

21.40 Voci nuove par 14 
canzone 
XVII Concorso na
zionale di Castro-
caro Terme. 

Radio 1* 
GIORNALE RADIO - O n t 7 , 
S, 12, 13, 14. 17, 20 c 23; 
S.05; Mattatino mosicala; 
6,511 Almanacce; 4,30: Can-
W i l l » i 45 • 33 pvrcM girl; 
9 ,15: Vol ad ioi I I . I S i RK 
certa automatic*} 11.30: Qmwr-
te a>roiramaM; 11.44* Sam-
are, aamatv, aatnpra; 13,20; 
Di ««a a di 14 dal aura; 14.10: 
Corela prafataittlaf; 15: Par 
voi fliovanl; 17,05: I I rraaotas 
14.55: Par aola orctwatrai 
19.25: Aria calakrij 20 ,20: 
I * faatrlca dai avoni; 2 1 : Al-
lagiainanfr in mmlt*; 21,30i 
Antotofia di interpratit 22,20: 
Andata • ritarno. 

Radio 2* 
GIOKNALI RADIO • Ora: fi,30, 
7 ,30 , 5 ,30. 10,30. 12.30, 
13.30. 16.30, 17,30, 16,30. 
19.30 a 22.30; 6: I l R M M . 
aiara; 7,40i t i i M | t a i a » i 
8.14: Tattd ritmaj 6,40i C«> 
»JM a aarchat 6,54i Saaul • 
cetarii 9.35t SaMl dta •»•*». 
ea?i 9.50i « La Hflla dalla 

portinaia • ; 10,05: Canzonl M r 
ruttij 10.35: Special egsi coa 
C. Carvi; 12,10: Rreionali; 
12,40: Alto aradimanto; 13.35: 
Ma vosiianM tcherura? 13,50: 
Com* a perch*-, 14: Sa di 
Siri; 14,30: Rational!; 15s 
> Norte a slorno • ; 15,45: 
Cararaij 17.35: Offerta apecia-
le; 19.55: Vhrs la musica; 
20,50: S«p*runlc; 21.40: Ca> 
strocaro: Voci noOre per la 
canaone; 23.05: Toojouri Pa
ri*; 23,20: Mosica l*st*ra. 

Radio :V 
ORE 9,30: Banvanato In Ita
lia; 10: Concartet 1 1 : La »!•-
Ionia di P. Manlredlni; 1 1 . 4 0 J 
MaaldM italiana d*o«di; 12,15: 
Maaica aal tempo; 13,30: la> 
lupjai iu i 14,36: Cdncarto; 
16: Uederteta; 16.30: Taatie-

re; 17.20: FOflll d'alaam; 17,35: 
Anaoto dal f a n ; 16: Oaart«h 
to Italianei 16.30: Maaica las-
•era; 16,45: La coatanxa 4at> 
r iMpc in* peiropara irafica di 
6 . Zi«aiM| 19,15: " 
aaralai 20,15: I I cotnitat* 
pietrai 21.35: G iann i * i 
T a n * . 
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