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Un comunicato delta 

Sezione culturale 

I comunisti: 
urgente 

la riforma 
delle attivita 

musicali 
La Sezione culturale del 

Partlto comunlsta Itallano, do-
po aver esaminato l'attuale 
situazione degli entl Uriel e 
sinfonlcl. ha espresso la sua 
poslzlone nel seguente comu
nicato: 

«Alla vigilia della nuova 
staglone muslcale la situazio-
ne delle assoclazionl concer-
tistiche e degli entl lirlcosin-
fonicl si presenta grave e ta
le da destare la massima 
preoccupazione. La mancata 
approvazione del provvedl-
menti finanziari special!, pe. 
raltro insostenibili, predispo-
sti dal governo Andreotti-Ma-
lagodi. e la mancanza di un 
tempestlvo avvio, da parte del-
l'attuale governo. del dibatti-
to parlamentare per la rifor
ma del settore. mettono le 
istituzioni musicali e soprat-
tutto i lavoratori che in esse 
operano, in serie difficolta. 
Non e improbabile che •— se 
non si provvede urgentemen-

te a fare uscire la vita musl
cale da una crisi di lunga 
data, ma oggi giunta a livel-
li insostenibili —, 1 lavoratori 
per priml si trovino esposti 
a subire le piu pesanti con-
seguenze, fino a veder minac-
ciata la loro remunerazlone, 
mentre non e escluso che le 
istituzioni si trovino nell'lm-
possibilita di programmare le 
loro attivita. 

«Tempestivo e immediato 
deve dunque essere 1'lnter-
vento del governo e del Parla-
mento, affinche si provveda 
senza porre indugi a garantl-
re la copertura delle spese 
per il 1973, e ad asslcurare 
quindi non solo gli stipendi al-
le masse lirico-slnfoniche, ma 
altresl la continuita delle at-

. tivlta musicali. Tuttavia, ta
le provvedimento non pu6 es
sere disgiunto dalla contem-
poranea e contestuale apertu-
ra della discussione parlamen
tare per una profonda e ra-
dicale riforma del settore, nel 
cui ambito soltanto e giusti-
ficabile il ripiano delle pas-
sivita degli enti lirico-sinfo-
nici. 

« Se questa e la poslzlone 
corretta, che del resto i co
munisti hanno sostenuto gia 
nel corso del dibattito in Par-
lamento sui provvedimenti 
special!, e se soprattutto que
sta e la poslzlone che soltan
to puo offrire una via di usci-

ta positiva all'attuale stato del
le cose nel campo della mu-
sica, non possono pero non 
destare allarme le intenzioni 
del governo circa il futuro 
delle attivita musicali. per 
quanto almeno e dato uffi-
ciosamente di sapere. Vero e. 
infatti. che i minlsteri com
petent!. delle Pinanze e del 
Turismo e Spettacolo, sareb-
bero orientati nel senso di 
non concedere alcun finan-
ziamento, ne per l'esercizio 
in corso ne per il ripiano 
delle passivita maturate dagli 
enti lirico-sinfonici, se non in 
funzione di un globale rior-
dinamento legislativo del set-
tore: e su tale impastazione 
i comunisti non oossono non 
essere d'accordo. vedendo co-
si accolta la loro tesi, che 
cioe la riforma della vita mu-
sicale nel nostra paese deve 
essere la base e la condizio-
ne di qualsiasi provvedimen
to finanziario. di sanatoria o 
di transizione. Ma nei propo
siti governativi vi sarebbe an-
che di andare non gia a una 
riforma realmente "apace di 
aprire alle attivita musicali in 
Italia un nuovo campo di svi-
luppo sociale e culturale, ben-
si di attuare una "raziona-
lizzazione" del settore. che 
si risolva in una drastica re-
strizione della spesa e ridu-
zione delle istituzioni sovven-
zionate dallo Stato. lasciando 
inalterato l'attuale sistema di 
produzione e distribuzione 
della musica, a vantaggio di 
pubblici ancora piu ristretti 
e socialmente selezionati. 

«Dinanzi a tali propositi, i 
comunisti non possono che 
ribadire, richiamandosi ai lo
ro progetti di legge gia pre-
sentati in Parlamento. che la 
sola via di uscita dalla crisi 
in corso, e quella di un nor-
d:namento legislativo che fac-
cia delle attivita musicali un 
servizio sociale. che renda la 
musica accessible a tutti i 
cittadini senza discrimnazio 
ni di ceto o di territorio. 
che open un effettivo decen-
trarr.ento secondo una vis'o-
ne nuova delle forne e del 
modi con cui le attivita mu
sical! debbono ess»;r» orraniz-
zate e diffuse nel paese 

• Oggi in Parlamen'c sono 
depositati. o.tr* al progetto 
di legge comunlsta. quello so-
ciallsta e quello demoenstia-
no. Tocca pertanto al gover
no di d.mostrare la propria 
volonta politica e la propria 
sensibilita culturale e socia
le. facendosi esso stesso pro-
motore di un proprio proget-
to di legge, o comunque a-
prendo senza indugi il dibat-
titr parlamentare su quelli 
gia presentati 

«Affinche non si protrag-
ga ulteriormente uno stato di 
Incertezza che pu6 solo aggra-
vare una situazione gia pe-
santemente compromessa, i co
munisti si rivolgono in pri-
mo luogo alle masse del la
voratori del settore perche 
mettano in atto un'efficace 
azione capace di intrecclare 
la d'fesa dei loro diritti con 
i piu genera]i interessi del 
progresso culturale e sociale 
del paese. Occorre. infatti, che 

• la musica non rest! patrimo 
nio di pochl pnvilegiati, ben-
si dlvent! patrimonio di tut 
ti I cittadini; e a tale scopo 
e indispensabile rafforzare il 
movimento anche per l'lnse-
gnamento della musica in 
ogni ordine dl scuola e per 
to riforma del conservator!». 

La rassegna TV a Venezia 

La societa non ha 
peso nelle opere 
del Premio Italia 

I telefilm e i teledrammi presentati dai vari enti sem-
brano escludere, in genere, che la realta e la storia 
possano incidere direttamente sulfa condizione deH'uomo 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 18. 

La circostanza, di solito, 6 
solo privata. La circostanza, 
vogliamo dire, in rapporto 
alia quale la gente arrlva a 
guardare con maggiore lucl-
dita alia propria condizione 
o, magari, cerca dl cambiare 
vita. Questo e il «messag-
gio» di buona parte dei tele
film e teledrammi che abbia-
mo vlsto flnora nella sezione 
del Premio Italia dedicata al 
«genere» drammatico. E' 
una conferma. Sappiamo bene, 
Infatti, come la dimenslone 
individuate, privata, esclusi-
vamente psicologica sia domi-
nante nelle «storie» televi-
sive in quasi tutti i paesl: 
gli avvenimenti collettivi, la 
vita sociale, la storia, sono 
semmai uno sfondo die non 
sembra incidere direttamente 
sulla vita degli uomini. 

Tipico dl questa tendenza 
e 11 telefilm di Ermanno Ol-
mi, intitolato appunto La cir
costanza, presentato dalla 
RAI-TV: una famiglia alto-
borghese, unita ormai soltan
to dall'abitudine alia convi-
venza, sembra avere un mo-
mento dl Incertezza e dl 
«apertura» alia nasclta di 
un nipotino, ma poi torna 
alia vita di sempre, pur sen
za rltrovare del tutto la pre-
cedente disinvoltura. Un rac-
conto, ci pare, che aggiunge 
ben poco a quel che Olmi ha 
detto in altri suoi film e che, 
tutto sommato, non esce dal-
l'ambito delle solite indagini 
« d'ambiente » sulla borghesia 
« disumanizzata ». 

D'altra parte, owiamente,, 
non e che bast! mutare clas-
se sociale o affrontare cir-
costanze non private per 
cambiar tono e risultati. 

La nipote 
del grande 
Buster in 

«Madeleine> 

PARIGI - Protagonisfa del 
film • Madeleine », che si sta 
g'rando in Francia, e Camille 
Kealon (nella foto), nipote del-
I'indimenticabile Buster 

II programma dello 

Stabile di Genova 
GENOVA, 18. 

/{ cerchto di gesso del Can-
caso di Bertolt Brecht, in 
« prima» per 1'Italla, sara il 
perno della prossima stagio-
ne dello Stabile genovese. Ac-
canto a quest'opera (che avra 
la regia di Luigi Squarzina e 
segnera il ritomo al teatro 
di Lea Massari), il cartel lone 
prevede due riproposte: Lun-
go giorno dl viaggio nella 
notte di O'Neill (regista Squar
zina, protagonist! Alberto Lu-

po e Lllla Brignone) e On-
dina di Giraudoux (regista 
Giancarlo Nanni, protagonista 
Manuela Kustermann). 

Lo Stabile rlprendera inol-
tre le tre commedie goldo-
nlane facenti parte del suo 
repertorio: Una delle ultime 
sere di Carnovale, I rusteght 
e La casa nova, 

Per i ragazzi delle scuole 
verranno inline allestlte Le 
furberie dl Scapino di Mo-
liere. regista Tonino Conte. 

Sprighill, un telefilm dl Ron 
Kelly (regista, nel passato, di 
programml televlslvl che fe-
cero scalpore, come La tomba 
aperta, sorta dl telecronaca 
della persecuzione di Crlsto 
in termini contemporanei) de-
scrlve, ad esemplo. la terrlblle 
settimana trascorsa In fondo 
al pozzo di una minlera da 
alcunl lavoratori bloccati da 
una frana. Ma e solo uno spet
tacolo. nel quale l'ansia, la 
sofferenza, la morte diventa-
no altrettantl motivl dl su-
spence, altrettantl spuntl per 
scene d'effetto. 

Ne si pu6 dire che In que-
sti, come in altri cast const-
mill, si awertano rlcerche di 
linguaggio, tentativi di adope-
rare in modo originate il 
mezzo televlsivo: al contrarlo, 
con maggiore o minore di-
screzione e abilita. i registi ri-
calcano la convenzlone cine-
matografica. Etecisamente piu 
interessanti. altera, appaiono 
i telefilm che tendono alme
no a porre — dlremmo in 
chiave glornalistica — pro-
blemi di viva attualita, pur 
se nemmeno questi, poi, ag-
giungono molto a quanto vie-
ne scritto quotidianamente 
sui giornali. 

Lo scontro. presentato dalla 
TV svedese. per esempio. In-
tende attlrare l'attenzione sul
la strage che ininterrottamen-
te la (ccivllta deH'automobl-
le » perpetra sulle strade. Con 
un realismo minuzioso — e, 
in questo caso, funzionale — 
11 telefilm descrive I prece
dent! e le conseguenze dl un 
«banale» incident* nel qua
le due persone trovano la 
morte e un giovane rlmane 
paralizzato. E. alia fine, e 
proprio il fatallsmo con il 
quale tutti siamo ormai abi-
tuati ad accogliere simili no-
tizie che viene contestato: 
uno dei superstiti dell'inci-
dente (da tutti considerato 
matto per questo) si ostina 
ad anallzzare l'accaduto per 
dimostrare che ogni incidente 
ha cause precise e che un di-
verso sistema dei trasporti 
pubblici salverebbe migliaia 
dl vite. 

Smog, presentato da una 
delle due ret! della Repubbli-
ca federate tedesca (l'ARD), 
descrive. invece, quel che po-
trebbe accadere se un giorno 
l'inquinamento deiratmosfera 
ra^giungesse livelli - Insoppor-
tabili (come gia awenne a 
Londra nel 1962). E* un rac-
conto in chiave di cronaca, 
condotto senza voli fanta-
scientifici: in realta, la si
tuazione descritta potrebbe 
verificarsi dawero quest'in-
vemo stesso in una qualsiasi 
citta industriale. In Smog non 
vl e nemmeno una presa di 
posizione contro particolarl 
responsabilita (anche se. na
tural men te. viene sottolineato 
il ruolo inquinante dell'in-
dustria: e'e anche la telecro
naca di una manifestazione 
giovanile contro una grande 
fabbrica): si vuol soltanto 
gettare, come si usa dire, un 
grido di allarme. Come in al
tri programmi di questo ge
nere, il racconto qui e con
dotto secondo i modi della 
informazione televisiva (tele-
cronache. collegamenti. notl-
ziari). naturalmente rico-
struita. E da questo stile 
scaturisce anche l'indicazione 
di quale efficacia potrebbe 
avere la teievisione se fosse 
sfruttata in tutto il suo po-
tenziale. Ma. purtroppo, que
sta informazione ricostruita 
risulta sempre assai piu ric-
ca e tempestiva e incalzante 
di quella autentica. 

Proprio sui problemi del* 
I'lnformazione verteva l'uni-
co telefilm vagamente politico 
della rassegna- Fucili e mac-
chine da scrivere. presentato 
dalla TV olandese. La vicenda 
e presto riassunta e acqui-
sta, qui in Italia, un sapore 
di particolare attualita. Un 
quotidiano «indipendente » 
di orientamento socialdemo-
cratico viene acquistato da un 
grosso gruppo finanziario del-
l'acciaio, che si prepara ad 
usarlo per fare propaganda 
bellica. Un giovane giornali-
sta itapoliticos scopre il re-
troscena del passaggio di pro-
prieta. apparentemente inof-
fensivo. e. con 1'aiuto — COT-
diale ma Iucidamente criti-
co — di un tipografo comu
nlsta gia licenziato. riesce a 
mettere in pagina all'ultimo 
momento un articolo di iau-
torivelazioni» sull'affare. La 
storia finisce qui: e il suo 
senso e complessivamente pes-
simistico, perche la figure del-
l'« eroe» viene vista con suf-
ficiente distacco. nel suo m-
dividualismo nobile. ma • ina-
deguato ». 

La reahzzazione e modesta, 
il tono e ironico, ma sopraV 
tutto un particolare e signi-
ficativo: il telefilm e ambien-
tato neiranteguerra. perche 
riproduce una commedia 
scritta nel 1936 da Nemmo 
Ter Break, scrittore democra-
tico tra i piO importantl di 
Olanda. suicida nel 1940, al 
momento dell'invasione na-
zista. Come si vede. per por
re un problema di stretta at
tualita, la TV non sa far di 
meglio, ancora una volta, che 
fare un salto indietro dl quasi 
quarant'anni. 

Per la cronaca. reglstriamo 
che la prima giuria ha emesso 
il suo verdetto (pubblicamen-
te motlvato: e questo e un 
awenimento senza precedentl 
al Premio Italia): per le ope
re musicali, 11 Premio Italia 
e stato assegnato a un pro
gramma tedesco-occidentale, 
rlproduzione televisiva di un 
concerto deH'Orchestra della 
Radio di Colonla. 

Giovanni Cesarep 

Problematico film giapponese a Pesaro 

Yoshida contro Testetica 
e il mito dell'imperatore 

« l mongoli» del regista iraniano Parviz Kimiavi affronta i problemi della comunica-
zione - Un documentario su Allende stasera a chiusura della Mostra del nuovo cinema 

Da uno dei nostri inviati 
PESARO. 18 

Compahero presidente, do-
oumentario dl montagglo su 
Salvador Allende, reallzzato 
dal collettlvo clnematograflco 
Tercer Mundo (un suo dlscor-
so lnframmezzato da scene di 
attualita politica o lntervlste 
nel tormentato Clle degli ul-
timl mesl dl regime democra-
tico), concludera domani se
ra la nona Mostra dl Pesaro 
insieme con Quando 11 popolo 
ai desta. Purtroppo La terra 
promessa non e arrlvato, e 
del regista Littln si sa soltan
to che il suo nome figurereb-
be, con altri clnquemila in-
tellettuall, uelle Uste di pro-
sca-lzlone approntate dai ge-
nerall «golpistl». La giornata 
dl domani sara completata da 
Viva la repubblica dl Pastor 
Vega (Cuba), dal documenta
rio svedese sui tupamaros cui 
abbiamo accennato lerl, e dal-
l'ultlmo film, La morte e il 
diavolo, di Stephen Dwoskin, 
il cineasta newyorkese del-
Yunderground brltannlco dl 
cui parlammo il primo giorno. 
• Oggi invece la giornata e 
tutta portoghese, con due ope
re del nuovo cinema afferma-
tosi In quel paese da qualche 
anno, e del quale un film dl 
Vasconcelos prolettato nel 
giorni scorsi era stato un de-
ludente anticlpo. Comunque. 
stasera, 11 turno tocchera al 
decano Manuel De Oliveira. 
che in trent'annl dl attivita 
ha reallzzato tre soil film, e 
si vedra che 11 passato e il 
presente (tale il titolo della 
sua opera recente) merlta 
ogni considerazione. E' una 
delizlosa commedia dl costu
me. che vedemmo a Cannes 
In una saletta dl ventl postl, 
e che Pesaro giustamente va-
lorlzza. Per Tanno venturo, se 
la Mostra ci sara, non potran-

no mancare l prlmi esempla-
rl della nouvelle vague messi-
cana, che sembra essere un 
fenomeno degno dl Interesse. 

Alquanto sommarl anche i 
saggi di cinema impegnato ve-
nuti dagll Statl Unltl: Lavoro, 
su una fabbrica d'automoblll, 
che, a dlfferenza del docu
mentario di Malle vlsto a Ve
nezia. da perb la parola agll 
operal e non fe solo un eser-
clzlo di stile; Chiediamc la It-
berth, sulle pxlgionl per ne-
grl e la loro storia, che fe il 
mlgllore del gruppo; e deca
de a not, testlmonlanze di sl-
gnore e ragazze-madrl. la cui 
destlnazlone piu indicata sa
rebbe un convegno sull'abor-
to piuttosto che una manife
stazione clnematograflca. 

Nella quale invece perfetta-
mente rientrano due film lso-
lati. giuntl dall'Iran e dal 
Giappone. Se Pesaro negll ul-
tlmi annl ha dav f̂ero operato 
11 posslblle per far conoscere 
le nuove tendenze giapponesl, 
tra l'altro con l'ammirevole 
« personale» dl Naglsa Oshl-
ma, si sapeva da Berlino. Ve
nezia e Cannes che qualcosa 
si stava muovendo anche in 
Persia. Dopo La vacca e dopo 
II postino, ecco / mongoli a 
confermarlo. Educate al-
11DHEC. l'istltuto d'altl studl 
clnematograficl dl Parlgi, 11 
regista Parviz Klmlavl appli-
ca le llbere tecnlche - godax-
dlane, 11 movimento dell'in-
chlesta televisiva, 11 gioco (tra 
ingenuo e vislonario) delle as-
sociazioni e manlpolazioni 
fantastlche, alia realta del 
suo paese. E' 11 prlmo a far-
lo con contadini verl, magari 
travestttl da mongoli. invece 
che con attori di teatro o di 
varleta che recitano 1 conta
dini. E in cio conslste la sua 
originalita e freschezza, per-
che i problemi posti sui tap-
peto, come quello della comu-

« » 

Sui videotape 
prima e dopo 
dibattito aperto 

Affrontati all'« Incontro » i temi della produzione e del-
I'ulilizzazione delle regisfrazioni felevisive su nastro 

Da una dei nostri inviati 
PESARO. 18 

Sui teleschermi iiservati al-
l'« Incontro sui videotape», 
che si svolge in paralle'o alia 
rassegna del nuovo cinema, il 
cosiddetto aaltro video» sta 
mostrando da due giorni esem-
plari vari, e inevitabilmente 
contraddittorl, della produzio
ne realizzata in Italia, da un 
paio di anni a questa parte, 
da alcuni organismi politici, 
sindacali e di massa a livel-
lo di base. L'intervento delle 
immagini suscita certo la ten-
tazione di iniziare un'analisi 
di questo materiale, che cer
to vuol essere prova concre
te di un discorso verificato 
fino ad oggi, sostanzialmente, 
sulla base delle parole. 

Tuttavia, resperienza inedi-
ta di queste giornate sta fa-
cendo maturare una esigenza 
preliminare, della quale tocca 
innanzitutto riferire riservan-
do ad altra occasione un even
tuate bilancio della. come di
re?, « produzione ». 

II problema che fe emerso 
fin dai primi momenU di tra-
smissione fe, in buona sostan-
za. questo: non e possibile (o 
almeno ha importanza al mo
mento s«condaria) 1'analLsi 
critica dei « nastri» intesi co
me «prodotto finite», alia 
stregua cioe di una piu tra 
dizionale produzione cinema-
tografica o di un programma 
TV reallzzato secondo i cri-
teri produttivi delle televisio-
nl commerciali. Quel che con-
ta, oggi. e mettere in luce — 
e intanto esporre come con
tribute d'esperienza collettiva 
— il prima e il dopo di ogni 
singo'.o prodotto. II prima: va
le a dire l'ambito e l'orgaruz-
zazione politica che determi-
nano la produzione, non come 
risultato di un autore (sia pu
re collettivo) bensl deH'esi-
genza primaria di comunica-
zione politica. II dopo: ciofe il 
modo in cui il « nastro » fe uti-
Iizzato. e dunque verificato, 
come ulteriore momento di 
intervento sui sociale. Prospet-

Sullo schermo 

« La pelle » 

di Maloporte 
La pelle, il romanzo di 

Curzlo Malaparte. che, pubbll-
cato neirimmediato dopoguer-
ra ebbe un notevole aucces-
so. verra trasferito sullo 
schermo. 

A dirigere il film sara Li-
liana Cavani. La pelle, come fe 
nolo, fu scritto sublto dopo 
l'arrivo degli alleati a Napoll, 
quando Malaparte si trovava 
in quella citta e fu testimone 
sensibile e attento della «sco-
perta» dell'Europa da parte 
degli americani. 

Llllana Cavani pens* a un 
cast di attori di fama inter-
nanonale. 

tata da Grand! (che lavora 
anche nell'ambito del Gruppo 
dell'informazione deH'Emilia-
Romagna), questa tesi ha pre-
so sempre piu ovvia consisten-
za In una serle di altri inter-
venti, anche se mossi da esl-
genze ed esperienze talvolta 
distant! fra loro. L*ha ripro-
posta De Rossi, illustrando il 
lavoro svolto alia facolta di 
Archltettura di Torino; Tha 
preclsata ulteriormente Gill. 
della Camera del Lavoro tori-
nese, l'avevano impllcltamen-
te espressa, leii, alcuni com-
pagnl deU'ARCI. Nel comples-
so, comunque, quasi tutti gli 
interventi — anche se sopra-
tutto ad illuitrare le oondizio-
ni organizzatlve e polltlche 
che hanno determinato la na-
scita di singoli nastri — han
no dato nuovi contributi a 
questa prima e determinante 
ipotesi di discussione. 

II problema sollevato non fe 
tuttavia semplice. quando si 
voglla appena approfondire lo 
schema logico sopra delineato 
(e del resto non fe mancato 
chi, come Maria Grazia Bruz-
zone, deH'Universita di Roma, 
ha affermato che in definiti-
va fe il prodotto finito, cioe 
«il nastro». che fe destinato 
a comutiicare: ed fe dunque 
questo che dovra, prima o poi. 
venire al centro della discus
sione). 

II problema non fe semplice, 
dicevamo. giacchfe l'analisi ap-
profondita del prima e dopo 
pone immediatamente la ne-
cesslta di collegare 11 discorso 
sui « videotape» a quello piu 
generate deU'organizzazione 
produttiva e distributiva di 
ogni altro strumento di co-
munlcazione: dalla TV tradi-
zionale alia future « via cavo». 
ma anche dai volantini al 
giornale. ecc. Viene anche in 
luce, soprattutto. il problema 
del contrasto inevitablle fra le 
sperimentazioni democratiche 
sull'uso del « videotape » ten-
tate In questi anni e l'uso 
conservatore e autoritario che 
evidentemente si apprestano a 
fame e gia ne fanno i gTup-
pi dominanti, con tatta la for-
za dell'industria culturale. Di 
questo. tuttavia, non s'e an
cora fatto parola nel dibatti
to di Pesaro. 

Cost Impostata, la questione 
del Kvideotape* pone anche un 
ultimo problema: la necessita, 
per rorganizzazione della Mo
stra, di rivedere la struttura 
dell'« Incontro », ammesso che 
— come pur sarebbe augura-
bile — si giunga a fame un 
secondo. 

Superata la fase di un pri
mo contatto e sviluppata nel 
prossimi mesi Tesigenza di un 
censimento del gruppi che utl-
lizzano 11 nuovo strumento, 
bisognera dare piu spazio ed 
ordine critico a questa incon-
sueta rassegna, evitandole co
munque tutti i rischiosl limi-
ti di una « mostra » o dl « di
battito* tradlzionali. L'impor-
tanza del tema ci sembra che 
valga k) sforzo che questo sug-
gerimento comporta. 

Dario Natoli 

nlcazione che qui a Pesaro si 
dibatte anohe al llmite dell'av-
venlrismo o deH'astrazlone, 
dlventano piu concreti se 
prospettati, ad esempio, In un 
deserto dell'Asla Minore, ab-
bandonato da secoli. 

I sottotltoll italianl favorl-
ranno la clrcolazlone di questo 
primo film iraniano nei nostri 
cineclub, aggiungendo una 
nuova cinematografla alle mol-
te che la normale distribuzio
ne rltiene sempllcemente non 
eslstentl. E si badi che, tra 
queste, si pud annoverare be-
nisslmo anche la giapponese, 
la cui presenza sui nostri 
schermi fe da tempo llmitata 
a qualche pellicola dl sesso o 
di mostri. Stanotte, quando 
Jean-Marie Straub domando a 
Yoshishlge Yoshida se si rl
tiene piu vicino a Mizoguchi 
o a Ozu, non abbiamo potuto 
far a meno di pensare che il 
dlalogo si svolgeva a un 11-
vello quasi proibltlvo. In Ita
lia, anche alio specialists e 
alio studloso. SI ot>nosce, ma
gari in edizioni deplorevoli, 
qualche opera del primo mae
stro, ma del secondo fe gia 
molto se non si Ignore 11 nome. 

Tanto per essere preclsl, 
l'autore dl Lezioni di storia 
chiese all'autore di Legge 
marziale per un colpo dl sta
to, 11 film che in serata tutti 
avevano ammirato e nessuno, 
forse. caplto fino in fondo, 
se secondo lul era vero che in 
Mizoguchi predominasse la 
componente marxista e in Ozu 
quella buddista. Yoshida ri-
spose che Ozu era un perfetto 
piccolo-bor,?hese, Incapace dl 
uscire dal circolo chiuso di 
quella llmitata esperienza, 
mentre. artiglano estremamen-
te scrupoloso e geniale. Mi
zoguchi travalicava ogni llmi
te per immergersi sempre 
nella realta piu completa. E, 

fier quanto apparentemente 
ontana dal tema del suo film, 

da quella risposta si compre-
se qualcosa di piu anche di 
esso, o per lo meno in quale 
direzione vadano le slmpatie 
dl Yoshida. 

Assai di verso da Eros mas-
sacro. ch'era tutto un grumo 
di confessionl e lacerazioni in-
time, 11 quindicesimo film di 
Yoshida mlra Invece alio stile 
composito e per cosi dire 
classico, ma per ottenere una 
obiettiva distinzione critica 
dalla problematica che affron
ta. Compagno di studio di Mao 
Tse-t'uhg a Sciangai mezzo se-
colo fa, autore di un «pro-
getto di ricostruzione del 
Giappone» e di altre teorie 
piu o meno fumosamente ri-
voluzionarie (di sinistra o di 
destra?, fe la domanda che il 
film si pone dalla prima dlda-
scalia), Ikki Kita era ormai 
un ideologo in ritiro e una 
specie di nevrotico santone nel 
1936, quando ebbe luogo, i-
splrato da Iui a distanza at-
traverso i suoi scrittl, l'umco 
tentativo di colpo di stato nel
la storia di quel paese, che 
aveva sempre venerato Tim-
peratore come un intoccabile. 

Se per gli occidentali — 
spiega Yoshida — Dio esiste 
per 11 fatto che fe assente. 
per 1 giapponesl, al contrario, 
Dio ha una forma umana ed fe 
assurdamente presente nella 
persona dell'imperatore. E 
quando il Giappone passd. sol
tanto nel secolo scorso. da 
regime feudale a stato mo-
demo, l'lmperatore da simbo-
lo religioso divenne anche una 
entita politica. Ma di quale 
specie, se non di quella piu 
ambigua? L'esercito era sua 
proprieta personale, ma non 
cosi il governo. E lul parlava 
o taceva a seconda che il go
verno godeva il favore del 
popolo o ne suscitava 11 dis-
senso. Se le cose andavano 
male, II popolo metteva in cau
sa 1 o politici» che ne trascu-
ravano le asplrazioni. «di 
nascosto » dall'imperatore che. 
per conto suo, non si pronun-
clava. Insomma lui era pre
sente o assente a seconda che 
gli conveniva. 

La nevrosl del professor 
Ikki Kita. autoritario e insie
me masochista, rivoltoso e rea-
zionario alio stesso tempo, si 
comprende meglio se diciamo 
che 11 suo intento era quello 
di rovesciare il governo me
dian te l'esercito. ossia di far 
scendere in campo 1'impe 
ratore, attraverso la sua for-
za privata, per conservargli il 
potere assoluto. Ma perche 
rimperatore avrebbe dovuto 
riconoscere un colpo di stato 
del suo esercito? Egli sta fer-
mo e non da segno di vita, 
lo stato maggiore decreta la 
legge marziale quando vuole 
lui e non quando vuole Ikki 
Kita. gli ufficiali e soldati 
ribelli sono presi e fucilati. 
e la stessa sorte tocca a: pro-

fessore. tradlto dal piu «le-
gittimon dei suoi allievi che, 
portando alia logica conclusio-
ne 11 suo discorso, lo conse-
gna al l'esercito il quale, sen
za processo, sommariamente e 
tacitamente lo elimina. 

Legge marziale per un col
po di stato ha, in certo senso, 
anch'esso due protagonist!; 
ma se 1'uno 6 presente, fred-
damente analizzato e svisce-
rato nel suo mistlclsmo e fa-
natlsmo schizofrenico, l'altro 
— l'lmperatore — fe giusta
mente assente dalla scena del 
conflitto, e vleqe condannato 
non gia dall'attentatore (che 
k> adora), quanto dal regista 
del film che di rlflesso ne 
illumina slnistramente 1'as-
surdita, la doppiezza, o, me
glio, la « doppla struttura ». il 
rlcatto morale (se non poli
tico) che ancora eserclta sui 
suo popolo. Nell'estetica giap
ponese c'fe, per cosi dire, la 
estetica imperiale; e Yoshida 
«cita» lo scrittore e cineasta 
fascista Mishima, spettacolar-
mente sulcidatosi qualche an
no fa, per «Immergersi nella 
bellezza del sllenzio. a faccla 
a faccia con un imperatore 
che non risponde mal». Ma ta
le sllenzio non concerne Yo
shida. 11 quale parla invece, 
attraverso la raffinatezza e la 
concisione delle sue immagi
ni, per combattere il mlto e 
tentar di produrre un'« esteti
ca antl-imperiale ». 

Ugo Casiraghi 

le prime 
Cinema 

Bisturi 
la mafia bianca 
II disastroso stato deU'or

ganizzazione sanitaria in Ita
lia fe largamente noto; il re
gista Luigi Zampa e i suoi 

i sceneggiatori, Maiuri e De Ri
ta, non devono avere incon-
trato dunque troppe difficol
ta nel raccogliere 11 mate
riale di cronaca. le testimo-
nianze giomalistiche necessa-
rle a suffragare questo loro 
atto di accusa contro I «pi-
rati della salute». i « baroni 
della medicina» e consimili 
categorie. Solo che la denun-
cia civile espressa dal film 
Bisturi la mafia bianca non 
sembra riuscire a indlviduare 
I verl e primi resDonsabili 
del caos ospedaliero, della spe-
culazione, della esosita che 
fanno di un malato (di un 
malato povero. soprattutto) 
una vittima designata: ciofe i 
grand! padroni dell'industria 
farmaceutica e 11 governo. O 
meglio: il governo fe chiamato 
in causa come responsabile 
della mancata riforma del-
l'assistenza: ma a chiamarlo 
in causa fe proprio il Derso-
naggio «negativo» della vi
cenda (e quindi il meno cre-
dlbile): un famoso chlrurgo, 
dalle mani abili quanto spor-
che di denaro e anche di 
saneue. 

L'impostazione pesantemen-
te romanzesca, la grossolanita 
delle situazioni e de! loro svi-
luppi finiscono per vanificare 
il realismo della documenta-
zione di fondo. Tanto piu che 
il polo «positivo» fe rappre-
sentato da un medico astrat-
tamente onesto. ma ubriaco-
ne. al quale sarebbe pure ar-
rischiato affidarsi. Gli attori 
principali sono Gabriele Per-
zetti. abbastartza efficace a 
tratU. ed Enrico Maria Saler
no. che non appare nella sua 
forma migliore. Ad essi si af-
fianca. tra gli altri. Senta Ber-
eer. che nei panni di una 
Porida monaca aegiunge un 
ulteriore tocco di lenocinio 
alia colorata confezione cine-
matografica. 

ag. sa. 

R a i v!7 

controcanale 

Mercedes Sosa 
venerdi al 

Ridotto dell'Eliseo 
Venerdi 21. alle ore 21.30. 

nel Ridotto dell'Eliseo. si pre-
sentera nuovamente al pubbli-
co romano la cantante folk 
argentina Mercedes Sosa, in 
uno spettacolo di musica po-
polare del suo paese. 

Drasticomente ridotto 
I'ottivita della Metro 

HOLLYWOOD, IB. 
La Metro Goldwyn Mayer. 

una delle piu antiche case ci-
nematografiche di Hollywood, 
riduce drasticamente la sua 
attivita. 

Lo ha annunciato 11 pre
sidente della societa, James 
T. Aubrey jr. 11 quale ha te-
nuto a precisare che la MOM 
ha intenzione di limitare la 
produzione dal ventl attuall ad 
un massimo di otto film l'an-
no, ma «tutti di elevata qua
nta », mentre si dedichera al
ia piu proficua attivita tele
visiva e ad un hotel-casin6 
che aprira, fra breve, a Las 
Vegas. 

II presidente della societa 
ha anche confermato la futu
re vendita delle sette flllall, 
che curano la distribution* 

negli Statl Uniti, delle tren-
tasette filial! estere e di 
quelle attivita che «non con-
tribuiscono direttamente alia 
redditlvlta dell'impresa ». Tra 
queste sono diclannove teatri 
di posa di proprieta della 
MGM e quattordici controlla-
ti dalla societa: questi ultiml 
istallati all'estero. Verranno 
anche cedute le sale cinema-
tografiche che la MOM pos-
siede in vari paesl del mon-
do. 

II parziale ritiro della MOM 
dall'attlvlta cinematografica 
avra dunque un rlflesso anche 
fuori degli Statl Uniti — e 
quindi in Italia — dove si 
avra un'ulterlore concentra-
zione nella rete dlatrlbutrlce 
dei film. 

ORESOENDO MUSICALE — 
Terza fase, ieri, de/J'Andante 
ma non troppo. Una buona 
puntata. Glauco Pellegrini ha 
approfondito i «temi» posti 
all'inizio, procedendo poi con 
chiarezza in quella visione del
la vita muslcale italiana che 
abbiamo detto ottimistica o, 
almeno, non soggiacente a ste-
rili pessimismi. 

II programma sull'educazio-
ne musicale in Italia svela una 
sua linea a mano a mono piu 
decisa, protesa in un «cre
scendo », soppesato e control-
lato, ma pur sfiorante I'in-
vettiva. 

Ecco il « crescendo » di Glau
co Pellegrini. 

La prima puntata termina-
va sui ragazzino in procinto 
di andare a scuola (dove la 
musica non esiste), mentre 
intorno la pioggia stacca dai 
muri i manifesti deli estate 
musicale. 

La seconda puntata si era a-
perta sulle immagini di una 
scuola dove insegnanti e di-
scepoli, avendo contestato il 
libro di testo «ufficiale», si 
sono messi a far musica in 
modo autonomo e originale. 

La puntata di ieri si avvia 
con sventagliate della tele-
camera sugli studenti, sui pro-
fessori e sui direttore di un 
Conservatorio (quello di Pe
rugia) che scendono in piaz
za. con concerti e « comizi», 
con parole d'ordine e cartelli, 
per rivendicare un nuovo as-
setto del loro Istituto e degli 
altri analoghi. 

II discorso sui Conservatorio 
in agitazione contro gli osta-
coli burocratici cede poi le 
immagini al discorso sulla 
tradizione dell'insegnamento 
musicale in Italia attraverso 
le grandi scuole di Napoli e di 
Venezia. 

Nelle due citta, gli attuall 
istituti musicali nascono dalla 
fusione di antichi organismi 
aventi finalita caritatevoli. I 
ragazzi — allora — erano av-
viati alia musica per soppe-
rire alle necessita delle corti. 

Ma oggi? 
E' questa la domanda che 

serpeggia nella terza puntata 
dell'Andante: oggi, gli stessl 

istituti musicali non sono in 
grado di offrire prospettive dl 
lavoro, ne dl inserimento nel
la produzione e nel tessuto 
sociale. Sembrerebbe un falli-
mento, anzi, si tratta sen-
z'altro di un fallimento, ma 
Pellegrini non sta a versarci 
sopra lacrime di coccodrillo. 
Come con la telecamera par
te dalla base di campanili e 
di torri, rincorrendone le ar-
dite architetture, vertici, cosi 
dalla situazione di fondo Pel
legrini parte con le immagi
ni fino alle vette di buoni ri
sultati gia ottenuti, o che sa
ra possibile ottenere, rimuo-
vendo indifferenza e pigrizia. 
Ecco dunque gli interventi de
gli allievi del Conservatorio 
napoletano, i quali superano 
di slancio le cautele degli in
segnanti (a a scuola si studia 
e basta»), rivendicando Vesi-
genza di un dialogo con il 
mondo circostante, che supert 
il rapporto docenteallievo; ed 
ecco gli studenti del Conser
vatorio veneziano, gia impe-
gnati nella produzione di spet
tacoli o costituitisi in un com-
plesso strumentale. capace di 
interessare centinata e centi-
naia di nuovi ascoltatori. 

La gente, in genere, si sor-
prende che Rossini, ritenuto 
autore di opere «comiche». 
abbia in realta composto in 
maggior numero opere «se
rie ». Non diversamente, in 
questo programma di Glauco 
Pellegrini, accade che le in-
dicazioni di sviluppo delle at
tivita musicali prevalgano su 
quelle che denunziano arre-
tratezza e meschinita di at-
teggiamenti. Ma cib non de-
riva da una euforia scriteria-
ta, bensl dalla paziente esplo-
razione della «giungla» mu
sicale, compiuta dal Pellegri
ni. Un'esplorazione che ha il 
contrappunto visivo nella 
immagine di quella imbarca-
zione che — mentre la pun
tata volge al termine — si i-
noltra nell'intrico di una ve-
getazione svelante i fiori da 
proteggere, piu che gli ster-
pi (e certo non mancano) da 
tagliare. 

8 . V . 

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

Gli incompresi fe il titolo della seconda puntata del pro
gramma curato da Piero Nelli. La trasmissione, com'e noto, 
fe dedicata alia lingua italiana, vista come elemento della con-
nesslone storico-soclale del paese. Nel corso del programma 
di oggi viene ricostruita la tragica spedizione di Sapri capeg-
glata nel 1857 da Carlo Pisacane il quale, alia testa di un 
gruppo di volontari, tento di sollevare le popolazioni contro 
il regno borbonico. E fu proprio la differenza tra 11 suo modo 
dl esprlmersl e la limitata ricettivita della comunita che de-
creto il fallimento della rivolta. Con altri due filmati, Parla-
re, leggere, scrivere mostra 11 « ballo della tarantata », rituale 
esorcizzante ancora oggi pratioato in Puglia, e un dialogo sce-
neggiato dal romanzo II Gattopardo di Tomasi di Lampedusa 

LA DIVINA (2°, ore 21,15) 
Con questo film reallzzato nel 1958 da John Cromwell con 

Kim Stanley. Lloyd Bridges, Steve Hill e Betty Lou Holland. 
Hollywood descrive se stessa con crudo realismo, attraverso la 
storia dell'emblematica ascesa al successo di una aspirante 
diva, la quale al Ion tana ogni sintomo d'umanita dalla propria 
vita pur di raggiungere l'ambito, effimero traguardo. Una 
sceneggiatura cronachistica estremamente persuasiva da vigore 
all'impianto narrativo della Divina: ne fu autore Paddy 
Chayefsky che scrlsse per il cinema l'indimenticabile Pranzo 
di nozze diretto da Richard Brooks. 

programmi 
TV nazionale 
18,15 I monti di vetro 

Programma per 1 
piu piccini 

18̂ 15 La TV dei ragazzi 
a Ollio, sposo mat-
tacchione » 
Film. Regia di Gor
don Douglas. Inter
pret!: Oliver Hardy, 
Harry Langdon e 
Billie Burke 

19,45 Telegiornale sport -
Cronache italiane 

20^0 Telegiornale 
21,00 Parlare. leggere. 

scrivere 
a Gli Incompresi» 

22,00 Mercoledl sport 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 La divina 

Film. Regia di John 
Cromwell. 

Radio ) 
GIORNALE RADIO • Ore: 7 , 
8 , 12, 13, 14. 17, 20 • 23 ; 
6,05: Mattutiao musicale; 6.S1* 
Almanacco; 8,30: Caiueni; 
9-. LiKio • bo**©-, 9.45: Vol 
ed lo; 10,45: Tnrandot: Musiclw 
di Puccini; 11.30: Oaarto pro
gramma; 12,44: Sempra, aem-
pre. cempre; 13,20: I I man-
aiavoci; 14.09: Cersia prefe* 
renaiaie; I S : Per vol eiovani; 
17.05: I I airaaole; 11.55: TV-
Musica; 19.25: Momento n o -
sicale; 20.20: Serenata; 21 ,20; 
• Oiario del minatore aepolto 
Martin T i n a; 22,20: Andata 
• ritomo: presenta Mina. 

Radio 2* 
GIORNALE RADIO - Ore: 6 ,30 , 
7 ,30. 8 .30. 10.30. 12.30. 
13,30. 16.30. 17.30. 18 .30 . 
19.30 • 22 ,30; 6: I I matti-
niere; 7 .40: Buongioino; 
8.15: Tutto rittno; 8.40t Co
rn* • perche. 8,54: Melodram-
mt; 9,35: L'arte dl arranfJare; 
9.50: • Amor* • einnostica »j 
10.0S: Caiwoni per ftrttl; 10,35: 
Special o«i i con W . Osiris; 

12.10: Regional!; 12.40: I 
malalimua; 13,35: Ma *otlla> 
mo scnerzare; 13,50: Come • 
perche; 14: Su di giri; 14.30: 
Regional]; 15: Notte a siorneu 
di Virginia Wool!; 15.45: Ca-
rarai; 17,35: Offerta special*; 
19,55: Viva la musica; 20.10* 
Andata * ritorno; 20.50: C#J-
cio: Dinamo-Juventus; 22,1 • ( 
Intervallo musicale; 23,05: _ • 
via dtscorrendo; 23,35: Mos)> 
ca leggere. 

Radio :V 
ORE 9.30: Bcnvenuto In Ita
lia; 10: Concerto; 1 1 : Musicho 
di E. Granados; 11.40: Masi-
che italiane d*oggi; 12.1 St 
Mosich* nei tempo: • I troal 
solttari deiropcra a; 13.30: 
Intermezzo; 14,30: Ritratto di 
autore; 15,20: Musicbe came-
risticbe di R. Schumann; 16.15: 
Orsa minore; 17,20: Fogli di 
album; 17,35: Jazx modern© • 
content poraneo; 18; Deboseyi 
18.30: Corriera dair America; 
18.45: Concerto dei clarinet!. 
G. Garharina • del pt. 8 . Ca-
nino; 19,15: Concerto serale; 
20,15: I I dibattito dell* Ida* 
in America; 20.45: Musich* di 
M . Clementi; 2 1 : Giornale del 
terzo; 21 ,30: Opera prima. 
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