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L'impegno rlbadlto dl re
cent* in Senato dal minlstro 
Signorello, di presentare a 
tempi stretti un disegno di 
legge governatlvo sul riordi-

, namento delle attivita musl-
call, e stato accompagnato da 
qualche accenno sui contenuti 
che a quanto pare cl ver-
ranno proposti. Ha parlato, 

infatti, Signorello, di « gestioni 
meno pesanti», riferendosl a-
gli enti llrlcosinfonlcl; ed ha 
parlato inoltre, sempre a loro 
riguardo, di «una maggiore 
agibillta, organizzativa, in mo-
do che possano servire un 
pubb'lico piu vasto, anche nel 
quadro della nuova e stimo-
lante realta rappresentata dal
le Regionl». Ma e un modo 
di Impostare la r I forma che 
non pu6 non preoccupare o ad-
dirittura destare allarme, e non 
foss'altro che per il silenzio 
su tutta la vita muslcale fuori 
degll enti lirico-sinfonici e del-
la loro area dl influenza, come 
se i loro privilegi — dimo-
stratisi tanto deleter! per uno 
sviluppo soclale della cultura 
nel campo della musica — 
dovessero essere, invece. di-
fesi. 

In effetti, da quanto se ne 
puo dedurre, il proposito ap-
pare quello di ripartire dalla 
struttura dell'ente lirico-sinfo-
nico, razionalizzandone costi e 
produzione, per collegarlo, si, 
alia Regione, ma concepita 
come terreno dl distribuzione 
del prodotto confezlonato al 
vertice anziche intesa come 
momento di promozione so-
ciale e di coordinamento de-
mocratico •= dell'organlzzazione 
muslcale e della sua program-
mazione. C16 in linea con le 
proposte messe a punto dal-
l'AGIS, dall'associazione pa-
dronale cul fanno capo gll at-
tuali enti lirico-sinfonici, ed 
e gia di per se abbastanza 
scandaloso. 

Da quel che risulta, si con-
tinua dunque a pensare a una 
riforma che lascerebbe lrrl-
solte tutte le question! che 
riguardano la nostra vita mu
slcale, e dunque riprodurrebbe 
gli attuall meccanismi di spe-
requazione territorlale e so-
ciale, salvo forse qualche cor-
rettivo per non rinunciare al 
classico fumo negll occhi e, ad 
ogni modo, secondo criteri di 
economia non estranel all'ipo-
tesi, di nuovo adombrata, di 
una riduzione delle strutture 
(cioe del numero degli enti, 
•cc.) esistenti. Esattamente 
quello che si richiede da par
te di chi non e disposto a 
perdere poteri e profitti del-
1'attuale e fallimentare si-
sterna. ,•/ ' 

Occorre dire subito che i 
comunisti non sono in alcun 
modo disponibili a una rifor
ma che sia la razionaiizza-
zione dell'attuale sistema e 
insomma, per intenderci, • a 
una nuova «legge Corona». 
Aspettiamo, certo, di vedere 
che cosa esattamente dira 11 
testo del governo, e fin dove, 
oltre tutto, riprendera lo stes-
so progetto di legge demo-
cristiano, esso pure assai vi-
cino a quello dell'AGIS. 

Ma intanto diciamo chiara-
• mente che se dawero si vuo-

le riformare la vita musicale 
' italiana, per avviarla su una 
' linea di sviluppo e di espan-
sione che rappresenti dawero 
una «inversione di tendenza » 
della sua sostanza culturale e 
sociale, ci sono alcuni punti 
irrinunciabili, a cominciare 
dal finanziamento obbligatorio 
delle sue attivita, che a sua 
volta comporta la prospettiva 
di un decentramento regio-
nale vdlto alia loro redistri-
buzione in tutto 11 territorio ' 
del paese e per tutti i citta-
dini; in base, si capisce, a 
criteri di gestione democra-
tica e di partecipazione so
ciale alia programmazione e 
alia gestione della produzione, 
che infine prevedono, per la 
logica stessa dei loro criteri 
cultural], la fine di quegli 
elefantiaci e paralizzanti car-
rozzoni che sono gli enti lirico-
sinfonici, la loro sostituzione 
con piu agili strumenti di clr-
colazione della musica. Sono 
punti richiamati dal progetto 
di legge comunista, ma so-
stanzialmente indicati anche 
da quello socialista, il che 
dimostra la possibilita di uno 
schieramento aperto d'altron-
de, per quanto ci riguarda, ad 
altri incontri, in uno spirito, 
come abbiamo ripetutamente 
ribadito. di disponibilita al 
dialogo, senza arroccamenti 
pregiudizi?li sulla lettera del 
nostro testo. -

Bisognera vedere, beninteso, 
in che ralsura il ministro Si
gnorello, alia resa dei conti, 
• cioe al momento di presen-
tarsi in Parlamento, con il 
$uo disegno di legge, potra 
prescindere dalla presenza al 
governo dei socialist!, schie-
rati con il loro progetto, su 
posizioni non certo coinciden-
t i ; . e dunque e presumibile 
che margini ce ne siano an-
cora perche non si arrivi a 
quanto lasciato trapelare in 
Senato dal ministro del Turi-
smo e delk) Spettacolo. E per6 
la battaglia per i contenuti 
della riforma (e perche se ne 
awii subito la discussione par-
lamentare) non la si combatte 
solo a tale livello: bisogna 

. che cresca, e presto, il mo-
vimento dell'opinione pubbli-
ca, del mondo muslcale, in 
luoghi dove la musica la si 
fa e la si continua a fare pre-
cariamente e male e per po-
chl, nel teatri dunque, prima 
di tutto, dove peraltro le sta
tion! operistiche vanno inau-
gurandosi in questo mese di 

' dlcembre, come se si vivesse 
awl mlgliore dei mondi must-

li possibili. 

I. p«. 

Nella riunione del 18 dicembre 

II sequestro di 
film alia Corte 

I giudici decideranno sulla legittimita della con-
fisca delle pellicole come corpi di reato e delle 
ordinanze dei PM che ledono la liberta di pensiero 

I film possono essere toltl 
dalla circolazlone solo per
che contro gll autori pendono 
denunce o procedimentl pe-
nali? O la norma che finora 
e stata usata da moltl ma-
gistrati per bloccare le pelli
cole, anche in mancanza di 
una sentenza definitiva di 
condanna, contrastano con la 
Costituzione? 

Queste sono le domande, in 
sostanza, alle quail dovranno 
rlspondere 1 giudici costitu-
zlonali chiamati a decidere in 
camera dl consiglio, il 18 di
cembre, sulla legittimita del-
l'articolo 622 del. codice dl 
procedura penale, nella par
te In cul questo richiede, per 
ogni caso, la sentenza Irrevo-
cabile dl proscloglimento co
me condizione - per il disse-
questro dl «corpi dl reato ». 

Infatti le Procure della Re-
pubblica di alcune citta e an
che diversi tribunali hanno 
considerato l film accusati di 
« oscenita » o di altri reati co
me corpi dl reato, e dl con-
seguenza ne hanno ordinato 
il blocco, cosl come prevede 
l'artlcolo 240 del codice pena
le. Questa norma consente al 
magistrate di «conf Iscare » 
quel beni che sono serviti per 
violare la legge. 

Ma nel caso dei film cosl 
come di altre opere dell'inge-
gno, hanno fatto • rilevare 1 
giudici che hanno inviato la 
questione davanti alia Corte 
costituzionale, corpo dl - rea
to e materia del reato coin-
cldono. ((Sequestrare un film, 
prima che ci sia una senten
za di condanna definitiva — 
hanno aggiunto i magistratl 
di Benevento chiedendo ai 
giudici di palazzo della Con-
sulta di intervenire —, signl-
flca non soltanto sequestrare 
un corpo dl reato, ma signi
fies ci6 che e piu importan-
te, sequestrare la concreta 
possibilita di esercitare una 
fondamentale liberta costitu
zionale. Quest'ultima non po-
trebbe non essere immedia-
mente restituita non appena 
sia venuta a cessare — an
che se a mezzo di sentenza 
non irrevocabile — la causa 
per la quale In precedenza 
era stata tolta». 

II processo dal quale e sca-

turita rordlnanza e quello 
contro / raccontl di Canter
bury di Pasolini, film accu-
sato di «oscenita». II tribu
nals dl Benevento aveva pro-
nunclato il 9 gennaio 1973 
una sentenza di assoluzlone 
ed aveva poi ordinato la re-
stituzlone delle - pellicole al 

Eroduttore, anche se il pub
lico minlstero si era opposto 

alia declslone. 
II 2 aprile la Cassazione ave

va annullato rordlnanza con 
la quale la pelllcola venlva 
restituita ' alia programma
zione e 11 PM, due glorni do-
po, aveva ordinato nuovamen-
te il sequestro del film. A 
questo punto il produttore 
Grimaldl aveva sollevato la 
questione di legittimita costi
tuzionale, accolta dai giudici 
di Benevento. Questl ultlmi 
anzi hanno allargato 11 dl-
scorso, ponendo interrogatlvi 
anche sulla legittimita del se-
questro operato dal pubbllco 
minlstero. In pratica, nell'or-
dlnanza e detto che e certa-
mente fondata la questione 
dl legittimita per quanto ri
guarda i film prosciolti gia 
una volta e tenuti sotto se
questro In attesa della sen
tenza definitiva. Ma potrebbe 
essere fondata anche la que
stione che riguarda l'attivita 
del rappresentante dell'accu-
sa, il quale toglie dalla cir
colazlone un film solamente 
perche un anonimo clttadi-
no ha presentato una denun-
cia. In entrambi 1 casi una 
fondamentale liberta costitu
zionale, la liberta di esprime-
re il proprio pensiero, viene 
violata. 

< Nella camera di consiglio 1 
giudici costituzlonall ascolte-
ranno 11 relatore Benedettl e 
poi decideranno. E' comun-
que sintomatico che 1'Awo-
catura dello Stato non si sia 
costitulta in giudizio in dl-
fesa della discussa norma del 
codice di procedure, penale. 
Segno che anche il governo 
(l'Awocatura dello Stato e 
Infatti espressione degli in-
dlrizzi deU'esecutivo) si e re-
so contodel grave attentate, 
rappresentato da questa nor
ma penale,' ad un dirltto fon
damentale dei cittadini. 

Il nuovo spettacolo di Mario Ricci 

Melarance 
femministe 

Ironia un po' facile su vecchie favole e de-
licata descrizione di un mondo muliebre 

Le tre melarance di Mario 
Ricci e del suo gruppo di spe-
rimentazione teatrale hanno 
poco o niente in comune con 
quelle della favola antica, e-
laborata nel Settecento da 
Carlo Gozzl in un canovac-
cio che, nel nostro secolo, ec-
cito il genio musicale di Pro
kofiev. Fiabe e leggende, iro-
nicamente adattate e allac-
ciate, hanno tuttavia spazio 
nel nuovo spettacolo. che si 
e dato all'Abaco di Roma 

Lo spettacolo comincia con 
alcune sequenze cinematogra-
fiche, illustranti la squallida 
condizione domestica di una 
giovane donna, che un «mo-
nologo interiore» commenta, 
tramite la voce fuori campo 
di lei. Apprendiamo d i ' un 
marito esigente e volubile, 
gia smanioso di polpelmi, ora 
di costosissime melarance, 
che forse sono mele, forse 
sono arance, forse sono sim-
bolo di piaoeri proibiti. 

Di idea in idea, o meglio 
di immagine in immagine. ec-
co. aperto il velario, presen-
tarcisi Adamo ed Eva, scac-
ciati dal paradiso per via del 
famoso porno. Ed Eva e, in 
came ed ossa, la stessa attri-
ce che prima ci appariva co
me depressa casalinga. Piu 
tardi - sara Biancaneve, alle 
prese con la mela stregata 
offertale dall'invidiosa rivale. 
Ma. in questa storia di me
le, poteva mancare Guglielmo 
Tell? Infatti non mancano 
ne lui ne suo figlk), in veri-
t4 recalcitrante al proprio 
compito di supporto per un 
arduo bersaglio. Biancaneve, 
la Strega, il Principe Azzur-
ro vogliono pero dire anche 
Disney, e quindi fra i perso-
naggi s'introduce uno di quel-
Ii della Banda BassoUL E poi-
che Disney signifies pure 
Hollywood, e Stati Unit!, al
ia compagnia si aggiunge 
Prank Sinatra 

Come che sia, il tutto met-
to capo a una festa salottie-
ra e poi a un'orgia, a un tor-
vo baccanale. mentre un'adun-
ca mano meccanica lacera gli 
alberi di carta ritagliata. Ed 
ha fine il primo tempo. 

Nel secondo, tre donne di-
scinte, ma senza impudicizia, 
seguono su uno schermo te-
levisivo la ripresa, a color!, 
di quanto sopra esposto, poi 
giocano, due a dama fra lo
ro, la terza a far bolle dl sa-
pone. Piu tardi proveranno 
diversi vestiti, e ne indosse-
ranno, chiuse entro una co-
struzione di pannelli rilucen-
ti, che oscurl artleri avranno 
man mano edificato attorno 
ad ease: un altare, un glne-
ceo, un raffin&to bordello? 

Soprattutto — questo vedre-
mo, al compimento del lavo
ro — una gigantesca slot-ma
chine, dalla quale, introdotte-
vi piu volte le debite mone-
tine, tre dei personaggi ma-
schili gia conosciuti trarran-
no, a una a una, le tre don-
ne-melarance, variamente ab-
bigliate, ma egualmente pron
to per il soddisfacimento de
gli acquirenti. ^ - • 

Deve esser chiaro, pero, che 
questa e una nostra interpre-
tazione, una nostra «analisi 
riflessivan (avrebbe detto 
Carlo Gozzi) della rappresen-
tazione; la quale, come tutte 
quelle di Mario Ricci, risulta 
disponibile a sensi e usi dif-
ferenti, oltre - che aH'imme-
diato godimento deH'occhio. 
Azzarderemmo che la scoper-
ta di sottostrati erotici nel 
mondo delle favole non e co

sa troppo nuova (in Prancia 
e nato quasi un «filone» ci-
nematografico, al riguardo) 
e che la trattazione del tema, 
da parte di Mario Ricci, ha 
moment! riusciti, ma rischia 
pure spesso di scivolare nel 
banale e nel trito, nonostan-
to la sempre fertile invenzio-
ne figurativa del regista, la 
sua affermata capacita - di 
sfruttare materiali - poveri 
(carta, legno, stagnola.-) e 
parsimoniosi mezzi tecnici 

D'interesse maggiore. ' se
condo noi, * la componente 
« femminista » di queste Tre 
melarance. La quale non e 
solo, owiamente, nel « mono-
logo interiore» di cui si e 
detto. e nel «parlato» che 
pure accompagna il secondo 
tempo dello spettacolo, con lo 
ossessivo e anche grottesco 
elenco di divieti concementi 
si la condizione umana in ge
nerate, ma la condizione fern-
minile in parUcolare. Ci rife-
riamo soprattutto a quell'uni-
verso muliebre segreto, silen-
zioso o bisbigliante. che si 
specchia nel riposo e nello 
svago delle tre donne. in at
tesa deH'esposizione e della 
vendita: in questo pezzo di 
teatro dalle cadenze quasi ri
tual!, esattamente stilizzate, 
la rfcerca di nuove forme 
sembra, meglio che altrove, 
collegarsi alia sempre piu 
necessaria ricerca di nuovi 
contenuti. pur ancora solo ac-
cennati e come repressl. 

Ricordiamo gli attori e 1 
collaboratori dello spettacolo: 
Debora Aies. Angela Diana, 
Mariella La Terza, Llllo Mo-
nachesl, Carlo Montesi, Clau-
dio Previtera, Mario Romano, 
e la voce di Gabriella Top-
pan!. Applauditiaslml tutti. 

•9- *»• 

assionati con ironia 

Nlnetto Da vol I e Valenlina Cortese In una scena dl «Appasslonata» che Gian Lulgl Calde-
rone sta girando a Roma. I due attori, come si vede, si c appasslonano • con ironia 

Le proiezioni al Festival dei Popoli 

Inchiesta sulMndia che 
Presentato « l l compagno intoccabile » del regista sovietico Lissakhvitch 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 4. 

'Bocaro e un sobborgo di 
• Nuova Delhi, la capitals del-
.l'lndla. Vi e stato realizzato, 
con gli aiuti del governo 6o-
vietico, il piu grande e mo-
derno complesso siderurgico 
del paese. Bocaro e Impor-
tante non solo per la sua in-
dustrla, ma anche e soprat
tutto perche si e trovato ad 

' essere terreno di sperimenta-
zione per il difficile processo 
di integrazione sociale della 
popolazione — abbattlmento 
delle barriere tra le quattro 
caste in cui si articola la so-

• cieta indiana ed in partico-
lare pieno riscatto civile del 
paria, degli «intoocabili» e-
sclusi dalla vita comunitaria 
— auspicato dal mahatma 
Gandhi, iniziato dal Pandit 
Nehru e portato avanti fatl-
cosamente da Indira Gandhi. 

Sulla divisione della popola
zione in caste praticamente 
incomunicabili (conseguenza 
di una precisa spartizione dei 
ruoli nella gestione del pote-
re, legittimata sul piano eti-
co-religioso) si appoggi6 sem
pre l'imperialismo britannlco, 
e su di essa fanno ancora 
leva le forze moderate e rea-
zionarie dell'India per man-
tenere in vita vecchie forme 
di sfruttamento o per attuar-
ne di nuove. Se si voleva far 
uscire l'India dal suo Medio-
evo occorreva spezzare questo 
cerchio. L'inlpresa non riuscl 
ne al mahatma i\6 a Nehru, 
mentre qualcosa si e mosso 
sotto Indira Gandhi per l'a-
zione del Partito comunista, 
che e andata sempre piu svi-
luppandosi con rindustrializ-
zazione del paese e la tra-

sformazione nelle campagne, 
due fenomeni, questi, che si 
sono fatalmente scontrati con 
il vecchio immobilismo socia
le, erodendone le fondamenta. 

Questo deirintegrazione e 
un processo complesso, tutta
via il regista sovietico Lissa
khvitch e riuscito ad esempli-
ficarlo con rigore nel docu
mentarlo 11 compagno intoc
cabile presentato oggi al Fe
stival dei Popoli di Pirenze. 
la rassegna internazionale del 
film di documentazione so
ciale, giunta quest'anno alia 
sua quattordlcesima edizione. 
II regista sovietico ha costrui-
to la sua inchiesta su tre epi-
eodi estremamente significa-
tivi: Bocaro, una cooperativa 
agricola nello stato del Kera
la, la nascita e la crescita del 
sindacato all'intemo di una 
fabbrica tessile di Calcutta. 

A Bocaro l'integrazione tra 
tecnici e operai provenienti 
dalle varie caste sta proce
dendo senza effetti traumatiz-
zanti, anche se pregiudizi ed 
incomprensioni sussistono, per 
t re motivi: i suoi protagoni-
sti sono in gran parte giova-
ni che sentono sempre meno 
le remore delle antiche con-
suetudini; rutilizzazione di 
nuovi strumenti di produzio
ne ha fatto emergen? le rea-
li possibilita di ogni tecnico 
e di ogni operaio. che viene 
giudicato e si giudica in base 
alle sue capacita e non per 
quello che era; gli <t intooca
bili », che lormano la mag-
gioranza del nuovo proletaria-
to. hanno preso piena co
scienza dei loro diritti oltre 
che della loro forza, e fan-
no sempre piu pesare la lo
ro presenza ad ogni livello. 

Nella cooperativa agricola 
del Kerala, diretta da un de-
putato comunista, non si spe-
rimentano processi di integra
zione. bensl gli «intoccabili» 
di un tempo portano avanti 
con il loro lavoro ii duro pro
cesso di riscatto civile e so
ciale. Da braccianti affamati 
e dispersi essi si sono tra-
sformati in una comunita at-
tiva, sia sul piano della pro
duzione agricola, sia su quel
lo della realizzazione e del-
i'autogestlone dei servizi. In-
fine l'integrazione fra gli 
operai della fabbrica di Cal
cutta. Qui resperimento a-
vanza incontrando maggiori 
ostacoli, in quanto il padro-
nato ha riprodotto nel micro-
cosmo aziendale le diversita 
esistenti nella socleta, alio 
scopo di impedire ogni occa-
slone di contatto e di unlone 
tra 1 dipendenti. In questo 
caso e stata l'azione del sin
dacato, partendo da rivendi-
cazloni comuni, ad abbattere 
i vecchl steccati. 

Lissakhvitch non si e liml-
tato a registrare queste tre 
situazioni, ma le ha docu-
mentate con materiale di 

grande efficacia andando al 
di la del contingent^ e met-
tendosi in diretto contatto 
con alcuni protagonist!, che, 
dopo aver superato la loro 
condizione di paria, si sono 
battuti e si battono a fianco 
di quanti vogliono uscire dal 
ghetto deH'emarginazione. 

Ieri e oggi il « festival» ha 
presentato altri due docu-
mentari di notevole interesse: 
L'indien des Acacias dello 
svizzero Roy e Disappearing 
world-the Meo del britannl
co Moser. L'indien des Aca
cias racconta con toni di in-
genuo lirismo il pellegrinag-
gio di un vecchio e modesto 
pittore dl Ginevra fra i Sioux 
II pellegrinaggio del vecchio 
pittore — che si fa chiamare 
«Aquila nera» e a Ginevra 
ha fondato una sorta di club 
indiano — offre a Roy 1'oc-
caslone per riproporre con 
efficacia la tragedia vissuta 
dagli indiani d'America e'eon-
clusa con la strage di Woun
ded Knee. Disappearing Wor
ld - the Meo e un reportage 
su quella parte delle popola-
zioni Meo che vive nella zona 

montagnosa ' del Nord del 
Laos. Si tratta di tribu pro
venienti dalla Cina, che non 
si sono mai legate con la po
polazione locale e che hanno 
vissuto coltivando mais, op-

f)io, e dedicandosi a riti re-
igiosi - animistici. I Meo si 

sono trovati al centre del 
conflitto fra le forze popola-
ri del Pathet Lao e quelle fi-
logovernative, sostenute da
gli USA. In questo conflitto, 
per evitare le bombe ameri-
cane, i Meo hanno dovuto ri-
fugiarsi nei ghettl disumaniz-
zanti che sono i campi pro-
fughi creati ai bordi delle 
grand! citta e per sopravvi-
vere non hanno avuto altra 
scelta che andare--a combat-
tere per «quatt'osa che non 
sanno» e «contro un nemi-
co che non conoscono». Par-
tono ogni giorno da un aero-
porto ai limiti di un villag-
gio, che per ora e contrasse-
gnato solo da un numero, e 
molti di essi fanno ritorno 
racchiusi in sacchi di tela ce-
rata, morti. 

Carlo Degl'innocenti 

Tribune tv sulla 
riforma della RAI 

- Obbedendo ad una declslo
ne presa dalla Commissione 
parlamentare di vigilanza, la 
Rai-Tv mandera ' finalmente 
in onda due' dibattiti pubbli-
ci sulla riforma radiotelevi-
siva. Si tratta di due «tribu
ne », l'una sindacale e l'altra 
politica. La prima sara tra-
smessa domani (alle 20,45) e 
vedra • la partecipazione di 
rappresentanti della Cgil, del
la CIsl e della Uil, intervista-
ti da un giomalista dell'agen-
zla ANSA ed uno dell'Italia. 
La a politica» andra. in onda 
martedl 11 alle ore 21,33 con 
la partecipazione di tutti i 
rappresentanti dei partiti po-
litici. Entrambe le trasmissio
ni sono programmate sul na
zionale Tv ed alia radio. 
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Corso di 
teatro con 
lo Studio 

Fersen 
a Spoleto 

Dal noitro corrispondente 
SPOLETO, 4 

II Teatro Studio diretto da 
Alessandro Fersen ha aperto 
il 1° dicembre a Spoleto 11 suo 
secondo anno accademico. An
che quest'anno la partecipa
zione dl giovani ai corsl del 
Teatro Studio sara numerosa, 
come dimostra Tandamento 
delle iserizlonl pervenute ol
tre che dalla regione umbra, 
dalle Marche e da altre re
gion!. 

II programma dello Studio 
prevede corsi di dizione, dl 
impostazione della voce, dl re-
citazione e di tecnica psico-
scenica dell'attore. I corsl si 
terranno al Palazzetto Ancaia-
nl in Largo Gabriele Possenti. 

Alessandro Fersen ha illu
strate la iniziativa in una con-
ferenza stampa, sottollneando, 
alia luce dei risultati ottenutl 
1'anno passato, la sua speran-
za e la sua flducia in un ulte-
riore sviluppo della attivita 
del centro teatrale. Come Fer
sen ha rilevato, la iniziativa e 
stata fatta propria dall'Ammi-. 
nistrazione comunale di Spo
leto, con l'oblettlvo della for-
mazione di un centro di atti
vita ' teatrale . finalizzato ad 
un'opera di ricerca a carattere 
speciallstico particolarmente 
sui probleml del linguaggio 
scenico. Ci proponiamo di por-
tare avanti, ha detto in so
stanza Fersen, una seria atti
vita di formazione e promo
zione culturale, nel quadro 
delle scelte caratterizzanti 
operate nella Regione umbra. 

g. t. 

ancora bloccai prezzi 
REMBRANDT al listino di agosto 1972 

RAPHAEL al listino di aprile 1973 

solo roller lo pud fare 
(6 il numero uno) 

e in piu facilitazioni d'acquisto 
mettetevi subito in contatto con I'organizzazione di vendita roller per 
conoscere direttamente le iniziative e le facilitazioni di acquisto nel qua
dro delle operazioni stagionali roller 

se avete progettato di acquistare un roller fatelo subito! 

un roller e un buon investimento 
mier catenzano tirenze L 888141 

centro informazioni firenze piazza stazione 23r tel. 211738 
filiate di milano piazza de angeli 2 tel. 436484 

filiate di torino lungodora siena 8 tel. 237118 
filiate di roma via asmara 10 tel. 832283 

richiedete I'elenco completo dell'organizzazione di vendita roller in italia 
o I'indirizzo del commissionario piu vicino al vostro luogo di residenza 

ROLLER PREMIO QUALITA ITALIA 1971 • 1972 MERCURK) D'ORO 1973 

raai yi/ 

controcanale 
MAGELLANO — L'idea di 

questa nuova serie dei « cultu-
rali» Sulla rotta dl Magellano, 
curata da Giorgio Moser, per 
quanto se ne pub capire, do-. 
veva essere buona in orig\ne: 
diciamo pure che doveva es
sere «tipicamente ielevisivan. 
Ripercorrere su una imbarca-
zione a vela la rotta seguita 
nel 1500 da Ferdinando Ma
gellano, seguendo le indicazio-
nl che ci rimangono di quel 
viaggio e andando alia ricer
ca di notizie e testimonianze 
anche inedite: e farlo offrendo 
ai telespettatori un vero e 
proprio diario dell'impresa, or-
ricchito dalla lettura di docu-
menti dell'epoca, e di brani 
dialogati destinati ad analiz-
zare il personaggio Magellano 
e le sue azioni in chiave cri-
tica, da un punto di vista mo-
demo. Da una simile imposta
zione poteva scaturire un ot-
timo programma, percM, co
me si e potuto constatare in 
piit occasioni, > i modi della 
cronaca sono molto congeniali 
alia televisione: pensiamo, per 
fare un esempio che calza, 
assai bene in questo caso, ai 
documeniari del comandante 
Cousteau, che offrono appunto 
ai telespettatori il diario delle 
avventure e del lavoro di un 
gruppo di ricercatori nel cam
po della fauna e della flora 
marine. 

Senonchd, per quanto abbia
mo visto almeno nel corso 
della prima puntata, in que
sto Sulla rotta di Magellano 
tutto & stato ridotto a puro 
artiflcio: flnto appare il diario, 
finte appaiono le scoperte, fin-
ti i dialoghi, finti gli episodi. 
I diversi movimenti della 
troupe, di cui fanno parte Mo
ser e i suoi collaboratori, han
no il sapore di una recita: e 
lo hanno tanto piu quanto, in
vece, i dialoghi vogliono ap-
parire « spontanei». . 

E le riprese stesse sembrano 
quelle di un film di avventure 
e di folklore, con gli imman-
cabili, giochi di immagini e 
brani inclusi esclusivamente 
alio scopo di tc fare spetta
colo » (la sequenza del fla
menco nel locale di Siviglia, 

ad esempio: che cosa aveva 
a che fare con il resto?). 

Intendiamoci: nessuno pre-
tendeva che il documentarlo 
fosse « girato » senza prepara-
ziohe alcuna, li per 11. E, d'al-
tra parte, pud anche essere che 
molti degli episodi siano sta
ti effettivamente vissuti dalla 
troupe per esempio la faticosa 
ricerca, a Siviglia, delle trac-
ce dell'impresa di Magellano, 
ha avuto probabilmente i mo-
menti che abbiamo visto: ed 
effettivamente, Moser e i suoi 
collaboratori hanno dawero 
scoperto, a mano a mano, che 
in omaggio alia « ragion di sta-

,to» i governi spagnolo e por-
toghese hanno cercato di af-
fossare fin la memoria del 
grande navigatore, per valo-
rizzare, invece, un oscuro co
mandante iii seconda. Ma il 
fatto h che la traduzione tele-
visiva di tutto questo non e 
stato minimamente persuasi-
va: e lo 6 stata tanto meno 
quanto piii, invece, le battute 
e le diverse situazioni preten-
devano di apparire addirittura 
«colte dal vivo» (pensiamo 
alle esclamazioni doppiate con 
I'accento flntamente inglese: 
che trovata!). 

Per altro verso, i testi — 
che sono stati scritti in colla-
borazione da ben quattro per-
sone — erano di una baiwlita 
e insieme di una teatralita 
dawero fastidiose. E, infine, 
Alex Carrozzo e Gady Castel, 
che nei brani sceneggiati in-
terpretavano i personaggi di 
Magellano e di Pigafetta, ap-
parivano continuamente com-
battuti tra la tentazione di re-
citare come fossero su un pal-
coscenico e la tendenza a leg-
gere semplicemente le battu
te. Nel complesso, ne 6 venu-
to fuori un racconto piuttosto 
goffo, che rischiava di confon-
dere le idee. Speriamo che nel
le prossime puntate, col pro-
cedere del viaggio, le cose mi-
gliorino: perche, ripetiamo, l'i
dea di partenza ci pare meri-
tasse dawero di essere rea-
lizzata. 

g. c 

oggi vedremo 
UN CASO DI COSCIENZA 
(1°, ore 20,45) 

E* la terza puntata del programma curato da Enzo Biagi 
attraverso 11 quale la tv si propone di xievocare alcuni mo
ment! storici o di cronaca particolarmente significativi (a 
suo giudizio) dei nostri anni. La puntata odierna — intitolata 
« I giomi del dubbio» — e dedicata alia ricostruzione della 
vicenda di Artur London, ii viceministro degli esteri della 
Cecoslovacchia processato, condannato e poi riabilitato. Que
sto momento di storia e rivissuto in particolare attraverso 
gll interventi della moglie di London, Lise London Ricol e della 
compagna Nilde Jotti. 

L'UOMO MERAVIGLIA 
(2°, ore 21) 

E* il secondo film della breve rassegna riservata all'attore 
comico americano Danny Kaye. II film e stato realizzato nel 
1945 dal regista Bruce Humberston e si awale anche della 
partecipazione di Virginia Mayo e Vera Ellen. Tutto il rac
conto e impostato sulla presenza di due gemelli (natural-
mente interpretati sempre dallo stesso Danny Kaye- che 
danno dunque vita ad una ben tradizionale serie di equivoci. 
Si aggiunge una ricca serie di numeri comico-musicali dove 
l'attore da, forse, il meglio di stesso. 

MERCOLEDF SPORT 
(IV ore 21,50) 

La consueta rubrica del mercoledl e dedicata alia trasmis-
sione delPincontro di boxe, valevole per il campionato italiano 
dei pesi leggeri, che si svolge a Cagliari fra Pinna e Di Pietro. 

programmi 
TV nazionale 

9,30 Trasmlsslonl scola-
stiche 

12,30 Sapere 
Replica della secon
da parte di «Le 
Mille Miglia*. 

13,00 Delta vivo 
Un documentarlo di 
Giancark) ZagnL 

13,30 Telegiomale 
14,00 Insegnare oggi 
14,30 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 Telegiomale 
17,15 Tanto per glocare -

Piccolo paese 
17,45 La TV dei ragazzi 
18,45 Sapere 
19,15 Cronache del lavoro 

e dell'economia -
Oggi al Parlamento 

20,00 Telegiomale 
20,45 Un caso di coscienza 

« I giorni del dub-
bio ». 

21,45 Mercoledl sport 
22,30 Telegiomale 

TV secondo 
17,00 TVM 73 
18,00 
.1M5 
19,00 

TVE 
Telegiomale sport 
Signore e signora 
Replica' della prima 
puntata 

20,00 Ore 20 
20,30 Telegiomale 
21,00 L'uomo meraviglia 

Film. Regia di Bru
ce Humberstone. In-
terpr.: Danny Kaye, 
Virginia Mayo, Ve
ra Ellen. 

Radio 1° 
CtORNALE RADIO - Ore: 7, 
a, 12, 13. 15, 17. 20, 21 • 
22^5; fc MatMiao MSlcalc; 
C.49: A l a n m o ; 7,45: tof al 
Pirliwwto, a.30: U tmnm\ 
4* mlllBQ) 9J L* novM tori; 
»,15i Voi •< to; 1<h SpKW* 
6Rt 11,30? Omrto program
ma; 12*44: Sctta aota aatt** 
13,20: Special: Of*) Lada 
Dalla; 15,10: Par «ei alwiaai; 
14: II ttraaote; 17,05: Pama 
rimaaa; 17^5: « I tra mo»dMt-
Hari»; 10,10: NorHa anela-
ta; 18,40: Proframm par I 
piccoll; 19,10: Cioaacaa ael 
Manaiieroot 15^0: Laaa 
Playiaa; 20,20: Aaaata a 
ritaraot 21,10: Raalotaatro; 
21,50: Ceacarto oparHtica. 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO • Ora 0,30. 
7,30, 8,30, 0.30, 10,30, 11,30. 
12,30. 13^0, 15,30, 10,30, 
18,30, 10,30 a 22,30; «: II 
mattinlara; 7,40: taaafierao; 
8,14: Irra cama iajrtamaa< 
Maaai 8,40: Cama a aarcMj 
8^3: Oanaria aal wiloatim 
mai »^5i CamtHMl 4*aataa-
aoi O^Oi a I tra mosckattia-
ri»i 10^3: Cantaal par ratHi 

10,35: Dalla 
12,10: Tratniitsioni ragioaali; 
12,40: I Malalinaaa; 13,31« 
Cantitrtort al rotti i PaaaH 
13,50: Come c parchc; 14: 5a 
al airij 14,30: Trasmteiaat 
raaionali; 15: Panto iaterro-
aathro; 15,40: Cararah 17^0: 
Spccfala CRj 17,50: Chlamara 
Roma 3131; 19,55: Maaia aat-
rordwatra; 20,10: II coava» 
ano aai dnoae; 21: Saptraoaic; 
21,40: PopoH; 22,40: ™E vm 
alscorranao. 

Radio 3° 
ORE 9,30; U Radio per m 
•coole; 10: Concerto di aperta-
ra; 11: La Raalo par la scae-
le; 11.40: Arcaivio aal drtto; 
12,20: Masicha italiana d'oaji; 
13: La musica nel tempo; 
14,30: « ChriftM » di P. Lint; 
18,30: Capotrtori aal Nova-
canto; 17,20: Poili ralaam; 
17,35: Masica taori schema; 
18: Masiche pianisticaa di An
ton Dvorak; 18,30: Musica lea-
aera; 18,45: Piccolo pianeta; 
19,15: Concerto della sera; 
20,15: II feodalesimo nel dibit-
tito delta •torioarafia; 20,45: 
Idea a fatti della musica; 21: 
II Giornale del Terxo • Setta 
arti; 21,30: I concerti di Jo-
nana Seaeatian Bachj 22,1 Oi 
DiKoarafla; 22,33: Uttera aal 
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