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II male degli 
Enti lirici 
e I'inerzia 

<• . • « • * • - . 

* L'approvazlone • della '«leg-

?'ina» a copertura del debl-
I degli Entl lirici ha provo

cate un vivace scambio di 
lettere (sul Corriere del gior-
ni scorsi) tra Plavio Testi e 
il sovraintendente Paolo Gras-
si. Testi chlede tanto per co-
mlnciare, la pubbllcazlone del 
bilanci scaligeri e Grassi gll 
risponde che essl sono appro-

. vatl dal Conslgllo di ammlnl 
strazlone in cui sono rappre-
sentate tutte le istanze into-
ressate. • 4 

' Queste botte e rlsposte cl 
riportano alia mente le pole-
mlche di vent'annl fa, quan-
do gli «sprechi» degli En
ti lirici polarizzavano •• Tat-

. tenzione. Ma gia a quell'epo-
ca i'argomento ne introduce-
va un altro plu importante: 

, quello della funzione sociale 
del teatro.-Quando denuncia-
vamo, giustamente, la follla 
dei grandi teatri d ie si ruba-
vano a colpl di milioni gli 
artistl. che buttavano a di-
smisura i negli allestimenti o 
negli straordinarl, non ci 11-
mitavamo a grldare «a l la-

. dro», ma chiedevamo un di-
verso irnpiego del pubblico 
danaro: non sprecato per il 
divertimento del pochi, ma 
implegato per'dare cultura dl 

: alta qualita al pubblico piu 
largo possiblle. 

Questa battaglla .ha avuto 1 
suoi frutti. Neppure il piu 
acceso conservatore oserebbe 
rlproporre - come modello il 
vecchlo teatro degli abbona-
ti. II problema della cultura 

i musicale come servizio socia-
: le e stato posto e Imposto, 
e tutti ne debbono tener con-
to. Tanto e vero che oggi 
nessuno osa • piu negare la 
necessita di una radicale ri-
forma del settore (anche se 
poi si tende a procrastinarla) 
e. nel frattempo, gli Enti cer-
cano di far qualcosa che di-
mostri, poco o tanto, l a ; lo-
ro vocazione sociale. • 

Se oggi Grassi DUO dire.che 
la Scala ecambiata, se'pub 
porsj il problema di uh pub
blico di ricambio e Imposta-
re la realizzazione di nuove 
e interessanti }niziative, que-
sto deriva anche dalla lunga, 
coerente battaglla che abbia-
mo condotto nelle scuole, in 
Parlamento, nel giomale, con 
proposte e leggi. --• '-f̂ -

In questa situazione, rlcca 
di possibilita, impostare la di-
scussione sugli « sprechi» de
gli Enti Uriel rischla di por-
tar acqua al :• mulino reazio-
nario di quanti considerano 

.. «sprecati» tutti 1 fondi per 
la cultura. La realta e che 
gli Enti lirici godono medio
cre fama, non perche spen-
dono troppo. ma perche nes-
sun governo li ha messi nel-
la possibilita di svolgere una 
coerente funzione sociale e 
culturale:. al contrarlo. 11 nha 
maft^uti^.inae^Ttati'%.. para- ' 
llzzatl, blbccatido 'colla riian-
canza di - fondi e con' dlspb-
sizioni legislative inadeguate 
ogni possibilita di rlnnova-
mento. Se qualche progresso 
c'e stato (e. • tra l'altro. la 
Scala ne e la prova), e av-
venuto si pud ben dire con-
tro la corrente ufficiale. •••< 
• Percio il problema di fon-
do, oggi, non e quello delle 
economie o "delle «razionaliz-

. zazioni». I casi di allegra fl-
nanza, dove esistono, riguar-
dano i consigli di amminl-
strazione o, semma'i, la pro-
cura. Se noi avversiamo il me-
todo delle «leggine» e per
che appare sempre piu urgen-
te una rlforma che. rompen-
do i residui del orivilegio a-
ristocratico. renda • possibile 
una . produzione •• di cultura 
quale esige una societa effet-
tivamente, democratica. i 

E [questo significa aumen-
tare, non. diminuire la spesa, 
creare orchestre e sale dove 
c'e il vuoto (come in troooa 
parte del meridione). moltl-
plicare gli organism! al ser
vizio di intere region! come s! 
sta gia facendo in Emilia, tra-
sformaro la - produzione tea-
trale per renderla contlnua, 
progettare e costmire gli am
bient! adatti alia cultura di 
massa del nostro secolo. -

In una struttura di questo 
genere. democratica e razio-
nale. glj sprechi si elimineran-
no da se. scomoariranno as-
sieme a quella visione sette-
centesca e arLstocratica del 
teatro che e eia morta. ma 

. attende da troppo tempo di • 
venir sepolta. ... • . i 

Rubens Tedesehr 

Stimoldnte s 

scenaa 
operai di Citta Togliatti 
! Nel « Clima di domani » di Mikhail Sciatrov una attenta analisi 
dei diversi atteggiamenti dei. tecnici'. e dei lavoratori di fronte. 

• ar problemi della produzione .— . La rappresentazione pre- V 
parata da una lunga permanenza degli attori nella fabbrica'.-', 

Dalla nostra redazione 
,•-;•-• :•'•'•&:-:.• : .A ' ^-^MOSCA. 26 ".<. 
W'A Citta Togliatti, sul Volga, 
dalle catene di montaggio del
la fabbrica di auto Vaz e da 
poco uscita la milionesima vet-
tura « Giguli ». L'avvenlmento 
e di grande rilievo: «II gigah-
te del Volga — scrivono i gior-
nali — lavora ormai a pieho 
ritmo»: «La nostra "Giguli" 
corre per le strade del mon-
do » annuncla lo speaker della 
TV; « I problemi della produ
zione e della rivoluzione tec-
nico-scientifica si fanno sem
pre piu complessi», awertono. 
sulle rlviste economist!, poli
tic! e sociologi. Ma. a parte i 
diversi commenti, la notizia, 
per un paese che si sta av-
viando verso una produzione 
di massa della vettura priva-
ta, domina la vita della gior-
nata, •• _.••'-. -,'•-...;,-•;-.: > . -«• . - •• . , 
• •' Se ne sta accorgendo anche 
il venditore del giornale della 
sera — la Vecerniaja Moskva 
— che, in Piazza Maiakovski 
battuta dalla neve, ha venduto 
alia folia che attende di entra-
re al Teatro Sovremehnik, tut
te le copie del giornale dove 
campeggiano articoli e servizi 
su Citta Togliatti e sulla a Gi
guli ». II motivo e sempllce: 
al Teatro sta per andare in 
sceria una « prima » singolare 
dedicata, appiinto agli operai 
della fabbrica di auto del Vol
ga. Titolo dello spettacolo e 
II clima di domani. Autore, il 
noto drammaturgo Mikhail 
Sciatrov • (ricordiamo - il sue-
cesso del suo Bolsceviki) e re-
gisti, insieme con la brava Ga-
lina Volcek, Josif Raikelbausa 
e Valeria Fokina. 
•= L'attesa per la « prima» e 
grande: aH'allestimento hanno 
preso parte direttamente an
che gli operai. i tecnici e gli 
ingegneri della fabbrica delle 
a Giguli» e la troupe del So-
vremennik, commediografo in 
testa, e stata a Citta Togliat
ti, dove, attraverso visite e 
lunghi colloqui, ha avuto la 
possibilita di prendere diretta 
conoscenza della « vita » della 
catena di montaggio. Lo spet
tacolo e quindi ,il risultato di 
una. originate' collaborazlone. 
- - Ed ecco la scena caratteriz-
zata, anche questa volta. (ri
cordiamo il palcoscenico collo-
cato al centra della sala nella 
Scalata del Fusijama) da una 
serie di interessanti soluzloni 
destinate a fare oambiente* 
e a investire direttamente lo 
spettatore. In platea vi sono 
infatti •• appositi leggi! — po-
trebbero essere i terminal del
la catena — di fronte a! qua
il siedono - alcuni attori; dal 
palcoscenico si protende verso 
il pubblico una lunga passe-
rella e la scena. sullo sfondo. 
e dominata da tre grandi pan 
nelli bianch! con al centro uno 
schermo, mobile, anch'esso 
bianco. -
• Al av ian si entra nella fab
brica di Citta Togliatti... in 

questo ' grande « gigante del 
Volga» alia cui realizzazione, 
a partire dal giorno del primo 
colpo di piccone, hanno lavo-
rato centinaia di.migliaja di 
persone: : tutto • Intorno,'- im-
prowisamente, si ode lo sfer-
ragliare delle- macchine, men-
tre sul muri appaiono l e i m -
magini filmate dell'interno 
della fabbrica. L'effetto scenl-
co e. singolare, Siamo ,al cen
tra-di' iin enorrrie'repafto:' in 
mezzo ad pperaj che montano 
le vettufe^rheritxe la'̂ vQce del
lo speaker annuncla 1 dati piu 
significativi:. ._ tantl quintal! 
di ferro adoperat! per la co« 
struzione, centinaia di migUala 
di giovani giunt} da ogni par
te del paese. superate le dif-
ficblta ambientall grazie agli 
sforzi giganteschi.delle briga-
te che hanno lottato contro U 
freddo, eccetera. L'atmpsfera 
si riscalda a poco a poco: sul
lo schermo centrale passano 
le immagini dei giovani di 
Citta Togliatti mentre in sala 
irrompono gli operai 

: H quadra e complete Ora 
comincia il verb spettacolo. La 
storia si concentra sulle fi
gure dei tre direttori. della 
azienda impegnati nella « bat
taglla ». per fare . uscire dalle 
catene la cinquecentornillesi-
•iha '•.vettura^ N e ! vieflje ' fuori 

mentalita * «tecnocraj;iche.», 
a umanistiche » e - dei van at
teggiamenti che via via' si de-
lineano di fronte "al problemi 
della produzione. Alterrt£(to da 
a scene di. vita » della .fabbrica 
(che forse non scuotono lo 
spettatore sovietico, ma. che 
colpiscono rosservatore occi-
dentale) il dlalogo entra nel 
vivo quando uno dei direttori 
affronta alia presenza dei tec
nici piu responsablli, il discor-
so sulla «naucnaia technice-
skala revoluzia i> e cioe la ri
voluzione tecnic&scieritijica. 

«La nostra azienda — dice 
il direttore — e stata creata 
per far saltare tutto il sistema 
dei modi tradizidhaii di ge-
stionen. La formulazione non 
e nuova. Piu ' volte e - stata 
avanzata in articoli, saggl teo-
rici e sulla, stessa-Prauda, Ma 
la frase, detta dal palcosceni
co, assurne un altro carattere. 
Per. la prima volta a gran vo
ce — come i n . u n comlzio di 
fabbrica — si d i ce che il perno 
della rlforma economica con-
siste nel passaggio dalla ge-
stione politico-amministrativa 
alia gestione « economica » di 
una azienda. .11 «c l ima* del 
domani si rivela.a poco a poco 
e U dibattito si concentra sul
la rivoluzione tecnlco-scienti-
fica nelle oondizioni. di una 
societa socialists 
• C e un ingegnere. il quale so-
stiene che la razionalita e u-
mana e che rumanestmo nella 
fabbrica non- pud essere che 
razionale; un altro si batte af-
fermando che • la. tecnologia 
deve essere invece mediata da 
una carica di umanesimo. E 

per affermare questa.sua con-
cezione-si batte con tutte .le 
sue.fdrze, ma la fabbrica-non 
va avanti egualmente: i pezzi 
mancano. la catena non mar-
cia; saltano, - di conseguenza, 
tempi ed obiettlvi. Tra l e d u e 
posizioni si pone da%- media-
tore il .direttore generate, il 
quale sostiene che e necessaria 
la •« partecipazione » e che bi-
sogna dar; spazio anche agli 
altri. RimproVerahdo Yiimani-
sta, ( m a , ' i n 'pratlca, Taccen-
tratore) spiega con ca lmache 
« ŝ e decidi .tutto' da solo. gll 
altri non oartecipano » . ' • • • 

II"discorso 'va cdsl avanti 
mentre sl svelano a poco a po
co .1 problem! "concretl (i pezzi 
c^e non arrivaho, !i burocratl 
che bloccano iritere commis-
siohi. eccetera)., Sciatrov ha 
il. rherito di porre In eviden-
za vari personaggi e di.lascfar-
li soli di fronte: al giudizlo del 
pubblico. Accentuando inoltre 
l'aspetto . plurinazionale della 
classe vopera!a (belle, tra. l'al
tro, le scene del geprgiano.che 
chlede se .venendo a. lavofare 
a Citta Togliatti potra rice-
vere l'auto e dell'ucraino che 
protesta perch§ non riceve la 
casa) introduce qdlndi ahche 
I l .discorso sui 'rapport! tra 
upmini dl tradizionl e origin! 
diverse. • Nelle .discussion! che 
si 4*Vblgcfefctfti '-feeho'aVfcolletti-
vl. veijtoho .infSttK jdQmoiitfi. le 
frasl fatfe, vlehe'. cienUrictata 
l'ipbcrisia., Scatta - una molla 
«nuova» che, nelle idee del 
commediografo, dovrebbe es
sere quella decisiva per il a cli
ma » di domani. 

Cosl, tra dibattitl e problemi 
della -vita. quotidiana, la' fab
brica sl a w i a — dictamo «oon 
successo » — alia. produzione 
d e l l a - clnquecentomillesima 
vettura. C'e festa sul palcosce
nico e in sala: il film che vie-
ne proidttato sul grande scher
mo centrale mostra una vettu
ra di nuovo tipo che viene 
avanti tra gll applausi degli 
operai. Pol, alTlmprdvviso,' le 
Iucl si accendonb e al posto 
dellb schermo' c'e una flarn-
ma'nte « Gigiill» cori i fart ac-
cesl (mancano, owiamente . 1 
solitl tergicristalli preziosissl-
ml a Mosca..) che ylene solie-
vata dagl! operai cosl come sl 
f a p e r uri festeggiato.^La festa 
e finita. L'auto resta sola sul 
palcoscenico:. 11 acllnia dl do
mani » e cominciato. 

: Ed e un fatto positlvo che 
.dl quest! grandi problemi so
cial! e de l - future si discuta 
anche al teatro- con spettacoll 
dedicati alia classe operaia che 
proprio in • quest! mesi vengo-
ho presentati a Mosca: / ton-
ditort d'acciaio al MXAT; Un 
uomo dal di fuori alia Sat i ra : 
Ti dona la vita all'Ermaltfva e. 
ultimo, al Teatro del Komso
mol. Autograd: ventunesimo 
secolo. - • 

. Carlo Benedetti 
.NELLA FOTO: una scena 
del * Clima di domani it. 

Lo scandalo di stagione 

per ragazzi: 
come si butta il 
denaro pubblico 

Si fanno < rientrare nella categoria normali pro-
dotti per tutti, al fine di far godere agli eser-
centi I'esonero fiscale previsto dalla legge 

L'ultimo scandalo della sta-; 
glone si chlama «11 cinema 
per ragazzi »: la fabbrica del-
l'lneslstente. E' dl poco tem
po fa la notizia secondo 
cui 11 comitate mlnlsterlale 
compstente per attribulre ' ia 
qualified dl film «prodottl 
per ragazzi» ha rlconoscluto 
meritevoll di entrare In que
sta categoria 1 • lungometrag-
gl: La torta in cielo. Piu for
te ragazzi, Si pub fare... ami-
go?, Fratello Sole e sorella 
Luna, II caso Mattei, Zambo 
il • dominatore • della - foresta, 
Pomt d'ottone e manlcl dl 
scopa, Spruzza, sparisci e spa-
ra, Quella fantastica pazza 
ferrovia.-.<.'"-• _;••-••• - . - .-• 
L In base alia vigente legge 
per la clnematografia. questa 
classificazlone da diritto a un 
esonero fiscale pari al 50% 
per gli esercentl che abblano 
prolettato 1 film deflnltl « per 
ragazzi». La ste3sa legge sta
bilise. fra l'altro. che debba-
no lntendersl prodottl per ra
gazzi 1 film «11 cui contenu-
to sia partlcolarmente corrl-
spondente alle esigenze dl con-
tribulre alia formazlohe etlca, 
culturale e civile del mlnori 
dl arm! sedicl n e che il nu-
mero del titoll catalogabill 
vlen flssato annualrnente dal 
minlste'ro ' dello Spettacolo, 
seritlto II parere della Com-
mlsslone centrale per la cl
nematografia, In cui sono rap-
presentate le categorle del 
settore. ,.•;.-•. . - ^; •-• -. ,..-«..-,•.;..-; 
''• Caso per qaso. spetta pronun-
clarsl a una commlsslone com-
posta dl: un esperto dl pro
blem! dell'eta evolutiva. desl-
gnato dal minister© dello 
Srjettacolo. un docente dl psi-
cologia. designato dal mini
ster© della Pubbllca Istruzio-
ne. un esperto di problemi 
dell'eta evolutiva. .designate 
dal minlstero d! Grazia e Glu-
stlzla. tin rappresentante degli 
autori e < uno del glomallstl 
clnematograflci, nonche un 
Insegnante della scuola media 
Inferiore designate. dal minl
stero della Pubbllca Istruzlo-
ne. Gia questo schieramento 
desta obiezioni prelimlnarl. * 
>Ma proviamo a prendere In 

esame .iij verdetto piu fresco. < 
•Quel cheibftlza-evldente e che •. 
degli • undid-f i lm giudicatl 
i prodottl - per ragazzi », In 
realta uno solo. La torta in 

•< cielo. Ha motivl per esser con
siderate tale, essendo. gll altri. 

; film che appartengono alia 
: normale produzione clnemaSo-
: grafica' e che sono statl con-
cepltlper avere udlenza pres-
so I pubbllcl piu diversi. Cl 
si dira che stiamo lnventando 
rombrello: che in Italia, sal
vo 1'Istituto Luce, non v*e pro-
duttore che In vita sua abbla 
finanzlato un film pensando dl 
rivolgers) soltanto a platee dl 
ragazzi; cne da nol non Ve 
nulla dl quel che sl trova in 
Inghllterra, Svezla. • Unlone 
Sovietlca, Cecoslovacchia. et
na e in tutti 1 paesi sociatistl. 
Ma questa, comunque, non e 
una boona ragione perch* s! 
continul a gabbare la ooilet-

"tivita; H.cinema per ragazzi. 
in casa nostra, e sempre sta
to un miraggio nel deserto e 
pud darsl pure che sia un fat
so problema. Non sono pochi 
gll educator!, gli pslcologi e 
i critic! clnematograflci che 
sostengono l'assoluta tnutilita 
di un cinema unlcamente de
stinate agli spettatori minoren-

Tutt'al piu c'e chi ritlene 
che at bambini in tenera eta 
sarebbe opportuno rlservare 
film che si raccomandino per 
llmmediatezza del linguaggio 
e dei messaggi. A questo pro-
posito. non c'e dubbio che la 
legge del cinema sia dl gran 
lunga superata 

Passl che sl reputlno pro
dottl per ragazzi film come 

II caso Mattel, e magari anche 
Fratello Sole e sorella Luna, 1 
quel! potrebbero rientrare nel 
novero del requisltl prevlsti 
dal leglslatore, ma che sl rl-
tengano contrlbutl «alia for-
mazione etlca, culturale e ci
vile » - alcuni western parodi-
stici e acrobaticl, qualche pel-
llcola d'avventura e due o tre 
sclocchezzuole al lattemiele, e 
sconcertante. Fatto sta che. a 
parte pochissime eccezlohl, 1 
film scelti alimentano al con-
tempo un eqiilvoco culturale 
e una sporca faccenda per cui 
alcune pelllcole, che hanno 
incassato centinaia dl mlllonl 
se non qualche mlliardo, sl 
traducono in un beneflcio 
suppletivo a favore dl coloro 
che li hanno proiettatl per 
mdtlvl dl cassetta. »••;.•• -
'- Per carlta dl patrla, lascia-
mo stare 11 fatto che la clas
sificazlone sia avvenuta quan
do non poteva plu esser d'in-
centlvo alcuho, giacche questo 
6 un argomento che confer-
ma l'assurdita del meccanl-
smo amministratlvo appronta-
to dalla legge. E lasciamo sta
re il fatto che la legge prlvi-
legia parimenti Aim nazlonall 
e stranieri, sicche con quest! 
chlari dl • luna . la « Walt Di
sney producticn» minaccia di 
far la parte <%el leone: cib che 
muove alia riprovazione e la 
leggerezza dei cornmissari, la 
superflciallta di iin giudizio 
fin troppo colpevole. per. pre-
tendere indulgenza.» Noi per 
primi siamo consci, e l'abbia-
mo sottolineato sopra, che la 
legge e - fuori asse. Quando 
scrlviamo In merlto al gruppo 
clnematografico -: pubblico, al-
1'Istituto Luce e alia neces
sita che si affermi anche in 
Italia un serio cinema didat-
tlco'e scientlflco-dlvulgatlvo. 
guardiamo alle Infinite possi
bilita che sl aprlrebbero per 
una comunicazione visuale di
retta in notevole mlsura a! 
ragazzi, al mondo scolastlco, 
e dalle nostre lpotesl non so
no nemmeno escluse le forme 
cinematografiche spettacolarl 
e narrative. Ma se urge mo-
diflcar;©,^ 'a^0MteiW \ 

beJorda^uon-iper -quesbhsare-
diamo che sia leclto chiudere 
un occhlo di fronte a coloro 
i quail, invece dl applicare 
nel modo mlgliore disposltlvi 
inadeguatl, largheggiano slno 
a rendere carta straccia una 
regolamentazlone :. leglslativa. 

'.'-•' m..ar. 

« 
•y-s ;>;: 

amore mio» 
' • • • , i . % • . . . . " • * , 

bloccato da 
una contesa 

••>: :1 : • 
.1-

- Per una volta 1 glomallstl 
sono statl Invitatl a fare da 
lnterrhediari tra una societa 
di produzione e una dl dl-
strlbuzlone per assicurare l'u-
scita dl un film. Le parti in 
causa sono 11 produttore Ro
berto Loyola e l'ltalnolegglo, 
societa dl distrlbuzione sta-
tale. Oggetto della « contesa » 
e il film di Mauro Bolognlni, 
Libera, amore mlo, di cui so
no Interpret! Claudia Cardi-
nale, . Bruno Clrino. Adolfo 
Cell e altri. 
" I I film — che e stato pro
lettato ierl al glomallstl — 
e pressoche finlto (manca 
solo qualche ritocco tecnico). 
Mâ  rischla di non uscire per
che il produttore non vuole 
consegnarlo alia societa dl-
strlbutrlce. In quanto non ha 
fiducia che questa predlspon-
ga tutte quelle misure atte 
all'affermazlone • del . -, film 
sugli schermi itallanl.' : 

;•• ' D a c h e c o s a deriva tale sfl-
ducia? U Consiglio di ammi-
nistrazlone dell' Italnoleggio, 
che ha visto il film quando 
non era ancora completato, lo 
ha definite « volgare », e qual
che membro avrebbe siigge-
rito di tagliare una scena as-
sal significativa (la fucilazio-

. ne di un gruppo di partigia-
n i ) . .. , -.-- :•:, 

o C'e pol • 11 lato economlco, 
che "e tutfaltro da 6ottovalu-
tare. L'ltalnolegglo ha date 

' (e gia sborsato) quattrocento 
milioni di minlmo garantito 
(a noi risulta che 11 totale si 
aggira In effettt sui cinque-
cento milioni) e ha in mano 
un contratto che lo autorizza 

. a rlfarsi di tutta la clfra pri
ma che 11 produttore rlentfl 

; della sua. E Loyola e fuori 
; per mezzo mlliardo. poiche 11 
' film e costato complesslva : 

' mente 900 milioni. C'e pol un 
altro date: la PAC. altra sbcie--
ta d( distrlbuzione (privata), 

• si e offerta di rilevare il film 
: per 750 milioni. Ma I'ltalno 

leggip non vuole cedere il suo 
. diritto. Sl chiede Loyola: ma 

perche tanta ostinazione se 11 
film non gll place e. quindl, 
non ci crede. e lo ha dlmo-
strato • non avendomi' voluto 
aiutare quando. per le mag-
giori spese incontrate, ml so-. 
no trovato. come ancora ml 
trovo. in dlfficili condlzionl 
economiche? Cedendo 11 film 
alia PAC. .l'ltalnolegglo rieh-
trerebbe non solo della clfra 
anticipata, ma avrebbe dirit
to ad un interesse del cinque 

.per cento. - v - -
- Per. uscire dalle secche, in 
cui rischla di rlmanere are-
nata chlssa . fino a ' quando 
Liberaf amore mio, sono sta
t l chlamati. come dicevamo 
aH'inizio. a far. da. interme-

rdiarJiri, glornalisti; ibXluaH, 
-percvt,-non sembrano/<-poter 
ressere?i giudidi -tnigtldrl 'iin 
una dellcata contesa finanzia-
ria.; Permo restando comun
que . il prihclpio che una 

-opera, frutto di un lavoro e 
di ixn impegno collettivo, de
ve giungere al pubblico cui 
e destlnata. • 

m. ac. 

leri sera a 
Id Monaello senzd rivali 

R a i \f/ t r-.t 

'' Con Gabriel la Mondello, l'ln-
segnante ventinovenne dl La-
vagna (Genova), appassionata 
della vita e delle. opere dello 
scrittore Giovanni Verga (ma
teria, questa, con la quale ha 
conqulstate la~scbrsa settlfria-
na 11 titolo dt camplonessa), 
Rtschiatutto sembra aver su
perate quella fase di stance 
in cui era caduto. -• ^ 

Contro due awerseri non 
certo in grado di contrastarle 
il passo, ierl sera la Mondello 
ha potuto spazlare liberamen-
te da una colonna all'altra 
del tabellone, « rischiando > in 
due occasion! la somma dl 800 
mila lire per volta. II tutto si 
e alfine concretizzato, per lei. 
in un bel gruzzolo: poco meno 
di 6 milioni di lire. • 

Praticamente Ineslstentl l 
due antagonist!. Giovanni Vla-
nello. 43 anni, un venezlano 
abitante ad Arese. glunte al 

l'esame finale, non ha saputo 
raddoppiare le ventlmila lire 
con le quail aveva terminate 

• la gara-al tabellone:- defin'tosi 
esperto in «Storia di Vene-
ziaj». non e stato. infatti In 

* grado di rispondere ad una se
rie dl quiz riguardantl la con 
gliira del 15 glugno .1310 contro 
la Repubbllca veneta, per cu) 
ha ' dovuto ' accontentarsl del 
gettone di presenza di cento 
mila lire. . . ..-.,-. > 

- D terzo concorrente era Do-
menlco Bagala. 26enne, imple
gato delle FF.SS. abitante a 
Gioia Tauro; la sua conoscen 
za della regione calabra (ma
teria per la quale si e presen-
tato sulla pedana del telequiz) 

' non e valsa a farlo rlemer-
gere dal profondo delle 120 
mila lire sotto zero in cui era 
caduto ancor prima che 11 gio-
co a) tabellone avesse termine. 

• ^ J 'A Jr 

PRA SPETTACOLO E PAN-
TASCIENZA — A tu per tu 
con la cometa sembrava po-
ter essere una buona occasio-
ne per mettere su un pro-
gramma sctentiftco legato al-
I'attualita — e una attualita, 
diremmo, spettacolare. L'ar-
gomento, infatti, e di buon in
teresse: la comparsa sui no-
stri deli della cometa kohou-
tek (cosl chiamata dal name 
dell'astronomo che Vha indi-
viduata per primo). >,-

Per svolgere il tema, la Rat 
non ha badato a spese: e si 
e infatti permessa anche il 
lusso di un collegamento via 
satellite con una base spazia-
le americana dove si sta svol-
gendo, appunto, • I'operazione 
Kohoutek, vale a dire una 
complessa indagine scientific 
ca per la quale e utilizzata 
anche / 'equlpe deH'astronave 
Skylab. -- ••- • -: 

Tuttavia, I'occasione e stata 
sprecata malamente. Mino 
Damato,r< curatore del pro-
gramma, ha scelto infatti la 
via dello spettacolo al con

fine con la fantasclenza. Ha 
costruito, infatti, la trasihis-
sione operando un inutile e 
fastidtoso ••> falso: fingendo, 
ctoe, che essa si sia svolta in 
« diretta », nella speranza evi-
dente di coinvolgere il pub
blico in una sorta di corsa 
verso I'ignoto (I'insieme, fra 
studio e collegamentl e, inve
ce, registrato). Ha *-' ptazzato 
qua e Za qualche formula 
chimioa, ma vi ha aggiunto 
un inutile interrogativo fina
le sulla probability che altri 
mondi, nell'universo, siano 
abitati. Ha messo insieme, in 
definitiva, un po' di Bethlem-
me e un po' di fantascienza, 
con un pizzico di incondu-
dente soclologta ed i ritmi di 
Canzonissima. •-.- .-••••.-• 
' Alia fine, se ha forse crea
te interesse per la comparsa 
di Kohoutek, non ha certa-
mente contribuito a sciogliei 
re gli interrogativl scientific 
ci che, unici, potevano giu-
stificare la trasmissione. 

d. n. 

RITRATTO D'AUTORE 
(P, ore 12,55); : ; 

- - Per la serie « I maestri Italian! dell'arte del '900», va in 
onda oggi un servizio dedicate a Perlcle Pazzinl, uno degli 

; scultori itallanl plu prestiglosl. Marchlglano, trasferitosl ft 
Roma da ragazzo, Fazzlnl e un naturalista che ha raggiunto 
una perfezione tecnlca che gli permette dl esprimere 11 tuo 
mondo intagllando il legno come pochi altri. 

iLv BOTTEGA DEL CAFFE' 

p 'Reriato De Carmine, TihOiBuazzeili, Luciano Vlrgllio, Gipo 
; Parasslho, Barbara - Nay, - Marlsa Bartoll, Marzlo Margine, 

Mario Brusa. Giovanni Morettl. Edgar De Valle, SUvana Lorn-
• bardo e Roberto Paolettl sono gll lnterpretl della rlduzlone 

televlslva (curata da Edmo Fenoglio) della Bottega del caffe 
di Carlo GoldonL , 

programmi 

TV nazionale 
-12^0 
12,55 
13^0 
14,00 

17̂ 15̂  
18.45 
19.15 
20.45 
21.50 

Sapere 
Rltratto d autore •• 
Telegiornale v , 
Giornl d'Europa -
TWeglbrnale . i i l -
U gallina .-"•' '.o. 
La TV del ragazzi 
Sapere ••':-• 
Cronache Italians 
Stasera . 
Spazio musicale 
i Buona fortuna* 

22,30 Telegiornale 

TV secondo 
, . ; i i • - . ' . ' ' , " - - • 

17.30 Sport 
18.00:iyE, . - . , ' , . / 
18.4SvTeleglomale sport 
19,00 galtflb^nprtal© - :.,-,-

., .. « Marsigila » : . - T ; - . 
- Replica-

20.00 Ore 20 
20.30 Telegiornale - -
21,00 La bottega del caff* 

di Carlo GoldonL 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore: 8 , 
12. 13. 14, I S . 17, 19. 21 c 

' . 22 ,50; 6.05: Mattuiine mull- -
c*l*i 6,5Oi Almaaacco; 8 ,30: , 

: Canzonlt 9t I I grillo cantant*i 
9.13: Voi ad lot 10: Spaciaia 

••"• CRj 11,30: I I padrlne di casa; 
12.44: Satte nota sattat 13.20: 

. Special o « l j 14,40: Madra Ca-
brinlj 15,10: Par vol fliovants 

, 16> I I flimoiat 16,30: Sorella 
; Radloi 17,05: Pomeridianai 
' 1 7 . 4 0 : Prosramma par I ra-
3 gazzi] 18: Ottimo • abboo-

danta: 18.45: Italia die lavora! 
.- - 19.20i - long Playing: 19.50: 
.. I protagoaistlt 20,20: Andata 

a riroraoi 21,15: Concerto Sis-
fonlco, direttore H . Wallbarft 

: ; 22.20* Un'orchettra • tanta 
noslca. . 

^adia2° 
GIORNALE RAOIO - Ore 7.30, 
8.30. 9 .30. 10,30. 11.30. 
12.30. 13,30, 15.30, 17.30. 
18.30. 19.30. 22,30; 6: I I mat-
riniere; 7,40: Buonfiorno: 8,14: 
Rhythmandbtues; 8,40: Come 

.- • parent? 8.55: Gallerta del 
melodramma: 9.35: Ribalta: 
9 ,50: Madra Cabrlnl; 10.10: 

Canxonii 10,35: Oalta aoatr* 
parte; 12,10: Reglonali; 12,40: 
Alto gradlmento; 13: Hit Pa
rade; 13.35: Cantautori di tutti 
I Paesi; 13,50: Coma a par* 
en*; 14: Su dl airi; 14,30: 
Regionall; 15: Country a tea-
starn; 15.40: Cararai; 17.30: 
Speciale GR; 17.50: Chiamata 
Roma 3 1 3 1 ; 19,55: Magja dl 
orchestra; 20 .10: Supersonic; 
21 ,20: Aneddotica storica;. 
21.25: Pop-off. 

Radio 3*N 
ORE • 7.05: frasmisslonl 
dal i ; 8.05:, Filomusica; 9.30x 
Musiehe - Operistiche; 10: Con
certo; l i t Musiehe dl O. Mea-
siaen; 11,40: Concerto dot 
quintette Chigiano; 12,20: Mu
siehe Italiane d'oggi; 13: t a 
mosica nel tempo; 14,30: Von 
Heute Aul Mor9en, m Da oaaj 
• domani a; 15,10: Politonia: 
1S.25> I I disco la aetrina; 
16.10: Mosica a Poesla; 17,20: 
Concerto del pianista, M . Pe+-
linl; 18: Discoteca sera; 18.20: 
Musics legsara; 18.45: Piccolo 
pianeta; 19.15: Concetto aara-
le; 20 : Vecchie a nuove drofha; 
2 1 : Giornale del terzo; 21 .30: 
Orsa Minora; 22,15: Pariiasao 
41 spettacolo; 22,35* Latter* 
aoi pentajramma, 

74,5 km COn Un /itrO A I consumi ind/caW 
:' ; : I sono consumi medi rilevati 
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