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Alle stelle il prezzo del biglietto 

Col caro - cinema 
sfruttamento 

a livedo europeo 
II problema Cel prezzi del bl-

glletti clnematograficl e sem-
pre piu d'attuallta. Alle recen-
ti prese dl poslzlone del la Fe-
derazione del slndacati del 
lavoratorl dello spettacolo 
contro ulterior! aumentl e per 
la riforma dell'lntero settore 
hanno fatto eco le preoccu-
pazloni del critic!- clnemato
graficl e le inizlative delle as-
soclazloni democratlche del 
pubblico, le quail hanno gla 
gettato le basl per la costitu-
zlone dl un circuito democra-
tlco che serve ad elevare 
11 * livello * conoscltlvo degll 
spettatori e non a «tosarli» 
economlcamente. 

Quello del prezzi 6 un te
nia strettamente collegato con 
quell; dell'uso e del consumo 
cinematografico e colnvolge 
l'lntero «modo di produzlo-
ne » filmico. 

E' noto ohe 1 prezzi d'in
gresso al cinema subiscono 
da anni una continua lievlta-
zlone, la cui velocita d'asce-
sa si fa sempre plu rapida. 
Facendo riferimento al valo-
rl medl degll ultimi cinque 
anni, per esemplo, si nota un 
aumento del 41 per cento, 
una clfra di gran lunga supe-
rlore all'andamento della 
« svalutazlone strlsciante » 
per lo stesso periodo. In al-
tre parole, depurando 1 datl 
dalle modifiche attrlbulblli ad 
una erosione del potere dl 
acqulsto della moneta, rima-
ne un buon venti per cento 
che e andato ad aumentare 1 
gla consistent! proflttl del 
mercanti dl pelllcola. Questl 
ultimi si giustlf Icano ricordan-
do la progressiva riduzione 
degll spettatori (dal 1955 al 
1972 vl e stato un calo dl un 
terzo, da 819 a 535 mllloni 
di biglietti); argomento assai 
fragile, in quanto l'incremen-
to del prezzi e stato piu ampio 
dl quanto lo richiedessero la 
caduta di domanda e, come 
gia detto, la perdita di potere 
d'acquisto della moneta. 

In realta 11 disegno degll 
imprendltori, la cui vocazlo-
ne speculatlvo - parassitarla 
non pud essere messa in dub-
bio, ha potuto reallzzarsi so
lo grazie alia struttura oligo-
polista e alle sacche dl pote
re, che caratterizzano il mer-
cato cinematografico, alle 
inadeguatezze legislative, al
ia compllclta di chi dovreb-
be tutelare le ragloni della 
collettivita. 

E' un carosello di interessi 
corporatlvl che prende le 
mosse dalPinnalzamento del 
costi di produzione e flnlsce 
col gravare sul pubblico; in 
modo dlretto sugli spettatori, 
rhe accettano dl pagare gli 
esosi balzelll impost! dal com-
merclantl dl cellulolde, indl-
rettamente sul resto della 
collettiviti che deve subire 
programmazioni decentrate 
scadentl sia per qualita del 
film mostrati (pellicole dl 
scarso valore o molto vec-
chie), sia per le condizioni 
fisiche delle cople. 

Ne ha alcun senso soste-
nere che l'aumento del prez
zi awerrebbe ad un ritmo 
inferiore a quello degll altrl 
paesi. Infatti i singoll valor! 
nazionali (735 lire del Belgio, 
e della Germania Occldenta-
le. 675 della Prancia, del-
l'Olanda, e degli Stati Unit!, 
613 della Danlmarca e del-
l'lrlanda, 600 della Gran Bre-
tagna, 430 dell'Italla, 345 del
la Spagna e 210 del Giappo-
ne) hanno un senso solo se 
parametrati con il livello di 
reddito del vari paesi. In que-
sto caso cl si accorge facil-
mente che la clfra relativa 
all'Italia non e affatto tra-
scurabile. II nostra reddito 
netto pro capite e un terzo 
di quello americano, ma il 
prezzo cinematografico medio 

in Italia e piu della meta di 
quello USA e un francese gua-
dagna mediamente il sessan-
ta per cento in piu di un no
stra connazlonale, ma paga 
un blKlletto cinematografico 
solo un terzo piu caro. 

Limltando l'anallsl alle « zo
ne alte» del mercato, l'eso-
sita del prezzi pratlcatl dai 
nostrl cinema risulta ancora 
plu evidente. Da un'lndaglne 
amerlcana e risultato che la 
media del prezzi delle sale dl 
New York, le plu costose 
d'Amerlca. e dl tre dollarl 
(circa 1.850 lire); un'analoga 
inchiesta sul cinematografl 
parigini segnala che i loro bi
glietti d'ingresso costano me
diamente attorno alle mllle 
e cento lire. Sono valori quasi 
slmlll a quelli delle magglorl 
citta ltallane ove sempre plu 
frequentemente cl si lmbat-
te in sale il cui biglietto co-
sta 1.5001.800 lire. Questl 11-
velll «europel» dl sfrutta
mento del pubblico. unitl al 
dlscorso plu sopra accennato 
sul rapportl dl reddito che In-
tercorrono tia il nostra e gll 
altrl paesi, smentlscono le fa-
vole che i «solltl Interessa-
tl» vanno tessendo sull'«eco-
nomiPita» dpi nostrl cinema-
tografi. 

I A crescita continua del 
prezzi d'ingresso, 11 livello da 
essl ragglunto nelle magglori 
citta e nel locall dl prima 
vislone sono, ad un tempo, 
causa ed effetto della pro
gressiva concentrazione della 
frequenza clnematograflca in 
zone del mercato e su pro-
dottl determlnatl. con la con-
seguente emarglnazlone di 
strati sempre piu vasti di 
pubblico popolare. 

II tutto con buona pace dl 
certi «rivoluzionari» che 
lanciando feroci strall con
tro la critica e le «selezio-
ni». flniscono oggettivamen-
te col fare il gioco di chi 
confonde ad arte liberta dl de-
cisione dello spettatore (Inesi-
stente nelle attuall condizioni 
di mercato) e tornaconto dei 
mercanti di pellicola. Pen-
sare che sia sufficiente pro-
grammare un certo film ed 
attendere che il pubblico va-
da a vederlo vuol dire can-
cellare con un intellettuallsti-
co colpo di spugna la proble-
matica collegata ai modi di 
produzione e distribuzlone, 
cioe alle cause della strati-
ficazione degli spettatori, del-
remarginazlone dl certe ope-
ve e deU'escluslone di altre. 

Anche nel corso delle recen-
ti riuscitissime e, in un cer
to senso, uniche Giornate del 
cinema itallano di Venezia, 
e stato possibile avvertlre i 
guasti profondi operatl dai 
meccanlsmi commerciali che 
domlnano il cinema privlle-
giando certi autori e de
termlnatl interpreti il cui suc-
cesso si traduce In profitti 
elevatissiml per 1 mercanti. 
Se cosl non fosse non si spie-
gherebbero le code e i «pie-
noni» alle proiezioni di film 
prevedibilmente mediocri co
me Mio fratello Anastasia, 
nello stesso tempo in cui ope-
re piu avanzate sul piano 
della sperimentazlone o del-
Timpegno politico registrava-
no presenze mcno consistent!. 

Dove non vi e Intervento 
democraticamente e cultural-
mente discriminante sono le 
forze mercantlll ad imporre 
le scelte. awalendosi di sug
gestion! insinuanti quanto ef-
ficaci. 

Nel cinema, come in ognl 
altro settore. le tentazioni in-
discriminatamente «libera-
leggianti» sono quanto di piu 
lontano si possa immaginare 
dalla liberta e dalla demo-
crazia. 

Umberto Rossi 

le prime 
Cinema 

L'ultima neve 
di prim a vera 

Luca e un bambino solo. 
E' senza madre, e il padre, 
Indaffaratissimo awocato, lo 
trascura, tenendolo, fra l'al-
tro. In collegio per buona par
te delTanno. Luca e anche ge-
loso della giovane arnica del 
genitore; ma costei con genti-
li arti flnlsce per acquLstarsi 
1'affetto del ragazzo. II quale 
comprende anzl che un nuovo 
matrimonio di papa signifi-
cherebbe per lui un ambiente 
famlliare vera e oaldo. 

Tutto per bene, dunque? E 
invece no. Perche Luca si ani
mate, di un morbo inguaribile. 
e, nonostante ogni cura pos
sibile, defunge tra le braccia 
dello straziato autore dei suoi 
brevi giomi. 

L'ultima neve di primavera 
segna l'esordio registico di 
Raimondo Del Balzo, gia cri-
tico cinematografico di gusti 
abbastanza sofisticati. Passa-
to dietro la macchina da pre-
sa. egli deve aver ritenuto 
necessario guardare, in prima 
Istanzo, soprattutto alia cas-
setta. II racconto si colloca 
infatti aH'incrocio fra Incom-
preso e Love Story. Nessun 
mezzo (esclusi. se vogliamo, i 
calci negli stinchi) e rispar-
miato, al fine di spremere la-
crime dagli occhi degli indi-
fesi spettatori. Ma poichd Del 
Balzo dimostra una certa 
scioltezza di mestiere, sia pur 
nell'imitazione degli esecrabi-
li modelli del genere turistlco-
sentimentale, lo aspettiamo 
con qualche fiducla a una se-
ccnda e meno cinica prova. 

H piccolo protagonista, Re-
nato Cestle, e slmpatlco e di-
sinvolto, nei lim:ti impost! al 
pereonaggio. I « grand!» della 
situazione sono Bekim Pehmiu 
« Agostina Belli. Colore. 

ag. sa. 

Varieta 
Circo sul 
ghiaccio 

«Ha piu di duecento anni 
ma se li porta bene». II fa-
scino che il circo riesce anco
ra ad infondere sia nei gran-
di, sia nei piccini. e un fat
to inconfutabile. Lo diventa 
ancora di piu quando dal pub
blico si hanno testimonianze 
di affettuoso entusiasmo co
me quello dimostrato alia 
compagnia circense di Moira 
Orfe'i e al suo «Circo sul 
ghiaccio». che dal 21 dicem-
bre scorso ha piantato il suo 
immenso tendone in viale Ti-
ziano. al quartiere Flaminio. 
Si pud tranquillamente affer-
mare che tra le co.-npagnie 
viaggianti, quella di Moira 
Orfei ha senz'altro riscosso, 
in questi primi giomi di rap-
presentazioni, un successo 
forse mai avuto da altri cir-
chi approdati negli anni scor-
si sulla piazza di Roma. 

La perfetta organizzazione e 
il buon gusto di chi ha orche-
sirato la messa in scena dei 
vari numeri, sono stati messi 
a disposizione della nuova 
formula (forse unics) dello 
spettacolo circense di tipo 
tradizionale amalgamate, sen 
za alcun attrito fastidioso. con 
le attrazioni sulla pista di 
ghiaccio, in una piacevole 
simbiosi. 

Risulta comunque impossl-
bile dtare tuttl i numeri. Si 
pub solo tentare un frettolo-
so elenco di notnl: i campion! 
di pattinaggio Inga Helm, Pe
ter Jonas e, Wolfgang Danne 
e Rita Trapanese; lo sperico-
lato saltatore sovietlco Vladi
mir Zobouz, i comlcissimi 
temistl-pattinatori Hugh For-
gie e Shirley Marie; e gli im-
mancabili acrobat! del trape-
zio, gli Stellian. 

vice 

L'ODIN TEATRET A ROMA 

Luci e gesti per entrare 
nel mondo di Dostoievski 

In « Mil Fars Hus», presentafo nel parcheggio di Villa Borghese con la regia 
di Barba, si avverte il divaricarsi fra una libera ricerca formale e una riproduzione 
nafuralistica di motivi dell'opera e della biografia del grande scriHore russo 

L'Odin Teatret di Holstebro 
(Danimarca), diretto dall'ita-
liano Eugenio Barba, ha ac-
quistato fama mondiale negli 
ultimi anni. Di questo grup-
po sperimentale si era gia vi-
sto a Roma Ferai, che ripro-
poneva il mito di Alcestl in 
un clima di ritualita preistc-
rica. Ora, sempre a Roma, 
nei locali sotterranei del par
cheggio di Villa Borghese. 
TOdin Teatret da per qualche 
giorno il suo prodotto piu re-
cente, Mm Fars Hus che 
aveva fatto la sua prima ap-
parizione nella nostra peniso-
la al Festival veneziano della 
prosa 1972. 

Min Fars Hus, owero La 
casa del padre, intesse libe-
ramente. per associazionl di 
immagini e di idee, motivi 
della biografia e deH'opera 
di Dostoievski. L'azione si 
svolge all'interno (ma, di 
scorcio, anche sul margin! 
esterni) di un rettangolo. 1 
cui lati sono costituiti dalle 
panche sulle quali siedono gll 
spettatori. In numero flsso dl 
sessanta; brevi interruzionl 
tra le panche permettono 
i'ingresso e Tuscita degli at-
tori. Sopra le panche e le te
ste degli spettatori corre una 
ghirlanda di lampadine, la 
cui luce viene di quando in 
quando abbassata o spenta 
del tutto: nel buio. allora. si 
accendono fiammiferi, o can-
dele. che rischiarano con sug-
gestivi. calcolat! effettl i vol-
ti. le membra. 1 corpi degll 
Interpreti. H pavimento e nu-
do. ma piu volte vi e disteso 
su, a ricoprlrlo. un gran teio-
ne nero. che assume anche 
parvenze magmatiche. quasi 
di materia primlgenia, dal 
cui seno scaturiscano le uma-
ne creature. 

Indlviduare nella rappresen-
tazione. che dura un'ora. sen
za Intervallo, questa o quella 
fonte letteraria specifica. ner-
tinente a Dostoievski. ma pu
re (cosl sembra) ad altrl 
scrittori russi deirottocento, 
sarebbe impresa difficile e 
forse oziosa. Si distinguono 
qui, certo. alcune costanti do-
stoievskiane: Plncontro-scon-
tro con la fieura del genitore. 
la carica erotica, lo slancio 
mistico, il senso del peccato e 
del rimorso. Tangoscia dell'in-
nocenza offesa l'ansia di una 
fratellanza che vada al dl la 
dell'amore. il fascino perver-
so del gioco (le mandate di 
monetine che colpiscono, ver
so la conclusione, uno dei 
personaggi), ecc. Tutto cio si 
esprime nella mimica, nel ge-
sto. nel movimento, nella ten-
sione corporea. con cadenze, 
a tratti, che sanno propria-
mente di balletto, e In un 
impasto piu fonetico che ver-
bale (gli attori parlano po-
co, ma quanto dicono dovreb-
be risultare scarsamente 
comprensibile. anche a chi 
conosca la lingua danese). Si 
aggiunga la musica, intonata 
da una fisarmonica e da un 
flauto. L'insieme fe degno di 
ogni riguardo. Ma non si 
sfugge alia sensazione di un 
divaricarsi dello spettacolo 
tra una ricerca formale real-
mente libera, fertile, e una ri-

La M G M 

costruisce 

alberghi 
LAS VEGAS. 28 

La nuova e piu ambiziosa 
iniziativa della Metro Gold-
wyn Mayer e stata inaugura-
ta. Si tratta di un immenso 
albergo a Las Vegas, il Grand 
Hotel: .100 camere, teatri, sa
le da gioco e tutti gli acces-
sori inerenti alia pittoresca 
citta del Nevada. II costo del-
l'lmpresa e di oltre cento mi-
lioni di dollar!. La costruzio-
ne, nonostante che sia stata 
inaugurata, non e del tutto 
finita. Da segnalare, nell'atxio. 
44 statue di marmo opera di 
artisti Italian! dl Carrara. 

Com'e noto i dirigenti della 
MGM hanno deciso di in vest I-
re i capital! in speculazioni 
piu redditizie della produzio
ne clnematograflca recente-
mente entrata in criai. 

produzione abbastanza natu-
ralistica del temi dell'autore 
di Delitto e castigo. Da un la-
to. ad esemplo. abbiamo quel
la invenzione splendida della 
fiammella che. slstemata in 
un piatto in cima a una lun
ga pertica, svolazza nell'oscu-
rita come un uccello di fuo-
co. finche una mano crudele 
la schiaccia. Dal lato opposto, 
le scene di orgia. con la loro 
brutale, e in fondo innocua, 
esasperazione fisica di atteg-
giamenti mimeticl, che si 
espone anche al rlschlo di de-
gradare. per linguaggio e per 
contenuti, nelle banalita sul-
l'« anima slava» vista come 
categoria metafislca. 

Sta di fatto che un teatro 
di avanguardia cosl inteso 
tende a una generica eleva-
zione spirituale del pubblico, 
piuttosto che a un risveglio 
della sua coscienza critica. In 
tali limiti e sotto tale profllo 
merita eloglo l'lmpegno di 
Eugenio Barba e dei suoi at-
tori-collaboratorl: Jens Chrl-
stensen, Ragnar Louis Chri
stiansen. Elie Marie Laukvik. 
Iben Nagel Rasmussen, Ul-
rik Skeel, Tage Larsen, Tor-
geir Wethal. 

ag. sa. 
NELLA POTO: Torgeir We

thal e Tage Larsen in una sce
na di « Min Fars Hus ». 

Sanremo: ad opera del centro desfra 

Con un colpo di mano 

il Festival ai pr ivaf i? 
Tentativo di scavalcare il Consiglio comunale 

Dal nostra corrispondente 
SANREMO. 28. 

II duo Ravera-Gigante orga-
nizzera il XXIV Festival della 
canzone di Sanremo? Una de-
cisione in tal senso e stata 
presa nel corso di una riunio-
ne tenutasi nel pomeriggio di 
oggi dalla commissione con-
sultlva limitata alia maggio-
ranza, cioe DC, PLI, PRI e 
dal socialdemocratico Bale-
stra (del resto sconfessato dal 
PSDI che e uscito dalla giun-
ta di centro-destra). 

In ballottaggio erano Sal-
vetti e il duo Ravera-Gigante 
che. una ventina di giorni or 
sono. furono «sentiti» sem
pre dalla commissione, alia 
quale esposero le loro propo-
ste. II metodo seguito dalla 
Amminlstrazione di centro-
destra e. a dir poco, singolare 
in quanto si e ignorata la 
Commissione consiliare, che 
aveva curato l'organizzazione 
del Festival nel marzo scorso 
e della quale fanno parte i 
rappresentanti di tutti i grup-
Pi-

Inoltre si sta oercando di 

portare a terralne roperazio-
ne senza convocare il Consi
glio comunale la cui riunione 
appunto per trattare. tra l'al-
tro. anche del Festival della 
canzone, venne concordata, 
con i cap! gruppo. per le sere 
del 27, 28 e 29 dicembre e 
3 gennaio, ma poche ore do-
po, in seduta di Giunta, gli 
impegni venivano ignorati. 

H Consiglio non si e plu 
riunito e non si sa quando lo 
fara, mentre domani mattina 
la Giunta municipale si ap-
presta ad assumere la delibe-
ra per assegnare a Ravera-
Gigante l'organizzazione del 
Festival in barba a tutti gli 
accordi firmati nel febbralo 
scorso con i rappresentanti 
sindacali del settore. Una riu
nione, quella di domani che 
si prevede burrascosa, in 
quanto esiste una profonda 
spaccatura in seno alia DC ed 
il Festival rappresentera, si-
curamente. un motivo per da
re battaglia. 

Giancarlo Lora 

n II flauto magico » a Napoli 

Semplicita 
e ambiguita 
di Mozart 

L'opera diretta al San Carlo da Reinhard Peters, 
con la regia di Vittorio Patane — II contributo 

dei cantanti al felice esito dello spettacolo 

Nostro servizio 
NAPOLI, 28. 

Fiumi d'inchiostro sono sta
ti versatl sul valore emblema-
tlco, oltre che musicale, del 
Flauto magico di Mozart, ri-
tornato ieri sera fellcemente 
sulle scene sancarliane. E' ben 
nota, infatti, la stretta rela-
zione che esiste tra la trama 
dell'opera e il rituale della 
massoneria alia quale Mozart 
aderl, in un momento in cui 
le maggiorl fortune sembravu-
no arrldere alia setta, protet-
ta nlentemeno che daH'impera-
tore d'Austria, Giuseppe II. 
Si sa anche molto bene che 
alia prematura morte dell'lm-
peratore, con l'avvento al tro-
no di Leopoldo II, ex grandu-
ca di Toscana, per i massoni 
la direzione del vento muto. 
Chiesa ed Impero. capisaldi 
della reazione, si sentirono mi-
nacciati dalle affermazioni di 
liberta, dallo spirito rlvoluzio-
narlo delle dottrine massoni-
che, nel momento in cui in 
Francia la monarchia era alia 
resa dei conti, e l'lllumlnlsmo 
faceva piazza pulita, sul pia
no delle idee, della culture, 
del costume, dell'ancien ri-
gitne. 

E' ben nota anche la posizio-
ne che al Flauto magico e at-
tribuita dalla storiografia uf-
ficiale, rispetto alia successiva 
evoluzione dell'opera tedesca 
in senso nazionale, segnando 
esso 11 riscatto daH'onnipresen-
te influenza dell'opera itelia-
na, l'anticipazione del roman-
ticismo fino a Wagner. 

Considerazioni, tutte, d'in-
dubbio valore ed utilita, ido-
nee a collocare storicamente 
l'opera al posto che le compe
te, alle quali s'aggiunge la no-
vita della struttura drammati-
ca dell'opera tipicamente te
desca, con l'adozione delle for
me del singspiel, in cui alia 
musica si alternano parti re-
citate in sostituzione del vec-
chlo recitativo airitaliana. Si 
tratta di aspetti della partl-
tura ancora vitallssiml e sti-
molanti in quanto II flauto 
magico, come le grandi opere 
d'arte contrassegnate da una 
elementare semplicita di as-
sunto, possiede 1'ambiguita, il 
volto cangiante d'un messaggio 
suscettibile di plu interpreta-
zioni, a secondo della prospet-
tiva in cui ci si pone, a se-
conda del mutare delle epoche 
storiche, dei gusti, delle ideo
logic 

Ci sia concesso agglungere, 
fra l'imponente messe di com-
menti, di giudizi esistenti sul-
l'opera, che le nostre prefe-
renze vanno comunque al Mo
zart <c italiano ». al Don Gio
vanni, il capoJavoro assoluto, 
con buona pace per i fautori 
del Mozart anticipatore del 
melodramma tedesco, ed an
che alle delizioslsslrne Nozze 
di Figaro, d'una concretezza 
tutta italiana posta al servizio 
della graffiante forza polemica 
della commedia di Beaumar-
chais. 

L'edizione del Flauto magi
co realizzata al San Carlo ha 
avuto i caratteri d'uno spet
tacolo allestito con notevole 
sfarzo, dovuto soprattutto al-
l'inventiva di Jean-Pierre Pon-
nelle. autore dei bozzetti e 
dei figurini. La regia di Vit
torio Patane. articolata con 
molto garbo, ci e sembrata di 
una minuziosa puntualita nel 
ricreare ratmosfera della fa-
vola, dando luogo ad uno spet
tacolo controllatissimo e rigo-
rosamente coordinato. 

Reinhard Peters, direttore 
dell'opera, ci e sembrato in 
piu punti impacciato. lontano 
comunque dallo spirito della 
partitura. In una esecuzione 
che soltanto raramente si e 

Rai %j— 

controcanale 
ATTUAUTA' E NO — 11 

terzo numero di tStasera* e 
siato decisamente mighore del 
secondo: su cinque servia so
lo uno — quello di apertura: 
«Buon anno, paesani» — ci 
e apparso del tutto mconclu-
dente e puramente di occa-
sione. Un mazzetto di inter-
viste lampo Jatte sul treno ad 
immigrati di ntorno per le 
teste: affermazioni e interro-
gativi che toccacano argomen-
ti vitali (la situazione dei la-
voraton m Germania in que-
sio periodo di crisi, la que-
stione meridtonale, la re-
sponsabilita del governo per 
Vemigrazione) ma che, co-
si smozzicati e sospesi per 
aria e colti con spirito «im-
pressionistico» non approda-
vano a nulla. Cerano anche 
immagini sugqestive, tra un'm-
tervista e Valtra: ma anche 
quest e finivano per avere 
Varia di contnbuire sempllce-
mente a formare un album 
fotografico non privo di com-
piaamenti formalistici. 

Tutti gli altri servizi, inve
ce, quale piu quale meno, 
contenevano informazioni o 
analisi interessanlU sia quel
lo di Cancedda sulla «crisi* 
del sale, che prospettava U 
ruolo della speculazione pri-
vata nell'incetta di questo ge
nere di prima necessita alia 
vigilia della fine del monopo-
lio statale (e avanzava anche 
una proposta per VisVtuzione 
di un prezzo «amministratoi> 
nel nuovo regime di merca
to); quello di Forcella e Mo-
rabito sulla mancata trasmiS' 
zione alle generazkmi piu gio-

vani della memona della Re-
sistenza; quello di Giuseppe 
Fiori sulla situazione argen-
tina, forse il migliore del nu
mero sul piano della raccolta 
di notizie e dell'analtst; quello 
sul clima spagnolo dopo Vat-
tentato a Carrero Blanco, che, 
perb, pur valendosi dell'inter-
visla con uno dei difemori di 
Marcelino Camacho, appanva 
assolutamente carente <nil pia
no dell'informazione (tra Val-
tro, al processo contro t sin-
dacalisti spagnoli hanno assi-
sttto delegazioni italiane i cui 
componentt sono gia tornati 
e hanno gia persino elabo-
rato documentt: perche non 
si e nemmeno pensalo di ser-
virsi di questa espenenza?). 

Proprio daU'insuffidenza di 
questo servizio vale partire, 
a questo punto, per nlevare 
come nemmeno in questa 
nuova stag one uStisera* 
sembri capace di superare ti 
limite tradizionale dei nostn 
settimanalt lelevisivi, che con-
siste nella continua osctllazio-
ne tra i servizi diretti a rU 
prendere I'attualita piii im-
mediata e i «pezzii> volti a 
indagare, nei modi dell'in-
chiesta di pin vasto respiro, 
fatti e problemi, diciamo, di 
attualita permanente. Una si
mile incertezza non pub non 
danneggiare la struttura e i 
contenuti del settimanale nel 
loro complesso: da una parte, 
infattirta presenza dei « pez-
zi» di attualtta permanente 
comporta che si tralascino al
tri avvenimenti della settima-
na che avrebbero meritato di 
essere ripresi e commentati; 

daWaltra, lo spazio necessaria-
mente limitato che un servizio 
pub occupare nel contesto di 
aStasera* impedisce che le 
inchieste non di stretta at
tualtta vengano sviluppate 
come Vargomento mentereb-
be. 

Un solo esempio: Vinchiesta 
sulla scuola a senza memorie » 
rispetto alia Resistenza avreb-
be dovuto essere programma-
ta per un « servizio spectale* 
della durata di un'ora, e, in 
questo caso, Forcella e Mora-
bito, invece di limitarsi a con-
statare il fenomeno, avrebbe
ro potuto ncercarne a fondo 
le cause e le responsabUita 
diverse: e tutto, ovviamente, 
avrebbe acquistato un ben di-
verso nlievo. Anche Vinchie
sta sull'Argentina avrebbe 
tralto giovamento da una trot-
tazione a parte, visto il mate-
riale raccolto. E, per convcr-
so, sarebbe stato opportuno 
dare piu respiro e concretez
za a servizi come quelli sugli 
immigrati e sulla Spagna e 
poi, se non altro, tornare sul 
problema delta benzina e dar 
posto, finalmente, ad alcune 
di quelle lotte che, in queste 
settimane, interessano diretta-
menie milioni di lavoratori e, 
di riflesso, tutto il paese. Ma, 
certo, il settimanale televisivo 
non polra mai superare que
sto limite se ad esso conti-
nuera ad essere delegata pra-
ticamente in esclusiva tut
ta I'informazione giornalistica 
che non trova posto nel tele-
giornate. 

g. c. 

liberata da un incombente 
senso dl opaclta. 

Tra i cantanti si e dlstinto, 
sopra tutti gll altrl, Wladlml-
ro Ganzarolll, un Papageno 
Ideale, mallzloso e fanclulle-
sco, personagglo veramente da 
favola, mlrabilmente reallzza-
to sia scenicamente, sia sul 
piano vocale. Corretto, nel 
panni dl Tamlno. 11 tenore Ba-
rattl. Gradevollsslma Pamlna, 
11 soprano Nelle Pragranza. 
Con Intelligenza e viva musi-
calita, pur con mezzl vocall 
non plenamente adeguati, 11 
basso Carlo Cava, nelle vestl 
dl Sarastro. Esitl brillantissiml 
ha raggiunto il soprano Zdzl-
slava Donat nei panni della 
Regina della Notte. Molto bra-
va Valeria Mariconda, che ha 
interpretato con molta fre-
schezza e dlsinvoltura 11 per
sonagglo di Papagena; ottimo 
Piero dl Palma (Monostato): 
bene intonato 11 terzetto delle 
tre dame, comprendente Ful-
via Ciano, Eva Ruta e Anna 
Maria Rota. Facevano inoltre 
parte del cast Anna Maria Ga-
sparini, Vittorla Buccinl. Ro* 
setta Arena. Otello Borgono-
vo, Vinlclo Corda, Luigi Pao-
llllo. Nicola Troisl. Puntualls-
simo, come sempre, il coro dl
retto da Glacomo Magglore. 

Sandro Rossi 

II Premio Sadoul 
a Marco Leto per 
«La villeggiatura» 

PARIGI, 28 
La villeggiatura di Marco 

Leto, programmato In esclusi
va in un cinema parlgino da 
piu di due mesi con larghissi-
mo concorso di pubblico, ha 
vinto 11 Premio Georges Sa
doul. L'importante riconoscl-
mento e assegnato alia fine di 
ogni anno da una giurla dl 
critic! francesi ad un'opera 
prima o seconda di un regista 
francese o straniero. 

Pronostico arduo 

Canzonissima: 
e cominciato 

il conto 
alia rovescia 
II conteggio alia rovescia dl 

Canzonissima 1973 e comincia
to. E sono cominclate, natu-
ralmente, le fughe di notizie: 
cioe dl clfre. Le clfre relati
ve ai votl che sono comincia-
ti a pervenlre, presso la sede 
dl Torino della RAI, con le 
cartoline inviate dal pubblico 
e, in una certa misura, dai 
cantanti e dalle case disco-
grafiche Interessate all'esito. 

Quale del nove concorrenti 
vincera questa edizione forma-
to ridotto? II verdetto si 
preannuncia, fin dall'inlzlo, 
piuttosto compllcato. 

La progressiva ascesa nelle 
due ultlme votazionl dl Gi-
gliola Cinquetti poteva far 
avanzare una candldatura al 
titolo. Ma I Vianella non sem-
brano fatti apposta per affer-
marsi in un tipo di manife-
stazione come e Canzonissi
ma? E dove la mettiamo la 
«sorpresa» del RIcchi e Po-
veri? 

Bene, dopo un primo (ma 
non limitato) scrutinio del 
votl, oggi, e proprio Gigliola 
Cinquetti che guida la classl-
fica provvisoria, con 550 mila 
voti; alle sue spalle incalza 
Mino Reitano, a quota 520 mi
la. Poi e'e un gruppo piu o 
meno alia pari, sui 490 mila 
voti a testa, formato dai Via
nella, Pepplno Di Capri e 
Orietta Berth Appena legger-
mente distanziati figurano i 
Ricchi e Poveri. Piu staccati 
Gianni Nazzaro, Al Bano e i 
Camaleonti. Sono, questi ulti
mi, i vincitori dell'ultimo Di
sco per Testate e primo com
plesso che entra in finale 
a Canzonissima: ci si poteva 
forse attendere da loro un 
esito piii rilevante. Ma va 
notato che la canzone pre-
sentata non e, nonostante 
spunti di facile suggestione, 
delle piii immediate come pre
sa. Questi risultati parziali 
potranno modiflcarsl nei pros-
si mi giorni? E' probabile che 
possa verificarsi una ulterio-
re avanzata dei Ricchi e 
Poveri e un rafforzamento 
dei Vianella. Certo e che la 
Cinquetti pare seriamente in-
tenzionata (e sarebbe la pri
ma vittorla femminile, dopo 
Dalida, a Canzonissima), ma 
la sorpresa potrebbe benissi-
mo venire giocata da Reitano, 
abbastanza favorito in questo 
gruppo di finalisti. 

Daniele lonio 

Mostre a Roma 

Figure e 
maniero 

di Corrado 
Cagli 

CORRADO CAGLI — Galle-
ria c Ca' d'Oro >, via Con-
dottl, 6 A; flno al 5 eennalo; 
ore 10-13 e 16-19. 

I clnquanta disegni che Cor
rado Cagli espone a Roma 
sono tuttl figurativl e tuttl 
di figura umana. La flgura-
zione e cosl clamorosa ohe 
trae in lnganno. I plu vec-
chi sono due disegni del '70: 
un grazloso ldilllo In campa-
gna e un'immaglne per a Ma
dre Coragglon. Sono disegni 
di classlcheggiante chlarezw, 
quasi sempre assai fredda, ap
pena ironlzzata, tracciatl con 
un segno sicuro, senza penti-
menti, tra greclzzante e rlna-
scimentale con piccole ten
sion! manieriste. Sembrano di
segni dal vera, Invece, sono 
disegni fortemente intellettua-
lizzati, quasi dldascalici nel-
l'elencare le tante possiblll fi
gure della grazia di cui pu6 
essere formata un'immaglne 
disegnata o dipinta. 

Anche quando fa un ritrat-
to, in questi fogli, Cagll sem
bra pensare ai tipl della pit-
tura antica, e il suo dise
gno cosl lineare sembra in
terrogate tante immagini: lco-
nardesche, manieriste, bolo-
gnesi, settecentesche. Galleria 
ricca di tipi dal fanciullino al 
vecchio, e di caratteri un po' 
come sul palcoscenico. Le fi
gure di oggi sono allontana-
te nel tempo a forza di tecnl-
ca: nel cercare la verifica del 
passato culturale Cagli si im-
pegna come altri, invece, nel-
l'interrogarsi sulla verifica che 
pud fare il futuro. Ancora 
una volta, nella classicita rea
list a apparente, che e invece, 
vagheggiamento dolce e ma-
linconico d'una grazia correg-
gesca e leonardesca del mon
do che non e'e, Cagli da pro-
va di potenza tecnica e alia 
tecnica del costrulre un'im
maglne si affida con dedlzio-~ 
ne assoluta, sconcertante ma 
anche stimolante come rinve-
nimento di un potere della 

- Immaglnazione umana che de
ve essere salvato. L'umanesi-
mo e creatura di serra o dl 
laboratorlo ed e affIdato a un 
segno sottile e continuo sen
za rotture che sembra inve-
roslmlle: curioso che tale se
gno fermo porti aU'evidenza 
sguardi di una psicologia tan-
to ansiosa e malinconica. 

da. mi. 

U 
In omaggio a tutti gll abbonati 

annual! e semestrali 
5 - 6 - 7 numeri settimanali 

LA RESISTENZA ITALIANA 
di Roberto Battaglia 

e Giuseppe Garritano 
inoltre in occasione 

del so* del'Unit4%Terra 
saecessivamente inviato il 
•olnmer Ullitaiox4-l974 
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