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Mentre in Svezia si def inisce il caso 
delta XXVII Mostra «ridicolo >» 
continua a Venezia la polemica 

INI RISPONDE 
0 prof. Luigi Chiarini, direttore della Mottra 

clnematografica di Venezia, ha replicato ieri 
al prof. Marcazzan, presidente delta Biennale, 
il quale aveva venerdl disapproval il programma 
deflnito da Chiarini e dai quattro esperti che 
Jo hanno coadiuvato, in riferimento al Him sve-
dese Giochi di notte. 

t L a scelta del (Urn — ha detto Chiarini — 
* demandata esclusivamente, per regolamento, 
al direttore delta Mostra ed al comitato degli 
esperti che lo afflanca. II prof. Marcazzan de-
aiderava l'esclusione del film dalla Mostra per
che l'aveva giudicato brutto. In realta il film 
non e brutto ne pornografico, rna semplicemen 
te un film realizzato in Svezia. paese in cui 
la cinematografla usa un linguaggio piu spre-
giudicato, piu tibero da remore d'ordine morale 
del nostra. Comunque, credo aia una cosa sag-
gia ed accettabile che i giornalisti e gli addetti 
ai lavori abbiano la possibility di vedere il 
film. Mi parrebbe invece ingiusto privare la 
critica di un'opera che merita di essere vista 
• valutata. E' assurdo considerare I giornalisti 
come minorenni. II film, infatti, merita d'essere 
ammesso al concorso e, d'altra parte, 11 rego
lamento delta Mostra non fa mcnzione di proie-
tioni pubbliche o private >. 

Se da un lato la decisions di Chiarini ha 
tuscitato non poche perplessita (perche non 
andare Mno in fondo; perche — ponendosi tin 
limite a priori, cioe quello delta visione alia 
sola stampa — dare un appiglio. dimostrando 
al tempo stesso che il film. lor»e ncco d'arte 
e anche ricco di scene impropombili ad un 
pubblico di maggiorenni?). lattacco di Marca/ 
zan rivela tutta la sua natura censona. Come 
nferivamo ieri. o da un pe/zo che tra il 
direttore delta Mostra e il presidente della 
Biennale era stato ingaggiato un braccio di 
ferro. Marcazzan non voleva Giochi di twite di 
Mai Zetterling a Venezia Non lo hanno ascol 
tato. hanno respinto I'ingeren/a e Im ha minac 
ciato fuoco e flamme. convocando per il 2'i il 
consiglio di amministrazione della Biennale. K' 
evidente che la XXVII Mostra non avra vita 
tranquilla. proprio nella fase iniziale. 

Da Stoccolma. il direttore dell'Istituto per il 
film svedese, Schein, ha commentato: < La cosa 
piii importante in un festival non e che il film 
sia mostrato al pubblico locale, ma alia giuria 
e alia stampa. Temo comunque che il comitato 
del Festival si coprira un poco di ridicolo per 
il suo modo di giudicare la discutibilita di 
un'opera ». 

Sophia 
cerca 
riparo 

IL CINEMA JUGOSLAV*) DOPO POLA 

II freddo fascino 
LA «MINI-
MINI » DI 
FRANCOISE 
SORPRENDE 

MILANO 

s> » 

' t 

di« Lunedi 
o martedi» 

La t Mini - mimgonna > di 
rrancoise Hardy ha sorpreso 
lilano, I'allra sera, durante 

«cocktail » offcrto in oc-
^asione delta riprese a Monza 

ll f i lm t Gran Prix • cui par-
cipa ancha Yves Montand. 

Visconti assolto 
!r il film « Rocco 

t i suoi frotelli» 
CATAMA. 20 

II procuratore della Repubbli-
di Catania ha chiesto oggi il 

^roseioghmento. daH'accusa di 
enita. del produttore cinema 

irafico Goffredo l^ombardo e 
?1 rcgista Luchino Visconti per 
film « Rocco e i suoi fratelli ». 

?rehc < il fatto non su^siste ». 
rapprescntante della pubblica 
jsa ha detto che il film dcve 

:isiderarsi un'opera di elevato 
ielo artistieo. 
La vicenda giudiziana comm-

|io sei anm fa quando \rnne in-
itato un proccsso per oscenita 
a causa della « Xotte d'amore 
Nadia o Simone» e quella 

tlla « Violcnza alia Bovisa » — 
intro il proa.ittore cinomatogra-

Goffredo l-ombardo e il re-
ista Visconti. La denuncia era 
lata presentata alia procura del-

Rcpubbhca di Milano il 15 
ttobre 19G0 .'autonta gmdizia-

h"a dî po^e nllora il « taglio > di 
llcune sequen/e incriminate del 

la pclhcola e il giudice istrut 
re ordind In trasmissionc degli 
atti dal tnbunale di Milano a 

[quello di Catania per compvten 
di terntono. es^endo *tato il 

I fOm proiettato per la prima volta 
littl capoluogo etneo. 

Dal noitro inviato 
POLA. 20. 

Potremmo anche definirlo un 
«Otto e mezzo > jugoslavo: na-
turalmente con le sue differenze, 
oltre che con le sue analogic 

Alludiamo a «Lunedi o mar-
tedl», il film sensibilmente auto-
biograflco di Vatroslav Mimica, 
elegantissimo nella forma, larga-
mente provocatorio nella sostan-
za. che ha trionfato al tredice-
simo festival di Pola e lo ha 
caratterizzato in senso positivo, 
se per positivo vogliamo inten-
dere l'allineamento Bella cinema
tografla jugostava su posizioni 
gia ampiamente acquisite da quel
le occidental!. 

L'eroe di < Lunedi o martedl > 
e un giornalista, Marko Pozgaj. 
che vive e lavora a Zagabria. 
Passati 1 trent'anni, divorziato da 
una prima moglie cui deve ogni 
mese una somma per il mante-
nimento del bambino, alie prese 
con qualche limitatezza economi-
ca (e in ritardo con 1'affitto). in-
deciso se far famigtia con la nuo-
va donna che ama — una an-
nunciatrice della televisione che 
ha orari del tutto diversi dai 
suoi —, questo nostro collega e. 
diciamo cos), fotografato c in 
vitro» in una giornata qualsiasi 
della sua esistenza: un lunedi. 
appunto. oppure un martedi. 

Fotografata la sua attivita. II 
suo vagabondaggio. dal momento 
del risveglio mattutino a quello 
del coricarsi serale (con la buo-
nanotte datagli. attraverso il vi
deo. a lui come a milioni di 
altre person*, dalla sua seconda 
donna): ma totografato anche il 
suo subcosciente, le sue nfles-
sioni, i suoi sogni e ncordi. 

Si direbbe. anzi. che il eer-
vello di Marko Pozgaj sia non 
tanto occupato dalle incombenze 
e scadenze quotidiane. quanto da 
un en-are della sua fantasia e 
della sua memoria — un errare 
incessante e senza posa. provo-
ca!o da una serie ininterrotta di 
as^ociazioni e di antitesi visive 
o verba li — in un mondo inte 
riore che il regista del film n-
nroduce sullo schermo servendo";j 
d'ogm mezzo — dal bianco e nero 

| al colore, dal reportage diretto 
J al montaggio di <wquenze docu-

mentarie. da scene dell'attuali'a 
l a ricostruztoni di un passato reale 
! oppure deformato. da una sorta 
i di microcinematografia «cientifica 

alle libere dilatazioni de'Aa « pop 
art > — e applicando il metodo 
a<;solutamente « aperto > e svm 
colato del cinema non prosastico 
e non tradizionale degli artisti 
stranieri che abbiamo piii sopra 
citato, ad una pro&ematica che. 
come diremo. sembra storicistica-
mente jugo^Iava solo in qualche 
sua compooente. anche es«enziale. 
ma ner il resto risulta alquanto 
vaga. 851 ratta ed c eterna >. 

« Lunedi o martedi > ha un fa-
sCino freddo. che gli denva sia 
da un'eceezionate perizia recnica 
(molto soddisracente rsn-erimen-
to altemato. e taivolta anche solo 
parziale. del colore), sia dal do-
minio razionale che 1'autore sa 
esercitare sulla larga scelta o 
congene di motivi e di sugge-
stioni che convergono nella « gior-
nata quahmque » di Marko Poz 
gaj: e diciamo subito che que«ta 
c giornata qualunque ». che do 
vrebbe e^^cre gngia. comtme. 
cosi come l'eroe dovrebbe essere 
un protagonista medio, se pure 
tntellettuale, ci sembra invece 
straord'.nanamente piena di e\en 
ti. rutilante d'lmpressioni, fastosa 
d'immagim. colma d'incontn e 
soprattutto di ricordi. Insomma. 
la mente di quest'uomo non ha 
un so'o attimo di tregua 

Crediamo di aver dato una 
idea sufHciente do. metodo -»e 
guito da Mimica. e di avere an 
che implicitamente sottohneato 
gli aspetti preziosi di un «one 
ma del'a memona » che, a dif-
feren/a di quello di Fellini, ma 
non «cnza rapporti con quello di 
Resnais. non si limita a ricordi 
prnati ma comvolge il grande e 
•ndimenticabile dramma di una 
cenerazione. In questa impossi
bility, da parte del protanoni«;ta 
di « Lunedi o martedi ». di fare 
i contt con se ttesao, col propno 

passato e col propno avvenire. 
senza che intervengano nel qua-
dro (con una certa ineluttabilita, 
sia pure un po' meccanica) gli 
orrori d'una guerra sentita sulla 
propria anima e l'angoscia d'una 
sempra incombente distruzione 
futura (il fungo di Hiroacima), 
sta in fondo — nonostante un in-
negabile didascalismo — la ra-
gione piu nobite dell'opera. 

E bisogna aggiungere che Mi
mica. molto abilmente e oppor-
tunamente, «corregge > quando 
puo l'apocalitticita di queste prc-
senze, il pessimismo di questi 
rintocchi funebri. con una sottile 
vena d'ironia. che gli e naturale 
Un da quando si occupava — co
me in Italia non e purtroppo noto 
— di disegni animati. Per esem-
pio 1'immagine di una folia in-
vasa dal panico. che cerca scam-
po sotto i bombardamenti, rap-
portata alia folia d'oggi che vaga 
per le strade senza pensare. co
me dovrebbe. ai pericoli mortali 
che la sovrastano. e una alle-
goria plasticamente espressa. che 
ha un suo netto e forte signifl-
cato. 

Tuttavia non si supera la sen-
sazione del mosaico prestabilito 
a tavolino, in sede di sceneggia-
tura. oppure ottentito col mon-
taggio. in laboratorio. Senza dub-
bio 1'intero film avrebbe una strut-
tura molto piu convincente, se la 
figura del protagonista emergesse 
dalla ridda delle suggestioni e 
delle ossessioni con contorni piii 
definiti (e non vogliamo affatto 
intendere c definitivi >). Chi e 
questo Marko Pozgaj? Un tntel
lettuale impegnato oppure in cri-
si, un « arrabbiato ». un testimone 
autorizzato di una realta statica 
oppure in evoluzione. un uomo 
scontento. un combattente. un 
vinto? Niente di tutto ci6. Marko 
Pozgaj non e che una cartina 
di tornaso'e. un personaggio fin 
troppo ricpftivo e passivo. un 
pretesfo narrativo I cui legami 
con la societa che lo circonda 
sono talmente sfumati e informi. 
da non produrre alcuna ten^ione 
drammatica. 

Si potra obiettare (ci sono. in 
fatti. critici jugoslavi e anche 
occidental! entusia«ti del film) 
che anche in Aofnnioni e perfino 
in Fellini questi personaggi-guida 
sono spe^«o informi. imprecisi. 
appunto per lasciare all'autore 
una maggiore oggettirita e im-
passibilita critica. oppure perche 
la sua fantasia possa meglio e 
piu liberamente «!brieliarsi nel re. 
troterra de^a memoria e nell'un!-
verso dei desideri e dei <ioeni 
Ma il problems artistico resta. 
ed e sempre quello di togliere 
meccanicita e astraz-one al mon 
do del pensfero. e«attamente co
me a quello dell'azione. 

Vatroslav Mimica non srugge 
ne al pen'colo della meccanicita. 
ne a quello deirastrazione. Ha 
meno cose da dire di quel che 
il libero e spregiudxato impianto 
del suo film farebbe pre«umere. 
E le cose che dice vmo «pe«,m 
risapute e quasi banah. sebbene 
lui le awolga di forme e di «so 
luztoni brillanti e coTip'e^se. e 
di raffinate analog e Anche 'e 
matrici figurative e Vilistiche del 
suo modo di far cinema *ono 
P'tittosfo note e ricono^cibili. ral 
\olta addir<ttura famiian oe-
uno *petta'ore «traniero. Ma non 
e neppur q'jo-'o che importa di 
piu. 

Cid che piu importa e che il 
film di Mimica dia l'lmpressione 
di potersi s^olgere non tanto m 
qualsiasi altro giomo della set-
timana. quanto in qualsiasi altra 
citta anche aU'infuori del mondo 
socialista jugoslavo. E' vero che 
il tema della guerra ?i e pre-
sente mentre in altre cinemato-
grafie e stato comp5etamenfe di 
menticato, appunto come quel fi!t 
steo si augurava. Tuttavia. cto 
che forse potrebbe bastare per 
un cinea^ta operante dalle nostre 
parti, sembra poco per un re 
gista che vue in un altro con 
testo e che. propno perche ado: 
ta le forme p:u aperte e proble 
matiche della cuttura moderna. 
dovTebbe saperle riempire di con 
tenuti e di concetti ben piu avan 
zati e stimolanti. 

Ugo Casiraghi 

NEL FILM VEDREMO I GIOVANI GOVERNARE LA TERRA 

Rolling Stones contro 
Beatles anche 
sullo schermo 

Da tie aimi circa, i Hulling Slum's (Pittie rotulanti). sono 
in corsa con i Beatles. Sono in corsa sul piano delle strava 
gan/e, sono in corsa sul piano musicale e adesso si apprestnno 
a Tar rancorren/a ai loro rivali dagli schermi cir.ematografici 
St- Paul Lennon. com't» stato jiiimuuiato. gircra da solo un film 
lulla niima gueira mondiale. 

MATERA. 20 
Sophia Loren, piu che veitita, ha caldo. Sul « set • dl « Cera 

una volta > la ttmparatura sale. E Sophia cerca di rlposarsi 
coma puo. 

le prime 
Cinema 

L'am ante 
italiana 

Giunge sugli .schermi 1'ultimo 
film (in ordine di tempo) di Jean 
Delannoy, L'amante italiana. in-
terpretato da Gina Lollobrigida. 
Delannoy non ha mai dato alia 
storia del cinema dei capolavori. 
a cominciare da L'eternel retour 
prodotto in collaborazione con 
Cocteau. Con L'amante italiana 
Delannoy sembra toecare il fon
do della mediocrita. tanto espli-
cita appare la resa alle esigenze 
commerciali. Sulla falsariga del 
romanzo di Christine De Rivoyre. 
hes sultanes. il film tratta di tre 
seduttori (i sultani) e delle loro 
disawenture amorose. ma tutto 
cid che ci viene ammannito sul
lo schermo colorato non sem
bra mai avere il minimo ag-
gancio con !a realta quotidiana. 
mentre trionfa lo schematismo. 
la ridicolaggine dei «monologhi 
interiori > di Lisa (Gina Lollo
brigida), la banalita. e la sdol-
cinatura romantica. Tra gli altri 
interpreti. svagati o cupi che 
siano. Louis Jourcian e Corinne 
Marchaud (come sembra lonta-
na la sua interpretan'one in Cl^o 
dalle cinque alle sett el). 

Le dee delFamore 
Si tratta di spezzoni di film. 

raccolti dai registi Saul .1. Tur-
rell e Graeme Ferguson, in cui 
compaiono le piu famo5*? dive del 
lo schermo. da Marlene Dietrich 
a Greta Garbo. da .Iran Harlow j 
a Elizabeth Taylor, da Marilyn I 
Monroe a Brigitte Bardot e a . 
Sofia Loren. Poiche il film e di- [ 
stnhnito dalla Paramount, le di- ! 

ve di que«ta ca«a di produzione 
tengono banco, e comunque ^ono 
le fatalone o le ingenue di Hol
lywood a fare la parte del leone. 
Tuttavia molte sono le dimenti-
canze. e ci sorge il dubbio che 
cid sia voluto, \isto che il film 
non raggiunge il metraggio nor-
male. 

Tutta\ia lo spettacolo vale la 
pena di essere visto. sia per i 
no^talgici del bel tempo che fu 
fma pen^iamo che rimairanno 
spe««o delusi delle loro antiche 
fiamme). «;ia per i giovani che. 
oltre alia ine\itabile ri«ata f*-T 
la Mranezza di certi attenRiamen 
ti e ingrnuita. scopriranno auten 
tifhc »nr"p fo-<e mai sd-poMate 

Per il gusto 
di uceidere 

II utolo di que>to ire*iern a I 
1'itahana. una ennesima co 
produzione italo-spagnola. parla 
da se. Come e faale intuire. <i 
tratta della storia di un bounty 
killer, armato di un mic.diale 
tt'incesfcr con cannocchiale. che 
ha nel sangue il gusto di ueci 
dere: questa volta. I.anky Fel 
low (Craig Hill) va a caccia di 
banditi speaalizzati in altacchi 
a comogli che trasportano quan 
titativi di denaro da una banca 
all'altra. Ma e inutile sottoli 
neare che qui. come in tutti gli 
altn film del cenere. la stona 
e un puro pretesto per dar modo 
al rcgista (in questo caso si 
tratta del gtovane debuttante To 
mno Valeri) di espnmere cmi 
camente la piu odiosa esaltazionc 
del mito della violenza. c ine\i-
tabilmente anche di una certa 
« ideologia > che si riassume feli 
cemente nel motto di Lanky: « I 
soldi non sono mai troppi >. 

Infatti. Lank)', con un po' di 

immaginazione. potrebbe essere 
scambiato per un perfetto e 
puntiglioso homo economicus che 
ha il conto in banca sempre 
aperto. e che compie le sue 
brave < operazioni > quasi quo-
tidianamente. Superfiuo sottoli-
neare ancora 1'esplicito «conte-
nuto > reazionario della pellicola. 

Vice 

puma gueira 
anche Mick Jagger potra vanta 
le un simile pnmato. Mick ha 
infatti finito da |M)to di girare 
La paxAtone di GG. diretto dal 
fotografo professionista David 
Bailey, marito di Catherine De-
netive ma il cui merito princi-
pale risulta quello di avere sco 
perfo e lanciato Jean Shrimpton. 
I Beatles sono gia dei divi del-
lo schermo. specialmente dopo 
Help! Ebbene, gli Stones avran-
no presto il loro debutto. in Any 
lover left alive, tratto da un rac-
conto di successo ma che subira. 
come ovvio. notevoli modiflche 
•lagger, che e il lender degli 
Stones oltie che il paroliere di 
t .int i Micressi (anche 1'ultimo 
I'auit it black, e suo). non ha 
voluto rivelare la trama del film 
del quale sara piotagontsta con 
i suoi compagni. 

La gioventu. ha detto. ne sara 
il tema principale. « La gioventu 
— ha aggiunto — assumera nel 
nostro film il controllo della ter 
ta. Ripoitera vita ed enttisiasmo 
ad una societa amorfa e rasse 
gnata. Vi saranno un sacco di 
canzoni. Un film per giovanissi-
mi. insomma >. 

I giovanissiml sono ormai U 
pubblico dei Rolling Stones. Dei 
giovanissimi essi sembrano es
sere l'espressione. molto piu dei 
enmpassati Beatles, bravissimi 
stionatori. bravissimi autori ma. 
in sostanza. ormai tradi/ionnli 
tanto da essere bene accetti an
che ai « veechi ». I Rolling Sto 
nes danno invece ancora faMi 
dio. con i loro vestiti. la loro 
vita disordmata, i loro urli. la 
loro musica aggressiva die. a 
differenza di quella dei Beatles. 
punta soprattutto at suont ed a 
certi affetti armonici particolari. 

La lotta tra Beatles e Rolling 
(anche se tra i due complessi 
esiste una profonda amicizia). 
comincia ora. E da molti segni 

si nleva gia un favore non estem-
poianeo per le « pietie rotolan-
ti >. I loro ultimi dischi vanno 
torte. specie tra i giovanissimi. 
Anche in Italia, le classillche 
vedono Paint it black precedere 
Girl e Michelle: e anche I'ulti-
ma canzone dei Beatles, Paper-
bock writer, pur essendo in asce-
sa, non e ancora riuscita a rag-
giungere il best-seller dei Roll
ing. 

Anche 
a Memphis 
trionfo dei 

Beatles 
MEMPHIS (Tennessee). 20. 

I Beatles sono giunti nella 
« cintura della Bibbia >. una zona 
degli Stati Uniti dove molto forte 
e I'influenza religiosa. Nonostan
te I'ostracismo delle autorita cit-
tadine. le critiche del Ku-KIux-
Klan e la opposizione del giovani 
delle associazinni cristiane. i 
quattro cantanti di Liverpool 
hanno ottentito tin successo sire 
pito<=o e^ibendosi davanti ad una 
folia di raeaz7i e raga/ze impaz 
/it i 

Si calcola che circa 19000 per 
sone abbiano as-i->tito alio ^pet 
tacolo dei Beatles 

Contemporaneainente. circa Kei 
mila giovani hanno preso parte 
ad una riunione indetta dalle au
torita religiose della citta per 
tentare di boicottare lo spetta 
coto dei Beatles. Non pare, per 
il momento, che il tentativo abbia 
avtito MICCCSSO. 

Raiv!/ 
controcanale 

Fellini: dubbi su Mastroianni 
Federico Fellini. interrogato a proposito delle notizie riguardanti 

difficolta nelle quali si troverebbe il suo nuovo film, ha detto: 
«La preparazione del Vlaagio di G. Mastoma prosegue rega 

larmente. La data di inizio della lavorazione e stata spostata a 
causa del protrarsi dell'impegno di Marcello Mastroianni nel film 
di Eduardo, delle festivita di Ferragosto e di un lieve esaurimento 
che i medici mi hanno riscontrato. consigliandomi un periodo di ri-
poso. Ignoro se Marcello Mastroianni sia stato interpellate per in-
terpretare ho straniero di Luchino Visconti. Se cid awenisse. la 
sua partecipazione al mio film nschierebbe di diventare improbabile >. 

Antonioni: un musical per la Vitti ? 
Michelangelo Antonioni e tomato dall* Inghilterra. Tra le idee 

che lo interessano e'e anche quella di realizzare una commedia mu
sicale a colon per l'interpretazione di Monica Vitti. I) regista ha 
detto che pensera al suo prossimo film soltanto dopo aier terminal 
il montaggio. la sincronizzazione e. in seguito. l'edizione italiana di 
Blow-up (Storia di un fotografo. un uomo e una donna in una bella 
giornata di maggio). 

E' USCIT0 IL SUO PRIM0 «L0NG PLAYING» 

La rabbia «diverse 
di Ivan Della Mea 

» 

Un 30 ceniimetn dei Dischi eel Sole (DS 12224: 
< fo 50 che un giorno*) suggella t pnmi quattro 
anm di appartenenza di Ivan Delia Mea al Nuo
vo Canzomere Italiano. Quattro anm dun e densi 
di esperienze (dalle prime ballate della violett 
za, ai canti piu propriamente poUtm e protesta 
tan. da Pieta I'e morta a Bella ciao. a Ci rag ono 
e canto fino all'attuale Chitarre contro la guerra 
che st rappresenterd anche a Slodena a\ Festi
val nozionale della stampa comumsta): quattro 
annj dt ricerca appassionato e d\ interiore in-
qmeiudine. a contatto diretto con il pubblico ope-
raio e con i problemi della cultnra: della cultura 
di massa e della cnUura dt sinistra. Un cam-
mino rpes*o difficile, e van soltanto per I'acwrxi 
rle'.ln lotto politico, delln *contro tra le cla<:<t e 
» parliti Un cammino che lo ha risto a volta a 
volta lanciare la sua mrcttiva imp'etosa e dura, 
*arca*1>ca e riemi'tificalnce cnr.tro c ch\ ha \l 
potrre e chi non ce I'ha » 

Questa tra^e e~ la chiare di xxAta del suo ulti
mo di*cn. che ci appare come »I rja«.<unro di 
questa snmmn dt e^penenze e ne protetta t rt 
t-iltati e I auhhi ver*o I'avrentre. con una rara 
capacitd di aaimilire i termini del dihattito po 
litrco (e qualche volta di anticiparlo) al reirnio 
poexia canzone: e dove, dunque aU'mrettira aper
to. esphcita. suhentra la nflestwne, che si fa 
tuttavia generatrtce di idee e. qvindi. invito alia 
lotta lo so che un giomo i il tttolo del disco e 
anche della prima canzone. «Vira la vtta pa-
gata a rate con la seicento. la lavatnee. Vita 
il sistema che renrte ttauale e fa felice chi ha tl" 
potere e chi invece non ce Tha >. Delia Mea ipo 
tizza qui una sua stona personale. una specie d\ 
foano nel quale t Nanchi uomini in bianchi re
st it j » lo lepheranno ad un letto e pli diranno di 
vendere il cervello e ta liberta. potchi solo cosi 
potrd avere un posto m questa soaetd. fl so-
ano. dt taglio apparentemente freudiano. direii-
fa una chiaro alleoana politico. 

Da qui. Ivan Delia Mea comincia a ntroso la 
propria storia identificandola con quella del mo-
vimento operaio itahano (crm qualche « tupa > 
abbastanza individuate e troppo legato ad espe
rienze personali che non riescono a diventare 
universale, corns Ml soo oo 'I perche e A quel 
omm. che Ivan aveva scrilto poco prima della 
morte rfi ViHorini ed al ovale si nfensce) Ecco 
la sconfitta del "48 (Sent on po', Gioan. te ne 
ncordet, irutnta andta n*Iio $pettaeole di fa , 

nel corrosico finale), m una canzone che e certo 
tra le piu belle tra quante ne ha scritte. Ecco 
Vattentato a Togliatti. la vtttoria di Bartalt al 
Giro di Francia sfruttata per « far scendere la 
lemperatura» e il suictdio dt Pave*e; Vallu-
vtone nel Polesme e t prett che mvitano a non 
bettemmiarc e promettono d paradixo: la leage 
trufla e il prohlcma di co*aenza delle donne che 
vanno in chieza e rotano snetahsta; i morti 
di Maranelle e I'incontro di Senni e Saragat a 
Pralognan. nel quale st msensce un'altra ricen-
da personate, la morte della madre. a simboleg 
a>are quasi un altra batluta di arresto. 

La famiaha (la storia del padre era nelle bal 
latf della violevza). gli amici. i compagni di par-
tiio. i arandi faiti della %toria. le vittame e le 
*con*iUe. permeano queste canzn-ii — o piu pre 
ci'amer.ie ballate — tutte tntetsute di una projo-. 
da tristrzza (*alvo una ma dt questa l'appnr"n:a 
<ja<a e diia aal nlmo aUearo: in realta Qwand 
n\a 'I calrt racconta un episortio che e~ ir.dica 
tiro del troppo facile wo di cntalogare e di-tin 
auere. mentre — dice Delia \lt>a — * la ier,ln. 
compagni. e questo e il Wlo. quel a'um la e 
solo comumsta .. ») Le ballate. la storia. si ter 
mono o Pralognan e si potrebbe os^ercare che 
invece la storia ttahana ha cammmato. e non 
& certo ferma. Ma linquietudine di DeUa Mea. 
la rabbia (tuna rabbia diversa*. I'ha chiamata il 
Xooro Canzonttre nelle affiches pubbheitarie. per 
d'stmguere gmstamente tra i problemi cert e 
reali e quelli ipotetict e superficial! det tanti che. 
chitarra a tracolla. si proclamano arrabbiati ma 
int onto farrno i milioni). nan coalirmo essere sto
ria. Sono. ci pare, tnquietudme e rabbia che rias. 
sirmono i termini del sentire popolare. di una 
speranza co*tantemente perseguita. 

Con questo disco. Ivan Delia Mea. Paolo Ctarchi 
e Brunn Pianta (coadiurati da Gaspare De La
ma e Mario De Sanctis) hanno anche tentato un 
nuovo sound, a base di chitarre non ampltficate. 
basso e oraano Hammond. RisultaU spesso stia-
aestivt. anche se piuttosto sradicatt dalla tradt-
zione popolare. L'uso deU'organo ci riporta poi 
ad atmosfere un po' arttficiali. Insomma. un espe 
rimento che potra avere dei risultah ma die per 
il momento ci pare in qualche caso persmo smut-
sore oleum anooli dcll'aggressivitd di Ivan 
DeUa Mea. 

set. 

II vuoto positivo 
Senza dubbio miyliore (It 

quello della settimana sror.su 
su New York e stato il docu 
mentario dt Enzo Hiafii Mo-
smesso ieri wra sul seconda 
vanale: Jugend. I'nn ropidu 
inchiosta s-n/fa gioventu tede 
sea (meglio: sulla gioventu 
della Germania federate), che 
conteneva parecchie informa-
zioni, alcune interessanti os-
servazioni, parecchie intervi-
ste significative. In questo qua-
dro. il limite maggiore del 
lavoro televisivo di Biagi -
che, secoudo noi. risiede nella 
tendenza a fornire ai telespet 
tatori le impressioni snggettive 
deW'autore, anziche element) di 
(I'mdizin tratti dalla realta <-
dalla cranaea. e a intreceiare 
un disenrso scmpie molto </c 
nerale (e dt tonn prevalenle 
mente lirico-mistico) su dati 
di latin ttecessariamettle fram 
menlari — si e avvertito dt 
meno: diremmo che solo nella 
sequenza finale della passeg-
giata dei fidanzati tra le ma-
eerie e le ntiove costruzioni. 
lungo il muro. esso e tomato 
nettamente a prevalere. 

Biagi, che in questa occa-
sione si e. servito della colla
borazione di Rezzonico, lia af-
frontato il tema, specie all'ini-
zio. con spirito critica e con 
ncchh attento alia realta: in
teressanti certe sue osserva-
zioni sui rapporti tra la gene-
razione dei tedeschi adttlti e 
il passato nazista. sidle distor
tions contenute net libri di slo-
rta. sulla * ideologia del be-
nessere >. sulla « continuita nel 
silenzio >. Forse. queste os-.srr-
vaz'ioni sarebbero risultate piii 
efficaci se Biagi avesse cer-
cato di dacumentarle piu pun-
tualmente: ma. comunque, so
no venute in suo soccorso le 
voci dei giovani intervistati. 
Voci particolari, se si vuole. 
magari anche eccezionali (co
me quelle dei due giovani di 
leva che hanno raggiunto Ber-
lino ovest per non prestare 
servtzia nella Bundeswehr o 
le altre del figlio di Brandt e 
del giovane erede degli Hoen-
zollern), ma sempre significa
tive, in quanto utili a illumi-
nare determinati atteggiamen-
ti che certamente hanno un 
peso nella Germania federate 
d'oggi. 

Del resto. noi non abbiamo 
mai avuto una fiducia tauma-

tmgica nelle intervisle regi-
slrale «n caso > (e. poi. ma
gari, montate con scopi lut-
t'altro che € casualty), nellt 
costddette * indagini tta gli uo
mini della strada »; e, d'altra 
parte, i giovani che hanno 
parlato ieri sera hanno espres
so giudizi abbastanza prectsi 
anche sugli altri loro coeta-
net. Giudizi dai quali v scatu-
rita una ivtmagine delta Ger
mania piuttustu squallida, an
che se contraddittoria e non 
prira di fermenti, dove, sem
bra, il dato piii positivo, per 
quanto rtguarda le nuove ge-
neraziuni, e il vuoto di ideali 
e I'orrore per I'impegno: un 
vuoto die, come ha detto Fe
derico Guglielmo. va ennside-
KIIO positivo. dapatutto, tenuto 
t onto dcnlt •/ ideali * e del-
l v impegno .- del passato 

Certo. ed e it solito discor-
so. queste mtei viste avrebbera 
acqutstato maggiore risaltu • 
sarebbero meglio state inqtia-
diate dai telespettatori se ad 
nccompagmirle fosse stato un 
testuto dt inunagini tese a do-
cumeitlaie la realta tedesca 
di oggi e. qumdi. a documon-
taro giudizi e offermazioni. 
Purtroppo, tranne alctinl casi 
(la sequenza della birreria, 
I'altra dWriinppcning. in parte 
quella volta a descrivere la 
solitudine dei berlinesi). le im-
magini. pur ben riprese dagli 
operatori Arnold e liruncllo, 
eiano qeneriche e vaqameute 
simbahclip. non di vrnnaca. E 
le immagini qeneriche. si sa, 
distraggnun: mentre quelle sim-
bnliche si prpstano alle inter-
pretuziani pin aibitrarie: si 
pun. ad psempto. tinne per 
. simboleggiare > I'intiera real
ta della Germania democratica 
esclusivamente con le imma-
gmi del ftlo spinato che so-
vrasta il muro di Berlino — 
sconfinando. cosi. nella pro
paganda piu banale. Tutte le 
puntate del enmmento su que 
sto tema. del resto. erano in 
qtiesta chiave: e che fossero 
superficial'!, oltre che propa-
gandistiche. 6 stato dimostrato 
dall'inlervista con la ragazza 
fuggita dall'Est. che. pur man 
tenendosi critica nei confronti 
della RDT, non ha nascosto. 
nel paragonare il vuoto dei 
giovani tedeschi Occident ali 
con il clima esistente fra i 
giovani tedeschi orienlali. la 
sua delusione. 

g. c. 

program mi 
TELEVISIONE V 

10,15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI a cura di Renato Vertunnl. 
11,00 MESS A. DaiJa Chiesa di San Gioacchmo in Roma 
16,30 POMERIGGIO SPORTIVO. Lago Segrino: Coppa' Europa 

di sci nautico. Telecronista: Guido Oddo. 
11,00 LA TV DEI RAGAZZI: « II gran premio di Natiile > I'ele 

film della aerie c U magico boomerang» • «Magilia go
rilla ». Cartoru animati. 

1»,00 «EUROPEI» di nuoto. tufU e paJlanuoto. Collegamenlo 
in Eurovisione da Utrecht (Olanda) - Telecronista: Gior
gio Bonactna. 

19,45 TELEGIORNALE SPORT . Tic-Tac - ScgnaJe orano - Crty 
nache italiane . Arcobaleno . Previsioni del tempo. 

20,30 TELEGIORNALE della sera • Carosello. 
21.00 IL TREOICESIMO COLTELLO. Pnmo episodto delle « Av 

venture di Laura Storm» di Leo Chiosso e Camillo Ma-
strocinque. Protagonista Lauretta Masiero, e con Aldo 
Giuffre. Stefano Sebaldi. Oreste Lionelto. Carlo Sterni. Re-
gia di C. Mastrocinque. 

22,00 QUINDICI MINUTI CON ACHILLE TOGLIANI. Preseota: 
Flora Lillo. 

22,15 LA DOM EN ICA SPORTIVA. Risultati. cronache e com 
memnti sui pnoapali awenimenU della giornata - AJ 
termine: TELEGIORNALE DELLA NOTTE. 

TELEVISIONE 2* 

21,00 TELEGIORNALE. Segnaie orano. 
21,15 V. CONCORSO INTERNAZIONALE di musica ntmawato 

nica. Orchestra di Stato FUarmoojca dj Brno (Cecoslovac-
ctua). Di ret ton: Ernesto Barbiru, Nello Segunnj, Gika 
^dravkoviict), Jurgen Luhn. Presenta: Lilh Lembo. Ripre^a 
teievisiva di Fernanda Turvam - (Ripresa effcttuata dal 
Social Tennis Club di Cava dei Tirreni). 

22,40 UN GIORNALE DI PROVINCIA. Programma reallzuto da 
ferry lenders. 

RADIO 
NAZIUNALfc 

iiiorn^ie fdilio. ore t, 10, 
12, 13. 15. II. 20. 23; 6,35: MUM 
.he del mattioo; 2,11: Alma 
nacco. 1,15: Musiche del mat-
ino. 1,35: AccaoVIe una mattina 

1,40: Culto evangehco. 1,30: 
Vita nei campi. »: Musica per 
drchi; »,15: Dal mondo cattolicc 
•^0: Santa messa ID nto ro 
mano; 10.15: II mondo del discc 
•taliano. 11,25: Musica in piaz-
ea; 12: Arlecchino; 12^0: Zig-
Zag; 12,55: Chi vuol esser tie-
to....; 13.15: Canlloo; 13,11: 
I'unto e virgola; 13^0: Musiche 
tal paicoscenico e dallo scher
mo; 1345: Giomo per giorno; 
14: Scacaapensiert; 14,30: Le 
orcheslre della domemca; 
15,15: Abbiamo trasmesso; 17: 
Concerto Sinromco diretto da 
Pierre Monteuz; 11,40: Per »oi 
giovani; 19^0: La giornata spor-
tiva; 1*,4S: Motivi in gioslra; 
20,25: Terra '70: 211 Concerto 
del (^uintetto dl Varsavia: 
21,45: II Ubro piO bello del mon
do; 22: Nunzio Rotondo e il 
suo complesso; 22^0: Musica 
nella sera 

5 E CON DO 
Glornale radio: ore f,3f, 

Ln, i^i, f,Jt, i i^i, ii,», 

12,15, 13.30, 14^0, 15,30. IftJQ. 
I7,3f, 11^0, 19.30, 21^0, 22,30; 
6,33: Divertimento musical*; 
7,33: Musiche del mattino, i^S: 
Buoo viaggio: 0,45: U giornaie 
rlelle donne. M5: Gran vaneta; 
1045: Gran vaneta; II: Con da 
tutto il mondo; 11,25: La chiave 
del successo; IMS: Voci alia 
nbaita; 12: I dischi della set
timana; 13: L'appuntameoto del
le 13; 13,45: Quaderno a qua-
dretti: 14: Giro del moodo in 
musica: 14^0: Vetrina di up 
disco per Testate; 15: Celebn 
OTCbestre amertcaoe; 15,45: 
lempo di canzooJ; 16^0: 11 
clacsoo; 17,15: Musica e sport: 
1845: I vostii prefenU: 1943: 
Zig-Zag: 19,50: Punto e vlrgola: 
20: Corrado fermo post a; 21: 
Poltronissima; 21,40: Musica da 
ballo; 22,40: In giro per I'ltalia. 

TERZO 
Ore 1140: Gaetano Pugnam; 

• Luigi Bocchenni • Arcangelo 
Corelli; 19,15: La Rassegna • 
Cultura spagnola; 1941: «L'a-
nello del Nibelungo>: Un pro-
logo e Tre Giomate . Parole e 
Musica di Richard Wagner -
Terza giornata . 0 crepuscdo 
degli Det 
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