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del ministro Romanov 

Presentato 
a Mosca il 
V Festival 
Alia manifestazione, che si aprira il 5 luglio, 
sono stati invitati Blasetti, Risi, Pontecorvo, 
Claudia Cardinale, Mastroianni e Manfredi 

Dalia nostra redazione 
MaSCA. 2-1 

U pre.sidente del Comttato so-
vietico per la cinematografta. 
Homanov. ha tllustrato stamane 
ai giornalisti le carattenstiche 
del V Festival internazionale del 
cinema di Mosca. che si svolgera 
dal 5 al 20 luglio sotto l'inse-
gna: « Per un'arte cinematogra-
fiea umanistica, per la pace e 
l'amicizta tra i popoli ». 11 rego-
lamt-r.to deU'im|>ortante manife
stazione. che coincide con il cin-
qttantenario dell'anniversano del-
la Rivoluzione d'Ottobre, raceo-
glie le grandi Lnee delle edizio-
ni precedenti con qualche novi
ta di rilievo. 

Al Festival sono stati invitati 
116 pae=>i, ciascuno del qua It ha 
diritto di presentare un film a 
lungo e uno a cortometraggio 
in qualsia.si formato. da 16 mm. 
in sit. II programma si dividera 
.n tre sezioni: film in concorso. 
sezione informativa e film fuori 
concorso. Le opere saranno sele-
zionate fino a un tnimero mas-
simo di 24 da un apposito comi-
tato di selezone. I film esclusi 
dal concorso potranno essere pre-
sentati fuori concorso. II comita
te organizzatore -si riserva il di
ritto di mvitare film per le va-
rie sezioni al di fuori del nume-
ro regolamentare. qualora reputi 
che si tratta di opere di parti-
colare interesse. 

Effettuata la selezlone. si pro-
cedera alia programmazione del
le opere che saranno gittdicate 
da due giurie internazionali di 
cineasti e di altre personalita del-

Oggi II processo 

per il manifesto 

del film di Petri 
Questa maltina si svolge il pro

cesso. per « direttissima >. a ca-
nco dei responsabili del ma
nifesto del film di Elio Petri 
A ciascuno il suo. 

Come hi ricordera. il manife
sto fit sequestrato solo trenta 
minuti dopo la sua afflssione. 
essendo stato ritenttto < osceno >. 
Alessandro Simeoni. autore del 
hozzetto. e la tipografia Vecchto-
ni e Guadagno. imputati di osce-
nita. saranno difesi dall'avvocato 
Adolfo Gatti. II processo avra 
luogo dinanzi alia IV Sezione Pe-
nale del Tribunale di Roma (Giu-
dke Testi. Pubblico Ministero 
Pedotc). 

Un'altra interrogazione. intanto. 
si e ajJijiiinta a quella presentata 
dai compagni Alatri. Ingrao. 
Scarpa e Luciana Viviani. e alia 
interpellation dell ' on. Amadei 
fPSU). Kssa e stata presentata 
alia Camera dal socialista Codi-
gnola. 

Dal 22 luglio 

il Festival 

di Locarno 
LOCARNO. 24. 

II ventesimo Festival c.nemato-
grafico di UK'.IIIHI SI svolgera dal 
22 al .U liiiilio. U-i manifestazio
ne non avra carattere compettti-
\ o Le i-cri/.:oiii dovrar.no per-
vetnre acli orsjanizzatori entro il 
15 maggio. 

la cultura, una per i lungometrag-
gi e una per i cortometraggi. La 
prima awa a sua disposizione 
nove preini (il gran prem o per 
il film migliore. un premio spe-
ciale d'oro e uno d'argento. un 
premio d'oro e uno d'argento per 
il miglior film di un paese pnvo 
di tradizioni cinematografjche, un 
premio ciascuno per la regia. la 
interpretazione fetqminile e quel
la maschile. e un premio per il 
miglior film per ragazzi. Ai cor
tometraggi saranno riservati 
quattro preml (per il film miglio
re in as.soluto. per il migliore 
film a soggetto. per il migliore 
documentario, per il migliore film 
di documentazione scientifica). 

Ix? proiezioni delle opere in 
concorso avverranno nel grande 
Palazzo dei Congressi del Crem-
lino. mentre i fuori concorso sa
ranno dati in quattro cinema. Per 
quanto nguarda la composizione 
della giuna. si e solo appreso 
che sono state finora invitate 
personalita dell'Argentina. della 
Francia. della Cecoslovacchia e 
della RDT. per la giuria dei lun 
gometraggi e personalita della 
RFT. dell'Inghilterra e del Sene 
gal per i cortometraggi. Ogni ci-
nematografia nazionale potra es
sere presente al Festival con una 
delegazione ufftctale di tre mem-
bri e con gruppi di oineasti. Dal-
l'ltalia hanno gia assicurato la 
loro presenza i registi Blasetti. 
Risi e Pontecorvo. e gli attori 
Marcello Mastroianni. Claudia 
Card.'nale e Nino Manfredi. Dal
ia Francia verranno sictiramente 
Hossein e Godard 

Le novita rispetto all'edizione 
precedente sono molte: la con-
vocazione a Leningrado di un 
simposio internazionale sul tema 
t L'influeoza delle idee della Ri
voluzione d'Ottobre nell'arte ci-
nematografica mondiale >. e la 
istituzione a Mosca di un vero 
mercato internazionale del film. 
nel corso del quale sara eontrat-
tata la piii ampia ..-ompravendita. 

Romanov ha quindi fornito. su 
domanda dei presenti. una serie 
di notizie sulla Cinematografia 
sovietica. Le nferiamo nell'ordi-
ne. Nel 11)66 i cinema dell'URSS 
hanno registrato 12 milioni di 
frequenze quotidiane. Dai 44 stu-
di del paese sono usciti 120 hin-
gometraggi e circa 1000 corto
metraggi. Una quarantina di pae-
si hanno fatto richiesta di film 
sovietici per manifestation! di re-
trospettiva. Altrettanto .hanno 
fatto 25 compagnie televLsive. Per 
il 1967 sono in programma varie 
coproduzioni di cui due interes-
sano l'ltalia (SOS sulla spedizio-
ne di Mobile al Polo Nord. con 
Mastroianni. e La conferenza di 
Teheran» in collaborazione con 
la Do I,aurentiis1 

Alcune informazioni sulla pro-
duzione 1967. II film piu atteso 
(attualmente in via di revisione 
da parte deH'autore) e il Ku-
bliev di Tarkovski, che potreb-
be anche rappresentare l'URSS 
al Festival. Gerassimov sta la-
vorando a 71 giornalista. Romm 
a Giovani 1966. £' in lavorazione 
anche Soldati non si nasce tratto 
dal romanzo omonimo di Simo-
nov. 

Un nutrito numero di documen-
taristi sta ttltimando una sene 
di montaggi di storia sovietica 
in occasione del c.nqiidntenario: 
uno sulla rivoluzione che si chia-
mera Paese mio. uno su Mosca. 
uno suH'esercito. uno .sull'avia-
7ione. uno sulla donna. I'n.i equi 
pe lettone sta ttltimando URSS '66 
che e una vis-one del paese dei 
Soviet dall'ansolo di osservazio-
nc della p.ii pccola repubblica. 

A CIASCUNO IL SUO SUGLI SCHERMI 

Carnefici e vittime 
oggi in 
Sicilia 

II film di Petri e un'opera di 
taglio vigoroso tratta dal ro
manzo di Leonardo Sciascia 

Enzo Roggi 

II cinema italiano da segni 
di risveglio. finalmente. Acco-
gliamo tra i primi sintomi con-
fortanti di un'augurabile. nuo-
va stagione questo quinto lun-
gometraggio di Klio Petri . A 
ciascuno il suo, la cui appari-
zione sugli schermi e stata in-
trodotta da polemiche desti-
nate a durare ; tanto e difficile 
ancora. nel nostra paese, pre-
more dctermmati tasti senza 
infasticlire il placido sonno di 
qualcuno. 

Come il romati70 di Leonar
do Sciascia, dal quale lo stes-
so Petri e Ugo Pirro hanno 
liberamente tratto la sceneg-
giatura, A ciascuno il suo 
prende le mosse dal duplice 
delitto che mette a rumore 
un grosso borgo siciliano: il 
farmacista Manno e il dottor 
Roscio, suo arnico. vengono 
barbaramente trucidati duran
te una partita di caccia. Poi-
che il farmacista era noto co
me donnaiolo, e aveva ricevu-
to minacciose lettere anonime 
nel periodo precedente il cri-
mine, le indagini si svolgono a 
senso unico: nessuno pensa che 
potesse essere il medico la vit-
tima designata. e Manno il suo 
disgraziato schermo. 

Ma il professor Paolo Laura-
na. ombroso e solitario. inqui-
sisce per proprio conto: il fat
to che le lettere deH'ultima 
missiva pervenuta a Manno 
fossero ritagliate da 11 'Osserva-
tore romano lo spinge sulle 
tracce degli nnici lettori locali 
di quel giornale, il parroco e 
l 'arciprete, e. poi. del nipote 
di costui. I'influente avvocato 
Roselln: il quale e cugino e in-
timo della \edova di Roscio. 
Luisa. Lo spiraglio aperto sulla 
verita si allarca quando Paolo 
appronde. da un amico deputa-
to. che Roscio aveva espresso 
1'intenzione di rendere pubbli-
ci i documenti della scandalo-
sa attivita di non si sa quale 
notabile della provincia. 

Per il parroco. che. cinico e 

Un'originale commedia di Rodari a Torino^ 

«Re Mida entusiasma 
i piccoli spettatori 

Dalla nostra redazione 
TORLXO. 24 

] miJ/<? bambini delle scuole elementari d\ 
Torino, che sUpavano insieme at IOTO insegnanlt 
oam ordme di pa<fi del seltecenlesco Tealro 
Cangnano. non hanno soltanto fatto coro (e che 
coro!) alia bella nortfd di Gwnti Rodari. Stone 
<fc Re Mida. che lo Stabile torinesc lia presen
tato quest'anno m cotlaborazione con il Comitato 
teatro scuola ciltadmo. Quesli mille bambini han 
no segnato tl tempo de'.le danze. marcato e sot-
toUneato le baltute dealt attori. di$u<a nella 
saia. m platea. net palchi. "elle aal'cne. la 
p:ccola sommossa popolare che si stolgeva in 
scena. quando Re Mida. pumto aa Avollo per 
avere app audita un Marsta cape.lone e ye ye, 
viene scoperto. ornalo di due lung'ie orecchie 
d'asino. umihalo e ojjeso per la sua siessa insi-
pienza. come lo era stato m precedenza per la 
sua xngordigvi dal Dio Bacco con la grazia-
condanna a contertire m oro tutto ad che It sue 
rnam toccano. 

Quanta strada Si pud percorrere in questa 
dxrezxone. La sensibtiitd di Rodari. abilissimo 
nel trarre allegramente la morale dalle sue 
stone vecchie e nuove e nel portare acutamente 
in scena contimti nienmenli ax problemx d'oggx 
(t nan solo rifenmenU ma gh oggetu slessi del 
noslro mondo quotidiano. le raffinate dame 
elassiche e la musica scatenata dello shake) 
e tale da tenere sempre legato tl /i(o del suo 
d'scorso alia sensibUtta dei giovamsstmi. E pot 
I'eccezumale tnventwa d> Emanuele Luzzati. 
che ha costntito una scena ricchissima con uno 
scatolone dal quale saltano fuori d\ volta in 
rolta sale del trono. giardim. alcove. E pot 
ancora le coreografie di Maria Egri e le deli
cate musiche di Sergio LtberovicL Tutto ha 
contribwto a create un cltma dt teatro autentt-
co. percht tutto era pensato e realizzato in 
fu'mione del pubblico infantile, spesso immerso 
nel mondo tutto concretezza e ritmo, tipico della 
fantasia dei bimbi. 

C'i da nmpiangere soltanto che di questi 
spettacoli se ne facciano ben pochi in Italia e 
che i mezzi a disposizwne dei nostri tealrt siano 
sufficienti appena alVallestimento dt un unico 
lavoro nt un anno. t> che impedtsce di portare 
avantt un'espenenza che r.on ta solo a bene-
ftcio dealt scolari ma dei teatrantt stessi. I 
quali xmparavano ogm a sentire tl poiso di una 
platea e che cosa sigmfica larorare a cortallo 
diretlo con un pubblico che spesso anticipa tl 
ritmo c Veffetto particolare di ur,a scer.j. vrnna 
ancora che questa si realuzi snl palcoscemco. 

Da tempo, comunque. non v-edevamo uno spel-
tacoio creato esclusivamente per u pubblico 
infantile cost nuscito e completo. cosi elabo-
rato e ricco 11 nsultato va addebitato. a noslro 
avctso. propno all'arer larorato tenenaosi il 
piu rictno possibtte alia particolare sensibilitd 
dell'tnfanzia. E una delle sue principal) caratte
nstiche e appunto la libertd estrema dell'esvres-
sione e della fantasia, al che si assomma (e 
questo e xmportante come fatto teatrale) la 
ncchezza degli elementi espresstvi. la necessxld 
di muoversi a diversi livelli, a piam molteplxci. 
E qui al mestiere consumato di Rodari si i 
aggiunto in prtmo luogo la sbrtgliata fantasia 
di Luzzati, i svoi colon, le sue linee barocche, 
il gusto per t meccanismi scenici complicate 
ma articolati Vuno sull'altro. come un tutto unico. 
La regia dt Giovanna Bruno e dt Gualtiero 
Rizzi (che impersona inoHre la figura dt Re 
Mida che qui i un bambolone scavezzacoUo. una 
dehziosa trovata di Rodan. sempre pronto tutta 
vut a nfugiarsi net saggi consiglt della bolxa) 
ha data a tutto lo spettacolo il ritmo giusto. tra-
scinando la nimorosissima platea a un entusia 
smo contagiosa perstno per i porhi ipettaton 
adultx che erano in sola. Glx attori, tutti ben 
carattenzzatx nelle loro parti, hanno dato il 
meglio di se stessi m un gioco scenico non 
facile perche comportara movimenti stilizzati, 
tra il Ipupazzo c il diseano infantile. 

Edoardo Fadini 

mondano, non ha peli sulla lin
gua. questo notabile potrebbe 
essere proprio I'avvocato Ro-
sello. E Paolo, anche per aver-
lo \isto in equivoca compagnia. 
comincia a sospettare forte-
mente di lui. Non sospetta, in-
vece, della bella Luisa: che 
egli. spinto da un sempre piu 
intenso, e sempre piu aspra-
mente dominato. slancio ero 
tico e afTettivo (ma pure irre-
tito dalle parole di lei), ritie-
ne non solo innocente, bensi 
desiderosa di giustizia. E fini-
sce cosi per abbandonarsi. a 
sua volta, nella trappola mor-
tale. 

Diversamente da qucllo che 
avrebbe fatto un Germi, col 
suo complesso atteggiamento 
di odio amore per la Sicilia. 
Petri guarda alia materia nar-
rativa a una certa distan/a, 
come non volesse lasciarsi in-
tr igare nel gioco delle passio-
ni, ma preservare la propria 
autonomia razionale. L'opera 
ne deriva il suo taglio vigoro
so. spedito, la sua concentra-
zione ottica su pochi. esatti vol-
ti, sui motivi essenziali del-
l'ambiente. il tono generalmen-
te giusto di un dialogo che al 
dialetto chiede solo una certa 
cadenza (cosi gia avveniva. 
d'altronde. nel testo letterario 
originale). mirando sopratlut-
to a far procedere la storia. e 
a illuminarne il cupo sottofon 
do politico morale. Riserve si 
possono avanzare a proposito 
del tempo relativamente lungo 
che intercorre fra Tapproccio 
decisKo alia soluzione del di
lemma e il tragico scioglimen-
to di esso: e'e una zona nella 
quale il racconto indugia con 
qualche capziosita e opacit.'i. 
r i le\ando anche la non compiu-
ta calibratura del persnnagcio 
principale. il cui fondo astrat-
to e intellettualistico. la cui 
patetica ma pur colpevole 
estraneita al stlo mondo. il 
cui lambiccato donchisciotli-
smo erano ardui a tradursi 
sullo schermo. se non. forse. 
attraverso una radicale rein 
venzione. o comunque una piu 
esplicita sottnlineatura critica. 

Ma. se queste e al t re osser-
va7ioni sono proponibili. ci6 
non intacca il valore comples 
sivo di un risultato raggiunto 
tramite una ricerca tematica e 
formalo usrualmente impegnata. 
che ha forse la sua lontana 
fonte ispiratrice nel cinema di 
denuncia sociale e civile del 
l'epoca roosexeltiana. ma nel-
fa situa7ione dell'Italia e della 
Sicilia di oggi. nella necessita 
di una effettiva modifica di es-
sa . la sua sortrente e il suo 
scopo essenTiali. In tempi di 
western pin o meno emblema
tic!. l 'autore ritrova nella real 
fa attuale. \ i r i lmente conside 
rata, l'occasione di un discor-
so diretto e. insieme. di meta-
fore lucide. sicnificative: esem-
plare. in tal srnso. la maeni-
fica seqiien7a finale, che spe-
cne srradatamente in im bin'o 
raffffelante lo sfa\ i l lare della 
fe«ta per le no77e tra I'a\TO 
catn Rosello e la etiffina ve 
do\a . 

Gianmaria Volonte. quantun 
que nei limiti cui si e accenna-
to piu sopra. e un protagoni 
sta asciutto ed efficace. Fc-
cellente il contorno. dove spic-
cano Gabriele Fer7etti. bravo 
come non lo ricordavamo. lot 
tima Irene Papas , poi Mario 
Scaccia. Laura Nucci. Luigi Pi-
stilli. Leopoldo Trieste e. in una 
marginale ma intensa carat te 
rizzazione. Salvo Randone. Di 
gran pregio anche la fotogra-
fia a colon* di Luigi Kmveiller. 
esordiente quale « direttore del
le luci > dopo un notevole ti-
rocinio di < operators alia mac-
china >. e accurata come sem 
pre la scenografia di Sergio 
Canevari. 

Aggeo Savioli 
Nella foto: una drammatica 

scena del fUm. 

le prime 
Musica 

II Coro da camera 
della RAI 

alia Filarmonica 
Qiu-sto Coro <ia camera della 

Radiotelelevisioine ltialiuna ha 
soltlanto un anno dt \ita eppure 
— sotto la guida dav\ero lllu-
mitiante dt Nino Antonellini --
ha gia iaggiunto un affiat.unen 
to e una duttiltta tali da permtt 
torglt di HiM'iii.M a buon diritto 
tra l piu noti «Kiiple.sst interna 
/lonali 1 \entiqttaltro c i>t ist: -
ma l.tltia seta, al concerto della 
Filarmonica. erano vt-ntitte — si 
MWio prescntati al imbblico to-na 
no con un programma che abbrac-
ciava tre secoli e mez/o di mu
sica corale italiana: hanno to 
miticiato con i 7'rc Respmisnn di 
Gesualdo da Venosa — sempte 
piu stuiK-'facenti per l.i loro ar 
ditejv-a aimonica e \KT la loro 
scorn oluente novita —. hanno ri-
creato le iiM>numentali struttttre 
del Credo a 8 roci di Cherubini. 
ritiscendo a<l annullare anche quel 
tantino di accademisnM) che qua 
e la fa capolino liin*4o tutto l'arco 

\ Un'altra 
s 

j Erna Scheurer Oitlla foto) e 
una giovane altrice svedese — 
ma soltanto di nazionalila, che 
e nala a Roma e non e mai 
slala in Svezia — la quale si 
sta conquistando un posto nel 
cinema italiano: ha appena fi-
nito di interpretare c Le dolci 
signore > di Zampa e gia le e 
stato offerto di partecipare al 
film < Doctor Devilish • accan-
to a Elsa Martinelli. Non si 
tratta certo, almeno per ora, di 
parti importanti, ma — si sa 
— chl ben comincia... 

«Blow up» 
di Antonioni 
a Cannes? 

II film di Michelangelo Anto-
n:oni Bloic Vp e stato mvttato 
a partecipare al provsjmo Fe
stival di Cannes. Semhra perd 
che il film non verra prescnta 
to in concorso ma fuori compe-
tizionee in una serata speciale 
dedicata al regista italiano che 
costituira l'lntervallo fra la 
pnma e la seconda settimana 
del feestival. 

del lavoio; hanno offeito una 
commovsa intert)ret<uione della 
ptacevole I'ru-re pour di'mandcr 
unr etoilc di Vetetti; infiiie. a 
c-orotutmento dt una serata IIULSI-
c-ale sempre ;id altissutio inello. 
si .sono misurati con t vertigtno-
~.i mtei\.illi dei bellissuni \Io'-
tetti per la l'a*stoni' di Petrassi: 
una inter|)iet<i/ioiie asM)lutamen-
te iriepien->ibile. 

II pubblico ha applaudito con 
straordinatio calore Antonellini e 
i suoi collalw.iton — che hanno 
e^efjtnto a titolo <h bis tte diver-
tenti Smiseiisc di Petrassi — e 
ha tholto un affettuoso saluto ad 
Antonio Vetetti. presente in >-ala. 

vice 

Cinema 

La spia che 
non fece ritorno 
Continuano le avventure (<lt ori-

iimo televisiva) deU'agente .sesjre 
to N'apok>on .Solo, e del suo col-
collega Ilia Kunakin. Stavolta t 
due seguiranno le tracce di un 
celebre scienziato. misteriosamen-
te scomparso. sul <|itale sembra 
.sia stata speriment.ita (con MIC-
cesso) una straordinaria formula 
di tingiovanimento. I.o scienzia
to. benche rinverdito. tlefunge !o 
stesso. di morte vtolenta. Altri 
cadaveri si allineano, piu o meno 
scomix)stamente. lungo la strada 
dei due investigatort. che do-
vranno fronteesiare. al tempo me-
destmo. i lora tradizionali nemi-
ci della soltta oi{!ani7zazione in
ternazionale e. inoltre. un'ambi-
ziosa si-jnora. capeggiatrice dt un 
complotto del gentil sesso per 
la presa del (>otere. 

Questo ingre.sso tnassiccio e au-
tonomo delle donne in campo 
spionjstico {XJteva essere una no
vita: ma la tro\ata e presto esau-
rtta. cosi come la dose di umori-
smo a disposizione del re^ista 
Darrell Hallenbeck e dei suoi 
collaltoratori. L'ironia. si sa. e 
una merce cite scarsegeia IK?II piu 
delle |KiIIottole e depli esplosivi 
d'ogni genere. Accanto a Robert 
Vauehn e a David Mac Callum. 
abbastanza simpatici come sem
pre. recitano I^eo G. Carroll. Ve
ra Miles. Maurice Evans e alcu
ne graziose ragazze. generalmen-
te destinate (sullo schermo) a 
prematuro trapasso. Colore. 

ag. sa. 

Trionfale ritorno 

di Laurence Olivier 

sulla scena 
LONDRA. 24. 

Laurence Olivier ha riscosso un 
trionfale successo nella sua ren-
tree teatrale col < National Thea
tre Company » dell'* Old Vic >. 
L'opera interpret a ta. con la regia 
di Glen Byam Shaw, e stata La 
danza della morte di August 
Stnndberg. Da quando dtede una 
ecce7!onale nterpretazione di 
Otello. nel 1964. Olivier non era 
p.u tomato al teatro per ruoli di 
arande impefmo 1^ sua interpre-
taziorso del dramma di Stnndberg 
si e risolta in un vero e proprio 
trionfo d: pubblico e di critica. 

Chiarini a Venezia 
per il programma 

della XXVIII Mostra 
VENEZIA. 24. 

II d.rettore de!la Mo>tra inter
nazionale d'arte c;nemato?rafka. 
prof. Lu:ei Chiarini. giunto a Ve
nezia da Roma, ha pre5o con-
tatto con i f!in7ionari del suo 
ufficio per mettere a punto il 
programma della manifestazio
ne. A quanto si apprende. il re-
golamento della rassegna non do-
vrebbe subire qttest'anno alcuna 
\*ariante. 

Nel corso di un mcontro con 
il sindaco di Venezta. Favaretto-
Flsca. che svolge € ad interim > 
le funzioni di presidente della 
Biennale. il prof. Chiarini ha 
proposto che venga convocata a 
Roma, per il 15 o 16 marzo. la 
sottocommissione ordinatrice del
la Mostra. 

In quell'occasione il prof. Chia
rini esporra il programma ge-
nerale del Festival; saranno an
che fissate le date di inizio e di 
cooclusione della XXMII Mo
stra del cinem*. 
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a video 
spento 

LA PROTESTA DEI GIO
VANI — Avevamo scritto, a 
proposito nel breve numero del-
VApprodo sulle reazinni del 
pubblico di Promessi sposi. die 
una pannramica di intervistine-
lumpo mm equivale in twssun 
modo a un sondaiiah. 1/altra 
sera Giowini ce ne ha offerto 
la controprova con il servizio 
sui • capellom ». Se t redatto 
u della rubriea si fossero Unit 
tate a ruccotiliere, qua e la 
per l'ltalia. alcune sparse di-
chiaraziani di giovani stiH'ar-
(lomenU), avrenimo certo ap
preso assai di meno di quanto 
abbiaino appreso, invece. dal
la vivace, appassionata discus-
tinne tra ali studenti bolognesi. 
II confronto direttn delle opi-
nioni. registrato « « caldo» e 
reso anche piu incisivo dall'in-
tervento — ,si(« pure a distan-
za — di alcuni « beatniks ». ha 
sviluppato una tematica ric
chissima pur nella sua concen-
trazione t* rflpidito: non ci sia-
mo trovati dinanzi a una sem-
plice antologia di osservazioni, 
ma a un discorso organico che 
dalle obiezioni e dai consensi 
riceveva cantinuamente nuova 
Unfa. Proprio in grazia di que
sto e emcrsn un elemento di 
fondamentale importanza: i 
giovani. « capelloni * e no, si 
comprendono anche quando 
dissentono gli uni dugli altri, e 
si muovono tutti su un terreno 
di energico rifiuto delle strut 
ture e dei « ralori > dell'attua-
le sneieta. ancfie se con con-
vinzioni e a livelli diversi. Pec-
cato ihe le interviste di Zavoli 
ai ( beatniks » fossero scarsa-
mente penetrants: forse soprat-
tutto per quel tanto di suffi-
cienza. di paternalismo e an
che di atteggiamento <v lettera 
rio* con il quale il giornalista 
televisuo si era posto dinanzi 
ai suoi interlocutor!. 

Comunque. questo dei pub 
blici dibattiti e forse it punto 
di maggiore forza di Giovani: 
speiimentando questo metodo, 
ar.cn>a inedito per il video. 
i redatlari della rubriea sono 
riusetti a condurre alcune in
dagini di estremo interesse — 
da quella sull'Universita a 
quella di costume sui " rapi-
vicnti % in Sieilia o stdl'indu-
stria della canzone — e a re-
(iituirci con grande immedia-
trzza e in maniera non from-
mentaria detcrminati scorci 
(h'll't vita nel nostra Paese. 
e. infine. a dimostrare come le 
idee possano « far spettacolo ». 

• • * 

IMMAGINI E INTERVISTE 
— XonosfciM/e- fosse artwolata 
in piu servizi (e questo si e 
confermato come un vantaggio, 
rispetto al numero unico oc-
cupato dal film di Olmi). Gio
vani. Valtra sera, e riuscda 
anche a mantenere una sua 
unita: dall'acuta internist a di 
Gianni Scrra col viotinista Uto 
Vghi, ai colloqui col giovane 
Renzo. con le due ragazze. si 
dipanava un filo che si col 
leqava abbastanza naturalmen-
te con il dibattito finale s/ti 
€ capelloni i>. In questo qua-
dro. i « ritrotti * possono dnv-
rero assalvere una funzione e 
perdere quel tanto di <• priva-
to » che tanto spesso inficia la 
esposizione di casi particolari. 

Ci sembra. perd. che ancora 
assai incerto sia lo stile di 
questi « ritratti >. Jn particola
re. ancora una volta non 6 ri
sotto il problema tra immagini 
e parola. Gli autori si rendono 
conto che non si pud tenere co 
stantemente la telecamera fix-
sa sid volto o sulla figura del-
I'intervistato: quando poi. perd. 
spostano I'obiettivo. lo fanno 
spesso in modo gratuito e fini-
scono per distrarre il lelespet-
tatore. Cosi, nel « ritratto > del 
giovane in rolta col padre, Fi-
lippo De Luigi ci ha offerto una 
lunga carrellata attraverso la 
casa del protagonista e alcune 
riprese al Piper che potremmo 
definire < d'occasione >. E. in
vece, in questi casi, le imma 
gini che scorrono sul video men 
tre I'intervistato continua la sua 
€ confessione > dorrpbbero ser 
vlre a sottolineare eerie rifles-
sioni del protaqontsta o a con-
traddirle implicttamente o a 
contrappuntarle ironicamente: 
ir.somma l'autore dovrebbe 
svolgere il suo discorso, attra
verso le immagini, in rapporto 
con il discorso dell intervistato. 

Limitarsi a una pura opera 
di xllustrazione. come appunto 
nel * ritratto > citato (quale si-
gnificato attribuire al compia-
ciuto indugiare dell'obiettiio sul 
braccio di una ragazza del 
Piper?), o come nell'altro di 
Luciano Pinelli sulle due ra
gazze (immagini di un aero-
porta, dell'tnterno di un aereo. 
dt un'ala, mentre I'intervistato 
accennava ai suoi viaggi), e 
davvero inutile. Eppure, nel 
€ ritratto » delle due ragazze. 
lidea di contrapporre i sogm 
della interprele mancata alle 
amare riftessioni dell'allra che 
nel suo mestiere ha successo 
poteta essere fertile dt svilup-
pi. Le immagini, in questo caso, 
avrebbero dovuto mostrare dal 
r u o come la pratica deU'una 
contraddices<e, m largo mi-
sura, le illusorie aspiraztoni 
dall'altra. Ma per raggiungere 
questo risultato Pinelli avrebbe 
dovuto cogliere la realta secon-
do una certa angolazione, valo-
rizzare i portirolari e studiare 
poi un montaggio « ragiorxito >. 

g. c 

Recital verdiano di 
Carlo Bergonzi (TV 2° ore 21,15) 

Non si pud dire che la TV trascuri gli amanll del-
I'opera lirica: si pud dire, perd, che essa non fa nessuno 
sforzo di fantasia nei programmi a loro destlnati. Anche 
stasera andra In onda uno del soliti recital articolati su 
pezzi famosissimi, quasi tutti d! Verdi: < O tu che in 
seno agli angeli » dalla « Forza del destino »; « Celeste 
Aida » dall'« Aida » e « Parmi vedef le lacrime » dal 
<i Rigolelto ». Chiudera I'arcinoto « E lucean le stelle » 
dalla « Tosca » di Puccini. Canla il tenore Carlo Bergonzi. 

Una inchiesta sul «tifo» 
degli italiani (TV 1° ore 22,15) 

II regista - giornalista 
Gilberto Tofano ha affron-
tato per « Prima pagina », 
un tema dl notevole inte
resse per le sue implica-
zioni economiche e di co
stume: il « tifo v sportivo 
in Italia. Tofano ha con-
dotto la sua inchiesta pas-
sando alcune ore in uno 
stadio e registrando, poi, 
alcune dlscussione negli 
Inter-clubs. Saranno qua-
rantacinque minuti di tra-
smissione, stasera, duran

te i quali i « tifosi » po
tranno guardarsi alio spec-
chio: il che non fa mai 
male ed e particolarmente 
salutare nel caso di chl 
soffre di una a malatlia » 
caratterizzata, in genere, 
dalla piu totale irraziona-
lita. Speriamo, perd, che 
Tofano indaghi anche sul
le strutture dell'industria 
sportiva che il « tifo » ali-
mentano per precise ra-
gionl di profillo. 

Gli sketch «rubati» di 
Nanni Loy (TV 1° ore 21) 

Nanni Loy (Ioto a sinistra) continua nei suoi esperi-
menti di quella che, un po' pomposamente, qualcuno 
chiama a televerita ». In realta, i suoi filmetti sono sol
tanto degli « sketch », che hanno il pregto di essere 
« rubati » alia realta quotidiana. Non sono spiacevoli: 
ma troppo spesso il loro spunto e anche troppo esile, 
mentre su questa via si potrebbero costruire scenette 
anche piu divertenti e certo piu acute. Comunque, i 
filmetti di Loy sono sempre un ristoro rispetto agli 
« sketch » che Sandra Mondaini (foto a debtra) e co-
stretta a interpretare insieme con Vianello. 

Un radio dramma di 
Pagliarani (Radio Terzo ore 22,30) 

Elio Pagliarani e uno dei piu interessanti poeti della 
neo-avanguardia, particolarmente per i suoi experiment! 
linguistic!. Di lui stasera viene trasmesso il radio-
dramma « Col semaforo rosso >, sulle vicende di un tas-
sista abusivo. Tra gli interpret! e Carlo Hintermann 
(nella foto). Qualche anno fa, Elio Pagliarani scrisse 
anche un originale televi-
sivo, «Al ia conquista del 
podere », che trattava del-
I'aspirazione dei contadi-
ni alia terra e, in parti
colare, della condizione 
del mezzadro. I dirigenti 
televisivi lo lessero, lo ap-
prezzarono e... lo misero 
subito in archivio. II testo 
fu poi pubblicato dalla ri-
vista < Televisione ». Ades-
so alia radio, nell'isola del 
Terzo, Pagliarani ha avu-
to maggiore fortuna. 

programmi 

TELEVISIONE V 
8,30 TELESCUOLA 

17,00 GIOCAGIO' 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI - Chissa chi lo sa? 
18,45 INCONTRO CON GIANNI PETTENATI 
19,<5 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 
19.40 TEMPO DELLO SPIRITO 
1945 TELEGIORNALE SPORT - Cronache del Uvoro 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 IL TAPPABUCHI - Spettacolo musicals 
21,15 PRIMA PAGINA N. 40 - « II tifo degli italiani », di 

Gilberto Tofano 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 

18,00 SAPERE - Corso di francese 
19,00 NON £' MAI TROPPO TARDI 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 RECITAL DEL TENORE CARLO BERGONZI 
21,55 SOTTO ACCUSA . c L'ombra del passato >, telefilm 
23,10 NAPOLI - GINNASTICA - Fasi conclusivie dell'in-

contro Italia-Jugoslavia maschile 

RADIO 

NAZIONALE 
Giornale radio, ore: 7, 8, 

10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
ore 6,35: Corso di lingua te-
ck-'ca: 7,15: Musica stop: 
8,30: Le eanroni del mattino; 
9,07: II monrio del disco ita
liano. 10,05: MuMthe da 
operette e commedie mu-
sicah: 10,30: l-a Kadio per 
le Scuole: 11: Tnttico; 11,30: 
Parliamo di musica: 12,47: 
I.a donna, oggi: 14,39: Zi-
baldone italiano: 15,45: 
Schermo mu«=icale; 1$: Pro
gramma per i ragazzi: 
16,30: Hit Parade; 17,15: 
Estrazioni del Lotto; 17,20: 
Le grandi voci del passa
to: 18,05: Incontn con la 
scienza; 18,15: Concerto di 
musica leggera; 19,20: Le 
Borse in Italia e all'estero; 
20,20: I>e sorelle Condo; 
21,05: Parata d'orchestre. 

SECONDO 

Giornale radio, ore 6,30, 
7,30. 1,30, »,30, 10,30, 11,30, 
12,15.13,30, 14,30,15,30, H^0, 
17,30, 18,30, 21 ,* , 22,30; 
ore 6,35: Colonna mttsicale; 
7,45: Biliardino; 8,45: Si-
gnori 1'orchestra; f,12: Ro-

mantica; 9^5: II mondo di 
lei: 9,40: Album mustcale: 
10: Ruote e moton; 10,15: 
I cinque Continent i; 10,40: 
Pasquino oggi; 11,42: Le 
canzoni degli anni GO. 12^0: 
Dixie+beat; 12,45: Pav^a-
porto: 13: HolrywoodicnH: 
14: Juke-box: 14,45: Anco-
lo musicale; 15: Kecentissi-
me in micTOSoJco; 15,15: 
Grandi cantanti lirici- 16: 
Rapsodia; UM: Canzom 
italtane; 17,05: Le canzoni 
di I^itgi Tenco; 17^5: E-
strazioni del Lotto; 17.40: 
Bandiera gialla: 18,25: Sui 
nostri mercati; 18^5: Ribal-
ta di successi; 18^0: Ape-
ritivo in musica; 20: Jazz 
concerto: 21: Musica leg
gera dair Austria; 21,40: 
Musica da baJlo-

TERZO 
18,30: La musica leggera; 

18,45: La grande platea; 
19,15: Concerto di ogni se
ra; 20,15: Concerto sinfo-
nico diretto da Wolfgang 
Trommer, con la parteci-
pazione del violoncellista 
Enrico Mainardi; 22: II 
giornale del tereo. 
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