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Fervore di studi, di ricerche, di spettacoli 

<Boom> del folklore: ma 
non e tutto oro 

quello the lute 
htcoraggiati dai benpensanti e dalle 

« autorita » solo quegli spettacoli che 

non sottolineano una presenza attiva 

dell'uomo nella societa 

L'angelo e 
il «provos» 

Sere fa, la tclevisione ci ha 
fatto ve<iere le immagini di 
una «giomata italiana > a 
New York, con vigili urbani 
aulla Quinta stratla, halestrieri 
di Gubbio e gondolicri Vene
tian i davanti ad un microforio, 
vastiti da marinaretti (o quasi) 
Intenti ad allietare gli ameii 
cani con strafe sul tipo < la 
luna mi pare un fanal >. Kra 
quella, diceva lo speaker, una 
rappresenUinza dol «folklore 
italiano all'estero *. Ci veniva-
no in mente i diseorsi dei no-
stri democristiani sul neoreali-
smo, sui < panni sporchi > da 
lavare in famiglia, sul c che fi
gura ci facciamo » e sulla ne-
cessita di mandare oltre fron-
tiera immagini che doscmi's-
sero le bellezze- del nostro pau
se. lasciando ai nostri scher-
mi — scmmai — la prerogati-
va di vrdere i bassi di Napoli. 
1 Sassi di Matera o le barac-
che del Tiburtino. 

Si capisce percid come uno 
spettacolo quale Ci rag'umo e 
canto sia statu osleggiato in 
Italia e non sia potuto andare 
all'estero, mentre da noi si 
e verificato quest'anno un au-
tentico boom del folklore, \ e -
ro o falso, un boom che ha 
contrassegnato la stagione tea-
trale romana e, in parte, quella 
italiana. 

Cercheremo di essere cliiari 
• semplici. Negli arini scorsi 
avevamo avuto il piacere di ve-
dere i balletti di Moisseiev, 
quelli polacchi. i balletti ame-
ricani. West Side Story. Black 
Nativity e altre cose. Non tutti 
erano folklore, anche se veni-
vano spacciati per tali. Solo 
quest'anno, pero, spettacoli di 
folklore si sono avvicendati 
con una e t n a continuity, sia 
pure in modo disorganico e 
improvvisato. La stagione 6 
stata apcrta appunto da Ci ra
giono e canto, presentato dal 
Nuovo canzoniere italiano con 
la regia di Dario Fo. Poi, ad 
Agrigento, abbiamo potuto as-
tistere ad una Sagra zeppa di 
inutilita ma con almeuo tre 
buone sorprese: quella. entu-
siasmante, del balletto africa-
no Joliba; quella del balletto 
jugoslavo di Serajevo e quella 
del Gruppo di Filottrano (An-
cona). A Roma, oltre ai piccoli 
spettacoli dati nei cabaret, e 
poi andato in sccna E' fatto 

le prime 
Cinema 

Operazione 
golden car 

Dopo 1'miprvuMo o straord.na 
rio .SIK-OCWI r«»:nmi*rciali» di I'n 
uomo una donna, i distributor! 
italiani si sono mossi alia ricerca 
dei preoedttit i film di Claude I.e-
loucn: prima ci h.iimo app.oppj-
to Una raaazza v quattro mitra 
inoH'originale Vnc fill? ft tics 
fusil*}. ade*<*> toeon a Ofvrazio-
ne golden car tov\ero Les fjrands 
moment*1. 

Quattro t-rjl.i-tcl.ini. alia cai to 
sta c un fonnidab'.U* <ca**!.nato:v. 
vengnno roclutati dallo Stato por 
ccxtnnro il funione b'.rndato de»l 
seco'.o. inatjacr.ihilo da n>-̂ •**s -̂"*?i 
mezzo. Poi saranno essi stessi a 
j r m a m e reftk-:tTir.i. res.Mendo 
atfli assalti d: * sxviahsti » im-
portati appoMtanu-nte dall'Ame-
rica. Tra lima atlivita c 1'aitra. 
i no*tri si rac-ecntano le loro sto-
rie: lo svahc.aiore <"• -.ai misti-
co. che «ento la vooc del Si-
jaTore (un no" come rabom.ncvo-
\e Don Camillo); al suo flanco 
HWW: in tiratore di cirvo. d:\enti-
to a*sass:no a pacamento; itno 
sfnittatore di ATSPO O ladro: un 
«r paracaduti>ta". anv-tato o c»m 
damato per faUi comossi allc \i-
ceixie bollichc (la sequotiza puor-
rescoorotico^s.idica cho k> ngiMr-
da e una dcllc pegjJ.-on axnc « J -
<o. c «KTi7a dnbbki la p:ii ina-
ti>. .«*•» ixri anche la p-.u di<pen-
d(Ki ) . 

Portata a term.iv la d ip!u-o 
missMtio. 1 protajioni-ii >oro ton-
tati di pas^jro niKnanxtito « da.-
l'altra parte»: piccoli colpi di 
sccna in ser.e con-wnti*w dunq^ie 
al rcsista di ch-.iKlere, alia boll o 
meBiio. il suo lavorctto. nei quale 
hamo un eerto mcr.to cli effettj 
otiici. CTirati dallo stes5*> Ix?Iouch 
d i foNwrafla 6 in bianco e noro. 
su schormo largo). 

Per il resto. non c'* nulla: la 
cadon7a awcaturosa ^ labile, la 
satira scarso^jiia — nooostante 
la dichiarata intonazione dell'in-
si«ne — o si deflrada al livello 
dellc barzellotte. Gli attori prki-
cipali sono Pierre Barouch. Jean-
Pierre Kalfon. Jacques Portet. 
Amidoii e Jeanine Magnan. nella 
unica parte fomm-Tiile di ima 

consistaiza. 

ig. ta. 

giomo. Quindi. proprio in fjuesti 
gionii, liraxiliana e Bayuala. 
Non e casuale che proprio Bra 
siliana, il piu nvistaiolo tra que-
sti, abbia avuto (ed abbia tut-
tora) un concorso di pubblico 
nlevante. Mono logico, ad 
esempio, e che questo spetta 
colo fii»nri tra quelli aspitati 
a Ner\i . al prossimo Festival 
del balletto. 

II dato piu preoccupante, tut-
tavia, 6 un altro. Ci ragiono e 
canto ha avuto un pubblico li-
niitato, E' jatto gutrno non ha 
chiuso certo in attivu, Joliba 
ha fatto una breve comparsa 
in Sicilia ed 6 poi andato a 
Londra. Eppure, ripetiamo, 
quella appena conclusasi e sta
ta una stagione < boom » per 
il folklore. Dove sta, dunque, 
la contraddizione? 
' Secondo noi sta nei fatto 

che i tempi sono maturi per 
affrontare, con il pubblico. un 
serio discorso sulla nostra arte 
popolare, intesa non soltanto 
nei senso accademico o, peggio, 
nolle sue potenziali capacita 
sjK'ttacolari, quanto in senso 
culturale e scientifico. Ce lo in-
segnano, appunto, paesi come 
l'URSS (che quest'anno ad A-
grigento era rappresentata da 
un gruppo minore). come l'A-
frica, come la stessa Argenti
na (Baguala )e, sia pure mono 
responsabilmente. il Brasile. 
L'ltalia, invece, manda a New 
York i gondolieri e rifiuta in
vece il circuito ETI alio spet-
tacolo di Dario Fo. II quale. 
presentato, per una intuizione 
degli organi/zatori. in sostilu-
zione di uno spettacolo di pro-
sa. alia Rassegna di Prato. ri-
cevette cntusiastici riconosci-
menti anche da parte della cri-
tica straniera. Vale la pena 
soffermarsi per un momento 
sulle vicissitudini di Ci ragiono 
e canto, ini/iato trionfalmente 
al Carignano di Torino, con la 
prospettiva di poter approdare 
ai teatri del circuito ETI (un 
circuito statale, si badi bene) 
e poi. invece. costretto a cer-
care forme impresariali auto-
nome che hanno finito per de-
terminare lo scioglimento della 
compagnia. Perche 1'ETI non 
ha voluto Ci ragiono e cantof 
Per il suo contenuto. che era 
un contenuto avanzato, di sini
stra ma che soprattutto porta-
va alia ribalta gli oppressi. il 
loro mondo. la loro opposizio-
ne. Questa non 6 neppure una 
supposizione perch6 a Fo e 
stato detto chiaramente che lo 
spettacolo era tropixi «impe-
gnato > (!) . Si aggiunga che 
questi spettacoli non fruiscono 
neppure di quegli aiuti statali 
riservati alia prosa. alia corn-
media (anche musicale. ci pa
re), alia lirica. Per carenza di 
Irggi. per censura politica. si 
Inscia quindi clic i nostri studi 
sul folklore e i loro risultati 
\adano in fumo o continuino in-
\ece a vivere (come nei caso 
del Nuovo canzonicre italiano. 
che non ha certo esaurito la 
propria attivita e il proprio im-
pegno con Ci ragiono e canto. 
continuazione ideale di Bella 
ciao) fra mille difficolta. pa-
gando dieci cid che dovrebbe 
co-tare uno. 

Un altro aspetto di questa 
stagione. per co>i dire, folklo-
ristica. e quello dei risultati dei 
di\crsi spettacoli. Quasi tutti. 
specie quelli stranieri. hanno 
inteso a \ere carattere crono 
logico: storia doll'Africa in 
Joliba. storia del Bra?ile in 
Brasiltana, storia deil"Argenti-
na in Baguala. Vortunatamen-
te (ma piu per orgoglio nazio-
nalistico che per approdo cul
turale e scientifico) si e e\i-
tato di cadcre nella tcntazionc 
del « buon selvaggio>. Ma cio 
ha portato. al di la dei risultati 
formah — talvolta. come in 
Joliba, assolutamcnte eccezio-
nali — ad una sorta di generi-
cit.i nolla quale ha finito per 
soccombere il \ e ro protagoni-
sta. cioe 1'uomo. Ci ragiono e 
canto. in\ece. punta\a proprio 
all'uomo. all'uomo concrcto. 
come ha detto qualcuno. e il 
titolo — lunghissimo — era del 
resto programmatico: «La\o-
ro. credo, non credo, faccio la 
guerra. ammaz?o. mi ammaz-
zano... ». ccc. 

Non e azzardato quindi con-
cludere che l l t a h a abbia fatto 
dei passi in avanti ncllo studio 
e nella razionalizzazione del 
materiale folklorico e che sia 
in definitiva all'avanguardia 
in questo campo. Con la dif-
ferenza. rispetto a molti altri 
paesi. che qui da noi il folklo
re vicne osteggiato. respinto. 
combattuto proprio in quanto 
costituiscc una manifestazione 
della presenza non passiva del
l'uomo nella societa. 

Leoncarlo Settimelli 

Feste musicali a Bologna 

Le infinite 
allusioni di 

«Oedipus rex» 
Ottima esecuzione del capola-
voro stravinskiano nei classico 

scenario di Villa Aldini 
Dal nostro inviato 

BOLOGNA. 21. 
Sulla collina bolognese lllunu-

nata a gionio. le porte della 
napoleomca Villa Aldini î sono 
lmprowisamente aperte e ne e 
uscito lo sventuiato Edipu re. 
\itliina delle for/e che ci Huur-
dano dalle piouuidita dell'Ade. 
Nessuno scenario a\ rebhe potu
to riuscne piii adatto al capo 
lavoro netx'l.is.sico di Stravinski 
della facciata di questo impo-
iiente edificio di gusto caruA la-
no colle ->iie colonne e l suoi 
fiegi gieci/7anti. In un amhien-
te e sotto tin cielo italiano, 
l'« Oedipus rex T ritrova il suo 
esatto sisjnifk-ato. che e quello 
di un tneloiitainnia italiano ri 

1 visto attraver1-!) i;li occhi di un 
* baiharo •> supercivili/zato. 

Francamentc riteniamo che il 
miglior nicxlo per comprendere 
la incomparabile bellezza dello 
«Oetlipus» sia quello di spo-
gliarlo di tutti gli schermi lette-
rari. filolo^ici. culturali di cm 
Stravinski e Cocteau. il musici-
sta russo e il poeta francese, 
1'hanno velato. E il prinio di 
questi schermi e il latino del 
testo su cui Stravinski ha poi 
scritto nell'autobiografia pagine 
di commento spiegando l'impor-
tanza dell'iiso di una lingua 
* morta. pietrificata > agli effet-
ti musicali. Frottole. Stravinski 

CAORLE — Bernard De Vries, il capo dei « provos » olandesl, e 
Rosemarie Dexter (nella foto) sono i protagonist] del film I I 
sesso degli angeli. attualmente in lavorazione a Caorle, nei Ve-
neto. II film, definito « una torbida e sconvolgenle storia d'amo-
re », e diretto dallo sceneggiatore Ugo Liberatore, al suo debutto 
come regista cinematografico. « Ho ideato e scritlo — ha detto 
Liberatore — una storia che ml era veramente congeniale ed ho 
deciso dl glrarla io stesso. Spero di rendere, come regista, 
quello che avevo in mente come scrittore • 

A Fiuggi il 
convegno nazionale 
dei cinema d'essai 
II III Convegno nazionale dei 

cinema d'essai italiani si svol-
gera a Fiuggi nei giorni 23 24 
settembre. II programma di 
quest'anno prevede. oltre le ma-
nifestazioni abituali come la 
consegna della Targa Aiace 
(premio dei cinema d'essai al 
regista del film vincitore), la 
presentazione ufficiale da parte 
dell'Italnoleggio del listino dei 
film destinati al < circuito cultu
rale > e la costituzione effettiva 
della commissione di selezione 
per i film da considerare cd'es--
sai » o comunque « programma-
bili in sale d'essai >. 

Sfasera arriva a Torre Annunziata 

Cantagiro non trova 
la fisionomia musicale 
Appassionati e discografici attendono dalla manifesto-

zione un'indicazione sulle prospettive della canzone oggi 

Dal nostro inviato 
PALERMO. 24 

Diciotto vetture e due locomo-
tori: il Cantagiro e passato dal-
Vasfalto alia strada ferrata, im-
barcando^i sul treno speciale 
(il « Cantagiro Express »), con 

] il quale ha ritrorato Vatmosfe-
ra surreale del Canteuropa. Dal 
treno. che ha portato tutta la 
carorana da Messina a Cefalit. 
di nuofo alle atitomobili fino 
a Palermo, dove stasera lo sta-
dio sportiro — che due anni fa 
ha fatto battere ogni primato 
alia manifestazione con le sue 
sessantamila presenze sugli 
spalti — ha ospitato il quarto 
spettacolo. I'ultimo di questa 
curerture sieiliana. A tarda 
notte. appena finito lo spettaco
lo palermitano. il Cantnqho si 
e rimesso in treno. calando le 
tende. anzi le tendine delle car-
rozze letto, per chi ha coglia 
di dornire. sulle addormentate 
vestigia di Pompci. Domani se
ra Vodissea arra il sun cpilogo 
a Torre Annunziata. Si riprcn-

dera il treno I'indomani per 
raggiungere Piombino e, di li, 
VIsola d'Elba. dopo di che i\ 
Cantagiro riprendera definiti-
vamente la sua fisionomia tra-
dizionale. 

Cid che il Cantagiro non ha, 
invece. ancora trovato i una 
sua fisionomia musicale. Son 
tanto per la minor tensione al-
Vinterno della troupe e. soprat
tutto. dei « big > del girone A. 
quanto, piuttosto. perche, piii 
che la rivelazione vocale, si e 
in attesa di una risposta che il 
Cantagiro quest'anno dovra. in 
una direzione o nell'altra. dare 
all'interrogativo che in questo 
momento incombe sul mondo 
della canzone, facendo fare sal-
ti disperati agli editori e ai di-
scoqrafici. la cui chiaroreggen-
za e assai meno leggendaria di 
quanto si immagini. e facendo 
barcollare : cantanti verso poi-
sibili wore soluz'wni o la ripre-
sa di vecchie farmule. 

Dove sta andando la canzone. 
nagi'' Questo. in svstanza. Vin-
tcrrocaiiro. Certo, in queste se-

Riunione della giuria a St. Vincent 

De Seta, Petri e Pontecorvo 
condidoti offo Grofio o oro S 2 ™ r ' , « 

re abbiamo visto Rita Pavone 
confermare la verosomiglianza 
del proprio personaggio e gua-
dagnarsi senza eccessiva fati-
ca. la palma della popolarita 
in questa prima parte del VI 
Cantagiro. e a ruota della Pa
vone. Adriano Celentano (lui, 
pero, ritornandn, come dice una 
sua rceente canzone, « sui suoi 
passi >. e aggrappandosi al suo 
personaggio popolaresco e istin-
tiro. che pero non graffia piii 
come in passato). 

Ma Celentano e Rita Pavone 
vivono. possiamo dire, di ren-
dita, sono rondini che non fan-
no primavera. E il resto? Le 
microgonne che un anno fa 
arrebbern potuto provocare. og
gi. tutto sommato, d'vertono. 
II t capellonismn » coroincin a 
suonare di maniera, i vesti-
menti liberty, sudisti. gallesi. 
pirateschi hanno un sospetto di 
sbiaditn. nonmtante la ristosita 
dei colnri e delle fogge. 

II beat e f.nito? Questo. OT-
mai. e senntoto Sul piano stret-
tamente musicale. intendiamo 
dire. Ma tutto quello che qli 
siara dtetro? IM fuga da casa 
ha inrertito la marcia e adesso 
le chitarre discnrdi riprendono 
la via della sofjitta paterna? II 
rilancio della melodia. intesa in 
un senso persmo pacchiana-
mente iradtzionale. significa so
lo un momento di smarrimentn. 

! di ripensamento magari. oppu-

SAINT VINCENT, 24 
La Giuria del premio « Saint 

Vincent > per il cinema italia
no — composta di Lu'gi Ch:a-
rini. Fernaldo di Giammatteo. 
Piero Gadda Conti. Arturo La-
nocita, Domenico Meccoli. Leo 
Pestelli. Carlo Trabucco. Ma
rio Verdone. Gino Visentini. se-
gretario Max Tani — ha tenuto 
nei giomi scorsi la sua prima 
riunione per formare la e rosa > 
dei candidati. 

Dopo aver preso in conside-
razioue l'intera produzione ci-
nematograflca 1966 67. la giuria 
ha dato le seguemi indicazioni: 
per la migliore regia Vittorio 
De Seta per il film Un uomo a 
metd; Elio Petri per il film A 

ciascuno il suo. Gillo Pontecor-
\ o per il film La battaglia di Al-
geri: per la migliore attrice: 
Graziella Granata. Sophia Lo-
rcn. Nicoletta Machiaielli. Sil-
\ari3 Mangano. Stefama San-
drelli: per il migliore attore: 
Vittorio Gassman. Alberto Sor-
di, Ugo Tognazzi. Gian Maria 
Volonte: per la migliore «ope
ra prima >: Alfredo Angeli per 
il film La notte pczza del coni-
gliaccio; Anna Gobbi per il 
film Lo scandalo; Franco Zeffi-
rclli per il film La bisbetica 
domata (che, peraltro. non e 
un'opcra prima). 

Per il premio al miglior pro-
duttore la giuria si ft riservata 
di decider* 

fwoco d'artif.cin che, per debo-
lezza di impulso. ha finito per 
ripiegare e spegnersi verso 
terra? 

Sono interrogativi ai quali e 
difficile dare, in questo momen
to, una risposta. II Cantagiro. 
quest'anno ha pero proprio il 
suo interesse nell'indirazione 
che dovra. nei corso del suo 
prossimo itinerario, segnalare. 
Ed e <JW«fo che i pfu avrerliU 
ditcograflci, in fondo, si aspet-
tano dalla manifestazione. Xon 
avrd la forza choccante di una 
rivelazione. questo no. La con-
fusione e molta. E non si trat-
tera di stabilire che cosa can-
teremo. ma che cosa vogliamo 
cantare. 

Daniele lonio 

e un genio anche nell'inventare 
tenne per 4 .spieyaie » quel che 
non ha alcun hibogno di esseie 
spiegato: e cioe il miracolo del
la >ua imenzione musicale. 

I.a vetitu. molto .semplue. si 
ritiova in una trasettina di Gian 
Fiunicsco Malipeio unuotata ol 
tie \ent'anin or sono: * For»e 
l'a\er u*>pirato un po' d'ana 
italiana baito per failo ^offrne 
ilel mal di iiiehxlt annua ». Na-
turalmente, nei VM1, il inelo-
dramma stravinskiano non puo 
e^^ere purainente e *emplicemen-
te (iiiello di \'eidi. Hiso»na de-
puiailo. distillailo. ndurlo al-
1'essenziale, proprio come face-
va contemporaneamente Picasso 
nei disegm in cm la pure//a 
greca si identifica coll'incompa 
i.ibile nitoie del sejjno: testimo-
niiin/a senieta di una possibihta 
di l*-lk'//a anehe in un mondo 
di lacei.i/mni disperate 

Del pan nell' « Oedipus > la 
classicita del disegno sta nella 
ittto\atd |H'ife/iom> della hnea 
melodica — addinttura bellima-
ria si puo due — nella n-coper-
ta delle foime M'tte - ottocente-
sche dell'aiia. del concertato, 
del < pe//o chiuso ». L'« imen
zione della niusica i. che per 
Stravinski e 1' unico c dovere » 
del musieista. si realiz/a qui 
nei mixlo piu npeito. esclusuo. 

Tutto jl re^to e mascheramen-
to costruito per allontanare la 
materia dal iiKKlello troppo sco-
peito. per attuahzzarla e sofi-
sticarla. Di qui l'anacronismo \o-
luto della lingua latina, l'identi-
flcazione dell'Italia meiodramma-
tica colla Grecia mitica e. so
prattutto. la scelta del protago-
nista: Edipo. eroe mostruoso e 
innocente. parricida e incestuoso 
per atroce scherzo degli dei. 
I'n eroe. si badi. che e ad un 
tempo antico e moderno. da 
ounndo — passando da Sofocle 
a Freud — il mito e diventato 
simbolo di uno dei tanti turba-
menti nevrotici della societa in 
cui viviamo. 

In tal modo, anche attraverso 
In media/ione della cultura sot-
tile e decadente di Cocteau in 
veste di hbrettista. il meiodram
ma rinasce e si nnnova. La mi-
racolosa ricchezza di un'inven-
zione musicale tanto originate da 

Tion soffrire del pudoredeiriml-
tazione introduce nei gioco ari-
stocratico la linfa della vita. La 
freddezza neoclassica si fonde 
nei calore di una passione clas-
sica e l'opera d'arte nasce. H 
«mal di meiodramma > ha pro-
dotto un ultimo capolavoro fuori 
stagione. 

Merito grandissimo del Comu-
nale di Bologna 1'aver realizzato 
pienamente (a chlusura di una 
interessante serie di * feste mu
sicali >) le infinite allus'oni di 
un testo cosi sottile. Lo scena
rio — abbiamo detto — non po-
teva essere piu efficace di quel
lo offerto dalla villa co=tniita 
nei 180.1 dall'allora mini«tro del 
regno italico Antonio Aldini ed 
in cui si c mo^sa la sobria re
gia di Georg Reinhardt. Sul po-
dio. Hans Swarowsky (nonostan-
te gli «cherzi del vento che di-
sperdeva i violini dando uno 

straordinario rilievo alle trombe) 
ha guidato con sicurezza l'orche-
stra. il com e l'ottimo complesso 
dei soli^ti. Rena Garazioti, e 
stata una Gocasta di magnlfico 
rilievo vocale e tragico: Mirto 
Picchi (Edipo). Walter Monarhe-
si (nella doppia parte di Creonte 
e del Messaegero) e Salvatore 
Catania (Tiresia) hanno gareg-
giato in statuaria drammaticita: 
molto a posto. infine. Amilcare 
Blaffard come pa^tore e Anton 
Gronen Kuhizki. aulico «narra-
rotc >. 

II pubblico. as'ai folto. ha 
applaudito con ecceziona'e ca
lore. 

Rubens Tedeschi 

Aperto il 
XVII Festival 
del cinema 
di Berlino 

BERLINO. 24 
Gh S:a:; L'n.*,: hanno '^raugj-

rato ;1 XVTI FO^ ' .MI crcxa"o-
grafxx* di Ji-T! ro con -jn adatta-
•ncn'o d. ..T,.I C-'. -? p ii no'e corn 
n-.ede di Arth.ir Kop t. Oh daddv. 
poor daddy, mammu huno yo<i 
m the c'.oset and i Wl *o *ad. di-
retta da Richard Q J r e La tragi-
ovn ca s-«>ria di una TiTapron-
donte ed a-roMana ved<>va (n-
terpretata da Rosalind Ri^ell) 
che ?:ra :; ^vondo se^Jita dal fi-
i,.a e da' cada-.ere i.Tibabiamato 
de! manto e s*a'a accolta dal 
p-jbbiico di Berl no con ca!orosi 
annlaJ5i e molta i lan ' i . Parxi-
co'arrrente apprezza'a e «ta*j la 
go\. ir» a:*r.oe Ba-bara Harris 
che ha da*o nrova d1 ?rand' doti 
convche Secoino ak'mi crit-.ci 
pero solo n alcmi momen'.i il 
film eguaglia l'opera teatrale e U 
suo awirdo c hunK>jr macabro ». 
mentre spesio sci^oa nella vera 
e propria farsa e nolla parodia. 

Al Festival d: fVrl-oo parte-
cipano quest'anno d.ciamove pae-
«i con 21 lung-vneTaggi e 16 cor-
to-nelraggi. 

In marg.TW al Festival 5ono pre-
viHe altre man.fe5tazoni cmema-
tozrafiche. fra cui una c Setii-
mana de! giovane CTiema italia
no >. due retrospeuive. e la conse
gna per i rrugliori film tedeschi 
del 1967. 

Fra I piu famosi attori giuntl 
a Berlino in qj^s'a occasione so
no. oltre a Rosalind Russell. Ja
mes Stewart ed il francese Jean 
Mara is. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a reaiv!/ • • • • • • • • • 

PROCESSO PARZIALE -
La televisione continua a bat
tere il filone storico con osti-
nazione: qualche volta con 
buone intemioni; assai rara-
mente con degni risultati. In 
questi ultitni mesi abbiamo 
avuto € teatri inchieste », < do-
cumenti di storia e cronaca », 
« memorie » rnrie, e via ci-
tando. A leggerne i titoli avrem-
mo un panorama esaltante: a 
controllarne la realizzazione il 
quadro generale e tutto di-
storto; e distorto in un'unica 
direzione: quella piii gradita 
ai gruppi di potere che — al 
di fuori del Parlamento — 
controllav.o il nostro Ente tele-
visivo 

Ecco, per esempio. I'ultimo 
titolo: 1898: processo a don 
Albertario. sceneggiato da Gi
no De Sanctis e da Leandro 
Castellani. con la consulenza 
storica di Gabriele De Rosa. 
11 tenia e evidentetnente inte
ressante, giacchd si affronta 
un momento particolarmente 
impartante della storia nazio 
nale post uniform. 11 finrire del 
sociolismo italiano. nei qua
dro dei drammatici scontri so-
ciali die i governi borghesi 
dell'epoca repressero nei san 
gue (US morti e 400 feriti, in 
un solo giomo. a Milano, V8 
maqgio del 1?.9S!): le prime 
imprese coloniali, gli scandali 
finanziari che tramlsero Cri 
spi. Noiiche il sorgere — an
cora assai timido — di un 
movimento cattalico «avan
zato >. cite tentava di convin-
cere la Chiesa a rinunciare a 
quel c non expedil » che impe-
diva ai cattolici (sia pure in 
linea tcorica) di votare o di 
essere ralati per una qualsi-
voglia amministrazione dello 
stato laico. Ed e* su quest'ul-
timo tenia -- attraverso la 
figura di don Albertario, diret-
tore oY/rOsservatorc Cattolico 
di Milano — che il servizio 
di teatro inchiesta vuol cen-
trare il suo discorso. Scelta 
lecita, naturalmente. E tanto 
pin in quanto. qua e la. affiora 
il tentafiro di collegare quelle 
prime prese di coscienza cat-
toliche con i piii recenti e 
moderni uisegnamenti delta 
Cfiiesa (in particolare Vultima 
enciclica di Paolo VI). 

Fatta questa premessa, re-
sta da vederne lo svolgi-
mento. E qui. sul piano della 
storia. i dubbi sono leciti. Non 
e" lecito. infatti. che la sotto-
lineatura di un particolare 
aspetto di un complesso mo
mento storico diventi — lungo 
Varco della narrazione — 
sempre piii preminente sul 
quadro generale. fino a defor-
marlo totalmente; ponendo 
cioe in primo piano (nella 
storia, non nei racconto) quan
to d marginale, e proprio con 
Vintento di costruire su questi 
aspetti secondari un discorso 
politico su un passato che 
dovrebbe saldarsi — senza al
tri passaggi — direttamente al 
presente. Che un filone del 
pensiero cattolico abbia sem
pre avuto momenli di contatto 
fecondo con quello socialista. 
non pud infatti consentire di 
ribaltare i termini reali del 
rapporto, modificandolo se 
condo quanto e piii utile ad 
una tesi. Don Albertario. infat
ti (e quindi tutto il movimento 
cattolico, assai scarsamente 
collegato con le masse piii 
avanzate dell'epoca) emerge 
come protagonista Id dove era 
soltanto una figura ed un con-
tributo di secondo piano. 

Che poi oggi. al lume dei 
piii recenti avvenimenti, esso 
possa essere interpretato con 
maggior considerazione e tin 
altro discorso: politico, non 
storico. Ma, oltretutto. a quale 
aspetto del cattolicesimo mili-
tante hanno badato i realizza-
tori? Appare evidente. ci sem-
bra, che essi guardano — 
come logico srolgimento della 
figura di don Albertario — piii 
alia Democrazia Cristiana che 
al mondo caltolico moderno 
piii avanzato. Pensano piu. ci 
sembra, in termini di centro-
sinistra che non di analisi se-
ria e produttira di un impor-
tante momento della cultura po
litica nazionale. 

• • • 

UN INCONTRO UTILE — 
Non saprei se quanti non co-
noscevano gia l'opera e la 
vita di Gian Francesco Mali-
piero. abbiano potuto colmare 
sufficienterrente la lacuna at
traverso V* incontro > realiz
zato da Vittorio Di Giacomo. 
Tuttavia ci sembra che il 
grande musieista veneziano sia 
emerso da questo servizio in 
maniera riva ed umana. Forse 
ci resta da conotcere meglio il 
Mahpiero musieista: ma con 
{'uomo terribile vegliardo di 
85 anni. abbiamo certamente 
passato un'ora vivace e inte
ressante. Di Giacomo. infatti 
(che ha realizzato Vincontro 
oleuni mesi fa) ha evitato 
tutti i ri.schi ed i difetti che 
avevamo rilevato nei prece
dent e incontro (quello di Biagi 
con il chirurgo Debackey). I/i 
sua introduzione attraverso 
una calzante panoramica di 
Asolo (il paese dove il musi
eista vive da quarant'anni), \ 
frequenti brani musicali (com-
preso l'ottimo a solo della 
Fracci), e un dialogo serrato 
(grazie anche alia personality 
dell'intervistato) hanno co
struito un ritratto i cui linea-
menti essenziali resteranno 
certamente nella memoria de
gli spettatori. II che non i 
ancora tutto quel che si deve 
chiedere a questi incontri. ma 
i gia qualcosa. 

vice 

La diagnosi 
elettronica (TV 1°, ore 21,15) 

f Orizzontl della sclenza 
e della tecnlca » presents 
questa sera, tra gli altrt 
servizi, una documentazio-
ne dedicata alia diagnosi 
matematica delle malattie 
congenita. Ormal, infatti, 
e acceilato che una dia
gnosi esegulta con esattez-
za ed al tempo glusto e di-
ventata una necessita per 

la terapia chlrurgica; ed 
ha sovente valore declsi-
vo. Per queste diagnosi • 
stato preparato un compu-
tatore elettronlco, che pu6 
dlstlnguere fra 90 cardlo-
patie diverse (comprese 
quelle piii rare) e fornlra 
dunque una diagnosi estra-
mamente parlicolaregglata. 

Per gli adulti 
Natalino Otto (TV 2\ ore 22,15) 

Dopo Alberto Rabagliati, rltorna in « Noi maggiorenni i 
— giunto alia sesta ed ultima puntata — un cantante 
che ha avuto il suo momento di grande popolarita net 
dopoguerra: Natalino Otto (il cui vero nome. In realta, 
era Natale Codognotto). Lo riascolteremo — tra gli 
altrl « numeri » in programma — nelle melodie che gli 
assegnarono il titolo di «Sinatra italiano > (II primo. 
insomma, della lunga serie dei «Sinatra italiani » che 
avrebbero invaso il mondo della canzone). 

Autonomia della 
macchlna? (Radio 3°, ore 20,30) 

Un interessante dibattito 
sara trajmesso questa se
ra, sul tema che e stato 
affronlato dal recente con-
gresso nazionale di filoso-
fia. Si possono costruire 
macchine capaci di diven-
tare autonome anche ri
spetto a chi le ha costrui-
te, fino al punto di avere 
irocessi riflessivi, ideativi 
e di autoriproduzione? E' 
insomma, il problema in-
lorno al quale si agita il 

pensiero scientifico e filo-
sofico, sopratutto dalla na-
scita (nei '48) della ciber-
netica. Interverranno al 
dibattito: Marcello Con-
versi, ordinario di fisica 
superiore; Pietro Prini, or
dinario di storia della fi-
losofia all'Universita dl 
Roma; Paolo Filiasi Car-
cano, ordinario di filosofia. 
Tullio Gregory, ordinario 
dl storia della filosofia, sa
ra il moderatore. 

TELEVISIONE 1 
11,45 

12,15-
16,— 
16,25 

17,25 

19,15 
19,45 

20,30 
20,55 
23,— 

IL FIDANZAMENTO • Quarts puntata 
Fidanzimento • moralt 

13 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
Bormlo. CAMPANILINO NUOTO 
LA TV DEI RAGAZZI 
a) II Circo all'aria ap*rta 
b) Chitarra Club 
INTERVISIONE - EUROVISIONI 
Calcio: ROMANIA-ITALIA 
Nell'intervallo (or« 18,13 )i 
TELEGIORNALE 
IL FALSO CHIPPENDALE . Te'e'Im 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEI PARTIT1 
TELEGIORNALE 
IL NOSTRO MONDO 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,15 CONCERTO SINFONICO 
19,13-20 Roverclo: Atlctica leggara 

ITALIA GERMANIA GIOVANILE 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 ORIZZONTI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 
22,15 NOI MAGGIORENNI 
23,10 LA DOMENICA SPORTIVA 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 8. 13. 
15. 20. 23; 635: Musiohe 
della domenica; 840: Vita 
nei campi; 9.20: Musica 
per archi; 10.15: Trasmis-
stone per le Forze Annate; 
10,45: Disc jockey; 11,40: II 
ctrcolo dei gemtori; 12: 
Contrappunto: 13.28: Fred 
13,30; H.30: B<>at beat-beat; 
15.10: Zibaldone Italiano; 
1630: Pomerifccio con Mi-
na; 18: Concerto sir.fonico 
diretto da Wolfgang Sawat-
lisch; 19.15: Orchestra di-
retta da Ennco Sur.or.etti; 
20,20: La voce di Francoi-
se Hardy. 20,25: Sesto sen
so; 21,05: La giomata spor-
Uva; 21,15: Concerto del 
pianista Joaquin Achuc&r-
ro; 22: Musica da ballo; 
23: Queste partite inter
national! di calcio. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 7,30. 
830. 9.30. 1030. 1130, 1330, 
1830. 1930. 2130. 2230; 
8.15: Buon viaggio; 8.45: 
II giornale delle donne; 
935: Gran varieta; 11: Co-
rl da tutto il mondo; 12: 
Anteprima sport; 12.15: Ve-
trina dl Hit Parade; 13: 

II gambero; 13.45: Th« 
Beach Boys; 1430: Voei 
dal mondo; 15: II bar delia 
radio; 18: Concerto dl mu
st™ leggera; 17: Domenica 
*port, radiocronaca dell'uv 
contro dl calcio Romania-
Italia; 20: Arrivano 1 no
stri; 21: Colpevolc o inno
cente?; 22: Poltronissima. 

TERZO 

Ore 930: Corner* dal-
I'America; 9.45: Carl Man* 
von Weber; 10: Musieha 
strumentall del Settecen-
to; 1035: Musiche per or-
gano; 1035: Danus Ml-
Ihaud; 11.10: Concerto opt> 
rntico; 12.10: Sergio Corax-
zmi, oggi; 12,20: Musich* 
di Jspiraxione popolare; 
13: Le grandi lnterpreta-
zioni; 1430: Antonin Rei-
cha, Johannes Brahms; 
1530: Piccoli borghtxl. di 
Massimo GorkiJ; 17.45: 
Concerto del Trio italiano 
darchi; 1830: Musica leg
gera; 18.45: La lanterna; 
19,15: Concerto di ogni se
ra; 2030: I filosofi e le 
macchine; 21: Club d'ascol-
to: Riti e liturgia In mu
sica; 22: n giornale del 
Terzo; tt^fc Kreislertana; 
2.3,15: Rivista delle riviste. 
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