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Jean-Luc Godard e Marco Bellocchlo hanno ricevuto I « Preml 
speciali della giuria » rispeltivamente per « La cinese » e per 
« La Cina e vicina » 

II «Leone» a Luis Buriuel: 
verdetto equanime anche se facile 

I due premi speciali a Godard e Bellocchio — Ai tedeschi occidentali P« opera prima»» — A colloquio con il vincitore 
Dal nostro inviato 

VENKZIA, 8 
5>i c avuto il verdetto che 

quasi tutti si auguravano, e 
die confer ma esallamente i 
valori in campo. U « Leon 
iloro > e andato a Luis Bu
riuel per il sua film Belle de 
jour. Godard, che sembra 
rwer cantravtato hi mcritatis-
sima vittoria del gi'indc re 
gista spagnolo fino all'ultimo, 
e Bellocchio hanno ottenuto 
i due premi speciali che sono 
a dispovizione della qturm per 
i loro due film •* rinesi J>. Per-
somdmente avremmo forse 
prefcnto Sovveisivi a La Cina 
r vicina, via la giuria deve 
essere stata sensibile a un 
carlo (come dire?) inquadra-
vicnto « cstetico » del verdet
to. che posstamo apprezzarc. 
hidiscutibile la prevalenza del
la bianda attrice americana 
Shirley Knight, interprete del 
mediamctraggio inglese inau-
gurale Dutchman, che ha avu
to infalti la Coppa Volpi fern-
viinile, mentre quella per la 
migliore interpretazione via-
schile d toccata a Liubisa Sa-
mardzic. giovane « divo * del 
cinema jugoslavo per la sua 
figura di allegro e malinco-
vico partiqiano nel film II 
mattino. H pretnio «Opera 
prima > Citta di Venczia e 
stato attribuito a Mahl/.oitrn 
Ct L'insaziabile t) di Edgar 
Reitz. quale riconoscimenlo 
alia nouvrllc vngup tedesco 
occidenlale. forse piu die al 
ralorc specifico di uno dei 
tre film '.la essa presentati. 

Al di la della discussione. 
semprc un po' capziosa. sui 
prcsunti ralori cinematografici 
<: puri ». questa voleva esse-
re una rassegna di autori e di 
idee. E' stato prcmiato uno 
dei pin insiqni autori cinema
tografici viventi — la cut ideo-
gia. la cui visione del mondo 
fanno da tempo corvo unico 
con la sua apparentemente 
trascurabile « resa formate » 
— c si sono piazzati a tutti i 
posti d'onore i « temi* che. 
quindici giorni fa, qia carattc-
rizzarana il proqramma della 
XXV1H edizione della Mostra 
in un senso piii aperto e pro
gressiva delle altre: il dibatti-
to sullc nuove istanze rivolti-
zionaric. il prohlema negro in 
America in Dutchman, la criti-

ca della societa del benesse-
re (Mahlzeiten), ecc. In con-
clusione ci sembra che la giu
ria abbia aderito quest'anno 
agli intenti della manifeslazio-
ne in modo adeguato. 

I premi non ufficiali hanno 
confermato, nella sostanza lo 
orientamento della giuria, met-
tendo tuttavia riparo a qual-
che esclusione. 

II trionfo di Nolle <le jour 
era previsto. ma non per (pie-
sto e stato meno apprezzato. 
Chi e il vincitore. visto un po' 
phi da vicino nella sua perso 
nalita umana? Luis Bunuel 
non concede volentieri inter-
viste, e vol dobhiamo ester 
p.rati a comuni amici porta-
ghesi e. svagnoli se siamo riu-
sciti a restarp in sua compa-
gnia per quasi quattro ore. 

Bunuel aveva messo picde al 
Lido solo per vedere il film 
di Godard e per tenervi la 
prima e probabilmente Vul
tima conferenza-stampa della 
sua carriera di cineasta. Egli 
dice, infatti, che non fara piii 
nessun film, che Bella di gior-
no restera il suo canto del ci-
gno. ma noi ci permettiamo di 
dubitarne. Alle offerte dei pro-
duttori, che si vanno moltipli-
cundo, il regista non presto in-
teretse: pero noi sappiamo die 
il suo soqno segreto rimane 
quella di fare almeno un altro 
film nella « sua t> Spagna. Do-
po il « c«so » Viridiana. tutta
via. crediama che moltc cose 
debhana cambiare, perdie quel 
sognn possa essere realizzato. 
Ma non si pud mai dire... 

Runnel e un uomo coltis-

~1 

la giuria 
Ecco la giuria che ha 

asscgnato i premi della 
X X V I I I Mostra inlernazio-
nale d'arle cinemalografica 
di Venezia: 

Alberta Moravia (presi-
dente) e Carlos Fuenles, 
Juan Goyfisolo. Erwin Lei 
ser, Violelle Morin, Susan 
Sontag, Rotislav Yurenev. 

/ PREMI 
% < Leone d'oro B a BELLA 01 GIORNO del regista spa-

gnolo Luis Buriuel. 
# « Premi speciali della Giuria » a LA CINA E' VICINA 

di Marco Bellocchio e a LA CINESE del regista fran-
cese Jean-Luc Godard. 

% « Premio Opera prima Citta di Venezia > a MAHLZEI
TEN (a L'insaziabile >) del regista tedesco Edgard Reitz. 

0 < Coppa Volpl • per la migliore interpretazione femmi-
nile all'attrice Shirley Knight per DUTCHMAN (« L'o-
landese ») del regista inglese Antony Harvey. 

0 « Coppa Volpi » per la migliore interpretazione maschile 
ail'atlore Ljubisa Samardzlc per JUTRO (c II matti
no ») del regista jugoslavo Purisa Oiordievic. 

Gli altri premi 
# Premio Citta di Venezia a UTOSZEZON (c Fine stagio-

ne ») del regista ungherese Zoltan Fabri. 
% Targa d'oro della rivlsta « Cinema nuovo >, all'unanimita, 

a BELLE DE JOUR. 
# Premio « Francesco Pasinetti » per II miglior film stra-

niero in concorso a BELLE DE JOUR; per il miglior 
film fuori concorso a MOUCHETTE di Robert Bresson. 

% Premio della Federazlone italiana circoli del cinema a 
SOVVERSIVI di Paolo e Viltorio Taviani. 

0 Premio della Fipresci, a pari merito, a LA CINA E' 
VICINA e a RIBELLIONE del regista giapponese Masakt 
Kobayashi (fi lm escluso dalla Mostra) 

0 Premio Citta di Imola, a pari merito, a JUTRO e a 
SOVVERSIVI 

% Premio della rivista «Cinema 60 >, a pari merito, a 
SOVVERSIVI e a JUTRO. 

0 Premio dell'OCIC (Office catholique international du 
cinema) a O SALTO del regista francese Christian 
de Chalonge. 

0 Premio < Cineforum > a UTOSZEZON. 
# Premio «Timone d'oro » a IL PADRE DI FAMIGLIA 

di Nanni Loy. 
£ Premio « Luis Buriuel » dei critic! e scrittori spagnoll 

indipendenti a LA CINESE. 
% Premio CIDALC (Comitato internaztonale per la diffu-

sione delle art! e delle lettere attraverso il cinema) per 
il migliore scrittore e sceneggiatore, a pari merito, a 
Pier Paolo Pasolini per EDIPO RE e al cecoslovacco 
Karel Kachyna per LA NOTTE DELLA MONACA. 

£ I premi San Giorgio sono stati cost atlribuiti: film a 
soggetto a UTOSZEZON; documentari a FESTIVAL dello 
statunitense Murray Lerner; film per ragazzi a SEI 
RAGAZZI - DIECI GAMBE realizzato in Giappone da 
James F. Hyatt. 

II regista Papatakis tra i dimostranti 

«Liberia per la Grecia» 

si e gridato a Venezia 

VENEZIA - Un'immagine del 
la signifkativa manifestazione 
per la liberta della Grecia che 
si e svolta I'altra sera, da-
vanti all'Arena del Lido, do
ve si proiettava il film c I pa-
stori del disordine > del regi
sta greco Nico Papatakis. Lo 
ttesto regista (a sinistra nella 
foto) ha partecipato alia pro-

testa dei giovani democratici 
italiani contro il fascitmo nel 
suo paese. Anche gli spetfatori 
del Palazxo del cinema si so
no unlti a quelli dell'Arena. 
Le grida di < Costantlno no, 
Grecia si », c Grecia libera » 
sono risuonate a lungo. La po-
lizia • Intervenuta con estre-
ma violtnza contro i manife-

stanti e coloro che assisteva-
no ai lati della strada. Un gior 
nalista della radiotelevisione 
della Repubblica federate te-
desca e stato aggredito da un 
agente che gli ha strappato di 
mano, e ha poi distrutto, il 
nastro maqnetico sui quale 
aveva registrato la manifesta
zione. 

simo, attento alle condizioni 
della societa che gli sta in-
torno, alle tendenze artistiche 
e agli svtluppi politici nel mon
do. Hanno perfino scritto, una 
volta, che a Citta del Mes-
sim, dove abita, aveva fatto 
costruire un muro di cinta 
per isolarsi; e invece lo ha 
fatto per proteggersi dai 
ladri... 

Sui film di Godard anche gli 
amici piii intimi si aspettava-
no da hit un giudizio negativo. 
Invece: « La cinese mi lia in-
quietato. Per tuttu una nolle 
non ho dormito, pensandoci so-
pra. lo passo per un regista 
velocissimo, e lo sono. Simon 
del deserto I'ho fatto tutto in 
diciotto giorni; solo per Bella 
di giorno ho avuto qualche set-
timana in piu. Ma i pro<lutto-
ri, con me, non ci perdono di 
sicuro. Perd il ragazzo mi bat-
te. Ammiro e invidio questa 
felicita giovanile di aggredire 
la realta sui vivo. Eppoi. quel 
colloquio in treno tra la pro-
tagonista e Francis Jeanson: 
un'inquadratura fissa che du-
rera un quarto d'ora. lo non 
sard mai capace di ottenere 
tanto... ». 

Naluralmente. e'e sempre 
dell'ironia e dell'ambiguita nel-
le cose che dice Bunuel, come 
nellc sue opere. Ma quando 
lo abbiamo informato. dietro 
sua richiesta, che il film di 
Visconti non ci sembrava pur 
troppo all'altezza della sua fa-
ma. egli ci e sembrato since-
ramente addolorato; eppure 
Visconti poteva essere uno dei 
suoi piu pericolosi rivali. Ma 
la rivalita artistica non ha 
senso per Bunuel ha senso la 
emulazione, ha senso Vamici-
zia, hanno senso gli sforzi del
la gente intelligente e onesta 
per cercar di capire questo 
mondo terribile e angoscioso 
nel quale siamo, per condan-
narne senza appello le miserie, 
gli avvilimenti. le schiavitii 
intellettuali, il marciume 

Questo «diabolico». anz'x 
questo «satanico > Bunuel e 
in sostanza un uomo die vi 
prcscnta a nudo tutto il suo 
cuore fin dal primo incon-
fro. .Si ha paura di parlare 
con lui, rivolgergli domande, 
perche si feme di non essere 
compresi e di metlerlo in im-
barazzo; ma e lui a dirti su-
bito che e sordo e di avere 
pazienza. In Belle de jour. 
infatti, non e'e commento 
musicale, come da tempo nei 
suoi film; eppure la costru-
zione dell'opera ha un'armo-
nia che e tutta c musicale >. 
E poi. davanti ad una botti-
glia di vino rosso e a una ta~ 
vola imbandita di cibi sem- • 
plici c buoni. parlategli del
la Spagna e del Messico, e 
miracolosamente Bunuel co-
mincia a sentire tutto, a ri-
spondere e a discutere pron-
tamente. non vi lascia pas-
sare una sola informazione 
inesatta, e vi fa capire che 
il suo mondo poetico non de-
riva soltanto da esperienze 
lontanc. ma si basa anche 
sull'osservazinne incessante e 
profonda della realta di oggi; 
che il suo « surrealismo >. in 
ultima istanza, non e che il 
suo particolare stile di inda-
gine d'una verita non par-
ziale. 

Bunuel c venuta a Venezia 
volentieri o. meglio, e stato 
contento di esserci venuto do-
po aver capito che qui alia 
Mostra e'e un'atmosfera di-
versa da quella di altri festi
val, da lui detestati. Conosce-
va gia Roma e Livorno: Ve
nezia gli e apparsa straordi-
naria. ricca di una storia che 
egli sente ricina, familiare, 
mentre il Messico, tutto som-
mato, continua ad essere enig-
matico per lui. come per ogni 
esule spagnolo. Per questo e 
rimasto quasi sempre in cit 
to. a camminare solo per le 
sue colli, ad ammirare ogni 
pietra. a entrare in ogni chie 
sa. «Sapete quante sor.o le 
chiese a Venezia, signor Bu
nuel? » € Quale che sia il lo
ro numero e'e una citta mes-
sicana che la supera: ce ne 
sono trecentosessantasette, due 
piii dei giorni dell'anno... Ma 
non e questo I'importante: 
Vimportante e che qui ogni 
chiesa parla, si porta appres-
so una vicenda lunghissima, 
e per uno come me. con I'edu-
cazione che riceretti tanti an-
ni fa dai gesuiti, ogni visita 
che ri faccio e uno stimolo 
per eerie idee, per certe sug 
gestioni... >. 

A proposito, il regista con-
ferma cid che facilmente are-
vamo intuito. ossia che i ta 
gli nella scena del duca ne-
crofilo riguardano quasi esclu-
sivamente motiri religiosi: 
egli aveva inserito. in alter-
nanza con la sequenza di ero-
tismo, rapid* visionl del du

ca inginocdiiato all'altare. Ma 
la soppressione di questi « det-
tagli» c stata la «conditio 
sine qua von» per Vuscita 
del film, anche nel paese di 
Voltaire. 

A differenza che in Fran-
cia la critica italiana ha ac-
colto con favore Belle de jour 
anche sui quotidiani. Non so
lo, via a differenza che a 
Cannes, dove (incredibile a 
dirsi) il film fu respinto dalla 
commissionc di selezionc <r per 
insufficienza artistica v. Ve 

nezia ha accolto I'opera e le 
ha anche attribuito tl massi 
mo premio. Quando abbiamo 
patlato, due sere fa, con Luis 
Bunuel, il premio non era an 
cora sicuro ed era, ne siamo 
convinti, piu vei nostri desi 
deri che nei suoi. « Se me lo 
danno — ci ha detto — ci sara 
il problema del vestito da 
mcttere per andarla a riti ' 
rare. Bunuel in smoking non ) 
vi sembra assurdo? Se poi non 
me lo danno. allora imporrd 
(il into arnica Muiinz Suaii di 

assegnarmi pubblicamcnte il 
Premio Luis Bunuel. Ma che 
bellissimo cranio ha Munoz 
Suag, non lo avetc mai no-
tato? Un cranio che, incorni-
ciato da asfodeli, starebbe 
benissimo in una cerimoma fu-
nebre, naturalmente in un 
film... >. 

Ma per Luis Bunuel sono 
lontani i seppellimenti. Alme 
no per questa sera, la sera del 
suo trionfo. 

Ugo Ca«;irpqhi 

Una scena di a Belle de jour » di Luis Bunuel che ha vinto il « Leone d'oro » della X X V I I I Mo
stra internazionale d'arte cinematografica di Venezia 

Con due fi lm fuori concorso 

L Italia e I'Ungheria 
chiudono la Mostra 

le prime 
Cinema 

Edipo re 
Prcsentato domcnlca scorsa al 

Festival di Venezia. lEdipo re 
di Pier Paolo Pasolini appare 
tcmpt"^ti\aiTiente sugli schermi 
nazionali. I." ultima opera di 
Pa?olim ha risco-^o alia Mo-tra 
un vno success di pubblieo e 
d| critica, anche se polemiche 
e dis?ensi non sono mancdti: 
ma c s i . come si =a. a<_compa-
gnano serrpre tutte quelle ope
re \ lve cho si avvic.nano al 
p;ano del: arte. Interpretato da 
Franco Citti. Alida Va'.Ii. Julian 
Beck. C'armelo Bt-ne c Silt ana 
Mancano. TEdipo re e stato gia 
recensito ampsamente (VCnita 
dei 4 settembre) da Venezia 
dal nostro inviato Ugo Cas:-
raghi. 

28 minuti 
per 3 milioni 

di dollari 
II film, d.rerto na Maunzio 

PradeauT. e ;nterpretato da Ri
chard Harrison. Franca Po'.e-
5ol!o. Claudia B:a\a. Ferrucc.o 
V.otti e da Iva Zanicchi <:n 
una breve comparsata canora>. 
e forse oei p:ii 5ciaib: appar-; 
q.ie*t" estate. Non so'.tanto per 
:o *carv> .ne'.'.o :nterpretativo. 
ma soprattutto per la mancan 
za a'.so'.uta d: un m nimo di 
•sjspense e di vero-invgl-.anza. 
Immag.ni il iettore un co'.po 
c colossa'.e > al Palazzo Farnese 
di Roma: in una cassaforte — 
in occasione d e l l 'esposizione 
moodiale del diamante — giace 
il diamante « Gran Mogol ». del 
valore di tre m.lioni di dollari. 
Cinque esperti. al semzio di 
un fanatico collezionista. do-
vranno impo*5e5«arscne ad ogni 

' co5to. Si mette a punto un pia
no < ?cen(.fico >. prevedendoo-
*ni partico'are. Armat: dun tra 
pano elettr.co dopo p.ier.li con-
trattempi us-ati generalmentc 
nei giornalett:, i cinque nu^ci 
ranno con troppo facihta a 
carpire il diamar.'e e a eon-
*egnarlo al capo, ma ignorando 
che... H film ha l'andamento 
di un gioco per ragazzi. senza 
perd essere la parodia di un 
penere. ed e questo un genere 
di confezione senz"altro dei piu 
indigesti. V I C 0 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 8. 

AH'Italia e all'Ungheria e 
toccatn di concludere. fuori 
concorso, la 5-erie delle proie-
7i"oni. Col cuore in aola, quin-
to lunjiometrapaio del vene-
ziano Tinto Brass, che pro 
prio qui al Lido si riveI6. nel 
T>3. con Chi latora e perduto. 
si ambienta a Londra. in una 
cornice non dissimile da quel
la di Blow up: cui rimanda-
no alcune situazioni specifi-
che nonche una diretta. af-
fettuosa e ironica citazione del 
maestro Antonioni. Altre in-
fluen7e (da quella di Wclks 
a quella di Godard) *ono re 
peribili r.ella condotta della 
vicenda. che ha del siallo. del 
sentimentale e dello psicolo 
gico. ma. come dichiara il 
regista, senza volersi collo 
care in nessuno di questi fi 
loni. E ' la descrizione del bre 
ve rapporto tra due sradicati. 
Bernard (francese. attore) e 
Jane (inglese. figlia di buo-
na famiglia). che na«ce di 
nan7i al cadavere di un a= 
"=a^sina!o. si svilucpa attra 
verso numero?: amma77amen 
ti (ai quali lo ^tesso Bernard 
da il suo contribute). si scio 
glie nella maniera piu tragi 
ca per il protagor.ista. 

C e . in Col cuore in gola. 
una scena ehiave (almeno se 
condo noi): ed e quando i due 
personaggi principal!, entrati 
nella piii \ icina sala di spet-
tacolo per discutere dei loro 
affari. assistono distrattamen-
te alia presentazione di un ci-
negiornale che, centrato sui 
conflitto nel Medio Oriente e 
sulla guerra nel Vietnam. 
gronda \i0len7a da ogni im 
magine I dVlitti spiccioli che 
Bernard e la stessa Jano 
commettono. o nei quali «o 
no coin\olti. sembrano picco 
la cosa. al confronto Peraltro. 
questo tema scorre 'mtterraneo 
e quasi occulto dietro le a p 
parenze di un « pastiche » nel 
quale si mescolano parodia e 
sarcasmo, freddezza documen-
taria e pericolosi abbandoni 
al patetico. non senza un in
s i s t e n t ammiccamento ai mo

di e alle forme del « fumet-
to >. La sperimentazione stili-
stica. che e forse tuttora uno 
degli interessi prevalcnti di 
Brass, n^ehin pero di tramu-
tarsi in puro esercizio tecni-
co; il \irtuosisnio della foto 
grafia (a colori e in bianco e 
nero. con molti « viraggi > in-
termedi) e del montaggio na-
scondono appena — anche se 
non mancano i pezzi di bra
vura. come la sequenza del'.o 
c happening > — un vuoto o un 
calo di autentica ispirazione. 

Tfcnicamcnte pregcvole fco 
lore e bianco e nero. anch^ 
qui. qi echcrmn largo) e pu
re la « tragedia musicale» 
Tre nr,tti di un amore: adat-
tamento einrmatografico — 
per la regia di G\orgy Revesz 
— del testo teatralc omor.imo 
di Miklos Ilubay. che avem-
mo occasione di vedere. lo 
scorso autunno a Firenze. nel-
l'interpreta7ione del Madach 
di Budapest. Opera gentile e 
un tar.tmo flebile. poiche ten-
de a liricizzare un argomen-
to piuttosto drammatico: la 
rapida vita. 1'umana passione. 
la cruda morte del poeta ma 
giaro Bal.nt (lo stesso nome 
allude a quello di una figura 

i reale). stroncato dalla guer
ra. Scar.dito da canzor.i gra-
devoli. nel gusto deU'epoca 
rappresentata. ben re-citato 
dalla bella Vera Venczel (che 
e la commovente compagna 
del protagonista) e dai suoi 
colleghi — tra i quali fanno 
spicco t re ottimi attori, Sin-
kovits. Latinovits e D a r \ a s . 
in una sorta di «coretto i 
brechtiano — Tre notti di un 
amore ha riconciliato il pub-
hlico (dopo le polemiche ine-
vitabilmente seguenti a ogni 
premiazione) nel segno della 
partecipazione alia sua triste 
storia. cui il motivo ricorren-
te di alcuni malinconici versi 
di Apollinaire fomiva fl ne 
cessario sigillo culturale. 

Aggeo Savioli 

• • • • • • • • raaiv!/ 
a video spento 

TROPPI PROBLEMI — La 
seconda puntata di Breve 
gloria di Mister MifUn ha 
improvvisamente viostrato 
la corda di un tessulo nar-
rativo che, lungi dal rac-
cluudersi nell'analisi della 
idea centrale (la vicenda 
di un uomo esaltato e 
schiacciato dalla televisio-
nc), sta sgranutulosi in una 
serie di vicende «seconda-
ne»: secoudarie. qiumto 
mi-no. ritpetto alle neces-
sitd di un intenso e vahdo 
scohnnicnto. La storia, in
fatti, si e aperta a pro
blems die nella prima pun
tata erano stati contenuti 
in limifi acceffabi/i; conic 
una quinta sulla quale di-
panare la matassa princt-
pale del racconto. S'e avu
to cosi un prima piano del- ' 
la crisi di un rapporto ca 
ntitnaU'. dettata per di piii 
dal jatto che la maqlie la-
rora invece di mantcnerc 
1/ qweto ritnw della cata 
linqa boraheie (e vi si an-
(nunaa, ancora. che si trat 
ta <h una attriee...); qum-
di s'd sovrapposta una ul 
tenure, icotlante qucstionc 
(vecehia c nuova al tern 
po stesso): il rapporto ft a 
(/eiicrazioni attraverso Ve-^a 
me (It una storia d'amoie 
jra un quaranteinie ed una 
veiitenne. Lo spcttatorc (ma 
anche il reoista e git attori) 
M sono travati dunque (it 
fronte un cumplesso di pro 
blcnu: 1 quali tuttavia. lu<i 
(ii dal for mare un discor\o 
umtario, sembrano destmaii 
a marciare ciascuno per 
proprio conto e con proprui 
autonomo re^piro. II ri.^ul-
tato non poteva die essere 
(teludente: ues^uiio dt questi 
tenu, infatti. risiilta ^ulfi 
vientcmente approjimdito o 
M'mhra aier oettato fonda 
te premcste per un appio 
fondimento uelle succc-isive 
puntatc. In m^tanza alitxa 
mo la scntazmne die d 
Miiter Millm non avendo 
trovato 1/ /tato (e forse il 
coragqio) per svdttppaie hi 
sua polemica sulla televism-
ne. tenti di risolvere I'in-
dispensabile tensione nar-
rativa gettando sempre nuo
va legna sui fuoco, anzi-

che badcre a bruciar be
ne un solo ceppo. Si va 
firanti. cosi. ad alti e bassi 
attraverso situazioni mec-
caniche che soltanto il buon 
mestierc degli attori e la 

tsperienza del regista Tie-
scono a non far precipitare 
nell'assolutamente impro
bable. Alberto Lupo. in
fatti, continua a muoversi 
con sicurezza: mentre al suo 
fianco. nella puntata di ieri, 
Sicoletta Rizzi (nel ruolo 
di Sfieila) lia offerto una 
intelligente e non comune 
interpretazione. • * • 
IL FESTIVAL DI ZOOM — 
La documentazione ofjerta 
da Zoom sui rVifirnl del 
cinema di Venezia appena 
concluso £ stata. nel cam
ples <o. abbastanza e^'nurien-
/c (anche se e assoluta-
matte mspicgabile la man-
canza di qualsiasi nota in-
tormativa su 1 sov\ersivi 
det jratelli Taviani, COIKI 
derato da molti una delle 
put intelligenti opere in con-
tor-'O). Tuttavia soltanto la 
pinna parte (con le intervt-
ste a Visconti. Bunuel e 
Pasolini) a ha ofjerto qual-
cosfi di piu di tin volente-
iota coll.i^o di notizie; e 
(litcttn. oi viamcnte. e trap 
po poco per un seitimanale 
di attuulita culturale (piule 
Zm»m vuole e.-.*erc. In ej-
fetti. la tratnussionc c di-
ventata ben presto una sor
ta di ballelto veneziano 
della preienlatrice (die. 
con pessnno gusto, e stata 
perfino inauadrata t alia 
tiodard > nella presentazione 
del film di Godard). men 
ire avrebbe dovuto essere 
la prima occasione (il ici 
utile confionto crttico. II 
Inldiieio. invece. s'e bint 
lata alia julmmea compar-a 
c/i due ioli critici CINCIIIOI« 
grafici die lianno avuto aj> 
pena it tempo dt accennare 
una Imttuta. Semhrava qua 
•-•i che tl terrenu del dtbat 
titn scottaste sotto 1 piedi 
di Zoom: per una trds'tins 
stone culturale, una simile 
paura equtvalc al suwidio. 

Vice 

prepara tev i a... 
MUSICAL ITALIANO (TV 1 , ore 21) 

Una delle piii fortunate commedie musicali itatiane 
di alcuni anni fa (undici, per I'esattezza) torna alia 
ribalta in un adaltamento televisivo a puntate: si tratta 
del « Buonanotte Bettina » di Garinei e Giovannini, lan-
ciato sui palcoscenlci italiani da Walter Chiari e Delia 
Scala. Gli stessi attori sono I protagonist) della edizione 
lelevisiva che, rispetto all'originale, sembra abbia su-
bito poche innovazioni (uno « shake », ad esempio, so-
slituira un a rock'n'roll). Alle musiche di Gorni Kramer, 
si aggiungono adesso le coreografie di Danny Daniels 
e le scene di Enrico Tovaglieri. 

TELEVISIONE 1 
16.— EUROVISIONE 

GIOCHI DEL MED1TERRANEO 
EUROVISIONE 
NUOTO: TROFEO 6 NAZIONI 

18,— LA TV DEI RAGAZZI 
a) PICCOLE STORIE 
b) FORT ALAMO 
c) NEL PAESE DELLE BELVE 

19,35 ESTRAZIONI DEL LOTTO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 

SEGNALE ORARIO 
CRONACHE ITALIANE 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
2 1 . — Wilter Chiari • Dalia Scala In 

BUONANOTTE BETTINA di Gsnrei 
22,05 LINEA CONTRO LINEA 
23,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,30-20 EUROVISIONE 

CANOTTAGGIO: CAMPIONATI EUROPEI 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 RICERCA 
22,— CHARLOV E LE FIGLII 

0 « ' - i -c i d. G an Dc^e''co G's;--' 

Giovannini 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio- ore 7. x. 
10. 12. 13. 15. 17. 20. rv. 
6,35: Corso dl spagnolo. 
7.40: Mu«ica stop; 8^0: Le 
ranzoni del mattino; 9.07: 
II mondo del disco italia-
no; 10,05: Le ore della mu
sics; 12.43: La donna oggi; 
13.20: Le mille lire; 13,50: 
Ponte radio; 14,50: Parole 
e musics; 15.10: Zibaldone 
itsliano; 15,40: Pensaci 55e-
bastiano; 16: Uommi e mu 
sica; 16^0: Hit Psrade. 
17^5: L'ambo della setti 
msna; 17^2: Profili di ar 
ttsti lirlci; 18.05: Trattenl-
mento in musics; 19.25: 
Le Borse in Italia e al-
lestero; 20.15: La voce d: 
Uttle Tony; 20^0: Abbia 
mo tra$messo; 22,10: V 
3:ocra del Medaterraneo. 

SECONDO 

13J>5: Finalmo; 14: Juke
box; 14.45: Anjjolo musica
le; 15: Recentissime in mi-
rrosolco; 15.15: Grand! dl-
retton: Herbert Von Ka-
rajan; 16: Le canronl del 
XV Festivsl di Napoll; 
16^8: Canzoni itallane; 17: 
V Giocht del Mediterraneo; 
17.40: Handlers g 1 a 11 a; 
18.23: Sui nostri mercati; 
18^15: Ribalta dl success!; 
18^0: Apentivo In musics; 
19.50: V Giochi del Medi
terraneo; 20,10: Jazz con
certo; 21.10: Musics da bsl-
:o 

TERZO 

Glomale radio: ore 630. 
7.30. 8^0. 9^0, 1030. 1130. 
12.15, 1330. 1430. 1530. 
1630. 1730. 1830. 1930. 
2130, 2230; 635: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino 
s tempo di musica; 8.45: 
Signori l'orchestra; 9.05: 
Un consiglio per voi: 9.40: 
Album mu-Mcale; 10: Ruote 
e mo tori; 10,15: Vetnna di 
un disco per 1'estste; 10.40: 
Batto quattro; 11,42: Le 
canzoni degli anni '60. 
1230: Dixie+beat; 12,45: 
Passaporto; 13: Stella me
ridians: Yves Montand; 

Ore 930: Corso dl spa
gnolo; 10: Carl M s n s von 
Weber; 1035: Joaquin Ro-
drigo; 11: Antologis di in-
terpreti; 12J20: Composito-
ri contemporsnei; 13: Mu
siche di Franz Liszt; 1430: 
Recital del Trio Marines-
Silva; 1530: Franceses da 
Rimini, di Riccardo Zan-
donai; 1735: DmitrlJ Sdo-
stakovic; 18: Le opinioni 
degli altri; 18.10: Georg 
Friedrich Haendel: 1830: 
Musics leggers; 18.45: La 
?rande plates; 19,15: Con
certo di ogni sera; 2030: 
La generslessa, di Erland 
Josephson: 21.15: Inaugu-
razione del t X X X Festi
val Internazionale di Mu
sica Contemporaries > Con
certo stnfonico • II gior
nale del Terzo; 23: Rivlsta 
delle rivista. 
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