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PARICI — Alain Delon e la moglle Nathalie sono intervenuti 
— ma no nella mano — alia prima del film c Samurai » di cui 
sono i protagonist). Essi sono apparsi molto serenl ma le appa-
renze — come questa volta — spesso ingannano. Infatti, com'e 
nolo, Alain e Nathalie hanno deciso di divorziare e il film e 
stata proprio una d«lle cause che II ha convlnti dell'lmpossibilita 
di continuare a vivere insleme; Nathalie, infatti, non vuole asso-
lutamente interrompere la sua carriera di attrlce cinemato-
graflca che e cominciata, appunto, con « Samurai », mentre il 
marito e di parere diametralmente opposto 

Stasera la <• prima » a Bologna 

Per «La rappresentazione 

di Enrico V»inserti 
filmati e felevisivi 

BOLOGNA. 26 
Al Palazzo dello Sport, an-

dra in scena, domani. in pri
ma assoluta, Io spettacolo 
che segna il ritorno del Tea-
tro Stabile di Bologna, col 
quale collabora. in questa oc-
casione. per gli aspetti tec-
nico-organizzativi, il Piccolo 
Tealro di Milano. Si tratta del 
libero adattamento di Enrico 
V di Shakespeare, compiuto da 
Roberto Pallavicini. Virginio 
Puecher e Roberto Sanesi. che 
hanno inteso mettere in luce, 
a fianco della conservata poe-
sia del Chronicle play, la real
ta storica ed umana di quel 
momento conclusivo della 
guerra dei cento anni, culmi-
nata appunto con la battaglia 
di AzincourL 

La rappresentazione per En
rico V, qucsto e il titolo dato 
ill nuovo copione. e messa in 
scena con la regia di Vir
ginio Puecher. ed ha come 
protagonista Giancarlo Sbra-
gia. cui si affiancheranno Ivo 
Garrani. Gabriella Giacobbe, 
Giuseppe Barolucci. Mario 
Mariani. Germana Monteverdi 
e molti altri attori. L'impian-
to sccnieo e dello stesso Pue
cher. mentre costumi ed at-
trezzi sono di Enrico Job c la 
musica di Sergio Liberovici. 

I tre riduttori hanno elimi-
nato alcuni passaggi non ne-
cessari. dell'Enrico V. inse-
rendo scene e persona ggi 
esplicativi tratti dallo stesso 
Shakespeare, dalla Crcnaca 
di Holinshed e. usando dati 
offerti dalla storia. hanno ap-
prontato il nuovo testo, col suo 
particolare carattere. 

L'uso particolare di mezzi 
tecnici — microfoni. riprese 
filmate e televisive — costi-
tuisce un particolare elemento 

Film di Lelooch 
contro la 

pena di morte 
PAR1GI. 26, 

Claude Lelouch ba trovato il 
protagonista del suo nuovo 
film. L'vltima ora e mezzo di 
vn condannato a marie. Si trat
ta di un giovane attore origi-
nario dell'Afnca del oord. Ami. 
dou. che ha gia preso parte 
ad un film del regista francese. 

Amidou. nella vicenda della 
nuova pellicola. armato di una 
carabina. dall'alto di un cam
panile spa i era su una dozzina 
di persone. come in un fatto di 
cronaca reocntemente accaduto 
negh Stan Uniti. Ma Lelouch. 
seguendo i movimcrtti del suo 
crlmmle. vuole anche rare del 
film un manifesto contro la pe
l t di morte. 

di novita. per quanto riguarda 
la messinscena. Si tratta di 
un vero e proprio esperimen-
to, che ha imposto ai tecnici 
un impegno straordinario al
io scopo di superare i proble-
mi posti dal complesso siste-
ma di comunicazioni. Lo spet
tacolo concludera a Firenze 
la Rassegna internazionale dei 
Teatri Stabili. 

II « Premio dei Colli» per h'nchiesta filmata 

Este: colpi al mito del 
telespettatore medio 

La presenza del pubblico e le sue reazioni alle proiezioni costitui-
scono uno degli elementi di maggiore inleresse della rassegna 

le prime 

Julie Christie 
non rinuncia 

al teatro 
MILANO. 26. 

c Non rinuncio a] teatro» — 
ha dichiarato ad un giomale 
Julie Christie, c Comunque dopo 
Dottor Zivago e Far from the 
madding crowd, che sono due 
film in costume, dovro presto 
tornare a un personaggio come 
queUo di Darling e fra un'espe-
rienza e l'altra potrd metterci 
di mezzo anche il teatro. Ho 
bisogno di tomare per otto set-
timane al teatro. in provincia. 
con la compagnia di Stratford-
on-Avon: mi sara utile come 
esperienza >. 

« Tufto esaurito » 
a Rio per il 

Festival 
internazionale 
della canzone 

RIO DE JANEIRO. 26. 
Dopo la fane della parte bra-

siliana del Festival della can 
zone popolare. che ha visto la 
vittona di Maroarida di Gun-
temberg Guarapira. e grande la 
attesa per la parte intemazio-
naJe. della manifestazione che 
vedra ai lizza trenta paesi ame-
ncani. europei e asiatici. La 
canzone Rcpsodia brasiliana del 
compositore francese Paul Ma-
raski aprira U concorso. Tutti 
i biglietti d'ingresso alio stadio 
coperto « Maracanazinho > sono 
stati venduti. 

Dopo alcme modificazjom ap-
portate in questi ultimi gjomi, 
la giuria internazionale appare 
composta come segue: presi-
dente. Henry Manani (Stati 
Unit)): Nico Fideoco (Italia). 
Wolfram Rohering (Germania). 
Jacques BreJ (Belgio). Lucho 
Garica (Cile). Augusto Alguero 
(Spagna). Mariamta Mores (Ar
gentina). Nelson Riddle (Stati 
Uniti), Francis Lai (Francia). 
Brian Wiley (Inghilterra). Ishau 
Spirra (Israele). Nakamura 
(Giappone). Chabuca Granda 
(Pert). Mario Mota Pereira 
(PortogalkO. Peter Fenyes (Un-
gheria), Tom Jobim (Brasilt). 

Dal nostra inviato 
ESTE. 26 

Avevamo previsto che la 
presenza del pubblico alle 
proiezioni avrebbe costituito 
uno degli elementi di maggio
re interesse di questo c Pre
mio dei Colli per I'inchiesta 
filmata»: e la profezia, pe-
raltro molto facile, si e pun-
tualmente avverata. Simili in-
contri andrebbero moltiplica-
ti: per il bene dei critici e 
per il bene degli autori, so-
prattutto di quelli televisivi 
(purtroppo quasi del tutto as-
senti da Este), che finiscono 
per avere come unica spia i 
generici « indici di gradimen-
to > del servizio opinioni e 
che, non di rado, si illudono 
di poter controllare I'efficacia 
delle proprie opere sedendo 
davanti al video in un salotto 
tra gli amici. 

Le immediate reazioni del 
pubblico che in questi giorni 
ha affollato la sala del cine
ma di Este ove si avvicen-
dano sullo schermo le inchie
ste cinematografiche e tele
visive, infatti, hanno dimo-
strato ancora una volta come 
anche troppo spesso un « mes-
saggio > venga ricevuto dagli 
spettatori in una chiave no-
tevolmente diversa da quella 
che I'autore avrebbe sperato, 
e anche come, a volte, poche 
immagini. che potrebbero es~ 
sere giudicate casuali, basti-
no a snaturare un discorso o 
a mistificarlo. Cosl, ad esem-
pio. nel dibattito sul banditi-
smo a Ollolai trasmesso dal
la rubrica Giovani alcuni me-
si fa, alcune immagini di « co
lore > (il primo piano di un 
ragazzo con il berretto di vel-
luto calato sugli occhi, la de-
liberata sottolineatura di cer-
te espressioni dei ragazzi par-
tecipanti alia discussione) han
no fatto scattare nel pubblico 
proprio quel pregiudizio che 
il servizio sembrava voler 
combattere. Cost, ancora, in 
un altro servizio di Giovani 
che molti telespettatori ricor-
deranno. quello sui due gio
vani sindacalisti di Milano, la 
canzone Ragazzo triste di Pat
ty Pravo, scelta ad accompa-
gnare le immagini finali, ha 
ribaltato su un piano « spetta-
colare >, quasi favolistico, la 
esperienza dei protagonisti 
densa di problemi cancreti e 
quotidiani. 

Gli esempi non si limitano, 
ovviamente, alle opere televi
sive. Una delle inchieste piu 
attese qui ad Este era quella 
di Lino Del Fra sui c capel-
loni ,̂ prodotta dall'lstituto 
Luce: Come favolosi fuochj 
di artificio. II documentario 
intende, come I'autore stesso 
ha dichiarato, rappresentare il 
fenomeno < dall'interno ^. sen-
za schemi e pregiudizi aprio-
ristici: e I'inchiesta, infatti, 
ci mostra alcuni momenti del
la vita dei « capelloni > (dal-
le « provocazioni > indiuidiia/t 
sul piano dell'abbigliamenlo e 
del costume alio scontro con 
i fascisti durante una mani
festazione contro la guerra 
nel Vietnam a Milano, dalla 
esperienza della droga a quel
la del sesso che non richie-
de piu alcuna « riservatezza >) 
in continuo contrappunto cri-
tico con la speculazione < con-
sumistica > che sul fenomeno 
viene operata a tutti i livelli. 

L'opera non manca di no-
tazioni interessanti (tutta la 
sequenza della manifestazione 
contro la guerra del Vietnam 
possiede, anche grazie al suo 
taglio cronistico, una notevole 
forza chiarificatrice su de-
terminati sbocchi della prote-
sta beat), anche se molti bra-
ni sono troppo lunghi ai fini 
di una semplice informazione 
e troppo brevi per ottenere 
che il pubblico penetri la di-
mensione autentica dell'espe-
rienza rappresentata. Ma, so-
prattutto. avviene che deter
minate inquadrature, forse 
destinate nelle intenzioni del-
I'autore, ad essere provocato-
rie. finiscono per essere vi-
ste dal pubblico in chiave di 
ridicolo, mentre alcune se-
quenze sulla speculazione 
€Consumistica» rischiano, nel
la smagliante suggestione 
delle immagini e dei colori, 
di dare il tono a tutto Vinsie-
me, cosicchi I'inchiesta ri-
mane pericolosamente in bi-
lico tra Vanalisi e lo «spet
tacolo >. 

E propruy questo i stato 
rilevato dagli studenti che, in 
folia, hanno partecipato al di
battito su una selezione delle 
opere presentate al c Premio 
dei Colli >. La discussione, 
molto vivace, si 4 concentra-
ta sull'inchiesta di Del Fra 
e sul servizio di Giovani: 
Perche hanno sbagliato di 
Cresci e Raveggi (U dibattito 

Terence Stamp 

a Roma per Fellini 
L'attore inglese Terence 

Stamp, tnterprete tra gli altri 
del film 11 collezior.ista. sara il 
protagonista dell'episodio Non 
scommettere la testa cot diavoio 
che Federico Fellini dirigera 
per il film Tre posti net delirio 
ispirato ai raceonti di Poe. L'at 
tore e giunto l'altra sera a Ro
ma provemente da Los Angeles. 

sui ragazzi che avevano su-
bito una condanna penale). 
Naturalmente, gli studenti 
hanno discusso direttamente 
dei problemi viuttosto che del 
modo in cui le inchieste H 
avevano affrontati: tuttavia, 
le loro osservazloni costiluiva-
no sempre, se non altro di ri-
flesso, un giudizio sulle opere. 
In linea generate — nonostan-
te Gianni Bisiach, chiamato a 
dirigere ' il dibattito. cercas-
se, alia tipica maniera degli 
«indagatori > televisivi, di 
incanalare la discussione ver
so determinati approdi anziche 
di stimolarne lo sviluppo — i 
ragazzi hanno manifestato il 
loro duro risentimenlo verso 
la societal che li circonda e 
il loro desiderio di giustizia: 
pur se nei loro discorsi gia 
affioravano, contraddittoria-
mente, le tentazioni a consi-
derare la realta immutabile e 
a guardare all'avvenire. quin-

di, con una certa dose di scet-
ticismo e perfino di rassegna-
zione. 11 che. pero. non ha 
impedito loro di polemtzzare 
soprattutto con le opere tele
visive. giudicate reticenti, 
elusive, deliberatamente rin-
chiuse nei confini dell'inda-
gtne psicologica: c Bisoonereb-
be indagare nelle slrutture, 
con esempi concreti — ha ri
levato uno studente cattolico 
— per ottenere risultati sti-
molanti; altrimenti si finge 
soltanto di affrontare i pro
blemi che ci assillano >. 

Ed e una soddisfazione, que
sta — manifestata anche di-
nanzi a rubriche come Gio
vani che a loro tempo appar-
vero avanzate — che i diri-
genti della RAI, cosi attaccali 
al mito del «telespettatore 
medio», farebbero bene a 
meditare. 

Giovanni Cesareo 

UNA SVEDESE 
A HYDE PARK 

LONDRA — Camilla Sparv e a Londra per presentare « L'alto 
commissario >, un film giallo-politico di cui e la principale 
interprete. L'attrice svedese-americana ha posato per i fotograf) 
in uno dei piu noti angoll di Londra: il Marble arch, uno degli 
ingress! di Hyde Park 

Cinema 

Lo scatenato 
Dopo il Tigre (in vent a un 

c tigrotto » o un « gatto morto », 
quello di Dino Risi), il produt-
tore Mario Cecchi Gori e Vit-
tono Gassman sono di nuovo 'ii 
sieme nel dar vita aU'ennesimo 
proJotto della sene dei c film di 
costume* all'italiana: si tratta 
dello Scatenato, diretto da 
Franco Indovina (alia sua pri
ma prova nel lungometraggio. 
dopo aver girato due « episodi > 
per / tre volti e Menage al-
I'ltaltana). che si e scelto come 
collaborator! Tonino (iiierra e 
Luigi Malerba (autore del sog-
getto). 

Chi e lo « scatenato »? In po
che parole e Bob Chiaramonte 
(Vittono Gassman), divo di 
shorts pubblicitari, famoso nel 
far da trannte tra i prodotti e 
i| pubblico. un uomo felice ric-
co e integrato. un prodotto an
che lui. insomnia, della civilta 
dei cocisumi. dove tenta di re-
sistere sulla cresta deH'ooda 
f'mo al gionio in cui la sua po-
polanta inconuncia a declinare 
e il suo c personaggio > si tra-
-sforma in una vittima della so-
cieta massificata in preda alia 
nevrosi. Bob si crede persegui-
tato dagli animali — dai cani, 
dalle galline. dalle mucche, dal
le api. dagli uccelli (tin ncordo, 
o una citazione, piu o meno sa-
tinca, del film di Hitchcock) 
die lo colpiscono alia testa con 
ina pioggia di escrementi — 
animali che prenderanno, natu
ralmente. il volto degli uomini 
che lo circondano. Rifiutando il 
Mem Kamvf di Hitler, che un 
dottore gli ofTre come antidoto 
alia nevrosi forse superabile 
t uccidcndo gli animali ». Bob, 
attore in ribasso. finira per tra-
sformarsi lui stesso in animate. 
in una scnnmia tra le sbarre 
dello zoo. 

Siamo forse di fronte a un 
film di c realismo satirico >. co
me lo defkiisce lo stesso regista? 
N'on lo crediamo proprio nono-
stante rimpegno fantasioso d'ln-
dovina (e quello piu serio dei 
collaborator!) di creare un film 
simile a un prodotto pop. dai 
coiori crudj e contrastanti. un 
film che vorrebbe avere soltan
to l'apparenza. mentre ne con-
.serva la sostanza, dello short o 
del «carosello» televisivo. di 
un gioco per ragazzi grandi. II 
protagonista (un Vittorio Gass
man dinamico e versatile) non 
e altro che un prodotto del 
paesaggio pop in cui si agita, 
e il linguaggio delle immagini 
di consumo brucia quella ste.s-
sa carica contestatrice che il 
tegista. ma piu gli sceneggiato-
ri. avrebbero voluto fosse pre-
sente. E poi si tratta veramen-
te di contestazione. o invece si 
vorrebbe cornprendere. giusti-
licare e assolvere il simpatico 
e borghese attore decaduto Bob 
Chiaramonte. che sembra pro-
strato unicamente da una mo-
dema «nevrosi » d'insucce-sso. 
e non da una crisi profonda di 
autocoscienza dove la propria 
alienazione fosse lo specchio 
della distnizione del rapporto 
dialettico individuo-societa? Chi 
e lo scatenato per Franco In
dovina? Un tigre che ha perso 
le unghie e che e diventato una 
scimmia. ma a cui si guarda, 
pero, con mal celata nostalgia. 

Due per 
la strad a 

Storia di'una crisi coniugale. 
colta nel suo punto risolutivo e 
ripercorsa fino alle sue origini 
e oltre. attraverso dieci anni 
o piu. Storia. anche. d'una mez-
za dozzina di viaggi, daU'auto-
sfop prematrimoniale al como-
do ma gelido itmerario che con
duce i protagonisti, sulla loro 
vettura di lusso. in seno alia 
buona societa di cui ormai fan-

no parte. Mike e Joanna, ingle-
si entrambi, ma sempre in 
Francia (o quasi) per motivi di 
lavoro o di vacanze: questi i 
due personaggi, tutt'altro che 
mediti. anche se tratteggiati con 
scaltrito garbo dal regista Stan
ley Dotien. C'e molta mimesi 
del linguaggio quotdiano, nel 
film, e un dismvoltissimo impa-
sto di piani temporali. die inet-
te a dura prova le facolta coor-
dinatrici degli spettatori, pur 
gia allenati a questo genere di 
racconto. Ma ci sono due altri 
elementi da sottolineare, per- ' 
che dimostrano un certo aggior-
namento del cinema amencano 
(soprattutto quaudo viene « fab-
bi icato > in Europa) sui tenu 
— e sulle mode — del vecchio 
continente: il primo e l'insisten-
za (simpatica, quantunque su-
perflciale) nel porre in luce il 
valore e 1'importanza del pia-
cere sessuale. nel matrimonio e 
fuori di esso: il secondo e 1'am-
missione che un legame coniu
gale possa ricomporsi felicemen-
te anche quando la donna (e il 
caso di Joanna) abbia avuto 
una espenen/a sentimentale — 
completa e. a suo modo, degna 
di essere vissuta — con un 
uomo diverso dal legittimo con-
sorte. Una volta tanto. qui, il 
c lieto fine » e giustificato dalld 
morale non retrograda. 

II difetto seno di Due per la 
strada e nel suo tono t feriale », 
volutamente astratto dai nessi 
nei quali pur si collocano i 
drammi e i problemi degli indi-
vklui. Gli unici accenni di at-
tualita sono nelle battute di una 
odiosa coppia statunitense (com
pleta di ftglioletta ancora piu 
odiosa). contro la quale lo sta
tunitense Donen (autore. a suo 
tempo, di pregevoli musical) 
sfoga la sua allegra cattiveria. 
Audrey Hepburn e Albert Fn-
ney recitano di mestiere. ma 
con bravura. Colore, schermo 
grande. 

Millie 

< M ^ 

RINASCITA 
numero speciale 

per il 50° 

della Rivoluxione d'Ottobre 

da oggi nelle edicole 

• La questione della conferenza mondiale (di Luigi Longo) 
• Regioni: la testimonianza di Malagodi (di Gian Carlo Pajetta) 
• Sindacato onitario e democrazia interna (di Luciano Lama) 

• Crisi della strategia asiatica degli USA (di Giorgio Signorini) 
• i? Pr°Pfsta del PCI per I'insegnamento della musica (di Giacomo 

Manzoni) 

• Romanticismo ifaliano a Budapest (di Giuliano Manacorda) 
• II nuovo. discosso romanzo di Aragon (di Giovanni Cagnone) 
• La notfe di Preminger (di Mino Argenfieri) 

IL CONTEMPORANEO 
« I cinquanCanni che hanno sconvollo il mondo » 

• Sulla strada aperta nel 1917 (di Alessandro Natta) 
• II nostro Otfobre (di Achille Occherto) 

TESTIMONIANZE 

LUIGI LONGO: Ho ascoltato I'ullimo discorso di Lenin 
MAURO SCOCCIMARRO: L'Ottobre e il proletariat© italiano 
UMBERTO TERRACINI: Cos) conobbi Lenin, Trotski. Zinoviev, Radek e Bukarin 

• II popolo piu colto e civile (di Paolo Bufalini) 
• Avanguardie e rivoluzione (di Renato Guttuso) 
• L'Ottobre e la letteratura (di Gyorgy Lukacs) 
• La questione del commirtenre (di Vittorio Strada) 
• Dal « Decreto sulla pace » alia coesistenza (di Giuseppe Boffa) 
• He Modello » sovietico (di Antonio Pesenti) 
• La scuola piO avanzata del mondo (tavola rotonda con Visalberghi, Seroni, 

Carettoni, Corda Costa, Giannantoni, Zappa e Borelli) 
• Archifettura: alia scoperta del nuovo (di Carlo Melograni) 

Reduce dalla strepitosa acco-
glienza del pubblico americano 
— che a suo tempo decreto il 
successo di Tutti insieme appas-
sionatamente — giunge in Italia 
Millie, sempre interpretato da 
quella suffragetta del cinema 
che e la Candida Julie Andrews. 
Adesso. abbandonati i panni di 
bambinaia Julie, indossa quelli 
(moJa 1920) di una provetta 
dattilografa ultra «moderna ». 
provinciale ma emancijwta. tut
ta tesa alia conquista di una 
solida posi zione matrimoniale 
con un bel « principale >. Sfor-
tunatamente si trova mvischia-
ta. suo malgrado. in un Iosco 
traffico di donne. in una trat
ta delle bianche organizzata da 
un'associazione cmese. Poi. la 
sua vita sentimentale si com-
plichera non poco: ma alia fine 
i cinesi saranuo ptiniti, e<l el!a 
riuscira ugualmente a trova re 
il suo <t ricchissimo» sposino 
anche se all'apparenza non Io 
dimostri. e a cantarci le sue 
dolci strofette confezionate per 
l'assopimento della coscienza 
dello spettatore. 

Come definire la patetica com-
mediola musicale — interpreta-
ta anche da Mary Moore. Carol 
Channins;. James Fox (meno 
bravo del solito). Beatrice Lil-
lie e diretto da Ceorge Roy 
Hill — quando in platea ci si 
annoia per due ore e mezzo, e 
ad un tratto ci si trova di fron
te alia pseudo-citazione di una 
famosa sequenza (ricostruita) 
del grande Harold Lloyd in pe-
ricolo sul grattacielo' Una sola 
piccola differenza: Harold, per 
quelle sequenze. rischiava la 
vita sospeso nel vuoto. mentre 
oggi James FOT si agita davan
ti a un trasparente: se?no dei 
tempi... 

vice 

I concert! della 
« Deutsche 

Bibliothek » 
Si inaugura stasera a Roma 

la stagione concertistica della 
«Deutsche Bibliothek»- Nella 
Sala Borromini. il «Detmolder 
Blaserkreis». diretto da Jost 
Michaels, eseguira (ore 21.15) 
miisiche di Mozart per strumen-
ti a fiato. 11 programma com-
prende: Y Adagio KV411. per 
due clarmetti e tre corni di 
bassetto la: Serenata KV 388 
per due oboi. due clannetti. due 
corni e due fagotti e la Sere
nata KV361. per due oboi. due 
clarinetti. due corni di bassetto. 
quattro comi. due fagotti e con-
trabbasso. 

Tra le altre manifestazioni. 
assume un particolare nhevo 
l'esecuzione (16 dicembre) di 
tutti i c Klavierstucke > di Kar 
lheinz Stockhausen. interpretati 
dal pianista Aloys Kontar^ky. II 
concerto sara mtrodotto dallo 
stevo compositore. 

II ^̂ jprano Signd Haensel par-
tecipera al concerto natalizio. 
con musiche di Bach. B'i\tehu-
de. de Bo:smortier e Telemann. 

Reduce da una tournee in 
vari paesi del mondo. il noto 
chitarnsta Siegfried Behrend si 
esibira il 12 gennaio. 

Nel campo de'.la m'osica con-
temporanea. un valore d'ecce/.o-
ne assume il concerto < 1 marzo) 
dei «Colloquium Musicale» 
(complesso nato per miziat»\-a 
detla « Deutsche Bibliothek > di 
Roma e del < Goethe Institut »). 
che present era nuove musiche 
di nuovi compositori italiani. te-
deschi. ypaenoh e francesi. Sa-
ranno e«e?uite nov.ta di Fran 

j co Donatoni. Aldo Clementi. 
| Franco Evaneelisti. Argyns 
. Ko-madis. Milko Kelemen. Ciin-
• ther Becker. Francos Bay'.e e 
I IJLIC Ferran. 

Un interessonte 
volume sui 

teatri di Parma 
PARMA. 26. 

E* di Imrrunente pubblicazio-
ne un interessante volume riser-
%rato ai teatri musica li di Par
ma. L'opera. alia quale colla
bora uno staff di studiosi par-
migiam. raccoglie materiale par-
ticolarmente interessante ed xie-
dito della vita e dei fatti di 
costume a Parma dal '500 ad 
oggi. secondo una ricca saggi-
stica che ne esamma i vari 
aspetti e le molteplid forme 
di espressione. 

n volume, arricchito da oume-
rose illustrazioni. viene al terzo 
posto dopo i numeri dedicati al 
Teatro alia Sea la ed alia Fe-
nlce di Venezia. 

• • • • • • • reai$ • • • • • • • • • 

a video spento 
CORRUZIONE PER IL 

POTERE — La cinentato-
grafia americana ha una . 
notevole tradizione di ope- -
re dedicate al tema della 
corruziont' politico: ed ofini 
volta s'e fatto un lungo dt-
scutere — nel variare del
le stone — sul posto che 
iiueste « denunce » possono 
trovare »iel quadro del si. 
sterna sociale statunitense. 
Fino a die punfo. cioe, quei 
pamphlets cinematografici 
siano crdica ad un sistema 
e quanto, invece, non ah-
biano inteso piungere ad 
una assoluzwne attraverso 
una apparente condanna: 
grazie. insomnia, ad una 
storia il cui nsvolto finale 
e sostanzialmente positivo. 
Questa discussione si ripro-
pone anche per d telefilm 
presentato ten sera sul se
condo canale: L'mcorrutti-
bile Mr. Campbell, scrittn 
da Hans Julian Fink, diret
to da Richard Boone c pro 
dotto dalla NUC 

11 trasfenmento di que 
sta temattca ctnematografi-
ca. tuttann. e meno nice 
canico di auanto potrebbc 
semhrare. C'e da notare I;I-
nanzi tutto, infatti. che que
sto tipo di impegno e prati-
camente tmolito per una 
grande rete commercialo 
televisivo americana: e non 
& certamente per unmotiva
te corapgio etie la tv ri 
prenda (portandolo dunque 
dmnanzl ad un pubblico 
assai pill vasto di quello 
cmematografico) un tema. 
tutto sommato. cosi scot-
tante. Ma percHi; dunque? 
Una risposta pud venire 
dallo stesso telefilm dt Hi 
chard Boone' il qua'e. con 
tra""»i>'iitn nt'.n \yii r'i'i 
so'idata tradizione cinema 
tof/raftta. M chiuile in un 
mo'lo sostanzialmente uetin 
tin*. |I protagonista. che 
pretende di farsi presentare 
come candidal!) a senatore 
dal congresso del suo par
tita. d posto — fin dall'mi-
zio — con le spalle al mu-
ro: deve scegliere fra I'm-
tegrita della sua vita pri 

vata '(la sua libcrtd di giu
dizio come procuratore ge
nerate) e I'inevitabile com-
promesso della vita politico. 
Deve (per restore al rac
conto) dichiarare prima del 
giudizio che fara condan-
nare una giovane imputata. 
o piuttosto deve rischiare 
di essere battuto da una ' 
potente coalizione di avrer. 
sari pur di non misc/nare 
il piudtzio legale a quello 
politico? Compie la secon-
da scelta. Viene battuto. 
Questa e la prima sostanza 
del film, anche se a piu ri
prese si compie il tcnlatiro 
di assolvere ancora una 
volta il sistema, mostran 
do gli avvcrsari perfino 
commossi da tanta onestd: 
e mdtcando — in un'cquivo-
ea notazwne finale — una 
speranza nella possibile so-
luzione del conflitto fra vi
ta privata e pubblica U In 
futuro |x>tremmo a\ere bi-
.sogno di hn v. dice I'anvr-
sario die lo ha battuto). 

Ma non e questo che ci 
preme rilevarc: btsopna 
piuttosto sottohnearc, infat
ti. che la sconfitta dell'in-
corruttibiie Campbell c cer
tamente un indizio rnvlato-
re di un diffusa senso di 
mcertezza politica. di sfulu-
cia verso «quella cosa 
sporca che e la politica >. 
lndi:io riivlatore di una 
realta ognettiva del ceto me
dio americano: ma anche in
dizio allarmante; tanto piu 
preoccupante, anzi, m quan
to \l film cogl'ie — dello 
scontro politico narrato — 
soltanto gli aspetti mora
listic! e individual'!: non ha 
la forza (o la vog'ia) di in
dagare sulle cause della 
inri'itabihtd del compromes. 
so e. in definitiva. rtschia 
di essere piu un invito alia 
passivita generate che un 
ricliiamo ad affrontare la 
totta. liittrandosi nel suo 
oiticcllo legale, il profa(/o-
»i.sfa lascia — tutto som
mato — campo libero all'in-
trigo pubblico. 

vice 

preparatevi a... 
Gli strani giocattoli (TV 2° ore 21,15) 

II tenente Sheridan (il solito Ubatdo Lay) deve risol-
vere questa volta un misterloso delitto, in cui e rimasto 
vittima un fabbricante di giocattoli. I sospettabili sem-
brano tutti, ad un primo esame, insospettabili; e la vi-
cenda e complicata da una misteriosa partita di giocat
toli che forse potrebbe essere il bandolo della matassa. 
II titolo e < Paura delle bambole >. Altri altori: Corrado 
Olmi, Loris Zanchi, Osvaldo Ruggeri, Giuliana Lojodice, 
Paola Bacci. 

Western da fantascienza (TV 1° ore 22,10) 
«Un governatore tutto d'oro»: questo il titolo del 

telefilm di stasera che apre la serie di c Quel selvaggio 
West », prodotto da quel Ben Brady cui si deve la fortu-
natlssima serie di Perry Mason. Si tratta di un West 
assai particolare, dove — all'indomani della guerra di 
secessione americana — si svolgono avventure quasi 
fantascientifiche; se non altro, alia «007 ». II protago
nista e interpretato da Robert Conrad (nei panni del-
I'agente segreto James T. West). 

->>.' 

programmi 
&S-A" ?i'v 'VPS-' 
* I I 

TELEVISIONE 1* 
17,30 TELE6IORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

18,45 CONCERTO VOCALE E STRUMENTALE 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI IN PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

30,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

S I , — SERVIZIO SPECIALE DEL TELEGIORNALE 
Rieordo di Enrico Mattel 
di Sergio Zavoll 

21,55 OUINDICI MINUTI CON I PRIMITIVES 

22.10 UN GOVERNATORE TUTTO D'ORO 
Telefilm 

23,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 SHERIDAN, SOUADRA OMICIDI 
m PAURA DELLE BAMBOLE > 

22,10 ZOOM 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20. 23; 
6,35: 1« corso di lingua in
glese; 2* corso di lingua 
inglese; 7.10: Musica stop; 
8.30: Le canzoni del mat-
tino; 9,07: Colonna must-
cale; 10,05: La Radio per 
le Scuole; 10,35: Le ore 
della musica; 11: he ore 
della musica (seconds par
te); 11^0: Prohli di artisti 
Uriel, mezzosoprano Gian-
na Pederzini; 12,05: Con
trappunto; 13.20: Tutto di 
Milva; 14,40: Zibaldone ita
liano; 15.10: Zibaldone ita
liano (seconds parte); 
15.45: Relax a 45 gui; IS: 
Programma per i ragazzi; 
17,20: Manon Lescaut. 
adatt. radiof.; 17^5: I so-
iisti della musica leggera; 
17,45: Tribuna dei giovani; 
18,15: Per vol giovani; 
19,15: Ti scrivo dall'ingor-
go; 20.15: La voce di IJda 
Lu; 20,20: Concerto sinfo-
nico, diretto da Lorin 
Maazel; 22,05: Intervallo 
musicale; 2245: Parliamo 
di spettacolo; 22,30: Chiara 
fontana; 23: Oggi &1 Parla-
mento. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6,30, 
1JD, 9&. 940, 1030, 1130, 
12,15, 1330. 1430, 1530, 
1630. 1730, 1X30, U30. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 8.40: Omella Va-
noni; 8,45: Signori 1'orche-
stra; 842: Romantic*; It: 
«Consuelo», romanzo di 
George Sand, 15' ed ultima 
puntata; 10,15: Jaza pano

rama; 10,40: Un uomo e 
una musica: Jerome Kem; 
11,45: Le canzoni degli an
ni •«); 13: Hit Parade; 14. 
Juke-box; 14.45: Per gli 
amici del disco; 15,15: 
Grandi cantantt Hrici; 16: 
Partitissima; 1638: Pome-
ridiana; 1835: Classe uni
ca; 1930: Radiosera; 20: 
Musica e sketches; 21: Me-
ridiano di Roma; 2130: 
Cronache del Mezzogiomo; 
2130: Musica da ballo. 

TERZO 

Ore 10: Muzio Clementi. 
Sergei Prokofiev; 10,45: 
Claude Debussy; 11,10: 
Franz Liszt; 12,10: Imma-gni di vita inglese; 13: 

mcerto sinfonico, sohsta 
Andre Navarra; 1430: Con
certo operistico; 1530: 
Franz Schubert; 15,45: Rap
presentazione di Anima et 
di Corpo, su testo di Ago-
stino Manni, musica di 
Emilio de' Cavalieri; 17: 
Le opinioni degli altri, ras
segna della stampa estera; 
17,10: Igor Strawinsky; 
17^0: 1* corso di lingua 
Inglese; 2* corso di lingua 
inglese; 17,45: Juan Crtso-
stomo Arriaga; 1830: Mu
sica leggera d'eccezione; 
18,45: Dal «Festival Inter
nazionale di Musica Con-
temporanea di Zagabria 
1967»; 1945: Concerto di 
ognl sera; 2030: Biologia 
e cibernetica; 21: L'impa-
reggiabile Duke: Jazz ad 
alta fedelta; 22: II gioma
le del Terzo; 2230: In Ita
lia e aU'estero, selez. di 
periodici stranleri; 22,40: 
Idee « fatti della musica; 
2230: Powla nel mondo. 

• • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • 


