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Illustrate a Roma le ragioni della protesta 

Compatti gli attori si 
Cannibalismo 
dopo e prima 

del diluvio 
Due atti unicl d i Enzo Siciliano rappre-
sentati dalla compagnia del Porcoipino 

Iniziata quest'anno la seconda 
atagione teatrale con atti unici 
di Moravia. Farise e Wilcock, 
la Compagnia romana del 1'or-
cospino prosegue la .sua attivita 
(che. con>e si e gin rilcvato su 
queste colonne. setnbra piu una 
valvola di .sfoghi privnti v mar
ginal! die una palestra di dia-
lettica sperimmtazione) c«i 
« due atti in forma di chiave » 
di Enzo Siciliano: La tempesta 
e IM mamma com'e. L'altr'an 
no. la Compagnia esordi con 
atti unlci di Moravia. Dacia 
Ma rain I e Siciliano. del quale 
ai rappreiMito Tazza. uno ske 
ten dove i raglonamenti libera li 
e quelli intri.si di vatfhl echi 
marxistici non riuscivano a 
sptmtarla contro l.i inctitalita 
del « persuasore occuKo». o 
anche contro la banalitn « lin 
guistica» del testo. C<xi i due 
ultimi atti unici (inU-nzional 
mente legati tra loro). Siciliano 
nblKindona i voli linguiitici per 
affrontare temi. almeno alia 
lrttera, pin gravl: si tmtta del 
motivo della sopravvivenza im 
roerso in un clirna di canniixi-
lisrno doroestico. do;*) e prima 
del diluvio: parlan- dell'arxo-
mento — come spietfa Tnutore 
alia Maraini, die lo intervista 
familiarmente in ftmzj<me del 
« programma » — lo ha liberato 
da un'ossessione. 

La chiave per capire i due 
atti unici. dunqiie. e la < .so 
prawivenza »: « In uno (La 
tempesta) — dice ancora Sici
liano — la sopravvivenza e la 
contlnuitA della vita doj» un 
cataclisrna die tuetle in <|iie 
stione il senso ste.sso <lella vita. 
Nell'altro (Ln mamma com'e) 
al pone il problema d| come 
aoprawivere ai deragliamenti 
«chlzofrenid. provocati da tma 
educazione cattolica. "mammi-
stlca" >. Ma il Rtiaio e — come 
rlconosce lo stesso intervi.stato 
— che all'autore sfugga proprio 
il .senso di questa soprawiven-
wi. in tuttl e due 1 testi: e alia 
fine il pubblico fkiisoe per ac-
corgersene. 

Per Belmondo 
terzo film 

con Godard? 
PARIGI. 28 

La produttrice francese Mag 
Bodard ha annunciato che tra 
non molto Jean-Paul Belmondo 
tornera a lavorare. per la ter
ra volta dopo A bout de souffle 
e Pierrot le fou. sotto la dire-
ziooe di Jean-Luc Godard. La 
produttrice ha pero ammesso 
che ci sono nlctine difficoltn 
che. tuttavia. spera di poter su-
perare al piu presto. 

Mentre nella Tempesta — do 
ve si adombra la tragedia sca-
tenata dalla distruzione nuclea-
re, e dove si avverte la vaga 
inflmnza di Fin de partie di 
Beckett — una madre « pazza t 
nuingera il figlio di un'altra 
duina sopravvissuta. e questo 
atto dovrebbe espriniere simbo 
licamentt* la cuscicnza ddrnistill 
cante die mette in crisi l'istin 
to cieco e anitnale della con 
.serva/.n»ie. in IM mamma com'e 
tre IlKli «riljelli» divorano la 
piopria nuidre osse.ssiva. catto 
lica e incomlHfite. anciie se al
ia line il rnatneidio si rivelera 
inutile e velleitano perch 6 i 
flgli. tanto cofidizion.it i dall'am 
biente Iwrghese <l'origine non 
sapr.uino che fat sent' <lella li 
bertd conquistata. e continue 
rarino la loro squallida esisten 
z<i intessuta <li vtllecitazioni 
se.ssuali anonnali. 

Cosa .siiggerisce. a Mora qtie.sta 
specie d'allegoria osctira e scon-
solata suirimpossibilita di e.si-
stere. per cui o si mangia la 
madre o si e mangiati da lei? 
Forse una contraddizione dram 
rnatica e latttite tra la cultura 
(la morale) e l'istinto flsiologl-
co irresistibile e cieco? Difficil-
m«tite e i testi e la rappresen-
tazione riescono ad illuminare 
oltre I signillcati letterali e im-
mediati della tragedia e della 
farsa grotte.-!ca. die. cornunciue. 
celerebbero .sensi profondi. ve-
ramttite personali e « ossessivi > 
non cosi originali come appaio-
no al regista e aH'autore. Pero. 
c"e da dire die sul piano della 
rappresentazione I At mamma 
com'e supera l'atto unico che 
lo precede per invenzione sce-
nica e gusto del paradosso 
(Siciliano e senz'altro piu ver-
sato per la satira die per il 
dramma). ma soprattutto lo su
pera sul piano della recitazio-
ne. Rita Di Lemia. infatti. e 
stata una «madre» modello. 
ricca di umori frivoli e sarca-
stid espressi con sovratoni, 
mezzl mimici e gestuali costrui-
ti con vigile pnecislone. e fll-
trati da una pungente ironia. 
in cui si awertivano a volte 
echi fellinlani. Citiamo ancora 
le interpretazioni semplici ed 
efficaci di Paolo Bonacelli. Leo
nardo Botta e Carlo Montagna. 
mentre un po" fuori registro 
ci e parsa Anita Î aurenzi e 
del tutto fuori parte Carlotta 
Barilli. ancora aoerba per si-
mili ruoli. La regia di Gian 
Pietro Calasso (che ha curato 
anche gli dementi soenici e i 
costumi) ha tentato una estra-
zione. quasi disperata. ma one-
sia. dei sensi oscuri e piu ri-
posti del (esto letterario. II 
pubblico ha appLiudito con sim-
patia. Si replica al Teatro di 
via Belsiana. 

vice 

Antonhni premiato al 
Festival di Acapulco 

ACAPULCO. 28 
II premio per la migliore 

regia del Festival cinemato-
grafico di Acapulco e stato 
nttribuito a Michelangelo An-
tonioni per Blowup. 

La cerimonia della premia-
tione ha chiuso ieri la mani 
festazionc. nel corso della 
quale, come vuole il rcpola-
mento. sono stati presentati 
soltanto film gia < laureati > 

nei precedenti festival inter-
nazionali dell'ultima annata. 

I premi per i migliori at
tori — che. come quello per 
la migliore regia. sono asse-
gnati dai crttici cinematogra-
fici presenti al Festival — 
sono andati a Catherine De-
neuve per la sua intcrprcta-
zione di Bella di giorno di 
Bufiucl e a Paul Scoficld per 
Un uomo per tutte le sta-
gioni di Fred Zinnemann. 

preparano 
alio sciopero 

l/attivita sulle scene, nei teatri 
di posa e alia televisione sara 

sospesa per due giorni 
Per due giorni — il 6 ed il 

7 dicembre — 1 teatri. gli studi 
televisivi e quelli cinemato-
grafici resteranno fermi: tutti 
gli attori italiani, infatti, han-
no proclamato lo sciopero ge 
neralc per protestare contro il 
nuovo. gravissimo attacco alia 
loro dignitn artistica e pro-
fessionalc che viene dalla po-
litica dei telefilm attuatn dal
la KAI-TV (in uccordo con 
1'Anica e col tacito consensu 
del ministero dello S|x.'ttacolo). 

L'anniincio uillciale v delini-
tivo 6 stato dato ieri sera dai 
vari siudacatl — SAL FULS e 
FILS — nel corso di una riu-
nionc al teatro Eliseo, alia 
(|u;ilc ntiincrosi attori hanno 
partwipato di persona (da 
Oino Ccrvi alia Pagnani. da 
Manfrwii alia Aldini) ed altri 
(la Magnani. la Valeri) hanno 
fatto pervenire la loro soli-
da rieta. 

Da cosa nasce questa atteya. 
ma clamorosa, rivolta degli at-

Convegno 

a tre sul 

cinema 

europeo 
Domani. giovmli. nella sala del 

Congressi all'KUH. alle ore 10. 
avranno inizio i lavori del Con
vegno italo-franco-inglese pro-
mosso dalla FILS sul tenia t Le 
cinematografie uazionali di fron-
te alia integra/ione europea >. 

I lavori proseguiranno nei 
gioroi 1 e 2 dicembre nella sa
la dell'Ente di gestione. Vi par-
teci|)erd una delegazlone for-
mata da rappresentanti della 
FILS. dell'ANAC (autori). e del
la SAI (attori). che hanno dato 
la loro adesione all'iniziativa; 
saranno anche |>resenti osserva-
tori della FULSXISL e della 
UIL-Spettacolo. 

Le Trade Unions britanniche 
saranno rappresentate da una 
nutrita delegazione di dirigenti. 
tecnici e artisti; per la Fran-
cia.. la Federation nationale du 
spectacle a sua volta ha con-
fermato l'invio di una delega
zione. anch'essa composta di 
sindacali.sti e di qualificati rap
presentanti delle categorie ci-
nematograficlie. 

I rappresentanti dei sindacati 
dei tre paesi dovranno esami-
nare proposte per realizzare 
condizioni di reciprocita ed equi-
librio negli accordi di cop rod u-
zione. mezzi di difesa delle ca-
rattcristiche nazionali e cultu-
rali dei film, rapporti tra ci
nema e televisione. collabora-
zione tra le televisioni europee: 
creazione di un organismo di 
collegamento e di mutua assi-
stenza tra i Sindacati italiani. 
francesi e inglcsi. 

II Convegno si prescnta ricco 
di spunti interessanti. non solo 
per 1'agenda dei lavori ma an
che per la nota presa di posi-
zione delle Trade Union britan 
niche, che hanno espresso no-
tevoli riserve sul recente accor-
do di coproduzione italo-inglese. 

AU'incontro sono state invi-
tate personality dello spettacolo 
e della cultura. rappresentanti 
dei ministeri. delle associazioni 
professional! e di categona. 

II « Canteuropa » da Venezia a Innsbruck 

Cornice di gondole e 
di treni per il«via» 
Da Rossella 
a Rosanna 

ARRIVA LA SIGNORA DALLY 

Arriva a Roma, dov* Mr* preatrttala I'l dlctm-
bra al Ttatre della Cantata, la commedia • La 
algnara Dally • dl William Hanky, cha i stata 
f la applaudita dalla plataa di Broadway, M i a 
Mania , dtlla Garmanla fadarala • dalla 
fvaxia. La parta dalla pnotagenlita sara sostt-

nuta da Laura Adani; accanto all'atlrice sara 
Mario Plsu cha torna al taatro dopo qualcho 
anno di esperienza clncmatograflcho c tole-
vliiva. La regia • curata da Maurizlo Sca-
parro. Nella foto: Laura Adani a Luigl Diborti 
durante una prove della c Signora Dally • 

tori italiani? La loro condi-
zione professionale — come d 
noto — era giA da tempo as-
sai difficile in Italia. Tuttavia. 
negli ultimi anni. uno sbocco 
nuovo alia loro attivita era 
stato fornito dalla produzione 
televisiva. La RAI-TV. infatti. 
e obbligata — dalla Iegge che 
le garantisce 1'esclusiva della 
concessione delle trastnissioni 
radio televisive in Italia — a 
produrre un certo numero di 
opi-re italiane. con attori e 
maostranze na/.ionali. Una tu 
tela piu che ovvia alia quale. 
pur nel naturale scambio inter-
nazionale. ricorrono tutti gli 
enti televisivi stranieri. Nella 
difficile situiizioiie economica 
del cinema na/ionale (e qui si 
aprirebl>e un altto capitolo del 
discorso: ma gia piu volte e 
stato fatto). la KAI-TV costl 
tuiva ormai il principale pro-
duttore nazionale. 

Questa particolare condizio-
ne e talmente rilevante. che 
la stessa legge sul cinema 
— all'art. 55 — fa particolare 
attenztone alia produzione dei 
telefilm: quelle pellicole, ci<M>. 
che possono esse re passate sia 
sul mercato telcvisivo che su 
quello cinematografico (anche 
se il citato articolo prevede 
Vesclusivo passaggio in TV). 
In pralica la legge avrebbe 
dovuto tutelare il cosidetto 
c contingente antenna»: un 
rapporio preciso. cioe. tra te 
lefllm italiani e stranieri. 

Lo stesso articolo, tuttavia, 
non precisa cosa si debba in-

tendere per « telefilm italiano ^: 
e delega questa precisazione 
ad un decreto del ministro del
lo Spettacolo. Bene: questo 
decreto non esiste ancora, e 
i produttori — in questa non 
casuale incertezza — hanno 
mano assolutamentc libera. 

Che avviene, infatti? I>a 
Rai-Tv. per sfuggire agli ob-
blighi imposti dalla legge. e 
giunta ad un accordo con T'Ani-
ca: alia quale affida la pro
duzione di telefilm, pur par-
tecipandovi spesso finanziaria-
mente e pur riservandosi il 
diritto di una indiretta censu-
ra. I telefilm, dunque. sono 
totalmente privi di regolamen-
tazione che tuteli il lavoro de
gli attori e delle maestranze 
italiani. 

Da questa situozione. non 
poteva che scaturire una con-
seguenza: i produttori italia
ni. sempre piu legati al mer
cato ed ai finan/iamenti ame-
ricani, hanno una loro parti
colare visione del problema. 
Badano, insomma, piu che 
agli interessi della cultura (e 
del pubblico) italiano a lavo
rare per le grandi distribu-
zioni internazionali. senza al-
cuna autonomia di manovra. 
Avviene cos! che le maggiori 
produzioni di telefilm (dal-
VOdissea al Crist oforo Colom
bo, alia serie su Pirandello) 
siano girati con attori stranie
ri. O. peggio. gli attori ita
liani siano obbligati a recita-
re in inglcse (doppiandosi, o 
facendosi doppiare. nell'edizio-
ne italiana). Ne risulta una 
sensibile, gravissima, ridu-
zione delle possibility di la
voro per gli attori italiani e 
— quando il lavoro c'6 — un 
evidente avvilimento della lo
ro dignita professionale. 

Questa situazione e stata 
fatta prescnte piu volte dai 
sindacati: sia all'Anica. sia 
alia Rai-Tv. sia al ministro 
Corona. L'Anica ha rifiutato 
perfino di prendere in consi-
derazione il problema. men
tre Rai-Tv e ministro dello 
Spettacolo hanno badato sol
tanto a perdere tempo. Dopo 
i ripetuti tentative di trat 
tativa; dopo aver proclama
to lo stato di agitazione. gli 
attori hanno deciso di procla-
mare lo sciopero generale. Vi 
parteciperanno tutti: sia quel
li teatrali sia quelli cinema-
tografici e tele\isi\i. <D pro
blema — hanno detto — inve-
ste tutta la categoria: senza 
eccezione alcuna ». Se i due 
giorni di sciopero non porte-
ranno ad alcun risultato. gli 
attori sembrano decisi a ri-
prendere — e con maggior 
energia — la lotta. 

d. n. 

Film sovietici 
al Centra di cultura 

di Palermo 
PALERMO. 28 

n Centra di cultura d: Pa
lermo. preseduto dai professor 
Ideale Del Carp:o. ha orga-
n.zzato una retrospetuva di film 
muti sovietid. AI eModemissi-
mo>. sono atati proettati Scio
pero di Ei.*enste:n e La fine di 
San Pietroburgo. dj Pudovkin. 

I film sono stati p.-esentan 
dai giomalista Gregono Napoii. 
che ha illustrato le personahta 
dei due registi ed ha inquadra-
to le opere nel complesso pe-
riodo atorioo cui eis« *ono de
dicate. 

Rosanna Schlaffino (nella foto) sara la protagonlsta della tra* 
sposizione cinematografica della nota commedia di Giuseppe 
Patron! Griffi « D'amore si muore >. It Aim, sceneggiato da 
Ennio De' Conclnf, sara diretto da Edward Dmytryck. La bella 
attrlce interpretera la parte cha fu sostenuta con successo 
sulle scene da Rossella Falk 

le prime 
Cinema 

Col cuore in gola. 
Qu nto hmgometraggio dello 

estroso ma diseguale regista 
Tinlo Brass. Col cuore m (tola 
si ambknta a Londra. in una 
cornice non troppo dissimile da 
quella di Blow-up: cui rimanda-
no alcune situazioni specilicbe. 
nonch6 una diretta. affettuosa 
e ironica citazione del maestro 
Antonioni. Altre influenze ida 
Welles a Godard) sono reperi-
bilj nella condotta della vicen-
da. che ha del giallo, del sen-
timentale e dello psicologico. 
ma. come dichiaro l'autore. sen 
za voler.si col'.ocaro in nessuno 
di questi filoni. Si tratta. in 
sintesi. dei breve rapporto fra 
due sradicati — Bernard, fran
cese (attore, o giu di Ji), e Ja
ne, inglese (figlia di buona fa-
miglia) — che nasce dinanzi al 
cadavere di un assassinato. si 
sviluppa attra verso numerosi 
ammazzamenti, ai quali lo stes
so Bernard da il suo contnbuto. 
si scioglie mfine nella maniera 
p;u tragica per ii protagonista. 

C'd. in Col cuore in aola. una 
scena-ehiave. almeno secondo 
noi: ed e quando i nostri due 
per5onaggi. entrati nella piu vi-
dna sala d: spettacolo per di-
flcutere dei loro tortuosi affari. 
assistono distrattamente alia 
proiezione di un cineg^>male 
che. centrato sul conflitto nel 
Medio Oriente e sulla guerra 
nel Vietnam, gronda violenza 
da ogni immagine. I de'.itti sp;c-
cioli, < indh iduali >. che Ber
nard e la stessa Jarie commet-
tono. o in cui sono convo'.ti. 
sembrano piccola cosa. al con-
fronto. Peraltro. questo tema 
scorre sotterraneo e quasi oc
culto d:etro le apparenze di un 
pastiche nel quale si roesco'ano 
parodia e sarcasmo. freddez-
za documentaria e perico'.osi 
abbandoni al patetico. non sen
za un rnsjStonte annmiccamerrto 
ai modi e a'.'e forme del < fu-
metto». 

I-a sperimentazione stilistica. 
che e forse tuttora uno degli 
interessi prevajcnti d; Brass. 
nschia d-.nqje dj tramatarsi .n 
puro e.serdzio tecnico: il vir-
tuosismo de'.Ia foto^rafia (a co-
Ion" e in bianco e nero. con 
moUi viragpi intermedi) na-
sconde appena — anche se non 
tnancano l pezzj di bravura. 
come la sequenza dello happe-
ninp — un vuoto o un ealo di 
autentica ispirazione. GH atto
ri. funzionali alio scopo. sono 
Jcart-Louis Trintignant, Ewa 
Aulin e. tra gli altri. Roberto 
Bisacco, Vira S.lenti. Luigi 
Bellini. 

ag. sa. 

Due novittV 
di Petrassi 

e Porena alia 
Filarmonica 

Domani sera I'Accademia 
Filarmonica presonteri. -in un 
concerto diretto da Darcele Pa

ris, due novita di autori italia
ni: la Cantata da camera su 
versi di Nelly Sachs di Boris Po
rena, in prima esecuzione asso-
luta. ed fc'stri di Goffredo Pdras-
si. in prinw esecuzione europea. 

La Cantata di Porena e un 
pezzo per soprano, core di so
prani e otto strumenti. scritta 
nel 1964 su versi di Nelly Sachs. 
la grande scnttrice ebrea di lin
gua tedesca onnai piu che set-
tantcrme e arrivata alia fama 
gia in tarda eta. In Italia 6 no
ta soprattutto da quando le e 
stato conferito il Premio Nobel. 
due anni fa. II lavoro di Porena 
consta <ii una serie di canti la 
cui esecuziflfie comporta un mi-
nimo di azione scenica, voita a 
sottolineare il collocamento del 
soprano solista sia nel gnippo 
corale sia isolato da esso. 

Estri di Goffredo Petrassi. 
composto tra il 19G6 e il 1967. 
e stato eseguito per la prima 
volta negli Stati L'niti. all'Hop 
kins Center Dortnonth College 
Hannover del New Hamnshire. 
il 3 ago5to 1967. II pezzo e de-
dicato alia moglie. la piUrice 
Rosetta Acerbi. E' scritto per 
cinque gruppi di tre esecutori 
dascuno (legni. ottoni. archi. 
tastiere e percussioni). 

Accanto a queste due novita. 
saranno prcaentate nel concerto 
altre due importanti musicbe del 
nostro tempo: Inteprales di Va-
rese e la Messa di Straviiski. 

Nuovo edizione 

critica delle 

opere di Haydn 
COLONLA. Z8. 

L'Ist.tuto Haydn di Colonia. 
che. con la collaboraz.one di 
un gruppo jr*emaz:ona;e d; stu-
dwsi. pubblica. per i tipc della 
case editnee c HerOe > di Mo 
naco la nuova edizione cntica 
delle opere di rla>"oVi. ha recen-
temeixe prcs*nta<o una saa re-
lazione sullo siadx> cui sono 
g'unti i lavon. D. graade lm-
portanza pud essere definita la 
scoperta di una copia del Con* 
cert'mo fatta da Alexander Weii-
mann a Vienna, composizxme 
sulla quale si aveiano flnora 
soltanto notizie di seconda ma
no. tanto da essere considerata 
defkiitivamente perchita. I pros-
suni tomi deli'ediz:one saranno 
i voiumi sex e d.cassette deUe 
cSinfonies ed il quarto delle 
c Messe >. cne comprende la 
Misia solemnis: U sesto volu
me delle « Sxifome » presenta 
tutte !e composizwru datate di 
questo genere. scntte fra li 
1767 e il 1772. D quarto volume 
delle t Messe > e stato curato 
da Irmgard Becker Claude Re-
oentemente. sono comparse le 
Sinfonie degli ami 1773-74, e la 
Missa del 1802, nota come Bar-
moniemess*. 

Bobby Solo fari una 
scappatina a Roma per 
«Partitissima» - La Pa-
vone entusiasma i fans 

Dtl noitro inviato 
VENEZIA. 28. 

Come I'anno scorso, il Can
teuropa ha avuto oggi il suo 
baltesimo in una cornice di 
gondole e. riafuralmenfe. di 
treni. Le diciotto vetture del 
Canteuropa - Express sono ri-
maste per tutto il giorno fer
ine nella statione veneziana 
di Santa Lucia, fra i sorri-
setti vagamente camonatori 
del personale ferroviario e gli 
sguardi invece avidi dei ra 
gazzini che, libri sotto il brae-
cio. hanno tambureggiato .stn* 
finestrini. invocando v otte-
nendo subito autograft a pia-
cimento da Bobby Solo. Rita 
Pavone. Caterina Caselli. Di 
no. Gigliola Cimiuetti, 

Lo spettacolo inaugurate ve-
ro e proprio (quello di ieri 
sera, al Sistina di Roma, ha 
avuto ut'.a funzione soprattut
to televisiva) si d invece te-
nuto, in serata, a Mestre. 
presso il Teatro Corso, dove, 
oltre ai cantanti gia citati, 
sono sfilati sul palcoscenica 
Ricky Shayne, Patty Pravo, 
Wilma Gnich, Edoardo Vianel-
lo. Massimo Ranieri. Mauro 
Lusini e il giovane e inedito 
Tony Santagata. 

Finito lo spettacolo. tuttl 
sul Canteuropa Express, che 
per tre settimane sard la ca-
sa viaggiante della canzone 
italiana e il coagulo degli 
umori quotidiani di una troupe 
di altre cento persone. 

E gia si e creato un pic
colo giallo o, per meglio dire. 
nero: nero da ecchimosi. per 
essere piu precisi. L'occhln 
nero di Gigi Cichellero, di-
rettore deliorchestra canfew-
ropea (che nel pomcriqgio ha, 
del tutto a suo agio, provalo. 
con i cantanti, nella vettura 
destinata alle conferenze stam-
pa). Ier't, asscriscono gli os-
servatori piu c fini », Vocchio 
di Cichellero non era nero, 
in teatro. E' diventato nero 
nella nottata. lungo il viaggio 
da Roma a Venezia. Colpa 
del lavandino che ha fermato 
la sua caduta in una curva 
troppo brusca, spiega Cichel
lero. Altri tussurrano di un 
misterioso, tenebroso «we
stern »; ma, grazle al cieto, 
Cichellero non d Bobby Solo 
e la questione. ci sembra. pud 
rimanere tranquillamente ir-
risolta. 

Chi ha voluto, invece for-
nire spiegazion: d stato Bobby 
Solo: a proposito del suo ma-
trimonio (la moglie, Sophie, 
& qui con lui al seguito della 
troupe). Nessuna speculazio-
ne finanziaria. dice Vabbron-
zatissimo Bobby (che domani, 
da Innsbruck, ritornera fuga-
cemente a Roma per Partitis-
sima): non ha venduto I'esclu-
siva a nessuno, solo che. guar-
da un po', Veditore del setti-
manale, che d anche discogra-
fico, dovrebbe diventare Vedi
tore dei dischi di Bobby Solo, 
in polemica con la Ricordi che 
lo ha eccessivamente trascu-
rato negli ultimi tempi, forse 
a beneficio della neoarrivata 
Pavone. 

La quale — sulfa scia, an
che, del suo successo televi-
sivo a Partitissima — ha rac-
colto la quasi unanimita del
le < grida > dei fans, con il 
risultato che la Cinquetti, di-
venuta affascinante con i suoi 
capelli lunghi, e la Caselli si 
sono rese quaii irreperibili. 
Irreperibili. per ora, a parte 
le mogli e le fidamate. i geni-
tori: e'e* soltanto mamma Pa
vone (stasera e poi arrivato 
anche Teddy Reno). Papa Cin
quetti. pero, arrivera piu avan-
ti: Radaelli ha cercato di 
mettere al bando le mamme 
e i papa, ma e'e riusciio solo 
con la piccola Sonia (che non 
i venuta. appunto per questo, 
neppure lei), ma, con i big. 
ha dovuto cedere le armi. 

Fatte le ultime provvhte 
prudenziali di sciropvi e po-
mate per far respirare U na-
so, Vt Olimpiade » canora ita
liana ha varcato stanotte i 
confini diretta ad Innsbruck, 
sede dello spettacolo di do
mani sera. 

Danicle lonio 

Clouzot 

ricoveralo 

in clinica 
NIZZA. 28 

D regista francese Henri 
Georges Qouzot e stato ricove-
rato ieri »er* in una clinica 
di N:zza- II medico personale 
del reg-sta si e nf.utato di for-
nire una diagnosi precisa. ma 
ha indtcato tuttavia di aver tro-
vato Clouzot « molto affaticato >. 

Lo stesso Clouzot aveva di-
chiarato di recente che la re
gia del suo ultimo fQm. La 
prioioniera, lo aveva molto 
stancato. 

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

a video spento 
PAURA DEL1JV GUERRA -
A parlare contro la guerra 
in modo generico e morali-
stico son buoni tutti: il di
scorso. sotto questo profilo, 
i addiriltura logoro, ormai. 
Se si intende combattere 
davrern il pericolo della 
uuerra atomiva, bisoana an-
dare ben piu a fondo: t 
Cordialmente. nel suo ser-
vino dedicato alia < paura 
della auerra ». non I'ha fat
to. Intanto, si $ parlato mol
to di una vosstbxle auerra 
futura. ma non si e delta 
nemmeno una parola sulle 
auerre presenti: come se il 
oeriocidio che oli americani 
stanno periKlrando nel Viet
nam facesse parte di tutto 
un altro discorso. F.cco la 
prima ipocnsia. In secondo 
luot/o. si e parlato molto be 
ne del film La |:osta in giuo-
co (u«'ipole.si aflpm'acrianfe 
sui po.?*i»ili eOelli di una 
ouerra atomica). ma non si 
5 avuto ui'viamrntc il co-
raoaio di criticare il fatto 
che nessuna televisione (e 
ncssun circudo cinematoara-
fico normale) abbia rolulo 
proarammarlo. Dunque. si 
dice di tcmere la auerra. 
Infinc. nel dthattito di orup 
po orpanizzalo a Venezia ci 
si e ben uuardati dai coolie-
re i momenti piu stimolanti; 
quelli nei quali svmbrava si 
stesse avviando un discorso 
politico .sulle rndici della 
ouerra e sulle posstbili for
me di lotta per la pace. Ep 
pure, i presentt (i oiouani in 
particolare), a oiudicarc dai 
numero di mani che si al-
zavano a chtedcrc la para 
la. proprio a questi a.tpelti 
del problema erano Meres-
sati. Abhiamo perfino il dub-
bio fondato che alcurii pezzl 
di thlmtlito e alcuni inter-
venti s\anu stati taaliati. 

• • • 

CONSIGLI INUTILI - Nei 
suoi uravi limiti. Cordial
mente ha il solo preaio di 
offrirci. quando nli obiettivi 

e i microfonl vanno tra la 
gente, alcuni autentici scor-
ci di realtd. / redollori delta 
rubrica. perd, anche trop
po spesso cercano di ripor-
tare tutto nell'* ordine » con 
i colloQui in studio. Ottimo, 
vivace e sinccro era il ser-
vizio di Licastro e Marraz-
zo sul problema degli esplo-
sivi che ancora infestano le 
acque costiere, provocando 
vitlime tra i pescatori. I pe-
scatori di Anzio hanno detto 
cose precise e hanno posto 
domande precise. Poi e arri
vato Ciccardinl o cosa ha 
fatto? Ha chiesio a un rap-
presenlante della Marina 
mercantile di dare... alcuni 
consigli ai pescatori. Una 
bella faccia tosta! Interes-
sante anche il xeruizio di 
Locatelli e Tomei sul con-
flitti tra genitori e Mi: il 
tema era tutt'altro che nuo
vo. ma, specie nellc intervi-
sle finali. e stato approfon-
dito con onestd. Qui Ciccar
dinl. nel solilo plsfololfo. ha 
avuto una osservazione fell-
ce, ricordando che certi pro-
blemi non si ponaono nello 
stesso modo per i ragazzl 
della borohesia c per i floli 
degli operai. Ma allora. nor-
che in televisione si vcaono 
sempre e soltanto i raoazzi 
di buona famiglla? 

• « • 

IERI E OGGI - Attori e 
cantanti che rivedono vec-
cfiio trasmissionl di cui fu-
rono protagonisti e ridono di 
se stessi, affermando che 
adesso sono piii tmaturi >. 
Per gran parte, Ieri e oggi 
sembra consistere di questo: 
clod, ancora una mano al 
diulsmo. Eppure, Video del
ta trasmissione non d affat-
to stupida: basterebbe ave-
re un tnfnimo di autcntico 
spirito crlticn (anche quan
do si fingc di fare il « pro-
cesso y a un programma t, 
invece, lo s\ esalta). 

g. c 

preparatevi a... 
Assalto al Palazzo d'lnverno (TV T ore 21) 

La seconda puntata dalla t Rlvolutlone ruisa > e dedl-
cata alia conquiita del Palazxo d'lnverno dl Pietrobur
go, II 7 novembre del 1917. L'lnsurrazlona, che coincide 
con II congrasso del Soviet dl tutta la Russia, 4 Iniziata. 
Gli avvenimenti politici e milltarl dl quella glornata 
sono rlcostrultl con materlale dl clneteca In parte 
ancora inedito, in parte atlraverso intervista. 

II professore licenziato (TV T ore 21,15) 
Terzo film della serie dedlcata all'atlore Inglese John 

Mills, c E' meravlglloso essere glovanl >, diretto da 
Cyril Frankel, non e forse una delle sue interpretazioni 
migliori, tuttavia la figura del professore — amante 
della musica e della birra — licenziato dai preside, si 
fa ancora valere: se non altro come dlmostrazlone delle 

- notevoli capaclta eipreitlve dl John Mills. 

m%%> 

TELEVISIONS 1 
10,30 SCU0LA MEDIA 

Slorla 
1 1 , — Malimillcii 
11,30 SCUOLA MEDIA SUPIBIORE 

Slorla 
12-12,30 Elattrodilmlca 
17,— PER I PIU' PICCINI . Oi<xagl6 
17,30 TELECIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 PRIMO PIANO 

Lawrtnta d'Arabla: mite e raalla 
19,45 TELE6IORNALE SPORT 

NOTIZIE DEL LAVORO E DCU'ECONOMIA 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

11 r— LA RIVOLUZIONE RUSSA 
2* • II Palano d'lnvarn* 

22,— MERCOLE0I' SPORT 
23,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
21,— TELEGIORNALE 
21.15 E' MERAVIGLIOSO ESSERE GIOVANI 

Film . Regis di Cyril Frankel 
22,45 PANORAMA ECONOMICO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12, 13. 15, 17, 20, 23; 
6,35: Corso dl lingua tede
sca; 7,10: Musica stop; 7,48: 
Ieri al Parlamento; 8,30: 
Le canzoni del mattlno; 
10.05: IJO. Radio per le Scuo-
le; 10,15: Le ore della mu
sica; 11.23: Antonio Guari-
no: Tawocato di tutti; 
1ZJS0: Contrappunto; 13.20: 
Appuntamento con Claudio 
VUIa; 14.40: ParftU di suc-
cessi; 15: Da Torino: Ju-
rentus - Rapid Bucarest per 
la Cop pa dei Campion); 
17.20: Marg6, di Francis 
Durbridge - J* episodio; 
17^5: Le grandi canzoni na-
poletane; 17.45: L'Approdo; 
18,15: Per voi giovanj; 1 3 ^ : 
Luna park; 20,15: La voce 
dl Maria Paris; 20.20: Chia-
mami bugiardo; 21^5: In-
tervallo musicale; 21,45: 
Concerto sinionico diretto 
da Wilfred Boettcher. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30, 
740. 8^0. 9J0, 10^0, 11.30, 
1205, 13^0. 14^0. 1540, 
1840, 1740, 1840. 1940, 
2140. 2240; 645: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardlno 
a tempo di musica; 845: 
Buon viaggio; 8,40: Anna 
Maria Guamieri sul pro-
grammi; 8,45: SJgnori l'or-
chestra; 9.12: Romantic*; 
9,40: Album musicale; 10: 
Madamin (Storia dl una 
donna) • 8* puntata; 10.15: 
Jazz panorama; 10,40: Cor-
rado fermo post*.; 11,40: 
Radiotelefortuna 1968; 11.43: 
Le canton! degli anni '60; 

13: II vostro amico Wal
ter; 14,04: Juke-box; Iff 
Motivi scelU per vol; 18,13: 
Grandi concertlsti: The Ja
cobean Ensemble; 16: Par
titissima; 1848: Pomeridla-
na; 1843: Claase unica; 
1940: Radiosera; 20: Not 
due innamorati; 2040: Spet
tacolo per cori e orche-
stre; 21: Coma e perch*; 
21.10: La grande famiglla; 
2140: Cronache del Mea-
aogiorno; 2140: Tra 1000 
canzoni. 

TERZO 

Ore 10: Muslche operlsti-
cne; 1040: AtUlio AriosU, 
Wolfgang Amadeus Muzart; 
11.03: Qaude Debussy; 12.05: 
L' informatore etnomuslco-
logico, a cura di Giorgio 
Natalettl; 1240: Strumenti: 
il clarinetto; 13.05: Concer
to sinfonioo diretto da Ar-
tur Rodzinski; 1440: Re
cital del tenore Werner 
Krenn; 15.10: Maurice Ra
vel. 1540: Wolfgang Ama
deus Mozart; 1545: Compo-
sitori contemporanei; 1640: 
Jean-Marie Leclair. 17: Le 
opinion! degli altri, raase-
gna della stamp* estera; 
1740: Cnristoph WUilbald 
Gluck; 1740: Corso dl lin
gua tedesca; 17.45: Bela 
Bartok; 1840: Musica, leg. 
gera d'eccezione; 18.43: Pic
colo pianeta; 19,15: Con
certo di ogni sera; MJIh 
L'opera pianlatlca dl Alfre
do Caseila; 21: Giochl al-
1'italiana; 22: Il jdornal* 
del Terzo; 2240: Inoontrl 
con la narratlra; 81: Mu
slche di SchnebeL 
Cage • 
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