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Eurocanzone 
burocratica 
Ha vinto la spagnola Maria de Los 

Angeles Santamaria con « La, la, la » 

II nuovo fi lm di Bernardo Bertolucci 

In « Partner» un 
diabolico sosia 

LONDRA, 6 
Scarso battage pubbliciLario. 

quefit'anno, per I'Euxocanzone: 
la serata londinese alia Royal 
Albert Hall, non ha avuto nep-
pure quella vigilia relativamen-
te burrascosa che aveva carat-
terizzato I'Eurocanzone '67 a 
Vienna, con minaocia di vjualifi-
che per la canzone italiana (di 
Villa) e per quella di Sandie 
Shaw che doveva pol risultare 
la vincilrice, oltre che uno del 
rarissimi successi Intemazionali 
varati da questa manlfestazlone. 

festival, (jue.U"anno, insomnia. 
a livello piu o meno burocrati-
co, degno. clod, degli enti ra-
diotelevisivl europej che Than-
no organlzzato. Anche se poi. 
nonostante tale fiaccherza, lo 
spettacolo e stato segnlto da 
vari milioni di spettatori nel 17 
paeil che I'hanno realizzato. 
• Forse. nlmeno per quanto H-
guarda 1'lLalia, sul piano del 
battage si 6 fatta sentire l'as-
senza del nostra «candidato» 
del '67, appunto Claudio Villa. 
Che allora era appena uscito 
trionfalmente dal Festival dl 
Sanremo. ma anche dalla pre-
cedente kermesse di « Canzonis-
alma » e che mirava a corona re 
con un < tris > la sua stagione 

Gli undici film 
per Sorrento 

Agli Incontri intemazionali dl 
Sorrento, in programma dal 24 
al 30 settembre. dedicatl que-
st'anno alia Svezia, saranno 
presentatl. neH'ordine, 1 seguen-
ti film: Elvira Madioan di Bo 
Widerberg: Le ragazze di Mai 
Zetterling; La palma nera di 
Lars-Magnus Lindgren; Bcco la 
tua vita e Ole dole dof di Jan 
Troel; Mia sorclla, mio amore 
di Vilgot Sjomnn: 7 bannanti 
di Ingve Gamlin; Ola e Giulia 
di Jan Halldoffs: lo amo. tu 
ami di Stig Bjorktnann: Hugo 
Josefin di Kjell Grede e, inli
ne, a conclusione La vergogna 
di Ingmar Bergman. 

(invece. arrivo quasi ultimo). 
Quest'anno, ftacchezza gene-

rale a parte. I'ltalia ha avuto 
pero. finalmente. un rappresen-
tante non standardizzato ne le
gato ad uno stile coslddetto lta-
hano e ultramelodico che al-
1'estero ni contintia, ancor oggi, 
a considerare come una caratte-
ristica della nostra muslca leg-
gera. Ora, ci sembra che sia 
piuttosto .iconvHante n anche 
pericolow per la canzone Italia
na vivere di questa rendita teo-
rica. tanto piu che quando un 
cantante come quello che, ap
punto, alia Royal Albert Hall ha 
rappresentato ntalia. Sergio En-
drlgo. va allestero. rlscuote in
vece succesv), come e avvenuto 
in URSS. proprio per quelle sue 
doti e qualita che ne fanno qual-
co«a di nuovo e d'altro dagli 
pseiKlo-menestrelll che abitual-
mente at eiportano 

Indipendentemente dal rlsul-
tatl. Sergio Endrlgo ha orferto 
a ah eurotelespettalori una can
zone come Marianne che non 
scimmiotta le mode mmicall 
straniere preferenHo. invece, es-
sere italiana. ma nello stesso 
tempo, non c all'italiana >. Una 
canzone, fra I'altro, che si e di-
stinta nella massa di canzonl 
tutte cosl ormat astrattamente 
e standardizzatamente europee 
da poter confondero sulla loro 
esatta nazionalita. 

E' questo. d'altronde, uno del 
dlfettl dl fondo d'ogni anno al-
1'Eurocanzone: I'eccezione av-
venne nel '67. perche Sandie 
Shaw pprtd a Vienna una can
zone. Puppet on a string, che 
era rlspondente, in modo accet-
tabile e divertente. alia moda 
mustcale c Annl venti > In quel 
perlodo In voga. Molte delle 
canzoni ascoltate. da Londra, 
era no invece sensa eta, oltre 
che senza effettiva nazionalita 

Per la cronaca ha vinto con 
29 punti. la spagnola Maria di 
Los Angeles Santomaria con 
«La. la, la >. Ha sostituito il 
connazionale Juan Manuel Scr-
cat. escluso dalln manifestazio-
ne per impedirgli di car.tare. 
come Iui voleva. in catalano e 
non in spagnolo. 

Accanto a Pierre Cle
ment! saranno Stefa-
nia Sandrelli, Catherine 
Spaak e Tina Aumont 

Raiv!7 
a video spento 

TELEROMANZO MUSI-
CALE? — Evidentemente, 
la nuova linea dei diri-
genti televisivi consist! 
nell'* elevare > gli spetta
coll musicali dal piano del 
varietd a quello dell'ope
retta o commedia musi-
cale. E' un passo avanti? 
Certo. passare da spetta-
coli punteggiati dalle so-
hte canzonette e da sketch 
scontati e insulsi a spetta-
coli che, comunque, si 
svolgono lungo una linea 
narrativa. pud rappresen-
tare un migltoramento. Ma 
a eerie condtziom. A con* 
dizione. ad esempio, che il 
racconto sia vahdo; a con-
dizione che musiche e can
zoni siano frutto di auten-
tica invenzione: a condi-
zione che gh attori recitino 
decentemente. 

L'espenmento della Vedo-
va allegra a not & sem-
brato abbastanza fallimen-
tare su quasi tutti i ter-
rem (solo le musiche dl 
Lehar si salvavano. ma a 
questo punto tutto si ridu-
ceva a una selezione dal-
I'originale). 

E questa Felicita Co
lombo? Dopo averne vtsto. 
ieri 5era. la prima puntata. 
ci sembra che le cose va-
dano megho: ma non e'e 
un «salto >. 11 testo, la 
commedia di Adami dt 
Irent'annt fa, 6 congegnato 
secondo schemi di facile • 
successo e si svolge lungo 
un filone zuccheroso in tut-
to degno del cinema fa-
scista del «tele font burn
etii >. La scelta di un si
mile testo ha compromesso. 
a pnori. lo operazione, 
dunque: tanto piu che i 
lentatwi dei ridutlon e del 
regista Antonello Falqui . 
di mterpretare la xncenda 
in chiave crtfica. satirica, 
rono stati piu che timidi. 
Se xene come quella ini-
ziale neUa palestra del-

I'ONB o nella piscina, pur 
essendo essenzialmente co-
reografiche, aprivano qual-
che speranza, tutte le sce
ne tra i giovani, il brano 
della passeggiata del con-
lino a Villa Borghese e il 
colloqulo tra flglia e madre 
nella bottega deserta hanno 
bruscamente riportato lo 
spettacolo al clima «strap-
pacore» tipieo del tradi-
zionali teleromanzi. 

Migliore, dectsamente. tut-
ta la parte nella quale era-
no in scena Franca Valeri 
e Gino Bramieri. che han
no dato almeno una patina 
ironica at loro personaggi 
(mentre Ottavia Piccolo e 
Gabriele Antontni hanno re-
citato le loro parti con una 
convinzione davvero disar-
mante). Franca Valeri in 
particolare ha condotto il 
gioco adoperando una va.tta 
gamma di sfumature. di al-
lusioni, di trovate mimiche 
molto azzeccate. E. tutta-
via. anche Vinterpretazione 
del suo personaggio non & 
riuscita ad approdare a 
quella salira di costume 
che pure sarebbe stata pos-
sibile. se ridtitfori e regi
sta aressero gvardato a 
Felicita Colombo in chiave 
ironica, adoperando quetta 
fiqura di bottegaia piccolo-
borahese danaroui e solida-
mente conformiita come 
specchlo di una ceria so-
cietd e anche dt certe con-
cezioni demaoooiche domi-
nanti nel periodo faictsta. 
Ma a que*to punto, ovvia-
mente, I'operazione «corn-
media musicale » avrebhe 
assunto una portata che an-
cora appare ben lontana 
dalle intemumi de. dtngen-
fi televisivi. Quanto alle 
musiche di Bruno Canfora, 
che hanno spesso inclinato 
verso toni dt tipo Sanremo. 
ne parleremo megho dopo 
aver visto Valtra puntata. 

g. c. 

: P!LePl*EateYJ_aj'.i 
• Incontro con Elena (TV 1* ore 21) 

Dopo 11 pl& cho daluden-
ta awlo d«ll« prim* pun
tata, | '«Odiua«» talavUl-
va (ma raalizxata 4al pro-
tfuttora cinamatearafko Di-
no Oc Laurentils con soldi 
amarkani: • dunq** sut 
ptMiara tllla holh/woodla-
no) loma qvatta aara ad 
accupartl 41 Talamaca. ft-
glio dl Ullsaa, partita alia 
ricarca dal padra Fa dun-
qua la sua comparaa una 
nuova pm-up: la balliui-
m i Elena cha Talamaca Hv 
contra alia carta dl Mana-
lao. Ma ottra a qaarta in
contro tain/ ( i rt d i » 
fluraral cha ala nana aMa> 
dtto • rfdicata daflfl cln> 
cantrl a dalla 

tala), non mancano la a v 
ventura: la masslma parte 
della puntata. Infatti. * de-
dicata al racconto rata da 
Ulissa alia corte dl Alcinoo. 
Dalla partcnia da Trola al
io abarco neirisola dl Po-
lifemo. Molta raba al fuo-
co, dunqua: a poicha que
sta rlduzlona s| plcca dl 
segulra pedantescamente II 
tasto omarlco (sanza aapar-
na tuttavla rispetfara I va-
iori poetlci) c'a da aspet-
tarsl cha II ritma atsvma 
tonl aamera pKb franatlcl 
ad awanturost. Saanpra 
maglla, praaaDilaaanta( dw* 
la fataa a t ra fk l taa M i a 

« E' 11 sogno dl tuttl avere un 
sosia. al quale poter far fare 
tutto ctd che si vuole >, cl dice 
Bernardo Bertolucci parlandoci 
del suo nuovo film Partner, che 
commcerd a girare domani a 
Roma La storia che Bertolucci 
st atexnge a narrare si ispira 
ad un racconto di Do/itoievski, 
die si iniilola. appunto. Sosia. 
ma con sulluppi. naturalmente. 
dwersi. 

Bertolucci non vuole raccon-
tare tl soggelto del film che. 
dice. « e suscelUbile ancora dl 
qualche modifica durante la la-
vorazxone». Prolagonista sard 

| Pierre Clemenli nei parmi di Ja
cob. profevtorg francese in una 
scuola di teatro. Jacob, affetto 
da mania di persecuit'one e da 
notevole compleiso di in/eriori-
td. incontra un giorno il suo 
sosia Cerchera. wile prime, di 
fuggire. ma quando. poi, il so 
sia lo salverd dal suicidio. Ja
cob pens«rd che forse e questa 
la buona occatione per tentare 
una nuova teraola del moi mali 
e provare, cosl, a rigenerare se 
stesso. 

Jacob o il suo sosia, in qua-
sto Bertolucci i misterioso. in-
contrtra tre donne: Tina Au
mont. una ragazza che va ven-
dendo detersivi casa per casa: 
Stefania Sandrelli, nipotina del 
diretlore della scuola di reci-
tazione. < una borghese — dice 
U reaista — che non regge U 
passo col tempi», e Catherine 
Spaak, c.'ic : .erd letteralmen-
te fuori del quadro di Tiziano. 
Amor sacro e amor profano e 
per la precision? proprio dalla 
flgura nuda che Impersona Va-
mor sacro. Le prime due don
ne. che Jacob-sosla incontrerd, 
finlranno ucclse In modo piO 0 
meno raccapricclante. Accanto a 
questi incontri d'amore e di 
morte. d sard tutta una parte 
del film che riguarderd. invece. 
I rapporti tra il professore e i 
suoi alunni. Jacob vorrebbe par-
tare I suoi alllevi a fare del tea
tro di provocazione. ma sard 
ancora una volta tl sosia a rea-
llzzare le sue aspirazionl. 

Per il suo terzo film (i due 
precedent* sono stati La comare 
secca e Prima della rivoluzione 
senza contare un eplsodio anco
ra inedito di Vangelo '70. al aua-
le il giovane regista tiene mol-
ttssimo) Bertolucci ha radunato. 
accanto a se. alcuni alllevi del 
Centro sverimentale sia come 
collaborator!. alutl. scenoorafi. 
sia come attori nei propri stes-
si panni. Le sequmze della scuo
la saranno girate al Centro spe-
rimentale, mentre Bertolucci 
utilizzerd inoltre alcune « ripre-
se » effettuate durante la mani-
feitazione di protesta dealt stu-
denti della Facoltd di Architet-
tura di Roma e gli scontri con 
la pnlizla a VaUe Giulia. 

« 17 film £ ambientato ai giornl 
noslri e vuol dimottrare — ci 
spiega Bertolucci — rimposslbi-
litd per un Mellettuale di fare 
la rivoluzione*. 

Partner sard realizzato in pre-
sa diretta e parlato, otrindi. in 
franceie e in tfaJiano. almeno 
per Vedizione destinata alia 
Francia. paese dove Bertolucci 
gode gid di buona fama. Per 
I'ltalia sard, probabilmente. 
doppiato tutto in italiana. Ma 
questi problemi verranno esami-
nafi dopo. fra sette settimane. 
quando le riprese saranno ter
minate. 11 film sard distribuito 
dall'ltalnolegaio. 

m. ac. 
NELLA FOTO: Stefania San

drelli. come apparira in Partner. 

Un concerto del pianista sovietico 

Grandiosita 
di Ghilels 

Emil Ghilels, prestlgioso pia
nista sovietico. che aveva trion-
fato domenica scorsa all'Audito-
rio con una travolgente Inter-
pretazione del primo Concerto 
per pianoforte e orchestra dl 
Ciaikovsld. ugualmente Impres-
sionando sia per la vorticosa ve
locity delle «ottave>, sia per 
l'intensa e morbida dolcezxa del 
tocco; Emil GhJlels, venerdl se
ra. ha concluso il ciclo del con-
certi da camera deU'Aocademia 
di Santa Cecilia: una stagione 
di prim'ordine. rivelatrice di 
un'ansla dl rinnovamento nel* 
1'ambito dell'antica e benemeri-
ta istituzione. Non e mancato 
il nuovo, infatti (due serate mu
sical! e un djbattito per Stock-
hausen). e nel campo dei soli-
sti si e avuto il meglio. culml-
nante nei due concert! dello stu-
pendo c duo > Richter-Rostropo-
vic e, 1'altra sera, nella straor-
dinaria esibizdone di Emil 
Ghilels. 

Nella sala di via dei Gred 
non si era ancora ascoltato. co-
si inslstente ed entusiasta. l'ap-
plauso ritmicamente scandito, 
evocante il pianista Q quale. 
riluttante domenica scorsa. si 
e invece dimostrato assai ben 
disposto a intrattenersi con il 
pubblico. anche suonando brani 
fuori programma. 

Ghilels — e fu questa anche 
la sua prima rivelazione nella 
stessa sala di via dei Greci. 
quando presentd con infuocata 
pienezza fonlca una Sonata di 
Schubert — ama il suono neUa 
sua piu accesa grandiosita. e 
tanto meglio se il grandioso pud 
unirsi ad un inedito tourbUlon 
esecutivo. II quale, se in qual
che caso comporta rischi. In al-
tri da perd il segno dl un pia-
nismo soggiogante. 

Appticato a Beethoven — per 
lo meno al Beethoven della So

nata op. 53 (detta < L'aurora », 
e conosciuta anche Waldestein-
Sonate) — U tourbtllon ha forse 
un po' nuociuto alia limpida eb-
brezza del primo e del quarto 
movimento. Ma le parti central! 
(il breve, assorto Adagio e I'in-
cantato Rondd) ricorderanno di 
avere avuto poche a I tre volte 
un dima fonico cosl pungente-
mente vibrante pur nella piu 
sfumata rlsonanza. 

Ghilels ha poi fatto una < stra-
nezza ». Infllando. una dopo 1'al
tra. le Dodici variazioni, su un 
tema di danza russa. giovanile 
opera beethoveniana (1796) e 
le Trentadue variazioni, op. 80 
(1806). su un tema dello stesso 
Beethoven. Ma in questa abbon-
dante quarantina di pezzi, pe-
raltro ignorati dalla routine con-
certistica. Gh'lels se n*e andato 
lontano. portando fin sulle mani 
di Chopin certi fremiti e sus-
sulti romantid gia prefisurati da 
Beethoven in numerose Varia
zioni dell'op 80. 

Ghilels, che per primo la ese-
gul a Mosca. ha poi interpretato 
l'ultima Sonata (I'ottava. 1940 
1944) di Prokofiev, suggellando 
mirabilmente i) suo piamsmo 
che e dolee e sferzante. nello 
stesso tempo, delicato e pos-
sente (in un senw propriamente 
epico). quieto e turbolento, ir-
ruento flno alia piu abbagllan-
te esaltazione fonica. Ed e sul 
demoniaco Vivace di questa So
nata. che U pubblico ha dato il 
via a quell'entusiasmo di cui 
dicevamo all'inizio. Cosl inedi
to anch'esso. che il pianista ha 
dovuto dar mano a un'appendice 
di bis. condusa dalla formida-
bile versione pianistica della fa-
mosa Marcia deH'opera L'amore 
delle tre melarance, di Pro
kofiev. 

e. v. 

Cinema 

Uno sconosciuto 
in casa 

Un anziano awocato (James 
Mason), votontanamente lonta
no dalla societa che lo aveva 
visto brillantissimo principe del 
foro. si deade a lasdare da 
parte il bicchiere e a dedicarsi 
con impegno alia scoperta di 
un assas5imo di cui e ingiusta-
mente sospettato un giovane gre-
co il quale aspira a d.ventare 
suo genera 

II vero colpevole e sma^che-
rato e il penali«ta nacqu.sta. 
insieme con la 5tima di tutti. 
l'affetto ddla figlia da Iui in 
passato negktta. 

II regista Pierre Rouve aggro-
viglia la vicenda gia tanto com-
plicata anche nell'origmale — 
si tratta di un romanzo di Si 
menon — e poi non riesce piu 
a venirne decentemente a capo. 
Tra i protagomsti. piuttosto 
spaesata, Geraldine Chapline. 
Colore. 

F.B.I, contro 
gangsters 

Abbastanza insolito questo 
film di David Lowell Rich, in-
terpreUto ecrefdameote da Don 
Murray e Infer Stevens. La ti-
rannia della snaiio non d per-
metta di aoffermard aufflciec-

temente sui pregi del film, il 
cui titolo tembilmente gene-
rico non rende giusttzia a una 
pellkola assolutamente lonta
na dal «genere» poliziesco. A 
prescindere da alcune ingenui-
Uu e dal finale, piuttosto ab-
borraccjato e niente affatto in 
stntoma con lo interc svihippo 
della vicenda. F.B.I. contro 
gangsters e un film — in una 
certa misura — av^^eniristico e 
inquktante (awertibili. anche 
se uevissime. le influenze dei 
romanzi di Orwell e Huxley), in 
cui una fantomatica Corapagnia 
americana. in possesso di mez-
zi modernissimi. attraverso una 
catena complessa di operazjom 
economiche e con la indispen-
sabile coUaborarione di una re-
te capfllare ed effkaentissima 
di agenti «speraonauzzati > al 
suo servizio. e protesa alia pro
gressiva conquista del potere. 

La donna 
del West 

Sempre piu melense e assur-
de le commedie anerontografl-
che americane «di costume ». 
condite col sale soapo del fal-
so anUconformisma La donna 
del West, giraU da Andrew V. 
Mc Laglen, e interpretata da 
una Doris Day vedovella e in 
vena d'allevar pecore nella 
sua fattoria sita in quella par
te del Wyoming dove — per la 
traootanza di un grappa di 
prcprieUri — • posaibUe aot-

tanto far pascolare bovinL Ma 
Jose (Doris Day) e testarda. 
e decisa a tutto — almeno 
sembra — pur di far valere i 
propri diritti (ha persino in-
tenzjone di raddoppiare il ca-
pitale) e a far accettare con 
la pistola agli uomini dd vfl-
laggio il suo lesiderio d'lndos-
sare i pantaloni di cpecora-
ra >. Ad un certo momento. 
dipendera persino da Josie e 
da tutte le donne del paeseDo 
anttfemminista se il Wyoming 
entrera o meno nefl'Unione. 
Ma dopo una compUcaxione 
sentimentale. Josie cedera le 
sue pecorelle e si adattera a t 
la situazione. Colore. 

vice 

« Brecht e il 
itotro epico » 
ol Teatro Club 

Domani sera.' alle 21.30 al 
Valle. il Teatro Qub presente
rs cBrecht e il teatro epico», 
un interessante collage di ap-
punti di regia. episodi e poesie 
del grande drammaturgo tede-
sco. curato da Gigi Lunari. Al
io spettacolo prendono parte gU 
attori Roberto AntoneDl Deaoa 
Gbione, Enrico Ostermano. Pal-
la Pavese. Gigi Proietti. Ugo 
Pagbai e Toilio VaU. U 
a di Antonio Calanda. -

Ed ora anche la scatola 
di 3 confetti Falqui 

in conf ezione 
pratica 
e sicura 
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