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II «caso» si allarga 

Italnoleggio: 
altre dimissioni 
Lino Miccichfc lascia il Consiglio di amministra-
zione, condividendo 1'atteggiamento e le argomen-
tazioni di Mario Gallo - II silenzio del « Popolo» 

La notizia delle dimissioni 
di Mario Gallo da presidents 
deU'Italnoleggio ha suscitato, 
come previsto, larga sensazio-
ne nell'ambiente cinemato-
grafico. Ieri, a ribadire che 
«i tratta di un caso politico 
generale, e non personale. 6 
vemrta la notizia che Lino Mic-
ciche si e dimesso anche lui 
da coasigliere di amministra-
rione dell'ente di Stato per la 
distribuzione cinematografica. 
In un telegramma inviato al 
presidente dell'Ente gestione 
cinema, Giorgio Moscon, Mic-
clcfy afferma di prendere ta
le decisione «condividendo 
pienamente le motivazioni po-
lltiche delle dimissioni di Ma
rio Gallo, 6intetizzate nella 
sua lettera del 10 giugno. e 
ritenendo necessario un chia-
rimento definitivo sugli obiet-
tivi deU'Italnoleggio e sui 
mezzi per raggiungerli, non-
che »ulla necessita di strut-

ture piQ funzionall « dl un 
controllo democratico nelle so
cieta statali cinematografi-
che >. . 

Quasi tuttl i giornall hanno 
pubblicato con rilievo la no
tizia: tra le eccezioni piu eu-
riose quella costituita dal Po
polo, che ignora tutto. II che 
e quanto meno singolare. per 
due ragioni: perche la DC e 
chiamata evidentemente in 
causa nell'affare: e perch^ lo 
stesso Popolo aveva respinto 
con sdegno, nell'aprile scorso. 
le nostre piu ehe fondate ipo-
tesi circa 1'esistenza di una 
grave crisi negli enti cine-
matografici di Stato. L'Avan-
t'll, invece. informando della 
lettera di Gallo. preannuncia 
un ampio commento per oggi. 
su tutta la questione. Sara in
teressante leggerlo. giacche 
al PSU sono iscritti sia il di-
missionario presidente del-
ritalnoleggio, sia Micciche. 
sia, ancora. altri importanti 
esponenti deH'industria cine
matografica statale. dall'avv. 
Moscon. presidente dell'Ente 
gestione cinema, al presidente 
di Cinecitta, Margadonna. a 
numerosi membri dei divers! 
Consigli di amministrazione. 

La faccenda. dunque. e pre-
sumibilmente destinata a com-
plicarsi e ad ampliarsi. Noi 
ci auguriamo che la discussio-
ne sulla realta e sulle pro-
spettive degli enti cinemato-
grafici di Stato esca. a questo 
punto dal quadro epistolare 
o strettamente giornalistico. 
divenga aperta e chiara: e 
che ad essa le forze della cul-
tura e della professione cine
matografica (associazioni de
gli autori. sindacati. ecc.) pos-
sano responsabilmente e legit-
timamente partecipare. Si e 
gia visto troppo bene a che 
cosa porti la teoria e la pra-
tica del centro-sinistra. an
che in questo campo. Gli enti 
cinemntografici statali posso-
no e debbono essere salvati 
solo attraverso un radicale 
rinnovamento e una democra-
tizzazione effettiva. Altrimen-
ti si andra verso nuove ban-
carotte. finanziarie e morali. 
del genere di quelle che han
no costellato la storia. in Ita
lia. dell'industria cinemato
grafica pubblica. 

Verso la cone I us i one il Festival di Karlovy Vary 

A Jiri Menzel e riuscito anche 
il secondo colpo 

«Estate capricciosa» e un divertente bozzetto 
a colori del giovane «premio Oscar» — Pochi 
i film di rilievo finora presentati alia rassegna 

le prime 

Al Conservatorio 

Richieste dei 
doppiatori 
e cavilli 

dell'ANICA 
Da un atto di cortesia della 

SAI verso 1'ANICA e derivata 
la sospensione delle trattative 
per il contratto di lavoro degli 
attori. La Societa attori italia-
ni aveva, infatti. inviato « per 
conoseenza > la nuova rego-
lamentazione delle societa e 
delle cooperative di doppiag-
gio, di cui sono membri e soci 
gli stessi attori. L'ANICA, co
me abbiamo gia annunciato 
ieri. ne ha tratto spunto per 
rompere le trattative per i l ' 
contratto di lavoro degli atto
ri: trattative, sia detto per in-
ciso, le quali, iniziate dopo lo 
uciopero del febbraio scorso. 
vanno avanti in modo quasi 
Impcrcettibile. 

Chi sono i doppiatori e che 
cosa vogliono? Nel corso di 
una conferenza stampa, svol-
tasi ieri pomeriggio nella sede 
della SAI a Roma, 1'avvocato 
Arnone. segretario della So
cieta, e poi numerosi attori 
intervenuti, hanno illustrato 
la vita e i problem! di questa 
categoria. I doppiatori sono 
attori che uniscono al lavo
ro in teatro o sui set cinema-
tografici quello consistente nel 
doppiare la voce di altri atto
ri non solo stranieri. come sa-
rebbe ovvio. ma anche italia-
ni. Oppure sono attori che si 
sono dedicati esclusivamente 
a questo lavoro e che non go-
dono quindi di nessuna popola-
rita. Uno degli obiettivi della 
battaglia degli attori e di im-
porre ai produttori, nella mag-
gioranza doi casi. I'inscindibi-
\i\<\ voce-volto, sia che si trat-
ti di film, sia di telefilm. Ma 
da questo orrcchio i produt
tori non ci vogliono sentire. Si 
assiste, cosi. al fenomeno di 
un attore italiano, cui un al-
tro attore presta la sua voce. 

Ma mentre. poniamo. Giulia-
no Gemma guadagna ctntot-
tanta milioni per un film. Ser
gio Fantoni. ottimo attore di 
teatro c anche di cinema, ne 
riccve 400 mila per dargli la 
sua voce. Nel caso dei film 
stranieri. poi. la situazione e 
ancora piu grave. II doppiagcio 
di Marlon Brando costa 120 j citta 
mila lire, e l'attore che ha compositore. sia anche la citta 
prestato la voce a Peter O' ' d l m3 n u 0 v ? , v i t a d i Rossini, a 

cento anm dalla morte. Con ta
le prospettira si inaugura sta-
mattina il < Convegno di studi 
su Rossini ». Si svo'.gera presso 
il Conservatorio di musica do
ve. dal pomerifcgio di oggi. si 
susseguTranno le relazkmi. 

I-a prima (si incomincia alle 
16.30) e quella di Friedrich Lipp-
mann: «Sull*e*tetica di Rossi
ni ». Segiriranno Alfredo Bonac-
corsi — presidente del Conve
gno — che svolgera il tema c Ab-
beUimenti e coloratura nelle 
musiche di Rossini > e Dieffo Car-
pitella il quale, tralasciando per 
un poco le predilette ricercbe 
sui canti popolari italiani. dara 
i risultati di c Alcune osserva-
Ti'oni suirilluminismo e il popu-
lismo in Rossini >. Quindi si ac-
cendera U dibattito 

Ogni tomata del Convegrto sa-
ra sempre conclosa da una di-
scussfone. Domani. venerdi. 
avremo (alle 16.30) la relazione 
di Eugenio Gara illustrante t La 
redentrice vocalitA ro^siniana >. 
qjella di Luciano Alberti («Ll-
brettistica e spettacolo rossinia-
nos) e le a!tre di Wiaros'av 
Sandelewskt («Rossini e Tope-
ra romantica >) e di Domen'co 
Guaccero («Ironia di Rossini e 
deiravanffuardia »). 

Sabato ascolteremo fl « Rossi
ni sacro ^ di Gino Stefani. * II 
pianismo rossinfano > di Sergio 
Martelotti e le € Considerazioni 
su alcune paeine pianistiche di 
Rossini >. maturate da Roman 
Vlad. 

11 Convegno si conclodera nel
la mattinata di domenica con 
gli interventi di Alberto Zedda 
(* L'edreione critica del "Bar-
b ere di Siviglia" >). di Antonio 
Garbellotti («I-e le'tere di Ros
sini i) e di Carlo Marinelli che. 
da specialista qual e nel vol-
gere tutto in disco, ci raggua-
gliera sulla «Discografia ros-
siniana >. All'ultimo momento si 
b appreso che parteciperanno 
al Convegno anche Vittorio GuJ 
(mandera una sua relazione) e 
Luiai PesUl< 

Dal nostro inviato 
KARLOVY VARY, 12. 

La morte di Robert Kenne
dy, le notiz'te provenienti da 
Pesaro, la persistente assen-
za dei cineasti francesi (d 
giunta perd Emmanuelle Ri-
va che fa parte della giuria 
degli attori mentre e ripartito 
per I'Italia, chiamatovi dai 

II giovane regista cecoslovac-
co J l r l Menzel si e riservato 
una parte in c Estate capric
ciosa », che & stato presentato 
con successo al Festival di 
Karlovy Vary. . Eccolo, nella 
foto. In una scena del f i lm 

Da oggi a Pesaro 

il Convegno 
di studi su Rossini 
Si concludera domenica -11 ca-
lendario delle altre iniziative 

Pesaro ritorna oggi al centro 
di avvenimenti cultural!. Si ria-
pre. infatti, i! discorso sulle ce-
lebrazioni rossiniane. atniate il 
29 febbraio scorso. Capita il 
centenario della morte di Ros
sini. ed & giufto che Pesaro, 

natale del nostro grande 

Toole, in Lawrence d'Arabia, 
ne ha avute 140 mila. Chi dei 
nostri lettori conosce Rita Sa-
vagnone? Quasi ncssuno. Ma 
tutti hanno apprezzato la voce 
ageressiva che Liz Taylor 
sfogeiava nella Bisbetica do~ 
mata. II costo di quella voce? 
2fl0 mila lire. Per centomila 
Hre in piii — ed e stato un 
prezzo eccezionale. do\-uto in 
parte alle cadenze dialettali 
che la parte imponeva — la 
stessa Savagnone ha doppiato 
Claudia Cardinale nel Giorno 
rfeJ/a rivetta. che ha valso a 
C.C. anche un David di Dona-
tcllo. Se la Cardinale e bella. 
non 'si pud negare che la Sa
vagnone sia brava. Di simili 
esempi potrtmmo riempire in-
tere colonne. Che le cose non 
potessero andare avanti cosi 
se ne sono accorti. finalmen-
fe, anche gli attori doppiato
ri. i quali avendo finalmente 
ricostituito un fronte unita-
rio. hanno chiesto un aumento 
quasi del cento per cento del
le loro tanffe. A chi lo han
no chiesto? Non ai produttori. 
ma. come accertnavamo prima, 
alle societa e alle cooperative 
di cui fanno parte. 

LVrmre. se errore si puo 
chiamare. e stato quello di 
« a\-\'ertire cortesemente > la 
ANICA delle richieste dei dop-

• piatori. Gli industriali del ci
nema semhravano non atten-
dere altro per rompere le trat
tative per il contratto degli 
attori. che e. sian brn chiaro. 
tutt'altra cosa. Ora la SAI ha 
informato dell'accaduto il mi-
nistro dello Spettacolo. affin-
«he intervenga. Speriamo che 
la crisi di governo non faccia 
ritardare troppo la risposta. 

La ripresa delle attivita In 
onore di Rossini coincidera an
che con l'inaugurazione — og
gi stesso — di una Mostra di 
scenografia e cimeli rossiniani 
e con un interessante concerto 
— stasera — ineentrato sull'ese-
cuzione di musiche per coro. 
interpretate dal Coro da ca
mera della Rai-TV. diretto da 
Nino Antonellmi. 

II Iungo Festival rossiniano, 
a tappe sempre piu fitte, tra-
versera bitta 1'estat**. In giu
gno si avranno ancora due 
manifestazioni : un concerto 
(il 20) del pianista Dino Ciani 
e la ripresa. in forma di ora
torio dell'opera * Tancredi > (il 
27. perd. in fatale coincidenza 
con 1'inaugurarione del Festi
val dei due Mondi. a Spo!eto). 

A luglio: musiche per canto 
e pianoforte (il giorno 4. con 
KicoTetta Parmi, Lajos Kozma 
e Giorgio Favaretto); <La pie-
tra del paragone* (fl 15 e 16. 
m collaborazione coo fl Teatro 
alia Scala): le «Sonate a quat-
tro» (il 25. con «I solisti vene-
ti > diretti da Claudio Scimo-
ne). In agosto: fl 3 e 5. il Tea
tro Comunale di Bologna rap-
presentera il < Mos^ >: 1"8. il 
«Complesso di P e s a r o si esi-
bira in un concerto voea'e-or-
chestrale; il 29 e 31 il Teatro 
deil"Opera di Roma rappresente-
ra « n barbiere di Siviglia >. 

fl 13 novembre si avra a Fi-
renze. in Santa Croce, la ceri-
monia commemorativa finale. 
con re«ecuzione dell'orchestra 
e del coro del * Maggio > diret
ti da Vittorio Gui. della € Peti
te Messe SoJenneUe >. 

Come si vede. non e poco. e 
sara un punto di merito per 
Pesaro non so!tanto quello di 
aver riprooosto alcune impor 
tanti questioni rossiniane, ma 
anche di aver interessato ad 
esse il cneglio che possa of-
frire la situazione italiana. So
no mobilitati. inratti, la Rai-TV. 
la Scala di Milano. fl Comuna
le di Bologna e il Comunale di 
Firenze. il Teatro dell'Opera di 
Roma. Vedremo poi nel detta-
glio come saranno andate le 
cose. Adesso i tempo di awiar-
ai al Convegno. 

» . V . 

suoi impegni di lavoro, Raf 
Vallone), una polemica a pro-
posito di un film sui Vietnam, 
un telegramma del professor 
Jerzy Toeplitz che dalla Polo-
nia ringrazia per Vinvito ma 
si dichiara impossibilitato ad 
accettarlo, «per ragioni indi-
pendenti dalla sua volonta *, 
hanno recato un po' d'anima-
zione nella tranquilla atmosfe-
ra di questo Festival che, sen* 
za tali echi, sembrerebbe iso-
lato dal mondo e che procede 
al piccolo trotto. senza gran-
di emozioni, sviluppando re-
golarmente il proporio pro-
gramma ed esibendo i propri 
film, talvolta di un livello 
sconfortante. Ma il bello deve 
ancora venire e verra tra po
co, quando Cesare Zavattini, 
reduce da Pesaro come altri 
autori, prendera la parola alia 
tradizionale tavola rotonda che 
e~ quest'anno dedicata al tema 
della liberta di creazione nel 
cinema contemporaneo. 

Tra i film gia visti spiccano 
D tuo contemporaneo del so-
vietico Raizman ed Estate ca
pricciosa del cecoslovacco 
Menzel, ma per ragioni diver
se. II primo 6 I'opera (di cui 
il nostro giornale si e gia dif-
fusamente occupato in una 
corrispondenza da Mosca) di 
un regista anziano, che fece 
le sue prove migliori negli an-
ni trenta. Ha la struttura am-
pia del romanzo, e molto dia-
logato, e tratta su largo scher-
mo e in bianco e new i temi 
della morale socialista, del 
rinnovamento e del pwgresso, 
con uno stile fondamenlal-
mente accademico, anche se 
solcato da lampi generosi e 
da sequenze assai bene elabo
rate. 

II personaggio principale, 
come si ricordera, e quello di 
un maturo ingegnere, un bel-
I'uomo dagli atteggiamenti 
calmi e composti, che viene 
a Mosca per sostenere una 
battaglia economico-politica la 
quale mette in discussione un 
piano gia iniziato, e ne pre-
vede la cessazione e la tra-
sformazione, incontrando negli 
ambienti ministeriali e acca-
demici una dichiarata ostili-
ta. Alia scena, lunga e veri-
tiera, della rtunione e del di
battito, si alternano quelle 
che riguardano la sfera inti-
ma del personaggio, le sue re-
lazioni col figlio. con la JKO-
glie da lui separata, con un 
vecchio amico dal carattere 
pittoresco (e che ha la funzio-
ne c di spalla > tipica della 
drammaturgia cinematografi
ca americana), con una gio
vane donna anch'essa sola. 

11 film, che a Mosca viene 
applaudito molto calorosamen-
te per gli accenni polemici a 
una burocrazia dura a mori-
re, affronta tuttavia solo a 
metd il problema piu grosso 
dello scontro tra concezioni 
politiche di fondo, e la forma 
tradizionale con cui £ costrui~ 
to non £ fatta per dare slan-
cio alia lotta, ma piuttosto per 
compiacersi di una dialettica 
affidata alle parole, e che non 
provoca brividi. Cosicchi la 
vicenda. che pur sfiora cose 
di fuoco. viene lentamente e 
un po' pesantemente smorz-
zandosi nel procedere. abile 
e anche raffinato, dei dialo> 
ghi e dei confronti a due, per 
chiudersi in una intervista 
concessa dal protagonista al
ia stampa americana, che in 
tono minore trasferisce a un 
€ falso scopo > e, se si vuole, 
a un comodo successo, cid che 
doveva invece rimanere dram-
maticamente * aperto » neirin-
ferno della societa sovietica 
e del sua sistema. 

Jiri Menzel e il giovane re
gista e attore, che con la sua 
< opera prima t ha vinto que
st'anno il Premio Oscar. 

Alludiamo al buffo, erotico, 
delicatissimo Treni stretta
mente sorvegliati che, sebbe-
ne abbia cambiato in Italia 
tre volte il suo titolo (Quan
do I'amore va a scuola e Pre
sto. datemi una donna, oltre 
a quello giusto), non ha in-
controio sui nostri schermi il 
meritato successo. Anche Esta
te capricciosa, che Menzel 
ha girato a colori, e che era 
in programma al Festival so-
speso di Cannes, e assai diver
tente. Senza raggiungere be-
nintenso il modello. diciamo 
che e un bozzetto alia manie-
ra della Partic de campagne 
di Jean Renoir, ma diciamo 
insieme che Vumorismo che 
lo contraddistingue ha una fi-
sionomia e un'orignalita tipi-
camente ceche essendo deri-
valo da una novella dello 
sc.ittore (e cineasta) Vladi
slav Vancura della cui fine 
per mano nazista Julius Fu-
cik ci ba lasciato nel suo 
Scritto sotto la forca una va
gina di elevata commozione. 

Buffoneria e nostalgia degli 
anni trenta. pace agreste e 
nuotate. col sigaro in bocca, 
nelle chiare. fresche e dolci 
acque di un laghetto. Un trio 
di anzianotti sospira per le 
giovanissime grazie di una 
saltimbanca, mentre la gros-
sa moglie d'uno di essi trave-
de per il fascino di un maci-
lenio m occhialuto funambolo 

(lo stesso Menzel). Ma le av-
venture d'amore sono altret-
tanto capricciose del cielo 
piovigginoso. Personaggi ba-
nali, sentimenti banali in una 
natura e in un'epoca banal-
mente felici. Ma Vancura rac-
contava tutto questo con un 
linguaggio squisitamente ar-
caico, e cosi fa il film, tra le 
risate dense e frequenti della 
platea in grado di comprende-
re il ceco letterario, e la di-
sposizione dei traduttori simul-
tanei incapaci di inventore, 
per ciascuna delle quattro lin-
gue consentite (russo, inglese. 
francese e tedesco), Vequiva-
lente grammatical e sintat-
tico. 

Generale soddisfazione, pe
rd, per un'opera di gusto che 
affida ai colori del paesaggio 
e alia mimica degli attori 
(sbellicante il baffuto e cor-
pulento Hrusinsky, un noto 
Svejk dello schermo e del 
teatro) il difficile equilibrio 
con il giro preziosistico della 

frase parlata. Se il doppiaggio, 
e anche Veventuale sottotito-
laggio, si annunciano impervi, 
sarebbe un peccato perdere 
questo piccolo gioiello che, 
pur non eguagliando la gra-
zia e I'audacia del primo film. 
conferma nel neo-laureato di 
Hollywood un cineasta ricco 
di talento e di spirito. 

Ugo Casiraghi 

Folklore 

Danze e canti 
della Bulgaria 

II Complesso folkloristico di 
Stato della Repubblica popola-
re di Bulgaria, in tournce in 
Italia, ha e^rdito l'altra sera 
al Teatro Eliseo ottenendo un 
successo calorosissimo e spon-
taneo. I sottanta membri della 
compagnia sono in effetti su|>e-
non ad ogru elogio: essi rie-
scono a restituirci totalinente 
il fremito prinuuerile delle 
canzoni, la gioiosa frenesia del
le danze. la serenita luminosa 
— anche quando non 6 assente 
un'ombra di malinconia — del
le musiche. Per non parlare. 
poi. dei costumi: una vera. 
suggestiva esplosione di colori. 

Tutto molto bene: ma a noi 
preme soprattutto sottolinea-
re l'interesse musicale di que
sto spettacolo. 

La Bulgaria b stata un cro-
cevia. uno dei punti di incon-
tro di esperien/e diverse, e la 
cosa si avverte molto chiara-
mente ad un contatto anche 
superflciale con il suo folklore. 
Cosi. se in alcune danze ve-
diamo far eaiwlino anche Zor-
ba, ci ricordiamo subito della 
coinune matrice bizantina delle 
musiche della Bulgaria e del
la Grecia: le influenze turche 
— piu sensibili nei brani stru-
mentali — ci appaiono come la 
naturale conseguenza di cin
que secoli di dominazione ot-
tomana; e a rammentarci gli 
stretti legami con la grande 
tradizione slava. ecco il coro 
delle fanciulle che. in certi mo-
menti. cantano proprio come le 
popolane del Boris. 

E in tutto non e difficile co-
gliere — ora in germe. ora 

SPECIALE A COLORI - IN TUTTE LE EDICOLE 

VIE NUOVE 
DIFFUSIONE STRAORDINARIA 

BOB KENNEDY 
LA SOCIETA 
CHE UCCIDE 

Abbonatevi. Regulate un abbonamento 
Tuttl gli abbonatl rtceveranno In omiggio un meraviglloio libro. 
II popolar* romanzo dall'Ottocanto « I I Capitan Fracassa» di 
T. Gaulltr con 60 illustration! dall'apoca dl G. Dor* in adixtona 
aeeuratUiima fintmenta rilegata in tela • •Imilpelle con impres-
alonl In oro. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

•VACAJNZE LIETE? 
RIVAZZURRA DI RIMINI -
PENSIONE « LARIANA >, Via 
Brrgamo 9 - Tel. 30 340 - VI-
cinissima mare - Ambiente 
familiare - Camere acqua cal-
da e fredda - Glardino - Tran
quilla Gfugno-settembre 1500-
1600 tutto compreso - Luglio-
agosto interpellated 

RIVABELLA-RIMINI - . EU-
ROMAR HOTEL » - Tel. 51-027. 
Nuovissimo sui mare - Came
re servizi - Balcone - Ascen-
sore - Autoparco. Bassa 2 000. 
Alta Interpellated - Gestione 
proprietario 

VISERBELLA-RIMINI - PEN
SIONE COSTARICA - Telefo-
no 38.618 - Vlcinlsaima mare. 
tranquilla - Camere con/senza 
servizi - Balcone - Parcheg-
gio - Cucina Kenutna. Bassa 
1500 - Alta 2000. tutto com
preso. Gestione proprietario 

RIMINI - HOTEL « PICK-
NICK ». Misurata. 10 - Tele-
fono 23 474 - Dirett. mare -
Camera con/senza servizi -
Bassa 1800-2000 - Luglio 2500-
2750 - Agosto 3000-3300 tutto 
compreso 

TRENTINO/MOLrNA CVal dl 
(Fiemme) Albergo ANCORA. 
Ambiente familiare 2.400-3.200 
tutto compreso Rtacaldamen-
to centra le Sogginmo tran-
qulllo - Appanamentl- Pas-
segglate - Pesca Infbrmazio-
nl: Pro Loco - Molina Fiemme 

RICCIONE • PENSIONS Pl-
GALLE. Via Goldonl. 19 . Te-
lefono 42 3fil - Vtclna al ma
re in zona veramente tran
quilla - Ognl comforts - Mag
gio giugno e setterobre IfO0 
compress cabins mare e tasse 
• Luglio-agosto Interpellated * 

RIVAZZURRA/RIMIN1 . HO
TEL AIGLON - TeL 30.934 -
Camere con doccia • servizi 
prlvatl - Ottimo trattamento 
Interpellated 

SAN MAURO MARE (RIMI
NI) - PENSIONE SOPHIA 
Tel 49 132 - Vlale Marina -
ognl moderno contort Par-
cbegglo Ottlma ed abbon-
dante cucina . Bassa 1500-
1600 - Alia 1900-2*00 tutto 
compreso 

RICCIONE 
PENSIONE GIAVOLUCCI 

VIA FERRARIS 
Glugno-settembre L. 1500: dal-
I'l al 15/7 L» 2000; 16-31/7 
L 2200: dall'l al 20/8 L. 2600. 
dal 21 al 31/8 L. 2000 tutto 
compreso Sconto L. 300 al 
giorno per bambini sino a 
10 anni Gestione propria- 100 
roetrl dal mare. 

RIMINI . HOTEL TRE STEL-
LE • Tel. 27864 - Vidnissimo 
mare - Camere con/senza ser
vizi - Balconl - Parchegglo -
Ottimo trattamento • Bassa 
lfiOO-1800 - Luglio 2200-2300 -
Agosto 3000-3200 tuito com
preso 

RIMINI • VILLA RANIERI . 
Via delle Rose • Vicma mare. 
Ambiente familiare ideale p r̂ 
bambini - Giugno-settembre 
1700 - Luglio 2000 - Agosto 
3400 tutto compreso . Giardi-
no Direzione propria - Te le
fono 24 223 

IGEA MARINA 
Hotel International 

B E L L A R I A 
Hotel Mimosa 

VIALE PINZOM, 14 VIA ROVERETO, 5 
fKEZZJ HEK PENSIONE COMPLETA PER I DUE ALBERGlii 
Maggie givgno • etal M agosto In M l L. 1700 
Dal 1* Ivgllc al 1 agasta L. 1.100 
Dal « agatta al 8 agawte L. ttOO 
Casfrvzlana • • ! marv 
Sala d) aagglorna, ba> 
taievlalawa. aafaoarca 

Inrormaaoni e prenotaxJool: 
U.D.I. . Dlrailona Albarghl • Platnfta PatcMnl 4 

A / I main dal mara 
Sala dl •oggiorno. bar. tale-
vision* ascanaara • Tutfa la 
ttant* can balcona • Caraga. 
awtoparea 

FERRARA 

esplicitamcnte — quella jwlito-
nalitd e queirasimmetria rit-
nuca che hanno avuto sullo svi-
luppo della musica un'influen-
za ben piu consistente di quel
la — peraltro tanto vantata — 
esercitata dal jazz. 

Naturalmente tutto il mate-
riale popolare che e alia base 
dello spettacolo e ampiamente 
rielalwrato: ma esso non per-
de ne in genuinita n6 in fre-
schez/a, dato che l'operazione 
6 affidata a uno staff di musi-
cisti di prim'ondine. 

II pubblico ha tributato ai 
cantanti, ai danzatori e ai suo-
natori bulfjari — stanchi, ma 
divertiti anche essi — applausi 
entus'astici e insistenti. Si re
plica fino a domani sera. 

vice 

Cinema 

L'astronave degli 
esseri perduti 

Mentre si scava nelle galle-
rie della metropolitana londine-
se, uno strano o^getto metalli-
co affiora tra la nielina e 
qualehe teschio antico di circa 
cinque milioni di anni. L'entra-
ta della subway e in una vec-
chia strada do\e si erge un 
antico palazzo abbandonato da 
molti anni perche — si dice — 
poix)lato da fantasmi. A poco 
a poco l'oggetto metallico si 
configura come una piccola a-
stronave — definita un missile 
kutonico. meglio unarma pro-
pagandistica tedesca. dal sohto 
ufficiale dellesercito abbastan-
za scettico quanto si>ocdiioso e 
« razionahsta » — costruita con 
metallo durissinio. inattaccabi-
le da qualsiasi fiamma o stru-
mento. 

II protessor Quatermass (chi 
si nvede!) e altn fisici si ag-
girano intorno alia navicella 
spaziale. ne estraggono alcune 
cavalk-tte enormi, gonfie di san-
gue verde, tentando di carpir-
ne il segreto. Attraverso ricer
che troppo complesse per es
sere descritte. Quatermass giun-
ge alia conclusione che i padroni 
dell'astronave furono esseri ex-
traterrestn. marziani, decisi a 
colonizzare la terra. Po;. le sup-
posizioni di Quatermass diven-
gono piu oscure: la magia e le 
immagini primordiali dell'incon-
scio, io spirito del male, evo-
cati dalla stessa « materia > di 
cui e costruita 1'astronave, stan-
no per invadere quasi tutti i 
protagonisti della strana vicen
da — interpretata - da James 
Donald, Andrew Keir, Barbara 
Shelley — la quale, dopo un ini-
zio passabile (nei limiti della 
fantascienza) scade con progres-
sione geometrica verso il fan-
ta-fumettone a colori. 

vice 

Intrigo 
a Montecarlo 

L'intrigo di cui al titolo ha 
uno dei suoi centri focali a Mon
tecarlo e nel famoso Casino, ma 
si svolge pure, per una cospi-
cua parte, a bordo dello yacht 
di Ned Pine, in navigazione nel 
^!edlterraneo orientale. Questo 
Ned Pine e un uonio potente 
e mistenoso. ed ha una bella 
figha. Nikki. II giovane Jack 
Washington e (o era) mnamora-
to della ragazza. e ne detesta 
il genitore. che gli fa sentire 
la sua inferiorita su tutti i pia-
ni. dall'atktico al finanziario; 
per cui. senendosi di macchi-
ne fotografiche. registratori e 
altn mezzi, comincia a investi-
gare sulle attivita certamente 
losche deH'av\ersario. Ma ot-
tiene solo botte. umiliazioni e. 
alia fine, un buon esaurimento 
nervoso. che lo induce a dubi-
tare di aver sognato i capi-
toli princinali della vicenda. 
Poi Ned Pine muore. e Jack 
Washington e portato a forza al 
cospetto del capo supremo tkl-
rorganizzazione. che intende eli-
mmare e le prove da lui rac-
colte. e il giovanotto stesso. Ma 
co5tui ha chiamato in soccorso. 
al momento gju«to, la propria 
esperienza di guastatore. Una 
sene di esplosior.i distrugge il 
covo dei banditi. e il detective 
dilettante se la cava con ap-
pena qualehe graffio. 

« Giallo > dozzmale e pastic-
ciato. lntripo a Montecarlo sa
rebbe forse stato rcso piu sop-
portabile da una maggiore in-
shfenza sui pedale dell'ironia. 
che vier.e premuto qua e }h. Ma 
ne il regista WiJiiam Hale, ne 
lattore Robert Wagner sono 
troppo spinto>i. Tra gli altn. 
si notano Peter LawTord. Wal
ter Pidgeon. Jill St. John. Co
lore. 

ag. «a. 

E' uscito 
il n. 192 di 

« Cinema nuovo» 
Con un omaggio a Eisenstem. 

In occasione del ventesimo anni-
versano della morte, si apre 11 
numero 192 di Cinema nuovo. la 
rassegna bimestrale di cultura 
diretta da Guido Anstarco. II fa 
scicolo. uscito in questi giorni. 
analizza il linguaggio cinernato-
grafkro e teatrale di Ingmar 
Bergman: il regista Andras Ko-
vacs e lo scrittore Jozsei Darvas 
parlano del recente cinema un-
gherese. Guido Fink della cine-
presa importuna all'ultimo Fe
stival dei Popoli. Liborio Tenra-
ne dei problemi espressivi coo-
nessi al formato ridotto. Rober
to Prigione del pa»saggio delta 
Bardot da immagine ad attrice. 
Due note sono dedicate al movi-
mento studentesoo e alia lotta 
contro le strutture al Centro Spe-
rimentale di Cinematografia. Se-

guono le consuete rubriche: sche-
de di film, recensioni di libri, 
TV, eocetera. 
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a video spento 
BUON ALMANACCO - Un 
buon numero, quello di ieri 
sera di Almanacco. Molto 
interessante il servizio di 
Massimo Sani sull' Ans
chluss. collocato in apcr-
tura: interessante non solo 
per quanti conoscono molto 
sommarianwnte la stona 
dell' Kuropa tra le due 
guerre, ma anche per co-
loro che sull'araomento AO-
no piu informati. 11 ncrl>o 
della rievocazione dell'an-
nessione dell' Austria al 
Reich nazista consisteva, 
infatti. nella rein<tra:wne 
stenografica dei colloqui te-
lefonici avvenuti tra Goe-
ring e il nazista auitriaro 
Seysslnquart: un documen-
to che per la quasi totalita 
dei telespettatori sara ri-
sultato inedito e che. nella 
sua asciuttezza. serviva a 
definire \>rechamentc la 
« tecnica > ttell'impcrial'umo 
nazista e anche d china 
dell'epoca. Abbiamo piu vol
te sostenuto che le ricvwa-
zwni storicha risultano tan 
to piu utili se non si fimi-
tano a divuhiare cid che t* 
gia conosciuto ma si s/or-
zano di realizzarc anche 
un'autonoma opera di rtccr-
ca: e il servizio di .Massi
mo Sani e stato un buon 
escmpio in questa direzio
ne. Si e trattato. tra Val-
tro. di un serrizio serin, 
senza concesstoni ai facdi 
viifimi-fmi o alia retonca: 
Sani ha documentato con 
efficacistime immaoini di 
repertorio come I' « opera-
zione Otto » voluta da Hitler 
e dallo stato maiimore na
zista fosse riuscita a con-
quistare un largo consenso 
aU'Ansdiluss anche nel t'ac-
se che veniva sottomesso, 
in Austria. Su questo ter-
reno. perd. sarebbe stato 
utile andare oltre gli ac
cenni alia crisi economica 
austriaca e all'opera dei 
cristiano-sociali di Schuss-
nigg — una analisi piu at-
tenta e approfondita avreh-
be portato un serio contri-

buto alia comprensione del
le componenti dell'adesUme 
di massa che. fino alia sua 
sconfitta. il nazlsmo ot-
tenne. Si e parlato a pro-
posito di questo servizio di 
* .Mini teatro - inchiesta », 
perchd la parte dedicata 
alle registrazioni delle te-
lejonate tra Berlino e Vien
na e stata drammatizzata: 
ma. in rerifd. in questo ca
so gli attori sono stati usati 
soltanto in funzione di voci: 
e. secondo noi, i stato un 
bene, perchd quahiasi al
tro tentativo di * personaliz-
zare > la recitazione di 
questo brano avrebbe intro-
dotto nel ,>;m>i?io un ele-
mento di mistificazione. 

Ben congegnato e di otti
mo gusto il servizio di Giu-
lio Cesare Castcllo ed Emi-
dio Greco su Rossini: una 
rievocazione biografica che. 
non senza un accento piacc-
volmente ironico, ha saputo 
Must rare il cammino musi
cale del grande compofifo-
re attracerso una scelta in-
telltgente e un esatto mon-
taogio di brani delle sue 
opere. Lo sottduzione della 
voce dello speakor con le 
scrittc d stata una iniziati-
va fcltce. perchd in questo 
modo il servizio ha mante-
nuta una sua unita di ritmo 
e di toni: azzeccato ci e 
par~.n anche il finale sulla 
banda di Poggio Mirteto: 
una sequenza * girata » da 
Greco con notevole perizia. 

Curiaw. infine. il * pez-
zo» di Gincstra Amalrfi e 
Varcelln Andrei su Icaro. 
l'a<tewido che domani pas-
sera nelle vicinanze (si fa 
per dire: siamo sempre 
nell'ordine di milioni di chi-
lometri) della Terra. Curio-
so. diciamo. perche costrui-
to tutto o quasi in chiave 
di nostalgia per lo scontro 
astrale die sarebbe potuto 
avvemre e non avverrd: 
Andrei deve essere un « pa-
Itfo » di fantascienza. 

g. c. 

Giustizia tragicomica (TV 1° ore 21) 
Da alcunl racconti dl Cecov Theodor Schubel ha tratto 

la scenegglalura del telefilm che vedremo stasera. E' lo 
scorclo di un tribunate di provlncla della Russia zarista, 
dove si eserclta una tragicomica giustizia: conosceremo I 
gludicl e tre impulali che si raccontano I loro gual. II tele
film, prodolto dalla tedesca Bavaria, e diretto da Dietrich 
Hangk. 

Una fiaba per adulti (TV 2° ore 17) 
« Bellinda e II moslro > e una fiaba teatrale per adulth 

Bruno Cicognani I'ha rlelaborata su teml antichlsilml a II 
Teatro Fiaba I'ha portata sulle scene. In un libero adatta-
mento, per la regla di Marcello Baldi e con le musiche 
di Mario Nascimbene. Tra gli Intcrpretl: Fosco Glachettl, 
Vlnlcio Sofia, Anna D'Offizl. La ripresa a ttala efTettuata 
in uno del caslelli del Trentlno. 

Arriva Jannacci (Radio 2° ore 13) 
Enzo Jannacci ha scritto per anni canzonl Intelligent! 

a anticonformisle e le ha cantate, riscuotendo molta sllma 
presso un pubblico non molto ampio. Radio a TV si sono 
appena accorti di lui. Con < Vengo anch'io > a giunta ancha 
per Jannacci la popolarita piu larga: ed ecco, da oggi, 
una rubrica setlimanale radiofonica presentata dal c«n-
tautore, c Senso vietato ». 

programmi 

TELEVISIONE V 
11.00 MESSA 
12.00 MISSIONI CAMILLIANE IN ESTREMO ORIENT! 
12.30 SAPERE - La terra nostra dlmora 
13.00 IN AUTO 
13.25 PREVISION! DEL TEMPO 
13.30 TELEGIORNALE 
14.00 TENNIS . Coppa Davis: Italia-URSS 
17.00 IL TEATRINO DEL GIOVEDI' - Tuttlpupl 
17.45 LA TV DEI RAGAZZl . Teleset 
18.55 MESSA PER IL CORPUS DOMINI 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 GIUSTIZIA Dl PROVINCIA 
22.30 KNUD: UN ESPLORATORE D'ALTRI TEMPI 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVIS IONE 2 ' 
17,00 BELINDA E IL MOSTRO 
18.25 MUSICA D A L L I CITTA' 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 UN DISCO PER L'ESTATE (prima serata) 
22.30 LE BAMBOLE PARLANTI (telefilm) 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giornale radio: ore 8, 13, 
15, 20, 23; 6 JO: Segnaie o.-a-
r:o - Orcheitre dirette da 
Les Baxter e Caraie;ii: 7.00: 
Musica stop: 7 37: Ieri al 
Parlamento; 8 31: Le can-
zoni del maUino; 9 00: La 
nostra casa; 9 06: Muvca 
per archi; 9 30: Movva; 
10.15: Le ore della m i « a ; 
11.00: Le ore de!l3 m.is.ca: 
1124: La nostra sa'u:e: 
11.30: Antologia mus:caie: 
12.05: Contra ppunto; 12 36: 
Si o no; 12 41: t'eriscop.o; 
12.47: Punto e virtfola: 13.15: 
La Corrida: 14 00: Z:baldo-
ne italiano: 15.00: Autorad o-
raduno d'es^ate I9fi,3: 15 45: 
I nostri successi; 16 00: Pro
gramma per i rajazzi: Gli 
amici del itMJvcdi: I6Z5: Pas-
saporto per un m:crofono; 
16 30: D sofa della musica: 
17 50: Interval musicale: 
18 00: CTKjje m-n-Jti di m-
gle«e: 18 05: Gran var.c'.k: 
19.14: Le a-.-ieriture di Nick 
Carter: 1930: Luna-park; 
20.15: Operetta edizione ta-
scabile; 21.00: Elogo della 
campagna; 21.10: Canti e 
danze popolari della L>co-
slovacchia; 22,15: Concerto 
del violkiLsta David Oistrakh 
e della pianista Fnda Bauer. 

S E C O N D O 
Giornale radio: ore 7.30, 

Ml , 9M, 10,30, 11,30, 13,30, 
18.30, 1»J0, 22.00: 6 25: Bol-
lettino per I naviganti; 6.W: 
Pnma di cominciare; 7.43: 
Biliardino a tempo di mu
sica; 8.13: Buon viaggio; 
8.18: Pari e dispari; 8.40: 
Silvana Pampan.-ni; 8 45: Si-
gnori rorchestra; 9.09: I no
stri flgU; 9.15: Romantica; 

9 33: Albjm musical; 10.00: 
Schiavo d'amore; 10.15: Jan 
panorama; 1035: II Gira-
5ketches; 11.15: La busta 
verde; 11.35: Letter* aperte; 
11.40: Le canzoni degli anni 
'fiO; 12.10: Autoradioraduno 
dentate 1968; 12.15: Fanta
sia musicale; 13 00: Senso 
vieiato; 13 35: Mdva presen-
ta: Partita doppia; 14.00: 
J'lke-box; 14,45: Canzoni • 
ntmi; 15 00: La rassegna del 
disco: 15.15: Grandi cantanti 
Iirici: 15 56: Tre mkiuti per 
te: 16 00: Microfono sulla 
cit!a: Murano; 1630: Pome-
nd.ana; 18 00: Aperitivo in 
rnxvca; 19.00: Oggi e do
mani: 1923: SI o no: 19.50: 
Punto e v;r*o!a; 20 01: Cac-
c:a alia volpe; 20 50: Suc-
cev=n italiani per orchestra; 
21.15: Un disco per Testate-
Prima serata. 

T E R Z O 
Ore 10.00: J. Brahms; 

10 40: M. Cars; 10.50: Ri
chard Strauss; 12.10: F. J. 
Haydn: 12.20: F. Liszt - P. 
Dessau; 1300: Anto'.ogia de-
pli intcrpreti: 14.30: Musi
che cameristiche di P. J. 
Ciaikowski: 15.30: W. Vofel -
B Maderna: 16.10: W. A. 
Mozart: 16.35: Coniere del 
d <co: 17.00: Musiche di M. 
Ravel e A. Casella; 17.10: 
Uno Saascia: Famiglia in 
crisi?; 17.20: Concerto del 
Quartetto Ungherese; 18.30: 
Musica leggera; 18.45: Pa-
g»ia aperta; 19.15: Concerto 
d: o<mi sera; 2015: In Italia 
e all'este.-o: 20.30: King Ar
thur • Opera !r, cinque atti 
di John Dryden - Musica <fi 
H. Purcell: 2.B3: B Gim-
nale del Tarzo. 
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