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Stasera la chiusura 

Dibattito aperto 

sul futuro della 
Mostra di Pesaro 

Un nuovo pubblico, formatosi anche in sefui-
to alia contestation*. dell'anno scorso, initca 
qiali $• nt le prospetthre reali della rassegna 

Dal •astro iaviato 
PESARO. 20. 

La quwita cdiziooe della Mo
stra del nuovo cinema si con
clude domani sera. In matti-
nata si avra una pubbhca 
discussione sui suoi risuliati 
« sulle sue prospettive. 

Un'autocritioa ooosapevole 
da parte degli onttnatori do-
vrebbe metterc in luce cbe ll 
difetto maggiore di Pesaro 
1969 e auto quello cbe si e 
rivelato oomune alle maggiori 
rassegne dnematografiche del-
l'anno: la quantita a discapi-
to della qualita. una ecoessi-
va «libenlizzaziooe > nella 
soelta dei film affidata preva-
lentemeote ai paesi d'origine. 
un affoUarsi caotico di initia
tive di studio e di oonfronto 
die banoo vieppiu moltiplieato 
i duelM ocatori e gli interventi 
teorici a discapito di un seno 
a w i o d'una politica culturale 
magari piu modest*.. ma an
che piu precisa. 

Far inquadrare bene ti pro-
blema di Pesaro. bisogna par-
tire dalia realta cittadina. E" 
un fatto cbe, per la prima vol
ts. nella sua breve storia. la 
manifestazione non e piu stac-
cata dagli interessi oulturali 
locali come lo era in passato. 
Essa non e piu soltaato una 
iniziativa cbe piove dalla ca-
pitale. cbe • attua come in 
un'isoia privilegiata tra l'in-
differenza della popolazione. 
e cbe riguarda in ultima ana-
Usi solo gli interessi del tu-
rismo. Grazie alia contestazio-
ne dell'anno scorso. cbe pur 
nella coofusione degli obietti-
vi aveVa conmnque mesao l'ac-
cente sulla necessita di tra-
sformare 1'istituzione in un 

. centro nermanente di mobili-
. tazione cinematograflca locale 
e regionale, si sono compiuti 
i primi passi per far diventa-
re la Mostra una cosa viva. 

Anzitutto ai e rinnovata la 
gestione nel senso che ad essa 
prowede un comitate pesare-

-Se. espressiooe delle forae cul-
*tunali della citta. col duplies 
' risultato che non soltanto Ja 

partecipazione di pubblico alio 
svolgimento della rassegna e 
stata ben piu sensibile. me 
specialmente che essa non si 
ritiene esaurita nella settima-
na in corso, bensl prolungata 
nel tempo attraverso una se-

' rie di iniziative gia felicemen-
te avviate. 

Gapolavori brasiliani e un-
gheresi. opere mglesi come il 
Marat/Sade o tedesche come 
7 non riconciliati di Straub. 
documentari sulla Spagna e 
il Vietnam, film italiani d'a-
vanguardia come Sowersivi, 
1 dannati della terra. Sierra 
\taestra e altri, vengono pro-
posti agli operai. ai lavorato-
ri, agli studenti. talvolta alia 

' presenza dei loro autori, sem-
pre con un corredo d'informa-
zioni e di schede. Si sviluppa 
cosi un dibattito. che favori-
sce la formazione e la cresci-
ta di nuovi e giovani quadri 

• culturali. e induce perflno 

esercenti e distributori a mo-
dmcare. in certi oasi. la loro 
abituale passivita eonsumi-
stica. 

Si dira cbe questo non e mol-
to, ma per Pesaro e qualcosa 
e. in ogoi caso. e un fenome-
no da incoraggiare perche non 
ci risulta che altre mostre 
facciano qualcosa di s:mile 
per il loro pubblico e il loro 
retroterra. Diremmo che gli 
effetti si sono avvertiti anche 
durante !e proiezioni. 

E' chiaro che quando una 
signorina france.se dai capelli 
rossi porta un film (che si in-
titola appunto Vn film e. ahi-
me. noa potrebbe intitolarsi 
altrimenti). in eui per lunghis-
simi esasperanti quarti d'ora 
non si vede altro cbe la pre-
detta signorina. chiusa in una 
specie di cella-cilindro. la qua
le attende d'essere sommersa. 
volta a volta. dall'acqua o dal
la sabbia ftltranti da un buco. 
mentre dall'alto la cinepresa 
La inquadra senza perdere la 
pazienza, e chiaro cbe la pa-
zienza la perde il pubblico e 
non c*e nessuno che saprebbe 
dargli torto. Tanto piu che. 
fresca come una rosa. l'au-
trice e poi venuta di persona 
a fargli sapere che il suo la-
voro mirava appunto a quel-
1'effetto e che essa lo consi-
dera un primo saggio di carat-
tere « storico > mentre l'anno 
venture (se ci sara ancora 
qualcuno a permetterglielo) ne 
esibira un secondo decisamen-
te < politico >. 

Ma. come diceva Jouvet nel 
vecchio Mademoiselle Docteur 
all'indirizzo di Barrault. il pre-
sunto terrorista che si limi-
tava a sgranocchiare un in-
nocuo melone: « Ci sono anche 
i toccati. a 'sto mondo >. Cid 
che lmporta sottolmeare, inve-
ce. e il rispetto e la civilta 
che questa platea composta in 
gran parte di giovani ha sa-
puto dimostrare nel corso di 
faticosissimi giorni. di fronte 
a opere della piu diversa e-
strazione (e troppo lungo ne 
sarebbe anche un aemplice 
elenco) le quali comunque ave-

i *ano qualeoaa di reote da co-
municare. anche se spesso La 
eomunicavano nel modo peg-
giore o piu astruso, e talvolta 
anche nel modo piu presun-
tuoso. 

Ecco. il medesLmo rispetto. 
la medesima civilta dovranno 
ora dimostrarla, nei loro ri-
guardi. coloro che saranno in-
caricati di approntare i pro-
grammi futun. Trasformare la 
istituzione signiPca soprattutto 
renderla attiva nei confront! 
del suo pubblico. Se si riesce 
a creare questo rapporto dia-
lettieo, sara domani lo ste^so 
pubblico a scegliersi (e maga
ri a produrre) i propri film. 
Allora. ma soltanto allora. la 
istituzione sara c negata >, 
ma negata dall'interno, per 
una nuova forma di attivita 
culturale e politica, per una 
nuova funzionalita delle im-
magini. 

Ugo Casiraghi 

«\ nobili ragusei» aU'Olimpico di Vicenza [ SCATTANO 

Alia luce un ghiello ™Z 
dalmata del 
Cinquecento 

II regista jugoslavo Kosta Spaic 
ha impresso an ritmo un po9 trop
po mosso e colorato alio spettacolo 

Dal aottro iamto 
VICENZA. 30 

S u m o tomat i aii'Ohmpico 
per assiStere «J terao degli 
spettaco1 , classtci di questo 
anno: / nobili raguset di Ma-
n n o D&rsa,, regla 6i Kosta 

se la trama di una congiura 
per abbattere nella sua citta, 
i l dumuiio oligarchico e in-
staurare una repubblica bor-
ghese; che nel Dundo Maro-
je icriv*; un prologo ispirato 
AlVLtopui dj Tummaso Mo-
ro. \a cu> s i pmrLft dt una 

Spaic, edizione del Teatro i terra dove a ie parole mto e 
Stabile di prosa del FriuliVe- . . . 
n e n a o iu l ia . E a Venezta, ai 
(esUrttl internanonale dei tea
tro, abbiamo Lasciato — lo ve-
drecno sr^sera, e ne rifenre-
m o lunedi — lo Jogosloven-
sko Drarosko Pozonste che 
aila Penice dava, nella stessa 
sera, u Dundo Maroje di Ma
rin Drzic, che e La stessa 
commeoia . Quasi quattrocen-
tovent'anni sono passati dai-
La miA s+«eiir*, e in Italia pro 
prio la stessa sera, a poche 
decine fU chilometri di di-
stanza. la si da, per la pri
ma volta. in due edizioni di
verse. I casi del teatro. 

Una lacuna 
colmata 

Comunque, questl Nobili 
ragusei del lo Stabile triesti-
no vengono a colmare una 
lacunu.era l'ora che il teatro 
itaJiano si occupasse di que
s to piccolo capolavoro del tea
tro dalmata, scritto per di 
piu U55G) da uno che amava 
1'Italia, La vita italiana, cbe 
n-..-rl a Venezia (1567), che 
aveva vissuto a Siena e a Fi-
renze. dove era certamente 
veaur-o a contatto con la com-
icedia naliana del tempo, 
queLLa rusticale, quella pasto
rale, quella classica. La strut* 
tura dei suo Dundo Maroje 
o I nobili ragutet ( c o m e il 
titolo 6 stato con intenzione 
trad'^ro qui aU'Olimpico) e 
appunto similare, per ec«m-
pk>, a quella degli Ingannati 
cbe forse il Drzic vide all'Ac-
cademia degli Intronati di 
Siena, dove egli fu dieci an-
ni dopo la prima rappresen-
tazione; certo ne sentl par* 
laxe e la lease. C'e nei Nob*-
U mpusei lo steaso doppio 
impianto: da un lato le u> 
trioate vicende aei signori, 
dei personage principali; dal-
1'altro, quf-llo del servi; ci so
no mcltaSMmi personaggi di 
vane nuzionalita, c'e la ragaz-
xa travestita da uomo, c'e fl 
pedante e lo spaocone. il te-
desco e gli oeti romani. 

Ma 1'operacione dello Stabi
le tnestmo e mentoria per 
un'altra ragione ancora: per-
che essa introduce nel no-
stro teatro un testo che e 
scriito parte in croato e par
te in dialetto raguseo, che na-
soe da ceppo veneziano ed 
e parente strettissimo dei aia-
letti daumati, che si stendono 
dall'Tstria giti giii fino alle 
Booche d- Cattaro. E' dunqje 
un iisci/prire una matrice cul
turale comune: cbe non rlsie-
de solo ne) linguaggto, ma ar
rive fiTto a ragioni etnlche, 
di oostume di vita Dietro al-
ropera, poi, che ne risente 
In pleno c'e la figura dell'au-
tore, questo figllo dl mercan-
ti razuaei che, a Firenze, tes-

Mostra de l la musica leggera 

A Venezia cornice usata 
per un quadro luccicante 

Dal nostra inriato 
VENEZIA 20. 

Ecco i nsultati: la GONDO
LA D'ARGENTO per l giovani 
• stata vinta da Rosanna Fra-
tella, « Non sono Maddalena » 

(Pallavicini - Conte); la GON
DOLA D'ORO fra I big t stata 
vmta dai complesso dei Va
nilla Fudge. « S o m e velvet 
Morning (Lee Hazelwood); 2) 
.Vino Ferrer « Agata » (CiolB-
Pisano); 3) Mouttaki: « L o 
straniero» (Lauxi-Moustaki) 

A Charle* Aznavour la Cit
ta di Venezia ha assegnato 
il « Premio Ca' d'oro » che vie-
ne riaervato ogni anno ai piu 
famosl cantanti di musica leg
gera del monto (nel 1967 fu 
assegnato a Prank Sinatra, 
nel 1968 a Gilbert Becaud). 

Assegnata rapidainantfl la 
• Gondola d'oro », (• in atte-
aa dell'altra « Gondola d'oro • 
che verra assegnata a dlitan-
a di un anno aU'Lnterprete 
la cui lnclsione sara risultata 
piu venduta fra quelle qui 
presentate) si e concluM la 
V Mostra internazionala di 
musica leggera al Udo dl Ve
nezia, Mostra alia quale, vi-
sto che e giunto 11 momen
ta di un oilancio bisogna ri 
conosrwre d'aver aaputo rmg« 
gruppare un nurnero di can
tanti di preatigio intarnacio-
nale uuai« raramente e dato 
vedere in simili manifeatasio-
ni; o-jf-azione reaa piu diffi
cile dai fatto che, quest'an
no, ;u Mostra ha avuto un 
cara'tere competitive imme-
diato. 

De'to questo Disogna tutta-
via rtBjuni^ere che, perch* la 
TCfrin» to>se siavl'ia/He * t 
govuta Kxettare una cornice 
M iec-inda mano. Pariiamo, tadlm«P«« 

cioe, Ji UIIH buoua tetu di 
cant uu i di sens B sxilatl in 
qutiste serate a VenexL%. W 
il souio « Do ut das •• .e ca
se dis?<>3Taficbe « oonoedooo » 
il icrosso nome, italiaoo o 
straniero, ma, in oambio, #o-
gliono piazzare in una tipre-
sa V.ev arva \ preaunti can
tanti di # domani n. E poicoe 
c'e uu ruargine di imp)nde-
rat-Ue oei fattorl one i*t»r-
minano n successo, ecco che 
alio soarjigiio vengono ge^ate 
voci wonm alcune di quelle 
aacorate qui a Veneela. 

Gran parte delle quail, poi, 
prov.*ntvHno dalle varie *ana-
te oei concorso «Voci nuo-
ve 4 l i Ceatrocaro, clie dive 
avere evidentemente, scoperto 
L'elisir al etema giovln^za. 

Ci sono s'intende, le debi
ts eccei'oni: una di queste ci 
e pares Rosalba ArchlUetU, 
vincirj-Kse deU'edixione 1968, e 
one aJa Ifostra ha dimostra-
to un mlubbia maturasione, 
anobe se A giuria ITw tnn-

amliimMite eeclusa dai flna-
»ti. 
Quanto alle canzoni, Vene

zia ha coniermato il contl-
nuo deterloramento della pro-
dusl-MW standard. E polohe il 
pubo4ioo ormaj ha rlnunolav 
to ad aa^ettarsl della autentl-
ohe oHitxwte ed U rapporto 
canaonepubblioo a quello del 
sempnee consumo. eooo one 
• faiiile prevedere cbe, fra 
tantw iis»roa dots la fantasia 
non e di case, al possano 
far largo proprio 1 pass! pin 
ptttoreaeainente baneJl: potra 
eeaere u caso WAoata dl 
Nino Ferrer o dl quel valse-
rone ^ropneto da Deilda Ok 
Lady Mary 

In qu*Mo quadro, al pub 

fetto d. • choc * provocate, 
l e n »erb dairappanzlone mu-
sicale dei Vanilla Fudge, ohe 
hanito suonato per oirca mex-
s'ora per il pubblico in saia, 
alia fine del collegamento te-
levts iw, par i quail Mike 
Bongiorno a) e prodigato ptb 
del ccnaueto, affermando ohe 
il oomplecso americano 'eo*-
va, una volta, della mualea 
pslcbedeiica e poi, eseendo dl-
venuta questa una formula dl 
moda, i Vanilla Fudge al so
no d a i alia musica Under
ground (dai presentatore t n -
dotta non come « musica sot-
terranea ». d o * non A ufflda-
le », nene) come « musica 
•o l io ' erra» , antlcipando in 
una parte del pubblico «se> 
lezi'»U(Uissimo » quell'atteggla-
mento di panico funereo cbe 
poi :« musica terrorlzzante 
degli americanj doreva por-
tare al mass imo graao) . 

rut^evia una parte della aa 
la non e fuggita e, bench* 
la norrlfe non fosse ideate e 
impe l i s se di stabillre q u * 
rappurro non passivo fra mu
sica c audttorto che '1 »^tp» 
americano e inclcse ha 
tnstaur<*to e un yrosso m e n 
to •#*>* Mostra aver « roeto » 
un'%nertura e mesao a oon
fronto ' rteultati ragfrltintl fuo-
ri d ;**)!* e l* wvocaaioni al
ia mamma s al tupo ohe a 
Vaneaia ha voiuto p o n a r e 
quel Dmneaioo Modmmo 11 
quale, annl fa, aveva manda. 
to al dtaToio tutta la retorioa 
oansonertistloa tanperante. 

L'odiema serata eoneluelea 
ha anche offerto un'altra ve-
dttte. Charles Axnavour: ma 
questo non ha rlchlesto eerto 
oal coraggio. 

DaniaU lonlo 

tuo non sono ma tutto e dl 
tutti e ciiscuno e padrone di 
ogni cosa » 

C'e JiS'inima in Drzic — al ' 
ai U deue ujfluenze classiche i 
e an-'lie oltre quelle nnasci- i 
marudti — un sohdo anco-
rarsi axla realta della sua ter
ra, dst marmai e dei mer-
canti, dei plebei e delle don 
ne di Pagusa, il cui lingua^ 
gio nide, rozzo, sboccato egh 
usa .;Oerionente. E questo 
mondo, ai badi, e visto con 
ocsbio cmdamente reahstico. 
ecco percbe si diceva che il 
titolo e stato tradotto uiten-
zionalmente con / nobili ra
gusei, perche vi e nella sua 
commedia una specie di dle-
mis^ificazione ante litteram 
della nobilta, una specie dl 
messaggio egalitano, cbe si 
esprime nel motto raguseo 
« no setno ne patrizi ne oie-
bei, ma nobili ragusei». 

Lino Carpinteri e Mariano 
Faraguna banno formto la 
versio&e italiana, t»tta in dia
letto tnestino-oalmata; la ver-
sione ;T.egrale che viene re-
citata senza tagh di rihevo. 
Kosta Spaic, il regista jugo
slavo (Zagabna, 1923) si e av-
valso dell'Olimpico senza ele-
menti estrgnei, e fa svolgere 
la vicenda nempiendo con 
l'aaione tutto lo spazio sceni-
co. Unazione che a nostra 
parere, per6 Risulta un po' 
troppo mossa e colorata: vo-
gliamo d;re che 11 movimento 
e 11 colore, in un eccesso di 
ritmo, fuuscono con l'appa-
rire un po" estemi, artificial!. 
Certo / nobili ragusei sono 
una commedia a getto conti-
nuo: le entrate e le uscite dei 
personaggi, 1'arrivo di nuovi 
personaggi, le befle e gli intn-
ghi, si succedono, ma fare di 
questo l'unico elemento della 
ncerca della comicitk e netta-
mente ebagdlato. 

Folklore e 
superficialita 

FREGENE — Gianmana Volonte e Florinda Bolkan si dedicano 
alia fotegraAa Mill* spiaagia di Fregene, dureate una pans* 
della lavorazion* del nlm «Indaglne su un clttadlne al di 
sepra dl ogni sespetto > di Elio Petri 

O g g i si chiude la rassegna T V 

Epilogo musicale 
al Premio Italia 

«La fine del mondo» di Negri e Bettetini 
h un'ironica scorribanda attraverso i secoli 

Tanto il testo tradotto in 
dialetto si offrirebbe ad una 
ncerca del genere, che poi 
non Ur-vrebbe essere sol
tanto comica, ma affondare 
le sue radio nella realta po-
polare, neh aumus aella gente 
dalmata come campione di 
una realta sociale, altrettan-
to lo spettacolo, nel suoceder-
si Jn po caotico dei gestt, fi-
nisce con il restare alia super-
ficie. E il testo, cosi, col suo-
nare, ai limm, fololonsti<:o. 
Forse anche va detto che 
Spaic s: e trovato a lavorare 
con aiton italiani non proprio 
attl sd eepnmere ia vicenda 
borgheee-plebea con una san-
guigna presenza. 

Barba Maroje — il mercante 
raguseo che va a Roma per ri-
pescarvi il flglio fedrifrago ma 
soprattutto per chiedergli con-
to dei Cvoquemila ducati one 
dovevano aervire ai suoi com-
merui, t lo trova che ha dlssi-
pato la somma con una cor-
tigiana, Laura — e lnterpreta-
to da Franco Mezzera con suf-
flciente aignita ma oi pare 
senza dexne l'avida premura 
per 1 suoi soldi, quel suo es
sere mercante in tutte le fibre, 
pronto a saortficare il flglio 
per il danaro. Gianrico Tede-
achi imiyega del buon me-
stiere per il suo Ragusino, 
servo dV-i tedesco Ugo, inna-
morato di Laura. Maro, il fl
glio, e Giorgio Biavati e non 
fa male il tipico oersonaggio 
dello scapftstiato smante, del 
nbelle all'autonta paterna. Li
no Savoram disegna una figu-
ruia di servo raguseo, sem-
pre aifamato, che segue Bar
ba Maroje. Gianni Musy si 
sbraccia e agamba per tutto 
il palcoacenioo nella parte di 
un servo dl Maro, daU'astu-
lia nunJta Giancerlo Cajo e 
un morediof»e tedesoo, sia per 
11 fisico che per ia recltaHo. 
ne • 11 oosttime. 

Net oampo delle parti fern-
mmill, oiteremo come megllo 
riuscita ilnterpretaaione dl 
Donatella Ceccarello come 
Petronilla, la serve della cor-
tigiana Laura, una Nlcoletta 
Rinl tutta fissatA nel suo co
stume, tutta dl testa, un po' 
troppo mallarda cattiva che ln-
teressata e sanguigna puttana. 
Una puttana per la quale la 
fortune arrlva quando si sco-
pre, nel finale della commedia, 
ohe essa e figlia di nobili ge-
nitori tedeschl e potra coal 
spoeere U suo compatriota; 
mentre anche Maro andra a 
noue con la buona Pie
rs, venuta da Ragusa a 
Roma per oercarlo in ablti 
maft^jli Bull' Interprete di 
queeto peraonagglo, e tugll al
tri di una distribusione assai 
folte (salvo qualone eoceaio-
ne. Cip Bsrcellinl in Trifone; 
Giorgio Valletta in Sadi 
l'ebreo; Franco Jesurum nel 
marinaio spaocone; Giorgio 
Del Bene In un giovane ragu
seo) megllo stendere 11 velo 
del silen*k>. I oostuml sono 
di Sorgio D'Osmo, motto va> 
rioplntl ed eetroai, ma forse 
eiaacuno a se stante, come se 
Q no4tumista avesse voiuto di-
vertirai su cleecuno dl seal 

Arturo Lazzari 

Dal aostro inviato 
MWTOVA. 20. 

Con la trasmissiorve delle ope 
re musical!, cbe durera sino a 
domani. si sta cono'uek-ndo la 
\entunesima edizioiw 0>1 Premio 
Italia. Delle opere musicali a 
rwi e difficile dare un giudizio 
seno, percbe ci niani-d la com-
petenza per analizzare U contn-
buto dei musicisti, che e pre-
ponderante, ov\'iamente, in cia-
»cun programme. D'altra parte, 
non abbiamo l'unpressione che 
in televisione — a difTerenza di 
quanto, almeno in una certa 
misura, accadc per la radio — 
si bdttano stradV on«?inali (si 
\ a , infdtti. dai tentatno di n-
fare il melodramma all'utilizza-
zione nirrativa del billetto. alia 
comntHxlia musicale): o, non solo 
in Italia ma anche .lll'estero. 
II pubbheo non mostra parti
culars liK-linnzionc per questo 
tipo di protframmi. In fondo, 
probabilmonto, tutto il discorso 
sta ne! rapporto tra musica e 
immaKine sul '. KU-O in tutti l 
< generi > (dai telefilm al docu-
mentano): in questo senso, e 
giusto che. come ha oVtto Gino 
Negri r>el cor>o di un mcontro 
eon I giorn.ili>ti. la musica non 
\enila \ista ne come * base por-
tante > ne in semplice funzione 
di « commento », ma seaturivra 
interne con Rli altri elementi 
del programme daII idea sulla 
quale il progranima si im[>ernia 
ed ad espnmcre questa idea, 
nelle sue proprie forme, con-
corra. 

Una ricerca in questa dire-
zione svolgeva il pro«ramma 
italiano La fine del mondo di 
Gino Negri e Giarifranco Bette
tini, che. almeno per certi versi, 
puo essere oonsiderato un < tele
film musicale». In una scorri
banda attraverso i secoli. dal-
l'armo mille al 1970. gli auton 
hanno costnuto una sene di 
quadri che si sviluppano 1'uno 
nell'altro: cia*euno di essi rie-
vocava ironicamente. sia sul 
piano della composizione fiRu-
rativa die su quello della mu
sica, il chma di un'epoca, 

A questo lavoro 0 andato. se
condo not / o ufliciose, il Premio 
Manto.a Oil altri premi, stando 
a'le \oi i i In v ircolano. sembra 
sijno i'a'1 '•.en .inwnte assegna 
ti co-r JHT le op*»re musicali 
telf\ i«-i\o al ce(oslo\acco // la-
birmlo act pot ere. per i tele
film al francese I.a teparanune; 
per l documentari televisivi al-
l'mfile^e iseunah per la soprav-
vnenza ^sul linguaggio dei gab-
biani): per i musicali radiofo-
nici al Ix'ltra Ndesie ou blues; 
per l radiodrammi al cecoslo-
vacco l.a fine mtvdahile di 
un maratnnda: per I documen
tari radiofonici all'olandese Gli 
uccelli canlano ancora a Newt 
Ur. Se. come tutto fa pensare, 
queste soelte saranno oonfernH 
te. ufncialmente, si potra dire 
che ancora una volte, almeno 
sul piano della televisione, le 
giune del Premio Italia hanno 
voiuto mdicare come v alula la 
tendenza al disunpegno 

Adesso posuamo solo sottoli-
neare che dei Umiti fondamen-
tali del Premio Italia sembra 
si rendano cento anche alcuni 
dei dirigenti degli organismi che 
ne fanno parte. L'ammjnistra-
tore delegato d<»lla RATV. Lu
ciano Psolicchi. nel suo discorso 
•H'sswrnblea ge iwa le del Pre
mio, infatti, ha auspicato c uns 
dimensione nuova *, che «si 
apra alle esigenze che oggi si 
•vvertono pi^ di prima e che 
comvolga non solo gli organiz 
zatori della produzione dei pro 
grammi ma anche La ncerca 
teorica e la sociolosia dei mass 
media ed anche tutti coloro che 
partocipano al rapporto tra pro-
grammi « pubblico», cioe Is 
critica. Si tratts <U esigenze ele-
mentsri, come si vede, che sono 
ancora al di qua di quelle che 
in altri tlpi di rassegne. per 
nulla rivelumenaiie. si sono av-
vertit* da tempo. U fatto che 
Paoliechi le abbla prospettate 
•I Premio Italia pue eerto equi-
valere a uno spiraglio: ma noa 

si puo dimenticare che gia due 
anm fa. lo stesso Paoliechi ac-
c^nnd a problemi simili a quelli 
citati, e da allora assolutaoiente 
nulla e cambiato. 

D'altra parte nmangono m 
piedn interrogativi essenziah: 
pud una rassegna radiofonica 
e televisiva diventare un auten-
tieo terreno di discussione e di 
confronto delle idee, in stretto 
legame con i problemi e le esi
genze delle masse, se essa * 
orgaruzzata e patrocinata in pro
prio dagli organismi radiotele-
viAivi che sono ancora espres-
sione, in tutto il mondo, di un 
potere di classe che mira a ser-
virsene come strumenti di do-
minio sulle masse? Una rasse
gna valida. oggi, dovrebbe es
sere a pert a alio scontro tra gli 
interessi antagonistic! e tra le 
opposte coocezioni della funzio-
ite dei mezzi di comunicazione 
di massa e della culture che ne 
sono La espressiono: pud diven
tare questo il Premio Italia? 
E in che misura questo scontro 
pud avere poi conseguenze con
crete sulla gestione e sulla poll 
tica della radio e della televi
sione, finche queste nmangono 
in mano agli attuali padroni? 

Prendere sul serio le afTerma-
zioni di Paoliechi signinca, se
condo noi. a\er chiarj questi 
interrogativi e oercare le rela
tive nsposte. Altrimenti, si flni-
sce inevitabilmente nei consueti 
auspia generah o nella mistiil-
cazione. 

Giovanni Casareo 

le prime 
Cin«m« 

Ardenne '44: 
un inferno 

La controffensiva dei tedeschi 
nelle .Ardenne. pochi mesi pri
ma che avesse termine il con 
Ditto europeo. mmaccid grave-
mente le nosiziom delle forte 
anglo americane in Frsncia (e. 
come testimonia ineccepibilmen-
te Churchill, fu l'anticipo — 
ordinate da Stahn — di un gran 
de attacco sovietioo sul front* 
oriental* a selvare le sorti del
ta causa slleata): di quel reale 
dremma collettivo. vi e solo un 
grottesco nflesso in questo guaz-
zabuglio colorato e panoraimeo. 
che ci mostra un gruppa di 
combattenti statunitensi acquar-
tierati nell'antico castello del 
conte Maktorais, amante del-
l'arte ilia utw coJW-iioot* U! c<i-
polavon da far invidia s Lou
vre e dintorni). ed anche inna 
morato della giovane mogbe. 
m» impotente, e per di piu de 
sideroso di un erede. .Al quale 
ultimo provvedera, nronubo lo 
stesso aristocratic© francese. il 
maggiore Falconer, rude milt 
tere d'oltre oceeno, peraltro de 
ciso a mandare in pezzi il 
vecchio maniero e 1 suoi teson. 
pur di frenare l'avanzata del 
nemico Di parere dixerso (ma 
alia fine si convertlra anche hii 
alia spietata morale della guer-
ra) e il capitano Beckman. >n-
tellettuale e professorale. Solda-
ti semplici e sottumciah. sde-
gnando siflatta problematica, si 
danno comunque bel tempo 
con le ospiti del vicino bor
dello (piu terdi usate come ian-
ciatnci di bottiglie Molotov a 
base di cognac!); ma. nello 
scontro conclusivo. periscono 
quasi tutti. piu o meno eroica-
mente. 

Diretto da Sidney Pollak (gi i 
regista di qualche ambizione) 
sulla traccia d'un romanzo di 
William Eastlake. il film rea-
lizza in parte U non casto cen-
nubto tra due generi in voa»: 
i! c bellico » e l'« erotico ». Si-
tuazioni e dialoghi sono inzep-
pati di bassa Iett era tura. la ca-
sistica umaiie e scontata (il ne
gro. il pellerossa. l'oriundo ita
liano che fa il pane e mette su 
casa.. .) . l'mterpretazione medio 
ere: Burt Lancaster, pecetta 
nera suH'oc^Wio destro e cica
trice sullo zigomo relative ap-
pare ai limiti delta caricatura 
di se stesso. 

ag. sa. 

Contronatura 
Spintismo e deviezioni ses 

auali in questo ennesitno lncro-
cio fra cinema erotico e cine
ma deU'orrore. che reca la fir-
ma di Antony Dawson (al se-
coio. Antonio Marghenti) e an-
novera tra gli interpreti Do
minique Boechero, Joachim 
Fuchsberger, Marianne Koch. II 
giudizio sulla pelhcola (colora
ta) lo leaciamo volentieri agli 
specialisti. in particoUre a quel
li d'oltralpe, che nel folto degii 
autori nostrani del genere usano 
acoprire. di tanto in tanto. 
qualche autentico genio. 

vice 

E' morto 
lattore 

Rex Ingram 
HOLLYWOOD, 20. 

L'attore negro Ren Ingram 
e morto a Hollywood per cnsi 
cardiaoa. all'eta di 73 anni. 
Ingram a\eva a) suo attivo 
una camera di cinquanta anm 
ed era stato 1'interprete dei 
film Verdi pascolt, Una capanna 
del cielo. e del prune della 
sene dl Tarzan. 

Controcanale 
BOZZETTI - Con una scel-

ta certamente difficile, Carlo 
Di Stejano e AUio Trifiletti 
hanno realizzuto Una sera con 
Caragiale — un mcontro, in-
somma, con il orande com-
medioamfo rumeno vissuto 
fra la fine dell'ottocento ed i 
primi del nmecento — die 
ha propoito una surcestione 
di " bozzeiu " nei quali tra-
spare una forza umoristica 
ed una irerte polemica indub-
biamente notevoh. 

Scella difficile: perche Ca
ragiale non f certamente trop
po noto al pubblico italiano; 
e, soprattutto, perche quel 
bozzetti (o Moment], come fu-
rono deftmti dallo stesso au-
tore) introducono direftamen-
te ad un mondo culturale di 
non facile comprensume, do
ve — almeno — Vequivoco e 
facile. Caragiale, infatti, fu 
soprattutto un attento inda-
gatore dei costumi della bor-
gheria della sua epoca; una 
borghesia che uiene colfu. piu 
che nei suoi drammi piii evi
dent!, nelle sue piccole ma-
me e nelle sue segrete debo-
lezze. E' da questo insiems di 
piccole notaziom «tfmortsfi-
che» fino all'amarezza. che 
si costituisce. lentamentt, un 
mosaico nel quale la parodta 
diventa giudizio. Mo, at bach, 
non un giudizio astratto; ben-
si precisamente rtferito alia 
condizione stortca della pic-
cola borghesia rouutna del
l'ottocento, impegnata a tctm-
miottare i modem della piu 
consolidata borahesio dcil'Eu-
ropa occidental!, 

Certo, com* « stato d*tto 
nella presentation* (che ha 
felictmtnte initio dare ai te-
lespettatori un punto dt rife-
rimento itorico) U oiudfzto 
sull'ieri pud spesso essere in-
terpretato come un aiuditw 

sull'aggi. Tuttavia non v'p 
dubbio che questa < traduzxo-
ne > storica non e" sempre fa
cile e che spesso, anzi, la-
marezza della risato rischi 
di restare fine a se stessa, 
coivolgendo — per lo spetta-
tore contemporaneo — soltan
to una problematica del pas
sato. 

Cid non foalie che, nel qua 
dro di una regia particolar-
mente sensibile noli schemi 
teatrali. alcuni momenti siano 
risultati a»sai efftcaci; « che 
gli interpreti, da Paolo Poli 
a Franco Volpi, da Franco 
Scandurra a Lia ZoppelU ab-
biano offerto una prova assai 
dignitosa. 

• • • 
MUSICA PREPARATOKIA. 

Lo passerella canora del pri
mo canale (serata finale del
ta Gondola d'oro. pomposa-
mente ribattezzata Mostra In
ternationale di Musica Legge
ra) e stata ancora una di 
quelle monifestazioni con le 
quali la RaiTv pretende di 
contmuare a conduionare il 
pubblico ad una vision* eva-
siva 9 spettacolare della tv. 
fn casi come questi. non v'e 
trucco posstbtle, La tv si pre-
Henta a carte scoperte, come 
mediatrice a sosfenifrice d>-
yh interessi delle Case disco-
grajtche. Nutme scenograjie, 
mente intermezzi. Una on/da
ta di canzoni alio stadio puro, 
con in piu un inevitabUt Mike 
Bongiorno: U tutto. forse, de-
ttinato a far da aperitive ed 
ottre ondote canore come 
queUa imminente di Camo-
niaabna (la auale, nel con
fronto con la tra*n%is4ion4 di 
teri sera, potrn appanre per. 
fino un vivace « risuicMo 
« spettacolo >), 
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% Ora ancha in italiano la famosa riviita 
aoviatica 
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Richiedetene una copia omaggio 
10 francobolll sovletlel commemoratrvi oadicatl a 
LENIN a coloro che al abboneranno antra II 7 
novambra. 

Abbonamento annuo . . L. 1.500 
Abbonamento biennale . L. 2.700 
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Mezhdunarodnaja 
Kniga Mosca 

COMUNE Dl LENTINI 
Prwincia di Siracusa 

AWISO 
A Liat f tA VISIOMt 

OIL euaauico 
Presto questa Segreteris Gene

rals « depositata la variante al 
PJt.G. a la reiativa deUberaaio-
ne eanaUiara ft. » del 7 lu-
gUo im. 

Chiuaaus abbla lnteresse puo 
presentare esservasieai entro 
sessanta fiorei. 

LaNTTNI. (daU di Insertions) 
H SMaco 

0a. Prof. OteUo MarlBl 

II « TOP» da Sannme 
in tutto H mtiia't 

Una novita per l'abbigluuaen-
to deii uomo: la coUeiiooe 
«TOP » Borsalino che, in an-
tepruns mondiale. viene preatn-
U U si I f Festival dell* Moda 
Maschile dl Sanremo — Rasse
gna Nauonale dells Moda Ma
schile Iuiiana —. I cappelli 
< TOP > sono di gusto gievanile 
e di tarn sportivo. n fttaro t s 
pelo hinge • hickkt. l'ala stretta. 
Tra questi modellL skgantl a 
pratici, ce n'e una perpceiar-
mente earatteristiee: awelle cae 
port* su) aastro ana fiaWa dl 
meUlM araantate. I eeleri 
ehiari eea leaalMa to) 
dl aaaiM a sH 
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