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« I diavoli » 1 ̂  s,agione del Comunale di Firenze 

tornano in 
circolazione 
ad Ancona 

MII ^^o 16 
Ln procura citila Repubblica 

di Milann tori prow trinili rtto 
de! dr Giovannf Calazi lui nuo-
\ n merito n dinatii il I I ÌM que 
ut io del (Urti « I Diavoli * dibpn 
i to ridi Pi H initon di l l i H ip h 
blkn di \n mii in r il toni 
tori» d I cimindauo d \mo 
tifi v \n "UHI KstiUi/ionc a ih 
CURII disfri l iulnu. 

t omp M rli tirdopn * I D n\ oli * 
fu unii iniiiifi u liti sutur i l i a 
to FI Veri un m i \ i i inc pn 
flssoltn n M Inno Sucr.oisivann.n 
te aluini giorni or sono il 
f i lm fu Hiovnmente spiutstra 
to dal Pr stiratore delia Ri 
pubbliui li Ancorili pei i reali 
di i vilipendio della religione » 
e di • spettacolo osceno » GII 
atti Turonu quindi trasmessi 
nuovamente ni Procura tnrt del 
In Repubblica di M lana m 
qunnlo serie competerle 

N procuratore della Repub 
bitta dì Milano accogliendo le 
tutan/p pri sentale datili awo 
Cuti I munuc le G ni Ino o Gioì 
filo Vitfevunl legali dil la tasa 
di dislrlbu/lont ha affermato 
che 11 provvedimento del Pro 
curatore della Repubblica di 
Ancona « ie.ntraM.ante con 
quello del giudice istruttore di 
Milano * che aveva pronunziato 
i l proscioglimento con I archi 
viazione non può in alcun mo
do vincolare I autotlta giù 
diafana competente che è 
quella di Milano II magi atra 
to ha pai aggiunto che non si 
ravvisa In possibilità di una 
diverga valutar one del fi lm 
< I Diavoli » già prosciolto 

t cilpito da un provvedimeli 
to «loculo» analogo e non 
meno arbitrario è invece an 
corn di attesa di un» decido
no il film « Decameron » di PR 
fintini nonostante i la slata se 
questi ni» dalla Procura di 
Bari prima che « I Diavoli » ve 
nlssern lolll momentanea men 
io dalla circolazione ad An 
conn 

Un programma 
ispirato ai temi 

della libertà 
Balletti di rilievo che saranno portati in trenta loca
lità della Toscana • Le contraddizioni del «Magpio» 
Una consultazione con i vari enti della Regione 

Dalla nostra redazione 
TIRENZE 16 

« La cu l tu ra del secondo do 
pocuerra oon particolare ri 
fer imento alla Resistenza e 
al valori della libertà » sa rà 
11 tema Intorno ni quale ruo 
terà 1 a t t iv i tà art ist ico musi 
cale del Tea t ro Comunale per 
11 1973 t e m a che avrà 11 suo 
punto focale nel i Maggio mu 
sleale fiorentino » 

Muovendosi lungo questo fi 
Io condut tore si comincerà 
proprio bui finire di quest an 
no quando saranno allestiti 
alcuni balletti di notevole r i 
lievo che dal gennaio al giù 
gno del 1972 veri anno presen 
tat i anche In t ren ta località 
della Toscana Si t r a t t a d) 
Pantea d i Mallplero dell Ode 
ai caduti di tutte le guerre e 
dei campi di sterminio di 
Mllhaud e di Threnos per le 
vittime di Hiroshima di Pen 
derecki 

Contemporaneamente nella 
stagione sinfonica primaveri le 
(e successivamente in quella 
au tunnale) verranno program 
mati al Comunale e in t u t t a 
la regione concerti di musiche 
contemporanee dire t te da 
Bruno Maderna Piero Bellu 
gi K u r t Sanderl ing e Riccar 
do Muti 

Fd ora il « Maggio» 
II festival fiorentino sa rà 

aper to dal Guglielmo Teli di 

Bilancio del Festival 

Gordon e Coleman 
forzati «traguardi» 
del jazz a Bologna 

Sorprendente seconda giovinezza di Stan Getz 
La cocente delusione di Yusef Lateef 

Nostro lem-io 
BOLOGNA 16 

Dexter Oordon e O m e t t e Co 
l eman t due moment i di mag 
giare interesse di ques ta so 
oonda od ul t ima serata m a 
anche dell in tero Festival in 
tornazionale del )a?,z di Bo
logna ospitato dal Palazzo del 
lo spor t Gordon e Coleman 
sarebbero stati due buoni p u n 
ti di partenza per un Festival 
Analmente un pò più Inter 
m a t o — quale ormai da qual 
ohe anno ol ai auspica invano 
(e non Io sarà neppure quello 
imminente di Milano) — m a 

Documentario 
romeno vince i l 
«Maurizio 7 1 » 

Nostro servino 
ORVIETO 16 

II doci m e n t a n o romeno < II 
tempo delle giovani spose » di 
Aleo Cioi toru ha vinto il 
ti Mauri / lo 1971 » organizzato 
dal secondo festival interna 
suonale del film sulle arti po
polari e sul mestieri t radlzlo 
nall che ai e svolto a Orvte 
to dal 11 al 18 ottobre ed 
ai quale hanno par tec ipato 58 
documentar i in ì appresen tan 
«a di 20 paesi Accanto alla 
massiccia partecipazione dei 
paesi europei (Germania oc 
cldenlale Austria Romania 
TJnpherla Belgio Grecia Pae 
•i Bussi Svizzera paesi scan 
rimavi I bilancila Francia Ita 
ila) si t reg s t ra to la presen 
za di due paesi r red loor ien 
tali (Ture bla e Rep ibbl ca 
A m b i Unirà) di un paese 
nord americano ( Canada l e 
di un paese asiat ico IGlaP 
pone) 

Il «Maur i z io» è stato lnol 
t re assegnato alla Rai Tv ita
l iana per la rubrica Cronache 
italiane e a Federico Fellini 
per u lungometraggio Clown 
Riconoscimenti sono andati al 
documentar lo Soffrirai la 
mone delle morti (UnEhera ) 
La pietra }iva (Canadfi) Ve 
tra (01 inda» Il fruire si ritira 
(Bc-lRlo* Imito ala musica 
tradizionale (C lappone i Città 
dtUnm Italia 

l a ceiimon n ha HVULI luoco 
Al teatro Manclnelll dove han 
no paJlato I ruppi esentanti dt 
RII ent i orBiinl/ratori (II Co 
mun*. la Provinoli di Terni 
e 1 azienda di tur ismo) e do 
ve II recluta Ple in Turchet t l 
ha presenta to uno spettacolo 
di balletti 

l a motivazione con m i e 
s ta io assegnato il « M a n i l i o » 
— ohe rappresenta una art ist i 
ca r ipmdn7 one dr l pagcio 
m o r r a n l r o che bulle 1P O e 
s d i i torre della p!r\7/n del 
Duomi di O iv i t t o al d u 
meni ai o tornano ( h cguen 
te Pi r avere espresso at 
t raverso un origini le llneuag 
Rio rlnomatograflco e un vi 
*/o senso poetico alcuni a-spet 
ti dell arte popolare delta 
•US terra » 

g.i. 

Invece sono apparsi gioco for 
za i due più accettabili pun 
ti d arr ivo 

Figura di rilievo degli anni 
del bop Dexter Gordon mae 
s t ro del /ree Omet te Caleman 
di en t rambi la musica è en 
t ra ta ormai nel tinello degli 
appassionati di jazz Relativa
mente a questa sera 11 p r imo 
ha avuto lo svantaggio di da 
versi p res ta re ali ormai con 
sueto ruolo di vedette accom 
pagnato da una sezione r i tmi 
ca di maniera ed occasionale 
Coleman ha usufruito invece 
del p rop r io quar te t to con E d 
Blackwell alla bat ter la Char 
Ile Haden al basso e Dewey 
Redman al sax tenore sempre 
un pò nel m o l o di « voce » In 
funzione di Coleman che è mu 
siclsta singolare ma chiuso in 
precisi limiti Subito dopo 
questi due nomi si è segnalato 
l 'inglese J o h n Surman sax 
bar i tono e soprano già noto 
al pubblico italiano più di 
mimico comunque e dinamJ 
t a rdo S t imolante contr ibuto 
alla musica del trio è venuto 
dal d o t a t o contrabbassis ta 
Barre Phill ips Surman e com 
pagnl in ogni case hanno giù 
stincate] la presenza di un jazz 
europeo che non è neppure 11 
caso di ipotizzare per li dìlet 
t an t l smo ali ingrosso della big 
band puntualmente messa as 
sieme sempre in ques ta se
rata dal bat ter is ta Gilberto 
Cupplnl 

La se ra ta comprendeva In 
fine 1 organista Lou Bennet t 
presenza anch essa del tu t to 
casuale 

Qaalche parola adesso sul 
concerti di ieri Di Ray Char 
les avevamo già riferito Yusef 
Lateef possibile punto Inter 
rogatlvo alla viglila ria com 
pletamente deluso adagiando 
si su una serie di clichés del 
vecchio hard bop e r ipropo 
nendo un blues ali oboe eh? gli 
avpvamo senti to l i e t i l e e 
quale a Sanremo otto anni 
fa se non andiamo errat i 

La sorpresa in un certo 
senso è Invece venuta da 
Stan Getz Indubbiamente per 
la sua incredibile aria giova 
nile nonostante 1 età non più 
primaveri le Ma anche musi 
calmente Getz è andato aldilà 
delle aspet ta t ive forse un pò 
t roppo pessimi tiene specie 
per quanti r icordavano certi 
suoi dischi bossanovistlci e 
1 ar id i tà il vuoto in cui i 
s K l ex correli onari del yvt? 
freddo posi beli co Ida Mul 
llEiin a Kon i t / l si d battono 
01 mal d ì U n pò 

C u u ha mos t r i 1 ol t ie alia 
sua fin troppe lodata e nota 
« bella sonorità e nel limiti 
di LI 1 pre/iosist ico sentlmen 
talismo una coerenza e un 
senso di discorso Ciò c e da 
prevederlo farà gridare alcuni 
al r i t rovamento di un idolo 
In realtà Getz passata la pri 
ma sorpresa svela presto an 
che il suo « t r u c o » che è 
quello di essere un grande as 
sjmilatorc Lo Tu niI Inizio nel 
enntront <1 K i n l / p T r si ino 
r .> ncc n 11 cr meri 1 Cri 

tr ine f sr il n n m n n p u 
ab le l ÌI lunato dei più dn 
I ih e or Un il su Lompafin 
di un tempo bruc ut si presto 
lu IRÒ un v l coo senza sbocco 
Gel? rispetto ad essi aveva 
In sé poco da b ru r are ed e se 
r e n a m e n e sopruv\ ssuto 

Gioacchino Ross ni un tri 
buto cu l tura lmente molto epi 
dermico at valori della liber 
tà Comunque la.se amo corre 
re anche perchè 11 d i le t to re 
ar t is t ico del Comunale mae 
stro Roman Vlad ha inseri 
to ne! cartellone del t Mag 
gio » accanto a lavori di gran 
de valore musical* e di au 
tent ico Impegno civile quel 
disastro art ìst ico e musicale 
che è fi console di Menotti 
I! quale oltre tu t to contraddi 
ce comple tamente la temat ica 
della manifestazione Ben al 
t ro significato hanno invece 
a l t re opere e concert i che 
fanno spicco nel cartel lone del 
« Maggio » veramente aderen 
ti al t e m a e rappresentat ivi 
della cul tura del dopoguerra 
T r a le opere fanno spicco 
Intol leranza di Luigi Nono 
(Il compositore s ta lavorando 
ad u n a sua revisione) Ulisse 
di Dallapiccola Ciò che acca 
de ti riguarda di Bartolozzi 
Una atta in campagna di Pe 
ragallo e Morte nell aria di 
Petrassl 

Per quanto r iguarda la par 
te concertist ica del Maggio 
assume un part icolare stgnlfl 
cato 1 esecuzione di « La to 
sa bianca per le vittime della 
Resistenza a Hitler di Henze 
Il sopravvissuto di Varsavia di 
Schoenberg Ta quarta sinfo 
ma in omaggio alla Resisten 
sa di Mario Zafred II concer 
to funebre per Duccio Galim 
berti di Giorgio Francesco 
Ghedinl Nuit del compositore 
greco Xenakls dedicato al pri 
pionieri politici dei colonnelli 
di Atene Lode a Napoleone 
di Schoenbere Benmttdfne 
per Luther King d i Petrassi 
e In memoria di luther King 
di Luciano Beilo 

Anche quest anno 11 « Mag 
gio » presenterà 1 ormai tradì 
zionale spettacolo tea t ra le AI 
la fine di giugno o nei primi 
di luglio sarà allesti ta dal re 
piata Rober to Guicciardini con 
la compagnia Le Rocca La 
rivolta det Ciompi alla cui 
realizzazione cont r ibui ranno 
anche gruppi tea t ia l i di base 
Alcuni di questi concerti sin 
fonici e da camera saranno ri 
presi in Toscana dando In 
ques to modo il via ad una 
nuova politica cul tura le d a 
Par te del Teatro Comunale 
una politica che deve porre 
1 Ente musicale fiorentino al 
servizio reale delle esigenze di 
t u t t a la regione considerata 
fino a poco tempo fa come una 
colonia 

S e m p r e nella regione nel 
d icembre del 72 verranno ri 
presi due lavori che andranno 
in scena nella prossima stagio 
ne invernale II prigioniero 
di Dallapiccola e L ultima re 
cita di Vavolo 

Sempre per quan to r iguar 
d a 1 a t t iv i t à regionale del T e a 
t ro un accenno a par te meri 
t ano 1 t r e n t a concerti che il 
bar i tono Capecchi t e r r à da 
febbraio a marzo del 1972 In 
diversi centri toscani e nel 
corso dei quali presenterà can 
ti popolari italiani 

lì p rogramma è s ta to pre 
sen ta to nel corso di una pri 
m a consultazione di tu t t i gli 
Enti locali della Toscana e di 
al tre organizzaste ni e istitu 
zloni culturali e musicali del 
la nos t ra regione avvenuta al 
Tea t ro Comunale Al termine 
dell incontro è s ta to deciso 
che quando il p r o g r a m m a del 
Tea t ro Comunale sarà definì 
to in ogni suo part icolare sa 
r à inviato a tut t i gli Enti lo 
cali e alle associazioni cut 
turali che dovranno successi 
vamente fornire delle indica 
zloni sulle quali successiva 
mente avrà IUOEO una seconda 
consultazione alla quale par 
teclperanno tutti quepll enti 
che hanno particolare Interes 
se a par tecipare alla consulta 
zione per il p rog ramma del 
Comunale e quc c to in attesa 
che li Consiglio di ammin is t ra 
zione del Tea t ro Comunale 
predisponga gli s t rument i per 
la istituzione di una Consulta 

Infine a dicembre su ini 
zlativa del Tea t ro Comuna
le avrà luogo una consultarlo 
ne con gli altri pnti produt to 
ri toscani (Aidem Opera di 
Bartia Se t t imana Senese) ppr 
giungere n un coordinamento 
nella nrogramm^/ lone dei v i 
ri Enti 

Carlo Degl ' Innocent i 

Danie le Ionio 

CANZONISSIMA 

Hanno vinto 
Ranieri e 

Patty Pravo 
Peppino Gagliardi secondo in
sieme con la cantante veneziana 

Massimo Ranieri con ?n mi 
la punti e Patty Pravo con 
67 mila sono in testa nella 
classifica della seconda punta 
ta di « C&nzonlssima » 

Segue con lo stesso punteg 
gto di Patty Pravo Peppino 
Gagliardi Al quar to posto si 
è classificata Dallda con 95 
mila voti Seguono Don Backy 
(47 mila) e 1 esordiente Gio 
vanna con 48 mi la 

Dopo la p r i m a sera ta (che 
h a visto la vi t tor ia In c a m 
pò maschile di Mino Reitano 
con 402 325 voti e Michele con 
176 936 ed In c a m p o femmi
nile quella d ì Ri ta Pavone con 
364 266 e N a d a con 260233) 
gli autori della t rasmissione 
h a n n o appor ta to qualche pie 
colo ri tocco che non m u t a 
tu t tav ia la fisionomia del pro
g r a m m a La « novità » è con 
s is t l ta nell abb inamento pe r 
coppia anziché per t r is del 
cantant i Si è iniziato con Da
llda (che ha canta to Mamy 
blue) e Giovanna (Sorge il so 
le) quindi dopo il balletto zo 
diacale dedicato al segno del 
Toro sono scesl in pista 
Don Backy (Fantasia) e Pep
pino Gagliardi (Gocce di ma 
re) E en t r a to In scena a 
ques to pun to Alighiero No 
schese (na tura lmente con imi 
tazionl dedicate come la RAI 
gli impone sopra t tu t to a per 
sonaggi e cose televisive) che 
ha cost i tui to uno dei momen 
ti p iù felici della se ra ta I n 
fine la coppia forse più at te 
sa e che ha conferma 
to le vittoriose previsioni 

Massimo Ranicr ( Adagio 
Veneziano) e Patty Pravo 
(Non ti bastavo più) Il gio
chet to dei mill ìmetri un infer 
vento di Flor inda Bolkan ed 
u n a canzone di Raffaella Car 
r à hanno chiuso infine lo spet 
tacolo 

Nella foto Ranier i e Pa t ty 
Pravo al t e rmine della tra
smissione 

Dieci film di 
Buster Keaton 

alla TV 
Mano Soldati sta preparando 

una rassegna televisiva dedica 
ta ai film più noti di Busler 
Keaton In questi giorni lo scnt 
tore e regista che presenterà la 
rassegna sta visionando 1 film 
del grande comico americano che 
verranno trasmessi in TV 

Si tratta di una decina di pelli 
cole quasi tutte lungometraggi 
del periodo tra il 1922 e il 192B 
Fanno parte del ciclo * Polisiot 
ti » (Cops) « II maniscalco » 
(The blacksmith) « Accidenti 
che ospitalità » (Our hospital] 
ty) «La palla n 13» (Sherlock 
jr ) «I l navigatore» (The na 
vigator) « Le sette probabilità » 
(Seven chances) « Io e la vac 
ca » {Go west) « Come \ insi 
la guerra » (The general) « Tuo 
per sempre » (College) « Io e il 
ciclone » (Steambeat Bill jr ) 

Due corsi 
di studio 

sul cinema 
a Firenze 

FIRENZE 16 
Due corsi ri studio compren 

denti cnnveisnz ini dibattiti 
e pioiezioni di rilm dedicali 
r spct t vamp i u il 1 n^uai? 
e, 0 cinematografico e alla 

storia G ideologia del fa^ci 
smo at t raverso il c inema» 
cominceranno dopodomani lu 
nedl a Firenze oiganìzznti dal 
Centro studi del consoizio to 
beano attività, t lnematogra 
fiche 

Neil ambito de) corso dedl 
cato al linguaggio cinemato 
crafico saranno proiettati vari 
film tra cu op t re di Dzlga 
Verlov LISI nstel i ivcns Van 
Dei Horst W ( le Bunurl 
Ri i n e m p i 1 d o d a i d Pi 
-.clini 

Pei quanto ngua ida la fato 
ria e ideologia del fascismo 
Httiaverso 11 c inema fanno 
parte del proRiamma film di 
Orlifl th l o n g S tana te Ber 
tolucci Alessnndr ni Flcisrli 
mann Rocha Burìuel ed altri 

STORIA DEL MOVIMENTO 
E DEL REGIME FASCISTA 

Due volumi degli Editori Riuniti in edizione 
speciale per gli abbonati annuali e seme 
strali a « I Unita » per il 1972 

l 
Sostenitore 
7 numeri 
6 numeri 

— 

i 
L 
L 
L 

50 000 
27 500 
23 700 
20 000 

14 400 
12 400 
10 500 

le prime 
Teatro 

II guerriero, 
l'amazzone, 

Io spirito della 
poesia nel verso 

immortale 
del Foscolo 

Già presentato con gran 
de successo nel teatr ino di via 
Belsiana nel febbraio del 1DB7 
Il guerriero } amazzone lo spi 
rito della poesia nel verso im 
mortale del toscolo di Carlo 
Emilio Gadda viene r ipioposto 
questo anno dalla Compagnia 
del Porcospino at Teatro del 
Sa t in Questa convprsazione 
a t re voci i è una impietosa 
dissacrazione de! mito eroico 
del Foscolo poeta romantico 
dissezionato crudelmente dal 
prof Manfredo Bodoni Tacch 
un tronfio esponente della cui 
tura accademica tut to teso al 
1 apologia del Poeta e da l lav 
vocato Carlo De Linguaggi un 
contraddi t tore accanito anche 
lui ferratissimo in cul tura clas 
sica 

In questo senso la conver 
sazlone » del Gadda pur im 
mersa nella vischiosità di una 
paradossale e lrresistible vis 
comica può anche considerar 
si un testo di critica letteraria 
un testo coltissimo raffinato 
m a anche violento mediato 
sempre dallo stile dal delirio 
linguistico da una icasticità 
tfWtrale che s t rar ipa d imma 
ginl M a sot to la scorza accat
t ivante e virtuoslstica del lin 
guaggio t raspare una critica 
ideologica feroce a quel disim 
Degno dai problemi reali e 
quotidiani coltivato dal Fosco 
lo e in genere dal puri Poeti 

II regista Sandro Rossi ha il 
meri to di aver assecondi to la 
specifica « tea t ra l i tà del testo 

originalmente radiofonico) e 
in questa sua fatica è stato 
egregiamente coadiuvato dalla 
sensibile recitazione di Paolo 
Bonacelli Carlo Montagna e 
Carlotta Barili! immersi nella 
semplice e funzionale sceno 
grafia di Lorenzo Tornabuoni 
Calorosi applausi per la felice 
r ipresa e si replica 

L'inesperienza 
d'amore 

Forse è naturale che og 
Si in I tal ia dove la crisi tea 
trale tende più ad acutizzar 
si che a risolversi ci si but 
ti allo sbaraglio per r iempire 
il vuoto invitante del palco 
scenico Ecco quindi 1 at tore 
che si t rasforma in regista il 
regista che indossa 1 panni 
del d r ammatu rgo pronto a 
saccheggiare le opere « lette
rar ie » o a manipolare quelle 
« teatrali » ecco Infine 1 au 
tore i taliano che colpito da 
attacchi di nevrosi narcisisti 
ca fruga negli amat i casset 
t i per por t a re alla luce le Bue 
inventila t an to preziose che 
il nostalgico autore non può 
fare al tro che affidarle al suo 
estro registico 

Mario Prosperi ha avuto la 
sfacciataggine di offrire al 
pubblico e alla critica una sua 
opera scrìtta a ventidue anni 
L inesperienza d amore defl 
ni ta dali autore < tngenuamen 
te espressionistica e talvolta 
lirica e 1 ha affidata alla 
Compagnia del « T e a t r o inti 
ma » (gli attori tutt i giovanis 
siml sono allievi appunto di 
una scuola laboratorio che 
sembra ispirarsi alla d r a m m a 
turgia e allo stile dell « Inti 
ma Teatern » di August St r in 
dberg ) per una messa in sce 
na la più aderente possibile 
allo «stile » del testo 

Ebbene per Prosperi I m 
tensità s t r indberghiana è di 
r e t t amente proporzionale al 
r i tmo < allentato » dell azione 
(per al tro inesistente) a l lun i 
formltà desolante e inespres 
siva dei r i tmi delle bat tute 
alla p iegatura delle ginocchia 
di alcuni attori ali assenza di 
una dimensione profonda dei 
personaggi in questo caso stu 
denti in crisi divorati dal la 
passione dall Incomunìcabi 11 
tà e dal catt ivo umore Inevi 
tabi le che la rappresentazione 
finisse per annegare nell in 
distinto e non soltanto per la 
« inesperienza » di tut t i Spet 
tacoli come questi sfiorano in 
fatti più la mistificazione che 
1 ingenuità Degli attori (Pao 
lo Chiappini Gabriella Paoli 
ni Rossella Saracino Angela 
Moscatelli Nicola D Eramo 
Pino Mannuz? Marco Giar 
dina Mauro Festa e Alessan 
dro Scacco) inutile parlare 
cosi docilmente arresi ali as 
surdita del tu t to II solo elo 
gio va fatto a Amedeo Pago 
autore di un originale im 
pianto scenografico Gli ap 
plausi tradizionali e si repll 
ca al Teatro Sangenesio 

vice 

Cinema 

La grande 
battaglia 

Questa edizione italiana del 
film di Yuri Ozerov La gran 
de battaglia non fa molto 
onore ali originale II fi m — 
uno spettacolo a colon cen 
tr^to sulla battaglia di Kursk 
dove furono annientate le ar 
mate tedesche soprat tut to per 
1 azione di miglia a di velo 
e ss m carri armat i sovietici 

•\ èva una durata comples 
s va d oltre qunttro ore men 
t r ed / o i r n ej>e itat i ^ i\ 
lobti schei m ne lagg unge 
a ipena due II pubbl co e 1A 
< tica son i m t i nr le co idi 
z o i di non poter p ud care 
1 opera d Oze m la quale 
h i al suo attivo diversi ino 
menti eplc e d rammat ica 
mente speilacolai i 

La grande battaglia si con 
figura come la cronaca dida 
scalica e spesso n u d a di even 
tt beli et ma la ridotta copia 
italiana ha talmente accen 
t i n to tale s t rut tura narrat iva 
ÌA t rasformare il film In un 
mosaico non sen pre chiaro 
dove alcune sequenze s inter 
ì ompono bru-icamente coni 
pi omettendo Ul otta li com 
prensione degli eventi nar ra 
ti Meglio sarebbe stato for 
se por ta re avan 1 un episodio 
centrale sacrificando alcuni 
svi uppi secondari 

vice 
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controcanale 
« I L VISITATORE > — 

Canzomssima aveva già emù 
rito parte del suo rito ed era 
giunta al culmine con l en 
bizione di Massimo Ranieri e 
di Patty Pravo quando sul 
secondo canale ha avuto ini 
zio la presentazione dell ulti 
mo telefl.1 n della serie Autori 
giovani Aes iuno se ne è ac 
corto ovviamente che Canzo 
nissima è sacra e per lacca 
sione sono state abolite per 
fino le freccette bianche che, 
di solito segnalano l inizio di 
una nuova trasmissione sul 
laltro canale Del lesto / ree 
cette o non freccette nessuno 
a quel pi nto avrebbe cam 
biato canale La sene degli 
< sperimentali se ne è anda 
ta cosi sommersa dai gor 
gheggi piccola riserva per 
sparuti gruppi di telespetta 
tori particolarmente allergi 
ci alle canzoni isola mal tol 
lerata nel gran mare della 
programmazione televisiva 
Questo ultimo telefilm II vi 
si tatore era anch esso una 
pai aboia una parabola sulla 
violenza come ha spiegato 
l autore bergio Bazzini nel 
colloquio introduttivo Un ex 
detenuto torna a Ventatene 
oramai abbandonata pei ri 
vivere nello spazio di guai 
ohe ora la t>ua durissima 
esperienza durata venticmque 
anni Nella prima parte del 
la vtsita egli si bea della sua 
nuova condizione proprio a 
confronto con l ambiente che 
lo circonda proprio mtman 
do tutti i gesti e le fatiche 
del passato egli gusta ancor 
di più la sua nconguis(afa li 
berta 

Ma ad un tratto a cospetto 
della marcia òcrwania del di 
rettore la situazione gli si 
rovescia dentro lo attira ir 
retrenabilnente il ricorda del 
potei e e della violenza che lo 
oppresse o insieme con i suoi 
compagni Cedendo al nchia 
mo l ex detenuto comincia a 
mimare quel potere e quella 

violen a sostituendosi con la 
fantasia al direttore e non si 
nega nessuna efferatezza nes 
sun arbitrio Intanto il bar 
caiolo che lo ha trasportato 
fino ali isola trascorre ore di 
sofferenza perché finita la 
berizina dell accendino non 
riesce a fumare Finalmente 
l ex detenuto si uvvia sulla 
strada del ritorno Ed è a que 
sto punto che il barcaiolo lo 
scopre in possesso di un ac 
cendino perfettamente funzio 
nante Per il visi*atore > è 
la fine il barcaiolo lutartela 
e prima di nprendere il ma 
le lo seppellii a nel cimitelo 

L idea di partenza del tele 
film era molto interessante 
e Bazzuti favorito dalle gran 
di capacità espressive di Oian 
Carlo Cobelli l ha svolta con 
notevole efficacia animando a 
poco a paco il paesaggio de 
serto del penitenziario fino 
a immergerlo in una atmosfe 
ra ossessiva Dopo un inizio 
un pò minore nella parte 
centrale della visita la para 
boia ha acquistato vigore at 
traverso il contrasto tra la 
lecita parossistica del < visi 
latore e il mulo squallore 
di strutture tailate ddhab 
bandono F tuttavia come già 
era divenuto per la < soUitu 
zione > di Franco Taviam al 
discorso non ha giovato las 
senza di qualsiasi riferimen 
to alla stona dei nostn tem 
pi e alle origini sociali poli 
tiche di classe delln. violenza 
il accenno al re era ovvia 
mente anche troppo simboli 
co) Alla fine il meccanismo 
della volenza è apparso ine 
vitabVmente in una luce fa 
tahstica una sorta di < leg 
gè della natura » alla quale 
nessuno può sfuggire E l epi 
sodio conclusivo nel suo già 
tutto strumentalismo ha sua 
gcllato appunto questa im 
pressione 

9- «• 

oggi vedremo 
DOMENICA INSIEME (1°, ore 18) 

Il varietà variabile del pomeriggio presenta oggi la coppia 
Vilma Golch e Edoardo Vianello protagonisti dello spettacolo 
musicale curato da Leone Mancini e dire t to da Guido Sta
gnaro I due cantanti naturalmente , dovranno anche in t ra t 
tenere numerosi « ospiti d onore » Sono previsti Cochi e 
Renato Fiorenzo Fiorentini Renato Greco e Mar ia Teresa 
Del Medica 1 organista Hunka Munka 

DURANTE L'ESTATE (1°, ore 21) 
E « un film per la t v » Un film cioè destinato al cir 

cui to cinematografico commerciale dopo questo « passaggio » 
televisivo IL regis ta è Ermanno Olmi, cioè u n o dei pupil l i 
della Rai Tv un autore giovane, anche se ormai di lunga 
esperienza cinematografica ormai ben noto a l pubblico tele 
visivo Dopo aver debut ta to — con buon successo di critica — 
con « Il tempo si è fermato » (un opera che ali origine doveva 
essere soltanto un documento industr ia le) , Olmi espr ime 
infatti una produzione numerosa m a sempre meno felice 
sempre più china cioè su una attenzione paternalist ica ver&o 
gli « umili » che spesso sconfina nella costruzione di bozzetti 
di maniera Ricordiamo fra gli altri « Il posto » « I fidanzati », 
« E venne un u o m o » « I recuperan t i» (altro film per la tv) 
Quanto a Duran te 1 estate » (che Olmi e la Rai hanno p re 
sentato quest armo a Venezia) è la vicenda di un a l t ro 
« umile » un poveraccio chiamato 11 professore che met te 
via qualche quat t r ino inventando alberi genealogici e titoli 
nobiliari Questo « professore » ai Innamora di una ragazza 
che egli chiama la principessa Ma finisce in carcere per 
truffa e res ta pa te t icamente solo I protagonisti di ques ta 
vicenda sono Renato Paracchi (un at tore preso dalla s t rada) 
e Rosanna Callegari La sceneggiatura è dello stesso Olmi e 
di Pasqualino For tuna to 

LA CAMPANA DI SANT' ILARIO 
(2°, ore 21.15) 

E una trasmissione musicale dedicata a Giuseppe Pietri 
1 autore di numerose e celebri operette nato nel 1B8B a San 
t Ilario e morto nel 1946 II programma si svolge con la pai 
tecipazione di numerossiml cantant i che interpreteranno le 
arie più famose delle operet te di Pietr i m a sarà anche 
basato su alcuni brani registrati alcuni anni or sonc Alla 
trasmissione — che è presentata d a Arnoldo Foà su testi d i 
Maurizio Corgnati — parteciperà anche la vedova del eom 
positore ed una pr imadonna del periodo d oro dell operet ta 
Nanda Primavera. 

programmi 
iV nazionale 

9 30 
12,30 
12,05 

13 30 
IdOD 
15 00 
16 45 

18 00 
19 00 
1910 

Messa 
Oggi cartoni animati 
Canzonlssima II glor 
no dopo 
Teiegionale 
A come agricoltura 
Sport 
La TV del ragazzi 
Telefilm « Ufo > Le 
avventure di Dodo 
90° minuto 
Risultati e notizie 
sul campionato di 
calcio 
Domenica insieme 
Te egiornale 
Campionato Italiano 
di calcio 

19 55 Telegiornale sport 
Cronache del partiti 

20 30 Telegiornale 
21 00 Durante I estata 
22,40 Domenica sportiva 
23 20 Telegiornale 

TV secondo 
19 00 Voci nuove per lo 

canzona napoletana 
Programma musica 
le registrato a Castel 
laminare di Stabia e 
presentato da Alber 
to Lupo 

21 OC Telegiornale 
21 15 La campana di Sa i 

t Ilario 
22 30 Prossimamente 
22 40 Giallo a Praga 

Radio 1" 
GIORNALE RADIO Oro 8 
13 15 20 23 05 6 Mattu 
l \o ri s tale 6 54 Al nanacco 
7 20 Quadrante 7 35 Culto 
evangelico 8 30 V ta no cam 
p 9 Mus ca por archi 9 10 
Mondo cettol co 9 30 Messa 
10 30 Salve ragau i l ; 11 I 
concert) di musica leggerai 
1 1 3 5 I I circolo del genitori 
12 Smaltii Dite hi « colpo *1 
curo 12 29 Vetrina di H i t 
Parade) 13 15 Supcrionlct 
15 30 Tutto II calcio m liuto 
per minutai 16 30: Pomeriggio 
con Mina 17 28 Formula unoi 
18 15 II concerto della dome 
n ca 19 30 Toujour* Parlsj 
20 20 A i to l ta t i fa aerai 
20 25 Batto quattro 21 20 
Concerto 22 L Illusione 22 40 
Press! ma meni « 22 55 Palco di 
proscenio 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO Ora 7 30 
8 30 930 1030 11 30 
1330 1630 1830 1930 
22 30 2d| 6i II mattiniera) 
7 40: Buongiorno con Bruno FI 

l lppin l a GaBrlella Ferrii S 40 : 
I l mangiadischi 9 35: Gran ua 
r letai 11 Ot to p l i te i 12 Anta 
prima sport 12 30 Bellissime! 
13 11 gambero 13 35 A l to 
gradimento 14 Supplementi di 
ulta regionale 14 30 I dischi 
d oro della musica leggerai 
15 La cori-da 15 40 Le place 
I class co 16 30 Domenica 

sport 17 30 Interfonico 19 02 
I l tuttofare 18 40 Camon a 
sima 7 1 | 19 02 : I complessi i l 
spiegano 19 SS Quadrllontioi 
20 10 Concerto doperà 211 I 
re americani dell SDOi 31 30i 
Primo palleggio 22: Le cantoni 
di casa Matgreti 22 40 Reulvati 
23 OS Buonanotte Europa 

Radio 3° 
Ore I O I Concerto di aperture 
11 15: Concerto dell orgsnl*te 
Pali Isoltstom 11 SO Folk Mu 
sic 12 2D< Sonate di G T i t in i : 
13 Intermezzo 13 20 Mac 
bethi 15 30: fiouuard a Pacu 
cheti 1B4Si Ritratto critico dt 
Giani Stuoarkh! 19 15i Con 
certo dt ugni aerai 20 15i Pas
sato « presentai 20 43 i Poaila 
nel mondo} 21 i I I Giornale elei 
T e n o i 21 30 i Club d «scolto 

EDITORI RIUNITI 
NOVITÀ' DI OTTOBRE 

Dobb, PROBLEMI 
DI STORIA DEL 
CAPITALISMO 
Universale pp 448 
L 1.500 

L'economia come scien
za storica in un indagine 
classica sulle fonti del 
la produzione capitalisti
ca, la rivoluzione indù 
striale e d sec XIX il 
primo e il secondo do 
poguerra 

Kovaliov, 
STORIA DI ROMA 
Universale l vv 
pp 814 L 2 500 

Una storia erte penetri» 
e ricostruisce in tutta ta 
•ua complessità le vi
cende del popolo ro
mano 

Lurija, 
LINGUAGGIO E 
COMPORTAMENTO 
Caldaia pp 112 L 800 

Un acuto studio dei rap 
porti fra lo sviluppo 
mentale e lo sviluppo 
sociale del bambino 

Della Torre, 
6U ERRORI 
DEI GENITORI 
Paldela pp 1S4 l 700 
Autoritarismo prlgnrla 
Indiscrezione del seni-
tori, in una denuncia se
rena che e un invito al 
rispetto e alla compren
sione come fondamenti 
di una u democrazia » 
nella famiglia e nella 
scuola 

Lenin, 
SUTROTSKY 
Prefazione di L Gruppi 
Idee pp 304 L 900 

I rapporti di Lenin e dei 
bolscevichi con Trotsk) 
inquadrati in una visio
ne complessiva della 
storia del movimento 
operaio 

Secenov, 
I RIFLESSI 
DEI CERVELLO 
Idee pp 144 L 700 

Un classico della fisin 
logia ottocentesca che 
anticipa la psicologia 
pavloviana 

Chiaromonte, 
UN PIANO PER IL 
MEZZOGIORNO 
II Punto pp 216 L 700 

L opposizione dei comu 
nisti al sistema dell in 
tervento straordinario 
per una politica meri 
dionalista di riforme so 
ciali e di programma 
zione democratica 

Birman, 
GESTIONE 
ECONOMICA 
E SOCIALISMO 
Il Punto pp 140 L Y00 

I principali obiettivi del 
ta riforma economica in 
corso nell URSS nel s*g 
gio di uno del più auto 
revoli economisti sovie
tici 

Jaures, STORIA 
SOCIALISTA 
DELLA 
RIVOLUZIONE 
FRANCESE 
Grandi opere IV v 
pp S50 S00 illustrai. 
8 tav f t 1 9 000 

Finalmente completa l'o
pera che ha dato un* 
dimensione nuova al 
problemi della rivolute*-
ne borghese 
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