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Mentre diminuiscono le sale 

Andare al 
cinema costa 

Lunedi primo «ciak» a Parigi 

Marlon Brando 
nel nuovo film 

sempre di piii | di Bertolucci 
Negli ultimi died anni le 

sale di cinema in Italia hanno 
sublto un calo del 10 per cen
to, passando da diecimila a 
novemila unita. Nonostante 
questa caduta, l'esercizio ri-
mane uno dei pilastri della 
stmttura clnematograflca del 
nostro paese. Un pilastro che 
presenta qualche screpolatu-
ra e molte anomalie. 

In prlmo luogo solo 11 60 
per cento dei cinematografi e 
retto da gestioni «industria-
li», mentre piii di un terzo 
gravita attorno alle parroc-
chie. Queste ultime sale ot-
tengono solo 11 9 per cento 
del pubblico, per cul se ne 
deduce una notevole sottouti-
lizzazione. Un esempio tipico: 
nel settentrione le sale par-

• rocchiali sono, numericamen-
te, assai viclne alle sale a 
gestione industriale, ma ac-
colgono solo il 13 per cento 
degli spettatori. Queste cifre 
sintetizzano in modo eviden-
te il fallimento della politica 

. culturale di inassa delle or-
ganizzazioni cattoliche tradi
tional! nel settore cinemato-
grafico. Un fallimento che 
assume dimensioni macrosco-
piche quando si tenga conto 
che gli orator! hanno posi-
zioni di forza. assai spesso di 
tlpo monopolistico, nel pic-
coli comuni. 

La sottoutilizzazione, tutta-
via, non e un privilegio dei 
cinema parrocohiali, visto 
che meno del 40 per cento 
dei locali « industrial! » tiene 
aDerti i battenti tutto l'an-
no; gli altri si limitano ad 
accendere le luci un paio di 
volte la settimana. 

Sono tuttavia le sale ad at-
tivita continua a influenzare 
maggiormente il mercato. vi
sto che esse raccolgono oltre 
11 65 per cento degli spetta
tori. e auasi l'ottanta per 
cento degli incassi. Quest! da-
ti ci permettono di meglio 
comprendere, per esempio. 
quale sia il vero prezzo me
dio del cinema. Teoricamen-
te esso e di 346 lire. ma. se 
si tiene conto di quanto scrit-
to piu sopra in merito alia 
forza dei locali che operano 
tutta la stagione. risulta del 
tutto evidente che e 11 prezzo 
medio praticato da questi ul
timi a determinare realmente 
la fisionomia del mercato: e 
siamo a 413 lire. Una cifra 
che legittima appieno 1'osser-
vazione del presidente della 
SIAE. secondo cul «andare 

r al cinema in due persone co-
mincia ad essere una spesa 
non indifferente per una gros-
sa parte della popolazione v. 

Spulciando le statistiche si 
nota che i locali In funzione 
durante 1'intera annata sono 
presenti. praticamente, solo 
nei comuni con popolazione 
superiore ai 100 mila abitanti. 

Questo e un altro dei sin-
tomi della progressiva con-
centrazione della fruizione ci-
nematografica in determinate 
zone del paese (grandi aree 
urbane) e in particolari lo
cali (prime vision!). Non a 
caso circa il 60 per cento del
le sale incassa meno di 50 
mila lire giornaliere. mentre 
si registrano forti aumenti nel 
numero. relativamente limita-
to. dei punti di vendita che 
ottengono gli incassi piii ele-
vati. I cinematografi che in-
camerano piii di 500 mila lire 
al giorno. se rappresentavano 
lo 0.4 per cento nel I960, toc-
cano oggi il 3,5 per cento. 
Quest'ins!eme di modifiche ha 
causato una sensibile variazio-
ne nel numero degli «abitan
ti per cinematografo ». Si trat-
ta di un dato estremamente 
interessante. in quanto sinte-
tizza il grado di penetrazio-
ne del servizio e la sua dif-
fusione. Se nel 1961 esisteva 
una sala cinematografica ogni 
4 824 abitanti. oggi ce n'e una 
ogni 5.783. con una differen-
zi di un quinto in piii 

In altre parole i cinemato
grafi assolvono oggi in modo 
peggiore la funzione sociale 
che e loro propria (diffusio-
ne della informazione filmi-
ca sull'intero territorio) ed e 
proprio da questo deteriora-
mento che traggono origine i 
profitti crescenti di alcuni 
K ras » dell'esercizio. 

Limitandoci ai valori medi 
del mercato (quindi a dati 
che conslderano le sale nel 
loro complesso. sommando in-
distintamente locali rurali o 
periferici a: lussuosi cinema 
delle zone central! dei grandi 
agglomerati urbani) notiamo 
come l'incasso medio saiga da-
gli 11 milioni del 1960 agli 
attuali 19. con un aumento su
periore al 67 per cento. 

Oltre un terzo di questi 19 
milioni costituiscono 1'utile in-
dustriale del gestore della sa
la: a questa cifra, poi, deb-
bono aggiungersi i proventi 
« accessori » che. come abbia-
mo gia avuto modo di far 
notare su queste colonne, as-
rumono, particolarmente nel 
caso dei cinema di maggior 
prestigio. un peso non trascu-
rabile. Si tratta, e bene ri-
cordarlo, degli utili derivanti 
dalla vendita del tempo pub-
blicitario tra le varie proiezio-
ni e dal rimborsi erariali col-
legati alia programmazione di 
film, documentari e attualita 
nazionali. Quest'ultima cifra si 
e assestata. nel 1970, attorno 
ai 12 miliardi, con una media 
per locale di circa un milio-
ne e 300 mila lire. In defini-
tiva non ci allontaniamo mol-
to dal vero affermando che 
1'utile lordo di un cinemato
grafo tipico si aggira, annual-
mente, sugli otto milioni. 

Abbiamo gia sottolineato, e 
vogllamo ricordarlo, che que
ste sono valutazloni • medie » 
di un settore in preda a for-
tis5imi squilibri. Nella realta 
vi e una miriade di sale che 
svolgono la loro attivlta in 
condizloni difficilissime e con 
gestioni al limite della pass!-
vita, e un numero relativa
mente ristretto di locali che 

:ulano a man bnssa. 

Umberto Rossi 

Come funzioneranno le giurie 

Per Sanremo 
polemiche sui 
voti in sala 

Presentato ieri a Milano il cervello elettro-
nico — Dichiarazioni del sindaco Parise 

Nostro servizio 
MILANO, 10. 

Nella sede dell'Univac e sta
te presentato oggi 11 cervello 
elettronico che estrarra i no-
minativi dei giurati del XXII 
Festival di Sanremo, elabo-
rando poi, a estrema velocita, 
i voti. Esso sara col legato a 
terminali situati nelle sedi di 
alcuni quotidiani in differen-
ti citta italiane. 

Come avverra la votazione? 
Nelle prime due serate, i voti 
saranno 1800. dei quail mille 
delle giurie regionali (ogni 
giurato votera una sola can
zone), 450 da giurie di comu-
nita (ad esempio. caserme ec-
cetera) dove ogni membro di-
sporra di tre voti da assegna-
re alia stessa canzone, e 330 
da spettatori estratti in sala. 
Nella serata finale, il totale 
dei voti sara di 1600: la giu-
ria in sala disporra di soli 150 
voti complessivi. 

Sul problema dei voti in sa
la si sono accese, oggi, le di-
scussioni. E' stato fatto nota
re, da un lato, che i voti in 
sala sono chiaramente di par
te. provenendo dagli addetti ai 
lavori. in grado di spendere 
70 mila lire per poltrona (e 
nulla toglie a tutto questo che 
ogni spettatore-giurato debha 
votare per sette canzoni, quin
di non solo per la propria); 
d'altro lato .poiche i voti del
le giurie esterne e presumi-
bile che s'accentreranno solo 
su un ristretto numero di can
zoni, sarebbero proprio i voti 
interessati della sala e di mi-
noranza a determinare l*in-
gresso in finallssima, perlome-
no dalla quarta alia settima 
canzone. 

II sindaco di Sanremo. Pa-
rise, ha ribattuto che le vota-
zioni in sala erano state pre-
vlste proprio per essere sicu-
ri di avere sette canzoni fina-
liste in ognuna delle due pri
me serate. Ma, anche se que
sto il sindaco non l'ha detto. 
il Comune, per problemi di 
bilancio. mira proprio ad as-
sicurarsi un'entrata con i bi-
glietti venduti. 

Parise ha. comunque, assi-
curato che si battera per te-
nere le giurie in sala soltanto 
come riserve. qualora non si 
raggiungesse il numero di set
te canzoni finaliste, ed anche, 
come gli e stato suggerito. 
perche i voti delle comunita, 
tre per ogni membro, venga-
no convogliati non sulla stes
sa. ma su tre diverse canzoni 
(il che permetterebbe di ave
re sette finaliste. senza ricor-

rere al pericoloso sistema del
la votazione in sala, cioe ad-
domesticata). 

Alia riunione di oggi erano 
presenti due dei tre presenta-
tori del Festival. Mike Bon-
giorno e Paolo Villaggio. oltre 
a tre cantanti in gara. Anna 
Identici, Lara Saint Paul e An
gelica. 

d. i. 

Dimissionari 
numerosi 

accademici di 
Santa Cecilia 
Alcuni membri dell'Accade-

mia di Santa Cecilia hanno 
dato le dimissioni. La notizia 
e stata diffusa dal Maestro 
Petrassi. anche a nome degli 
altri dimissionari. con il se-
guente comunicato: 

«In seguito all'elezione del 
Maestro Renato Fasano alia 
carica di presidente dell'Acca-
demia nazionale di Santa Ce
cilia. si sono finora dimessi 
dall'Accademia stessa i seguen-
tl suoi membri: Franco Ab-
biati, Guglielmo Barblan, 
Luigi Dallapiccola, Fedele 
D'Amico. Carlo Maria Giulini. 
Mario Labroca. Gianfrancesco 
Malipiero Gian Carlo Menotti, 
Massimo Mila, Federico Mon-
pellio, Goffredo Petrassi, Ma
rio Rossi. Nino Sanzogno. 
Pietro Scarpini». 

Le dimissioni sarebbero do 
vute al fatto che queste per
sonality vedono nella nomina 
del Maestro Fasano una con-
traddizione con lo statuto di 
tipo democratico che 1'Acca-
demia si e data di recente. 

Comunque si attendono ul
terior! motivazioni da un do-
cumento che gli interessati 
stanno preparando. 

II Maestro Renato Fasano e 
stato eletto presidente dell'Ac-
cademia nazionale di Santa 
Cecilia dall'assemblea genera 
le degli accademici del 6 
febbraio scorso. 

PARIGI. 10 
Marlon Brando sara il pro-

tagonista del nuovo film di 
Bernardo Bertolucci, L'ultimo 
tango a Parigi, che il regista 
italiano si accinge a girare 
nella capitale francese e nei 
suoi dintorni. Questo film sara 
il primo diretto da Bertolucci 
dopo il successo mondiale del 
Conformista. 

Marlon Brando, che ha re-
centemente terminato 11 Pa-
drino (dal noto romanzo di 
Mario Puzo), impersonera nel 
VUltlrio tango a Parigi un vo-
dovo americano travolto dalhi 
passione per una ragazza fran
cese fidanzata con un giovane 
documentarista. Le altre par
ti principali saranno interpre-
tate da Maria Schneider, una 
ventenne parigina esordiente 
nel cinema, e da Jean-Pierre 
Leaud. il giovane attore fran
cese protagonista di alcuni 
film di Francois Truffaut e 
Jean Luc Godard. 

L'ultimo tango a Parigi e 
sceneggiato da Bernardo Ber
tolucci e Franco Arcalli. Le 
riprese cominceranno lunedi 
prossimo e dureranno sette 
settimane. Direttore della fo-
tografia e Vittorio Storaro; 
Ferdinando ScarRotti e lo sce-
nografo, mentre i costumi so
no di Gitt Magrini: gli stessi 
collaborator!, cine, che Ber
tolucci ha avuto per 7J COH-
formista. 

• • • 
II fatto che una « troupe » 

cinematografica stia girando 
un film suH'assassinio. ad ope
ra degli scherani del genera-
le Oufkir in collaborazione 
con i servizi di sicurezza 
francesi, del dirigente demo
cratico marocchino Ben Bar-
ka. non riesce evidentemen-
te gradito alle autorita 

Infatti, nonostante abbia ot-
tenuto le necessarie autorizza-
zioni preventive, il regista 
Yves Boisset ha incontrato 
piu di una difficolta in sede 
di realizzazione del film. La 
polizia, per esempio. non ha 
dato il permesso di « girare J> 
nelle strade alcune scene, in 
particolare quelle davant' al
ia sede parigina dell'ONU. 
mentre i dirigenti dell'aero-
porto di Orly non hanno per
messo ai cineasti l'accesso nei 
propri « domini i> e l'azienda 
che gestisce la metropolitana 
ha rifiutato ogni collaborazio
ne 

Protagonista del film, che si 
intitolera L'atlenfafo. e Gian 
Maria Volontd. 

• • * 
Clifford Irving, lo scrittore 

americano. autore di una di-
scussa biografia del miliar-
dario Howard Hughes e ora 
al centro di una vicenda giu-
diziaria. ha da tempo conces-
so al regista francese Fran
cois Reichenbach l'esclusiva 
per portare sullo schermo. 
proprio sulla base dello scot-
tante manoscritto. la vita di 
Hughes. 

Î o ha dichiarato lo stesso 
Reichenbach. il quale ha co-
nosciuto piuttosto bene Irving. 
col quale era in rapporti di 
amicizia. avendo collaborato 
con lui per alcune scene di 
un film sui falsari internazio-
nali. che uscira la prossima 

J primavera. 

Al Teatro dell'Opera 

Vassiliev in «Giselle 
accanto alia Fracci 

» 

Vladimir Vatsilitv, il famoso primo ballcrlno del Boliciei di Metca, sara il partner di Carta 
Fracci in c Giselle» di Adam che andra in scena all'Opera di Roma (la «prima i i in 
programma per il H febbraio). Vassiliev ha accettato di sostituire Taltrettanto famoso Erik 
Bruhn, attualmente indisposto: ma la decisions di invitare al suo posto il grande artista 
sovietico non assume certo il carattere di un ripiego, ami. Nella foto: la Fracci e Vassi
liev a Roma, durante le prove del balletto 

Kirk Douglas uomo da rispettare 

Un bel trio per 
un colpo «grosso » 

Accanto all'attore americano, Florinda Bolkan e 
Giuliano Gemma sono gli interpreti del film di 
Michele Lupo - Marina Cicogna ha annuncia-
to un consistente programma di produzione 

Un bel trio, non e'e dub-
bio, quello che Marina Cico
gna ha messo insieme per il 
film che la vede come pro-
duttrice non p'rii nell'ambito 
della Euro, ma per la Vero 
na Cinematografica. II trio, 
presentato ieri ai giarnalisti. 
e composto di Kirk Douglas. 
Florinda Bolkan e Giuliano 
Gemma, tutti in gran forma e 
in vena di farsi i complimen-
ti Vun I'altro. 

Un uomo da rispettare. que 
sto il titolo del film, diretto 
da Michele Lupo, e ambien-
tato nel mondo della malavi-
ta di Amburgo e racconta la 
storia di Bart (Kirk Douglas) 
campione nell'aprire cassefor 
ti anche le piii difficili, di An
na, la sua donna (Florinda 
Bolkan) e di Marco (Giulia
no Gemma), un acrobata ita 
liano. che Bart allena al fur 
lo per poterlo ulilizzare in un 
colpo grosso. Naturalmente 
tutto andra secondo le rego 
le, anche se il film si con 
cludera con un «risvolto z 
che non e stato svelato ai 
giarnalisti e che percib non 
possiamo raccontarvi. 

«Siamo, dunque, di fronte 
al solito giallo, o ad un enne-
simo poliziesco? » e stato chie 
sto al regista. Lupo dice di 
no. La sua inlenzione sarebbe 
duplice: raccontare la storia 
di un uomo che vuole dimo 
strare alia propria donna tul-
te le sue capacita. e narrare, 
al tempo stesso, un rapporto 
tra allievo e maestro. Intervie-
ne la Cicogna: <t E' un film 
d'azione classico. in chiave 
moderna, nel quale, forse per 
la prima volta, una donna ha 
una parte importante quanto 
quella di un uomo 3>. « Come 
e nata Videa di questo trio? ». 

«A Cannes, nel '70 — ri-
sponde Marina Cicogna — 
Kirk Douglas faceva parte 
della giuria del festival. Io ero 
li per Indagine su un cittadi-
no al di sopra di ogni sospetto. 
In quella occasione parlando 
con Kirk Douglas, egli mi dis-
se che avrebbe volentieri fat
to un film con la Bolkan. 
Quando ho avuto in mano il 
soggetto di Un uomo da ri
spettare mi sono ricordata di 
quell'incontro e con Michele 
Lupo abbiamo proposto il film 
a Douglas, che ha accettato 
di tornare ancora una volte. 
a girare in Italia e in Euro-
pa >. II tiro si sposta per un 
momento su Douglas, il qua
le fa gli elogi sia della Bol
kan sia di Indagine. che fro 
va un film straordinario. 11 
celebre attore americano 
scherza. poi, con Gemma, di-
cendogli che i film da lui. 
Douglas, interpretati. e che 
Gemma tanto ammira. sono. 
in realta. interpretati da suo 

padre. Douglas gioca insom
nia con i suoi cinquantacin-
que anni, che, sia detto per 
inciso, porta in modo invidia-
bile. 

Qualcuno chiede come mai 
Marina Cicogna abbia abban-
donato la Euro. «Matrimoni 
e divorzi sono all'ordine del 
giorno» risponde la produt-
trice, e passa ad annunciare, 
sia pure non ufficialmente. i 
film che ha in animo di rea-
lizzare. Nel programma, as
sai consistente, ci sono due 
film con De Sica: Andrea (o 
La chiameremo Andrea) con 
Manfredi e La vacanza con 
Florinda Bolkan; un film con 
Damiani che dovrebbe chia 
marsi, se non andiamo errati, 
I torturatori; due film con 
Elio Petri, al cui soggetto il 
regista , della ~ Classe operaia ' 
sta lavorando; Cuore di cane, 
versione cinematografica del 
romanzo di Bulgakov ad ope
ra di Laltuada; tin film di
retto e interpretato da Alber
to Sordi. Finche c*e guerra e'e 
speranza. sul doppio volto di 
un mercante d'armi. respon-
sabile di gravi sciagure e dol-
ce padre di famiglia. Nei pro 
gelti della dinamica produt-
trice ci sonn due «filoni *. 
quello « impegnato » e quello 
« di consuma ». Spesso il film 
d'impegno finisce con Vincassa-
re molto. dando esca a una 
serie di difficili distinzioni e 
discussioni, che non e qui il 
caso di riaprire. 

m. ac. 
Nella foto: Kirk Douglas e 
Florinda Bolkan durante la 
conferenza stampa di ieri. 

Lusetti vince 
ancora a 

"•*• Rischiatutfo 
Giampaolo Lusetti, l'univer-

sitario di Correggio, specializ-
zato in pittura del Rinasci-
mento, si e confermato cam
pione ieri sera, nella prima 
puntata del terzo anno di vi
ta dl Rischiatutto. Avendo su-
perato in totale cinque milio
ni di lire di vincita, ha anche 
acquistato il diritto a parte-
cipare alia finalissima fra i 
campioni del gioco televisivo, 
in programma per il prossi
mo maggio. 

La puntata di ieri non ha 
avuto momenti di grande su
spense: 1 due concorrenti, 
Bruno Piccini, un ex alpino, 
nato 41 anni fa alia Spezia, 
attualmente comandante dei 
vigili urbani di Sondrio e 
cultore d! studi sulla guerra 
civile spagnola, e Carmelo 
Rarjeri, un farmaclsta dl 26 
anni di Messina, specializzato 
in storia del jazz, non hanno 
mai troppo impensierito il 
campione in carica. Lo con-
ferma anche il risultato fina
le: Bruno Piccini. infatti, do 
po aver faticosamente raggra-
nellato 180 mila lire, non ha 
risposto alia domanda finale, 
mentre il siciliano non e stato 
ammesso a rispondere al que-
sito conclusivo non avendo 
raggiunto la cifra minima pre-
vista dal regolamento. Giam
paolo Lusetti. invece, ha la-
sciato Rischiatutto con una 
vincita parziale di un milio-
ne e 820 mila lire. In totale, 
1'universitario emiliano ha 
quindi vinto cinque milioni e 
centoventimila lire. 

le prime 
Cinema 
Questa 

, fi, * 4 i.' . ,,u 

Sconcertante 
«Locandiera» 

a Firenze 
FIRENZE, 10 

E' stata rappresentata al 
Teatro della Pergola, in « pri 
ma» nazionale. La Locandie 
ra di Goldoni, nella interpre 
tazione di Anna Maria Guar 
nieri (Mirandolina) e Franco 
Citti (Fabrizio). esordiente in 
teatro. • 

La regia di Mario Missiroli 
ha dato del testo goldoniano 
un'interpretazione per certi 
aspetti sconcertante (e indub 
biamente originale), che ha 
suscitato perplessita e riserve 
mentre 11 pubblico giovanile 
— cul e stata dedicata ieri 
un'« anteprima» — ha calo 
rosamente applaudito lo spet-
tacolo. 

Altri interpreti: Carlo Mon 
tagna, Quinto Parmeggiani. 
Cesare Gelli, Pina Cel, Giulia 
na Calandra. Le scene sono 
di Giancarlo Bignardi. La 
Compagnia, dopo le repllchc 
fiorentine (fino a domenica). 
si spostcra a Bologna e sue-
cesaivamente a Milano. 

specie d'amore 
Incoraggiato dalle buone ac-

coglienze fatte dal pubblico 
alia Califfa, il regista-scnttore 
Alberto Bevilacqua ha traspo-
sto liberamente sullo schermo 
un altro proprio romanzo, 
Questa specie d'amore (1966). 
E ha voluto, anche stavolta, 
quale protagonista il bravissi-
mo Ugo Tognazzi: qui in du
plice veste, poiche la vicenda 
e quella del'affettuoso, tor-
mentoso rapporto tra un figlio 
e un padre. II padre, Giusep
pe, e un eroe della Resistenza 
antifascista, vissuta da lui, 
senza mai piegare, in Italia e 
in Spagna; era, vecchio e solo, 
se ne sta ntirato vicino alia 
sua Parma. II figlio Federico e 
a Roma, dove ha sposato Gio-
vanna, erede d'una famiglia 
deU'aristocrazia nera, ricca e 
potente; ma si trova come re-
spinto ai margini della sua 
nuova parentela. mentre l'im-
magine patema lo domina 
sempre, quasi modello inarri-
vabile. E dal padre, nella 
campagna emilians, Federico 
cerca rifugio, dopo che an
che il legame con Giovanna 
(mono sul nascere il bambi
no che avrebbe forse potuto 
rinsaldarlo) si e rivelato in 
tutta la sua artificiosita. Li , 
dove passo 1'infanzia, in mez
zo a quella gente umana e 
schietta, Federico scrota le 
proprie radici. Giovanna lo 
raggiunge, e anche lei sembra 
migliorare, al con tat to con la 
terra e col popolo. Giuseppe, 
poi, subisce l'offesa d'un grup-
petto di fascisti. in tutto simi-
11 ai loro camerati d'un tem
po: Federico affronta I gagliof-
fi, in una lotta imparl, e fi-
nalmente si sente rlscattato 
dalla soggezione filiale: la mor-
te del padre suggella, doloro-
samente, questa conquista del
la maturita. Anche Giovanna 
pare divenuta adulta: si sepa-
ra da Federico, per comprova-
re la sua indipendenza, ma lo 
spettatore conciliante potra 
sperare che non si tratti dl 
un addio definitive Comun
que, abbiamo ora dinanzl agli 
occhi un uomo e una donna 
dlversl. 

Questa specie d'amore e dun
que la storia di un'educazione 
sentimentale e morale, cui 1" 
esempio politico fornisce un 
nobile supporto, piu che una 
struttura ideologica precisa: 
non a caso, la figura di Giu
seppe si staglia a modo di 
statua in un deserto. Tuttavia, 
la devozione verso l'antifasci-
smo storico (nel personaggio 
del genitore e adombrato 
quello del compagno Guido Pi-
celli, che capeggid a Parma 
la vittoriosa battaglia contro 
le squadracce, e cadde sul 
fronte spagnolo durante la di-
fesa della Repubblica) sugge-
risce all'autore. soprattutto 
nella seconda meta del film, 
e in genere nei flash-back (dal 
colore «virati » al bianco e 
nero). una certa sobrieta e se-
rieta di accenti; indubbiamen-
te preferibile agii svolazzi 
piuttosto impersonali della 
Califfa. Ce poi Tottimo To
gnazzi. come Federico e co
me Giuseppe, a sostenere il 
racconto, anche o soprattutto 
la dove piu pericolosamente 
potrebbe scoprirsi la natura 
letteraria io libresca) di esso. 
Sfocata. Invece, Jean Seberg. 
E Io spagnolo Fernando Rey 
avrebbe potuto essere utiliz-
zato meglio. Nel contorno, ci 
sono Ewa Aulin, Angelo In
fant!, Evi Maltagliati, ecc. 
Tra i collaborator! «tecnici» 
ricordiamo. col direttore del
la fotografia Roberto Gerardi, 
il truccatore Alberto De Rossi. 
che ha il suo da fare, e Io fa 
bene. 

ag. sa. 

FZai $ 

controcanale 
WESTERN IN MONGOLIA 

La serata del giovedl & ormai 
polarizzata da Rischiatutto: e 
i programmatori, che ovvia-
mente non hanno alcuna inten-
zione di modiflcare questa si-
tuazione del resto ormai ab-
bustanza solida. ci pare prov-
vedano casualmente a struttu-
rare le trasmissioni del prlmo 
canale. In queste settimane 
stanno mandando in onda al
cuni telefilm stranieri, che 
vendono presentatl in minore 
anche dal Radiocorrlere. Ci 
siamo permessi di marinare, 
una volta tanto, il quiz nazio
nale per veriflcare questa al-
ternativa. Era in programma, 
questa volta, un film sovietico 
che dal Radiocorrlere veniva 
deflnito « originale », « tele
film ». Abbiamo constatato piii 
volte, nelle rassegne interna-
zionali di televisione, che i film 
girati dai sovietici per la TV 
non si distinguono, spesso. da 
quelli destinaH ai normali cir-
cuiti cinematograflci, se non 
per la durata, che e legger-
mente piii breve. L'ultlma raz
zia, per6, sembrava piuttosto 
girato a dispetto del video: sia 
per il formato, che era quello 
del cinemascope, sia per il 
gran numero di sequenze pa-
noramiche, certamente poco 
adatte alle proporzioni del pic
colo schermo. Da noi, inoltre, 
il film ha perduto anche il co
lore, che non era elemento se-
condario in una pellicola am-
bientata in una regione dai 
bellissimi costumi come la 
Mongolia. Diremmo, quindi, 
che da questo punto di vista 
la scelta dei programmatori e 
stata tutt'altro che felice. 

Quanto alia materia e alio 
svolgimento, L'ultlma razzia 
somigliava ad un western. Il 
regista Baras Khalzanov, che 
interpretava anche la parte del 
protagonista, vi narrava un 
awentttroso episodio della 

guerra civile: Vimpresa di un 
soldato rosso che, attraverso 
numerosi e pericotosi stratta-
gemmi, riusciva a portar via 
ai bianchi un branco di cavalli 
per consegnarlo all'Armata 
rossa. Le regole del « genere » 
erano tuite rispettate: lo sfon-
do esotico, colorito di riti e 
tradizioni locali (la vicenda si 
svolgeva in Mongolia) gli scon-
tri spietati fra il protagonista 
e i suoi avversari, alternati ad 
astute manovre; Vazione a su
spense risolta con una travol-
gente sequenza finale, nella 
quale il motivo dominante era 
costituito dal galoppo sfrena-
to del branco dei cavalli at
traverso la grande pianura. 

Girato e interpretato con 
bon mestiere, il film raggiun-
geva certamente un buon gra
do di efflcacia spettacolare. 
Non si pud fare a meno di sot-
tolineare, tuttavia, che i per-
sonaggi e i loro rapporti era-
no tratteggiati secondo moduli 
del tutto convenzlonali: su 
questo piano, in fondo, i vec 
chi western americani riutci 
vano a dissimulare meglio il 
loro taglio puramente com-
merciale. Ma soprattutto il 
film, nonostante un paio di ri 
ferimenti alle condizloni del 
popolo mongolo dell'epoca 
prerivoluzionaria, non si cura 
va affatto di trasmettere alio 
spettatore il senso politico e 
storico del periodo dal quale 
I'episodio era tratto. 

In realta, la guerra civile 
serviva soltanto a fornire al 
regista un pretesto per U suo 
racconto di avventure: un pre 
testo capace di rendere piii 
drammatica la vicenda e, in 
sieme, di suscitare sicure emo 
zioni nel pubblico sovietico 
Un pretesto, come dire, di 
cassetta. 

g. c. 

Concert! 
celebrativi 
di Rossini 
a Pesaro 

PESARO, 10. 
Per inlziativa della Fonda-

zione a Gioacchino Rossini » di 
Pesaro si e costituito un co-
mitato locale che ha program-
mato le manifestazloni cele-
brative del centottantesimo 
anniversario della nascita del 
composltore. 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 12,30 e 14,30) 

Due collegamenti con Sapporo, in Giappone, per una s-n 
tesi di alcune fasi degli XI Giochi Olimpici invemali. Sonc 

-previste le gare di salto dal trampolino, di bob a quattro. 
staffetta di biathlon, 1000 metri di pattinaggio e hockey sul 
ghiaccio. 

SPAZIO MUSICALE (1°, ore 18,45) 
Tema odierno di questa trasmissione musicale presentata 

da Claudia Giannotti sara il valzer, la danza Viennese che 
vanta ormai duecento anni di vita. Muovendo dalle compo 
sizioni di Ravel e Sibelius e passando per il «valzer ame 
ricano», la trasmissione si avvale della partecipazione di 
Joe Venuti, della pianista Tiziana Ronda e dei pianisti Mario 
Borciani e Danilo Lorenzini (che eseguiranno a quattro man; 
una composizione di Stravinski). 

LE CASE DEL VEDOVO 
(2°, ore 21,15) 

Prosegue, in concorrenza con A-Z; un fatto, come e perche 
(che va in onda sul nazionale e che decide soltanto all'u! 
timo momento il programma da mandare In onda). il ciclo 
intitolato «Uomo e societa nel teatro ». Oggi e in programme 
la prima commedia scritta da George Bernard Shaw, pre 
sentata per la prima volta settantacinque anni fa a Londra 
La commedia si propone — sulla linea di tutta l'opera di 
Shaw — come una satira della societa borghese: una satira. 
tuttavia, che la borghesia riuscl in qualche modo a digerire. 
facendo anzi di Shaw il suo primo «autore maledetto» di 
?ran successo. I protasjonisti sono due inglesi della mean 
borghesia in viaggio nel Continente, a contatto, dunque, cor: 
una civilta «sconosciuta». La loro apparente tranquillita e 
bonomia si svela, lentamente. per quello che e: una mascher? 
che copre feroci sentimenti ed una realta di violenza e s^ 
praffazione sociale. Le case del vedovo viene presentata n*'' 
Tadattamento realizzato per la tv da Edmo Fenoglio, chr 
anche regista. 

SENZA TANTI COMPLIMENTI 
(1°, ore 22) 

Ultima puntata della trasmissione dedicata ai cantautor 
Lo spettacolo, curato da Leone Mancini, si chiude con un= 
esibizione di Domenico Modugno e due canzoni (di Tom 
Cucchiara e Gino Paoli) cantate da Donatella Moretti (che 
svolge anche il ruolo di «conduttrice» della trasmissione» 
Intervengono anche Lucio Battisti, Gianni Magni e il mae 
stro Giampiero Boneschi. 

programmi 
TV nazionale 
12,30 Sport 

XI Giochi Olimpici 
invernall 

13,30 Telegiornale 
1430 Sport 

XI Giochi Olimpici 
invemali 

17.00 Platero 
Programma per 1 
piu piccini 

1745 La TV del ragazzi 
18,45 Spazio musicale 
19.15 Sapere 

Ultima puntata dl 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO; ora 7 , 8 , 
10. 12 , 13. 14, 15, 17 . 20 . 
2 1 . 23 ,10; 6: Mattntino mu
sicale; 6,54; Almanacce; 7,10: 
Mattutiito musicale; 8,30: X I 
Giochi inrrmali 41 Sapporo; 
8,40: Le canzoni del mattine; 
9.15: Vol ed ioj 12.10: Spe-
ciale per RischiaUrtto; 13,15: 
I favolosi: Re/ Charles; 13,27: 
Una commedia in rrenta mi-
noti: Tine Carraro in « Givlio 
Cesare» di W . Shafcesperare; 
14,10: Boon pomerifflio; 16: 
Proaramma per i ra*axzi: Onda 
verde; 16,20: Per vol giovani; 
18,20: Come • perche; 18.40: 
I tarocchi; 18.55: Italia che 
larora; 19,10: Opera rermo-pe-
sta; 19,30: Pianeta Brasile; 
20,20: Andata e ritoroe; 21,15: 
Concerto sinfonico diretto da 
F. Preritall; 22 .40: La Stat-
fetta ovvero « Uno sketch ttra 
I'altro a 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: ora C.30, 
7.30, 8,30. 9 .30, 10,30. 
11,30, 12,30, 13,30, 15,30. 
16.30. 17.30, 19,30. 22,30, 
24; C: I I mattlnlere; 7,15: X I 
Giochi invemali di Sapporo; 
7,40: •uomjiomoi 8,14i Muslca 

«Problemi dl socio-
logia » 

19.45 Telegiornale sport -
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 
21,00 A-Z: un fatto, come 

e perch£ 
22,00 Senza tanti compli

ment! 
Programma musi

cale 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21.00 Telegiornale 
21,15 Le case del vedovo 

di G.B. Shaw 

espresso; 8 ,40: Galleria del 
melodramma; 9,14: I tarocchi; 
9,35: Sooni e color] dell'or-
chestra; 9 ,50: « La principessa 
Tarakanora » di A- Drago; 
10,05: Canzoni per tutti; 
10,35: Chiamate Roma 3 1 3 1 ; 
12,10: Trasmissioni regional!; 
12,40: Lei non sa chi suono io!; 
13: Hit Parade; 13,50: X I Gio
chi invemali di Sapporo; 14: 
Su di airi; 14 ,30: Trasmissioni 
refionali; 15: Discosudisco; 
16: Sefuite il capo; 18: Spe
cials GR; 18,15: Giradisco; 
18,40: Punto intcrroeativo; 
19: Licenza di trasmettere do
cument! autentici so fatti ine-
sistenti; 20 ,10: Supercampio-
nissime; 2 1 : Mach due> 

Radio 3° 
Ore 9,30: Musiche di T. Al-
binoni • M . Clement!; 10: 
Concerto di aperture; 1 1 : Mu-
siea • poesia; *<1,45: Polifonia; 
12,10: Meridiano di Green
wich; 12,20: Avansuardia; 13: 
Intermezzo; 14: Children's cor
ner; 14,30: Concerto del pia
nista G. Sacchetti; 15: Zigen-
nerliche; 16.15: Musiche italia
ne d'oefli; 17: Le opinion! deflti 
altri; 17 ,20: Foali d'album, 
18: Notizie del Terzo; 18.45* 
Piccolo pianeta; 19,15: Concer
to di oani sera; 20,15: Ltneue 
e tarfo; 2 1 : I I Git 
Terzo; 
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