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Shirley 
e pronta 

all'esordio 
come 

regista 

Da parte dei discografici 

Per Sanremo ancora 
bastoni tra le ruote 

LONDRA — Shirley Mac Laine (nella foto) ha dichiarato 
che e pronta a esordire come regista. Pert ha bisogno di un 
buon soggetto che finora, nonostante ne abbia letti molti, 
non ha trovato. Non si esclude quindi che sia la stessa Shirley 
a scrivere II soggetto. Gia autrice di un'autoblografia, la Mac 
Laine si prepara a lanciare un secondo libro, in parte auto* 
biografico. Poi, probabilmente, verra un terzo, di pura fan
tasia, e questo potrebbe servire per II f i lm 

Alia fine di aprile 

A Torino il 
piu autentico 
jazz di oggi 

Si sta preparando una manifestazione che vuole 
differenziarsi decisamente dai normali festival 

Chi chiede modifiche del sistema di votazio-
ne, chi vuole I'annullamento della manifesta
zione - Nuova assemblea di cantanti a Roma 

Nostro servizio 
MILANO, 12 

Finalmente, qualcosa di nuo-
vo nel mondo italiano del 
jazz. Dopo una serie di sta-
gioni, concertistiche e festi-
valiere, in cui, nel nostro pae-
se, non e stato possibile 
ascoltare la nuova musica 
afro-americana, mentre ci so-
no stati sciorinati vari pezzi 
da museo, spesso senza nep-
pure un «marchio di quan
ta », ecco che a Torino si 
sta mettendo in piedi una 
manifestazione dl jazz che 
potra, se tutto andra nel 
senso promesso, darci un'e-
sauriente informazione del 
jazz piii autentico di oggi. 

Organizzata daH'Assessorato 
alia Cultura deH'Amministra-
zione provinciale di Torino, 
la «Tre giornl del jazz con-
temporaneo», in calendario 
per il 28. 29 e 30 aprile pros-
simi. non si chiama e non 
vuole essere un o festival ». Si 
trattera, infatti, di tre giorni 
pieni. dove ai concert! si al-
ternano i dibattiti, le tavole 
rotonde, gli incontri fra il 
pubblico e i musicisti, la 
proiezione di filmati ecc. Tre 
giorni, insomma, dai mattino 
alia sera, a prezzi veramente 
popolari: si pensa, infatti, di 
mantenere il costo del bigliet-
to sulle cinquecento lire. 

Cominciamo subito con t 
nomi dei musicisti. II pro-
gramma, alia cui realizzazio-
ne lavorano Tony Lama (fra-
tello dello scomparso pianista 
Maurizio Lama) e Giancarlo 
Roncaglia, non e ancora stato 
definito, ma i nomi in predi-
cato (alcuni gia sicuri, altri 
in corso di trattativa) inclu-
dono Lennie Tristano (con 
Warne Marsh, il tenorsaxofo-
nista che gli fu a fianco nel 
periodo d'oro del « cool Jazz »: 
Tristano e Harsh suoneranno 
anche a Milano), Art Blakey, 
Cecil Taylor, Don Cherry, Ga 
to Barbieri, Alice Coltrane 
(pianista e arpista, vedova di 
John Coltrane: dovrebbe es
sere alia testa di un proprio 
complesso). il contrabbassista 
Richard Davis, il percussioni-
sta Sanny Murray, il nuovo 
gruppo del francese Pierre 
Favre, forse Enrico Rava con 
Steve Lacy (ma si pensa di 
avere altri musicisti della 
nJazz Composers Orchestra*), 
tre gruppi italiam, che po-
trebbero essere quelli di 
Franco D'Andrea (con il suo 
trio), di Giorgio Buratti (che, 
piu d'ogni altro, avrebbe un 
suo posto preciso in questa 
«Tre giorni») e 11 comples-
so «free» di Liguon Junior 
(figlio del noto batterista). 

Non e stato preso in con 
siderazione Ornette Coleman, 
appunto perche" Torino vuole 
informare soprattutto su quel-
la zona del jazz che da nol e 
stata ignorata 

In discussione, Invece. la 
lnclusione del Blues, che, a 
nostro awiso, sarebbe effettl-
fwnente opportuna, non solo 

perche* stabilisce il senso di 
una continuity nel jazz, ma 
anche perch6 consentirebbe 
un piu immediato contatto 
con i giovani che si vogliono 
interessare a tale manifesta
zione. 

Le tre giornate sono state 
suddivise, di massima, sotto 
i titoli, rispettivamente, di 
a Cool, blue e hard bop». 
a Free classicon e «Jazz og
gi ». La sede dovrebbe essere 
I'Auditorium della RAI (che 
registrera il tutto), salvo il 
primo giomo in cui i con
cert! (se gli impegni del-
l'Auditonum con la musica 
classica si rivelassero dawe-
ro non removibili) si terreb-
bero all'Alfieri. 

La a Tre giorni del jazz con-
temporaneo » s'inserisce in un 
quadro intenso di attivita to-
rinesi, che include, fra l'al-
tro, una serie di n lezioni» 
imminent! sul jazz: va notato, 
a questo proposito, che le 
prenotazioni per tali lezioni, 
a dimostrare l'interesse dei 
giovani verso il jazz, sono gia 
state esaurite, a differenza 
di quanto e awenuto per 
quelle sul cinema e sulla 
musica classica. 

Daniele lonio 

SANREMO, 12 
Le grandl case discograflche 

continuano a mettere i basto
ni tra le ruote del Festival 
della canzone di Sanremo: an
che se esse non combattono 
sullo stesso fronte, dato che 
alcune sono presentl, con i lo-
ro cantanti, alia manifestazio
ne. mentre altre ne sono state 
escluse. 

L'Ariston, la Carosello, la 
CBS Sugar, la Cariaggi, la Ce-
tra. la King Phonogram, la 
PDU, la Ricordi. la Rl-fi, la 
SAAR, la SIDET e la RCA, 
che parteciperanno al Festi
val, puntano soprattutto ad 
ottenere modifiche organlzza-
tive e nel sistema dl votazio-
ne. Ieri hanno infatti lnviato 
al sindaco di Sanremo. Piero 
Parise. il seguente telegram-
ma: « Rlngraziandola per aver 
deciso che la giuria in sala 
interverra unicamente nel ca-
so che nelle prime due sere 
del Festival non si raggiun-
gano votl sufficient! per sta-
bilire le sette canzoni final!-
ste. le prospettiamo l'assoluta 
necessita che tanto le giurie 
collettive che le giurie telefo-
niche siano obbligate a votare 
per un minlmo di tre canzoni. 

« Questo — prosegue il tele-
gramma — per evitare che gli 
eventual! voti in sala possano 
essere determinanti e per evi
tare altresl che i voti si ac-
centrino su due o tre canzoni, 
cosl da monopollzzare l'inte
resse del Festival e sacrifica-
re la maggior parte delle can
zoni. mortiflcandole con po-
chissiml votl. Dato che l'Uni-
vac ha riferito che tale mo-
difica comoorterebbe un ritar-
do nello scrutinio, di poca en-
tita. pensiamo che il tempo 
occorrente in piu non rappre-
sentl. di fronte all'importanza 
di tale decislone, un proble-
ma insuperabile. 

« Siamo sicuri — termlna 11 
telegramma — che artisti, au-
tori. editor!, dlscograflci, gior-
nalisti. considerano la cosa piu 
importante ottenere una sele-
zione piii democratlca, com* 
pleta ed equa possibile, non 
influenzata da alcuna giuria 
in salan. 

Invece la SIF e la Phono
gram che, avendo vlsto i loro 
cantanti esclusi dalla «ker-
messe canora», sono le punte 
dl diamante dello schleramen-
to dl totale opposizione, por-
tano avanti senza incertezze la 
battaglia anche sul terreno 
giudiziario. 

Giampiero SImontacchI ha 
chiesto il sequestro di tuttl 
gli attl relatlvi alia manife
stazione, a cominciare dalle 
schede dl iscrlzione dei can
tanti per finire al verball del
la commissione selezionatrice 
delle canzoni. 

II tutto si e concluso In nul
la in quanto il presidente del 
Tribunale, dottor Cioffi. ha 
dichiarato che non esiste ne
cessita di sequestro trattan-
dosi di attl pubblicl e che 
quindi tutti possono consulta-
re. Simontacchi, patron del 
cantanti Piero Focaccla. Nino 
Ferrer. Alain Barriere, Renato 
Arrouch, in una conferenza 
stampa tenuta in un albergo 
sanremese. aveva dichiarato 
di essere disposto a rinunciare 
aU'azione legale a condizione 
che anziche' ventotto cantanti 
al Festival ne fossero amines-
si quaranta. e cioe I ventotto 
selezionati oltre al dodici che 
figurano nell'elenco dl «rl-
serva ». Stamane. dopo la con-
vocazione delle parti e con-
clusas] come dicevamo, Si
montacchi ha dichiarato che 
lunedl mat Una present era 
esposto al pretore dl Sanremo 
per chiedere 11 rinvio della 
manifestazione in programma 
per le serate del 24, 25 e 26 
prossimi, in attesa che venga 
esaminato l'operato della com
missione. 

Si apprende intanto da Ro
ma che la scorsa notte si e 
conclusa, nella sede dellTJnio-
ne cantanti italiani aderente 
alia CISAS. una movimentata 
assemblea di big della canzo
ne. che hanno deciso a mag-
gioranza di intraprendere «ini* 
ziative sindacali» atte a bloc-
care la ventiduesima edizione 
del Festival. 

Alia riunione erano present!. 
accanto a numerosi cantanti 

r in breve 
Visconti miglior regista del 1971 per i giapponesi 

TOKYO. 12 
Luchino Visconti e stato giudicato miglior regista stra-

niero per ii 1971, in un sondaggio compiuto presso diciotto 
critict giapponesi. Morte a Venezia figura, infatti, tra i primi 
dieci migliori film dell'anno, umtamente a un altro film ita
liano, Metello di Mauro Bolognini. Nell'elenco figurano. poi, 
sei film amencani e due francesi. Nagisa Oshima e stato giu
dicato miglior regista giapponese deU'anno. 

Glenda Jackson sara Lady Hamilton 
LONDRA, 12 

Glenda Jackson impersonera Lady Hamilton, ai tempi della 
sua relazione con l'ammiraglio Nelson, nel film A bequest to 
the nation, tratto dai dramma di Terence Rattigan. Rattigan 
stesso sta curando la sceneggiatura del film. 

Dischi di Titta Ruffo nell'URSS 
MOSCA, 12 

E* stato pubblicato nellTJRSS un disco del celebre can 
tante italiano Titta Ruffo Si tratta dl registration! effefc 
tuate negli anni 1907-12. tra cui fanno spicco brani delle opere 
maggiormente amate dall'artista: Rtgoletto di Verdi e Amleto 
di Thomas L'artista, che assieme a Caruso e Scialiapin for-
mava la cosiddetta * grande triade*. aveva In repertorio cin-
quantanove opere. 

Quest'anno la compagnla dlscograflca «Melodla» pubbll 
chera aitrt due dischi contenentl registrazloni dl Titta Ruffo. 
Uno di quest! sara dedicate a canti popolari Italiani. 

Meno cinema in Gran Bretagna nel 1971 
LONDRA, 12 

I cinema In funzlone In Gran Bretagna, alia fine del 1971, 
erano 1527, doe 28 In meno rispetto all'anno precedents 
Hanno chluso 124 sale, mentre ne sono state aperte 43 nuove 
e 55 sono state rlnnovate. 

« bocciatl», come Mino Relta-
no. Claudio Villa. Little Tony 
e Tony Renis, anche alcuni dl 
coloro al quail la commissio
ne selezionatrice ha detto si: 
e, cioe, Nicola Di Barl, Lucio 
Dalla, Rita Pavone e i «Ric-
chl e Poverlw. 

Mentre da un lato gli esclu
si continuano a mlnacciare 
azioni legal! ed 1 loro fans 
inviano telegrammi dl prote-
sta al Comune dl Sanremo. 
l'organizzazione procede e con
tinuano a glungere adesloni. 
L'ultima in ordlne dl tempo 
vlene da Toklo ed annuncla 
che la TV giapponese rlpren-
dera le tre serate sanremesi e 
che il vincltore della manife
stazione verra invitato al fe
stival della canzone in Giap-
pone. 

Un caso 
limite i l 

sequestro di 
«Africa ama» 

Sul sequestro dl Africa ama, 
di cui sono autorl Guldo Guer-
raslo. Oreste Pelllnl. Angelo e 
Alfredo Castlgllonl. disposto. 
come e noto. dai Procuratore 
della Repubblica di Varese, 
l'awocato Gianni Massaro. 
neH'interesse degli autorl e dei 
produttori del film ha dichia
rato che ail provvedimento 
rappresenta, pur nel moltipll-
carsi nel settore di inlzlative 
giudlzlarle, inlzlative che poi 
si esaurlscono nel nulla, un 
caso limite In quanto esso ha 
colpito la versione del film 
la cui programmazlone era 
stata consentita dalla Procura 
della Repubblica di Milano, 
previo sequestro di alcune sce
ne, che venlvano espurgate, e 
perche esso interviene, con 
Inaccettabile ed errituale so-
vrapposizione. nel momento in 
cui il procedimento relatlvo 
alle sequenze espurgate e sta
to rimesso al giudlzio del Tri
bunale di Milano (unlco com-
petente in merito) innanzi al
ia prima sezione del quale e in 
corso 11 relativo processon. 

In parole semplici: la Pro
cura dl Varese ha sequestra
te la copia del film che era 
gia stata «tagliata» dalla 
Procura dl Milano e per le 
cui scene contestate e in cor
so un giudizio dinanzi alio 
stesso Tribunale dl Milano. 

L'awocato Massaro ha inol-
tre dichiarato insostenibile 
a la tesi della non conoscenza 
della sltuazione processuale 
del film, sia perche, in gene-
rale, resercizio dei poteri del 
Pubblico Ministero va natu-
ralmente effettuato con un 
minimo di cautela ed awalen-
dosi per 1 necessari, pur se 
sommari, accertamenti della 
polizia giudiziaria, che, pro
prio a tal fine, e posta alle 
dipendenze di esso. sia perche, 
nel caso particolare, avendo 
la Procura di Milano disposto 
II sequestro di talune sequen
ze del film con validita su 
tutto il terrltorio nazionale, 
non poteva la Procura dl Va
rese ignorare tale circc-
stanzan. 

Gavazzeni e 
Ronga si 

dimettono do 
Santo Cecilia 
Altri due lllustri esponentl 

del mondo musicale italiano, 
dopo i quattordici di cui ab-
biamo gia dato notizia, han
no rassegnato le loro dimis-
sioni da accademici di Santa 
Cecilia. Si tratta del direttore, 
compositore e saggista Gianan-
drea Gavazzeni e del musico-
logo e docente universitario 
Luigi Ronga. 

le prime 

Incidente al 
Son Carlo: 
sostituito 
il tenore 

NAPOLI, 12 
Un Incidente, accaduto ten 

sera al Teatro San Carlo, 
tra il tenore Carlo Franzini e 
11 maestro Marcello Panni, si 
e concluso con la sostituzione 
del cantante. Franzini prota-
gonista della Maura dl Stra-
vinski, uno del tre balletti 
con cantanti solisti che an-
dranno in soena nei prcssimt 
giorni, ha avuto un'animata 
discussione con II direttore dl 
orchestra, Marcello Panni, per 
motlvi di carattere tecnico. Al 
termine della discussione, il 
tenore ha dato uno schiaffo al 
maestro, rompendogli gli oc-
chiall. In seguito oH'incidente, 
la Sovrintendenza del San Car
lo ha sospeso 1'artista Impe-
dendogli anche 1'aooesso al 
teatro. La parte e stata quindi 
tifldata ad AlvlnJo Mlsclano. 

Teatro 
La Calandria 

Esattamente a quattrocento-
cinquantanove annl dalla ((pri
ma)) mondlale alia corte dl 
Urblno sono ormal rimaste 
poche ragionl (o glustificazio-
nl) per rlproporre oggi la 
commedla in volgare» del 
cardinal Blbbiena (Bernardo 
Dovlzl, 1470-1520), La Calan
dria, al pubblico contempora-
neo. A rileggerla. questa corn-
media «con parole sciolte, 
non legate », }a sua diretta fi-
liazione dalla commedia plau-
tina (Menaechmi, Casina) 
appare ancora piu schiaccian-
te. Possiamo cioe dire, anco
ra con 11 Castiglione, che il 
Bibbiena fu «un gran ladro 
di Plauto», e che «spariti 
gli orpelll» (come scrlve og
gi Luigl Durissl In una nota 
alia Calandria, messa in see-
na al Teatro Delle Arti con la 
regla di Antonio Pierfederi-
ci), della commedla non ri-
mane che il nudo Intreccio, 
il tecnicismo astratto del plot, 
ben lontano daH'ofTrire rive-
lazionl ideologicosoclali sul 
rapporto servo-padrone e sul
la moralita dell'epoca (si pen-
si, per esempio, alia comples-
sita ideologica che susclta lo 
intrigo nella Vaccaria del Ru-
zante). 

In questo senso, la «rllettu-
ra» canicolare dl Pierfedericl 
in chiave testuale (quel voler 
rlproporre il « modernlsslmo 
umorismo» deH'intreccio) ci 
appare la meno indicata e la 
piu assurda. Forse, sarebbe 
oggi piu giustlficata una rllet-
tura critica che evidenziasse 
proprio, daH'interno, la vanl-
ta degll orpelll e del gloco 
scenografico e il groviglio de
gli equivoci. E poi, la perizia 
degll interpretl ci sembra piCi 
che necessaria al riscatto sce-
nico di una struttura lingui-
stico-dlalogica abbastanza su-
perficiale e tutta da ironiz-
zare. 

Francamente, Fiorella Buffa 
(nella parte del prologo. e 
della serva Samia) e stata la 
unlca, con la sua prepotente 
dinamicita scenica. a creare 
una corposa e sanguigna ca-
ratterizzazione, purtroppo non 
del tutto funzionallzzata dai 
Pierfederici tra l'altro, com-
pletamente fuorl parte nel 
panni di Fessenio). E citere-
mo, con la Buffa, anche il 
simpatlco Ugo Carboni (Ca-
landro), ma non possiamo che 
biasimare Stefano Braschi, El-
sa Ghlberti, Mauro Albert!, 
Rossano Campitelll. Toni Tro-
no, Vincenzo Fodal! e gli altri. 
E Infine, chiediamo al regista 
Pierfederici: era proprio ne-
cessario impostare una a rilet-
tura» della Calandria in fun-
zione del « travestimento » pe-
derastico oggi di moda? Cor-
diali gli applausl, e si replica. 

Non si puo 
mai sapere 

Gil ingredient! sono i soliti 
con in piu un pizzico di pa-
rolacce o, per essere piu esat-
ti, di linguaggio llbero, di 
quello in uso corrente tra i 
giovani che amano chiamar 
le cose con i loro nomi, sen
za veli. A dire il vero ad usa-
re questo linguaggio, in sce-
na, non e solo l'elemento gio-
vane della famiglia, ma anche 
suo padre. 

Procedendo con ordine di-
remo che in Non si pud mai 
sapere Andre Roussin ci rac-
conta i guai e le «angosce» 
di una famiglia borghese un 
po* bislacca, ma poi non tan-
to, dove il padre Alberto Lu-
po, per l'appunto, che vive 
diviso tra famiglia e amante 
col beneplacito di tutti, «en-
tra in crisi» quando trova 
una lettera di sua madrc, or-
mai defunta. dalla quale sco-
pre che questo personaggio 
adamantino, da lui portato 
ad esempio alia figlia spregiu-
dicata, ha avuto sei o sette 
storie d'amore extraconiugali, • 
da una delle quali e nato pro
prio lui. Questa scoperta fa 
si che egli si ponga una se
rie di interrogativi, soprattut
to su sua moglie e gli even-
tuali amanti di lei. Ne nasco-
no una serie di equivoci in 
cui vengono coinvolti tutti: la 
moglie, la figlia e anche la 
zia Pussi, una cugina zitella. 
L'autore, scrivendo questo te-
sto — la cui traduzione e a-
dattamento in italiano di Lui
gi Lunari — si proponeva di 
far ridere e, in parte, ci rie-
sce. Tutto qui. 

Accanto a Lupo sono Olga 
Villi, che il regista Mario 
Ferrero fa andare su e giu 
come su una rotaia in curva, 
Marcello Tusco, Adolfo Geri, 
Wanda Benedetti e Stefanella 
Giovannini nella parte della 
figlia pestifera. Applausi, si 
replica al Parioli. 

vice 

***M 
Cinema 

Un'anguilla 
da 300 milioni 

Bissa (clpe Biscia), un po-
vero pescatore dl frodo del 
Delta, incontra il suo ex co-
mandante partlgiano, Vasco, 
arricchito e impelllcclato, il 
quale gli consegna la figlia se-
dicenne, Tina, in stato sopo-
roso: le cattlve compagnie 
hanno traviato la cara fanciul-
llna, che ha cominciato a dro-
garsl, onde si e resa necessa
ria la oura del sonno per evi
tare 11 peggio; al risveglio, le 
fara bene trovarsi fra persone 
schiette, in un ambiente senv 
plioe e sano (un po' umidlccio, 
magari). Il buon Biscia, com-
pensato abbastanza lautamen-
te, si beve la storlella e, col 
giovane amico Lino, circonda 
dl premure la bizzosa ospite. 
La quale, perb, sostiene che 
quel Vasco non e per niente 
suo padre, ma un abietto ra-
pltore, e che loro, Biscia e 
Lino, sono compile! dl lui. 

Per via di televisione, poi, 
si apprende che Vasca e scom
parso nel gorghi del Po. La 
ragazza, disinvoltamente, pro
pone al due poveraccl, spaven-
tatl e confusi, di assumersl in-
sieme l'affare ormal in piedl: 
tanto piii trattandosl di colpl-
re (dice lei) l'odlato patrigno, 
che si mangia 1 soldi della 
mamma. Per radio e sui gior- 1 
nali, in verita, il patrigno plan-
ge miseria, e per raccogllere 
quei trecento milioni del ri
scatto ci vorra una colletta na
zionale. Biscia, Lino e Tina, 
sfidando l'imponente apparato 
poliziesco, s'impadroniscono, a 
ognl modo. del malloppo. Ma 
ecco, i due sventurati si accor-
geranno, troppo tardi, che del
la gente bene non e'e mai da 
fidarsi (tuttavia, II delitto non 
e fruttifero nemmeno per Tina 
e per il suo troppo facilmente 
intuibile accolito...). 

Quarto lungometraggio dl 
Salvatore Samper! (dopo Gra-
zie zia, Cuore di mamma, tie-
cidete il vitello grasso), questa 
Anquilla mescola i velenl della 
polemica contro la famiglia 
borghese con altri argomenti 
e spunti anche occasional!, In 
un impasto di sapore incerto; 
nel quale le concession! ai gu-
sti meno raffinatl del pubblico 
sono vistose. a cominciare dal
le stravaganze erotiche di Sen-
ta Berger, magnlfica contessa 
vedova che allieta i grami gior
ni di Biscia e del guardapesca 
suo awersario. La descrizione 
d'un mondo plebeo awilito, 
dominato da bisogni primor-
diali, sembra echeggiare molto 
alia lontana, suirinizio, temi e 
personaggi del Ruzzante (non 
certo del Goldoni); ma sareb
be occorso un miglior lavoro 
in sede di sceneggiatura e di 
dialoghl, per offrire al pur 
simpatico protagonista Lino 
Toffolo qualcosa di piii che 
una ristretta gamma di paro-
lacce in veneto, e per fornire 
al tragicomico della sua situa-
zione un significato universal-
mente valido. 

Dove prevale l'intrigo gial-
lognolo, si notano del resto in-
congruenze e forzature grosso-
lane, come di chi abbia scarsa 
dimestichezza con la materia. 
Nel complesso, un prodotto 
spurio, che non rende nemme
no giustizia al talento di Ot-
tavia Piccolo, qui piuttosto 
fuori parte (e anche lei, co-
munque, generosamente spo-
gliata). Ci sono inoltre Mario 
Adorf, in una discreta carat-
terizzazione, Rodolfo Baldini, 
Gabriele Ferzetti Daniele Du-
blino. Colore, schermo largo. 

L'etrusco 
uccide ancora 

Tra la necropoli etrusca di 
Cerveteri e il Festival dei due 
mondi, un misterioso maniaco, 
che si direbbe mvasato aaiio 
spirito maligno di antiche dei-
t» di quei luoghi, semina cada-
ven, generalmente a coppie. 
Nella vicenda sono coinvolti 
un archeologo americano, ap
passionato della sua professio-
ne, ma insidiato dall'alcool; la 
sua ex amante, ora compagna 
d'un anziano direttore d'orche-
stra; il figlio di primo letto 
e la prima moglie del direttore 
d'orchestra; un coreografo 
omosessuale, e altri personag
gi minori. Jason, l'archeologo, 
e quello che rischia di piii; 
ma e anche lui, in definitiva, 
a nsolvere il caso, a scorno 
d'un impettito commissario di 
polizia italiano. 

Diretto (a colori) da Arman
do Cripino, il film ha, rispetto 
ai molti esemplari di «giallo 
all'itahana», il modestissimo 
pregio d'una certa bonaneta, 
nonostante l'owia truculenza 
di alcuni particolari. Ma l'affa-
scinante quanto discussa civil-
ta dell'Etruria avrebbe forse 
potuto fornire, al racconto, 
spunti meno approssimativi e 
dozzinali. Divertente, nel suo 
genere, l'inseguimento in mac-
china per le strettissime via 
della bella Spoleto. Gli inter
pret! principali sono Alex 
Cord, Samantha Eggar. John 
Marley, Nadja Tiller, Horst 
Frank, Carlo De Mejo, Enzo 
Tarascio. 

ag. sa. 

controcanale 

Nel '71 centodue film 
realizzoti in Francia 

PARIGI, 12 
Nel 1971, Informa il Centro 

nazionale della cinematogra-
fia francese, sono stati rea-
lizzati o cominciati In Fran
cia 102 film. 67 dei qua'.i in-
teramente francesi, e gli al
tri coproduzioni a maggioran-
za francese. Sono stati poi 
girati 25 film in coproduzione 
con partecipazione francese 
minoritaria. La cifra di 102 
film e identica a quella del 
1970. Vale a dire che, sebbe-
ne si sia lontanl dalle cifre 
dl dieci annl or sono, tutta
via e stato arrestato 11 lento 
ma graduate declino che si 
registrava regolarmente dai 
1962. Da rilevare, poi, che 
ben cento dl quest! 102 film, 

sono stati reaLzzati a colori. 
Rispetto agli Stati Uniti, il 

bilancio medio di un film 
francese rimane modesto. Ra-
ramente si va oltre I tre mi
lioni dl franchi (circa tre-
centocinquanta milioni di li
re), e la maggioranza rima
ne al di sotto di un milione. 
Si 6, d'altra parte, rafforza-
ta la tendenza a girare in e-
stemi, trascurando gli stu-
di, molti dei quali, infatti, so
no stati costrettl a chiudere. 

Per quanto riguarda le co
produzioni, il posto dominan-
te spetta sempre all'Italia, 
con 22 film su 35. Gli altri 
paesi, del Belgio all'Inghilter-
ra, dalla Spagna alia Germa-
nla, seguono a grande di-
stanza. 

c UMORISMO BECERO» — 
Sabato scorso avevamo rinun-
dato ad assistere alia puntata 
di « Sai che ti dico? »: la pre-
cedente puntata, infarcita dal
le consuete buttute stanca-
mente reazionarie sulla que-
stione femminile, ci era basta-
ta. Qualcuno, piu tardi, ci ave
va detto, perb, che avevamo 
perduto una discreta occasio
ns perchi qualche « sketch », 
Valtra volta, si era salvato. 
Cosl, siamo tornati a verifl-
care, nella speranza di aver 
sbagliato davvero. E ce ne sia
mo amaramente pentiti. 

«Sai che ti dico? », questa 
volta, era dedicate a un altro 
di quei temi che, in TV, fanno 
regolarmente cascar I'asino: la 
contestazione (termine adope-
rato dagli autori in senso di-
spregiativo, sin dall'inizio). 
E I'asino, infatti, ancora una 
volta 6 cascato. Le tre scenet-
te dello spettacolo offrivqno 
un panorama della protesta 
meditatamente completo: hip-
pyes, studenti. mondine. E ri-
petevano, senza il minimo ri-
tegno, tutti i luoghi comuni 
del qualunquismo nazionale: 
tanto da far pensare che Via-
nello abbia intenzione di can-
didarsi, ormai, come comico 
ufflciale della cosiddetta mag
gioranza silenziosa. Quel che 
colpiva, in particolare, era il 
fatto che tutti i dati di par-
tenza, i riferimenti di cronaca 
(i motivi della polemica hip-
pyes, le rivendicazioni degli 
studenti, le ragioni della pro-
testa delle mondine) erano 
abbastanza diretti e correnti: 

di modo che la solutions fi
nale, anche quando, come nel 
caso delle mondine, era in 

• chiave di « umorismo dell'as-
surdon, suonava come una 
scelta inequivocabile per I'or-
dine e la repressione. Lo sfor-
zo di blandire i pregiudizi pic
colo borghesi, di accattivarsi 
le simpatie degli uominl d'or-
dine, era evidente. 

Oggi come oggi, questo « Sai 
che ti dico? » rappresenta in 
realta, ci pare, il sintomo piu 
autentico del clima che, nel
la generale situazione politico 
italiano, va istaurandosi anche 

Jn televisione. Non solo per-
ch6 traduce il contenuto degli 
editoriali della stampa padro-
nale in pillole sorridenti, ma 
anche perchd 6 destinato (so
no gli ultimi dati del servizio 
opinioni) a venti milioni di 
telespettatori. C& dl che ri-
flettere, ci pare, soprattutto 
per coloro che continuano ad 
essere convinti che I'asse por-
tante della politica della RAI-
TV, il suo umessaggio* piii 
velenoso consista nella disin-
formasione e nelle storture 
dei notiziari quotidiani del 
Telegiornale. Tra Telmon, 

Branzi, Pasquarelli e Vianello 
c'd, se non altro, una diffe
renza: Telmon, Branzi e Pa
squarelli non divertono nes-
suno. Vianello, invece, costrui-
sce le sue scenette becere con 

indubbia abilita di mimo: e 
non d per nulla un vantaggio, 
in questo caso. 

g. c 

oggi vedremo 
CHIUSURA A SAPPORO 
(2°, ore 16,45) 

Si chiudono oggi a Sapporo, gli XI giochi olimpici Inver-
nali. Dalle 16,45 alle 19,20, sul secondo programma, saranno 
trasmesse, in collegamento via satellite, le fasi di una partita 
del gruppo «A» del torneo di hockey sul ghlaccio, della 
staffetta 4x10 chilometri maschile, dello slalom speciale 
maschile e delle fasi di un'altra partita di gruppo «A» di 
hockey sul ghiacclo. A conclusione sara trasmessa la cerimonia 
di chiusura. 

IL SOSPETTO (1°, ore 21) 
Va in onda stasera la prima delle due puntate del nuovo 

giallo di Friedrich Diirrenmatt, seguito ideale del Giudice e 
il suo boia. II commissario Barlach ha subito un intervento 
chirurgico e trascorre un periodo di convalescenza nella cli-
nica del professor Hungertobel. Sfogliando una vecchia rivi-
sta 11 poliziotto si sofferma sulla fotografia scattata in un 
campo di concentramento nazista, dove 6 ripreso un chirurgo 
tedesco, un certo Nehle, mentre opera alio stomaco un pri-
gioniero ebreo, senza narcosi alcuna. II professore Hungertobel 
crede di riconoscere in Nehle un compagno di universita 
trasferitosi in Germania, poi in Cile, quindi tomato in Svizzera 
al termine della guerra, per fondarvi una clinica. II chirurgo 
e soprannominato dai colleghi «Zio ereditan perche" la mag-
gior parte dei pazienti lo lascia erede delle loro sostanze. 
Barlach pensa che il chirurgo svizzero e il chirurgo nazista 
siano la stessa persona: sulla traccia di una labile ipotesi, 
Barlach indaga sul caso con Taiuto di due ebrei sfuggiti alia 
ferocia nazista, il gigantesco Gulliver e un nano. Gli Interpret! 
principali sono Paolo Stoppa, Ferruccio De Ceresa. Franco 
Volpi, Mario Carotenuto e Adolfo Celi. 

FRANK SINATRA (2°, ore 21,15) 
Con il concerto al « Royal Festival Hall» che Frank Sinatra 

tenne a Londra (e fu quella la sua ultima apparizione sui 
palcoscenici europei con una presentatrice d'eccezione quale 
Grace Kelly) si apre stasera la trasmissione dedicata al 
grande cantante americano. In studio, ad ascoltare le canzoni, 
vi sono questa sera Adriano Mazzoletti (che ha curato la 
trasmissione), e Carlo Mazzarella. 

LETTERE DI CROCE (2°, ore 22,10) 
Lettere dl Benedetto Croce relative al periodo che va 

dai 1889 al 1944 vengono presentate stasera nel corso dl 
Carteggio privato. Le lettere sono quelle indirizzate a Gio
vanni Gentile, al critico tedesco Karl Vowhler, a Giovanni 
Giolitti e ad altre personality della politica e della cultura. 

programmi 
TV nazionale 
11.00 
12.00 
1230 
1330 
14.00 
15.00 

16.45 
17.45 
18.00 

19.00 
19,10 

Messa 
Domenica ore 12 
II gioco dei mestieri 
Telegiornale 
A come agricoltura 
Sport 
Ripresa diretta di un 
awenimento agoni-
stico. 
La TV del ragazzi 
90° minuto 
Come quando fuori 
piove 
Telegiornale 
Campionato italiano 
di calcio 

1935 Telegiornale sport • 
Cronache dei Partitl 

2030 Telegiornale 
21.00 II sospetto 
22,10 Prossimamente 
22.20 La domenica spor-

tiva 
23.00 Telegiornale 

TV secondo 
16.45 Sport 
21,00 Telegiornale 
21.15 Frank Sinatra «La 

voce* 
22,10 Carteggio privato 

Lettere di Benedetto 
Croce 

2230 Prossimamente 

Radio 1° 
manacco; 8,30j X I Giochi in-
vcmali di Sapporo; 8,40: Vita 
nei campi; 9: Messa; 10,15: 
Salve, ra9*zzi!: 10,45: Super-
CIORNALE RADIO: ore 8, 
13. 15, 20, 21 e 23,20; 6: 
Mattutino musicale; 6,54: Al-
campionissimo; 11,35: I I cir-
colo dei genitori; 12: Smash}; 
12.29: Vetrina di Hit Parade; 
13,15: Jocheymaft; 14: Caro
sello di dischi; 15.30: Pome-

• r tn io con Mina; 16: Tutto il 
calcio minuto per minuto; 17: 
Pomeriwio con Mina; 17,28: 
Batto quattro; 18.15: I I con
certo della domenica diretto 
da Georges Prfte; 19.15: I 
tarocchi; 19.30: TV musica; 
20.25: Andata e ritoroo; 20.45: 
Sera sports 21,15: Jaza dai 
vivo; 21.45: Concerto del vio
linist* Viktor Tretiakov 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO: or* 6,30, 
7.30. 8,30, 9.30. 10,30. 
11,30. 13.30, 17. 18.30. 
19.30. 22,30 • 24; <: I I mat-
tinlere; 7,15: X I Giochi in-
vernal! dl Sapporo; 7.40: Boon-
fiomoi 8,14: Musica a jp i—oi 
8.40: I I oMmjiadtschli 9,14: I 
rarocchlt 9,35: Gran Varteta; 

l i t Week-end eon Raffaella; 
12: Anteprima sport; 12.30: 
La cura del disco; 13: I I Cam-
bero; 13,35: Alto sradimento; 
13,54: X I Giochi invcmali di 
Sapporo; 14: Supplement) di 
vita regionale; 14.30: Parlia-
mo di canzoni; 15: La corrida; 
15,40: Le piaca il ciassico?; 
16.25: Mach due ( 1 . parte); 
18: Mach due ( 2 . parte); 
18,40: Formula Uno; 20,10: 
I I mondo dell'opera: 2 1 : Socie-
ta e costuml nei personam 
dell'opera buffa. 3^ Nobili e 
parvenus; 21,30: La vedova • 
sempre allcsra? 

Radio 3° 
Ore 9,30: Corriera dall'Amo-
rica; 9,45: Piece de I'Etoile; 
10: Concerto dl apertura; 11 
e 15: • Oberon », di Carl Ma
ria von Weber; 13,50: Musi-
che di Felix Mendelssohn-Bar-
tholdyj 14: Musiche cameri-
stiche dl Gioacchino Rossini; 
14.45: Musiche di danza; 15 
* 30 : « Non svealiate la sifno-
ra », dl Jean Anoullh; 17.30: 
La rasseena del disco; I S : Cin-
quant'anni di best-seller lette-
rari italiani; 18,45: I dassid 
del |axz; 19,15: Concerto di 
osnl serai 20,15: Passato a 
present*; 20.45: Poesia M l 
mondo; 211 Glomal* del Ter-
t e • Sett* artli 

UNA NUOVA COLU 
XX SECOLO 

Davis, 
UIOVOLTANE 
XX cecolo i 
pp. 340 L. 1360 ! 
Un atto cfaoeiisa lAesct 
le contro la discriminaz 
razziate negli Stati Unit l 
nuovo «caso Sacc6 e 
zerti * neH'America dl Nl 

Theodorakis, 
D1ARHIDEL 
CARCERE 
XX secolo pp. 400 L 1 
La tragedia di un popok 
crificato agll tnteressi -
rimperialismo nel race 
detta tormentosa esperi 
del popolare musicista gi 

Lenin, L'liiTER 
NAZIONALE 
COMUNISTA 
Btfalioteca del pensiero 
derno 
pp. 384 L. 2300 

II saggio su • L*EstremIsi 
e gli scritti piu signific 
del periodo della fondaz 
della III Internazionale., 

Lenin, 
LA RIVOLUZIOI 
DEL 1905 
Biblioteca del pensiero \ 
demo J 

.2 vv. pp. 640 L S.00> J 

Dal fallimento della p 
rivoluzione russa del ger 
1905. al diccmbre 1907 
elaborazione della stra' 
del partito socialdemoi 
co russo. ^ 

AA.VU., I 
ILMARXISMO 
ITALIANO 
DEGLI ANNI , 
SESSANTA J 
Nuova biblioteca di cu ' 
pp. 800 L 4^00 ,-j 
Negli Atti del Convegno • 
mosso dall'istituto Gra 
nell'ottobre del 1971. la | 
nizione del terreno di \ 
fronto ideologico e poi • 
delle varie componenti 1 
marxismo italiano. • 

Gruppi, IL COI 
CETTO Dl EGEI 
NIA IN GRAM! 
Argomenti i 
pp. 184 L. 1.000 | 
Dalla nozione leninian 
egemonia. I'originale e 
razione di Gramsci nel i 
fronto con lo storicism 
Croce e nella critica a 
charin. ; 

Cannella, 
Cattani, Polet 
LA PREDIZION 
DEL RENDIM» 
SCOLASTICO 
Prefazione di Amleto Ba 
Paideia 
pp. 160 L. 1.000 
Un test indispensabile 
evitare che I'insuccessc 
primo anno scolastico 
giudichi ia salute psi< 

del bambino. 

Chien Po-Tsa 
STORIA DEUi 
CINA 
Universale 
pp. 240 L. 900 
La Clna moderna e cor 
poranea in una sintesi c 
ed esauriente. 

Lenin, 
GHE COSA SOI 

P0P0L0" 
Le Idee 
pp. 100 L. 500 

Lenin, IL 
ROMANTICISE 

Prefazione di Umberto 
roni 
l e Idee pp. 176 L. 900 

*••*•»••* :•:««•»: 

* ' < i«" •\tOtf.J. «.«j-t*iV.v-t'.<ii<« w*irfi. ~i.'-Jii*" -'•'^ jtXr-il Li« r > A ' . l » - i -J t-\". \t. - v - i - ' i\ -. <fu. uii&j£t£''htoi\}£ii.imA>ei!ik&--'i:ii' wi.i..'Au«.-jb* 

file://�/tOtf.J

