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Dopo la nomine 

•ll'Ente gestione 

Gli autori 
di cinema: 
rafforzare 
la lotto 

rinnovatrice 
Tutti ell autori cinematogra-

flci ltaliani — Informa un 
comunlcato — rlunitl nelle as-
soclazlonl ANAC e AACI, In 
segulto alle nomine degll am-
mlnlstratori unlci delle socle-
ta Inquadrate nell'Ente ge
stione cinema — flnalmente 
anche se tardlvamente effet-
tuate nel rispetto della legge 
e degll statutl e nella salva-
guardia dell'autonomia del 
gruppo cinematograflco pub-
bllcd contro ogni manovra 
tendente a un ulterlore rin-
vio legato a sviluppl della si-
tuazlone politlca — hanno de-
clso dl rafforzare l'azlone co-
mune per la reallzzazione del
le nuove prospettive nel ci
nema italiano. 

Le associazionl degll auto
ri, postesl fin dal magglo 
scorso, e lnsleme con 1 sin-
dacati del lavoratorl, all'avan-
guardia della lotta per 11 rin-
novamento del gruppo cine
matograflco pubblico, hanno 
piu volte energicamente de-
nunciato la gravita della si-
tuazione determinatasi In se-
no al Consigllo dl amministra-
zione dell'Ente e che rischla-
va dl bloccare di nuovo quel 
rilancio di tutto 11 complesso 
dell'attivita del gruppo cine
matograflco pubblico, quella 
democratizzazlone e ristruttu-
razione, che la pressione e le 
lotte condotte da oltre tre an-
ni erano riuscite ad imporre 
al Parlamento e al governo. 

II Consigllo dl amministra-
aione dell'Ente e oggi in con-
dizione di rendere esecutiva la 
sua volonta politicoculturale. 

Gli autori cinematografici 
ltaliani, al fianco dei lavora-
tori e degll attori. prenderan-
no le iniziative necessarie per 
rafforzare la mobilitazlone 
delle energle rinnovatrici del 
cinema italiano. 

Anche 11 Consigllo direttlvo 
della Federazione italiana cir-
coli del cinema (FICC), riunl-
tosl lerl, ha espresso, In un 
comunlcato la « soddisfazione 
critlca» per le nomine degll 
ammlnistratori unlci degli en-
{1 Inquadrati nel gruppo ci
nematograflco pubblico. aDo-
po piu di mezzo anno di ingiu-
stiflcabili e neppure sempre 
comprenslbili ritardi — dice 11 
comunlcato — sono stati com-
piuti gli attl indispensabili e 
preliminari alia demoeratizza-
sione e alia ristrutturazione 
dell'ente gestione cinema. 

« I circoli del cinema — pro-
segue il comunicato — esigo-
no a questo punto rindllazlo-
nablle inizio dell'attivita pre-
vista dallo spirito e dalla let-
tera della legge e degll sta-
tuti degli Enti di Stata del 
cinema. II direttlvo della 
FICC disapprova qualsiasi ti-
po dl manovra politica che 
abbia mirato o tenda ancora 
a provocare un ulteriore rin-
vio in attesa che si chiarlsca 
il quadro politico*. 

Secondo la FICC rente di 
gestione cinema «deve essere 
coerente con la sua fislonomla 
politico-culturale del tutto au-
tonoma da influenze esterne 
di qualunque genere, e sotto 
11 controllo sociale delle orga-
nizzazioni cultural! dl base 

Per queste ragioni — con
clude 11 comunicato — il Di-
rettivo della FICC decide «di 
mobilitare i circoli del cine
ma in difesa delle concrete 
possibility di rlnnovamento 
aperte nel mondo del cinema 
dopo lunghe lotte del pubbli
co attivo e dei lavoratorl del
le Industrie, dell'informazlone 
e dello spettacolo ». 

Solidale con 

Petrassi il 
Sindacato 
musicisti 

del Lazio 
Al presidents del sindacato 

musicisti ltaliani, maestro 
Goffredo Petrassi, e stato in-
*iato da parte della segrete-
ria regionale del Lazio il se-
fuente telegramma di solida-
rieta. «Segreteria regionale 
Lazio SMI approva incondi-
lionatamente presa posizione 
accademicl dimlssionari San
ta Cecilia. Situazione attuale 
creando disagio masse artisti-
che e incertezza futuro isti-
tuzioni musicali impedisce suo 
necessario proficuo funziona-
memo allontanando pericolo-
samente perseguimento finl 
atatutari artistico culturali. 
Assicurasi unanime adesione 
azione futura necessaria In-
dilazionabile riforma ente mu-
•icale romano. Segretario re
gionale Dino Asciollas. 

Ritorno di « Tempi moderni» 

II riso come 
un coltello 
fraidenti 

II capolavoro di Chaplin non ha perso nulla della sua 
atfualifd e bellezza • L'universo carcerario della sociefa 
capitalists • Crilica e aulocritica del personaggio 

Proposto a 

Melville il 
film dalla 

« Condizione 
umana » 

PARIGI, 28 -
XI produttore Carlo Ponti ha 

proposto a Jean-Pierre Mel
ville di dirlgere La condizio
ne umana, dal romanzo di 
Andre Malraux. II reglsta fran-
eese ha dichlarato di non aver 
ancora dato il suo assenso de-
rlnitivo. data la difficolta di 
trasportare degnamente sullo 
achermo una celebre opera let-
terarla. «Per questo. forse — 
ha detto Melville - ho gia 
riflutato di girare Alia ricer-
ca del tempo perduto* 

In ogni caso. Melville sta 
Illeggendo il libro e I'adat-
•wnento che ne ha fatto Han 
•ayln. 

Che cosa si pud dire di 
Tempi moderni che non sia 
stato ormal detto? II film di 
Charlie Chaplin torna in que
st! giornl sugli schermi lta
liani, come gia su quell! fran-
cesl, lnglesl, statunitensi: pri-
mo d'una nutrlta serie dl ope-
re, la cul nuova clrcolazione 
mondlale e autorizzata e se-
guita dal grande vecchio. Sul-
1' lmportanza dell' avvenlmen-
to, e della rlproposta dl 
Tempi moderni in tale qua
dro, avTete potuto leggere (gio-
vedl scorso, nella nostra ter-
za pagina) un esauriente e pe-
netrante artlcolo dl Ugo Ca-
slraghl. Qui, prendendo spun-
to dalla «ripresa» pubbllca 
dl Tempi moderni (lerl a Ro
ma, ben presto nelle altre 
maggiori citta), vorremmo 
aggiungere poche consldera-
2ioni, o meglio alcuni motivi 
di riflessione. 

Tempi moderni. apparso in 
Italia (manipolato) durante 
11 fascismo — la data di rea
llzzazione del film e il 1935 —, 
ha avuto da nol, nel do-
poguerra, un paio dl riedi-
zlonl; ma la meno lontana 
risale a oltre qulndicl anni 
or sono: per 1 piu glovanl. sa-
ra dunque novita assoluta. o 
quasi. E non crediamo che 
essl troveranno Invecchiata 
la descrizione della fabbri-
ca capitalistica, col suo su-
persfruttamento. 1 suol ritmi 
pazzeschi. i suoi orari disu-
mani, i suoi occhiuti control-
11. «II film e la storia di due 
persone qualsiasi che cercano 
di tirare avanti in quest! 
tempi moderni tra crisi, scio-
peri, dimostrazioni e disoc-
cupazione»: cosl lo stesso 
Chaplin ne sintetizzava la vi-
cenda, e coglieva in questo 
modo la durezza delle circo-
stanze oggettlve e Insieme i 
limit! dell'atteggiamento del 
suol erol. Chariot e la «Mo-
nella» (Paulette Goddard), 
che non tentano nemmeno 
di a vivere ». ma sono paghl 
dl soprawlvere. 

In concrete la condotta del 
due protagonlstl si diversifi
es: la «Monella» ruba, senza 
rimorsi. e anzi. aU'inizIo. con 
una certa feroce allegria. 
Chariot, ridotto alia fame, 
si fa un lauto pranzo al ri-
storante, ma salda 11 deblto 
sollecltando di essere arre-
stato. L'America in particola-
re, la socleta borghese in ge
nerate ci si mostrano. qui. co
me un universo carcerario: 
c'e la prigione, dove Chariot 
rientra a intervalli quasi re-
golari; c'e la fabbrica-carcere; 
e cl sono le strade, fuori, 
zeppe dl poliziottl. prontl ad 
ammanettare 1 poveri su de-
lazione dei ricchi, a picchiare, 
a uccidere. 

Eppure. in quel periodo. 
gl! Stati Uniti erano impe-
gnati nel grande esperimen-
to rooseveltiano... Chaplin, pe-
rd. guarda al fondo dei fat-
tl e dei problemi, anche se da 
poeta. non da ideologo. Nel 
1940. con II grande dittatore, 
avrebbe dato un enorme con
tribute alia causa antifascista 
sostenuta da Roosevelt (come, 
piu tardi, si sarebbe battuto 
per l'apertura del secondo 
fronte in Europa). Nel 1935. 
con altrettanta chiarezza. non 
poteva non vedere, al dl la 
del New Deal, e delle gene-
rose speranze che ad esso si 
accompagnarono, la reaita 
inalterata e anzi accresciuta 
dello sfruttamento, dell'alie-
nazione, della mlseria, della 
oppressione dl ciasse. 

Tuttavla. la soluzione scel-
ta dal suo personaggio e dal
la compagna di lui e ancora 
quella anarco-individualistica. 
Ma siamo certi che. nel rap-
presentare Chariot e la « Mo-
nella », Chaplin non instauras-
se qui. tra se e loro, una me-
diazione critica? A noi sembra 
anzi che. in Tempi moderni, 
si raggiunga tra Chaplin e 
Chariot il massimo di distacco 
ironico. preludio a una svol-
ta piu radicale. Una dozzina 
d'anni dopo Tempi moderni, 
Chariot e diventato Monsieur 
Verdou^: la filosofia dell'a uo-
mo soIon o della «coppia» 
porta al vicolo cieco di una 
rivolta assurda, consumata 
neirassassinio al dettaglio. 
che il potere — omicida al-
Tingrosso — prima o poi vir-
tuosamente condannera. In 
Tempt moderni, del resto, la 
critica e 1'autocritica del per
sonaggio sono pienamente e-
splicite quando, recluso, egli 
si com porta come il peggiore 
dei conformist], ed e addirit-
tura afflitto di venire nmes-
so in liberta; o quando. in 
un o sogno • mirabilmente 
mimato. satireggia gli ideali 
piccolo-borghesi dell'america-
no medio, per poi cader-
vl dentro. e al livello piti 
straccione. 
' C'e il «lieto fines, e vero. 
Ove pure susciti letizia il ve 
dere due poveracci. senza la-
voro e senza casa. braccatt 
dalla polizia, incamminarsi su 
una strada vuota. Certo, c'e 
II sorriso di Chariot, che egli 
impone alia dolente «Monel-
la »; ma non e questo un sor
riso consolatorio. semmal di 
sfida. di provocazione al ne-
mioo. Cosi. il riso sano e ab-
bondante destato dal film nel
la platea non e qualcosa che 
dlsarml e plachl; al contra-
rio. esso fortifica, scuote. in-
coraggia. E* un lucido coltel
lo fra 1 nostri denti. come 
quello che vedlamo balenare 
sulla bella bocca di Paulette 
Goddard. la figlia del pro
letary disoccupato (e nol 
ammazzato dalla polizia). nel 
la sua prima, stupenda appa 
rizione. 

Aggeo Savioli 

Barrault 
direttore del 
Teatro delle 

Nazioni 
PARIGI. 26. 

Jean Louis Barrault e stato 
nominato direttore del Teatro 
delle Nazioni. Lo annuncia sta* 
mani il Journal Officiel che 

pubblica la decisione presa, in 
tal senso, da] ministro degli 
Affari culturali. A capo del 
comitato d'amministrazione 6 
stato nominato Guy Barjot. 

II prestigioso attore-regi-
sta aveva lasciato ogni inca-
rico pubblico nel 1968 quando, 
dopo i fatti del maggio, ven-
ne cacciato dalla direzione 
deH'Odeon-Theatre de France. 

SI E' CHIUSO IL FESTIVAL DI SANREMO 
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Nicola Di Bari vince in 
senza sorprese 

II cantante pugliese, ancora fresco dell'affermazione a « Canzonissima », 
ha bissato il successo dell'anno scorso - Al secondo posto si e piazzato Pep-
pino Gagliardi - «No» a chi ha tentato di dire qualche cosa di nuovo 

Nostro lervizio 
SANREMO, 26. 

Nicola Di Bari, con la sua 
/ giorni dell'arcobaleno, ha 
vlnto 11 XXII Festival della 
canzone dl Sanremo; il can
tante pugliese ha avuto 343 
votl. Al secondo posto si e 
piazzato Peppino Gagliardi 
(Come le viole) con 168 votl. 

Seguono Nada (141 votl), 
Gianni Morandi (139) e via 
via, nell'ordine, Gianni Naz-
zaro. I Delirium, Marcella, 
Lucio Dalla, Gigliola Cinquet-
ti e gli altrl. 

Vlttorla scontata quella dl 
Nicola Di Bari: le glurie dl 
questa sera non hanno fatto 
che confermare l'orientamen-
to delle precedent!. II can
tante pugliese guldava. Infat-
ti, la graduatoria assoluta 
delle serate eliminatorie. Un 
anno fortunatissimo, dunque, 
questo per Nicola, reduce fre-
schissimo deU'affermazione 
schissimo dall' affermazione 
E' 11 terzo caso in cui un can
tante vince per due volte con
secutive Sanremo: 1 preceden-
ti furono quelll di Nilla PIz-

Musica 

Laura De Fusco 
a Santa Cecilia 
Laura De Fusco, la planista 

di cui si parla, giovane, ca-
pelli neri, tlrati all'Indletro 
e chiusi a «tuppo» (come si 
dice a Napoli del toupet), in 
un attegglamento pressoche 
zingaresco, si e messa a suo-
nare (Sala di Via dei Greci), 
venerdi il Ravel piu difficile 
che si dia. Quello, cioe, dei 
tre poemi fantastici (Ondine, 
Le gibet, Scarbo) riuniti sot-
to il titolo di Gaspard de 
la nuit. Ora tuffando le pro-
digiose mani nel velluto 
morbido di suonl caldi e pa-
stosi; ora schiacciando i suo-
ni sulla tastiera come su una 
neve ghiacciata; ora proiet-
tandoli in una ebbrezza esta-
tica o violenta, la planista ha 
trionfato di Ravel, senza mai 
uscire, peraltro, dal giro di 
esecuzioni rigorose, control-
latissime. 

Era gia un vertice, ma la 
De Fusco e andata oltre, ci-
mentandosi poi con i Tre 
movimenti da Petruska, di 
Stravinski: moderno monu-
mento al pianoforte che a po-
chissimi e dato di decifrare 
e che, in una interpretazlone 
altrettanto ritmicamente pos-
sente e timbricamente mira-
bile. non avevamo forse ascol-
tato nemmeno da Arthur Ru
binstein cui i Tre movimen
ti (1921) sono dedicati. 

Costretta al bis, la forml-
dabile concertista ha ancora 
una volta superato il suo pri-
mato; facendo anche onore 
al suo aspetto zingaresco — 
trascolorante ora in una 
presenza demoniaca — ha 
suonato, con perfida e stre-
gata bravura la Rapsodia 
spagnola di Liszt. 

Totalmente abbandonato al-
l'incantesimo, il pubblico; la 
invida schiera delle maestre 
di piano andava. perd, addu-
cendo che la De Fusco. alia 
sostanza (pare che, per esse, 
Ravel e Stravinski siano ac-
qua fresca), aveva preferito 
l'esteriorita. 

Sciocchezze! I pezzl ese-
guiti stanno 11: chi ha voglia 
di suonarli alzi la mano. 

e. v. 

Teatro 

Moliere, 
antore mio! 

La a filosofia della reazio-
ne» — ormai divulgata da 
Armando Plebe sui fogli fa-
scisti della capitale — comin-
cia a dare i suol frutti. Ed e 
perlomeno desolante che, an
cora acerbi, quest! frutti ven-
gano colti da un uomo di 
cultura e da un antifascista 
quale Ruggero Jacobbi, sag-
gista e regista. E' arduo im-
maginare i motivi che abbia-
no indotto Jacobbi ad accet-
tare la regia della commedia 
di Alfredo M. Tucci, Moliere, 
amore mio!, <t liberamente i-
spirata alia vita e alle opere 
di Moliere». Non vogliamo, 
qui. soffermarci sulla strut-
tura della commedia (un 
montaggio didascalico di al
cuni passi scelti dai testi piu 
noti del grande commedic-
grafo francese). ma soltanto 
rilevare come, al di sotto di 
una dichiarata «contestazio-
ne universale del fu cittadi-
no Poquelin», Tucci tenti di 
delineare un ritratto capo-
volto (e storicamente falso) 
di Moliere, un ritratto che, 
alia fine, si sovrappone ad 
un altro ritratto. quello del 
Tucci stesso, genio Incompre-
so del teatro italiano. 

Per Tucci (il quale, l'altra 
sera, si ergeva dal nalcosce-
nico. a acensore delle azloni 
altrul» e dei partiti politic!, 
avendo solo di se stesso un'al-
ta opinione) Moliere avrebbe 
odiato il genere umano, avreb
be creduto nella disuguaglian-
za (una vita umana non sem
pre vale un'altra!). sarebbe 
stato un aristocratico, un indi
vidual Ista, un isolazionlsta, un 
moralista. un paternalista, un 
razzlsta; avrebbe combattuto 
si 1 «divletl», ma la sua 

« genlalita » di « uomo supe-
rioren lo avrebbe condotto a 
preferire soprattutto i van-
taggi della cultura a quell! 
della liberta. 

Tutto questo magma infor-
me qualunquistico e cialtro-
nesco straripa dallo spetta
colo (dal testo, cioe, perche 
la rappresentazione non pos-
siede una sua autonomia e-
stetlca), che posslamo definl-
re come la teatrallzzazione 
di un risentimento «perso
nate » (di un Tucci torva-
mente orgoglioso della sua 
«arlstocrazia culturale» mi-
sconosciuta) il quale degene-
ra In fascismo goliardico. 
Moliere, amore mio! e, infat-
ti, la commedia scritta da un 
piccolo reazionario che pro-
testa, da un visionario della 
piccola reazlone: «Meglio un 
buon copista — ci dice nella 
commedia lo stesso Tucci, e 
non poteva meglio definire 
tutto il suo spirito fascistiz-
zato d! uomo "superiore" e 
"diverso" — che un rivolu-
zionario Ignorante». 

Ci spiace che, questa volta, 
Jacobbi sia stato travolto 
dalla sua proverbiale gene-
rosita di uomo di teatro in 
un'operazlone che e un Insul-
to, prima che a Moliere. al 
pubblico e alio stesso teatro. 
Solerti collaborator! di Tuc
ci e dl Jacobbi gli attori 
della (tCompagnia del Ca-
chinno»: Rino Bolognesi, 
Enrico Lazzareschi, Erasmo 
Lo Presto e Lucia Modugno. 
Si replica al Teatro del Satl-
ri, dopo l'accogllenza cordia-
!e del pubblico borghese. 

vice 

Cinema 

L'amante 
dell'Orsa 
Maggiore 

Valentino Orsini ha porta-
to sullo schermo il romanzo 
autobiografico del polacco 
Sergiusz Piasecki L'amante 
dell'Orsa Maggiore, apparso 
in Italia gia trent'annl or so
no: storia di contrabbandieri 
che, nel periodo fra il '25 e 
il *30, vivono le loro sperico-
late awenture tra la Polonia 
dei colonnelli e la Russia so-
vietica. Indifferenti alle rivo-
luzioni e alle reazioni, al mu-
tare dei regimi politic! e del
le condizioni sociali. la loro 
filosofia si racchiude in que
ste parole dello stesso Piase
cki: <c Tracannavamo vodka a 
bicchieri. Tante belle ragaz-
ze ci volevano bene... Diguaz-
zavamo nell'oro e pagavamo 
con oro, argento e dollari-
Pagavamo l'amore con Tamo-
re e l'odio con l'od:o->. 

Seguiamo. cosl, le imprese 
talora sanguinose di Vladek e 
dei suoi compagni. di cui ben 
pochi sopra wive rani to; seguia
mo i suoi amori. ora facili ora 
difficili, le sue leali amicizie, 
le sue virili Inimicizie. Se
guiamo cid con noia a stento 
rattenuta: la stessa noia che 
deve aver provato il regista 
trattando questa materia a lui 
estranea. lontana dai suoi in-
teressi. Oltre tutto, non c'e 
nulla di piu letterario anzi li-
bresco che cert! racconti di 
m vita vlssuta»; e L'amante 
dell'Orsa Maggiore non appar-
tiene alle eccezioni. 

II film, tuttavia. 6 confezio-
nato con scrupolo professio-
nale. L'ariosa fotografia a co
lon di Mario Vulpiani, la cor-
retta ambientazione di Sergio 
Canevari, il piacevole com-
mento musicale di Benedetto 
Ghiglia contribuiscono a for-
nir decoro a un prodotto. del 
quale non si sentiva, comun-
que. la necessita. 

Giuliano Gemma e il prota-
gonista; e. se non altro, le sue 
qualita acrobatiche avrebbero 
potuto esser sfruttate di piu. 
Senta Berger pare sempre ap-
pena uscita dalle man! del 
truccatore e del parrucchiere; 
e non e cosa che aggiunga ve-
ridicita alia vicenda. Discreti, 
nel contomo, Bruno Cremer, 
Nicolett* Machiavelll, Flavio 
Bucci. Atessandro Haber. Pe
ter Capell, Antonio Piovanelli. 

ag. sa. 

zi. nelle due prime edlzioni 
del Festival, e della coppla 
Modugno-Dorelll nel 1958 e 
1939. 

/ giorni dell'arcobaleno (dl 
Maslnl-Plntuccl-Dl Bari) non 
rlvela una partlcolare fanta
sia sul piano musicale, ma 6 
gia piu consolante, come li
vello di gusto, delle canzoni 
che l'hanno minacclata fin 
sul traguardo. II testo com-
pensa vagamente l'audacia 
della sua storia con un fi
nale « moraleggiante ». 

E' stato, tutto sommato, un 
finale senza emozione: ormai 
11 cllma del XXII Festival 
era stato gia definlto e 
11 compito di questa ultima 
serata era solo quello di pri-
vlleglare, con una vittoria da 
Iscrlvere negll annali della 
rassegna, questo (o questa) 
cantante al primo posto, In-
vece di quello. 

E' stata, anche, una gara 
in famiglla, o meglio in scu-
deria: la RCA ha monopoliz-
zato un Festival nato, nelle 
originarie intenzloni «conte-
statricl», a suo dispetto (non-
che delle altre due grandl, 
CBS e Rlcordi). E lo ha mo-
nopolizzato senza neppure lo 
sforzo economico n£ di fanta
sia dello scorso anno, 

Costretta dai concorrenti a 
portare i suoi cantanti piu di 
grido, la RCA ha accettato; 
non sembra, invece, avere fat
to lo stesso sforzo sul piano 
della qualita della produzione 
canzonettistica; le cose piu 
deteriori, forse, sono state 
proprio le sue. 

II re di denari dl Nada e 
un generoso cocktail dl can
zoni deU'ultima parte del se-
colo; Vado a lavorare dl Gian
ni Morandi ripercorre con 
passo disinvolto la cadenza di 
Belinda; Un calcio alia citta 
di Domenico Modugno non ci 
risparmia neppure la fatidlca 
Giovinezza. E persino in Lu
cio Dalla echeggia un po* di 
Amalia Rodriguez. Tutto som
mato, ancora una volta Nico
la Di Bari con I giorni del 
I'arcobaleno si e attenuto a 
garbata dolcezza, rlnunciando 
alia strada piu comoda del-
l'effettaccio immediato. 

Morandi, forse, sperava In 
un exploit piu immediato: in 
ogni caso, il merito rimane 
sempre piu della sua faccia 
(e dl un certo timbre della 
voce) che non della canzone. 

Domenico Modugno ha fat
to risultare sprecato tutto 
rarmamentario Istrionlco ti-
rato fuori dal cantautore. 
Piu che soddisfatto, owla* 
mente, pud considerarsi Pep
pino Gagliardi, che a tanto 
positlvo risultato e giunto. 
contrariamente a Modugno, 
senza alcun spreco di ener-
gia e di fantasia, ma solo 
rifacendo le sue due prece
dent! affermazioni competi
tive. 

Nel complesso 6 Lara St. 
Paul il a Jolly » di questa edi-
zione; la cantante e riuscita a 
farsi largo con prepotenza pur 
con uno stile che non e con-
sueto a Sanremo ne alle abi-
tudin) d'ascolto nostrane. 

Marcella Bella, fra le glo-
vanissime. era indubblamente 
la piu qualificata vocalmente 
e le sue Montague verdi erano 
ben costruite, il che ha con-
sentito alia voce della can
tante di arrampicarvicisi leg-
glad ramente. 

I Delirium ce l'hanno fatta 
per il rotto della cuffia: la 
loro Jesahel non era la piu 
idonea al gusto medio delle 
giurie pescate dal cervello 
elettronico, ne peraltro ha 
suonato sufficientemente pro-
vocatoria. Infine Milva: ab-
biamo il sospetto che se aves-
se cantato la canzone di An
gelica si sarebbe piazzata in 
posizione piu adeguata alia 
sua indiscussa personalita. 

E' stato, questo. un festival 
di « aperture » contenutistiche 
In senso erotico: Ma. ahinoi, 
il piu delle volte sintomo di 
un eros represso. come in 
« Canzonissima ». 

Per il resto. Sanremo 1972 
— pur avendo fatto. con la ge
stione diretta un indubbio 
passo avanti e avendo allar-
gato le sue prospettive — 
ha definitivamente indicato 
che la miglior formula del 
festival sarebbe quella della sua 
abolizione. dal momento che 
sembra assai problematico 
(n* sarebbe producente impor
re una difesa del gusto con lo 
schieramento di un reparto 
di polizia fuori delle porte del-
I'industria musicale) riuscire 
ad evitare che, stabilito il cll
ma competitivo della manife 
stazione. venga utilizzato il 
festival per H rapido e profi
cuo smercio de! prodotti piu 
deteriori. a danno inevitabi-
le e conseguente di quegli ar
tist! e di quelle canzoni che, 
quest'anno. avevano cercato 
di dire cose vere. 

H pubblico vuole cosl. c! si 
sente ripete. Ma perche, se 
facciamo un po' di attenzione 
a! fatti, le canzoni piu brutte. 
per esprimerc! In termini 
semplici. s'impongono sempre 
ma anche * soltanto» ne! fe
stival e con esse que! cantan
ti (Inutile far noml) che in 
tali canzoni si identiflcano? 

Daniele lonio 

Premio mfssicano 
aU Conformista » 
CITTA DEL MESSICO. 28 
II film // conformista, dl 

Bernardo Bertoluccl ha vlnto 
il premio cinematograflco 
messicano, «Trofeo Heraldo 
1971» destlnato al miglior film 
stranlero presentato nel Mes-
alco. 

Nicola Di Bar! 

con Unita i _ 
Vacanze L'J 

LIPSIA-BERLINO 
DAL 14 AL 19 MARZO 

Viaggio in aereo - 1* categoria 
L. 105.000 

Festa del 1° Maggio in 

POLONIA 
DAL 29 APRILE AL 4 MAGGIO 

Itinerario: Varsavia . Cracovia . Auschwitz 

Viaggio in aereo - V cat. L. 110.000 

EGITTO 
Viaggio dell'amieizia con i popoli arabi 

DAL 27 MAGGIO AL 4 GIUGNO 
Itinerario: Cairo - Luxor - Asswan 

Viaggio in aereo - I s categoria 
Da Milano L. 170.000 I prezzo 
Da Roma L. 160.000 I indicativo 

Primavera a 
MOSCA 

DAL 1° GIUGNO AL 4 GIUGNO 
L. 120.000 

CUBA 
Celebrazioni del 26 Julio anniversario 

della rivoluzlone 

DAL 18 LUGLIO AL 9 AGOSTO 

Viaggio in aereo • V cat. L. 350.000 

Rai (I/ 

controcanale 
LA VENDETTA DI VILLAG-
GIO — Cambiano le architet-
ture di scena, gli addobbi, le 
formule, i modi di votazione, 
ma il Festival di Sanremo, 
ovviamente, non cambia nel
la sostanza, E del resto, Jin-
cM non cambieranno le can
zoni e lo stile dei cantanti, ci 
sara ben poco da sperare. An
che dal punto di vista televi-
sivo. Ogni anno, le telecame-
re portano a decine di milio-
ni di telespettatori una serie 
di primi piani dei cantanti: 
non solo perche e d'obbligo 
mutare, di tanto in tanto, in-
quadratura, ma anche perche, 
crediamo, si ritiene cosl di 
mettere meglio in evidenza 
la qualita delle interpretazio-
ni. Ma sono, in fondo, propria 
questi primi piani a dare il 
senso vero di Sanremo: sul 
video, infatti, si succedono 
volti diversi, accomunati tut
ti dalle medesime espressio-
ni — fronti corrugate, occhi 
socchiusi, bocche incantate, 
teste oscillanti. Solo I'anziano 
Modugno «/a scena», come 
si dice: gli altri si limitano a 
junzionare da altoparlanti 
umani. E, d'altra parte, sa
rebbe forse ingiusto preten-
dere qualcosa di diverso da 
cantanti chiamati a dar vo
ce a temi e parole come quel-
li che abbiamo ascoltato. Sta 
di fatto, comunque, che lo 

spettacolo si riduce a ben 
poco. 

Gli organizzatori, di anno 
in anno, cercano di animarlo 
con I'intervento di personaggi 
diversi: questa volta, hanno 
portato sulla scena Sylva Ko-
scina e Paolo Vitlaggio. La 
prima — e. anche qui, le te-
lecamere sono state spieiate 
— si & perfettamente, direm-
mo naturalmente, adeguata 
al clima, con la sua affettazio-
ne e la sua impacciata, pate-
tica fame di consensu II re
sto lo ha fatto Bongiorno che, 
secondo il suo stile consueto, 
non le ha concesso piu di qual
che millimetro di spazio. 

Paolo Villaggio, dal canto 
suo, costretto a far da tappa-
buchi e da ucattivo istituzio-
nalizzatov. ha continuato a 
vivere la sua doppia condizio
ne di comico televisivo ormai 
spuntato, che cerca di rifarsi, 
poi, perpetuando I'esistenMa 
dei suoi personaggi validi sui
te pagine dei settimanali e 
dei libri. E, tuttavia, una 
qualche vendetta sotterranea, 
se Ve presa, scontentando le 
pretese divistiche degli spar-
si uospiti d'onore». 

Grazie a lui, dopotutto, 
qualche brivido e pur corso 
sul video: e sono stati gli uni-
ci attimi movimentati delle 
trasmissioni. 

g. e. 

Per informazioni e prenotazionl rlvolgersl a: 

UNITA' VACANZE 
VIALE FULVIO TESTI N. 75 - 20162 . MILANO 
Teltfono 64.20.851 Inttrno 225 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 15) 

Oltre alle consuete rubriche pomerldiane, 11 programma 
comprende la telecronaca dell'Incontro dl pallacanestro Norda 
Virtus-Mobilquattro e la telecronaca registrata di alcune fasi 
della partita di rugby tra Francia e Inghilterra per il torneo 
delle Cinque Nazioni. 

COME QUANDO FUORI PIOVE 
(1°, ore 18) 

II gloco a quiz condotto da Raffaele Pisu si svolge fra le 
squadre dl Somraa Vesuvlana e quella di Tranl (Puglia). Giu 
dice arbitro della puntata fe Pippo Baudo. mentre le due squa 
dre saranno rappresentate dalle omadrine» Gloria Christian 
e Isabella Iannettl. 

I DEMONI (1°, ore 21) 
Seconda puntata di I demont, la riduzlone televisiva del ro 

manzo omonimo di Dostolevski realizzata — in modo decisa 
mente discutiblle — da Diego Pabbri e diretta da Sandro Bol-
chi. La prima puntata ha confermato tutti I timori della vigi-
lia, emersi dalle dichiarazioni dei due autori: di Dostoievski 
e rimasto poco o nulla. II senso generale dell'opera e stato 
profondamente alterato. in una chiave culturale che tende a 
far regredire tutta la tematlca sociale e ideologica al livello 
di uno scontro fra valori «eterni» di bene e male; e per di 
piu con un taglio che mostra il grave equivoco di un riferi-
mento inevitabile anche ad una problematica contemporanea 
(il dibattito sulla rivoluzione) che risulta cosl awiata verso 
soluzionl che non sono affatto quelle dell'autore russo. II « mi-
sticismo» di Pabbri si rivela ancora una volta II pretesto per 
una operazione culturale e politica che. sul piano deU'attualita. 
pud benissimo essere definita reazionaria. In questa seconda 
puntata, comunque. recitano Lilla Brignone, Luig! Vannucchi. 
Giulia Lazzarini. Glauco Mauri. Mario Carotenuto. Paola Quat-
trini. Gianni Santuccio. Angiola Baggi. Warner Bentivegna 

GLI ANNI NEGATI (2°, ore 22,25) 
E" la prima puntata di una inchiesta in quattro puntate sul

la condizione deU'anziano che avrebbe meritato migliore col-
locazione (ma che la Rai sembra aver « nascosto » deliberata-
mente in un'ora cosi tarda ed in una collocazione cosl Infelice). 
L'inchiesta e stata realizzata dal regista Riccardo Tortora e 
dalla giomalista Marisa Malfatti — con la consulenza del pro
fessor Marcello Perez — e si awia sotto il titolo Pensionato 
sottopagato cercasi. Si parla. cioe. del «lavoro nero»: quelle 
occupazioni di ripiego cui sono costretti i pensionat! in Italia 
grazie alle loro misere pension!, incapaci di asslcurare il mi-
nimo vitale per la soprawivenza. La denuncla si svolge anche 
attraverso un parallelo con la situazione inglese e con un esa 
me della situazione «sociale » degli anziani, costretti a vivere 
come « esclusi» in una societa come la nostra fondata sul mito 
della produttivita e sullo sfruttamento. 

programmi 
TV nazionale 
11.00 Messa 
124)0 Domenica ore 12 
12,30 il gioco del ms-

stierl 
• 1 fomai v 

13,30 lelegiornale 
144)0 A come agricoltura 
15,00 Sport 
16.45 La IV dei ragazzi 

II lungo viaggio cu 
Terry-Professor Bal
thazar 

17,45 90° minuto 
184)0 Come quando fuori 

piove 
19.00 Telegiornale 

19,10 

1935 

21.00 
22.15 

23.10 

Campionato italiano 
di calcio 
Telegiornale sport • 
Cronache dei par
titi 
i demon! 
La domenica spar-
tlva 
Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21.15 Frank Sinatra « la 

voce • 
22.15 Prossimaments 
22.25 GH anni negatl 

c Pensionato sotto
pagato cercasi» 

Radio 1° 
GIORNALC RADIO • O m 

• , 13. 15. 20 , 2 1 . 23; • : 
Matmtine mattcM*; C.54t Al-
M U C C O ] »r30i Vita M i CMM-
pi; 9: Musics ptr arttii; 9.30: 
Mmmt 10.15i Sat**, m s a i l : 
10,45; Pi o y w w — *m wfiHir*; 
11,35. Qmmrtm »ebiM: 12.-
fmaMUi 12^9> Vatrina « Hit 
h i i w i 13.15: tockwy-m**} 14i 
I I CaaiMrattO! 14.30: C W O M I -
M «i « 1 K M ; 15,30: *o**rt+ 
t i e con M i M ( 1 . •artOs 10: 
Tutto R calcio nliMrto oar « l -
aato; 17t Pemariflfio coo Mt-
na ( 2 . aarta). 17 .2t : la t to 
vaattrot 10,13: l l cowcailo 
ottla domaaka aTratt© 4a Elia-
na inM-, 10.15: I taroccMj 
1».30> TV Hwsica: 20,20> 
Atcolta. al ta vara; 20,25: Aa-
4ala • rltorooi 20.45t Sara 
taorti 21,15: Jan 4M aivo. 
Omatflo a keen Amitiowa. 
21,45: Coacarto oal alaafits 
Dfno Ciaalj 22,15: m I 4 0 
fionti O M Maaw Daab a, # 
«ran> Warfal ( 2 . ) i 22,5oi la-
tarrallo 

Radio 2* 
GIORNALR RADIO • Oral 

0.30, 7 ^ 0 . 0,30, 9,30, 10,30. 
11,30, 13,30, 17. 10,30. 

19,30. 22.30, 24; 6: I I nwttt-
niara; 7,40: Baoafierao; S.14> 
Musica espresso; 0,40: I l n * > 
SM4iscWj 9,14: I tarocdu; 
9.35: Cran Vancta; 1 1 : Wack-
«nd con RattaelM; 12: Ant*-
pnau sport; 12,30: La cura 
4*1 4rsco; 13: li Gambero-. 
13,35: Alto •raOimanto; lot 
Sopplaowati 4i vita reajonai*; 
14,30: farliame 41 canzoni; 
IS : La com4S; 15,40: L* pu> 
C* M classico?; 10.25: Mac* 
doc; 17: Domenica apart; 10: 
Mach <oo; 10.40: Fonn»i* 
Uno; 20.10: I I monoo *•»• 
fopara; 2 1 : Sociota a cosra-
mi aai panonaii i oeiropara 
Poffa; 21,30: La vaoora a s«m-
pra all*sra7 

Radio 3° 
Or* 10: Coacarto 4i apor-

rora; 11,10: « Araoaiia ». «i 
Rfckar* Straass; 13.50: Or-
•onista Marra-Clsirt Alain; 14: 
Trii 41 Brahaw; 14.45: Mos«-
ca «i scan*; 15,30: « f*4ra a, 
at Sanaca; 10.50: Concarto OM 
vtoiimsta Tafta Tositi; 17.30: 
Raaaaona oai oisco; 10: Cin-
a^tant'anni 4i a*st-s«ii«r Mtta-
ran ltaliani; 10.45: I clastici 
4*1 tm; 19,15: Concarto 4> 
omi soro; 20 , l 5 i Passato * 
praaanta; 20,45: foasia mt» 
1—40; 211 Clomal* 4*1 Tar-

-i v . ; im-t .T>&fc (aPiA** . ' ~J. t *-t: H..^;jLii£xkti^J>l^J&,ih\^^^ « t - ^ ^ i ^ ^ X - l i ^ ^ ^ M h ^ b L i ' X l *•&&$*&& 


