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Confermato lo sciopero di domani 

Serrata di fatto 
in numerosi 

cinema romani 
Le conseguenze del pesante intervento del
le case di distribuzione nella vertenza 

Serrata di fatto. ieri, in mol-
ti cinema romani. Quasi tutti 
i locali di prima, e anche qual-
cuno di seconda visione. hanno 
infatti sospeso le proiezioni per 
« mancanza di pellicola ». La de-
cisione delle case di distribu-
sione di togliere man mano dal-
la circolazione i film si e in 
definitiva rivelata come il frut-
to di un'intesa concordata tra 
i padroni del cinema a Roma: 
ieri infatti si e svolto un « ver-
tice» tra esercenti, produttori 
e noleggiatori. al termine del 
quale — secondo fondate indi-
screzioni — si e deciso di con-
tinuare la serrata e si e messo 
a punto un sistema per recu-
perare le programmazioni e i 
rispettivi incassi dopo la con-
clusione della vertenza. 

D'altra parte, a conferraare 
che esercenti e distribuzione 
agivano d'accordo, nella gior-
nata di ieri e aumentato il nu-
mero dei cinematografi che so-
no rimasti inattivi. sebbene non 
fosse molto difficile, ai loro 
proprietari. trovare una copia 
del film da proiettare. 

Gli operatori, le cassiere, le 
mascherine e gli impiegati so-
no stati comunque invitati dal
le organizzazioni sindacali a re-
carsi normalmente sui posti di 
lavoro. 

Nella serata di ieri si e svol-
ta un'assemblea dei rappre-
sentanti dei lavoratori. che ha 
esaminato la situazione verifi-
catasi dopo il pesante interven
to nella vertenza delle grandi 
societa del noleggio ed ha pre-

so decision! concrete per • lo1 

sciopero di domani, la cui at-
tuazione e stata confermata da 
tutte e tre le organizzazioni sin
dacali. , 

Processato 
in Spagna il 

regista Summers 
MADRID, 14. 

Viene processato attualmente 
a Madrid, sotto l'accusa di of-
fese alia religione cattolica, 
il regista Manuel Summers. 

II processo non si riferisce 
aU'attivita cinematograflca di 
Summers, ma a quella di dise-
gnatore umoristico. Egli, in
fatti, ha disegnato per un set-
timanale, lo scorso settembre, 
una serie di vignette dedicate 
a un'assemblea di sacerdoti. 
Summers afferma di essere 
cattolico praticante, e ricorda 
di aver ricevuto un premio 
per i valori « umani e religio-
si » del suo recente film Adios, 
ciguena adios, opera di educa-
zione sessuale che viene proiet-
tata con grande interesse nel 
cinema di Madrid. Inoltre, due 
sacerdoti hanno dichiarato in 
tribunale che Summers sotto-
pose le vignette al cardinale 
Vicente Enrique y Tarancon, 
presidente della Conferenza 
episcopale spagnola, il quale 
non le trovb affatto offensive 

« Quando si fa giorno » di Bond a Roma 

Cannibalismo 
nel sistema 

Quando nel 1968 Early Mor
ning fu rappresentata con la 
regfa di William Gaskill al 
((Royal Court» di Londra, la 
censura d'oltre Manica ere-
dette di rawisare nel lavoro 
di Edward Bond (giovane 
trentenne che una critica trop-
po entusiasta inserira poi tra 
gli autori del movimento degli 
angry young men) un feroce 
attacco B&'establishment e al
ia «moralita» vittoriana. Si 
giunse persino a chiudere il 
« Royal Court Theatre » (dove 
1*8 maggio del 1956 vide la lu
ce Ricorda con rabbia di 
Osborne), pol riaperto in se-
guito all'abolizione della cen
sura teatrale britannica. 

A leggere o a rileggere oggi 
Early Morning (nella discuti-
bile traduzione di Alvise Sa
por! apparsa nel n. 301 di 
Sipario, il titolo suona Quan
do si fa giorno. Ricordiarao 
che Sipario ha dedicate e 
dedica grande attenzione al 
teatro di Bond: ha pubblicato, 
inoltre, Saved e Narrow Road 
to the deep North), oppure ad 
assistere alia sua edizione tea
trale curata dal « Gruppo Tea
tro Libera » con la regia di 
Armando Pugliese. si ha invece 
la netta sensazione che il tea
tro di Bond — nonostante le 
reazioni dei benpensanti, del
la censura e gli elogi criticl 
degli esegeti — non offre al-
cun motivo di ascandalo e 
preoccupazione». E un testo 
come Early Morning (inteso 
nella sua specifica funzionali-
ta linguistico-culturale) non e 
scandaloso soprattutto in Ita
lia. che non ha il problema di 
esorcizzare ai modelli vitto-
riani che ancor oggi infestano 
— secondo l'esegesl di Martin 
Esslin — la mitologia popola-
re dell'Inghilterra». Non ci 
sembra, cioe, che Bond abbia 
ferito a morte Yestablishment 
inscenando intrighi e congiu-
re di palazzo in un clima di 
violenza totale alia cui ombra 
nasce e si sviluppa l'amore 
lesbico e disumano tra la Re-
gina Vittoria e Florence Nigh
tingale, la prima crccerossina 
della storia. 

Ma l'errore piu grave della 
critica e stato quello di es
sere volgarmente contenutisti-
ca e anche ambigua nei con
front! di Early Morning: si 
pens!, per esempio, alia inter-
pretazione psicanalitica (gli 
« archetipi che ossessionano il 
subconscio della nostra socie
ta »), a quella realistica dl 
Bond stesso, che definisce il 
suo un testo del arealismo so
cial ist » anche se poi non gli 
lnteressa la realta storica e fi-
nisce per rappresentare sim-
bolicamente l'uomo diviso in 
due da una doppia personalita: 
11 principe Arthur, anarchico 
libertario che porta sulle spal-
le il peso dl suo fratello Sia
mese. George, Invece rispetto-
so dell'Ordine. 

Ora, nel profluvio intellet-
tualistico e letterario del te
sto, Bond non descrive (Iette-
rariamente, cioe) che la bana-
llta della meccanica degli av-
venimenti politic!, dell'hrtrigo, 
non illuminando le ragioni 
kleologiche delle stesse azio-
ni. Ne nasce una struttura 
linguistica lineare che rifiuta 
la metafora, i'universallta e 

{•iu approfonditi rapport! dia-
ettici tra il concetto domi-

nante della pfolenza-sistema-
tlca e una invocata idea di 
un mondo «felice» dove la 

. politico fosse indiscriminata-
mente abolita (si pens!, an
cora, al pastiche di rivoluzio-
ne e controrivoluzione presen-
te nel testo). Lontano dal con-
figurarsl come un'allegoria 
contro la societa capitallatlca, 
Pond ci prefigura un unlver-
m unldlmeiulonale dove lo 

«spirito» della violenza del 
Sistema contamina le sue 
«anime», le quali non posso-
no sfuggire alia folle lotta per 
il potere. I giudici che, in no-
me dell'Ordine, condannano 
Joyce e Len per aver divora-
to un uomo che tentava dl su-
perarli alia fila davantl al 
botteghino dl un cinematogra-
fo (e questa, tuttavia, Tunica 
« immagine» bondiana che 
evoca la tragedia dell'aliena-
zione moderna, ma e insuffi-
ciente a salvare il testo) per* 
petueranno in Faradiso 11 ma-
cabro pic-nic di una umanita 
che ha la vocazione per l'an-
tropofagia. 

Ma tra queste due immagi-
ni solitarie di cannibalismo, 
la struttura linguistica di Ear
ly Morning si dilata nella fred-
da e inespressiva esposizione 
dell'intrigo condito con gags 
che finiscono per trasformare 
una possibile e allucinante 
lotta per il potere in un a gio
co d! massacro » piu derisorio 
e qualunquistico che feroce-
mente satirico. Armando Pu
gliese, in un certo senso, ha 
ulteriormente vanificato la di-
menslone « giocosa » del testo, 
restituendoci piuttosto la su-
perficiale struttura narratlvo-
letteraria in chiave ironico-
grottesca che una possibile ten-
sione interna e comportamen-
tistica dei personaggi: para-
dossalmente. Infatti. 11 testo di 
Bond poteva forse essere sal-
vato emarginando i'azione 
proprio in funzione di un re-
cupero rigoroso e crudo del ge-
sto-parola e del comporta-
mento. 

L'impostazione stilistica del
la recitazione e stata natural-
mente e notevolmente influen-
zata dal particolare clima eu-
forico e ironico imposto dalla 
regia. Ed e per questo che Liu 
Bosisio, nonostante la sua pre-
parazione e la straordinaria 
disposizione mimica, dimostra-
ta nello spettacolo abbia flnl-
to per offrirc! un ritratto 
spesso marionettistico della 
Regina Vittoria: che Anna Te
resa Rossini abbia insistito 
sulle « stravaganze a - della 
Nightingale riuscendo ad es
sere convincente soltanto nel 
drammatico colloquio con Ar
thur della scena diciannove-
sima; che Vittorio De Biso-
gno. il premier liberate, quasi 
esploda nella sua connotazio-
ne grottesca. Renata Zamengo 
e Giovanni Poggiali, Invece, 
rispettivamente nei panni di 
Joyce, la puttana, e dell'aml-
co Len. nella scena riusclta 
gia citata, hanno saputd re-
stituirci la misura epica esat-
ta di una umanita grottesca 
ma anche tragica. Poi Lorn-
bardo Pomara (Impegnato, 
anche se a volte troppo 1m-
petuoso nei panni del Siamese 
George) e Michele Placido (il 
Siamese Arthur, ha sopporta-
to a fatica la pesantezza del 
personaggio). Gaetano Campi-
si. Enrico Salvi. Aldo Miranda 
e Paolo Malko sono stati mi-
surati nelle rispettive parti, 
per quel tanto che il testo 
concedeva loro. 

Un elogio particolare, tut
tavia, va fatto alio scenografo 
(come anche alia costumlsta 
Elena Mannini, che si distin-
se gia nel ronconiano Orlando 
Furioso per 11 suo Inconfon-
dibile estro) Bruno Garofalo, 
il quale ha immaginato il Ca-
stello dl Windsor come un 
gigantesco triangolo grigio e 
ferrlgno. chlaro simbolo della 
divinita usurpata. 

Alia fine, e durante to spet
tacolo. gli applausl non sono 
mancat!. e si replica ancora 
per pochl glomi al Teatro 
delle Artl di Roma. 

vie* 

Successo italiano al XII Festival 

Montecarlo: il Gran 
premio a "Leonardo 

Le scelte della giuria confermano che la TV tende ad essere sempre piu 
una macchina da spettacolo e sempre mono un mezzo di informazione 

il 

le prime 

Dal nostro inviato 
• MONTECARLO, 14. 

II Leonardo da Vinci di Re-
rtato Castellan! e, piu preci-
samente, la seconda delle cin
que puntate che costituiscono 
10 sceneggiato — ha ottenuto 
11 « Gran Premio » del XII Fe
stival internazionale della te-
levisione concluso stamane a 
Montecarlo. La declsione e 
stata presa da una giuria di 
cui facevano parte Diego Fab-
bri. Raymond Burr (il famo-
so protagonista della serie dl 
Perry Mason), lo scrittore 
francese Alain Becaut, il regi
sta svedese Kyellgren. un non 
meglio identificato rappresen-
tante della Spagna, un diri-
gente della TV sovietica e un 
dirigente della TV polacca. 

La motlvazione del premio 
parla dl «programma che 
riunisce le piu alte qualita te-
levisive: e se si pensa che. es-
sendo stato incluao nella se-
zione dedlcata ai « documenta-
r! storici», come tale il Leo
nardo ayrebbe potuto essere 
Eremiato. si capisce subi-

j che, quanto meno, quella 
definizione risulta piu adegua-
ta, nella sua genericita e. tut
tavia. non si pud fare a meno 
di chiedersi: lo sceneggiato dl 
Castellan! e davvero un pro-
gramma che esalta le «qua
nta)) del mezzo televisivo? 
Certo. col suo splendore figu-
ratlvo, la folia del suoi Inter
pret! (cento attori e cinque-
cento figurant!, oltre i due 
protagonist!, Leroy e BosettU 
come preclsa la scheda di ac-
compagnamento diffusa a 
Montecarlo). 11 Leonardo, e 
uno spettacolo di alta sugge-
stione: e. quindl. se si cons!-
dera la televisione una afab-
brica di spettacoll» — co
me vuole la pratica di quest! 
annl, fedelmente riflessa da! 
vari festival — esso e un pro-
dotto televisivo per eccellen-
za. Ma se ci si scomoda a 
ricordare che la televisione 
nacque per trasmettere a di-
stanza le immagin! di un av-
venimento nel momento stes
so In cui questo si svolgeva e 
che, quindi, i programm! piu 
« televisivi» dovrebbero esse
re quell! che piu si immergo-
no nella cronaca del no
stro tempo, allora 11 Leonar-
do appare piuttosto come il 
massimo risultato dl un pro-
getto che, non certo casual-
mente, ha stravolto l'uso del 
mezzo televisivo. 

D'altra parte, diamo una 
scorsa agli altrl premi. Una 
a Ninfa d'argento » e stata as-
segnata a Chok e Cher, pro-
gramma per i ragazzi presen-
tato dall'URSS, che narra la 
tenera storia deU'amicizia tra 
un ragazzo e un puledro nel 
Kasakistan. Un'altra <c ninfa 
d'argento*, per 11 migliore 
sceneggiato a puntate, e stata 
assegnata a Fuori corso, pre-
sentato dalla TV polacca: av-
venture patetlto - umoristiche 
di un cane lupo, che una scuo-
la di polizia considera in so-
prannumero e vuole escludere. 
Una terza « Ninfa d'argento » 
per la migliore sceneggiatura 
e la migliore regia. e andata 
al telefilm anglo - america-
no L'oca bianca, scritto da 
Paul Gallico e diretto da Pa
trick Carland: drammatico 
racconto dell'amlcizla tra una 
oca. una ragazzina e un pit-
tore gobbo e paralizzato ad 
una mano, che muore nella 
rocca di Dunkerque, salvando 
sulla sua barca a vela i nau-
fraghi dell'esercito britannlco. 
E. infine, una «ninfa d'ar
gento* per ail programma 
che meglio assolve il compito 
di informare il pubblico sui 
problem! del nostro tempo» 
(alia buonora!). E* stato con-
segnato a Gale e morta, in-
chiesta della BBC sulla esi-
stenza di una ragazza orfa-
na, uccisa a vent'ann! dalla 
droga. 

In un simile panorama, la 
vittoria del Leonardo come 
programma benedetto da par-
ticolari «qualita televlsiven 
appare legittima. Non e un ca-
so. del resto, che gli organiz-
zatori del Festival avessero 
previsto una apposita sezione 
dei programm! destinat! a 
«informare 11 pubblico sui 
problem! - deJ - nostro tem
po »: si vede che anche que
sto. ormai. va considerate un 
genere come gli altri. Per i te-
lespettatori italiani non e una 
sorpresa: da anni ormai 1 
programm! della RAI-TV si 
ripartiscono'in c informativl», 
« cultural!» e « spettacoll». 
Adesso possiamo dire che que
sta ripartizione h condivisa 
anche all'estero. 

E. dopotutto. alio stato del 
fatti, non si tratta nemmeno 

di una ripartizione tanto 
astratta. Lo ha dimostrato, 

Sui a Montecarlo. la parte 
ella rassegna dedicata ai te-

Rondi omttmcia la 

Mostra di Venezia 
VENEZIA, 14 

Gian Luigi Rondi. critics ci-
nematogranco del «Tempo» 
(e quindi. giomalisticamente 
parlando, coUega di Pino Rauti) 
ha confermato stamane qui 
— in assenza di qualsiasi co-
municazione uffknale — di esse
re ancora alia cb'rezione delta 
Mostra dnematogranca vene-
ziana. Ha annunciato. pure, che 
la Mostra si terra dal 21 ago-
sto al 3 settembre. Collabora-
tori di Rondi saranno piu o 
meno gli stessi dell'anno pas-
sato: i registi Blasetti, De Sica. 
Fcllini. VisconU. Zefflrelli. Zur-
lmi. la sceneggiatrice Suso Cec-
chi D'Amico. ! criUci Chiaretti. 
Guerrini. Valmarana, Vifocelli. 

lefilm. Fino a qualche tem
po fa, prevalevano 1 telefilm 
che si sarebbero potutl defi-
nire «sociologicl»: costruiti 
secondo i moduli dell'inchle-
sta o del reportage dl crona
ca. quest! programm!, pur at-
traverso storie partorite dalla 
fantasia degli autori, tendeva-
no a rappresentare e a inda-
gare aspetti e problem! della 
realta quotidiana di clascun 
paese. Qui abbiamo visto un 
solo superstlte di questa ten-
denza: il telefilm jugoslavo 
Duro come il Jerro, che trat-
tava della crisi degli alloggi 
e delle difficolta a cui va in-
contro anche in Jugoslavia, 
una coppia che voglla adot-
tare un bambino. -

Per il resto, hanno dominato 
storie — tratte da opere let-
terarie o scritte appositamen-
te per 11 video — nelle qua
li, con un tagllo che si usa 
definire « poetico » (e che per 
lo piu e soltanto sentimenta-
le), si puntava alia ((parabo
la)): tema preferito la solitu-
dine dell'uomo. Una solitudi-
ne che, date le circostanze, 
veniva semplicemente contem-
plata come un «fenomeno». 
un attributo fatale della condi-
zlone umana: privo dl radicl 
politiche e social!. E, spesso. 
perfino prlvo dl riferlmentl 

ambientali: una stanza, una 
capanna isolata, 11 deserto 
erano 1 slmbolici luoghl delle 
vicende. 

D'altronde, la teudenza a 
guardare a tutti i problem! 
In chiave « esistenz!ale », igno-
rando 1 rapport! tra condizio-
ne umana e organizzazione 
della societa, tra mod! di vi
ta e logica politica e di clas-
se, era ben presente anche 
tra le inchieste e i reportage 
giornalistici. Anche Gale e 
morta, pur nello scrupolo del-
la ricerca dei «testimoni» 
della vicenda della protagoni
sta, andava poco al dl la del
la constatazione che 1 rap
port! tra gli uomini, a qual
siasi livello, sono deboli e di
storts la storia dell'orfana 
condannata dalla nascita a 
trascorrere i suol giornl nel 
collegi e uccisa dalla droga 
a soil vent'annl, dlventava, 
ancora una volta, astratta-
mente slmbollca. Cosl, l'unlco 
approdo. in questo come in 
tantl altrl programml, era lo 
implicito o espllcito appello 
alia consueta « responsabilita 
collettiva», alia « buona vo-
lonta »; morallstlco quanto co-
modo. e. questo si. altamente 
televisivo. 

Giovanni Cesareo 

Anche Cesare 
press-agent 

Anche Giulio Cesare e buono per farsi un po* di pubblicita: 
questo deve aver pensato la giovane atfrica fedesca Renate 
Schmidt, quando ha dtciso di portara un omaggio floraala 
alia sfatua del cdittatora ptrpefuoa, in occasion* dalla fati-
dicbe Idi di marzo 

C in breve 
Ritorna sullo schermo «Pel di carota» 

PARIGI, 14. 
Henri Graziani, giovane regista francese ancora sconosciu-

to, portera sullo schermo un vecchio classico. Pel di carota, 
cui per ben due volte si ispirb Julien Duvivier. II film sara 
in costume e molto fedele al libro di Jules' Renard. Finora 
Tunico attore prescelto e Philippe Noiret. 

Film americani tratti da saggi 
* NEW YORK, 14. 

Portare sullo schermo romanzl e magari poemi, appare 
comprensibile, mentre meno logico appare adattare per il ci
nema dei saggi. Ma anche a questi fa ricorso la cinematografla 
americana, sempre alia ricerca di soggetti. Mentre infatti e 
stato girato un film tratto dallo Scimmione nudo di Desmond 
Morris, e in fase avanzata la lavorazione dl un film tratto 
dal saggio di Alvin Toffler Lo choc del futuro. Il film ha 
Orson Welles come protagonista ed e diretto da Alex Grasshoff. 

Marco Polo in on musical 
HOLLYWOOD, 14. 

Desi Arnaz Junior sara il protagonista di Marco, commedia 
musicale diretta da Seymour Robbie, che sara girata in 
Estremo Oriente. II film, musicato da Maury Laws, e ispi-
rato ai viaggi di Marco Polo. 

In Tirchia H Teatro a TAvofaria 
- VENEZIA 14. ' 

La compagnia del c Teatro a 1'Avogarla* dl Venezia, di
retta da Giovanni Poll, e partita per la Turchia dove effet-
tuera, una tournie con L'aljabeto dei vOlani. Lo spettacolo 
verra presentato — su invito del centri di stud! italiani in 
Turchia — ad Istanbul 11 15 marzo, nel Teatro del Centro; 
il 20 marzo al «Renter Tiyatrosu* e il 18 mano ad Ankara. 
In entrambe le citta, lo spettacolo sara preceduto da una 
conferenza con dimostrazion! tenuta da Giovanni Poll, che 
ilhistrera gli obiettvi e gli orientamentl del «Teatro a l'Avo-
garia». La compagnia rientrera a Venezia 11 23 marzo. 

Concliso il festival del cinema panafricano 
OUAGADOUGOU, 14. ' 

SI e concluso a Ouagadougou il terzo festival clnerna-
tografico panafricano. II primo premio e andato a Feva, una 
coproduzlona del Niger e deU'Alto Volte diretU da Moustapha 
Alassane. mentre 11 aecondo premio • andato a Motseka dl 
Kuami Zinfa. 

Cinema 
Domenica . 

1 maledetta 
domenica 

Apparentemente, Domenica 
maledetta domenica e la sto
ria dl un «triangolo » insollto 
(ma mica tanto): un uomo 
maturo, una giovane donna, 
un ragazzo; solo che e il ra
gazzo a dividers! tra gli altri 
due, e non per basse ragioni, 
ma perche, a suo modo, ama 
entrambi. A sua volta, l'uomo 
maturo ama il ragazzo, e si 
accontenta di averlo a mezza-
drla con la giovane donna. 
Costel e quella che maggior-
mente recalcitra alia «spar-
tizione»; ma dovra, In certa 
misura, acconciarvisl. 

Piu in profondita, questo 
film di John Schlesinger e la 
descrizlone dl tre solitudlni. 
Daniel, l'uomo maturo, e 
omosessuale ed ebreo: due 
« diversita » che si accrescono 
a vicenda; inoltre, come me
dico, ha contatti frequent! 
con gli aspetti piu tristi e alie-
nanti della realta. Alex, la 
givane donna, e divorziata; e 
con 1 genitori ha rapport! pu-
ramente formal!, unico resi-
duo (se dobbiamo dar credi-
to ad alcuni suoi lampeg-
giant! ricordi) di un forte af-
fetto, almeno per il padre. 
Bob, il ragazzo, e un essere 
disponiblle, ma Inslcuro: co-
struisce curiose «macchjne 
inutlll» e vagheggia di piaz-
zarle sui mercato d'oltre ocea-
no; 11 viaggio negli Stati Uni-
tl gli servira perd soprattutto 
a prendere tempo, giacche 
egli non sa o non vuole sce-
gliere tra Daniel e Alex. 
Nel fondo o al limite di que

sta rapprentazione, e dato 
cogllere altri e piu general! 
motivi: 1'lmmagine di una 
borghesia intellettuale, o «col-
ta» (si veda la famiglia dei 
comuni amici dei tre protago
nist!, col suo esempio di vana 
e insulsa spregiudicatezza, 
non priva di venature mor-
bose), il cui stato non pud 
nemmeno dirsi di crisi, ma 
seminal di sfacelo: entro un 
clima ove lo squallore tradi-
zionale del perbenismo bri
tannlco si comblna con 1 si-
nlstri aspetti di una accentua-
ta sudditanza al mito e al co
stume americano. 

Questi successivi strati o 
moment! del racconto clnema-
tografico si connettono dia-
letticamente soprattutto nella 
sua prima meta: qui risaltano 
eleganza di scrittura e acu* 
tezza d! analisi, da attribuire 
in equa proporzione all'ottimo 
regista inglese e alia sua col-
laboratrice per la sceneggiatu
ra, Penelope Gllliatt. In se-
gulto, piu che a un tenta-
tlvo di sintesi, assistiamo a 
una serie di variazioni sui 
tern! e sui problem! gia pro-
posti, con qualche caduta e di-
spersione, e senza acqulsire 
ulterior! conoscenze. 

Ben fotografato a color!, Do
menica maledetta domenica 
si awale della vigorosa !n-
terpretazione di tre attori che 
cosl collocheremmo anche in 
ordine di bravura: Peter 
Finch, Glenda Jackson. Mur
ray Head. Adeguato il con-
torno. 

ag. sa. 

Canzoni 
Milly 

Milly si e ripresentata l'al-
tra sera dl fronte al pubbli
co romano, al Teatro Delle 
Muse (che, quasi un anno e 
mezzo fa, fu devastate da un 
incendio proprio durante una 
delle ultlme repliche di uno 
spettacolo della brava can-
tante-attrice) con un suo nuo-
vo recital, che ha per titolo 
Tutto il mondo va in cerca 
d'amore. 

In genere, ogni spettacolo 
della brava Milly consiste in 
un collage a a senso compiu-
to» composto di bran! cele-
brl, o comunque caratteristl-
ci di un mondo cui la nostra 
cantante e particolarmente 
affezionata. Questa volta, in
vece, 1 veri protagonisti del 
recital di Milly sono 1 cantau-
tori, o meglio quel poet! che 
riescono ad esprimersi sopra-
tutto attraverso la musica. E 
questa, in fondo, vuol essere 
una polemica verso chi igno-
ra l'esistenza di questi perso
naggi e considera la canzo
ne in modo conventionale, 
avvilendola col termine « can-
zonetta» (purtroppo spesso 
giustificato, dati i tempi). 

Brani «oscuri» come Que
sto I un amore, Come vedi, 
oppure 1 piu recenti A Calais 
e II tuo amore di Bruno Lau-
zi o addirittura La guerra 
di Piero di De Andr6 rappre-
sentano pagine significative 
della canzone italiana del do-
poguerra e non sflgurano cer
to accanto a apiccoli capola-
vori» come Que reste-t-il de 
nos amours? di Trenet o 
Chanson sans paroles di Brel 
e Rauber. E Milly 11 interpre-
ta tutti alio stesso modo, co
me lei sola e capace, cantan-
do ramore, ma ricordando la 
violenza e con essa il supre
mo valore della liberta (II 
disertore di Boris Vian e le 
stupende Moritat e La canzo
ne dei cannoni di Bertold 
Brecht e Kurt Weill). 

L'esito non potrebbe essere 
migliore e, alia fine, il pub
blico si alza in pied! ed espri-
me vistosamente il suo con-
senso, costringendo Milly a 
prolungare la sua esibizione. 
Si replica, 

«"• 9-

Attori famosi 
per on western 
di 

HOLLYWOOD. 14 
Peter Bogdanovich, regista 

ora di gran moda, ha in pro
gramma un western pieno di 
norm gloriosi. Esso sara infatti 
interpretato da John Wayne. Ja
mes Stewart, Henry Fonda e 
Ryan O'Neal. II film, su sog-
getto dello stesso Bogdanovich. 
si intitolera cThe streets of 
Laredo, dal titolo di una ce-
lebre canzone western. Un film 
daHo stesso titolo era gia stato 
prodotto nel 1MB. 

A Bergamo 
omaggio 

a Mahalia 
Jackson 

BERGAMO. J4 
Alia IV Rassegna Interna

zionale del jazz, che si svol-
gera a Bergamo al Teatro 
Donizetti il 17, 18 e 19 mar
zo, un particolare omaggio 
verra reso alia grande Ma
halia Jackson, recentemente 
scorn par sa, da Marion Wil
liams, una delle piu celebri In
terpret! di spirituals e gospel 
songs. 

Marlon Williams, che sari 
accompagnata dal pianista 
Lloyd Gary e dal chltarrista 
Douglass Quatelbaum, ha al 
suo attivo centinaia di esibl-
zioni In tutto il mondo, e nel 
Festival di Newport, dl Wash
ington, di Cap d'Antibes (cin-
quemlla persone le tributaro-
no un autentico trionfo al ter
mine del suo concerto); pro
tagonista del Festival dell'Ar-
te Negra a Dakar e brlllante 
interprete dl Black Nativity, 
ha partecipato a tutta una 
serie di «special!» televisi
vi in USA e in Inghllterra, e 
ad una speclale tourne'e, or-
ganizzata dal Dipartimento dl 
Stato americano In Africa. 

RSI yfy 

Produttori e 
distributor! USA 

citati per 
violazione della 
legge anti-trust 

HOLLYWOOD, 14 
La National General Corpo

ration ha citato in giudizio la 
sovieta dei produttori ameri
cani (MPAA) e nove societa 
ad essa affiliate (nelle loro 
vesti di societa di distribuzio
ne), sotto l'accusa di violazio
ne della legge anti-trust. 

Chiedendo adeguati Inden-
nizzi, la National General, che 
gestisce un buon numero di 
cinema, accusa la MPAA di 
pratiche illegali nella distribu
zione dei film e nell'autoriz-
zazione di sconti, pratiche che 
favorirebbero certi ambientl a 
scapito di altri. 

Film messicano 
al Festival 
di Cannes 

CITTA* DEL MESSICO. 14 
- II film Los dias del amor 
(«I giorni deH'amore»), di 
Jos6 Maria Fernandez Unsain, 
rappresentera il • Messlco al 
prossimo Festival cinemato-
grafico di Cannes. 

In occasione della proiezlone 
si recheranno a Cannes gli 
attori messicani Marcela Lo
pez Rey, Jorge Martinez de 
Hoyos e Rafael Lopez Por-
tillo. 

Nino Manfredi 
sardun 

« Magnifico 
mascalzone » 

Nino Manfredi sara l'inter-
prete del film di Alfredo Gian-
netti II magnifico mascalzone. 
L'attore dara vita al personag
gio di un uomo che decide di 
vivere contro la societa e le 
sue leggi, contro i suoi siste-
m! e di combattere la sua bat-
taglia diventando _un truffato-
re, un mascalzone, divertendo-
si e ponendo la famiglia al 
centro del suo universo. 

oggi vedremo 
RITRATTO D'AUTORE 
(1°, ore 18,45) 

La nuova puntata della rubrlca qulndlcinale sui maestri 
dell'arte italiana del '900 e dedlcata al pittore Mario Sironi, 
morto nell'agosto del 1961. II testo e di Massimo Carra, che 
conduce poi in studio la discussione con 1 giovanl. La pre-
sentazlone e dl Giorgio Albertazzl che leggera anche aleu-
ne poesie ritrovate fra le carte personal! del pittore. 

10 E... (2°, ore 21,15) 
E' stata anticipata dl un giorno, come si vede, la ru-

brichetta «culturale» che era stata lanclata come antlpa-
sto del «Rischiatutto». Non v'e. apparentemente, alcun mo
tivo: tuttavia, quando si guard! ai programm! dl domani 
si vedra che II telequiz sara segulto da un programma dedi
cate a Don Orione. Ed e evidente che la Ral non vuole 

che questa trasmlsslone vada in onda troppo tardl, perdendo 
cosl milioni di ascoltator! 

Tornando a 7o e..., diciamo che la rubrlcnetta ha fin'ogg) 
mostrato soltanto limit! (e gravi) e nessun pregio, giacche 
e poggiata su una formula sbagllata destinata a mettere in 
inevitabile difficolta i suoi protagonisti. Questa sera, comun
que, ne sar& protagonista il compagno Renato Guttuso che 
illustrera il quadro «Marat morto» di David, prendendo 
di qui lo spunto per allargare il suo intervento ai tern! ed 

al luoghi (quelli della Rivoluzione francese) che lspirarono 
11 pittore francese. 

IL BANDITO DELLA CASBAH 
(2°, ore 21,30) 

E' 11 primo film del breve ciclo in quattro serate che la 
Rai dedica al regista francese Julien Duvivier, 11 «ter»o 
uomo» del cinema francese prebellico dopo Renoir e Carne 
(ma non e ben chiaro perche si Inizi proprio con questo 
film, che e stato realizzato dopo un'altra pellicola com-
presa nello stesso ciclo!). Purtroppo, seguendo la peggiore 
tradizione, queste serate non verranno precedute ne accom-
pagnate da alcuna illustrazione: e I telespettatorl si trove-
ranno dunque dinnanzl all'ingrato compito dl dover recu-
perare un clima ed una «poetica» che contano ormai oltre 
trent'anni e che rischiano dl restare Incomprenslbili senza 
Intendere cosa fosse la Francia della seconda meta degli 
anni Trenta. C'e infatti in Duvivier. da un canto il gusto 
della narrazione melodrammatica, dall'altro la capacita di eo-
gliere il senso di una disperazione sociale; cioe di quella crisi 
di coscienza collettiva che e. appunto, uno dei moment! piu 
rilevanti della Francia di quegli anni. II risultato narratlvo 
e ambiguo: e spesso quello di una amarezza fine a se stessa, 
immotivata e senza sbocchi. Come in questo film, che narra 
— in sostanza — di un tardivo e vano tentativo dl recupe-
rare una perduta liberta (il bandito P§p6-Le-Moko che vuol 
lasciare la Casbah per seguire una donna) e si conclude 
nella tragedia. Da segnalare, comunque, la presenza di uno 
splendido Jean Gabin. 

programmi 
TV nazionale 
10,30 Trasmissioni scola-

stiche 
12,30 Sapere 
13,00 Tempo dl pesca 
13,30 Telegiornale 
14.00 Sport 
15,00 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 II gioco delle cose 
17.30 Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzi 
18.45 Ritratto d'autore 
19.15 Sapere 
19.45 Telegiornale sport • 

Cronache del lavoro 
e deU'economla 

20,30 Telegiornale 
21.00 Trlbuna elettorale 
21,30 I nuovi medicl 

« Salvare una vitaa. 
Telefilm. 

22,20 No! Indianl Pueblos 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
15.00 Sport 
21,00 Telegiornale 
21,15 lo e... 

« Guttuso e il « Ma
rat morto» dl Da
vid. 

21,30 II bandito della Ca
sbah 
Film. Regia di Ju
lien Duvivier. 

* Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ot*» 

7 , 9, 10 . 12 , 13 , 14 . 15, 17, 
20 , 21 • 23 ,15; 6: Mattutino 
musicalei 6,54: Almanacco; 
8,30i Le canzoni del mat-
tinoj 9,1 Si Vol ed loj 11,30i 
La Radio per le Scuole; 12,10: 
• In diritta » da Via Asia-
got orchestra diretta da Pie
ro Piccioni; 13,15: Piccola 
storia della canzone Italiana: 
14: Buon pomeriijgio; 16: 
Programma per i piccolb « Sal 
sentiero di Topolino ». 16,20^ 
Per vol giovani; 18,20: Come e 
perchet 18,40: I tarocehij 
18.55: Cronache del Mezzo-
Siorno; 19,10: Appuntamen-
to con Mahlert 19,30: Musi
cal; 22 ,20: Andata • ritomoj 
21.15: Tribune elettorale. Ter-
co dibattlto a due: DC-PSIUPt 
21.45: « L'aanello • 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ore: 

6.30. 7,30, 8 ,30 . 9 .30 , 10,30. 
11.30. 12.30. 13.30 15.30. 
16.30. 17,30. 22 ,30 e 24; 6: 
I I mattinierej 7.40: Buon-
giorno; 8.14: Musica espress-
o; 8,40: Opera Fermo-posta: 
9.14: I tarocchi: 9.35: Suonl • 
colon dell'orchestra: 9.50-

« L'eredita della Prlora a, dj 
Carlo Alianello; 10,05: Can. 
zoni per tutti; 10,35: Chie-
mate Roma 3 1 3 1 ; 12,10: Tra
smissioni regional;; 12,40: 
Formula Uno; 13,50: Come e 
percM; 14: So di girl; 14 ,30: 
Trasmissioni regionali; 15: Dl-
scosudisco; 16: Carina]; 18: 
Speclale GR; 18,15: Long 
Playing; 18,40: Punto interre-
gativo; 19: La Marianna; 20,10t 
I I coniregno dei cinque: 21i 
Macb due 

Radio 3 «» 

ORE 10: Concerto di aper
ture; l i t I concert! dl Ser-
gej Prokofiev; 11.25: Musi-
che italiana d'oggi; 12: L'iav 
formatore etnomosicologlco; 
12,20: Itinerari operistlci; 13: 
Intermezzo; 14: Pezzo di bra
vura: 14.30: Concerto del ba-
ritooo D. lordacbesca • del 
pianista W . Schringeri 15,05: 
Ritratto d'autore: Alexander 
Zemlinsky; 16,15: Orsa mlnom 
17: La opinion! degli altri; 
17 ,20: Fogli d'album; 17.35: 
Musica faori schema; 18: N«-
tizie del Terzo; 18,45: Picco
lo pianeta; 19,15: Concerto: 
di ogni sera; 20,15: La B-
losofia oggi in Francia (1945-
1 9 7 1 ) . 4 . La presenza dl He
gel e gli studi hegeliani; 20 ,45: 
Idee e fatti della musica: 
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Introduzione di E. Ragionieri 
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