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« to chsse opera/a va in paradiso» a Cannes 

Nuova aff ermazione 
del cinema italiano 
Vivace dibattito politico alia conferenza-stampa di Elio Petri 
Johannes Schaaf rivela una non dozzinale vocazione nel film 
«Trotta» frutto d'una collaborazione tra la RFT e I'Ungheria 

Dal nostro inviato 
CANNES, 16. 

Una cosa si puo dire fin 
d'ora, e senza tener conto 
delle escogitazlonl tra alchl-
mistiche e diplomatiche cul 
si sta dedicando la giuria, 
sotto la pressione dei gruppi 
di potere rappresentati so-
prattutto dalle grandl ditte 
nol.vwoodiane. le quali con-
trollano, del resto, la maggio-
ranza delle opere in concor-
so. Si pub dire fin d'ora che 
il cinema italiano ha avuto 
conferma. qui a Cannes, del 
suo meritato prestigio inter-
nazionale, e d'uno stato di 
salute non eccellente, a esa-
nunarlo con serieta dall'lnter-
no, ma indubbiamente miglio-
re di quello delle altre cine-
matografie dell'Occidente eu-
ropeo e non solo europeo. 

C'e stato. prima, il successo 
molto caloroso del Caso Mat
tel di Francesco Rosl, com-
provato dalle espressioni lu-
singhiere della stampa (non 
«olo di qui, ma dei paesl 
piii diversi, dalla Svezia al-
l'Argentina, dalla Svizzera e 
dal Belgio alia Cecoslovac-
chia. dalla Germania Federa-
le alia Gran Bretagna). Quln-
di, Roma di Fellini (fuori 
competizione) ha destato, an-
che al di la del prevlsto, l'en-
tusiasmo, a volte un tantino 
dehnnte. de! colleehi franre 
si. Oggi registriamo la bella 
affermazione di Elio Petri e 
della Classe operaia va in pa-
radiso. II film e stato segui-
to dal pubblico con tesa at-
tenzione, e coronato alia fine 
da un vivo applauso. 

La conferenza stampa di 
Elio Petri, come gia quella 
di Francesco Rosl, ha dato 
spunto a urn discussione -w 
teml politici. spesso interes-
sante. talora confusa (non per 
colpa del regista. ma di al-
cuni dei suoi interlocutor!) 
e nella quale, in sostanza, so-
no riemersi gli stessi proble-
mi che questa vigorosa e co-
raggiosa opera cinematografi-
ca aveva sollevato in Italia. 
a partire dallo scorso autun-
no. quando venne presentata 
sui nostri schermi. Elio Petri 
ha tenuto a sottollneare la 
soddisfazione sua e dei suol 
collaborator! — al suo fian-
co erano lo sceneggiatore Ugo 
Pirro e il musicista Ennio 
Morricone — per il fatto che, 
appunto, 11 film abbia suscl-
tato un dibattito non tanto 
aui propri valorl speclfici, 
quanto sulla condizione ope
raia, riguardata come emble-
ma della condizione umana in 
generale; « provocato n circa 
il suo attegglamento verso la 
materia rappresentata, Elio 
Petri si e giustamente rlchla-
mato al concetto gramsciano 
« pessimismo dell'intelligenza, 
ottimlsmo della volontan co
me a un punto di riferimen-
to ineliminabile. per qualun-
que intellettuale che voglia 
militare tra le forze impegna-
te nella trasformazlone rivo-
luzlonaria della socleta. E a 
chi quasi gli rinfacciava la 
possibility di fare, in Italia, 
film di critica e di opposl-
zione ai padroni e alle classl 
dominanti. il cineasta ha avu
to buon gioco nel ricordare 
come le liberta democratiche 
siano state, nel nostro paese. 
conquistate con una dura lot-
ta dai partiti antifascist!, e 
dai comunisti al primo posto. 

Si e avuca .m*,:ie quaiche 
vanazione pittoresca. a ini-
ziativa di una tipica «mac-
chietta » dei Festival, che si 
sforzava di cogliere una con-
traddizione tra la presenza 
dezh autor: .til:an; * Cannes 
e la loro assenza a Venezia 
lo scorso anno. Petri si e li-
mitato — la nstrettezza del 
tempo non consentiva forse 
aitro — r. .v.nnontare ;.i co\ 
locazione politica del vtce-
commissario alia Mostra del 
Lido, critico di un giornale 
di destra e anzi fascista. L'in-
viato di questo foglio a Can
nes non e comunque. que-
it'anno. il Rondi che e pre-
sente qui solo tn quanto o si-
gnor Mostra di Venezias. co
me scrive il bolletlino quo-
tidiano del Festival, col suo 
impareggiabile spirito. Ma il 
problema di una gestlone de-
mocratica della manifestazio-
ne veneziana rcsta aperto piii 
che mai. 

Ha completato la giomata, 
per quanto riguarda i film 
vn competizione. Trotta di 
Johannes Schaaf, che batte 
bandiera tedesco-occidentale, 
ma. piu specificamente, e frut
to di una collaborazione tra 
RFT e Unghena E, una vol-
ta tanto. non si tratta di una 
pura intesa finanziaria. Nar-
rando. sulia scorta di alcuni 
element! d'un famoso roman-
so ciclico di Joseph Roth. la 
vicenda del giovane barone 
Von Trotta, tra 1'inizio della 
grande guerra e la dissolu-
xione deH'impero austrc-unga-
rico. il regista si pone infat-
ti dehberatamente all'incrocio 
fra diverse culture, storie, 
question! nazionali. II breve 
splendore e la rapida deca-
denza del personaggio echeg-
giano. con tempi divers!, quel-
1: di tutto un mondo. segna-
to dal marchio della morte 
* della sterllita, 

II nostro barone, tomato 
dal fronte, ritrova la moglie. 
Elisabeth. legaU ad amlclzie 
particolarl. dalle quail non rie-
scc a staccarla: una luttuo-
sa circostanza Imped* a Trot
ta di celebrare la prima not-
te di nozze, e il matrlmonlo. 
consumato in ntardo, s! ri
vela ora un disastro, mentre 
il palazzo della nobile fami-
glia viene trasformato In pen-
sione per Inqutlinl sfaccenda-
tt e samttriniti 1 rnllpghl 
di Trotta si disperrinnn o fl 
nlscono male. Attorno, avven-

gono convulsl mutamentl, In 
un alternarsl di speranze ri-
voluzlonarle e dl sangulnose 
represslonl. Ma il suono dei 
grandl fattl giunge come ovat-
tato e soffocato nel chluso 
dell'esistenza grigla dl Trotta 
e del suol simill: embleml 
di una classe e di una so
cleta che hanno fatto ormal 
bancarotta, d'un mosaico di 
civilta e di popoli in fase di 
disgregazlone e alia rlcerca 
dl nuove identita. Sotto tale 
aspetto, la figura dl Trotta 
pub rimandare sia alPf/omo 
senza qualita delFaustriaco 
Musil, sia al protagonista dl 
Senilita del triestlno Italo 
Svevo. 

La tragedia collettlva viene 
dunque espressa da Schaaf. 
In generale. attraverso riferl-
menti indirettl, senza clamo-
rose dimostrazionl, e con un 

Induglo, talora languido. su 
particolarl che vorrebbero es-
ser significative ma i-he. spes
so, rlschlano di distrarre 
dall'essenziale. Maggiore ardi-
tezza dl stile, certo, egli ave
va manifestato nel suo Ta-
tuaggio dl quaiche anno fa. 
Ma, nella sua forma sin trop-
po pacata, anche l'opera at-
tuale certlfica una vocazione 

i cinematografica non dozzina-
1 le, e sostenuta da vlvaci in-

teressi politici. L'attore prln-
cipale e Andras Ballnt, gia 
interprete di important! film 
del nuovo cinema maglaro. 

Domanl. In concorso anco-
ra la Germania Federale. con 
Re. reaina, fnnte (diretto dal 
polacco Jerzv SkolimowokD, 
e gli Stati Uniti. con Matta-
toio n. 5 dl George Roy Hill. 

Aggeo Savioli 

Claudine e 
Peternita 

^ ^ ^ M ^ ^ & ^ L i vi 

Dopo una sosta di vent iquat l ro ore «i Cannes, Claudine Auger 
(nel la f o t o ) , provenienle dagl i Stat i Un i t i , e r ientra ta a R o m a , 
dove si appresta ad in ferpretare « La vi ta e ferna » di Maur i z io 
Ponzi . L 'a t t r ice sosferra la par te della moglie di un af fermato 
giornal ista sportivo i l qua le , nonostante il t itolo del f i lm , finira 
t rag icamente i suoi giorni 

I bimbi vincitori de! 
concorso Pinocchio TV 

La g.una del concorso di 
disegno .< Ho v:.sto P.nocchio 
alia TV». ha reso noti i no-
mi dei vincitori: a: prim! d:e-
ci sara assegnata una bib'.io 
teca composta d: enc:cloped:e 
e di altri l:bri; altri quaran-
ta bambini saranno premiat: 
con un viaggio a Roma e a 
Naooll. 

I dieci vincitori dei prinii 
premi sono: Antonello Fonta 
na (sei anni e mezzo) d: C;v, 
da!e del Friuli (Udmei: An 
drea Cristofon (otto anna d: 
Grano (Trentoi; Ijica Bor?het-
ti (otto) di Pescate (Como>; 
Ch:ara Zamp:er: (Cinque e 
mezzo) di Padova); Giusepp.' 
Martino (otto* di Montecat: 
n: Terme (Pistoia); Luca Ta 
rantino (due e mezzo) di Lee 
ce; Elena Bottinelli (sei) di 
Milano: Diego Guarino (otto» 
di Salerno; Marco Dante (set-
te> di Arma di Taggia (Impe-
ria); Adriana Abeni (sette) di 
Castel Mella (Brescia). 

Ed ecco 1 noml del qua 
ranta vincitori: 

Antonella Fiorean di Feltnr 
(Belluno); Mirena Racca?ni di 
Brisighella (Ravenna); Sabina 
Solmas di Mllaio; RiU Beliu-
si di Spoleto; Ambrosio Anlel-
:o d! San Giuseppe Vesuviano 
(Napoli): Valentlna Beorchia 
.li Trieste: Riccardo Innocen 
tl dl Arezzo; Fulvio Favaret 
'o dl Trestevoll - Borbiago (Ve-
r.rzia); Angela Doddo dl Arma 
di TaggiA ilmpena); Mirella 

De Iorio di Plan di Mugnone 
- Fiesole (Firenze); Paok) Bo 
nallosgi di Roma; Marz:a 
P.anbalero di Biella :Vercel-
li); Maria Teresa Altan d: Ba-
gnarola (Pordenone): Andrea 
Ch:esi di Modena; Valentina 
Chi7z;m (manca !a residen-
za); Emanuela Pol; di Sema-
no (Cremona). Anna Socci d! 
Montaione (Firenze); France
sco A'.Iegrezza di Montefelcmo 
(Pesaro): Andrea Staffi di Fi
renze, Luca Saisi di Reggio 
Enrha: Adele Fenga d! Geno-
va. Roberta Santi di Spoleto; 
Orne'Ia Stoppazzolo dl LJnvia-
te (M!lano); Franca Torresan 
dl Molina dl Malo (Vicenza); 
Paola Elena Svettin dt Vicen 
za; Nicola Martinelll di Man-
to va; Susanna Rinaldo di San
ta Margherita d'Adige (Pado
va ». Luca Marcato di Vigo 
darzere (Padova); Marco Gio-
vannangelo di Selva di Altlno 
(Chieti): Adriana Delia Bian-
ca di Bagnarola (Pordenone); 
Cristiana Malattia di Castel-
nuovo del Garda (Verona); 
Fabio Grompi di Rovigo; Car
lo Stivala di San Gulan (Mal
ta); Moreno Vincoletto di Ca 
podistria (Jugoslavia); Giaco-
mo Proletti di Gerano (Ro
ma); Enrico Fantato di Tren-
to; Rosanna Brutti di Corte 
Loghlno - Soave (Mantova); 
Dianora I.idak di Roma; Lau
retta Nacarato dl Pavla; Lul-
gina Guidottl dl Fleaole (Fi
renze). 

Si e aperto il XXXV Maggio fiorentino 
- - - - - ~ " — ' • • - ' • " ' — • — ' i 

Rosso fuori posto 
in «Gug!ielmo Tell» 
Mentre l'esecuzione musicale, diretta da Riccardo 
Muti, e stata d'alto livello, la realizzazione scenica e 
risultata guastata da molte inammissibili «invenzioni» 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 16 

Si e lnaugurato stasera il 
XXXV Maggio musicale fio
rentino, con il Guglielmo Tell 
dl Rossini, In edlzlone inte-
grale. Avevamo capito, pe-
ro, che finalmente l'ultlma 
gloriosa opera rossiniana (si 
rappresento a Parigl nell'ago 
sto 1829) si sarebbe data In 
edlzlone origlnale, cloe in lin
gua francese, come Rossini la 
aveva scritta. E, a parte i le-
gami tra parola e musica, c'e 
quaiche differenza tra il li
bretto francese e quello ita
liano, che risente della cen-
sura ed e un po" piu scorn-
blnato. 

Lo stupendo finale dell'ope-
ra — tanto per dare un esem-
pio — si conclude, nell'edl-
zione francese, con una invo-
cazioni alia liberty che scen-
de sulla terra dall'alto dei cie-
11. «... Et que ton rigne re
commence, liberte, redescends 
des cteux!». In italiano, a 
quella formidabile musica 
corrispondono i versi d'una 
banale strofetta: «Tutto can-
gia, il ciel si abbella / Varia 
pura, il dl raggiante / ecc. 

II fatto dell'edlzlone inte
g r a l va, quindi, un po' ri-
dimensionato, anche perche 
l'aver riaperto i tagli signi-
fica aver rlportato in ballo 
tutta la serie delle danze 
(garbate ed eleganti, peraltro, 
e di tutto onore per il corpo 
di ballo e i solisti fiorentini), 
che un po' appesantisce lo 
svolglmento dello spettacolo: 
cinque ore e mezzo (quattro 
di musica, il resto distribui-
to nei tre intervalli). Inoltre, 
un'edizione integrale doveva 
essere giustificata dal tota-
le rispetto delle component! 
deU'opera, le quali, invece, 
dal punto dl vista scenico. 
sono state sottoposte ad ar-
bitrarie modifiche. Come di
re che Riccardo Muti, diret-
tore d'orchestra sempre piu 
straordinario e autorevole, al 
quale si fa risalire la re-
sponsabilita dell'esecuzlone 
senza tagli, avesse poi deci-
so di modificare la partitura. 

A noi sembra che questa 
edizione del Tell risenta del 
clima polemico nel quale e 
nato il XXXV Maggio, desti-
nato a celebrare dapprima la 
Resistenza europea (ma non 
tutto il cartellone era in li-
nea con queH'impegno), poi 
piu genericamente dedicato 
alia liberta, non senza scl-
volate nell'arbitrio quale 
emerge dalla faccenda della 
bandiera rossa (ha suscitato 
quaiche perplessita gia in oc-
caslone della prova genera
le), issata su un pennone dai 
responsabili deH'allestimento, 
come simbolo della tirannia 
e del potere supremo di 
Gessler, governatore asburgi-
co della Svizzera contadina di 
sei-sette secoli fa. 

Nella tragedia di Schiller. 
succede che il governatore 
fa piantare nel prato di Alt-
dorf un palo, vi fa porre so-
pra il suo cappello ai quale 
gli svizzerl debbono rendere 
omaggio. Nella versione Ita-
liana. al posto del palo con 
il cappello, e prevista la pre
senza di un trofeo di armi 
(una panoplia, se si prefe-
risce, ma e la stessa cosa), 
al quale la folia deve rende
re omaggio. Guglielmo Tell 
si rifiuta, viene preso e in-
tanto condannato a uccidere 
il figlio che scampera alia 
morte solo se una freccia 
scoccata da Tell colpira una 
mela posta sul capo del ra-
gazzino. Perche la mela? 
Perche il prato. dove avvle-
ne il fatto, e ricco di tigll 
e di meli carlchi di frutta. 
il che malvagiamente ispira 
il tiranno. 

Bene, neiredizlone «inte
grale » di cui parliamo, la 
scena della mela non si svol-
ge nel prato, ma in un cor-
tile del castello di Gessler. 
Qui c'e un pennone, sul qua
le sventola una bella ban
diera rossa, che assume il va-
lore di simbolo della tiran-
nide cui la gente deve in-
chinarsi. II potere dispotico 
da travolgere a furor di po-
polo e rappresentato, dunque, 
dalla bandiera rossa, vigilata 
da guardie rosse. 

Nel nostro Paese 1 colori 
hanno una loro importanza, 
basti pensare al gioco del 
calcio- l giallorossi. i viola, i 
rossoblu, i bianconeri e via 
di seguito. P'iguriamoci quel-
li delle bandiere. consideran-
do che in tempi non lontani il 
nero e 5«to sconfitto dal ros
so. il quale rosso nella storia 
delle lotte per la liberta, e 
simbolo della riscossa popo-
lare. E allora. che cosa si-
gnifica, in una vantata edizio
ne integrale del Guglielmo 
Tell, nonche in un « Maggiow 
che voleva essere dedicato 
alia Resistenza, questo fatto 
per cui la gente per essere 
libera deve ammainare la 
bandiera rossa? Si tratta dl 
una distrazione. di un capric-
cio, della necessita d'una mac-
chia di colore, di una cial-
troneria, di una furbizia, di 
un contentino post-elettorale, 
sicche il rosso che continua 
ad accrescersi nel nostro 
Paese, facciamolo almeno una 
volta capltcmbolare a teatro? 
, Gli « integrahsti » del «Mag-
gio» sono daltonici, sono cie-
chi o proprio avevano inteso 
celebrare la Resistenza come 
resistenza del potere agh as 
salti del popolo, per cui ec
co che viene a dare man for
te al « Maggio » (con un con
certo il 19 prossimo) persino 
1'Orchestra nazionale di Ma
drid a celebrare la resisten
za dl un regime agli ideal! 
della liberta. 

In questo intrecclo dl do-

mande da dlpanare, potrebbe 
ora non aver senso rilevare 
se l'orchestra funzlona, se 11 
coro si fa sentlre, se 1 can-
tanti stanno in voce. Diamo 
atto dell'eccellenza della ese-
cuzione sia musicale sia sce
nica, del prestigio vocale di 
Nicolai Gedda, tenore d'alto 
stile, nonch6 del baritono 
svizzero Norman Mlttelmann 
(Guglielmo Tell), intenso e 
veemente, alia pari del no
stro Luigi Roni, diabolico 
Gessler. Era ricca di vibra-

zioni e d'emozione la voce di 
Eva Marton (Matilde); buone. 
nel complesso, le prestazionl 
dl Maria Casula, Flora Rafa-
nelll. Vittorlo Terranova. Tut
to, pero. sciupato dalle «in-
venzlonl» suddette, che ri-
portano il discorso suU'esi-
genza di sottrarre 11 patrlmo-
nio musicale ai capricci e agli 
opportunism! che intralciano 
il rinnovamento della vita 
culturale italiana. 

Erasmo Valente 

La manifestazione 
musicale e in corso 

La « Prima vera 
di Praga» senza 

artisti italiani 
Dal nostro corrispondente 

PRAGA, 16. 
La XXVII edizione della 

« Primavera praghese » — uno 
del maggiori festival musica-
li europei — ha preso 11 via 
con la ormal consueta esecu-
zione della Mia patria di Sme-
tana, e in questi giorni e in 
pieno svolglmento 11 program-
ma che prevede — sino al 3 
giugno — la esecuzione di 55 
concert! e la rappresentazione 
dl 21 opere. 

Quest'anno la « Primavera » 
— contrariamente a quanto 
era awenuto in rjassato — non 
vede la partecipazione • di 
complessi o artisti italiani. Gli 
organizzatori — che alio sco-
po si erano rivolti ai « Virtuo 
si» di Roma diretti dal mae
stro Fasano — sostensono che 
11 complesso italiano si e dl-
mostrato troppo esigente In 
materia economica. D'altra 
parte negli ambienti italiani 
della capitale si sostiene che 
la venuta a Praga dei «Vir
tuosi » — che gi& un grande 
successo ebbero lo scorso di-
cembre al teatro Tyl — e sta 
ta resa impossibile dal fatto 
che a questi non erano stati 
asslcurati, come richiesto, al 
trl due concerti che avrebbe-
ro cosl potuto giustificare dal 
lato della spesa la loro tra 
sferta. 

Senza voler addossare a 
nessuno la responsabilita di 
questo vuoto. vogliamo pero 

osservare che nel nostro pae
se ci sono anche altri com
plessi che avrebbero potuto 
venire interpellatl per tempo 
e che, una volta vista la im-
possibilita dl portare a Pra
ga una comltiva dl orofesso-
rl d'orchestra, gli organizza
tori avrebbero potuto benis-
simo lnvltare almeno un so-
lista tra i tantl di cui l'lta-
lia dispone. La spesa sarebbe 
stata relativa e la nostra ban
diera avrebbe potuto svento-
lare al fianco delle altre, co
me e sempre awenuto In pas-
sato. 
' La assenza dell'Italla forse 
la si pub meglio comprende-
re dando uno sguardo a quel
lo che e 11 programme della 
manifestazione e a quell! che 
sono i nomi dei singoli e del 
complessi che flgurano in car
tellone 

Per quanto riguarda la par 
tecipazione straniera indubbia
mente la maggiore attenzio-
ne e dedicata ai sovieticl Da
vid Olstr&ch e Sviatoslav Rl-
chter. che si esibiranno in due 
recital rispettivamente dl vio-
linlsta e di pianoforte. Nel com
plesso. il grosso delle presen-
ze e costituito da complessi 
e da solisti del campo socia-
Iista. In altre parole la « Pri
mavera» tende a divenfcare 
un festival musicale dei pae-
si socialist!, con alcuni ospl-
ti proven'enti daH'Occidente. 

Silvano Goruppi 

le prime 
Musica pop 

Strawbs 
' Attendevamo con interesse la 
eijiDizione al Piper Club degll 
Strawbs, un gruppo lnglese 
Ira quelll di piu recente for-
mazione, che ha Jama dl es
sere l'unico a promuovere un 
eflicace recupero della tradi-
zione folk anglosassone per ar-
ricchire le matrici del new 
sound brltonnlco. 

Ma, invece, alia prova del 
fatti, ci siamo accortl che cib 
e vero flno a un certo punto. 
Infattl, un'operazione cultura-
le del genere sembra essere 
comune ad ognl giovane stru-
mentlsta che si autodichiari 
« d'avanguardia »; mentre, alia 
fine, i risultatl si assomlgliano 
fin troppo, nella loro formale 
banalita. 

« Con pastorall », arpeggio 
continuo — sia solista, sia di 
accompagnamento — su stru-
menti a corde sempre piu « ri-
nascimcntali » — tra cui arpa 
a cassa acustica e banjo sin-
golarmente barocco — sono i 
principali Ingredlenti dl un 
folk revival tutto stilistico, pa-
ravento spesso di un sempllce 
ritorno al genere melodico, do
po che Vhard rock si e rive-
lato ossesslonante ed asfissian-
te. Tali strani bluff nascono 
nella mente di chi tenta a 
tutti i costi di proporre qual-
cosa di progressive, originale 
e sofisticato, senza pensare 
nemmeno per un attimo che 
le radici della musica che ha 
scelto « affondano » con since
rity nel buon, vecchio blues. 

Dave Cousins, cantante e chi-
tarrista, e il raffinato autore 
dei testi nei quali afflorano 
temi d'attualita vibrante e sti-
molante ma i cinque strumen-
tisti — fra cui spiccano il vi-
goroso percussionista Richard 
Hudson e il sensibile organi-
sta Buel Weaver — alternano 
senza convinzione linee melo. 
diche a robusti slancl roefc. in 
una session caotica e schlzofre-
nlca, dispersiva ad ognl livel
lo, quasi controproducente per 
un gruppo da cui ci aspetta-
vamo molto di piii. 

Nazareth 
Dalle interessantl (seppur 

caotiche) proposte degli Stra
wbs siamo passati, 1'indomani, 
alle lugubri e frastornanti no
te di un hard rock rigido e 
cupo. 

Era di scena Nazareth (il 
Piper Club sta infattl metten-
do in piedi una specie dl Fe
stival che si concludera con 
1'esibizione dei prestigiosi Cur
ved Air), tipico gruppo «di 
spalla », britannico, questa vol
ta nelle vesti di protagonista 
della serata. E, in fondo, Naza
reth e riusclto in parte ad of-
fuscare le nostre pessimistiche 
prevlsioni, presentandosl co
me un gruppo di poderosa ca-
pacita ritmica. Molto meno 
monocorde di tante formazio-
ni connazionaii, Nazareth con-
feziona con astuzia il suo pro-
dotto, valicandone spesso i ri-
stretti limiti - armonici con 
fantasiosa improvvisazione. 
Buoni gli arrangiamenti, so-
prattutto per i brani cosiddet-
tl acustici. quelll in cul la 
chitarra solista elimina gli ef-
fetti del distorsore, adeguan-
dosi alia ritmica per far risal-
tare la suggestiva voce del 
cantante. Tutto sommato. una 
prova abbastanza felice, consi-
derandone le miti premesse. 

d. g. 

—raai yi; 

controcanale 
QUEL GIORNO — Serata 
televisiva violto intensa, do
po tante serate semivuote: 
anche troppo intensa. Le seel-
te cut i telespettatori erano 
chtamati non erano faclli: da 
una parte il primo episodio 
del Pascal di Rossellini e 
dall'altra la prima puntata di 
Boomerang, largamente rima-
neggiato nell'impostazione e 
nella teste e dedicato al te-
ma attualisstmo dello spreco 
nella civiltd dei consumi; poi, 
ancora sul primo canale, Quel 
giorno, anch'esso modificato 
nella struttura e imperniato 
sul famoso dossier del Penta-
gono pubblicato dal New York 
Times. 

Anche noi, ovviamente, sia-
mo costrettt a fare una scelta, 
adesso, per ragioni di spazio. 
Per il Pascal, dunque, parte-
remo domani, dopo aveme 
vista la parte conclusiva; di 
Boomerang diremo dopo aver 
visto la seconda serata, do-
menica. Occupiamoci subito, 
invece, di Quel giorno, che e 
andato in onda alle 22,45, ora 
non certo ragionevole per una 
rubrica che tratta sempre 
temi di vivo interesse. 

A giudicare da questo de-
butto, le correzioni della 
struttura del programma sono 
destinate a dare buoni frutti. 
La riduzione del numero degli 
interlocutori invitati in stu
dio ha molti vantaggi: per-
mette di riservare uno spazio 
maggiore alia documentazione 
e insieme di rendere piu vi
vace e approfondita la discus-
sione specie se, come & acca-
duto questa volta, gli interlo
cutori sono scelti con intelli-
genza. 

Dal dibattito e dalla docu
mentazione, infatti, sono emer-
si spunti di riflessione molto 
interessanti, in primo luogo, 
e stata utile la considerazione 
dei problemi attinenti ai rap-
porti tra stampa e governo: 
e ancor piii utile essa sareb
be stata se Levi e Rizzo aves-
sero in quaiche modo instau-
rato quaiche confronto con 
quel che avviene nel nostro 
paese. E' mancata del tutto, 
pero, una indagine sui viotivi 
politici generali che portaro-
no alia pubblicazione dei do-
cumenti sul New York Times: 
ancora una volta, cost, quel-
I'episodio e stato visto alia 
luce di tnia mitica «liberta 
americana » e non in rapporto 

Rex Harrison sara 
«Don Chisciotte » 
per la TV inglese 

MADRID. 16. 
Rex Harrison e giunto in 

Spagna per interpretare un 
Don Chisciotte che la televi-
sione inglese realizzera nella 
regione della Mancia, con la 
regia del canadese Rakoff. 
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Un passo avanti 
nella zoologia 

'dopo un seeolo dalla pubbHcazloM aid clataieo ma ortnai aupcrato BREHM. 

UN'OPERA FONDAMENTALE DESTINATA A RESTARE NEL 
TEMPO COME IL CLASSICO DELLE SCIENZE ZOOLO-
GICHE 

•<y 

ENCICLOPEDM StSTEMATKA DfGU 
ANIMALI 

WM l i M 
-** <ip r ? ^ *?>* 

Un panorama complete ehiarc e rigorosamente sciantifico dal mondo animal*. Mi 
cul sono supsrati i limiti della Zoologia aisttmatlca • della dascrizion* puramenta 
anatomica, attraverso la trattiziona dl scitnza nuovissima, quail I'Ecologia, la 
Blonlca • I'Etologia. 

• 7 vofumi rllegati in similptlle con Hnpraaaionl In oro • paatallo • Oltr* 4000 pagino 
a colori con 2000 lllustrazioni. 

Speditacl oggi stasso Incollato N cartotfna Callagato tallonclno, rfctvtrttt m OMAG* 
GIO UN GIGANTELEFANTE. 

TAGLIANDO da spedire al 
CALENDARIO DEL POPOLO • Via No*, 23 - 20133 Milano 

Fatemi pervemre il GIGANTELEFANTE OMAGGIO al seguente indirizzo: 

Cognome 
Via 

Citta 

N 

Nome 

Provincia 

N. Cod. 

ai contrasti reali esistenti nel 
gruppo dirigente degli USA. 

Molto stimolante 6 stata la 
parte dedicata alia politica di 
Kennedy e di Johnson, specie 
per I'analisi di Schelsinger cite 
ha ricordato come, alia volon-
ta di Roosevelt di impedire U 
ritorno dei francesi nel Sud 
Est asiatico, sia subentrata, 
fin dai tempi di Truman, la 
linea di atutare i francesi pri
ma e di sostituirsi ad essi poi. 
llluminanti, in questa parte, 
sotio state anche le notazioni 
di Severeid sull'inganno per
petrate da Kennedy ai dannt 
del popolo americano in occa-
siotie dello sbarco alia Baia 
dei Porci. 

Anche la discussione sulla 
«filosofla » complessiva della 
politica estera americana e 
sulla storia delle spinte verso 
il «disimpegno » in Vietnam 
ha fornito spunti validi: Se
vereid ha francamente affer
mato: «Abbiamo fatto banca
rotta negli USA » e Elseberger. 
I'uomo che materialmente 
foml i documenti al «New 
York Times», ha dichiarato 
in un'intervista che dal mate-
riale del Petnagono risultava 
chiaramente che «lo scopo 
della guerra non era quello di 
difendere i vietnamiti, yna di 
difendere una dittatura cor-
rotta contro la vittoria comu-
nista ». Cosa che tutti i demo-
cratici del mondo sanno: ma 
e stato utile sentirlo ripetere 
da quella fonte. 

Qui, perb, & emerso anche 
il Hmite della trasmissione. 
La discussione, infatti, t sta
ta mantenuta in un ambito 
interno al mondo dirigente 
americano: ed e mancato co
sl del tutto chi fosse in gra-
do di sostenere una posizione 
decisamente antimperialista. 
Un limite decisivo, dal mo-
mento che si parlava del Viet
nam. Anche per questo for
se, i riferimenti alia situa-
zione atluale sono stati cosl 
esigui. E sono potute passare 
tranquillamente affermazioni 
come quella di Arrigo Levi, 
secondo la quale «quando 
Kennedy comincib in Vietnam, 
tutto il mondo occidetitale 
era d'accordo con lui»: e la 
classe operaia, il movimento 
antimperialista erano forse 
fantasmi"* 

oggi vedremo 
PASCAL (1°, ore 21) 

E' la seconda parte (ed ultima) del film di Roberto Ros
sellini che, sulla via aperta da altre biografie, narra la vita e 
l'opera di Blaise Pascal, il filosofo e matematico francese morto 
giovanissimo nel 1662. In questa fase conclusiva, la narrazione 
muove dal viaggio di Pascal e della sorella Jacqueline a Parigi. 
Qui Pascal, pur continuando i suoi studi. svolge una Intensa 
vita mondana, specie dopo la morte del padre e l'ingresso del
la sorella in un convento giansenista. Nel '54, tuttavia, avviene 
quella che e chiamata la a seconda conversione» del filosofo, 
che si impegnera in una aspra polemica teologica con i gesulti, 
scrivendo anche Les provinciates (diciotto lettere, il cui con-
tenuto politico-fllosoflco va tuttavia ben al dl la della polemi
ca contingent* e che si propongono come uno dei grandi do
cumenti culturali del pensiero moderno). II film termina, na-
turalmente, con !a morte del protagonista, awenuta meno di 
un anno dopo quella della sorella Jacqueline. Gli interpret: 
sono ancora Pierre Arditi e Rita Forzano. 

L'AUTISTA PAZZO (2°, ore 21.30) 
Ancora un film del ciclo «quando Hollywood rideva»; e 

ancora un'opera decisamente minore che ha protagonista un 
comico (Red Skelton) che conobbe una discreta fortuna — 
ma abbastanza immeritata — fra il 1940 ed il 1950, limitandosi 
ad imitare gli schemi piu consolidatl del genere. L'umorismo di 
Skelton e tutto basato, infatti. sulla a ingenuita » del personag
gio: una ingenuita che lo colloca tuttavia sempre in avventu-
re disastrose. La sua comicita, perd, non intende mai raggiun-
gere la satira ed anzi resta conformistica esaltazlone della so-
cieta nella quale 11 suo personaggio pretende di essere collo-
cato In questo Autista pazzo (un film che oltretutto e fra le 
sue cose migliori) Skelton interpreta il ruolo di un inventore: 
ha messo a punto un vetro assolutamente infrangibile. II primo 
esperimento, tuttavia, va male e soltanto alia conclusione egli 
riuscira a dimostrare che aveva ragione e a battere tutti i suoi 
awersari Al fianco dl Skelton recitano Bridget Carr, Gloria 
De Haven, Edward Arnold. La regia e di Jack Donahus. 

SPORT (1°, ore 22) 
Telecronaca della finale della Coppa UEPA di calcio fra le 

squadre inglesi del Tottenhan e del Wolverhampton. 

programmi 
TV nazionale 
10,50 

1240 
13.00 
1340 
14.00 
15.00 

17,00 
1740 
17.45 
18.45 
19.15 
19.45 

2040 

Trasmissionl scola-
stiche 
Sapere 
10 compro tu compri 
Telegiornale 
Insegnare oggi 
Trasmissionl scola-
stiche 
11 gioco delle cose 
Teleqiornale 
La TV dei ragazzi 
Opinionl a confronto 
Sapere 
Teleqiornale sport • 
Cronache del lavoro 
e dell'economia 
Telegiornale 

21,00 Blaise Pascal 
Un film di Roberto 
Rossellini. 

22.00 Mercoledi sport 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
10,00 Proqramma cinema-

tografico 
(Per la sola zona dl 
Roma) 

21,00 Telegiornale 
21,15 lo e... 

«Gazzelloni e "La 
adorazione dei Ma
gi" del Sasseoa > 

2140 L autista pazzo 
Film. 

23.00 La rete che uniflca 
II mondo 

Radio r 
GIORNALE RADIO • Ore 7. 
8. 10. 12. 13. 14. I S . 17. 
20 , 2 1 . 23.20; 6: Mattutino 
musicale; 6.54: Almanacto; 
8.30: Le canzenl del mattino; 
9,15: Vol ed to; 11,30: La 
Radio per le Scnole; 12.10: 
« In diretta » da Via Asiaeo; 
13.15: Piccola storia della can
zone italiana; 14: Boon pome-
rfsstot 16: Proframnw per I 
piccoli: « Gil amid di Soma »; 
16,20: Per vol fiovani; 18,20: 
Come e perche; 18,40: I ra-
roctht; 18,55: Cronache del 
Mexroalomo; 19,10: Appanta-
mento con Stravimkyj 19,30: 
Un disco per restate; 20,20: 
Andata e ritorno; 21,15: Ras-
sesna del Premio Italia 1971 ; 
22,30: Concerto operistico e> 
retto 4a Nino •onavolonta; 

Radio 2* 
GIORNALE RADIO • Ore 6,30, 
7 4 0 , 8,30, 9.30. 10.30. 
11,30, 12.30, 13,30, 15,30, 
16.30, 17,30, 19.30, 22,30, 
e 24; 6: I I mertlnierei 7.40: 
•uonsiomo; 8,14; Musica e> 
fpressot 8,40: Opera Permo-
pesta; 9,14: I tarocchl; 9.50: 
• L'nomo dal mantello rosso », 
41 Charles Nodlerj 10,05; Un 

disco per restate; 10,35: Chi«> 
mate Roma 3 1 3 1 ; 12,10: Tra-
smissioni r^ionali; 12,40: Ua 
disco per restate; 13,50: Co
me e perche; 14: So di elrt; 
14.30: Trasmissionl regional!; 
I S : Discosudisco; 16: Cararal; 
18: Speciale CR; 18.15: Lone 
Playing; 18.40: Titoletti di co
da; 20,10: II convesno dei cin
que; 2 1 : Supersonic; 22,40: 
* Un albero cresce a Broo
klyn >, di Betty Smith; 23.0S: 
„.E via discorrendo; 23,20: Mu
sica letfcra. 

Radio 3° 
Ore 9,30: La Radio per ra 
Scuote; 10: Concerto di aperto-
ra; H i La tromba; 11,30: Mo-
•iche dl G.B. Fersjolesi; 11,40: 
Mosiche italiano d'off i ; 12,20: 
Itinerari operistlci; 13: Inter* 
mezzo; 14: Peao di bravura; 
14,30: Ritratto d'aotore: Gio
vanni Sehriocci; 15,35: Concerto 
deU'orsjanista Giorgio Ovesta; 
16,10: Orso minore; 17: Lo 
opinion! deeli altri; 17,20: 
Classe anica; 17,35: Mwslca 
fuori schema; 18: Notizie 4el 
Terzoi 18,30: Moslca lenaia; 
18,45: Piccolo planets; 19 ,11: 
Concerto dl oeni sera; 20,1 St 
Culture e politica dell'America 
Ut ina; 20.45: Idee e fatti del
ta musica; 211 I I Giornale del 
Terzo - Sette arti; 21,30: ls> 
contro con Camilla 


