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Oggi si conclude il Festival cinematogratico 

Per i premi di Cannes 
i soliti oscuri baratti? 

Le incongruenze della formula competitiva — La giuria & al lavoro, ma sembra molto divisa — 
ultimi concorrenti non hanno di troppo modificato un quadro generate lacunoso e squallido 

Dal nostro inviato 
CANNES. 18 

Eccocl all'ultimo atto dnl 
Festival dl Cannes, seguendo 
11 vetusto ritualc Per dom i 
ni. <;iorno roncluii\o della 
manifestazione. il programma 
prevede l'« untepruna ». iiiori 
concorso, del nuovo Hitch 
cock, Frenesm, e la consegna 
dei premi La giuria 6 al la 
\oro, ma sembra ancora mol-

A Roma 
seffimciiici 

CUDQJIIO 
L'ambasciata di Cuba, in col-

Jaborazione con l'lstituto Ita-
lo Latino Americano, ha orga-
niz/ato una Settimana del ci
nema cubano. che si svolgera 
a Roma dal 22 al 26 maggio 
0<jni sera sara presentato un 
film, preceduto da un corto-
metraggio documentario Fcro 
il calendario della manifesta 
7 one Lunedl 22 Pnr prim era 
res e Lucia: martedi 23. El pa-
jaro del faro e La muerte de 
mi burncrata: mercoledl 24, 
Hanoi, marten 13 e La primera 
carqa al machete; etovedl 25. 
Columva juvcnil del centena-
rio e Memnrws del subrlaar-
rnlla; venerdi 26. Sobre un pri 
mer combate e Los dias del 
agua. 

}.p nroiP7inni si svoteeranno 
tutti i amrni TMP 21.30 nell'Au 
ditorio dell'Istituto Italo Latl 
no Americano L'ingresso e 
cratuito; i biglietti d'invito 
pos=ono essere ritirati presso 
le srrii dell'ambasciata e del-
1'ILLA. 

Musiche di Berio 

a! Festival 

olandese 
AMSTERDAM. 18 

L'undicesimo Festival musl-
cale olandese. che si svolgera 
ad Amsterdam dal 15 giugno 
al 10 luglio, ha come motivo 
dominante l'esecuzione di mu-
siche del compositore italiano 
Luciano Berio del quale ver-
ranno eseguitl ventitre lavorl. 

Avrebbe dovuto essere ese-
guita anche la sua opera Amo-
res che per6 e stata poi inse 
rita nel cartellone dell'Holland 
Festival dell'anno prossimo 

La manifestazione olandese 
si aprira con l'esecuzione del 
balletto Apres Visage con mu-
sica di Luciano Berio e co 
reografia di Rudi Van Dant-
zig il quale partecipera anche 
come danzatore 

to divisa I titoli che ricorro-
no con maggior frequenza, tra 
l candidati alia Palma d'Oro, 
sono quelli del Caso Mattei di 
Rosi. dl Solaris del sovletlco 
Tarkovski. di Sal mo rosso dei-
l'ungherese Jancso Quotati 
sono anche. per il massimo 
riconoseimento o per gli altri 
principals In classe operant 
va in paradiso di Petri, / vi 
sitatori di Elia Kazan, Le 
tampane della Siesta di Peter 
Fleischmann Quanto agli at-
tori, si fa insistentemente il 
nome dell'inglese Susannah 
York (protagonista di linma 
aim) per l'interpretazione 
iemminile: mentre, per l'in
terpretazione maschile. il no
stro Gianmana Volontd, iia 
per Mattei sia per La classe 
operata. non avrebbe forse 
rivali. Ma 11 premio a lui vor-
rebbe dire, in pratica. l'esclu 
sione dei due film itallani ci-
tati prima dalla spartizione 
degli allori piu ambiti: ll 
i?ran premio e il premio spe-
dale della giuria. 

Abbiamo gia rilevato. mi-
merose volte, l'assurdlta e la 
tncongruenza della formula 
competitiva dei Festival, fat-
ta apposta per favorire i piu 
oscuri baratti. Quest'anno, 
qui a Cannes, se ne sono avu-
te ulteriori prove. Si son vi-
ste in concorso cose abomlne-
voli. e fuorl gara opere di 
tutto rlspetto, come Fat citi/ 
di John Huston, che la com-
missione di selezione aveva 
addirittura rlfiutato; o come 
La casa di vetro di Tom 
Gries. sceneggiato da Truman 
Capote, che ha aggiunto un 
capitolo nuovo e prezioso al
ia lunga storia della cinema-
tografia « carceraria » Curio 
samente. La casa di vetro so-
miclta. nello spunto iniziale e 
in alcuni dei suoi sviluppi. a 
L'tstruttoria & chiusa: dimen-
tichi del nostro Damiani: un 
pacifico intellettuale. docen-
te di scienze politiche. nutr:-
to di principi democrat:ci. 
viene condannato per omici-
dio preterintenzionale (ha col-
pito con troppa forza un « pi-
rata della strada », che aveva 
travolto sua moglie. peraltro 
salvatasi dall'incidente). e de-
ve scontare un anno di re-
clusione o forse meno. Ma 
quel limitato soggiorno. che 
potrebbe trascorrere abba-
stanza quietamente. si muta 
in una lotta dapprima sot-
terranea. poi scoperta e dal 
tragico eslto, per la vita e 
per la morte. Nell'interno del
la galera. si proiettano infav 
ti, portate all'estremo le stcs-
se tensioni. le stesse contrad-
dizioni. lo stesso «stato vio-
lento» della societa che e 
fuori. Piu che un'opera dl 
stretta denuncia. La casa di 
vetro e dunque un apologo, 
duro e sconsolato. sulla ne
cessity di opporsl al male, 
ma anche sulla drammaticita 
e difficolta di una tale scelta. 

Gli ultimi concorrenti non 
hanno di troppo modificato 
un quadro genera le lacunoso 
e squallido. Discreto ma poco 
originale il canadese Diario di 
un fan (o forse meglio Dia
rio di un tifoso) di Eric Till: 
che. non senza lungagginl e 
ripetizioni e ovvieta. descrive 
il fallimento di un personag-
gio abbastanza corrente neila 
letteratura e nel cinema di 
oltre oceano: appassionato di 

football americano (che 6 co-
Sii assai di versa dal calcioi, 
egli appartiene sino in fon-
do alia specie degli «sporti-
vl seduti». ma e uno spetta-
tore anche nella vita, rilut-
tante a integrarsi nel mondo 
della gente « per bene ». osses 
sionato da complessl e tabu 
sino al limit! della nevrosl e 
oltre, lncapace anche di libe-
rarsi della sua esperlenza su-
bllmandola artisticamente. 

Ha toccato il fondo la Fran-
cia. con Les feux de la Chan 
deleur («I fuochi della Can-
delora»), suo rappresentan-
te ufflclale, e che pud effetti-
vamente costituire un buon 
esempio del « cinema di Pom
pidou ». La protagonista, Ma
rie-Louise. separata dal mari-
to (che ha un'altra casa. un'al-
tra donna, ecc.) da dieci an-
ni. ama sempre il suo Alexan
dre: e gll sacrlfica volentlerl 
quel po" d'lmpegno politico 
che poteva distinguerla posl-
tivamente da lui. e gli scrive 
ardent! lettere. ogni giornu, 
e. gia sul punto dl essere 
noma, con due figli ormai 
grand! (l'uno ammogllato e 
quasi padre. 1'altra fidanza-
ta). sogna dl essere anche, 
di nuovo. madre... II figl'o, 
reazionario come il genitorc, 
ma foi^e piu stupido. prende 
per pazzia quella che e so
lo, in Marie-Louise, una VOCH-
zione isterica alia totale sud-

ditanza verso il capofamlgha, 
alia preservazione, ad ognl co-
sto. dell'unita del focolare do 
mestico, e fa morlre dl do!o 
re la poveraccla proprio quan 
do ella sta per averla vinla 

II regista Serge Korber, si-
nora addetto alle buffonate di 
Louis De Funes, ha racconta-
to questa vlcenda senza om-
bra d'lronia, senza alcun dl-
stacco crltlco, e senza nem 
meno vera compasslone, ma 
anzi neH'atteggiamento di un 
tetro apologeta dei valori 
della morale borghese, la qua
le pur da gran tempo ha fat 
to bancarotta. Condito del p:u 
vleto sentimentalismo nello 
immaglnl, nei dialoghl. nella 
veste muslcale, goffo e rip-i-
gnante quando tocca o sfio 
ra scottanti questtonl collet-
blve (si parla dell'Algeria. ma 
a proposlto della sua cuci-
na...) il film, che In Italia. 
sintomatlcamente, s'lntitolera 
La divorziata, ha segnato for
se 11 punto piu basso dell'in-
tero Festival. Nonostante ci6. 
Annie Girardot (come gia !a 
Moreau. dl Cara Luisa e la 
Jobert dl Noi non invecchie 
remo insieme) e tra le asol 
rantl al pvemlo di categor'ia. 
che potrebbe servire di consn 
lazione alia cinematografia 
francese, presentatosi a Cannes 
nel !Uo aspetto peggiore. 

Aggeo Savioli 

l/altro ieri a Taranto, ieri a Cerignola 

Dalla Puglia il via alio 
spettacolo su Di Vittorio 

le prime 
Balletto 

Louis Murray 
alia Filarmonica 

Murray Louis (1926), gia va-
lentissimo primo ballerino del 
Nikolais Dance Theatre (e lo 
apprezzammo, una decina di 
anni or sono, in un Festival 
di Spoleto), ha messo su una 
sua compagnia, e sfida con 
essa il tempo e la concorren-
za. anche in veste di coreo-
grafo. Cioe. di mventore d'u-
na danza — della quale egli 
stesso e un campione — pre-
valentemente tesa a ricercare 
nella figura umana i piu im-
pensati punti d'incastro, in 
una riscoperta di curve con
cave e convesse. Da un insie
me di corpi. si costituiscono 
agglomerati misteriosi, come 
emergenti da una favolosa 
preistona. In questo attrarsi 
e respingersi dei corpi. che 
si rimodellano in una inedita 
plasticita. sembra racchiuder-
si ora il segreto dell'arte dl 
Murray. 

Per quanto non manchi chi 
cerca di staccare queste 
danze da un legame con la 
societa, diremmo — al con-
trario — che esse, pur in un 
clima d'innocente surrealismo. 
non ignorano, ma interpre-
tano fatti del nostro tempo. 

Un'accentuazione mimica 
che sembra a volte provenire 
da un remoto estremo oriente, 
addolcisce le figure dei balle-
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Un passo avanti 
nella zo >olog •a 

'dopo un secolo dalla pubblicazlone del clastlco ma ormal auperalo 8REHM 

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

rini in una grazia femminea, 
riscattante certi atteggiamenti 
contorsionistici, molli e lenti, 
ma di micidiale precisione. 

Questa ricchezza di nuovi 
motivi di danza e apparsa da-
gll spettacoli che la Murray 
Louis Dance Company ha te-
nuto per l'Accademia filar
monica, al Teatro Olimpico, 
ieri e l'altro ieri. La tensione 
drammatica delle prime co-
reografie (Calligraph for Mar
tyrs, ad esempio, che e del 
1961) e andata a poco a poco 
sciogliendosi in un canto piu 
Iibero (com'e in Continuum. 
del 1971) e, infine, anche in 
una vlsione ora patetica, ora 
ironica, come accade in Hoo
pla (1972), rlevocante «nu-
meri » di un circo. 

Louis Murray, al centro del-
lo spettacolo. e passato subi-
to al centro del successo con-
diviso con i suoi splendidi 
compagni di danza: Michael 
Ballard, Anne e Les Ditson. 
Helen Kent, Robert Small e 
Marcia Wardell, applauditis-
simi. 

e. v. 
Musica 

ENCICLOPEOIA SISTEMATICA DFGU 
AIMIMALI 
Un panorama complelo, chiaro e rigorosamente icientifico del mondo animate, in 
cul sono superati i limili della Zoologia sislemarica e della descrizione puramente 
anatomica, attraverso la trallazione di scienze nuovissime, quail I'Ecologla, la 
Bionica • I'EtoIogia. 

• 7 volumi rilegati in similpelle con impreaaionl in oro e pastello • Oltra 4000 paglna 
a color I con 2000 illus'.razioni. 

Spedileci oggi stesso Incollato su cirtolina I'allegato lalloncino, rieeverete In OMAG-
GIO UN GIGANTELEFANTE. 

TAGLIANDO da spedire al 
CALENDARIO DEL POPOLO - Via Nofe, 23 • 20133 Milano 

Fatemi pervemre il GIGANTELEFANTE OMAGGIO al seguente Indirizzo: 

Cognome Nome 
Via N N Cod. 

Citia Provincia 

Scaglia e 
Milstein a 

Santa Cecilia 
Nathan Milstein, che per 

motivi di salute aveva do
vuto annullare il concerto a 
suo tempo messo in program-
ma all'Auditorio dell'Accade-
mia di Santa Cecilia, una 
volta ristabilitosi non ha vo-
luto mancare all'appuntamen-
to, e 1'altra sera e ieri si e 
presentato in buona forma 
al pubblico romano. 

Dopo VOuverture delle Noz. 
ze di Figaro, diretta da Fer-
ruccio Scaglia all'nsegna del
la normale amministrazione. 
Milstein ha suonato il Con
certo K. 218. di Mozart, con 
bella chiarezza e con una se 
renita che pero non e mai 
diventata aerea. forse anche 
perche le ha fatto un po' 
da zavorra un'orchestra piut-
tosto opaca. Poi nilustre so-
hsta ha dimostrato di avere 
nelle dita l'agilita e nei cuo-
re 1'ispirazione, per dare vo
ce adeguata aU'appassionato 
Concerto n. 1. op. 26. di Max 
Bruch (il quale, per la ve 
rita, non e certo tecnicamen-
te facile, ma non pone — ci 
sembra — problemi partico-
larmente complicati di inter. 
pretazione). 

Alia fine della serata. Mil-
stem e Scaglia sono stati ca 
lorosamente applauditi: ma le 
rich:este di bis. per quanto 
insistenti. non sono »tate ac-
colte. 

vice 
Teatro 

Un morto 
nell'aldiqua 

Nellintento di promuovere 
una valorizzazione del reper-
Vono drammatico nazionale. ia 
Compagnia Comica di Prosa. 
diretta da Silvio Spaccesi, pre-
senta ora Un morto nell'aldt-
qua, un «grottesco in due tern 
pi e un intermezzos di Vin-
cenzo Ziccarelh. con la regia 
di Vittorio Castagnola. Intriso 
di umori pirandelliani, il te 
sto dl Ziccarelli contempla il 
caso di una morte apparente, 
con relatlva dialettica fanta-
stica tra il regno dei morti 
che trapassa in quello dei vivi 
e viceversa. II morto-vivo e 
Ignazio (Silvio Spaccesi). 
scampato per miracolo al sul-
cidio, e per il momento con-
vinto da una «coppla» di 
becchini (Nino Scardina e 
Eva Ricca). decisi a truffar-
lo. di trovarsi in paradiso. 
Ignazio s\ e ucciso per non 
aver pagato in tempo l'ultl-
ma cambiale del televlsore 
(venduto da Oiulio Donnlm): 
da questo punto dl partenza 
— certo «srottesco» — Zic
carelli prosegue la sua inda-

gine piu o meno sociale nel 
mondo degli «esclusi», dei 
frustrati in cerca di soddisfa-
zioni economiche e sentimen
tal i ad ogni costo. 

Purtroppo. la lieve ironia 
(che tuttavia non raggiunge 
mai la satira politica per la 
sostanziale ingenuita e dell'as-
sunto e della struttura dram-
maturgica) e la pregnanza cri-
tica del testo vanno man ma-
no stemperandosi nel taglio 
ottocentesco e serioso (lette-
rario, moral istico e statico) 
dei toni dialogici che finisco-
no anche per contraddire I'au-
ra grottesca iniziale. Vittorio 
Castagnola si e limitato a ben 
impaginare il testo di Zicca
relli, e a contenere nei toni 
sobri la recitazione degli in-
terpreti. Semplice ed essen-
ziale la scenografia di Carla 
Guidetti Serra. Applausi cor-
diali. e si replica al Teatro 
dei Servi. 

vice 

Cinema 

Died incredibili 
giorni 

Tratto dal romanzo di Ellery 
Queen. La Decade prodigieu-
se, Dieci incredibili giorni e 
forse il peggior film diretto 
da Claude Chabrol (comunque. 
deH'insuccesso deve risponde-
re anche lo sceneggiatore Paul 
Gegauff), il piu inutile e pre-
tenzioso di un autore che, cir
ca un anno fa, ci aveva dato 
un film dignitoso come II ta-
gliagole. Ma era proprio ne-
cessario andare a scomodare 
il «giallista» Ellery Queen. 
per narrarci la storia (spesso 
ridicolmente seriosa e invero-
simile) di un Anthony Per
kins. orfanello con calzoni alia 
zuava. amante irrisoluto della 
matrigna (Marlene Jobert), 
spinto dallo stesso patrigno 
(Orson Welles) verso una ne-
vrosi aggravata da un furio-
so complesso edipico ? 

Alia fine, ci siamo sorbiti 
la lezione «morale» di un 
professore universitano (povc-
ro Michel Piccoli...). la quale 
rinnegando la logica scientifi-
ca e biasimando l'assenza di 
perspicacia e ia incapacity a 
condurre indagmi produttive. 
culmina con la condanna della 
tirannia dei padri. 

Safari 5000 
Questo film colorato roman-

tico-automob'.Jisttco. diretto 
da K Kurah^ra. dovTebbe es
sere « un omagg:o ail'eroismo 
sport:vo d: tutt: i partecipan-
ti ailE^st Afr.can Safary 
Rally ->. una corvi massacran-
te c pre«t;2!o.^a di 5000 chilo 
metn. In roalta. Kurahara — 
che non c ataio capace nem 
meno di nprer.drre !e com 
parsate d: Emmanuelle Riva, 
Alain Cuny e Toshiro Mifune 
— ha confezionato un omag-
gio alia stupidita umana. un 
collage di sequenze automo-
bilistiche dove la suspense e 
direttamente proporzionale al-
l'angoscia delle consorti dei 
piioti «si nota un giapponese 
mtrepido e deciso a tentare 
la scalata del succcs?o>. af-
frante perche trascuratc ses-
sualmente (lui: «Stasera no, 
perche domani ho le prove... »> 
da «uomoni» content i sol-
tanto di provare i su«=sulti dei 
propri bolidi. 

vice 

Nuovo film 

di Martin Rift 
NEW YORK. 18 

Walter Matthau e Carol 
Burnet, quesfultima un'attn 
ce di teatro molto popolare 
negli Stati Unitt ma che si 
vede poco al cinema, saranno 
I protagonist! del film Pete 
plus Tillie equals Stevie. La 
pellicola. tratta da un Ubro 
di Peter De Vnes. sara diret
ta da Martin Ritt. 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 18. 

In una cornice di pubblico 
composto prevalentemente di 
giovani e di operai, e andato 
in scena. In anteprima nazio
nale. Giorni dt lotta con Di 
Vittorio di Nicola Saponaro. 
con la regia di Maunzio Sca-
parro, le scene di Roberto 
Francia e le musiche dl Sal
vo Nicotra; la compagnia era 
quella del Teatro Stabile di 
Bolzano. 

Nonostante fosse la prima 
rappresentazione. il comples
so era molto bene affiatato ed 
ha bnllantemente superato le 
difficolta che pure il testo po
ne agli interpreti: basti pen-
sare solo al fatto che gli at-
tori recitano in diversi ruoll 
nei corso dello spettacolo: tra 
i miglion citiamo. oltre alio 
eccellente Giustino Durano, 
Pino Micol. nella parte dl 
Giuseppe Di Vittorio. Giovan
ni Sorenti. Santo Versace e 
Donatella Ceccarello 

Lo spettacolo restera in Pu
glia altri quindici giorn! e toc-
chera moltissimi centri della 
regione fra cui Cerignola. Al 
tamura Bari, Lecce Stasera 
vi sara intanto la prima na
zionale a Cerignola, paese na-
tale del grande dirigente del 
movimento operaio Lo spetta
colo e organizzato dall'Ammi-
nistrazione provinciale. 

Grande e stato il successo 
di pubblico che I'opera ha ri-
scosso qui a Taranto II pub
blico ha seguito commosso tut-

ta la rappresentazione; ma 
piu importante ancora e stato 
il tipo di partecipazione. co
me dire, politica. Ieri sera a 
Taranto, infatti, hanno assi-
stito. fra gli altri. alio spetta
colo, moltissimi dlrlgenti po-
litici e sindacali. Numerosi so
no stati anche i messaggi di 
augurio inviati da personality 
politiche e del mondo dello 
spettacolo; fra gli altri segna-
liamo quelli dei dingenti sin
dacali Lama e Storti, dei com
pagni Napolitano e Pajetta, di 
Mancini e, infine, quelli dl 
uomini di teatro come Squar-
zina. Grassi e Strehler. 

Alio spettacolo in program-
ma a Barl, inoltre, Lama sa
ra presents Su Giorni dt lotta 
con Di Vittorio comunque tor-
neremo di nuovo dopo la pri
ma di Cerignola. che si ter
ra appunto stasera. 

L'autore dl questo belllssl-
mo spettacolo e un giovane 
pugliese. Nicola Saponaro,. 
trentasettenne di Ban. E' lau-
reato in economia ed ha scrit-
to saggi su Pareto e su Max 
Weber. Fra le sue opere tea-
trali. oltre naturalmente a 
questo suo ultimo lavoro su 
Di Vittorio. ncordiamo / nuo
vi pagani, Erasmo, Le ripeti
zioni e. infine. II caso di Sa
ra T. 

Giuseppe Mennella 
NELLA FOTO: Pino Micol e 
Giustino Durano in una scena 
di Giorni di lotta con Dl Vit
torio. 

UN DISCO PER L'ESTATE 

Molti i cantanti 
giovani in finale 

Gianni Morandi, Patty Pra-
vo, Lucio Dalla e Serg;o En-
dngo sono l quattro nonu piu 
grossi elimjnati dal a Disco 
per Testate ». A saivarh dalla 
decimazione operata da.;e giu-
ne di selezione. che hanno vo-
tato, in questi quattro giorni. 
per le sessantaquattro canzoni 
e relaavi interpreti in gara. 
non e bastata neppure la 
« prowidenza n della RAI, che 
ha rapidamente applicato una 
clausola del regolamento, quel
la cne preveae un « npescag 
gio» di quattro cantanti da 
parte dell'ente. 

II « npescaggio » ha salvato 
unaltra big. I\a Zanicchi, cias 
siricatasi ventiseiesima: con lei 
entrano anche Piero Focaccia 
e Ombretta Coin, oitre a Pep 
pino di Capri cne li precede 
tutti e tre. trovandosi venti-
quatiresimo a pan mento con 
uno « sconosciuto ». Umberio 
Bal&tmo. 

Da notare cne Tra gli esclusi 
di rilievo figurano anche al
cuni interpreti cne erano sta 
ti invitati «d'or.ore» dalla 
RAI, dec.sa a dare nhevo 
spettacoiare alia propria ma 
nifestazione 5^orrendo I'elen 
co dei bocc:ati, si trovano an 
che l nomi di Tony Renis. del 
Camaieonti dell'Equipe 84 e 
di Romma 

Ne con molto onore sono 
andaie le cose per i «big» 
entrati tra i ventotto finalLSU 
che. dal 15 ai 17 giugno. si 
contenderanno il titolo a St. 
Vincent. La graduatorta. In
fatti, e gu:data da Gianni Naz-
zaro. un giovane gia da qual-
che anno sulla scena ma che 
non si era ancora lnsento fra 
i personuggi piu popolan; To
ny Cucchiara, lo scorso anno 
nelle cond:ziom attuali di Naz 
zaro. stavolra e secondo Terzi 
sono i Romans, un compievio 
relativamente nuovo. Mino 
Reltano, it prlmo «big» in 
classifica, e soltanto all'ottavo 
posto e declma e la Bertl. I 
« trinfptorl » (quanto a vendi-
te discografiche) dell'uitimo 
Sanremo. cioe i Delflni, si so
no domtl accontentare del 
quindicesimo posto. benche le 
giurie si slano mostrate ge 
nerose verso i complessl (og-
gl tornati di moda). promlan-
done ben sette su tredici. 

Gli altri « nomi » rilevanti 
ammessi sono quelli dei Ric 
chi e Poven. Nada, Ornella 
Vanoni, mentre finalmente ha 
avuto il suo nconascimento 
il trascurato Gino Paoli. 

Tutto sommato, il «Disco 
per Testate» ha nconfermato 
che l «personaggi » sono in 
crisi e non possono piu con-
tare, a priori, sul consenso 
anche non disponendo di una 
canzone minimamente digni 
tosa La morale, in fondo. e 
semplice. Anche se non e 
escluso che poi. a St. Vincent. 
la ripresa televisiva. destinata 
a ingigantire quanti hanno g:a 
un'aureola. non «iorhi a favo-
re dei «big» sopravissuti, 
r:dimensionando ! giovani e 
gh sconosciut! che oggi esul-
tano. 

Ed ecco la class.fica del fl 
nalisti: 

Tonv Astanta (Non mi 
aspetlare questa serai: Urn-
berto BalsKmo fSc fossi di-
versa): Orietta Berti (Stasera 
ti dico di no): Fred Bon?usto 
(Questo nostro arande amo
ve): Ombretta Colli (Salvato-
re): Tony Ciir-chiara fMalin-
coma): I Delirium (Hnumf: 
Riccardo Del Turco 'Uno. nes-
sunot; Ppooino di Canri (Una 
catena d'oro): I Dik Dik 
(Viaagio rf» un poeta) P:ero 
Focaccia (II sabalo a ballare): 
Giovanna (Perche perche), 
Gruppo 2001 (Mcssaggto): 
Maunzio iDesertot. Mario Me 
rola (Passione eternal, Nada 
(Una chitarra e uriarmonica). 
Gianni Nazzaro (Quanto e 
bella lei): I Nomad 1 ilo vaga 
bondo che non sono altro); 
I Nuovi Angeli i Singapore); 
Gino Paolo (Non si vive in si-
lenzio); Piero e I Cottonfields 
(Due delflni bianchi); Mino 
Reitano (Stasera non si nde 
e non si balla); Renato (Tu 
mi eri scopptata nel cuore); 
I Ricchl e 1 Poveri (Pomerig-
Qio d'estate); I Romans (Vo-
glia di mare); Ornella Vanoni 
(Che barba, amore mio); I 
Vianella (Semo gente de bor. 
gala); Iva Zanicchi (Nono

stante lei). 

— F z a i y i / — 

controcanale 
«EMIGRANTI» — Fin dall'ini-
zto, stone « dell emtgraztone » 
di Alessandro Blasetti, si d 
annunciato come un pro-
gramma robusto e deciso a 
instaurare un dtscorso diretto 
con i tclespettutori: i visi se-
gati e severi dei lavoratori 
che ancora oggi affollano I 
treni che salgono dal sud 
verso il nord d'ltalia e d'Eu-
ropa, hanno rwhiamuto d'ac-
chitto il pubblico alia realta 
dt un mondo del quale lu TV 
ama parlare poco e, semmai, 
in chiave patetica o roman-
zata. Subito dopo. lo stesso 
Blasetti ha dichiarato le sue 
tntenzioni, prccisando di vo
ter rtsalire, attraverso queste 
storie dell'emigrazione, alle 
cause che hanno portato. sin 
dalla meta del secolo scorso, 
milioni di italiani a cercare 
pane e lavoro lontano dalla 
loro terra. 

In questa prima puntata, ci 
pare, queste tntenzioni sono 
state espresse con fedelta ed 
efficacia. 11 regista con I'aiu-
to dei suoi collaboratori — in 
prtmo luogo Giovanni Russo. 
che ha curato il testo, Butatto 
e Mandara, ha scelto di pas-
sarc dall'inchiesta alia rievo-
cazione sceneggiata, cercando 
di fondere racconto e ragio-
namento. 

E. giustamente, e partito 
dall'ttnita d'ltalia, dalla con-
dizione del mezzogtorno. e 
dall'inganno perpetrato dalle 
ctassi dominanti, borbomche 
e piemontesi, ai danni delle 
masse contadine. 11 lungo bra-
no sut brtgantt. sceneggiato da 
Lucio Mandara, era assai bel-
lo, nella sua secchezza e nella 
sua chiarezza: Blasetti vi ha 
ritrovato la vena polemica e 
il taglio quasi documentario 
di « 1860», il suo film ormai 
classico, aiutato anche dalla 
foga interpretativa del bra-
vissimo Stefano Satta Flores. 
Le ragioni dei contadini, le 
origini di classe del brigantag-
gio. sono emerse senza equt-
voci: una volta tanlo, la sto
ria ufficiale e stata rivoltata 
come un gtianto e finalmente 
milioni di telespettatori han
no potato apprendere cio di 
cui i libri di scuola non par-
lano. Per la prima volta — 
sul video, ma non soltanto 
sul video — si c detto che i 
bersaglieri furono mandati a 

massacrare gli sfruttati che 
avevano creduto m Garibaldi: 
la rapida sequenza della guer-
ra civile tra trupppe piemon
tesi e contadini meridionali 
c le immagmi degli uomini 
barbaramentc uccisi dat sol-
dati agli ordtni degli tifficiali 
savoiardi hanno suggellato 
duramente il discorso. 

Che Blasetti si e subito 
preoccuppato di riportare al 
presente, offrendort la vtstone 
di un paese dell'Irpinia ai 
giorni nostri. 11 pericolo, tn-
fatti era che, per quanto effi-
cace, il programma rimanes-
se nell'ambtto di una sempli
ce rievocaztone del passato: 
alcune interviste c, in parti-
colare, la vivacissima sequen
za della discussione nel co
mmie di Frigento (che avrem-
mo voluto meno breve) hanno 
invece documentato la con
tinuity di fondo della miscria 
e dello sfruttamento eserctta-
to sui contadtni. Qui, tutta
via, tl discorso sulle respon-
sabilita e calato dt tono. per
che si c mantenuto in un am-
bito ancora troppo rtstretto: 
non sono stati chiamati in 
causa, infatti, i «grandi» (pro-
prietari « moderni» ed cnti 
pubblici) che, in forme nuo-
vc, perpetuano oggi ianttco 
domtnio, c anche la gtusta 
registrazione del razztsmo 
« nordista » ha trascurato di 
distingttere tra chi fomenta 
tl pregiudizio nel suo interes-
se e chi se ne lascia soltanto 
penetrare. 

II racconto e poi ripreso con 
forza nel brano sulla truffa 
perpetrata ai danni degli emi-
granti, tratto da un racconto 
di Sciascia: Blasetti Vha rea-
lizzato con toni di grande ve-
rita, venati di sarcasmo (si 
ricordi la tragica immagine 
delle nere figure dei conta
dini raggruppati sulla spiag-
gia). Un po' stonata, invece, 
nei suoi accenti paternalisti-
ci. ci e sembrata lu conclu-
sione tratta da uno scritto di 
Prezzolini: in realta, la pun
tata avrebbe meritato un fi
nale piit sferzantc. Ma sono 
limili secondart: quel che ab
biamo vtsto ci basta per dire 
che di questo programma. 
probabilmente. ci ricorderemo. 

g. c. 

oggi vedremo 
SPORT (2°, ore 14) 

Telecronaca diretta del secondo turno di Coppa Davis. Da 
San Benedetto del Tronto. trasmissione dei primi incontri fra 
le squadre tennistiche dl Italia e di Olanda. 

SAPERE (1°, ore 19.15) 
E' la prima puntata di un nuovo ciclo in otto parti dedi-

cato alia Polonia (titolo: Vita in Poloma). II programma e 
stato realizzato con la consulenza di Bernardo Valli su tcsti di 
Luciano Vasconi. II ciclo dovrebbe prendere in esame i prin-
cipali aspetti politici, economici e sociali della Polonia. 

PER UNA SOLA IRLANDA 
(1°, ore 21) 

Con questa trasmissione chiude il ciclo di « Sestante » che 
lascia cosi posto. dalla prossima settimana, ad « A-Z: un fatto 
come e perche »: la trasmissione che era stata posta al bando 
In periodo prelettorale perche considerata troppo legata alia 
attualita nazionale. Questo ultimo numero di « Sestante » e de
dicate — come dice il titolo — alia questione irlandese e do
vrebbe presentare materiale (almeno visivo) di un certo inte-
resse. Una troupe della RAI, guidata da Biancacci. s: e rerata 
infatti nella citta cattolica di Londonderry ed ha intervistato 
alcuni fra i responsabili dell'« IRA » (Tesercito clandestino ri-
voluzionario irlandese) ed altri dirigenti politici. L'inchiesta si 
chiude con altre due testimonianze dirette. raccolte nel cam-
po di concentramento di Long Kesh. 

LA DONNA DAI CAPELLI ROSSI 
(2°, ore 21.15) 

E' un « dramma giallo » di Locke e Roberts, interpretato da 
Aroldo Tieri. Giuliana Lojodice, Pier Luigi Zollo. II centro del
la vicenda e il clima di terrore in cui vive una donna che te-
me. e rischia. di essere uccisa: ma la vera novita sta nel mec-
canismo narrativo che non vuol proporre al telespettatore so-
luzloni precostituite bensi offrirgll tre possibili soluzioni e In-
dirizzarlo verso la scelta gtusta. La regia e di Giuliana Ber-
linguer. 

Daniele lonio 

programmi 
TV nazionale 
10,50 Trasmissioni scola-

stiche 
12.30 Sapere 
13.00 Vita in casa 
13,30 Telegiornale 
14,00 Una lingua per tutti 
15.00 Trasmissioni scola-

stiche 
17.00 Cosa pu6 uscire da 

una tenda bianca • 
La palla magica 

17.30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 
18,45 Spazio musicale 
19.15 Sapere 
19.45 Telegiornale sport -

Cronache italiane 
20,30 Telegiornale 
21.00 Sestante 
22,00 Adesso musica 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
10.00 Proqramma cinemu-

toqrafico 
(Per la sola zona dl 
Roma) 

14,00 Sport 
18,30 Inseqnare oggi 
21,00 Telegiornale 
21,15 La donna dai capelli 

rossi 
22,25 Improwisazioni da 

Shakespeare 

Radio I 

GIORNALE RADIO - Ore 7 , 
8. 10. 12. 13, 14. 15, 17 . 
20, 2 1 . 23; 6: Mattutino musi
cale: 6,54: Almanacco; 8,30: Le 
canzoni del mallino; 9.15: Voi 
=d io; 11,30: t a Radio per le 
Scuole; 12.10: Specials per 
• Rischiatutlo »; 13.15: I lavo-
losi: Amalia Rodriguez; 13,27: 
Una commedia in irenla minu-
ti ; 14: Buon pomertggio; 16: 
• Onda vcrde »; 16,20: Per »oi 
giovani; 18,20: Come e perche; 
18.40- I larocchi; 18.55: Italia 
che lavora; 19.10: Opera Fer-
mo-posla; 19,30: Un disco per 
I'cstate; 20,20: Andata e ritor-
no; 21,15: I concert) di Torino 
diretti da Piero Bellugi; 22,30 
Solisti di musica leggera. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ora 6.30. 
7.30. 8.30, 9.30, 10,30, 11.30. 
12.30. 13.30, 15,30, 16.30. 
17.30. 19.30, 22,30 e 24; 6: 
II mattinierat 7,40: 8uongiorno; 
8,14: Musica espresso; 8,40: 
Calleria del mclodramma; 9,14 
I tarocchl; 9,35: Suonl • color! 
dell'orchestrai 9,50: • L'uomo 
dal manlello rosso », dl Char
les Nodler; 10,05: Un disco 

per Testate; 10,35: Chiamat* 
Roma 3 1 3 1 ; 12.10: Trasmissio
ni regional!; 12.40: Lei non s* 
chi suono io!; 13: Hit Parade; 
13,50: Come e perche; 14: Su 
di giri; 14.30: Trasmissioni re
gional!; 15: Discosudisco; 16: 
Seguite il capo; 18: Special* 
CR; 18.15' Giradisco; 18.40: 
Punto interrogativo; 19: Licenza 
di trasmettere; 20.10: Rilratto 
di Renato Rascel; 2 1 : Superso
nic; 22,40: « Un albero cresce 
a Brooklyn »; 23.05: Si . bona-

notte!!!; 23.20: Musica leggera. 

Radio .V 
Ore 9.30: La Radio per I t 
Scuole; 10: Concerto di aper
ture; 11.45 Polilonia; 12,20: 
Avanguardia; 14,30: Musiche 
piamstiche di Franz Schubert; 
15,30:« L'Heure espagnole »; 
16,15: Musiche italiane d'oggi; 
17: Le opinion! degli altri; 
17,20: Classe unica; 17,35: Fo-
gl) d'album; 18: Notizie del 
Terzo; 18,30: Musica leggera; 
18.45: Piccolo pianeta; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 20,15: 
Prevenzione e terapia; 20,45: 
Cronache del nuovo cinema da 
Cannes; 2 1 : II Glornale del 
Terzo • Selte arti; 21,30: 
« Dobblamo bruciare Donatlefi 
Alphons* Francois De Stdef »s 
dl G. D'Avino; 2 2 , 4 1 : 
mo di i p e l t w l t . 


