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Azione dei 

sindacati 

per il cinema 
in Europa 

Un incontro tra 1 rappre-
aentantl sindacali dello spetta-
colo della Prancia. della Gran 
Bretagna. dell'Italla si e svol-
to nei glorni scorsl a Parigl 
per esamlnare i progettl dl 
quinta e sesta dlrettiva In ma
teria cinematografica pr^d.-
spostl dal Comltato economl-
co e sociale della CEE. 

I partedpanti. dopo a^er 
unanimemente rilevato I perl-
coll che deriverebbero all'au 
tonomia produttiva e crea+iva 
delle cinematografie na7io.iali 
dalla applicazione delle due 
dlrettlve cosl come sono state 
presentate dagli organism! 
della Comunita. hanno convo-
nuto sulla necessita d! pro-
muovere tutte le inizlative ne 
cessarie per portare a cono-
scenza della CEE e dei gover-
ni la poslzione delle organiz-
zazioni sindacali. 

I rappresentanti sindaca*: 
hanno inoltre rilevato che lo 
orientamento e la normativa 
contenuti nelle citate dlrettl
ve sottolineano ancora una 
volta come. In materia cine
matografica. continulno a pre-
valere interessi Imprendltoria-
11. economic! e speculatlvl a 
danno dei valor! speciflci del 
mezzo cinematografico. del'a 
sua funzlone formativa, infor-
mativa e di diffusione delle 
culture nazionall. 

A tale scopo 1 sindacati. 
mentre assumono I'impegno 
di investire del problema i 
parlamenti. I governi. i partiti 
dei rispettivi paesi, hanno tic-
ciso di indire nei prossimi me-
si una conferenza dei sindaca
ti dello spettacolo dei dleci 
paesi aderenti e legati al MEC 
per una discussione delle que
stion! poste dall'organizzazio-
ne delle condizioni legislative. 
fiscali e sociali della politica 
di collaborazione nei cinema, 
nella televisione e in altri set-
tori dello spettacolo. 

Sugli schermi di Locarno 72 „r«# 

Uno sberleffo sui 
mali deirAmerica 

In « Fritz il gatto » di Bakshi un ritratto dell'intellettuale medio negli 
Stati Uniti -1 dirigenti del Festival in imbarazzo per la polemica sui premi 

Dal nostro inviato 
LOCARNO, 10. 

La polemica De Hadeln-Bau-
che, cui avevamo fatto cenno 
len, rischia di spappolarsi mi 
seramente in un dialogo tra 
sordi, poiche il neo direttore 
del Festival di Locarno, di 
fronte alia contestazione di 
tutta una sene di fatti precisi, 
cerca di rifarsi con anodmi 
comunicati nei quali tenta di 
invischiare il suo contraddit-
tore in una sequela di recri-
minazionl che restano da pro-
vare. L'elemento sostanzlale, 
comunque, di questa diatriba 
e indubbiamente l'imbarazzo 
degh attuali dirigenti del Fe
stival per il rude colpo sublto 
sulla faccenda dei premi spe
cial! che, anche ammesso e 
non concesso che fossero sta
ti decisi in assoluta buona 
fede, costltuiscono per se stes-
sl un pleonastico e maldestro 
tentativo di mettere In atto 
attorno alia manifestazione, 
quella unanimita di consensi 
che essa non rlesce a racco-
gliere, evidentemente, col pro-
pri soli e oggettivi meriti. 

Proseguendo .intanto, al po-
menggio e alia sera, a ritmo 
sostenuto, le proiezioni im-
prontate ad un altalenante li-
vello e seguite dal pubblico 
piu vasto con non so''erchio 
interesse, anche se, ad esem-
pio, ieri sera Piazza Grande 
ha fatto registrare il «tutto 
esaurito» piu vistoso !n oc-
casione del solo film italiano 
che flguri in competizione qui 
a Locarno, cioe Senza fami-
glia, nullatenenti, cercano af-

fetto, la volonterosa prova re-
gistlca di Gassman gia nota 
da mesi al pubblico italiano. 

L'accoglienza riservata al 
film di Gassman (che.ne e an
che interprete con Paolo Vil-
laggio) non e andata al di la 
di un tlmido e cortese applau-
so; e questo suona perlomeno 
come un mezzo fiasco tenendo 
conto che in genere le pelli-
cole italiane sono privilegia-
te e gratificate nei Ticino da 
una pregiudizlale e compren-
siblle benevola simpatia da 
parte del pubblico locale. 

Gli altri appuntamentl cine-
matograflci della glornata so
no stati il film slriano (in con-
corso) // leopardo dl Nabil 
Maleh — gia presentato a Kar
lovy Vary — e l'ormal famo-
so film di animazione — ba-
sato su un altrettanto famo-
so fumetto di Robert Comp — 
Fritz, il gatto, delPamericano 
Ralph Bakshi. 

II leopardo fa perno sulla 
figura di un guerrigliero-con-
tadino in solitaria rivolta con-
tro 11 mondo feudale che co-
stringe nella piu brutale sog-
gezione e abiezione le popola-
zioni delle campagne: obblet-
tivo della narrazione. che sten-
ta a crescere a volte per len-
tezze e indugi che riescono 
anche esasperanti, e il porre 
in evidenza come sol tan to uno 
slancio collettivo del popolo, 
e non gia il generoso gesto ri-
bellistico di un solo combat-
tente, possa portare a reall 
conquiste sociali e politlche; 
ma. sia per una certa made-
guatezza degli interpret! nei 
dare credibile spessore ai loro 

le prime 
Musica 

Concerto 
wagneriano 
a Massenzio 

In una stagione musicale — 
specie se estiva — un concer
to wagneriano, prima o poi, ci 
vuole; nei rispetto di questa 
tradizione, al pubblico della 
Basilica di Massenzio e stata 
offerta l'altra sera una replica 
della manifestazione che ha 
chiuso con successo il Festival 
di Ravello, protagonisti l'or-
chestra e il coro dell'Accade-
mia di Santa Cecilia. E" stata. 
appunto. la presenza del coro 
— istruito ottimamente. come 
sempre, da Giorgio Kirschner 
— a consentire la compilazio-
ne di un programma che. sen
za essere originalissimo, usci-
va un po' dagli sohemi con-
sueti in tali circostanze. 

Sono stati eseguiti brani del 
Tannhauser, del Parsifal, dei 
Maestri cantori; la partecipa-
zione del bravo soprano Amy 
Shuard ha poi permesso di 
chiudere la serata con la see-
na finale del Crepuscolo degli 

rappresentazione», e la pro-
posta si inserisce agevolmente 
nell'ambito d! quella ricerca 
filologico^stetica nei cuore 
della lingua italiana che ebbe 
gia un felice esito con la rap
presentazione della Cortigiana 
dell'Aretino. Con questo ulti
mo spettacolo, la De' Giorgi 
ha inteso percorrere o riper-
correre la traccia di un sen-
tiero arduo ma affascinante, 
alia ricerca dei vaiori non so
lo verbali ma soprattutto ge-
stuali e psicosomatici della 
nascente lingua italiana tra il 
Seicento e il Mille. 

Sangue + tango = logos 
passione, come traspare dallo 
stesso titolo, e infatti un elo-
gio linguistico alia pregnanza 
teatrale del robusto e sangui-
gno Volgare predantesco, il 
cui «realismo» si rivela, in 
tutta la sua pienezza, in cer-
ti testi sacri e drammatici. do
ve si awerte sempre l'inf luen-
za di Jacopone da Todi. 

Questi «frammenti» di 
anonimo duecentesco hanno 
una loro indubbla e specifica 
originalita strutturale: supe-
rate le tre unita aristoteliche, 
la « sacra rappresentazione» 
segue i momenti fondamen-

frntt^HSSSSBZ SSLfSft MS-""SK de: un direttore di consumata 
esperienza e di riconosciuta 
sensibilita che ha guidato con 
mano ferma la rotta — pun-
teggiata di applausi — della 
massa degli esecutori verso 
l'approdo della calorosa accla-
mazione finale. 

vice 

Teatro 

Sangue 4- f ango = 
logos passione 
Nei parco antistante lo 

splendido castello dei Chigi. 
situato nella silente pineta di 
Castel Fusano. Elsa De' Gior
gi presenta in questi giomi il 
testo anonimo di una « sacra 

iniziando dalla sua morte e 
proseguendo all'indietro at-
traverso rimmagine di Giuda 
che si lava le mani nei san
gue, la resurrezione di Laz-
zaro e il lamento della Ma
donna. Non ci sono dubbi che 
le a parole» di questo testo 
posseggono un'energia che 
non attende altro che esplo-
dere sulla scena, e non solo 
attraverso il suono ma anche 
una costante tensione corpo-
rea. E ha fatto bene la De* 
Giorgi a caricare Cristo, nei 
suo « rapporto » con il Padre, 
di vibrazioni drammatiche ed 
esistenziali, ma, nei comples-
so. la rappresentazione non si 
discosta poi molto dai canoni 
recitativi tradizionali, e l'e-
sempio estetico-linguistico (ci
tato dalla De' Giorgi) del 
Gruppo americano a La Ma-

rz in breve 
Piu di tremila i cinematografi bulgari 

BULGARIA, 10 
La Bulgaria, per quanto riguarda la produzione cinemato

grafica, e il diciannovesimo paese del mondo, il quattordice-
aimo, se si considera il rapporto con la popolazione. Nei 
paese sono in funzione 3.158 sale da pioieztone e ogni bulgaro 
dedica in media otto minuti della si"* giornata al cinema. 
I giovanl ci vanno molto piu degli anziani. 

I lungometraggi prodotti quest'anno in Bulgaria sono stati 
17 e, visto anche 11 crescente interesse dei bulgari per il ci
nema nazionale, la cifra annuale sara prossimamente portata 
a venti. 

Deborah Kerr torna sulla scena 
LONDRA. 10 

L'attnce scozzese Deborah Ker: torna in teatro dopo una 
assenza di diciassette anni: ella interpretera a Londra il 4 
Ottobre una nuova commedia di Frank Harvey dal titolo The 
day after the fair <« II g:orno dopo la fiera»). 

Jesus Christ superstar» a Londra 
LONDRA, 10 

Dopo dieci mesi di permanenza sui palcoscenico di New 
York, il Musical Rock Jesus Chnst superstar e andato in sce
na ieri sera a Londra. accolto da tiepidi giudizi della critica. 
Un gruppo di manifestanti sostava all'Ingresso del teatro per 
1 arrivo del pubblico della «prima», cantando inni religiosi 
• recando cartelli con scritti slogan come * Questo non 6 il 
nostro Gesu » e «Gesu non e una superstar s>. 

Jazz internazionale a Varsavia 
VARSAVIA 10 

Al festival del jazz che si terra a Varsav:a da] 19 al 22 
ottobre hanno gia annunciato ia loro adesione alcunt famosi 
esecutori Sonny Rollins. Charlie Mmgus. "Cannonball" Adder. 
ley, Jimmy Smith. Aladar Page. Louis Bjulmand, assieme ai 
cnmplessi di Kurt Edelhagen (RFT), Gustav Brom (Ceco-
slovacchia) e di altri paesi. 

U festival dell'anno scorso fu una rassegna di "storia 
flvente della musica jazz". VI parteciparono, infatti, 1 piu 

complessi Dixieland, Ellington e Gillespie. 

ma» resta ancora insuperato 
come model lo per una traspo-
sizione-interpretazione foneti-
co-gestuali di un testo «clas-
sico ». 

La messa in scena della De' 
Giorgi soffre ancora per il 
non definitivo superamento 
della tradizione, e per non 
poche ridondanze e per l'este-
tismo intellettualistico che ri-
schia di vanificare gran parte 
dei risultati deU'esperimento. 
La nuda e profonda espressi-
vita della parola si addolcisce 
spesso nell'arabesco dei gesti 
e degli atteggiamenti. 

Da citare, comunque, l*im-
pegno degli attori del «Vi-
vaio » De' Giorgi (Marina Ca-
stellano, Francesco Gubbiotti, 
Ettore Mosca, Maria Giulia 
Pellegrinotti. Maria Laura 
Platania, Emanuela Santagati, 
Giulia Scarpati e Gioconda 
Schettin), e l'interpretazione 
della stessa De* Giorgi nei 
panni della Madonna, un'inter-
pretazione che tuttavia avrem-
mo preferito piu sobria. Alia 
fine e durante la rappresen
tazione non sono mancati cor-
diali applausi, e si replica 
per oltre un mese. 

vice 
Cinema 

Alia ricerca 
del piacere 

Forse mai come oggi il ci
nema di consumo ha rivelato 
la sua funzione di puro e gra-
tuito strumento di alienazio-
ne per le « masse ». II sesso e 
la morte violenta sono gli 
unici temi che si ripetono con 
monotonia negli «intrecc!». 
strutture del tutto avulse dal
la realta di un possibile con-
testo sociale che si vuole far 
dimenticare alio spettatore 
immerso nei sonno perenne 
della sua repressione. Un esem-
pio perfetto di «giallo » alie-
nato e alienante e questo film 
a colori diretto e scritto da 
Silvio Amadio, Alia ricerca 
del piacere, interpretato da 
Farley Granger, Barbara Bou-
chet. Rosalba Neri e Patrizia 
Viotti. 

II a racconto» andra man 
mano concentrandosi sull'in-
dagine per la morte di una 
ragazza, strangolata da un 
bruto spaccalegna al colmo 
della libidine e spinto all'or-
gia da una Rosalba Neri «guar-
dona» di alta classe e forse 
non superata da Farley Gran
ger. II testimonio da soppri-
mere e Barbara Bouchet. ma 
per i nostri « guard on i » il dia-
volo non ha fatto naturalmen-
te i coperchi. 

Dio in cielo... 
Arizona in terra 

Sempre alia ricerca di un 
a piacere » da offrire alle «mas-
se» accaldate e po! di colpo 
refrigerate nei comodi cinema 
della capitale (questa violenta 
escursione termica non e cer-
to igienica, a tutti i livcll:>. 
l'industria cinematografica non 
desiste dal produrre western 
caserecci ormai fuori moda e 
doppiamente anacronistici. 

In Dio in cielo... Arizona m 
terra — diretto da John Wood 
e interpretato da Peter Lee 
Lawrence, Maria Pia Conte e 
Roberto Camardiel — il prota-
gonista e proprio Dio sceso in 
terra a miracol mostrare: for
te come un toro (1'apparenza 
a volte inganna), infailibile pi-
stolero, il nostro benefattore 
e vagabondo ha deciso di dare 
un senso alia sua vita metten-
dosi al servizio degli oppress!, 
in questo caso i piccoli pro-
prietari terrieri di un paesino 
sperduto L'oppressore ha la 
citta in pugno, la piu bella 
donna del paraggi. ma come 
potra reslstere al flagello di 
Dio che, tra 1'altro, si fc Inva-
ghito anche della bella donna 
di cui sopra? 

vice 

personaggi, sia per il tono ce
leb rati vo col quale si dipana 
la vicenda, 11 film non rlesce 
ad approdare al momento de 
cisi"o deH'analisi di un pro 
blema per altri versi estrema-
mente attuale. tra quelll che 
agltano la difficile crescita del
la vita sociale e politica nei 
paesi del terzo mondo. 

Radicalmente dlverso il dl-
scorso da fare, invece. per 
Fritz, il gatto che, seppure 
gia proposto alia Settimana 
della critica dl Cannes "72. fi
gura a Locarno In competizio
ne. Qui 11 contesto, al di la 
della cifra vistosamente grot-
tesca cui il film si rifa (anche 
grazie alia spregiudicata com-
mistlone di varie tecniche fi
gurative e di animazione), e 
quello dl una society superor-
ganizzata, superconsumistlca, 
supermeccanlzzata che pro
prio nelle sconnessure del suo 
standard di vita ossessivamen-
te teso al benessere, fa in-
trawedere mali e mostri piu 
tipici dei brutali appetitl di 
cavernicoli che non di uomini 
sedicenti civlll. 

Non a caso, infatti. Fritz il 
gatto si rifa al mondo anima-
lesco del fumetto di Robert 
Crump, poiche proprio in es-
so — seguendo in maniera pro-
vocatoria la tecnica abusata 
di Disney e di tanti suo! col
laborator! — le passion!, le vll-
ta. gli slanci e soprattutto le 
"elleita. oaratteristicl degli uo
mini vengono. pari pari, scari-
cati seeondo una visualizzazio-
ne dei gesti e degli atteggia
menti sgangheratamente an-
tropomorfica, sugli animal] 
protagonisti del racconto. Lo 
eroe di Fritz il gatto e. in cer-
to modo. l'intellettuale ameri
cano moderatamente progres-
s'sta. sostanzialmente velleita-
rio e politicamente meno che 
neonate il quale si trova sper
duto nei buio nei suo vano e 
tutto concettuale sforzo di far 
eollimare semDre e comunque 
la realta nuda e cruda con 
la sua artificiosa e quindi ste
rile visione del mondo. 

C'e da dire, comunque. che 
il regista Ralph Bakshi. pur 
riuscendo ad orchestrare una 
sarabanda scatenata, ammic-
cando anche furbescamente al 
dramml piu angosciosi che tra-
vagliano oggi la societa ame-
rlcana. ha puntato troppo e 
in modo qualunqulstico sui 
grottesco. giungendo cosl a 
fornire anziche una denuncia 
magari disperata dei mali del-
1'America. un cinico sberleffo 
che si risolve. in effetti. In 
un'altra sublimazione assolu-
tamente gratuita deirimpoten-
za dell'intellettuale americano 
ad affrontare in maniera co-
strutt'va i durl colpi e contrac-
coloi del vivere tra gli uomini 
e per gli uomini. 

Sauro Borelli 

Un film dedicate 
alle ricerche 

sovietiche 
sulla Luna 

MOSCA. 10 
E* in preparazione a Mosca 

11 film a colori Rotta lunare. 
dedica to ad una grande rea-
lizzazione della scienza e del
la tecnica sovietica. e cioe al 
trasporto di campion! del 
suolo lunare sulla terra, per 
mezzo della stazione auto-
matica «Luna 20». II film 
mostra anche un laboratorio 
nei quale vengono studiati at-
tentamente i campion! del 
suolo lunare. Seeondo gli 
scianziati, questi campion! 
danno un'idea del process! 
geologici che si svolsero sulla 
Terra In un lontano passato; 
«decifrandoli», gli specialist! 
potranno stabilire che cosa si 
nasconde sotto la superficie 
del nostro pianeta, a grande 
profondita e quali sono state 
le piu antiche tappe della sua 
storia. 

Nuovo dramma 
di Wesker 

in scena a Londra 
LONDRA. 10 

Un nuovo dramma di Arnold 
Wesker, e state presentato al 
Royal Court Theatre dl Lon
dra: si intitola The old ones 
e descrive la vita di tre ma-
turi fratelli ebrei. 

Diretto da John Dexter, il 
dramma e interpretato da Max 
Wall, George Pravda, Pruden
ce Collier e Wanda Rotha. 
Wesker ha gia pronto un al
tro dramma. The journalists. 
che sara presentato in autun-
no 

Successo di 
Rita Pavone 
in Messico 

CITTA' DEL MESSICO, 10 
Grande successo ha ottenu-

to Rita Pavone nei Recital ter-
minati nei giorni scorsi in 
Messico. La « Boite » il locale 
della capitale in cu! si e pre
senta ta era tutte le sere col-
ma al massimo. 

La popola re cantante italia
na ha intanto avuto un'offer-
ta per presenters! nei primi 
mesi del prossimo anno — feb-
braio o marzo — nello «Stra-
dus» di Las Vegas. Rita Pa
vone contlnua a prendere le-
zioni di glapponese, dato che 
nei mese di aprile prossimo 
ha in programma una tournit 
in Glappone. 

Musica per 
Fautunno 

Alizia Adar (nella foto) apparira nei prossimo aulunno sui 
piccolo schermo in uno spettacolo musicale speciale che sara 
realizzato da Ugo Gregoretti e che avra tra i suoi protagonisti 
Sergio Endrigo 

Alia Mostra 
di Pesaro 
convegno 
di studio 

sui cinema 
Un convegno di studl sulla 

situazione del cinema Italia
no, sulla sua dialettica poll-
tica e culturale dal '68 ad oggi 
e sulle sue attuali prospettl-
ve. si svolgera a Pesaro nel
l'ambito della V i n Mostra In
ternazionale del Nuovo Cine
ma che si svolgera dal 10 al 
17 settembre. 

I lavori del Convegno. che 
durera tre giorni, si artico-
leranno in gruppl di relazioni 
quotidlane ed in altrettantl 
dlbattiti tra i relatorl sui tre 
temi fondamentali: Le strut
ture (prima mattlna); / film 
(seconda mattina); Le idee 
(terza mattina). I titoli prov-
vlsorl delle relazioni ed i re-
latlvl autori sono: Viaggio al-
I'interno del mercato di Urn-
berto Rossi, La produzione in-
dipendente di Mlno Argentie-
rl, II circuito «alternativo» 
dl Andrea Melodia, L'inter-
vento pubblico di Calllsto Co-
sulich; II vecchio e il nuovo 
nella produzione odierna di 
Morando Morandini. // cine

ma d'intervento di Adelio 
Ferrero, Avanguardia e spe-
rimentalismo di Umberto Sil-
va, II cinema «popolare» dl 
Francesco Calderone; Le ideo
logic nei cinema di Giorgio 
Tinazzi, Un bitancio per il 
futuro di Giambattista Caval-
laro. 

Ra i v!7 

Mostra d'arte a Siena 

Ventiquattro pittori 
testimoni per Pi nei li 

La manifestazione organizzata dall'ARCI e dal Circolo Turati 
documenta la nascita di una nuova arte politica italiana 

Dal nostro inviato 
SIENA, 10 

Al Palazzo Patrizi, fino al 
30 agosto. e aperta la mo
stra a. Testimonianza per Pi-
nelli» organizzata dall'ARCI 
e dal Circolo Turati. Si tratta 
di una mostra smgolare, sia 
come testimonianza di una 
presenza combattente degli 
artisti italiani nella lotta di 
classe sia come documenta-
zione di una nuova arte po
litica italiana. 

I 24 autori partecipanti alia 
mostra sono Alinari, Ambro-
soll. Anselmo, Baj, Baratella, 
Burroni. Calabria, Caruso, 
Ciani, Crepax, D'Agostlno, 
Farulli, Gianmarco. Gismondi, 
Loreti. Monti, Quattrucci, 
Rea, Tinazzi. Treccani. Tre-
dici, Vedova, Vespignani e 
Volo. Non sono tutti qui gli 
artisti che hanno testimonlato 
per Pinelli o che hanno preso 
chiaramente posizione, in pit-
tura, dopo la strage alia 
Banca di piazza Fontana: la 
mostra poteva essere piu am-
pia, piu ricca di nomi e opere, 
anche perche fosse chiaro che 
quello degli artisti non era 
un intervento estemporaneo 
ma il risultato di una ma-

turazione culturale che risale 
al complesso e contraddlttorlo 
momento della contestazione 
studentesca e alle lotte ope-
raie dell'autunno caldo. Co
munque questa mostra e un 
forte stimolo per un'altra mo
stra che riunisca tutto il ven-
tagllo di ricerche e di opere 
che rlentrano in un nuovo 
corso dell'arte politica in 
Italia. 

II catalogo riproduce tutte 
le opere esposte con un'in 
troduzione di Carlo Fini, una 
serrata documentazione della 
a trama nera» al cui centra 
sta il volo di Pino Pinelli 
dal quarto piano della que-
stura di Milano, e il testo 
della denuncia della vedova 
di Pinelli alia procura gene-
rale di Milano. Viene anche 
riportato l'epitaffio che e ora 
sulla tomba di Pino: alcuni 
versi di Edgar Lee Masters. 
quelli dedicati alia donna bel-
lissima con gli occhi bendati, 
la giustizia che se ne sta con 
la spada sui gradini di un 
tempio di marmo, e che viene 
svelata da un giovane col 
berretto rosso che le strappa 
la benda: «Ed ecco le ciglia 
erano tutte corrose / sulle 
paipebre marce: / le pupiile 

Nelle Feste dell'« Unita » 

In piazza una denuncia 
del sistema carcerario 

Nei quadro delle Feste deUTJnitA viene atlualmente pre
sentato in Toscana, con ta tecnica della rappresentazione 
popolare. lo spettacolo II carcere, tratto dal Itbro di Aldo 
Ricci e Giulto Salicrno sui sistema carcerario in Italia, sui 
suoi rapporti con la societa e sulla sua funzione di strumento 
del potere. 

II carcere i gia stato presentato in dieci quartieri di Roma; 
esaurite le recite a San Gimignano e a Follonica, la com-
pagnia tocchera Artena e Genazzano nei Lazio e, dopo una 
puntatina a Potenza, tornerh nella provincia di Roma a 
San Cesareo e a Manziana, 

Gli attori che presentano II carcere, con il coordinamento 
artistico di Marco Parodi, sono Ronaldo Bonacchi, Luigi 
Castefon, Marco Gagliardo, Vateriano Gialli, Nunzia Greco, 
Mario SoccL Maria Gratia Sughi e Pamela VilloresL 

NELLA FOTO: un momento dello upetUoolo. 

bruciate da un muco latteo: / 
la mestizia di un'anima mo-
rente / aveva scritta sui 
volto. / Egli cosl vide per
che portava la benda*. 

II quadro piu importante 
— molto atteso ma non an-
c o r a esposto alia «ver-
nice» — e / funeralt del-
I'anarchico Pinelli, realizzato 
da Enrico Baj nella sua ti-
pica tecnica mista e che 11 
Comune di Milano ha avuto 
paura dl esporre al pubblico. 
pure dopo aver invitato il 
pittore ad esporre. L'imma-
gine e strutturata come un 
grande grottesco di maschere 
italiane, come una picassiana 
Guernica aU'italiana. Alia si
nistra di Pinelli che cade e 
la sinistra popolare, alia de-
stra i militari e i fascist! 
(che Baj. come In una prefi-
gurazlone. andava dipingendo 
da anni) scatenati. Ci sono 
figure che escono dal qua
dro: a sinistra due bambine. 
a destra una picassiana donna 
piangente di quelle che cer-
cavano di salvare le crea
ture dal massacro nazista. II 
senso di questa straordinaria 
immagine non sta, per6. sol-
tanto nella violenza della con-
trapposizione di figure, ma 
nella coloratissima masche-
rata dl mostri che ritornano. 
incredibili ma reali. II qua
dro di Baj — e 1'altro ti-
tolato La finestra sui cortile 
— sono nei non-stile da-
da - surrealista d e l l e s u e 
«copie» da Picasso ma e, 
forse, la sua immagine piu 
tragicamente italiana, una 
delle piu fort! della pittura 
italiana ed europea di questi 
anni. 

Si pud dire, per gli altri 
pittori d'avanguardia qui pre
sent!. che sempre essi vedono 
e dipingono la figura di Pino 
Pinelli come centro e punto 
di arrivo di grandi conflitti: 
cosl le immagini non sono il 
freddo specchio della ocadu-
ta» dal quarto piano della 
questura ma flash illuminanti 
una piu complessa realta. I 
quadri di Paolo Baratella, 
Contro i crimini dei padroni 
n. 1 e 2. costituiscono i ri
sultati piu convincenti di una 
arte documentaria rivoluzio-
naria, di una pittura dello 
sguardo capace di emulare 
quello della cinepresa. 

Emio Calabria, in Senza ti
tolo, ha restituito 1'ambiguita 
deirinterrogatorio e della ca-
duta: un gran muro a vora-
gine con un uomo interrogato 
che non puo non cadere. Gui-
do Crepax ha figurato. con 
ironia didascalica. gli attori 
della «trama neras. della 
violenza giocata come su un 
palcoscenico. Altro quadro in-
teressante e Grande scontro 
di Nino Gianmarco: il con-
flitto di classe e «spiegato» 
come In una predella quattro-
centesca. duro e ineluttabile. 
Indimenticabili sono le povere 
scarpe senza Iacci dipinte da 
Piero Tredici mentre passano 
nei cielo della finestra mila-
nese. 

Con una terribile a carta da 
gioco» — Feltrkielli con i 
baffi, Feltrinelli senza baffl — 
Renzo Vespignani e riuscito 
a dare evidenza a tutto un 
«clima» di ambiguita e di 
violenza nera. Delle pitture 
di Andrea Volo la piu bella 
e La famiglia dell'anarchico, 
originale sviluppo italiano del 
funebre « voyeurismo» urba-
no deU'americano Andy War
hol: la limpidezza sorridente e 
malinconica di queste figure 
di donna e di bambini te-
stimonia per Pino Pinelli te-
nacemente. 

controcanale 
L'UOMO SOLO — Con la 

stessa infintta e dolorosa pa-
zienza della sua creatura arti-
stica, Buster Keaton ha conti-
nuato a svolgere, per anni, lo 
stesso tema: la zolitudine del-
I'uomo e la sua lotta per so-
pravvivere di fronte all'incal-
zare delle avversita. I suoi 
film, nell'insieme, non perdo-
no mai questa traccia, anche 
quando sembrano smarrirsi in 
una comicita fine a se stessa 
o quando si avvtano ad un in-
calzante, assurdo fiiwle a lieto 
fine (ma si tratta di un lieto 
fine apparente il cui ottimi-
smo e in realta sempre un 
premio inverosimile rispetto 
alia «tragedia» della comica 
svolta fino a quel punto). Lo 
conferma, ancora una volta, 
lo e il ciclone, il film del 1028 
che la lv ha presentato con il 
titolo II figllo di Bill del va-
poretto, tentando una tradu-
zione letterale dell'originale 
Steamboat Bill jr. Questo film 
contiene infatti — fra le altre 
— almeno una seguenza di 
inarrivabile comicita dove tut
tavia e espressa la tesi di fon-
do dell'arte di Keaton: ed e 
quella in cui « il figlio di Bilh 
lotta contro il vento che inju
ria sulla citta e la distrugge. 
La sua disperata e inconsape-
vole volonta di resistenza — 
che affonda in una ingenuita 
paradossale — 6 un nuovo ri
tratto umano di elevatissimo 
valore cinematografico. Kea
ton riesce a raccogliere tutti 
gli elementi della comica tra-
dtzionale, sia pure con un so-
prappiii di fantasia narrativa, 
ma li trasforma in qualcosa 
di diverso: in una aittentica 
disperazione cui ci riporta, 
continuamente, il suo volto 
immobile ed esterrefatto. 

IL POP DOVE'? — Lo spet* 
tacolo musicale che segue t 
film di Keaton e stato intito-
lato dai programmatori Tutto 

e pop. Ma, francamente, non 
si capisce a cosa voglia allu-
dere, fatta salva I'evidente con-
cessione ad un equivoco ter-
mine musicale alia moda che 
si e gib prestato ad altre spe-
culaziont commercials A par
te il titolo, tuttavia, questo 
programma era stato presen
tato come una « novita » e nei-
I'elenco dei cantanti «ospiti» 
non mancava in effetti qual-
che elemento « nuovo » (alme
no per la nostra Rai-Tv) oo-
m'e stato alia prima puntata 
per Rosa Balestrieri una delle 
migliori cantanti italiane (o 
piu precisamente siciliana) di 
musica popolare. Tuttavia, que
ste « novita » sono state affo-
gate in un meccanismo nana-
tivo che appare in linea con 
la piu stolta tradizione del 
« musicale » radio-televisivo; e 
rischiano di rivelarsi, quindi, 
perfino controproducenti spe
cie per un telespettatore che 
la Rai ha totalmente disedu-
cato alia conoscenza della mu
sica popolare. Che significa, 
infatti, nei panorama generate 
della trasmissione affidare ad' 
Orietta Berti il compito di un 
richiamo popolare o consen
tire a Otello Profazio di can-
tare, dopo avergli imposto un 
nutrito numero di scempiaggi-
ni, una canzone siciliana? In 
questo modo la popolare viene 
u consumata » con una gravis-
sima operazione di falso cul
turale. Ma forse e proprio que
sto che vuole la Rai. Svilire 
anche questo settore della mu
sica che fin'oggi & stato fuori 
dal suo controllo e dai circuiti 
commerciali, mischiandolo e 
annacquandolo con qualche eti-
bizione sexy, arrivando perfino 
a rischiare — prima volta nel
la storia televisiva italiana — 
un accenno di nude-look. 

vice 

Dario Micicchi 

oggi vedremo 
IL TEMPO DELL'UOMO 

(1°, ore 21) 
Questa seconda puntata dell'inchiesta di Nino Crescent! e 

SerRio De Santis esamina la vita dell'uomo seeondo la ripar-
tizione tradizionale in tre different! stati evolutivi: la glov -
nezza, intesa come periodo di formazione fisiologica e spirl-
tuale; l'eta adulta, come il momento di piu mtensa attivlta 
intellettuale e materiale; la vecchiaia, epilogo teoricamente 
consacrato al riposo meditative , , . „ , , . * _ , . . , . . . 

Purtroppo, un tale schema viene tutt'altro che rlspettato 
dalla realta, poiche, nei tipo dl society, in cui viviamo, tl 
finisce con lo stabilire le tappe della propria vita soltanto 
in funzione del ruolo acquisito nella deformata scala di vaio
ri sociali ed umani che il sistema impone. Staremo a vedere 
se II tempo dell'uomo terra conto di questo reale e declsivo 
status quo. 

IL SUO NOME PER FAVORE 
(1°, ore 22) 

Comincia da stasera uno spettacolo-inchlesta in sette pun-
tate presentato dal popolare attore Raf Vallone. II program
ma consistera in una specie di biografia filmata del personag-
gio presentato ogni settimana. Ospiti della trasmissione di 
oggi sono i complessi «Delirium » e «Living Music», nonehfi 
Claudio Villa. 

IL PIU' GRAN LADRO DELLA 
CITTA' (2°, ore 21.15) 

Va in onda stasera l'adattamento televisivo di una gustosa 
commedia di Dalton Trumbo — noto sceneggiatore americano, 
apprezzato scrittore e regista cinematografico, autore di un 
interessante film {Johnny prendi il fudle) che non riesce 
a dessere dlstribuito sugli schermi italiani — ambientata nel
la tetra provincia statunitense. 11 pii, gran ladro della citta 
narra di un intraprendente becchino che mira ad una rapida 
ascesa nella societa e allestisce il funerale di un importante 
personaggio prima ancora che questi decida dl tirare le 
cuoia, cercando cosl di battere la concorrenza. Ambizioni 
americane. 

programmi 
TV nazionale 
10,00 Programma cinema

tografico 
(Per la sola zona di 
Messina) 

18,15 Uno. due e tre 
Programma per 1 piu 
piccini. 

18,45 La TV dei ragaz2l 
«La spada di Zor-
ro » - a I ragazzi dei 
cinque cerchi». 

19,45 Telegiomale sport -
Cronache italiane 

20,30 Telegiomale 
21,00 II tempo dell'uomo 

Seconda puntata del 
servizio curato da 
Nino Criscenti e Ser
gio De Santis. 

22,00 II suo nome per fa-
vore 
Spettacolo - lnchiesta 
condotto da Raf 
Vallone. Partecipano 

alia trasmissione i 
« Delirium », 11 com
plesso a Living mu
sic » e Claudio Villa. 

23,00 Telegiomale 

TV seeondo 
21,00 Telegiomale 
21,15 II piu gran ladro 

della citta 
di Dalton Trumbo. 
Interpreti: Perruc-
cio De Ceresa, Gio
vanni Moretti, Dm-
niele Gatti, Gabrie-
le Carrara, Franco 
Volpi, Andrea Cheo-
chi. Tino BianchL 
Regla di Edmo Pe-
noglio. 

2235 Sport 
Da Viareggio: tele-
cronaca del «Mee
ting internazionale* 
di atletica leggera. 

Radio 1" 
CIORNALE RADIO - Or* 7, 
9, 12 , 13 , 14. 17 , 20 , 23; 
« , 0 5 J MattutilM musical*; 
• , 3 0 : Cuuoni; 9: Onadranta; 
9.15: Vei *4 le; 10: Mar* ©*-
* j i 12,10: Via col diacoj 
12,44i OuatritofJio; 13,27: 
Una coa*m*4ia in rrwrta mi
nati; 14,10: ZifeaMoiM italiane; 
1C: t a t y j a a ; 10.20: Par vei 
•iovani; 18,20: Coma a ear-
che; 10.40: I rarecchi; 10,55: 
Opera f e m e pests: 19,30: 
Maaka-cinema; 20,20: Con-
carte; 21,50: Ricora'ate Man-
tevanl?; 22,20: Andata a ri-
tome; 23,10: Una cotlana di 
perl*. 

RaHio 2° 
CIORNALE RADIO • Ora 6,30, 
7,30, 0 ,30, 11,30, 12,30, 
13,30, 15 ,30 , 17,30, 19,30, 
22.30; 6: I I mattlnlera; 7,40: 
•uoftfliomo; 0,141 Musica 

espresso; 8 ,40: Maledramnwi 
9.50: "Emiliano Zapata"; 
10.05: Disco per Testate; 
10.30: Aperto per ferie; 11.30: 
Noluiario; 12,40: Piecolissi-
me; 13: Hit Pared*, 13.50: 
Come e perch*; 14: So dl 
Biri; 14,30: ReHeaali} 15: Di 
sco M disco; 10 : Cararaij IS t 
Concerto; 19: L ' A K del dlece; 
20 ,10: Andata e Htomoj 20 ,50: 
Supersonic; 22 .40: "La prln-
clpessa Tarakanova"; 23,05: 
51, Ronanotta* 

Radio 3° 
ORE 10: Concerto; 11,45: Po-
lifonis: 12,20: Avaneuardia; 
13: Intermeno; 14: Children'* 
comer; 14.30: Musiche di Ce
sar Franck; 15.15: "L'otn-
bra"; 16,10: Musiche italia
ne d 'on i ; 17,20: Musiche; 
18: Concerto; 19,15: Concer
to serale; 2 1 : Giornale del 
Terzo; 21,30: Teatro milane-
sa; 22,30: Pirliamo dl 
tacolo. 
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