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Le «Giornate del cinema» 
aperte in un clima f estoso 
Registi, attori, critici e un grosso pubblico di mili tanti democratic alia proiezione inaugurale - Pri-
mo film presentato: «In nome del padre» di Marco Bellocchio - Volonte sottolinea in una dichiara-
zione I'importanza della manifestazione che ha concretato la spinta rinnovatrice del cinema italiano 

Nostro servizio 
VENEZIA. 28 

Festa grande, festa <tl po-
polo stasera al Campo San
ta Margherita con l'apertura 
delle Giornate del cinema ita
liano. La proiezione inaugu
rale, svoltasi quasi contempo-
raneamente nei cinema San
ta Margherita e Moderno 
ha dato ufficialmente il via 
alia Rassegna facendo afflui-
re un grosso pubblico di mi-
lltanti democratici. E' stato 
presentato il film «In nome 
del padre» di Marco Bel
locchio. 

Paradossalmente, si potrebbe 
dire che la Mostra del Lido, 
iniziatasi una settimana fa t 
tuttora In corso tra il pro
gressive disinteresse anche de-
gli « addetti ai lavori», e sta-
ta e resta un banale, inci-
dentale antefatto — con tutte 
le velenose bordate, le acri-
moniose polemiche, gli ipo-
criti allettamenti e le intimi-
dazioni piu o meno velate 
che ne sono venute contro le 
Giornate del cinema iCalia-
no — di questo appuntamen-
to cosl importante della cul-
tura democratica. 

I temi del seminar!, 1 titoll 
delle opere cinematografiche 
partecipanti, i nomi dei cine-
asti, dei critici, degli uomini 
di cultura che si trovano qui 
riuniti, d'altronde, bastano 
per se stessi a qualificare in 
modo rigoroso l'impegpo di 
una scelta e la determinazio-
ne di una lotta. 

Non e un caso, lnfattl, che 
fino aH'ultimo (e anche ora 
che la manifestazione ha pre-
so felicemente awio) si sia 
tentato da una parte ben in-
dividuata e individuabile di 
fare di tutto — dai cavilli 
burocratici al rlcorso alle nor-
me piu restrittive della legl-
slazione fascista sulla censu-
ra — pur di bloccare o perlo-
meno fiaccare lo slancio e la 
portata rinnovatori che carat-
terizzano le Giornate del cine
ma italiano. Del resto, vasta 
ed appassionata e la mobilita-
zione degli intellettuali, degli 
organismi democratici, delle 
forze popolari attorno alia 
manifestazione e, anche nella 
eventuality piu malaugurata, e 
certo che ogni tentativo pro-

' vocatorio lesivo della liberta 
di espressione portato contro 
questa importante assise del 
cinema democratico avrebbe 
pronta ed efficace risposta. 
Nelle ultime ore della vigilia 
delle Giornate del cinema ita
liano, intanto, il quadro delle 
presenze degli esponenti della 
cultura democratica si e riem-
pito, arricchito di nuovi. signi-
ficativi nomi: da Ugo Pirro a 
Gian Maria Volonte, da Fa-
bio Carpi a Marco Belloc
chio. ecc. 

In particolare, al compagno 
Gian Maria Volonte abbiamo 
chiesto le ragioni della sua 
presenza qui e — benche 
possa apparire quasi superfluo 
ricordare 1'impegno ininterrot-
to di quest'uomo di cinema 
ma ancor piu di questo mili-
tante del movimento ope-
raio — il popolare attore ha 
tenuto a sottolineare con for-
za che le Giornate del cine
ma italiano costituiscono. al 
di la di ogni altra complessa 
e completa valutazione, il fe-
nomeno piu interessante veri-
ficatosi negli ultimi anni della 
pur agitata storia del cinema. 
E c!6 va detto sia per il va-
atissimo schieramento delle 

forze del miglior cinema che 
la manifestazione e riuscita a 
mettere in campo, sia per il 
largo e qualificato pubblico 
popolare cui la stessa manife
stazione e venuta a saldarsi 
come momento autenticamen-
te e organicamente culturale. 
Le giornate del cinema italia
no possono quasi ostentare 
come blasone di grande me-
rito, oltre tutto, le molte ri-
strettezze e difficolta che nan-
no presieduto e presiedono al
io svolgimento dei propri la
vori; ma possono altresl 
ostentare nel contempo una 
ricchezza di reali contenuti 
politici e cultural! che altre 
manifestazioni molto piii pa-
ludate e dovlziosamente fo-
raggiate non riusciranno mai, 
in forza della loro fonda-
mentale struttura antidemo-
cratica, a raggiungere ». 

«Qui, alle Giornate del ci
nema italiano — ha detto an-
cora Volonte — anche il solo 
fatto di aver suscitato, per-
seguito alacremente e final-
mente concretato in una ras
segna la spinta rinnovatrice 
crescente del cinema italiano 
migliore e un risultato di 
grosso momento politico cui-
minato nel dialogo con le 

forze vive della classe popo 
lare veneziana. Personalmen 
te, ho voluto partecipare a 
questa manifestazione sia per 
marcare la profonda solida-
rieta civile che mi lega ai mo-
tivi della lotta in difesa del 
cinema militante. sia perche 
quale attore penso di poter 
dare anch'io un utile contri-
buto al dibattito sulle ormai 
superate strutture produttive 
esistenti nel nostro cinema. 
Certo, in subordine al proble-
ma degli autori, anche per noi 
attori, infatti, si pone spesso 
il problema della nostra uti* 
lizzazione da parte dei pro-
duttori per scopi assoluta-
mente mercantili ed evaslvi. 
Al limite, un produttore puo 
forzare un attore (come ac-
cade gia ampiamente) ad usa-
re la sua faccia, la sua noto-
rieta, in qualche misura il suo 
talento proprio per cose che 
non hanno niente a vedere 
con la sua attivita di artista 
come, ad esempio, reclamiz-
zare questo o quel prodotto di 
consumo ». 

« Un altro dei temi sul qua-
li vorrei specialmente portare 
le Giornate del cinema italia
no 6 quello incentrato sull'utl-
lizzazione dei mezzi di comu-
nicazione di massa e piii pre-

cisamente sulla reale demo-
cratizzazlone dell'informazlo-
ne pubblica. Per quanto ri-
guarda, infine, la cosidetta 
Mostra del Lido — ha con-
cluso Volonte — non posso 
che associarmi a quanto e gia 
stato detto in proposito negli 
ambienti democratici: si trat-
ta di una manifestazione fa-
tiscente che, proprio perche 
giunta alio stadlo estremo 
della sua involuzione, tenta 
di portare avantl con ottusa 
ostinazione una formula or
mai superata dai tempi e so-
prattutto dalle cose. Quel che, 
anzi, soprawive in questa isti-
tuzione sono proprio I suol 
element! negativi che la ca-
ratterizzano soltanto come 
una esemplare vetrina, un fe-
dele specchlo dl un costume 
(o meglio di un malcostume) 
da rifiutare decisamente. D'al-
tra parte, ogni tentativo dl 
mantenere In vita la Mostra 
del Lido cosl come e ora, si 
manifesta tanto piu in modo 
intollerante e reazionarlo 
quanto piu e dimostrato e di-
mostrabile che quello stesso 
tentativo parte, comunque lo 
si valuti, da posizioni logica-
mente indefinibili sul piano 
democratico e progressista». 

Cerimonia inaugurale a Palazzo Chigi Saracini 

Alia Settimana senese* 
testimonianze su Casella 

Eseguiti I'altra sera in Duomo il «Concerto romano» per organo e 
orchestra del musicista torinese e una cantata giovanile di Haendel 

Dal nostro inviato 
SIENA, 28. ' 

Si e awiata ieri la XXIX 
Settimana musicale senese, 
entrando subito nel mezzo 
delle cose prescelte questo 
anno a qualificarne il cartel-
lone: cioe. la celebrazione 
di Alfredo Casella, nei 25 
anni dalla morte, e la risco-
perta di Haendel «italiano». 
Le numerose esecuzionl de
dicate ad Haendel vogliono 
infatti rimettere in discussio-
ne Parte del grande compo-
sitore tedesco, quale si deli-
neava nel periodo della gio-
vinezza trascorso in Italia. 
Come si vede, i due <c temi» 
sono pregnanti di sostanzio-
se « variazioni». 

Casella ebbe un ruolo deci-
sivo pure nell'istituzione del
le «Settimane» senesi, alle 
quali partecipo poi come do-
cente e organizzatore tanto 
piii instancabile quanto piii, 
gia colpito dai male che lo 
avrebbe portato alia morte in 
cinque anni intensi anche di 
sofferenze, egli tenne il pun-
tiglio di non separare da se 
queH'atteggiamento di otti-

mismo, di fiducia nella vita 
nel quale ormai era stato 
consacrato. 

Nella cerimonia inaugura
le, svoltasi nel pomeriggio in 
Palazzo Chigi Saracini, si so
no avute a testimonianze » 
su Casella, e da esse anche 
sono risultati quell'ottimismo 
e quasi una giocosita e una 
giocondita caselliane, a tal 
punto insistenti che Fedele 
d'Amico — casell.'ano dai 
1929 — nella sua atestimo-
nianzan. ha ritenuto piutto-
sto di dover mettere in guar-
dia da un ottimismo che po
trebbe sconfinare nell'inco-
scienza, puntando invece sul
la grande forza morale che 
accompagno rempre il com-
positore. 

Le testimonianze di Massi
mo Mila avevano indugiato 
sull'infanzia di Casella a To
rino e sugli studi ricomincia-
ti e perfezionati a Parigi, 
mentre Guido Turchl e Ro
man Vlad — allievi e colla-
boratori dl Casella — hanno 
puntato sull'europeismo del 
musicista. nutrito di espe-
rienze personali e lontano. si 
capisce, da ogni esteriore 
cosmopolitismo. Luciano Al-

Sette capestri in ballo per 

Ava Gardner e Paul Newman 

TUCSON — Dopo sttte anni dl assenza Ava Gardner torna sullo schcrmo interpretando, 
•ccanto a Paul Newman, un western, « L'uomo dai sette capestri », di John Huston. Le riprese 
••no terminate • il film e al montaggio. Nella foto: Ava Gardner • Paul Newman durante 
ajei pausa della lavoraziene 

berti ha illustrato le bene-
merenze del musicista a Sie
na, citta nella quale —grazie 
a Casella, appunto — si era 
riusciti a tenere nel 1928 un 
festival di musica contempo-
ranea, organizzato dalla 
SIMC. Anche questa circostan-
za e servita a delineare un 
profile musicale della citta 
che adesso viene maggior-
mente spronata ad allargare 
il suo programma di attivi
ta — lo ha fatto nella sua 
relazione il presidente della 
Accademia chigiana e delle 
a Settimane», avvocato Da-
nilo Verzili, il quale sembra 
avere accolto queU'esigenza 
di assicurare a Siena un piii 
organico quadro di attivita 
cultural! e musicali in modo 
da superare la strana situa-
zione, per cui a Siena per 
due mesi all'anno (luglio e 
agosto) si scoppia di musi
ca. mentre si ripiomba nel 
silenzio per il resto del-
l'anno." 

E in tale prospettiva di 
ampliamento di lavori, noi 
avremmo intanto posto an
che le «testimonianze» di 
cui sopra, dalle quali poteva 
derivare (e lo potrebbe tut
tora, poiche il discorso e 
aperto) un piii approfondito 
dibattito sulla vita culturale 
italiana negli anni di Alfredo 
Casella. Occorre dire che un 
dibattito del genere e stato 
pure iniziato da Luigi Pe-
stalozza (la sua «introduzio-
ne» aH'antologia della rasse
gna musicale, si configura co
me un libra di circa duecento 
pagine sull'argomento) gia nel 
1962, ma siamo al 1972 e forse 
bisognera aspettare il cente-
nario della nascita dl Casella 
(1883) per riesaminare lo svol
gimento della musica in Ita
lia negli anni del fascismo. 

Chi vivra. vedra. Ma intanto 
diciamo che l'esecuzione del 
Concerto romano per organo e 
orchestra, avutasi in serata in 
Duomo, sembra gia avere un 
po' lesionato la facciata delk> 
ottimismo caselliano, ponen-
dosi questa forte partitura 
(fu eseguita per la prima vol-
ta a New York nel 1927. diret-
ta dal'autore che l*anno prima 
era stato nominato membro 
«ad nonorem* del Sindacato 
sovietico delle belle arti) come 
una rabbiosa, allucinata ed 
esasperata tnusica, impronta-
ta — diremo — ad una apo-
calittica e tragica visione delle 
cose. 

Al contrario. nella cantata 
di Haendel, Dixit Dominus — 
potremmo parlare di un capo-
Iavoro della giovinezza haende-
liana — la sobrieta e la seve-
rita sono prevalse sull'opulen-
za di suono solitamente attri-
buita al musicista. Eccellenti 
le esecuzioni sia di Casella 
(direttore Piero Bellugi. orga-
nista Fernando Germani) sia 
di Haendel (direttore Nino 
Antonellinl, solisti di canto 
Margherita Rinaldi. Anastasia 
Tomaszewska, Anna Reynolds, 
Juan Sabate e Giovanni Pi-
gliucci). Splendidi il Coro da 
camera della RAI-TV e l'Or-
chestra del Maggio musicale 
fiorentino. Di rilievo la parte-
cipazione del pubblico, e II 
successo. A stasera le novita 
di Turchl e di Pezzati. a doma-
ni il secondo concerto casel
liano. 

Erasmo Valent* 

Chiuso il « Polifonico» 

Arezzo: 
trionfo 

dei cori 
stranieri 

Dal nostro corriipondente 
% • AREZZO. 28 

Con il concerto di chlusura, 
al quale hanno preso parte i 
cor! priml e second! classifi-
cati delle varie categorle e 
con la premiazlone del com-
plessi vincitori, si e chiuso al 
Teatro Petrarca di Arezzo il 
concorso polifonico interna-
zionale intitolato a Guido 
d'Arezzo. A fine cerimonia 
tuttl i cor! present! in teatro. 
in ogni ordine dl posti, hanno 
intonato 11 Saluto ad Arezzo 
in una esecuzione di massa, 
salutando la citta e Ja popo-
lazione aretine che 11 hanno. 
come e consuetudine, affet-
tuosamente ospltatl durante 
le giornate del concorso. 

La manifestazione corale 
aretina si e dimostrata mag-
giorenne, all'altezza del ven-
t'anni di vita che ha celebra-
to quest'anno. I corl ammessl 
a questa edizione del « Polifo
nico » sono stati trentaquat-
tro e, come vuole 11 regola-
mento del concorso, sono sta
ti tutti complessi di cantori 
dilettanti «a cappellan. Essi 
provenivano da quindici pae-
si stranieri e da undid citta 
ltaliane con un numero tota-
le di 1294 coristi, di cui 677 
uomini e 617 donne e ragazzi. 

Eravamo stati facili profeti 
quando avevamo detto che il 
Concorso sarebbe stato doml-
nato in bravura dalle forma-
zioni straniere: anche que
st'anno netto e risultato per 
tutti il divarlo esistente tra 
le esecuzionl dei nostri cori 
e quell! delle altre nazioni a 
testimonlanza della diversa 
tradizione, della diversa pre-
parazione di base, della di
versa scuola. Bene ha fatto il 
presidente del Comitato ese-
cutivo, nel suo discorso alia 
cerimonia dl chiusura. a ri
cordare che «si auspica da 
tempo una riforma della scuo
la » e che nel nostro paese 
« non esiste una cosclenza co-
rale della musica e che l'ln-
segnamento di questa e, non 
dlco trascurato o ma! cura-
to, ma praticamente ignora-
to». E anche; aggiungerem-
mo noi. 1'ambiente sociale. 
assoclativo. gli stimoli cultu
ral!, le scelte di gran parte 
delle nostre citta non sono 
certamente i piu adatti a fa-
vorire 1'impegno, la dedizio-
ne che sono richiest! dai can
to corale. 

Si sono partlcolarmente di-
stinti alia manifestazione del-
l'associazione degli Amici del
la musica di Arezzo il coro di 
Maria di Vasteraas (Svezia) 
che ha vinto la prima e la se-
conda categoria e si e class!-
ficato quarto nella sezione di 
canto popolare; il Coro misto 
KUhn di Praga che ha vinto 
la terza categoria ed il ter-
zo premio della prima e se-
conda categoria; 11 secondo 
premio della seconda e terza 
categoria e andato al Coro 
Monteverdi di Amburgo; il 
Coro Junost d! Mosca si e 
classificato terzo nella sezio
ne di canto popolare - • 

Ma vediamo dettagliatamen-
te i risultati finali 

Gompetizione di prima ca
tegoria (cori misti di non ol
tre 40 voci e non meno di 
24): 1) Coro di Maria Vaste
raas (Svezia). direttore Bror 
Samuelsson; 2) Complesso 
corale di Nantes (Ftancla). 
direttore Paul Colleaux: 3) 
Coro misto KUhn. Praga (Ce-
coslovacchla). direttore Pa
vel Kiihn. 

Seconda categoria (corl ma-
schili dl non oltre 20 voci e 
non meno di 12): 1) Coro di 
Maria Vasteraas; 2) Coro 
Monteverdi di Amburgo (Ger-
mania federale) direttore JOr-
gen Jurgens; 3) Coro misto 
Kuhn. 

Terza categoria (cori femml-
nili di non oltre 20 voci e non 
meno di 12): 1) Coro misto 
Kuhn; 2) Coro Monteverdi; 
3) Coro Junost Mosca (URSS) 
direttore Vittorio Popov. 

Quarta categoria (corl dl 
voci bianche): 1) Coro Do"brl 
Cristov Varna (Bulgaria), di
rettore LIdia Dusek; 2) I Mi-
nipollfonlcl dl Trento. diretto
re Nicola Conci; 3) Coro EUi 
Adam dei fanciulll di Volos 
(Grecia), direttore Andrea 
Carbon!. 

Qulnta categoria (canto po
polare. metodie anonime tra-
dizionali tratte dai folklore 
nazionale del oaese del coro): 
1) Coro della assoclazione 
Joza Vlahovic Zagabria. diret
tore Emil Cossetto; 2) Coro 
centrale della Gioventu mu
sicale Budapest (Ungheria). 
direttore Gabor Ugrin: 3) Co
ro Junost. 

Competizione di canto gre-
goriano facoltativa per tutti 
I cori Iscritti: 1) Gruppo co
rale Corradini Arezzo. diret
tore Fosco CortI: 2) I pic-
coli cantori di Languedoc To-
losa (Francia). direttore Jose 
Guix-Busauet; 3) Coro da ca
mera del LIceo musicale Vien
na (AiLstn'a). direttore Frie-
drich Lessky. 

Ivo Livi 

Musica da 

camera 
CnTA' DI CASTELLO, 28 
fg.t.t II 2 settembre si apre 

a Citta di Castello nella corni
ce delle manifestazioni del 
a Settembre tifemate*. il Fe
stival delle Nazioni di musica 
da Camera. II Concerto inau
gurale si tiene nella Chicsa di 
S. Domenico alle ore 21,30. 
con la Rheinisches Kamme-
rorchester 

Dopo il complesso tedesco. 
si awicenderanno al Festival 
delle Nazioni il Duo Kocsis-
Szab6 (Ungheria) il 3 settem
bre. il Quartetto Glinka (Unio-
ne Sovietka) i) 9 ed il 10 set
tembre, gli argentini Alberto 
Lysy e Eke Mendez che ese-
guiranno sonate per violino e 
pianoforte di Brahms il 14 
settembre e, infine, 11 16 e 17 
settembre, i complessi itallani 
«I nuovi Cameristi* e l'Or-
chestra da Camera di Roma 
dlretta dai maestro Francesco 
De MUI. 

II Massimo ad Edimburgo 

Piace in Scozia 
I «Attila» 

dei palermitani 

EDIMBURGO, 28 
Gli artisti del Teatro Mas

simo di Palermo hanno fatlo 
i l loro esordfo questa sera al 
Festival di Edimburgo, pre-
sentando al King's Theatre 
I ' t A t t i l a i di Verdi. L'opera 
e stata dirella da Giuseppe 
Patane ed inferpretata da 
Ruggero Raimondi nella par
te del protagonista e da Luisa 
Maragliano, Bruno Prevedl e 
Renato Bruson; la regia e 
stata curata da Aldo Mira-

bella Vassallo. La rappresen-
tazione ha ottenuto un vivissi-
mo successo. 

II teatro lirlco palermitano 
metfera ancora in scena al 
King's Theatre, sempre nel 
quadro del Festival, « La stra-
niera » di Bellini giovedl 31, 
e c Elisabelta regina d'lnghil-
terra » di Rossini i l 4 settem
bre. 

Nella foto: Ruggero Raimon
di nella parte di Attl la. 
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Sintomi di rinresa 
prcduttiva del 

cinema britannico 
LONDRA, 28 

Alcuni element! fanno rite-
nere che il cinema inglese 
possa sollevarsi. almeno par-
zialmente, dai grave stato dl 
crisi che lo ha colpito negli 
ultimi anni. anche se 11 suo 
stato di sudditanza ai grandi 
gruppi americani rimarra 
pressoche complete 

Attualmente si girano in 
Inghilterra dieci film, cifra 
che non era riscontrata da 
tempo. L'associazione dei pro-
duttori ingles! ha reso noto 
che nel 1971 gli investimenti 
nel cinema inglese (compresi 
gli apporti di capitale stra-
niero) sono stati pari a ses-
santa milioni di dollari (tre 
miliardi e mezzo in lire ita-
liane) otto in piii rispetto al 
precedente anno finanziario. 
Si e ancora lontani dai set-
tantatre milioni del 1969. quan
do i finanziamenti americani 
avevano raggiunto vertici ele-
vatissimi, ma il progresso e'e 
stato. 

Si calcola che la Gran Bre-
tagna nel 1972 produrra una 
ottantina di lungometraggi 
con bilanci di spesa da un 
minimo di 250.000 sterline a 
oltre un milione di sterline. 
La fuga dei capitali ameri
cani, fuga del resto eompen-
sata da molti ritorni, ha avu-
to effetti gravi, ma non cata-
strofici. 

I finanzieri inglesi sono sta
ti piii attivi, hanno comin-
ciato a concludere accord i 
intemazionali di coproduzio-
ne e co-finanziamento e inol-
tre l'adesione alia Comunita 
economica europea potrebbe 
aprire nuove prospettive. 

L'espansione, frequentemen-
te verificatasi negli Stati Uni-
ti, di societa finanziarie nel 
campo cinematografico si e 
ripetuta recentemente in In
ghilterra, quando la Barclay 
Securities ha acquistato, per 
13 milioni di dollari (pari a 
sette miliardi e mezzo di li
re) la Lion Film e i suoi 
gloriosi studi londinesi di 
Shepperton. C'e perd qualche 
perplessita, soprattutto negli 
ambienti sindacali, sul futuro 
di Shepperton. 

Tra i film attualmente In la-
vorazione in Inghilterra che 
si preannunciano come partl
colarmente impegnativi figura 
Sleuth, da una commedia di 
Anthony Shaffer che ha avu-
to grande successo; lo stesso 
Shaffer ha scritto la sceneg 
giatura. La regia 5 di Joseph 
Mankiewicz con Laurence & 
livier e Michael Caine pro 
tagonisti. 

Altro film d'impegno, anche 
questo tratto da un testo tea 
trale, 6 A bequest lo the na 
tion, di Terence Rattigan. An 
che in questo caso c stato lo 
stesso autore a scrlvere la 
sceneggiatura; il produttore, 
amcrlcano Hal Wallis ha 
scritturato per questo film 
Glenda Jackson e Peter Finch. 
I due imperaoneranno ptr-

sonaggi estremamente illustri 
che gia hanno piii volte ten
tato il cinema: Lady Hamil
ton e 1'ammiraglio Nelson. 
Come regista, Wallis ha scel-
to un esordiente, un inglese 
che vanta finora solo espe-
rienze televisive: James Cel-
la Jones. 

Festival folk 
a San Nicola 

da Crissa 
VIBO VALENTIA, 28 

Una nutrita schiera di espo
nenti del genere folk si ri-
trovera il 2 e 3 settembre a 
San Nicola da Crissa (Catan-
zaro) per il Festival nazionale 
del folk, giunto alia sua terza 
edizione. Ne ha dato l'annun-
cio, ai giornalisti convenuti a 
Vibo Valentia l'organizzatore 
Ezio Radaelli che ha «dato 
una mano» agli organizzatori 
di questa manifestazione, na-
ta da una evoluzione e da una 
specializzazione in chiave mo-
derna della sagra locale. 

Fra I partecipanti a questo 
festival sono Maria Carta, To
ny Santagata. Fiorenzo Fio-
rentini, Teresa Gatta. Gior
gio Onorato, Genny Makean 
(esponente del folk america-
no). Malia Rocco, Teorius 
Campus e il complesso a I 
Magnifici». 

H festival sara presentato 
da Cristina Gajoni. Le due se-
rate del Festival saranno com-
pletate da ospiti d'onore, e 
per questo sono in corso trat-
tative con Rosanna Fratello e 
con a I Vianellan. mentre 
Otello Profazio, vincitore del
la prima edizione della mani
festazione, intcrverra per la 
sigla d'apertura. Ezio Radaelli 
ha anche annunziato che ten-
tera di portare a] festival la 
cantante iraniana Gougoush. 

raai yfy 

controcanale 
' RISULTATO ANALOGO — 
Com'era da temere e come era 
nelle prcvisloni, gli interessi 
produttivi hanno avuto la me
glio sulle qualtta individual^ 
il secondo film della serie iti 
quattro parti riservata a Con
rad, infatti, ha cambiato re
gista ed attori ma non ha 
modificato il • risultato com-
plessivo. Che e, anzi, tremen-
damente simile a quello della 
prima serata. , 

Si era cominciato — si ri-
cordera — con La follia di 
Almayer, diretto dall'italiano 
Cottafavl. Si b proseguito. do-
menica, con Freya delle sette 
Isole diretto dai francese Jean-
Pierre Gallo ed interpretato 
da attori francesi (France 
Dougnac nel ruolo di Freya, 
Jean-Marie Patte, Claude Ver
nier, Vania Vilers). 

Questa seconda vicenda — 
scritta fra il 1910 ed il 1911 — 
appartiene alia produzione 
minore di Joseph Conrad: lo 
scrittore vi ripete stancamen-
te motivi abituali (non a ca
so i punti di riferimento nar-
rativi con la vicenda di Alma
yer sono molteplici). Tirare 
fuori da questa storia un tele
film significativo sarebbe sta
ta impresa disperata anche 
senza alcun condizionamento: 
ma, come abbiamo detto, la 
serie di Conrad e stata pro-
dotta all'insegna della coo-
perazione economica fra 
Francia, Italia e Germania 
Occidentale. Vale a dire sotto 
il peso delle esigenze di «Tner-
caton di tre enii televisivi, 
interessati in primo luogo ad 
offrire una aavventura median 
buona per tutti i gusti. Su 
questo scoglio era caduto il 
regista Cottafavi; e vi ha in-
ciampato inevitabilmente an
che Jean-Pierre Gallo, malgra-
do qualche tentativo di ele-
ganza stilistica e la buona pre-

stazione di' France Dougnac 
(tuttl gli attori, nell'insieme, 
sono apparsi di livello netta 
mente superiore). 

Purtroppo, si pud star quast 
slcuri che anche i prossimi 
due telefilm riproporranno le 
medesime critiche. 

, • • • 
IL GRANDE SPETTACOLO 

— Ne avremo per tutta la set
timana in corso e per la prot-
sima. Le Olimpiadi, La Rai ne 
ha fatto il piatto fondamenta 
le di ogni pomeriggio e serata 
televisiva (non a caso vi op 
pone sul nazionale della seru. 
soltanto film e telefilm), cosl 
come del resto stanno facen
do quasi tutte le televisioni 
europee occidentali. Ancora 
una volta, insomma, si ricon-
fermano due cose: che lo 
sport d il grande spettacolo 
lelevisivo per eccellenza; e 
che la TV pud fare miracoli 
di informazionc quando ne 
abb'ta iioalia. Non v'e dubbio, 
infatti. che il grande fascino 
— indiscutibile — di quesle 
ore « sportive » sta soprattutto 
nella contemporaneith Ira in
formazionc ed avvenimento; 
piii la precisione, a volte per-
fino eccessiva. dell'informa-
zione stessa. II telespettatore, 
insomma. 6 indotto ad inte-
ressarsi di faccende che rara-
mente lo avrebbero riguarda-
to: perfino un incontro di hoc
key sul prato, sport pratica
mente sconosciuto in Italia, 
diventa un «avvenimento» 
che costringe dinnanzi al vi
deo milioni di italiani. 

Pub darsi che, alia fin fine, 
questa sorta di circo Barnum 
sportivo stanclii: e tuttavia, la 
lezione resta. E se la Rai — e 
le tv di tutta Europa — fosse-
ro cosl feconde di rapide no-
tizie anche per argomenti non 
sportivi? 

vice 

oggi vedremo 
GIOCHI DELLA XX OLIMPIADE 
(1°, ore 13,20; 2°, ore 21,20) 

I fitti resoconti che la televisione ci offre quesfoggi in 
occasione delle Olimpiadi (cronache registrate e in diretta) 
sono i seguenti: sul primo canale, a partire dalle ore 13.20, 
potremo assistere a gare di ginnastica. pallacanestro. palla-
volo. canottaggio, hockey su prato, ciclismo su strada, nuoto; 
sul secondo programma, questa sera alle ore 21,20. andranno 
in onda i quarti di finale del torneo ginnico. alcune fasi del 
sollevamento pesi e la ripresa dell'incontro URSS-Italia di 
pallacanestro. 

LA CASA NEL BOSCO (1°, ore 21) 
Sesta e penultima puntata dello sceneggiato televisivo fran

cese diretto da Maurice Pialat. 
E' il giorno deU*armistizio, e la Francia vive con grande 

euforia il felice momento della quiete dopo la tempesta. Si 
balla per le strade, le campane suonano a festa e nei bar si 
offre da bere gratis. Ma Herve e triste, e soffre molto nel sepa-
rarsl dalla mamma, dai suoi compagni di scuola, dai marchese 
di Fresnay. 

BUSTER KEATON (1°, ore 22) 
A conclusione del ciclo dedicato a Buster Keaton — nel 

corso del quale la televisione ha mandato in onda nove lungo 
metraggi e tre cortometraggi realizzati tra il 1920 e il 1928 dai 
grande cineasta statunitense — Luciano Michetti Ricci pro
pone un programma-inchiesta che vorrebbe essere un riepi 
logo critico della minirassegna recentemente presentata. 

programmi 
TV nazionale 
13,20 Giochi della XX 

Olimpiade 
In Eurovisione da 
Monaco di Baviera. 

20,00 Cronache italiano 

20,30 Telegiornale 

21,00 La casa nel bosco 
Sesta puntata. Sce
neggiato televisivo 
francese realizzato 
da Maurice PialaL 
Interpret: P i e r r e 
D o r i s . Jacqueline 
Dufranne, A g a t h e 
Natanson, Femand 
Gravey, B a r b a r a 
Laage, Paul Crau-
chet. Maurice Pia
lat, Alexandre Ri-

gnault, Ovila Lega 
re. Herve Levy. Mi
chel Tarrazon. Al
bert Martinez. Bri-
gitte Perrier, Magali 
Vachet. Henri Saul-
quirt 

22,00 Buster Keaton. 
perche 
Programma-inchiesta 
a cura di Luciano 
Michett! Ricci 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 

21.20 Giochi della XX 
Olimpiade 
In Eurovisione da 
Monaco di Baviera. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO: Ore 7, 8 . 
12, 13, 14. 17, 20 e 23; 6.05: 
Mattutino musicale; 6,30: Cor
so di tedesco; 6.54: Almanac-
co; 8.30: Canroni; 9.15: Vol 
ed lo; 10: Mare 0 » i ; 12.10: 
Olimpiadi; 13,15: Le allime 
12 lettcre di an© scapolo vi»9-
aiatcre; 14.10: Zibaldone ita
liano; 15,30: Olimpiadi; 19,35: 
I tarocchi; 20.20: « l/italiana 
in Alseri a; 22,20: Andata e ri-
torno. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: Ore 6,30, 
7,30, 8.30, 11.30. 12.30, 
13.30. 15.30. 16.30. 17.30. 
19.30 e 22,30; 6: I I mattiniere; 
7.40: Olimpiadi; 8: Booafiorno; 
8.14: Musica espresso; 8,40: 
9,14: I tarocchi; 9.30: Sooni • 
colori; 9,50: « Toa per sempre 
Claudia a; 10,05: Disco per Te

state; 10.30: Aperto per fcrie; 
12.10: Regional!: 12.40: Alio 
•radimento; 14: Disco per Testa
te; 14.30: Regional!; 15: Disco 
so disco; 16: Cararai; 18: Pex-
zo di bravura; 18,30: Long-play
ing; 19: Monsieur le protesseari 
20.10: Andata e rilorno; 20.50: 
Supersonic; 22 : Olimpiadi. 

Radio 3° 
9,30: Benvenuto in Italia; 10: 
Concerto; 11.15: Mnsich* lta
liane; 11.45: Concerto barocco; 
12,10: Moskhe dl Cnopin; 
12,20: Concerto: 13: Interne*-
zo; 14: Salotto ottocente; 
14,30: Disco in vetrina; 15.30: 
Concerto; 18: Musica legge-
ra; 18,15: Concerto; 18.45: 
I perlcoli delTambiente per 
Toomo moderno. 9.15 Sera-
le; 20.15: Sonate di Pugnani; 
2 1 : Giornale del Terzo. Sette 
arti; 21.30: Muslche di Wer
ner; 22,10: Sonate dl Haydn; 
22,50: Libri ricevuti. 
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