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Anteprima 
a New York 
per il nuovo 

film di 
Bertolucci 

NEW YORK, 11 
Ventuno film dl divers! pae-

•1 parteclperanno alia decima 
edizione del Festival interna-
Bionale clnematografico dl 
New York. In programma dal 
29 settembre al 14 ottobre. 
L'ultimo tango a Parigi. 11 piu 
recente film di Bernardo Ber
tolucci concludera quasi slcu-
ramente la rassegna. 

II programma del Festival 
non e stato ancora reso noto 
ufficialmente ma si e appreso 
che la partecipazione piu co-
spicua sara quella francese 
con sette film, tra cui quell! 
diretti piu recentemente da 
Truffaut, Marguerite Duras, 
Philippe Garrel. Jacques Rl-
vette. 

Piu nutrita del solito e an
che la partecipazione ameri-
cana, con almeno cinque film. 
inclusi due documentari sulla 
Lituania realizzatl dai fratel-
11 Jonas e Adolfas Mekas ed 
un film del regista inglese 
Richardson (The king of Mar
vin gardens) con Jack Nichol
son e Bruce Dern. Sia Ri
chardson sia Nicholson non 
sono nuovi al Festival di New 
York, dove hanno ottenuto 
considerevoli success! dl critl-
ca negli anni precedent!. 

Al festival dovrebbero anche 
essere presentati film prove-
nient! dall'Ungheria, dalla Re-
pubblica federale tedesca, uno 
di Marcel Ophiils sull'Irlanda 
del Nord e L'assassinio di 
Trotski di Losey con Richard 
Burton ed Alain Delon. 

Nella serata inaugurale do-
vrebbe essere proiettato Cloe 
net pomeriggio del francese 
Eric Rohmer. 

Tra 1 piu attesi e comunque 
11 film di Bertolucci. II regi
sta italiano, infatti, partecipd 
alia scorsa edizione del festi
val newyorchese con La stra-
tegia del ragno e col Confor-
mista, ottenendo il favore 
della critica e del pubblico. 
II conformista, poi, presen-
tato nel normali clrcuiti ci-
nematografici americani, ha 
riscosso anche un notevole 
successo di cassetta. 

La posizione 
del SNCCI 
su Venezia 
(a proposito 

di un dissenso) 
A proposito delle dimisslo-

ni di Paolo Valmarana dal 
Sindacato nazionale criticl cl-
nematografici italianl, 11 pre-
sidente del Sindacato, Gio
vanni Grazzlnl. ha fatto la se-
guente dichiarazione: «Le dl-
missioni di Paolo Valmarana 
saranno portate al Comitato 
esecutivo del SNCCI, che de-
cidera se accoglierle o meno. 
A titolo personate, considera-
ta la stima e la simpatia che 
ho per il collega. mi auguro 
un suo ripensamento. Mi di
splace Infatti che Valmarana, 
sinora concorde con le nume-
rose iniziative del SNCCI. non 
sappia accettare dl trovarsi 
su posizion! di minoranza la 
volta in cui il Consiglio na
zionale del SNCCI. composto 
di critic! di diversissima pro-
venienza ideologica, esprime 
all'unanimita un giudizlo cri-
tico sull'ultima edizione del-
la Mostra cinematografica dl 
Venezia, alia quale egli ha 
collaborate come membro 
del Comitato di Iavoro. Pur 
comprendendo il disagio di 
Valmarana, e il suo deside-
rio di mostrarsi ufficialmen
te solidale con la gestione e 
la formula attuall della Mo
stra. debbo negare che il do-
cumento del SNCCI abbla 
nelle intenzionl o nella let-
tera il significato politico "di 
pa r t e ' che gli si vuole attri
b u t e . Se le motivazionl ad-
dotte da Valmarana col suo 
Tiferirsi al pluralismo e al ri
spetto per il pensiero e 11 Ia
voro dl ognuno avessero 
qualche fondamento. ogni so-
dalizio che raccoglie uomini 
di vari orientamentl dovrebbe 
infatti. per non pestare I pie-
di a nessuno. rinunciare a 
prendere posizkml sugll avve-
nimenti di maggior rilievo. H 
risultato, nel nostra caso. sa-
rebbe un Sindacato di critl-
ei cinematografici la cui unl-
ea att'mta. consisterebbe nel
la distribuzione delle tesse-
re di libero accesso al cine
ma e nel rilascio di attestati 
di benemerenza. Questa e la 
funzione svolta in passato 
dalla stampa cinematografica, 
e appunto contro questa men-
talita che porta aH'immobili-
amo e nato 11 Sindacato na-
sionale criticl cinematogra
fici ». 

Valmarana, critlco dell'or-
gano della DC II Popolo. si e 
dimesso nei giorni scorsl dal 
SNCCI. dissentendo dalla po
sizione del Sindacato verso la 
Mostra del cinema di Vene
cia, posizione assunta — a suo 
dire — «ln dispregio di quel
la plurality di opinion! e di 
quel rispetto per tl pensiero 
e il Iavoro di ognuno che soli 
possono costituire la ragione 
di vita di un Sindacato dl 
giomalisti speclalizzatt ope
rant! nel settore del cinema » 
Tl documento del SNCCI sul
la questione di Venezia e su! 
problem 1 - connessi e stato 
nubbllcato dutt'Unita merco-
hM • aettembre. 

Al Festival di Venezia 

Musica piu 
futile che 
arrabbiata 

Velleitarismo di una pretesa protesta antitradi-
zionale — Eseguite opere di Kagel, Hutcheson, 
Pennisi, Schnebel, Ruggles, Norgard e Clementi 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 11 

Una delle preoccupazioni dl 
certa avanguardia everslva 
del nostri anni e quella di far 
pittura senza pennelll, teatro 
senza parole, musica senza 
note e cosl via. Lo scopo e 
la realizzazione di una « non-
arte» da presentare tuttavia 
come arte nel centri borehe-
semente consacrati. 

I padiglioni della Biennale 
a! giardini dl Venezia sono 
colml quest'anno di prodottl 
del genere: dalle diapositive 
rigate in sostituzione dei di-
pinti, alia ragazza degradata 
a manichlno. II Festival mu-
sicale non ha voluto ignorare 
certe forme analoghe e ne ha 
offerto. nelle serate dl sabato 
e domenica, una serie in cui, 
a dire il vero, la presuntuosa 
futilita prevale sulla rabbia 
protestataria. 

Abbiamo avuto cosl, nella 
prima tornata, una succinta 
mostra personale di Mauriclo 
Kagel oltre ad About dl Jere 
T. Hutcheson, mentre la se-
conda, sotto la sigla «Teatro-
musica», ha presentato l'in-
sulso Sylvia Simplex di Fran
cesco Pennisi e Glossolalie dl 
Dieter Schnebel. 

Kagel, nato In Argentina 
nel 1931. ma tedesco di fa-
miglia e di formazione, e un 
tipico esempio del rifiuto del
la musica sostituita dal ge-
sto; rifiuto fattosi radlcale 
dopo una serie di tappe illu
strate qui da tre lavori: Ana-
gramma (1957-58) e composto 
da parole e sillabe slegate 
che il coro canta e grida sul 
fondo orchestrale; documen-
ta la rottura con la gramma-
tica tradizionale e con la stes-
sa avanguardia Viennese, seb-
bene i mezzi siano ancora 
musical!. Morceau de con-
cours (1968-71) e lnvece un 
gioco di contrapposizioni tra 
una tromba usata come pro-
duttrice di versacci asmatic! 
e un nastro magnetico. In 
Ateme, infine, l'assassinio del
la musica e completato dalla 
presenza di un trombettista 
carico d'anni che tenta dispe-
ratamente dl suonare il pro-
prio strumento cavandone 
soltanto paurosi borborigmi 
sino a quando cade morto. 
Cosl dalla rottura delle for
me, Kagel arrlva a una sor-
ta di allucinato cabaret da 
campo di concentramento, 
non senza qualche banalita 
involontaria. 

Sul medeslmo filone, ma 
con spirito scanzonato, l'ame-
ricano Hutcheson (About, 
1971), costruisce un placevo-
le e inoffenslvo sketch in cui 
trombe e tromboni si dedica* 
no al gioco infantile dei quat-
tro cantoni alternando la re-
lativa citazlone musicale e 
una battuta di Beethoven. 

Francesco Pennisi (Acirea-
le. 1934) ha maggiori pretese 
e minori capacita: Sylvia 
Simplex col sottotitolo orni-
toscopia e una elaborata sce-
netta: un oratore tiene una 
assurda lezione sugli uccelli 
con diapositive. una cantan-
te intona due romanze orni-
tologiche e qualche strumen
to interviene ogni tanto con 
insignificanti risultati. Nel 
complesso, il risultato e infe-
riore a quello dei giochetti 
goliardici e. accompagnandosl 
il rifiuto della musica a quel
lo dell'intelligenza, il livello 
e segnato dall'oratore che. per 
far ridere, perde 1 pantaloni! 

Schnebel, musicista e pa-
store protestante, nato nel 
1930 in Germania ha invece 
il gusto della trovata. Glosso
lalie, presentato ora in nuo-
va versione. risale al 1959-60 
e. !n sostanza, e un rovescia-
mento caricaturale dell'Ana-
gramma di Kagel: anche qui 
alcune voci (quattro) grida-
no, cantano. litigano in varie 
lingue. mentre volonterosi or-
chestrali maltrattano un pia
no e un armonium. sbattono 
acqua In una bacinella, ver-
sano oggettl di latta da una 
scatola. scaraventando rumo-
rosl pacchi tra le corde del 
piano: la chiave del gioco 
(che ha il torto di non du-
rar poco) e offerta dallo stes-
so Schnebel (che in nero. col-
la croce su petto, partecipa 
alia recita) quando grida: 
«e c'e gente che paga per 
questa roba!» e altre frasl 
simili II che, se non altro. 
introduce un elemento iro-
nico. 

II gualo di queste faccende 
resta l'incolmabile distanza 
tra l'idea della «protesta an-
titradizionale» e il velleita
rismo della realizzazione A 
forza di lanciare smorfie al-
l'esecrato passato. questa gen 
te ha cominciato a prenders! 
sul serio, a credere che k> 
sberleffo negativo sia il po-
sitivo della nastra epoca. Ci6 
che era nato per fare il ver
so al «borghese» viene ora 
offerto alio stesso borghese 
come esempio di nuova arte. 
reclamizzato dal critic! della 
banda. delle istltuzioni tipo 
Biennale e via dicendo. con 
1'unico risultato di regalare 
a! tradizionalisti una pezza di 
appoggio contro tutto ci6 che 
e datato Millenovecento e 
oltre. 
. In effettl, questa avanguar
dia rompitutto mostra soltan
to un aspetto faLsato del mon 
do contemporaneo trasfor 
mando la crisi della realta in 
antirealta Gli stessi due con
cert! provano Tesistenza di 
altre espressioni artlstlche 
presentando. come contorno. 
lavori differenti: trenta argij-
t! second! di Stravinskl (Fan 
fare per un nuovo teatro, 
1964), due raffinati minutl 
deH'americano Carl Ruggles 
(Angels, 1938), una svagata 
comnosizione del danese Per 

Norgard On Lila In cui una 
piccola frase va e viene tra 
picchiettli di xilofono e, as-
sai piu interessante, il recen-
te Concerto per pianoforte e 
sette strumenti di Aldo Cle
ment! (Catania. 1925) In cui 
su una trama quasi lmmota 
ondeggla il delicato movlmen 
to della tastiera: pezzo civil-
mente breve, di ricamata tra-
sparenza, freddamente e me-
lanconlcamente decorative 

Le esecuzioni, affidate al 
Coro da camera di Zurigo. 
all'Ensemble Prisma di Co
penhagen (direttore Tamas 
Veto), alia Nuova Consonanza 
di Roma (direttore Pannl) e 
a un gruppo di abili solistl. 
sono state assal applaudite. 

Rubens Tedeschi 

Aperta PVIII Mostra del nuovo cinema 

Anche per Pesaro e 
I'ora della verifica 

La rassegna tende a trasformarsi in « giornate di studio e di rapporto 
culturale»- Un programma comunque ragguardevole • In « Soldato d'in-
verno» le sconvolgenti testimonianze dei reduci americani dal Vietnam 

Dal nostro inviato 
PESARO. 11 

Nell'awiare la sua ottava 
edizione, la Mostra interna-
zionale del nuovo cinema dl 
Pesaro ha voluto sottoporsl. 
come vediamo dal fascicolo 
dl presentazione, ad una au-
toanalisi piu severa e motl-
vata del solito. Questa ma-
nifestazione che vanta tra le 
proprie caratteristiche posi
tive la scarsa indulgenza per 
se stessa non pub non te-
nere conto infatti — in que-
sto preciso momento — delle 
situazionl mutate e dl quelle 
immutate che hanno contras-
segnato la recente vita del 
cinema sul piano culturale. 
sindacale, economico trovan-
do come casse di risonanza 

Una brutta caduta 
di Ann Margret 

alcune manifestazioni di fine 
estate altamente indicative e 
polemicamente giustapposte 
(non si dice nelle premesse 
ma nei risultati), quail appun 
to le «immutabillta» del Fe
stival dl Rondi al Lido e 11 
nuovo fronte delle Giornate 
del cinema Italiano a Venezia 
citta. La verifica da farsi e 
dunque politica e non pub 
piu semplicemente incentrar-
si su fini meramente infor 
matlvl, sia pure riferltl a ci-
nematografie poco note e te-
nute lontane dal normali ca-
nail di distribuzione, n6 sul 
famoso circulto alternativo af-
fidato al giro dei clrcoll del 
cinema, degll essai e delle as-
sociazioni cultural!. Tutto ci6 
fa sicuramente parte d! una 
strategia che ha dato e con-
tinua a dare utill frutti, ma 
non dice ancora una parola 
determinante sulla rivoluzio-
ne delle strutture Istltuzlona-
II del cinema hell'attuale fa-
se di tensione. 

II 1972 ha mostrato con ba-
stante chiarezza che la for
mula delle mostre. del fe
stival, ecu. va camblata nel 
nomi. nel fattl, nella destl 
nazione. Saranno piu im
portant! certe metamorfosi 
che certe riforme; e senza 
dubbio plu vantaggiose cer
te morti che certe soprawl-
venze. Sugli indirizzi futurl 
la rassegna dl Pesaro e espli-
clta: trasformare la mostra 
In giornate di studio e di 
rapporto culturale. « Rispetto 
a tante manifestazioni incon-

LAS VEGAS — Ann Margret (nella fnto) si e mfortunata gra-
vemente I'altra sera, cadendo per dodic] metri da una piatta-
forma mobile che avrebbe dovuto trasferirla al livello del 
palcoscenico, pochi istanti prima dell'inizio di uno speftacolo 
di varieta in un nolo locale di Sialeiine, nel Nevada. I me-
dici, dopo una serie di esami radiologic!, hanno riscontrato 
all'altrice le frafture di una mascella, del braccio sinistro e 
altre cinque meno gravi al vollo 

Un esposto 

anonimo 
al magistrate 

per « Salome » 
VENEZIA, 11 

Satomd, il film dl Carmelo 
Bene presentato alia recente 
Mostra di Venezia, sara proiet
tato nel pomeriggio d! vener-
dl prossimo. in visione prl-
vata, dinanz! al sostituto pro
cu ra to r della Repubblica dl 
Venezia, Fortuna. cui e stata 
affidata una indagine preli-
minarei conseguente a un 
esposto. anonimo. giunto alia 
Procura. L'esposto. a quanto 
si apprende, e arrivato a pa-
lazzo di giustizia per lettera, 
con allegato il ritaglio di un 
articolo, d'intonazione forte 
mente critica nei riguardi di 
Salomd, apparso su un quoti-
diano. Dopo la visione del 
film. 11 magistrate) decidera se 
procedere per eventual! reati 
nei confront! dell'opera e del-
1'autore. Salomd ha gia otte
nuto il visto. senza Iimitazio-
nl, della censura amministra-
tiva. ma non e ancora entrato 
in clrcolazione nelle sale ita 
liane. Negli ambient! cinema
tografici ci si augura che la 
denuncia (anonima. ripetia-
mo) contro il film faccia la 
fine che merita: sia, cioe. 
prontamente archiviata. 

Inaugurata a Torino la rassegna televisiva 

Resiste al Premio Italia il 
burocratismo diplomatico 
L'impostazione della manifestazione sembra essere ri-
masta, nella sostanza, ancora quella del passato 

Dal nostro inviato 
TORINO. 11 

Diciotto programmi musica 
li, sedici tra telefilm e tele-
drammi. quindici documenta
ri concorrono quest'anno alia 
rassegna intemazionale tele
visiva del Premio Italia, che 
si e aperta stamane nella nuo
va sede torinese della RAI-
TV. I programmi provengono 
da trentun paesi; ma la par
tecipazione varia. dal punto 
di vista quantitative, da pae-
se a paese: si va da un mas-
simo di quattro programmi 
(Germania federale. Gran 
Bretagna) a una singola ope
ra (Norvegia, Romania, Spa-
gna, Irlanda, Italia). 

Questa edizione della rasse
gna r I porta alia ribalta 11 no-
me di Mario Motta. nuovo 
segretario generale del Pre 
mio Motta fu per moltl anni 
un uomo chiave nella strut-
tura della RAI-TV. diresse i 
programmi cultural! televisl 
vi per lungo periodo. finche. 
con il famoso ordine di ser 
vizio del 1969. fu praticamen-
te emarginato. Oggi, la sua 
presenza a capo della orga 
nizzazione di questa rassegna 
intemazionale, potrebbe im-
plicare una volonta di rlnno-
vamento: da tempo, ormai, II 
Premio Italia, rimasto pratl-
camente immutato dagli an
ni cinquanta, veniva tacciato 
dl «burocratismo diplomati
co » Staremo a vedere: c'e da 
dir subito, tuttavia, che Tim-
pastazione complesslva della 
rassegna sembra essere rima-

sta, nella sostanza. ancora 
quella del passato. Organiz-
zato e finanziato dagli orga
nism! radiotelevisivi dei vari 
paesi partecipanti. alio sco
po di favorire incontri e scam 
bi di esperienze tra dirigenti 
e programmatori. il Premio 
Italia ha sempre avuto un'aria 
«interna»: perfino i gioma
listi e i critici — che all'ini-
zio non erano nemmeno in-
vitati — hanno sempre avu
to una funzione di «osser-
vatori». D'altra parte, il ca-
rattere stesso della rassegna 
ha sempre escluso la passibi-
lita di una qualsiasi discus-
sione valida ai fini dell'indi-
viduazione delle tendenze in 
atto nelle programmazioni te-
levisive dei divers! paesi E* 
difficile, se non impossibile. 
Infatti, esprimere una qual
siasi ipotesi sulla base della 
visione di uno o due program
mi tra le centinaia che cia 
scun organismo manda in on-
da ogni anno. E. tuttavia. il 
• dlscorsoi) televislvo si svol-
ge proprio lungo 11 tempo. 
serata dopo serata: nel qua
dra della programmazione 
(che oltretutto. come sappia-
mo. si qualifica anche in ba
se alia collocazione dei pro
grammi) l'opera singola non 
rappresenta. In se e per sd, 
quasi nulla. SI aggiunga che 
1 criterl con 1 quail 1 divers! 
organism! hanno inviato le 
opere al Premio sono lgno-
tl ai plu. 

Stando cosl le cose, 1'inten-
zione. annunciata quest'anno, 
dl far segulre un dibattito al
ia proclamazlone delle deci

sion! delle diverse giurie; la 
volonta — non meglio speci-
ficata, a dire il vero — di 
aprire in qualche modo la 
rassegna anche a] «telespet-
tatore comune», non hanno 
molto senso. E. del resto. si 
veda quanto poca importanza 
la programmazione della te-
levisione italiana da a questo 
Premio Italia e alle sue nor
mali serate. Semmai. sareb-
be stato piu interessante ave-
re la possibilita di discutere 
con gli autori del programmi 
(sceneggiatorl. registi. opera-
tori, tecnici, giomalisti), dei 
quail, invece. si nota. almeno 
in questa giornata di aper-
tura, I'assenza piu totale. An-
cor piu interessante. forse. 
risulterebbe una rassegna ar 
ticolata non per singoli pro
grammi, ma per serate: si da 
offrire a tutti la possibilita 
di confrontare In blocco ~ 
sulla base della diversificazio-
ne. della collocazione, delle 
alternative — quel che cla-
scun organismo e solito sot-
toporre sul vari canali. ogni 
sera, al suo pubblico. 

In questo senso. la novita 
piu Interessante e costituita. 
quest'anno. dalle rassegne 
particolari dedicate alia TV 
sovietica (che per questa via 
partecipa. per la prima volta. 
al Premio Italia), al tre film 
sperimentall francesl. tede
schi e italianl. Si potra, se 
non altro, veriflcare quale 
significato abbia, nei divers I 
paesi, un termine cosl vago 
come « sperimentale ». 

Giovanni Cesareo 

cludentl anche se rumorose » 
conclude lo scritto del comi
tato organlzzatore «(cl pro-
ponlamo) dl offrire materia-
le perch6 ciascuno per pro
prio conto. o anche assieme 
agli altri se vi riesce, possa 
concludere autonomamente in 
un mondo che tende a con
cludere per tuttl ed In un 
cinema che. generalmente be
ne rappresentandolo. tende ad 
lllustrare e ad esaltare le con
clusion! gia consacrate per-
che ciascuno, illudendosl di 
avervi contrlbuito, le accetti 
come proprie. SI dira che 
a questo punto il cinema non 
e'entra gia- plii. Siamo d'ac-
cordo. infatti. E speriamo che 
nessuno si stupisca». 

Su questo « cinema che non 
e'entra» Pesaro ha saputo 
metter su un calendario rag
guardevole, che getta pontl 
sul Iavoro a venire e non 
trascura le indicazionl delle 
annate trascorse. Due i bloc-
chl principali: l'opera inte-
grale del canadese M. Snow, 
esponente dell'underoround 
americano. per la prima vol
ta sugli schermi europel, e 
la rassegna monografica del 
film giapponese degli anni 
sessanta, con regie dl Ima-
mura, Wakamatsu. Tsuchimo-
to, Hani, Teshigahara, Oga-
wa, Suzuki, Kato, piii due 
pelllcole di Nagisa Oshlma 
non comprese nella splendi-
da personale dell'anno passa
to; Oshima sara presente an
che alia tavola rotonda sulla 
produzione nipponica in pro
gramma per giovedl. Seguo. 
no due giornate dedicate ai 
latino-americanl (cineasti cu-
bani, messicani, cileni. brasi-
lian!. argentinj) e film sta 
tunitensi, unaheresl, canade-
sl. della Repubblica federale 
tedesca. Manca del tutto il 
cinema italiano, che qui del 
resto. nelle edizionl preceden 
tl, ha avuto di solito appari-
zioni precarie. In compenso 
la mostra serba le ultime tre 
mattinate a un convegno sul-
1'argomento, cloe sulla pro
duzione nazionale. E' pensa-
bile che dopo la fitta settl-
mana di colloqul e dibattiti 
avutasi in Campo Santa Mar-
gherita a Venezia durante le 
giornate del cinema italiano. 
vi sia • l'eventualita di ripe-
tizioni Ma non vediamo in 
ci6 nessun danno. come non 
ci sentiamo di deplorare il 
vuoto delle pellicole. Sappia-
mo tutti che oggi come oggi 
per il cinema italiano e per-
sino piu importante farsi sen-
tire che farsi vedere. 

Intanto Pesaro ha avuto 
una partenza interessante con 
il documentario statunitense 
Winter soldier (Soldato d'in-
verno), realizzato da un col-
lettivo newyorkese e gia pre
sentato a Cannes durante la 
Settimana della dritica, ma 
nuovo per l'ltalia. Si tratta 
delle testimonianze raccolte 
dalla viva voce di molti re
duci dal Vietnam che. unitisl 
nel Comitato a veteran! con
tro la guerra», hanno orga-
nizzato a Detroit nel 1971 una 
inchiesta sui criminl militari 
americani nel Sud Est asia-
tico. suffragando le risultanze 
con - drammatiche immagini 
fotografiche. II film diventa 
in tal modo una duplice illu-
strazione: il genocidio coman 
dato dall'alto e basato sulle 
stesse a ragioni» che un tem
po provocarono la distruzio-
ne dei pellerossa e oggi all-
mentano la campagna anti-
negra; e la presa di coscien-
za dei giovani soldati che sul 
campo di battaglia, reagendo 
alia forsennata propaganda 
razzLsta e nazionalista, si so
no resi conto di militate dal
la parte sbagliata. 

Anche Sanrizuka: i contadi 
ni del fortino numero due 
di Shinsuke Ogawa e un film 
di battaglia democratica. In 
termini visivi eloquentissimi 
e con accenti che non han
no nulla da invidiare al ma 
gistero di un Ivens. si segue 
la lotta degli agricoltori di 
una zona vicina a Tolrio. che. 
cacciati dalle loro terre per 
far luogo alia costruzione d: 
un aeroporto. rispondono al-
1'esproprio con una organiz 
zata azione di resistenza con
tro la polizia, 

Tino Ranieri 

Si danno gli 
ultimi 

tocchi al 
Canfaeuropa 

Claudio Villa, Mino Reita-
no, AI Bano, Van Wood, Na-
da, I Vlanella, Mirna Doris ed 
altrl cantantl italianl molto 
notl all'estero parteclperanno 
alia quarta edizione del Can-
taeuropa, che partira 11 26 
settembre da Reggio Calabria. 

II cast — ancora non com
plete) della manifestazione — 6 
stato reso noto lerl, con 11 
slstema del contagocce che 
gli e consueto, dall'organizza-
tore, Ezio Radaelll, il quale 
ha anche annunciato l'ltlnera-
rlo definitlvo che sara per-
corso dallo speciale - convo-
glio feroviarlo che accoglierft 
i cantanti, i giomalisti e gli 
altr! osoiti. 

Dopo la tappa di Reggio 
Calabria, il Cantaeuropa-Ex-
press si spostera a Vibo Va-
lentia (27 settembre), Diaman
te (28), Innsbruck (30), Mo
naco (1 ottobre). Vienna (2), 
Francoforte (3), Wolsburg (4), 
Dusseldorf (5), Charleroy (6), 
Liegi (7), Rotterdam (8). Pa
rigi (9), Stoccarda (10), Mul-
house (11), Zurigo (12), Gine-
vra (13), Nizza (14) od Impe-
rla (15 ottobre). 

II ruolo dl « maestro dl ce-
rlmonle» e stato affidato ad 
Alberto Lupo mentre nel ruo
lo dl presentatrice esordira 
Romina Power. Altri due per-
sonaggi contrlbuiranno a « mo-
vimentare» gli spettacoll del 
Cantaeuropa: si tratta dell'i-
mitatore Franco Rosi e della 
«madrina» della manifesta
zione, l'attrice Elena Verone
se. 

Ezio Radaelll, presentando 
la manifestazione da lui idea-
ta ed organizzata, ha detto, 
tra l'altro, che «il Cantaeu
ropa non e piu, e del resto 
non ha mai voluto esserlo, 
una manifestazione musicale. 
Attraverso le canzoni — ha 
aggiunto — nol vogliamo in
fatti compiere un'opera di di-
vulgazione culturale, precisa 
e stimolante. L'ltalia non e 
solo il paese delle canzoni, 
percld noi con il Cantaeuro
pa vogliamo anche ricordare 
le nostre bellezze naturali, i 
nostri monumenti ed il nostro 
patrimonio d'arte e di cultu
r a l 

Com'e noto, in un primo 
momento era stato annuncia
te) che il Cantaeuropa avreb
be fatto una puntata in Iran 
e in Israele; ma ora, probabil-
mente dopo l'aggravamento 
della situazione causata nel 
Medio Oriente dal terrorismo 
bellico israeliano, sembra che 
questo • progetto abbia scarse 
possibilita di essere realiz
zato. 

reai y£ 

Un positivo 

accordo per 

le incisions 

discografiche 
Le organizzazioni sindacali 

FILS-CGIL. FULS-CISL e UIL-
Spettacolo infoimano in un 
comunicato che. dopo una lun-
ga e difficile trattativa, e sta
to raggiunto con le associa-
zioni de! discografici e dei 
produttori di colonne sono-
re AFI e ANIEM l'accordo 
per il primo contratto nazio
nale delle incision! fonodisco-
graflche. L'accordo prevede, 
oltre l'aumento e il graduale 
allineamento delle tabelle pa
ga alle punte piO avanzate in 
vigore nel Nord Italia, la e-
stensione della scala mobile, 
la regolamentazione per 1'uso 
di piu strumenti da parte 
del singolo esecutore. la limi-
tazione dell'uso secondario in
discriminate) delle registrazio-
ni, controllo e divieto delle 
sovrapposizioni ed altre im
portant! innovazioni concer-
nenti la parte normativa. Le 
organizzazioni sindacali. nel-
l'esprimere una prima oosi-
tiva valutazione, hanno in-
detto una serie di assemblee 
dei lavoratori interessati. In 
tutta Italia, per lllustrare la 
portata del nuovo contratto. 
Per venerdl alle 21.30 e stata 
convocata l'assemblea dei la
voratori romani presso la Fo-
no Roma, in via Maria Ade
laide. 

rz in breve 
La Callas esordisce nella regia 

TORINO, 11 
Maria Callas e Giuseppe di Stefano hanno accettato di 

curare la regia dell'opera / vespri siciliani, con 1 quail il 
19 apri'e 197l< rerra solennemente inaugurate) il risorteTTea-
tro Regio di Torino. E' la prima volta che la Callas si de
dica alia regia. 

Nel darne 1'annuncio, 11 sovrintendente Giuseppe Erba 
ha agg.unto che l'opera verdiana sara diretta da Gianandrea 
Gavazzeni e avra le scene ed i costumi di Aligi Sassu. 

II cinema scopre il Peru 
HOLLYWOOD. 11 

Mentre molti produttori americani lasciano Hollywood. 
e alcuni fra l'altro scoprono le possibilita cinematografiche 
del Peru, i produttori Peruvian! ritengono di non poter so-
stituire con i loro llmitati mezzi tecnici i laboratori dl Hoi 
lywood Per questo, tuttl I lavori dl laboratorlo e la regi-
strazlone della colonna sonora del nuovo film del pexuviano 
Armando Robles Gody vengono fattl in California. Robles 
Gody e il piu noto del registi peruviani, e di lu! si ricorda 
In particolarc La muralla verde n nuovo film, ora In fase 
dl edizione a Hollywood, s'intitola Espejismo. 

controcanale 
IL BUON MAIGRET. II secon-
do telefilm di questo quarto ci-
clo delle avventure del com-
missario Maigret ci ha risar-
cito, almeno in parte, dello 
spettacolo che siamo stati co-
stretti a subire la settimana 
scorsa, assistendo all'episodio 
II pazzo dl Bergerac. Dal 
punto di vista del agiallou 
vero e proprio, della suspen
se, dei colpi di scena, forse 
questo Ladro solitario funzio-
tiava peggio dell'altro. Ma in 
questi telefilm, quel che con-
ta non e la caceia al colpe-
vole in s6 e per sd: e, del 
resto, anche nei romanzi di 
Simenon, il meccunismo del 
«giallo» serve sopratttttto a 
mettere in moto le indagini 
dello scrittore sui diversi am-
bienti sociali, sulla psicologia 
dei personaggi, sulla varia 
umanita di Parigi e della pro-
vincia francese, 

Certo, in Simenon le vicen-
de procedono in modo assai 
piii rogoroso e le regole del 
«genere» sono rispettate 
puntigliosamente, mentre in 
questi telefilm diretti da Ma
rio Landi e sceneggiati da 
Diego Fabbri e Romolo Cra-
veri i vuoti, le lentenzze ec-
cessive. la trascuratezza dei 
particolari, e. molto sovente, 
la oscurita dello svolgimento 
inficiano la narrazione. 

Comunque, qui Vattenzlone 
dei telespettatori e soprattut-
to attirata sul protagonista, 
sul su ocomportamento, sui 
suoi rapporti con la moglie, 
i collaboratori, i criminalt: 
percib. alia fin fine, conta as
sai piii una colazione di Mai
gret che la confessione del 
colpevole. E questo potrebbe 
anche essere un vantaggio, 
proprio perche, al di la della 
«avventura », questi telefilm 
potrebbero essere finalmente 
un'occasione per conferire una 
dimensions umana e sociale 
piii ricca al «genere» poli-
ziesco, che sul nostro video 
non e mai riuscito ad attin-
gere livelli interessanti. 

Senonchi, I'occasione 5 sta

ta pot quasi sempre sprecata 
almeno in questo senso, per-
ch& gli sceneggiatori, il regi
sta e Gino Cervi, hanno cer-
cato di costruire un personag-
gio simpatico, da alto indice 
di gradimento, piuttosto che 
puntare all'indagine. E lo stes
so personaggio, per altro, e 
stato tratteggiuto secondo li-
nee fin troppo elementari, che 
convergono tutte verso la i-
dealizzazione del ucommista-
rio buonou, burbero e bene-
fico, ribelle dell'ordine, pater-
no e insieme infantilmente 
ingenuo, provvisto di «tic» e 
di vizietti innocenti: insom-
ma, una sorta di monumento 
al piccolo borghese di buon-
senso. Col passar del tempo, 
questo ritratto si 6 talmente 
irrigidito da diventare una 
macchietta, con la sua pipa, 
la bocca sempre piena, i ge-
sti un po' impacciati: e Gino 
Cervi ha imparato a recitarlo 
cos} bene da infondergli tut
ta ta sua giogioneria, fxno, ci 
si permetta I'espressione, a 
recitarsela addosso. II culmi-
ne. ci pare, e stato raggiun
to, per questo verso, proprio 
la settimana scorsa, nel Pazzo 
di Bergerac. 

In questo Ladro solitario 
le cose non soso andate mol
to meglio: in uno o due mo-
menti, perb, in Maigret e ba-
lenato qualcosa di nuovo, di 
meno «sensato i>. La sua po-
lemica contro i ricchi che go-
dono di tutti i privilegi; la 
sua solidariela con il piccolo 
ladro tranquillo; la sua indi-
gnazione per il fatto che si 
da la caceia agli svaligiatori 
di una banco, mentre ci si di-
sinteressa della morte di un 
poveraccio, hanno fatto bale-
nare sul video qualche fram-
mento della complessa filo-
sofia che e propria del vero 
Maigret, quello di Simenon. 
I?isomma si e intuilo che tra 
una brioche e I'altra, pur av-
volto in una nuvola di fumo. 
perfino il buon Maigret pensa. 

g. e. 

oggi vedremo 
PROCESSO A UN ATTO 
DI VALORE (1°, ore 21) 

Prima puntata di un origina'.e televisivo di Marcello 
Baldi, Mimmo Calandruccio e Diego Fabbri, tratto da Quel 
tre minuti a Capo Matapan di Giuliano Capriotti. 

Processo a un atto di valore prende spunto dal notissimo 
episodio deH'ultima guerra al largo del Capo Matapan, dove 
quattro cacciatorpediniere italiani furono attaccatll da una 
squadra navale inglese. La sconfitta non pote essere evitata, 
ma «l'eroismo» di un ufflciale italiano riuscl a salvare due 
pavl della nostra flotta. II comandante venne premiato, al 
termine di una controversa vicenda giudiziaria, con la mas-
sima onorificienza al valor civile. L'ufficiale, pero, si consi-
derava innanzitutto un militare, e 11 riconoscimento «civile» 
non fece altro che «ferirlo» nel suo onore. 

A quest" punto. queste premesse ci sembrano sufficienti 
per dare u'n'ideft dello spirito che anima Processo ad un 
atto di valore, il quale si presenta come un assurdo e reto-
rico fumettone militarlsta. 

INDAGINE GIOVANI (1°, ore 22,15) 
La coppia e il titolo della prima puntata dt una tra-

smissione-inchiesta condotta da Enzo Forcella nell'intento di 
analizzare orientamenti ed opinioni dei giovani in Italia. II 
programma di stasera — redatto nella chiave tipica del 
«sondag*^io d'opinione» — affronta ! problemi del matrimo-
nio e della famiglia. nonche dell'educazione del fi»ij nel 
quadro dei rapporti con i giovani genitori. 

PUROSANGUE (2°, ore 21,15) 
Va in onda stasera Purosangrie/ un documentario del 

grande regista giapponese Akira Kurosawa, considerate) fra 
i maggiori protagonisti del neorealismo nipponico. II docu
mentario segue, attraverso filmati e dialoghi. la vita del 
«Chung-chung», un particolare cavallo da corsa di origine 
cinese. 

programmi 
TV nazionale 
10.00 Programma clnema

tografico 
(Per la sola zona di 
Bari). 

18.15 La TV del ragazzi 
« Cinema e ragazzi » 

19.45 Telegiornale sport • 
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 
214)0 Processo a un atto 

di valore 
Sceneggiato televisi
vo di Marcello Bal
di, Mimmo Calan
druccio, Diego Fab
bri liberamente trat
to da cQuei tre mi
nuti a Capo Mata

pan » di Giuliano 
Capriotti. 
Prima puntata. 

22.15 Indagine giovani 
a La coppia ». 
Prima puntata 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 Purosangue 

Un documentario del 
grande regista giap
ponese Akira Kuro
sawa. 

22,15 L'amico fantasma 
Telefilm. Regia di 
Jeremy Summers. 
Interpret!: M i k e 
Pratt, Kenneth Co
pe, Annette Andre. 
Alan Gifford. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore: 7, 
8 , 12. 13, 14. I S . 17.20 e 2 3 ; 
6: Mattotino musicale; 6 ,30: 
Corso di lingua tedesca; 6,54: 
Alcnanacco; 8,30: Le canzoni 
del mattino; 9,15: Vol ed iO; 
12,10: Via col disco!; 13,15: 
Le ultime 12 lettere dl ono 
scapolo viaasiatore; 14: Zibal-
done italiano; 16: Programma 
per I ragazzt; 16,20: Per vol 
Siorani - Estate; 18.20: Come 
e perche; 18,40: I taroccni; 
18.55: Peazo di bravura; 19,30: 
Ooesta Napoli; 20.20: « L'elisir 
d*amore », melodramma in doe 
atti di Felice Romani. Musica 
di C. Donizetti; 22 .20: Anda-
ta e ritorno. 

Radio 2° 
GIORNALE R A D I O - O r e : 6 ,30. 
7,30, 8 ,30. 9.30. 10,30, 
11.30. 12 .30 . 13.30. 15.30. 
16,0, 17.30 e 19.30; 6: I I 
mattiniere; 7,40: Buonejorno; 
8.14: Musica espresso; 8.40: 
Suoni e colorl dell'orchestra; 
9,14: I taroccni; 9,SO: « Pic
colo mondo antico >, dl Anto
nio Fosazzaro; 10,05: Canzoni 
per tutti; 10.3S: A perto per 
ferie; 12.10: Trasmissionl re
gional!: 12.40: Alto gra di men 

to; 13,50: Come e perche; 14: 
Sa di gin; 14,30: Trasmissio-
ni regionali; 15: Discosudisco; 
16: Cararai; 18: I bis del con-
certista; 18,30: Long playing; 
19: Monsieur le professeur 
20 ,10: Andata • ritorno; 
20 .50: Supersonic; 22,40: « La 
eredita della Priora », di Carle 
Alianello; 23,05: La stalletta 
orvero • ono sketch tira l'al
tro >; 23,20: Musica leggera. 

Radio 3° 
Ore 9,30: Benvenuto in Ita

lia; 10: Concerto di aperture; 
11,15: Musiche italiane d'oggi; 
11.45: Concerto barocco; 12 ,20: 
Concerto del baritono Andrza] 
Snarski e della pianista Ernie 
linda Magnetti; 13: Intermezzo; 
14,30: I I disco in vetrine; 
15,30: Concerto sinfonico di-
retto da Josef Krips; 16,45: 
Musica di Johann Sebastian 
Bach; 17.20: Fogli d'album; 
17,35: Jazz oggi; 18: Notizie 
del Terzo; 18,30: Musiche di 
Jean Absil, Claude Debussy e 
Carl Orlf; 18,45: Gli italianl e 
la bistecca; 19,15: Concerto 
di ogni sera; 20,15: Musiche 
per clavicembalo di Jacques 
Champion de Chambonnieres: 
2 1 : I I giomale del Terzo -
Sette arti; 21 .30: Onera rara. 
• Montezuma * 

LIBRERIA B D I S C O T E C A R I N A S C I T A 

2 Via Boocghe OKUJC 12 fUnu 

Tutti { Ubri e I dUchi italiani ed even 


