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Tiro a segno 
, su bersatjli 

di comodo 
Da uno del nostri inviati 

PESARO, 18 
«E ' difficile trovare un filo 

conduttore » ha ammesso one-
stamente uno del relatorl, in-
tervenendo nel dibattito che 
si e svolto tra sabato e do-
menica a Pesaro, nel quadro 
della VIII Mostra interna-
zionale del nuovo cinema. Co
me si e accennato in una 
breve informazione pubblica-
ta ierl dal nostro glornale, 
i testi preparati da critlcl e 
studiosi di diverse tendenze, 
quale base di discussione, ab-
bracciavano in pratica tutto 
l'arco del problem! del ctne-
ma italiano, dalle Ideologic 
alle strutture, anche se con 
crescente prevalenza delle pn- / 
me. / 

Scorriamo l'elenco dei ti-
toll delle relazioni via A id 
lette o consegnate per iscrit-
to ai partecipanti: Viaggio al-
I'interno del mercatq di Urn-
berto Rossi, La produzione 
indipendcnte di Mino Argen-
tieri, II circuity a alternati
ve* » di Andrea. Melodia. L'm-
tervento pubblico di Callisto 
Cosulich, 11 *vecchio e 1/ nuo
vo nella yiroduzione odierna 
di Morarjdo Morandini, 11 ci
nema dhntervento di Adelio 
Ferrero, Avanguardia e speri-
menialismo di Umberto Sil-
va, II cinema «popolare» di 
Francesco Calderone, he ideo
logic del film di Edoardo 

.'Bruno, Le ideologie nel ci-
f nema di Giorgio Tinazzi, Un 

bilancio per il futuro di San-
dro Zambetti. «Troppa came 
al fuoco» ha detto ancora 
qualcuno. 

Un dato, tuttavia, e sem-
brato emergere tra gli altri: 

, ed era la inchnazione di mol-
ti fra i presenti a concentra-
re il fuoco della critica con-
tro il cinema « civile » e « po
li t ico) (delle virgolette si e 
fatto largo uso), che accet-

/ terebbe le regole dello spet-
tacolo, del mercato, quindi 
del sistema dominante, e an-
za sarebbe celebrativo di que-
sto. Consideriamo ozioso ri* 
percorrere i sillogismi attra-
verso i quali si giunge a una 
simile dimostrazione. Ma pos-
siamo invece sottosenvere, al-
meno in parte, quanto affer-
ma Sandro Zambetti quando 
condanna come sterili « il ri-
fiuto globale, la negazione 
apodlttica di qualsiasi possi-

i bilita di svolgere un certo 
lavoro politico e culturale 
attraverso i moduli spetta-
colari. Certo — egli aggiun-
ge — ogni film che, per es-
sere realizzato entro le strut
ture esistenti, deve far pro-
pri tali moduli, paga e pa-
ghera sempre un prezzo alia 
logica narcotizzante e acri-
tioa dello spettacolo: ma si 
fcratta di vedere, volta per 

•'volta, fino a che punto quel 
/ prezzo sia tanto esorbitante 

*• da annullare la contropartita 
dell'accesso a un pubblico 
larghissimo, del richiamo a 
certi temi in termini di sia 
pur minimo stimolo alia ri-
flessione e alia presa di co-
scienza ». 

Questo richiamo alia con-
cretezza. al volta per volta 

,non ha comunque suscitato 
-' molti echi. Cosi come scarsa 

risonanza ha avuto, ed e un 
peccato, quell'analisi vasta e 
approfondita dello stato at-
tuale del cinema italiano da 
un punto di vista economico. 
industr ia l e sociale (con re
lative connessioni internazio-
nali) che il nostro Umberto 
Rossi ha effettuato nella sua 
densa relazione. Soprattutto 

> nella seconda giornata, il 
campo di osservazione si e 
andato anzi sempre piu re-

, stringendo, fino a isolare da 
, un lato il cinema-spettacolo 

(i cui campioni, con notevo-
\ le approssimazione, venivano 

indicati in Petri, in Rosi, in 
! Damiani, in Loy, in Dino RI

SK..), dal lato opposto un ci
nema di ricerca e di rottura 
(e anche qui, a nomi degm 
e piii o meno pertmenti alia 

. • definizione, come quelli di 
Ferreri, Bellocchio. Bertoluc-

' , ci o dei fratelli Taviani. se 
. ne affiancavano di assai di-

scutibili e perfino sospetti da 
• t un punto di vista stretta 

•' mente politico). L'influenza e 
.' la pressione che, sui vast; 
•"- strati del pubblico, esercita 

la gran massa della produ 
zione. con i suoi «filoni» 
vecchi e nuovi, dallo «spa 
ghetti thriller» al a western 

- trinitano» alia recente onda 
ta a sboccaccesca» — feno-
meno del quale s. sono pure 
occupati almeno un paio dei 
relator! (Morandini e CaJde 
rone) — sono state tacita-
mente accantonate. 

Una seria presa in esa 
me della situaz:one generate 
avrebbe turbato mfatti il qua
dro di comodo che non po-
chi tra gli intervenuti nel di
battito (esponenti del movi-
mento studentesco o portavo-
ce di riviste special jzzate) si 
erano costruito per i loro bi-
sogni polemici; e avrebbe sot-
tolineato. per contro, che 
l'ostacolo principale alia na-
scita. alia diffus.one e alia 
circolazione di film nuovi e 
diversi viene proprio da que-
sto assetto comp^essivo dei 
mercato. alPinterno del qua 
le il suceesso d: alctine ope 
re d'ispirazione civ.le e no 
litica (non cosl grande poi. 
questo suceesso. come si vor-
rebbe far credere, per trar 
ne la prova della natura com 
promissoria di tali opere) ro 
stituisce semmai un elemen-
to di contraddizione, cui qual-
siasi amante della dialettiea 
dovrebbe snardare con inte
resse 

XeU'insieme, dunque. la di
scussione e apparsa lacuno-
sa e viziata, oscillante tra 
chiusure spltane e indulgen 
ze plenane (Carmelo Bene. 
espositore alia Mostra di Ron 
di, portato come esempio di 
cineasta anticonform sta) e 
poco produttiva anche sui 
piano delle idee, del loro con 
fronto e scontro Una discus 
sione, pure, curiosamente « re 
trodatata». se la si parago 
na con quella che ha animato 
le Giornate venezlane del ci 
tema italiano 

Aggeo Savioli 

L' America 
latina in un 
quadro vero 

Dalla Bolivia, dal/Messico e da Cuba un giro 
cTorizzonte su yn mondo di combattenti uni-
ti da alleanz'a, f raterne e convinzioni comuni 
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Con ana sene di proiezioni 
moltovapplaudite e affollatis 
sirr.e ha preso quota, in que 
st'-uitimo scorcio della mo
stra, il cinema latino ameri-
cano che dalle prime battu 
te ad esso dedicate dalla ras-
segna pesarese aveva lasciato 
— non solo in noi — qualche 
insoddisfazione. Con gli auten-
tici document! I guernglieri 
della Bolivia, con la finitez 
za tecnica e l'estro polemico 
dei cubani, con una robusta 
biografia filmafa proveniente 
dal Messico. il giro d'orlz-
zonte si e cosl colmato re-
galandoci del Terzo Mondo 
un atlante compatto e com-
battivo, solcato da alleanze 
fraterne e da convinzioni co
muni. 

Bolivia: I'ora dei generali, 
filmato dal Collettivo Tercer 
Mundo, va a cercare nel Cile 
1 ministri in esilio del gover-
no Torres, caduto nel 1971 e 
sostituito dalla dittatura fa-
scista del generate Banzer. 
Con queste interviste e Tag-
giunta di eccellente materia-
le di repertorio si ricostrui-
see l'ultimo ventennio di sto-
ria boliviana, imperniato so
prattutto suite lotte dei mina-
tori e suite violenze del mi-
litari, sempre guidate dalla 
lunga mano degli Stati Unitl. 
contro la popolazione civile. 
Naturalmente i realizzatori 
non cercano la bella inqua-
dratura e raccontano dura-
mente, di fronte e di taglio 
(certe parti dell'inchiesta so
no girate clandestinamente); 
eppure la ricostruzione del 
massacro di Ciudad Oruro sa 
diventare. per pura forza di 
accusa, anche superbo squar-
cio tragico. Gli opera! denu-
dati prima dell* esecuzione 
fanno pensare a Jancso. E 
quando sentiamo dallo spea
ker che insieme con cinquan-
ta d! loro e stato fucilato 
anche il cineoperatore. com-
prendiamo che film come 
L'ora dei generali nascono 
per dire la verita e incutono 
paura al nemico. 

Del cameraman ucciso non 
sappiamo il nome. Gia stori-
co e invece il nome di un al-
tro atestimonio non oggetti-
vo» che, entrato in una lotta 
per la liberta al solo fine di 
raccontarla da fotoreporter, 
da uomo alieno dalla violen-
za e disarmato, ne intese le 
ragioni profonde al punto da 
trasformarsi In rivoluzionario 
combattente. E' John Reed. 
giovane radicale statunitense 
che il suo giornale invio al 
Messico. nel 1913 per seguire 
la rivolta di Carranza e Villa. 
A contatto quotidiano con i 
peones soldati. Reed ne divi-
se ! sacrifice e superd i pro-
prl dubb! individuali. matu-
rando una coscienza politica 
attiva. Quella guerriglia remo-
ta e apparentemente delimi-
tata (rispetto ai colossal! in-
teressi che stavano per ve
nire ad urto nel conflitto 
mondiale del 14) servl al 
giornalista ventiseienne come 
prlmo banco di prova, gli 
apri gli occhi sui movent! ca-
pitalistici in gioco sui fron
te europeo e gli facilito le 
scelte definitive al momento 
della rivoluzione bolscevica, 
di cui si fece militante: la 
situazione non ammetteva piu 
semplici osservatori. Reed, 
che scrisse su quell'aweni-

mento un libro famoso, / die-
ct giornt che sconvolsero il 
mondo (tenuto present* da Ei-
senstein in Ottobre), fondo nel 
1919 il Partito operaio comu-
nista degli Stati Unit! e morl 
l'anno seguente. durante un al-
tro viaggio nell'Unione Sovie-
tica, a Baku. Venne seppelli-
to nella Piazza Rossa di 
Mosca. 

L' esperienza rivoluzlonarla 
di Reed esigeva da lungo tern 
po una valorizzazione cinema 
tografica e torna ad onore 
del regista Paul Leduc 1'aver-
la portata a termine, con lo 
stesso titolo dato da Reed 
nel 1914 alia raccolta del suoi 
reportages. Messico in rivolta 
Benche girato in 16 mm e 
fuori dalle strutture indu
strial! del paese, il film e di 
ottima quahta (con un virag-
gio fotografico bruno che vuol 
sottolineare il tono da cine-
giornale d'epoca) e. pur ri-
sparmiandosi nelle sequenze 
spettacolari. va considerato 
uno dei piu attendibili saggl 
sulla rivoluzione messicana co 
me evento nevralgico e pre-
monitore Special mente sinto-
matico e il ricontrollo dell'at-
teggiamento, in quella ormal 
lontana circostanza della Con 
federazione nordamericana e 
della sua ingerenza interessa-
ta e brutale in cui gla si rav-
visa il volto della nazione av-
viata a eleggersi questurina 
del mondo. 

II primo dei due film cuba
ni, Sono figlio dell'America e 
le devo me stesso di Santiago 
Alvarez, e 11 documentarlo 
che illustra la visita di Fidel 
Castro in Cile nel novembre 
1971. I meriti di Alvarez co
me regista, studioso di cine
ma. inventore d'un nuovo ti-
po di didattica e di grafica 
nel campo del film d'anima-
zione, sono not!, e anche qui 
traspalono in evidenza nel 
bel gioco di inserti, di reper
torio. di commenti visivi. di 
richiami delle fontl piu di
sparate, dalla biblioteca alia 
cineteca alia mappa geografi-
ca. Un documentario dl Alva
rez non e mai soltanto do
cumentario e non e mai un 
solo documentario per volta. 
Si veda (ahime, e un modo 
di dire; lo vedra. dawero il 
pubblico italiano?) l'umorlsmo 
realmente creativo, vivido, ar-
ticolato, con cui il viaggio di 
Castro e seguito e che ne co-
stituisce la felicita piu vera, 
superando e decomprimendo 
perfino le vocl. pur appas-
sionate. deU'entusiasmo, e in
sieme la sdegnata o ironica 
lezione di storia che accom-
pagna itinerari e discorsi, cor-
tei e paesaggi In effetti al 
film di Alvarez dobbiamo es-
sere grati anche perche da 
esso ci viene un ritratto del 
Cile ben piu d iff uso e impor-
tante di quello che il film 
italocileno di ierl aveva sug-
gerito. 

L'altro cubano e pure una 
firma dj tutto rispetto: Hum-
berto Solas autore di Manue-
ta e Lucia. Tuttavia 11 suo 
nuovissimo Un giorno di no
vembre e apparso meno per-
suasivo, e II tema (peraltro 
interessante: I'imminenza della 
morte come momento di pa-
ragone tra concetti rivoluzio-
nari e soprawivenze borghe-
si) non sviluppato a sufficien-
za. anche per 1'incerto rendi-
mento degli attori orincipali. 

Tino Ranieri 

II nuovo film di Bellocchio 

Un mostro che 
serve al potere 
Le modifiche apportate dal regista alia pre* 
cedente sceneggiatura • La vicenda ambien-
tafa durante I'ultima campagna elettorale 

Marco Bellocchio sta finen 
do di doppiare Sbatti il mo
stro in prima pagtna di cui e 
protagonista Gian Maria Vo-
lonte". Occorre premettere che 
il film era stato cominciato a 
girare da Sergio Donati il 
quale, perd. dopo poche set-
timane di lavorazione, si e 
ammalato ed e stato sostitui
to da Bellocchio II regista di 
Pugm in tasca e di Xel no 
me del padre, oltre che sosti-
tuire il collega. ha rimesso le 
mani nella sceneggiatura; e 
proprio di questo. in partico-
lare. ha voluto parlare ierl 
con I giornalisti 

* Intervcnire in un film gia 
m;ziato — ha detto Belloc 
chio - fe stata una grossa 
espenenza professionale Per 
la prima volta mi sono trova 
to ad affrontare una materia 
piu da esecutore che da auto 
re Comunque ho rimesso le 
mani nella sceneggiatura per 
darle una piu speciflca collo 
cazione II film narra la sto 
na di una montatura politica 
attomo a un assa<isin:o Ab 
biamo fatto svolgere la vlcen 
da durante l'ultimo periodo 
della recente campagna elet 
torale II personaggio pnnct 
pale, come sapete, e il red at 
tore-capo di un glornale pa 
dronale nomlnalmente "Indl 
pendente", ma che dl fatto 
persegue flnl ben preclsl cer 
care caprl espiatorl che fac-
ciano comodo al potere cost!-
tuito ». 

Situato 11 caso nel periodo 

precedente le ultime elezionl 
politiche, Bellocchio ne ha ap-
pronttato per insenre nel film 
brani documentari di comizi, 
di manifestazioni, e persino 
alcune immagini dei funerali 
dell'editore Feltrinelli Anche 
il personaggio vittima (il 
«mostro» di cui al titolo) e 
cambiato «E' — dice Bel
locchio — un ragazzo del 
gruppetti extraparlamentari 
che viene sacrificato per una 
certa campagna e per certi 
scop!». 

Anche piu puntuahzzata e 
la figure della super-testimo-
ne. che liberamente si Ispira 
ad un personaggio vero. quel
lo di una professoressa tmpH 
cata in un processo ad alcuni 
anarchic! 

Si viene pot a parlare dl 
Volonte E' la prima volta 
che Bellocchio si irova a !a-
vorare con un attore dl gran 
de prestigio anche internazio 
nale. ma cl tiene a sottolnea 
re che quella di Volont6 non 
sara, in questo film, 'ina pre 
senza prepotente. schiaccian 
te. anchp perche vi sono nella 
vicenda cinematoamfira altn 
oer.sonaggi di nl'evo 

Semhra comunque. che an 
che Bellocchio si sia conver 
tito alia «necessita » impost* 
dal produttori dl prenrlere at 
tori dl fama per I suoi pros 
slml lavorl Vedremo. quindi. 
Interpretl dl richiamo nel nuo 
vo film che Bellocchio vor-
rebbe realizzare e che ha per 

I tema 11 servlzlo mllltare. 

Al Festival di Venezia 

Ancora esempi di 
suicidio musicale 

L'imifazione degli slilemj dell'avanguardia americana si traduce in una ripe-
tizione di luoghi comuni — Eleganza e trasparenza in una «Cantata» di Te
sti — Allucinata e drammatica atmosfera in «Hblderlin (frammenfo)» di Manzoni 

VENEZIA, 18 
Al termine del suo lungo 

corso il Festival veneziano ha 
offerto anche un saggio d! 
suicidio musicale: Harakiri dl 
Nlcolaus A. Huber (svlzzero 
glnevrino. cattolico. quaranta 
cinquenne. autore di molte 
muslche seriose) e un gioco 
dl strumenti che flngono dl 
suonare. mentre da un nastro 
magnetico piovono applausi e 
una lettrlce, omettendo le 
esse, disserta dl «tenzlone 
Inzopportabile». Lo scherzo 
(che non ha avuto neppure 
11 beneficio dei fischl) si pro 
pone — forse — dl ironizzare 
sull'arte « consumistica » ma 
in effetti si risolve In una ca 
ricatura delle tante opere pro 
grammaticamente antimusica 
li presentate nplla manifesta 
zione veneziana all'insegna 
della musica che uccide se 
stessa. 

II Festival mfntti ancorato 
a queste tendenze dl marca 
americana (e bortolottiana) 
si e rlsolto in gran parte in 
saggi piu o meno volontari dl 
harakiri artlstico: decine dl 
compitinl di maniera contem 
poranea. una maniera sin 
troppo facile e poehi tentatlvl 
di ricerca originate. Gil ultl-
ml concertl. in cui sono state 
accumulate le novlta lesinate 
nel dieci giorni precedentl 
non hanno arricchlto di mol-
to il panorama. II « pomerig 
g!o» dei «Solistl Venetlw, dl-
rettl a mezzadria da Claudio 
Scimone e da Marlus Con
stant. sembrava una presenta 
zione programmatica di lavorl 
in serie: Az'o Corghi iSumer 
is icumen in...), Georges A-
sperghis (Ascoltare slanca) e 
Valentino Bucchl (un Incipit 
per archi) sviluppano la me-
desima idea: un lnizlo In sti
le antico distorto e varlato se-
condo le tecnlche del giorno. 
La coipedenza e sorprenden-
te — tutte e tre le opere so
no datate 1972 — ma nasce 
probabilmente da una fonte 
comune; nel gioco, comunque. 
il giovane Corghi (Cirie. 1937) 
rivela maggior gusto e abill-
ta, mentre l'Asperghis (Atene, 
1945) e piu eterogeneo e Buc
chl (Firenze, 1916) sembra al
le prese con un linguaggio 
non suo. La coincidenza si ri-
pete nella seconda parte del 
orogramma dove Iannis Xe-
nakis (Atene. 1922) si dedlca 
magistralmente a alnterseca-
re piani sonori». laborlosa-
mente imitato dal franco-viet-
namita Ton That Tiet e dal 
parigino Marius Constant. 

Piu vario II concerto came-
rlstico del Complesso Stru-
mentale della Fenice diretto 
da Bagnoli. Una Cantata pri
ma (No longer mourn for 
me) di Flavio Testi (Firenze, 
1923) da un saggio del nuovo 
stile di questo noto compost-
tore che si sforza di evadere 
dai sanguigni esempi della 
sua giovinezza in favore di 
una scrittura prezlosa, di ra 
ra eleganza e trasparenza, in 
cui tuttavia la voce fatica a 
inserirsi. Alio strumento solo 
si dedicano invece l'anziano 
Antonio Veretti con tre garba-
te Bagatelle per violino e Bo
ris Porena (Roma. 1927) che 
affida al violoncello 15 Fin-
zioni o Ironiche parafrasl 
di Bach. Beethoven, Strauss, 
Schumann; queste pretendo-
no di riuscire soltanto spirl-
tose e ci riescono. 

I piatti forti. dopo tanto 
spilluzzicare. sono distribuiti. 
naturalmente. dal grand! com-
plessi: Orchestra Sinfonica e 
Coro della radio amburghese 
che. oltre alia famosa e biz
zarre Holiday Symphony sent-
ta nel 1913 da Charles Ives. 
ha presentato tutta una se
rie di lavori nuovissimi. Pri 
mo tra tutti Loops di Earle 
Brown (nato ne] Massachu
setts nel 1926), quel medesimo 
Earle cui Donatoni ha de 
dicato il lavoro citato nel
la precedente cornsponden 
za: Brown infatti ha scoper-
to (o sviluppato) il trucco 
delle due orchestre che si ri-
mandano accord! e suom iso 
iati nella convinzione che ogni 
suono e acompiuto in sen. 
Qui i due gruppi erano sosti-
tuitl dal coro e dagll stru 
menti, ma il risultato non 
cambia: un fondo sonoro che 
annuncia qualcosa che non 
arriva mai. Rovesciate il siste
ma e avete Harakiril 

Coro e orchestra erano lmpe 
gnati anche nella nuova com 
posizione di Giacomo Manzo 
ni (Milano, 1932). Holderlm 
(frammento). Manzoni, auto
re di tanti lavori «impegna 
ti 9, si rivolge qui ai testi fol-
1; di Holderlin (quelli degli 
anni della pazzia, 1803 30) af-
ffdandol: a!!e voci che li fran 
tumano ulteriormente, tra can
to e parlato. in un'atmosfe-
ra allucinata e drammatica. 
altemando i'a2grei»sione alia 
trasparenza Sui fondo gli 
strumenti s«vondo una teem-

Anteprima 
dello «Scopone 

scientifico » 
a Saint Vincent 
II 23 settembre nprende 

rannuale ciclo delle antepri 
me del cinema italiano a 
Saint Vincent La nuova sta 
gione sara inaugurata dal Mm 
lx> srtipone snentiftco dl Lui 
gi Comencini interpreraio da 
Alberto Sordi, Silvana Man-
gano. Jospeh Cotten e Bette 
Davis 

In concomitanza con I'an-
teprima del film, avra luogo 
a Saint Vincent una sfida dl 
scopone scientifico tra gli otto 
piu affermati campioni italla-
ni della ipeclaUU. . 

ca che utllizza tutte le locu-
zionl di tre lustri d'avanguar-
dia (compresi I vetusti seal-
piccii e sbattimenti sulle cor-
de). commenta 11 discorso In 
modo autonomo e disartlco-
lato. La scrittura rappresen-
ta una svolta del Manzoni 
verso l'avanKuard'a cageana o 
semo!-r~n""Hitp un'titilizzazio 
ne personate dl stilemi? £ cosa 
da vedersi in futuro E. certa 
mente. converrebbe anche rl-
vedere In un'esecuzione piu 
csatta e robusta questo pezzo 
dl cui 1 complessl amburghe-
si. evidentemente poco prepa
rati. hanno offerto solo un'im-
magine approssimativa. 

Concludono la rassegna Tre 
pezzi per coro e orchestra dl 
Camillo To?ni (Gussago, 1922) 
In cui l'uso robusto della tec
nica dodecafonica da risultatl 
brillanti soprattutto nelle par
ti orchestral!, piu rlcche d'in-
venzione. e Vectors II dl Ro 
land Kayn (Reutlinge 1933) 
che e il solito repertorio di 
effetti piu o meno aleatorl. 
ben combinati da chl ci si e 
fatto la mano. 

Con quest'ultimo pezzo 11 
Festival si e chiuso; il poco 
pubblico rimasto ha applau-
dito stancnmente e se ne e 
andato a cena o a letto. Do 
die! giorni di musica aveva 
no esaurito un po' tutti, an 
che perche — a parte il di 
scusso Lorenzaccio di Bussot 
tl — il totale e piuttosto ma-

gro: 11 predominlo dell'avan
guardia americana si risolve 
in una ripetizione di stilemi 
che, da annl, vanno rlsolven-
dosl in luoghi comuni. Nel rl-
calco scompare la «rabbla» 
che Ispirava I lontanl modelll 
e subentra una finta elegan
za da oggetto prefabbrlcato. 
Se i dirigenti del Festival non 
si decidono ad allargnre l'orlz-
zonte, andra sempre pegglo. 

Purtroppo questo allarga-
mento d'orizzonte non sem
bra ne facile ne viclno. Le< 
vecchie strutture della Bien-
nale rlmangono lmmutate e 
aH'interno deU'organismo un 
po' sclerotizzato nessuno sa 
dl preciso come trovare un 
con>itto organico con la gen-
te. con la citta, con il mondo 
circostante. La solita «tavola 
rotonda» dedirata al proble-
ma non ha offerto (e come 
poteva?) alcuna indicazione, 
a parte la constatazione che, 
in tempi di crisl generate. 11 
festival veneziano fatica come 
tutti. C'e stato anche qualcu 
no, piu pessimista, che ha 
sconsriuratr di non cambiar 
niente perche — datl I tempi 
— chi tocca distrugge! Ma la 
realta e che. a forza di non 
toccar nulla. 11 festival si au-
todistrugge. spogliandosl di 
interesse. di novita. di fun 
zione E questo dovrebbe far 
riflettpre un po' tutti. 

Rubens Tedeschi 

Tornano 
al teatro 

Mariangela Melato e Oltavia Piccolo (nelle foto) saranno per 
qualche tempo assenli dai set cinematografici, avendo enfram-
be deciso di tornare al teatro dal quale provengono. Marian
gela Melato, con la regia di Luca Ronconi, sara Clitennestra 
in un'edizione dell'c Orestiade » che sara portata in tournee nelle 
principali capitali europee e quindi anche in Italia, mentre 
Ottavia Piccolo sara Cordelia nel < Re Lear » di Shakespeare 
che sara messa in scena al Piccolo Teatro di Milano con la 
regia di Giorgio Strehler. 

le prime 
Musica pop 

Osanna 
Allien deiia nuova genera 

zione rocA: nostrana. gli Osan 
na si sono esibiti al massi 
mo delle loro possibilita. i'ai 
tra sera al Piper Club, dinanzi 
ad un pubblico che si e rive 
lato sensibile alle tortuose n-
cerche linguistiche della for-
mazione partenopea. 

Orientati. come sempre, ver 
so il recupero e la nelabora-
zione dei temi tradizionah 
della canzone napoletana, gli 
Osanna reppresentano da un 
anno l'ala piu feconda e ricet 
tiva della modesta avanguar 
dia rock italiana II fantasiaso 
Eho D'Anna. « fiatuta » di tut
to rispetto, guida ia rotta del 
gruppo verso astrazioni didat 
tiche e melodiche. cmblema 
tiche d; una minuziosa n 
cerca di un sound particolare 
ed originate. Ma, se la via in-
dicata dagli Osanna pu6 sem 
brare quella dell'ar do perfe-
zionismo strumentale, le com 
posizioni del gruppo manife-
stano ancora una volta la sua 
volonta di perseguire un di
scorso musicale compiuto, 
senza conoeulone alcuna a 

gratuiti effetti. Gli Osanna si 
concedono forse un po' trop
po al mezzo meccanico (sin 
tet zzatori e mellotron schiac-
ciano. a tratti. l'mtera sezio-
ne ritmicai adattandosi ad un 
timbro non troppo congeniale 
agli esasperati solismi di EIio 
D'Anna In sostanza i nostri 
* protagonisti » hanno ricon 
fermato il loro valore mo-
strando di essere degni del 
notevole interesse che hanno 
suscitato negli ambienti disco-
grafici britannici. 

d. g. 

Bosso e 
Valdambrini 
al Folbtudio 

II Folkstudio presenta que-
sta sera, alle ore 22, una se-
rata jaz7 dedicata a Basso 
e Valdambrini. 

I due jazzistl italiani si esi-
biranno accompagnati da Di
no Plana (trombone), Amedeo 
Tommasi (piano), Giovanni 
Tommaso (contrabasso) e Pe-
plto PIgnatelll (batteria). 
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Mario Scaccia 
ripropone 

Chicchignola 

La manifestazione torinese 

Premio Italia: 
anche troppa la 
carne al fuoco 

Una serata dedicata alia TV sovietica - II 

via alle anteprime di alcuni programmi ita

liani - Continua la rassegna dei telefilm spe-

rimentali - Suceesso della mostra fotografica 

/ / n 

TORINO, 18 
Con la serata dedicata a tre 

programmi della TV sovietica 
si e aperta la seconda setti-
mana del Premio Italia, nel 
programma della quale si col-
gono, in particolare, l segni 
della volonta Innovatrlce del 
nuovo segretario generate. 

Conclusa la rassegna del pro
grammi muslcali, dei telefilm 
e teledrammi, del documenta
ri presentatl dal diversi orga-
nlsml radiotelevislvl, mentre il 
Premio Italia vero e proprio 
si concentre sulle opere radio-
foniche, si sviluppano alcune 
iniziative che vogliono rag-
glungere, oltre al dirigenti te 
levlsivl e ai giornalisti, un cer
to numero di spettatorl « nor
mal! ». 

Dopo la serata sovietica, ver-
ranno le proiezioni in antepri
ma di alcuni programmi tele-
visivi italiani: Agostino d'Ip-
pona di Roberto Rossellini; 
Non ho tempo di Ansano Glan-
narelll; Indagine su una ra-
pina d! Gianpiero Calasso, 
Diario di un maestro di Vitto-
rio De Seta. Sono previste, 
inoltre, tre rassegne di pro
grammi televlsivi sperimentali 
prodotti dalle TV francese, te-
desca e Italiana. 

Infine. stamane, nella sede 
di un istituto bancario. ha avu
to inizio. con una relazione 
redatta da Umberto Eco. an
che a nome di un ristretto 
gruppo di « esperti», un con-
vegno su «Criteri e funzloni 
della critica televlsiva ». E. in-
tanto. rlmane aperta la mostra 
fotografica L'occhio come me-
stiere. realizzata da Cesare Co
lombo in collaborazione con 
Piero Berengo-Gardin, con ma 
teriali tratti dal programma 
televisivo trasmesso dalla RAI-
TV alcuni mesl fa. 

Molta came al fuoco. dun
que, che va assaggiata con una 
certa tensione per evitare lo 
stato leggermente ipnotico che 
ogni complessa digestione com-
porta. Si tratta, infatti, di ini
ziative tra loro piuttosto di
verse, destinate, al di la della 
slgla che le accumuna, a per-
segulre scopl differentl. Una 
parte, ci sembra, tende so
prattutto ad assolvere una fun-
zione promozionale: per il Pre
mio Italia nel suo comDlesso e 
per la RAI-TV in particolare. 
In questo ambito rientrano le 
visioni in anteprima. che si 
assimilano a quelle program-
mate di tanto in tanto in al
cune serate mondane a Roma. 
dall'Ufficio stampa della RAI-
TV. 

Sarebbe interessante scopri-
re le ragioni per le quali si e 
deciso di concentrare l'atten-
zione proprio su questi pro
grammi e non su altri: e certo 
che, comunque, attraverso que
ste anteprime, la RAI-TV cer
ca di propagandare una de-
terminata immagine di se: una 
immagine di Impegno cultu
rale e sociale spregiudicato, 
ma entro certi limiti. Di alcuni 
programmi, intanto. si offre 
soltanto un assaggio: se sono 
in piii puntate, come quello 
di Giannarelli o l'altro di De 
Seta, se ne proietta soltanto 
una parte, tanto per gradire.. 
Un programma Collaborazione 
internazionale, telefilm di Gian 
ni Serra sui problemi del-
remigrazione politica greca e 
del aturismon fascista greco 
in Italia — che era stato uffi-
cialmente citato, qualche me-
se fa, dal segretario generate 
della manifestazione, tra quel
li che sarebbero stati proiet 
tati —. e stato poi escluso: evi
dentemente, lo si e considera
to quanto meno ninopportunon 
ai fini dl un'azione promo 
zionale. 

La stessa Serata sovietica, 
d'altra parte, e apparsa isp:-
rata da scopi diplomatici e 
promozionali. piu che di au-
tentica conoscenza. Sono stati 
proietta ti tre programmi: la 
ripresa di un balletto teatrale 
tratto da alcuni appunti di 
Maiakovski sui racconto La 
maestrina degli operai, di 
De Amicls e realizzato su mu
sica di Sciostakovic (un pro
gramma che si distingue va so
prattutto per il suo virtuosi-
smo formate); un breve docu-
mento sulla vita d: un centro 
siberiano (costruito tradiz'o 
nalmente. sulla base di imma-
gim mute accompagnate da 
un commento parlato di taglio 
illustrativotunstico). un pro 
gramma per 1'infanzia che 
narrava la vicenda di un ra 
gazzo e di un suo amit-o lupo. 
gia trasmesso dalia TV lUIia 
na proprio qualche pomerig-
gio fa. 

Si ammettera che, per una 
serata intenzionata ad offrtre 
anche soltanto uno scorcio del 
la produzione televisiva sovie
tica. si trattava di una scelta 
non molto stimolante: brillava 
Tassenza di quei programmi di 
cronaca. di indagine sulla real
ta, di .malts} degli awenimen 
ti atuial. o trascorsi. ne; quali 
la TV dispiega le sue autenti 
che possibility e si carattenz 
za come un nuovo mezzo dl 
comunicaz'one dl massa Ma. 
in questo caso. la responsabi 
lita. crediamo. non pub essere 
attribuita soltanto agli orga-
nizzatori del Premio Italia: 1 
sovletlci. evidentemente, han
no compiuto anche loro la lo
ro scelta. 

L'inizlativa piu lnteresaante 
— •ccanto alia moatra L'occhio 

come mestiere, che offre al 
visitatore, con te Immaginl 
cblte da alcuni tra 1 piu ap-
posslonatl e capacl fotografl 
del mondo, parecchl spunH dl 
riflessione, e che avrebbe me-
ritato di essere allestlta in un 
ambiente piu aperto dell'Au-
dltorlum della RAI. magarl 
addirlttura in una piazza — 
rimane quella della prolezione 
del telefilm sperimentali. Qui, 
forse, sara posslblle operare 
un utile confronto fra 1 cri-
teri che in Francia, Germania 
e Italia guldano lo sperimen-
talismo televisivo, e, quindi, 
verificare in che rapporto que
ste ricerche stanno, poi, con la 
programmazione normale. So
prattutto di questo, quindi, 
mettera conto parlare nel pros-
stmi giorni. 

Giovanni Cesareo 

«Non lavoro piu a mezzo 
servlzlo». In questa battuta 
Mario Scaccia ha slntetlzza-
to 1 motlvl che lo hanno in-
dotto a formare una compa-
gnia tutta sua, di cui e pri
mo attore, regista, capocom! 
co, « mattatore». Con questa 
compagnla Scaccia debuttera 
11 26 settembre a Roma, al 
teatro Parloll, con una nuova 
edlzione dl Chicchignola. Nel
la stagione 1972-73 mettera In 
scena anche II malloppo dl 
Joe Orton e, forse, II mercan-
te di Venezia dl Shakespeare 
L'annunclo e stato dato in 
una conferenza stampa alia 
quale hanno partecipato an
che il regista Sandro Sequi e 
gli attori della Compagnla. 

Scaccia dunque propone, con 
la sua regia, una nuova edlzio 
ne del fortunato Chicchignola 
dl Ettore Petrolln!, che duo 
anni fa aveva interpretato con 
10 Stabile dl Bolzano, regista 
Maurizio Scaparro. 

A Chicchignola segulra una 
novita assoluta per l'ltalia. 
11 malloppo dell'autore lng'«-
se Joe Orton. Un lavoro che. 
quando nel 1966 fu rappresen-
tato a Londra, suscit6 grande 
scalpore. Con la regia di San
dro Sequi II malloppo andra 
In scena a Firenze, al Teatro 
della Pergola, il 18 ottobre. 
e successlvamente, a Milano. 
a Roma (al Centrale) e in 
altre citta ltaliane. Mario 
Scaccia sta lavorando anche 
aH'allestimento del Mercantc 
di Venezia di Shakespeare, ma 
e Incerto dl poterlo rappre-
sentare entro questa stagione 
teatrale. 

L'attore-capocomlco ha pre
sentato alia stampa I compo
nent! della compagnla: Gian-
na Giachetti. Carla Macello-
ni, Mirella Balocco. Tulllo 
Valli, Giorgio Favretto e altri. 

reai v!7 

oggi vedremo 
PASSATO PROSSIMO (2°, ore 21,15) 

Comlncla questa sera un interessante ciclo documentaristico, 
che tende ad una fedele ricostruzione della storia contempo-
ranea europea degli ultimi cinquanta anni, e principalmente 
dei periodi attorno ai due conflitti mondiall. 

II dolore e la pieta: cronaca della Francia sotto Voccupazione 
nazista di Marcel Ophuls e uno straordinario documento che 
ci riporta nella Francia occupata, ripercorrendo le tappe della 
Resistenza. Questo lunghissimo film-documentario venne rea
lizzato anni fa per conto della televisione francese, la quale, 
peraltro, si rifiuto piu volte dl mandarlo In onda, con la scusa 
della lunga durata. Tuttavia, lo scorso anno. Le chagrin et la 
piti& — e questo il titolo originate dell'opera di Marcel 
Ophuls — venne programmato nei normali circuiti cinemato
grafici francesl e riscosse favorevoli ed unanlml consensi da 
parte del pubblico. Ora la televisione italiana ce lo propone 
in due puntate; speriamo che la ben nota vocazione censona 
dei funzionari di Viale Mazzini non abbia snaturato il senso 
politico della magistrate opera di Ophuls. 

INDAGINE GIOVANI (1°, ore 22) 
/ giovani e la partecipazione politica e il titolo di questa 

seconda puntata dell'inchiesta sui giovani condotta da Enzo 
Forcella. II programma di stasera vuole esaminare — attra
verso Interviste e dibattitl — la partecipazione politica della 
gioventii odierna e i suoi diversi atteggiamenti nei confronti 
della classe dirigente e della vita politica in generate 

TV nazionale 
10,00 Programma cinema-

tografico 
(Per la sola zona di 
Bari) 

18,15 La TV del ragazzl 
Cinema e ragazzl 
«Ivan Makarovic » 

Regia di Igor Do-
brojubov. 

19.45 Telegiornale sport -
Cronache italiane 

2 0 3 Telegiornale 
21,00 Processo ad un atto 

di valore 
Seconda parte. 

Sceneggiato televi
sivo 

22,00 Indagine giovani 
a I giovani e la par
tecipazione political) 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21.15 Passato prossimo 

a II dolore e la pie
ta: cronaca della 
Francia sotto l'oc-
cupazione nazista». 

22,15 L'amico fantasma 
« AUucmaztoni» 
Telefilm Regia dl 
Leslie Norman. 

Radio 1° 
ClORNALt RADIO Ore: 7, 
8. 12. 13. 14, 15. 17, 20 e 
23; 6: Matlutino musicale; 
6.54 Almanacco; 8.30: Le 
canzoni del mattino; 9.15: Voi 
ed io; 12,10: Via col disco; 
13.15: Le ultime 12 lettere 
di uno scapolo »iaggia!ore; 
14: Zibaldone italiano; 16; 
Programma per I ragarri; 16.20: 
Per voi giovani-Estate; 18.20: 
Come • perche; 18,40: I ta-
rocchi; 18.S5: Italia che la-
»ora; 19.10: Peao dl bravu
ra; 19,30: Onetta Napoli; 
20.20: « Orfeo ed Euridice a; 
22; I I pianoforte di Lennie 
Tristano; 22.20: Andata e ri-
tomo 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore: 6.30. 
7.30, 8 .30. 9.30. 10.30. 
11.30. 12.30. 13.30. 14.30. 
15,30. 16.30, 17.30. 19.30 
22,30 • 24; 6: II mattimere; 
7.40: Buongiomo: 8.14: Musica 
espresso; 8.40: Suom e colo-
ri dell'orchestra; 9.14: I taroe-
chi: 9.50.- « Piccolo mondo an
tico », di Antonio Fogarzaro; 
10,05: Canzoni per tutti; 
10.35: Aperto per terie; 12,10: 
Trasmissioni regionali: 12.40: 

Alto gradimento; 13,50: Come 
e perche; 14: Su di giri; 14,30: 
Trasmissioni regionali; I S : Di-
scosudisco; 16: Cararai; 18: I I 
bis del concertista; 18,30: Long 
playing; 19: Monsieur le pro-
fesseur; 20,10: Andata e ri-
torno; 20,50: Supersonic; 
22.40: « L'eredlta della PriO-
ra », di Carlo Alianello; 23,05: 
La ftalfetta owero * uno 
sketch tira l'altro >: 23.20: 
Musica leggcra. 

Radio 3° 
9,30: Benvenuto in Italia; 

10: Concerto di aperturaj 
11.15: Musiche iul ian* d'otr 
gi; 11,45: Concerto barocco; 
12,20: Concerto de « I solhrH 
di Torino • ; 13: Intermezzo; 
14: Salotto Ottocentcn 14,30: 
I I disco in vetrina; 15.30: Con
certo sinlonico diretto da Vit-
torio Cui; 17.20: Fogli d'al-
bam; 17.35: Jazz oggi; IS* 
Notizie del Terzo; 18,30: Mo-
siche di Otcllo Calbi: 18,45: 
Gli italiani e ta bistecca; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 20.25: 
Compositor) cecoslovacchi del 
X V I I I secolo; 2 1 : I I Giornale 
del Terzo; 21,30: Opera rami 
22,30: Le sonate per pianofor
te di Franz Joseph Haydn; 
23.15: Libri ricevuti. 
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DE SMONE, La pista nera 
pp. 140, I 800 • Terronsmo e strategia eversrve del neotascrsmo (Jag* atlon-
tati ai trent al tentato golpe di Borghese, alia strage 6* piazza Fontana 

AA.W^ Dossier sui neofasctsmo 
pp. 160, L. 900 • La documentaziono complete tra organizzazioni nooti 
• ambienti industnab m Bologna. 

NOWRU, Spionaggio Rat 
pp. ItO, L. 500 • La storia della tchedatura di 150000 operai t 
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