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Riprende oggi 

il processo 
per « Ultimo 

tango » 
BOLOGNA. 1. 

Riprende domanl, dlnanzi al 
Tribunale dl Bologna (PM. 
Latin!; Presidente dott. Abis), 
11 processo per Ultimo tango 
a Pjrigi. Imputatl sono: Ber
nardo Bertoluccl. Alberto Grl-
maldl. Ubaldo Matteucci, Mar
lon Brando e Maria Schelder 
(questi ultimi contumacl) ac-
cusatl di « oscenlta i> per aver 
rispettlvamente dlretto, pro-
dotto, dlstrlbulto e Interpre-
tnto 11 film Ultimo tango a 
Parigi. 
• II dlbattlmento penale e co-
mlnciato 11 26 gennaio scorso 
con gll Interrogator! degll Im
putatl, ed e prosegulto, 11 27. 
con la prolezlone (a porte 
chiuse) per 1 matrlstratl del-
l'opera lncrlmlnata. 

Stando alle prevlslonl, do
manl si dovrebbero avere le 
arrlnghe del PM., degll av-
vocatl dlfensorl 6 la sen-
tenza 

Alia seduta dl domanl non 
sara presente 11 regista Ber 
nardo Bertoluccl che si tro 
va, Infattl, negll Statl Unlti, 
dove Ultimo tango a Parigi 
verra dato questa sera In 
« prima » a New York. Come 
si ricordera, l'opera del re
gista Italiano aveva chiuso, 11 
14 ottobre scorso, 11 festival 
mondiale dl cinematografla 
che si svolge ognl anno nella 
metropoll amerlcana. Or* 11 
film verra proiettato neJ nor-
male circuito. 

Saranno raccolte in un disco 

Due ballate 
di Trincale 
sul Vietnam 
Una iniziativa che conferma I'impegno e 
la passione del popolare cantacronache 

II primo cantastorie che 
vedemmo e ascoltammo, an-
cora bambini, durante la 
guerra, si chlamava Tajadela 
(cioe, tagllatella), uno di quel 
nomignoll lmpietosi e bonari 
Insleme, col quail, nel mon-
do contadlno, si usava allora 
battezzare la partlcolare fl-
sionomla flslca o psicologica 
dl questo o quel personag-
gio. E infattl, col nomifoiolo 
Tajadela si voleva, grottesca-
mente, Indlcare la fame, e fl
slca e psicologica, che con-
traddistlngueva quel canta
storie, non meno, del resto, 
quelli che lo stavano a senti-
re, e che soltanto all'appa-
renza di lul si facevano gloco. 

La gente quando appariva 
lul faceva sublto crocchlo at-
torno e Tajadela dava 11 via. 
tetro e nervoso, a tutta una 
serle di canzonette pluttosto 
Inslgnlflcantl, al prlnclplo, 
per pol prendere slanclo e 
lnfilzare una dietro l'altra 
canzonacce da osteria Inno-
centl e becere nella loro sco-
perta funzlone dl dare sfogo 
al trlboli quotldlanl dl un 
mondo dl poverl e dl strut-
tafcl 

Inoltre, a quel tempo, c'era 
la guerra, la sopraffazione crl-

Grave iniziativa nel gruppo parlamenfare 

Una censura piii 
aspra chiesta 

da deputati dc 
Una cinquantlna dl deputati 

democristlani (nella stragran-
de maggloranza della destra, 
ma non mancano esponentl dl 
altre correntl) hanno indirizza-
to all'onorevole Plccoll — pre
sidente del loro gruppo parla-
mentare — una lettera con la 
quale, in sostanza, chiedono un 
inasprimento della censura ci-
nematografica. Nella lettera si 
1 amenta «la permissivita delle 
commisslonl dl censura « e si 
denunclano «le Interpretazdonl 
sempre piu lasslste degll orga 
ni giudlzlarl»; Inoltre si chie-
de una piu esaurlente conflgu-
razione legislativa del reato dl 
oscenita- e l'lstltuzlone dl un 
nuovo reato: quello dl «rap-
presentazlone violenta e racca-
pricciante ». 

Secondo 1 flrmatarl della let
tera le commisslonl di censu
ra non dovrebbero essere abo-
llte, ma dovrebbero essere « rl-
pulite » di tuttl coloro che so
no interessatl alia produzione e 
alia distribuzlone cinematogra-
fica, a al fine dl asslcurare im-
parzialita e serenita dl giudi-
zio»: inoltre si ripropone la 
costltuzione del « tribunale 
speclale per H cinema» affi-
dando al Poro unico di Ro
ma il complto di giudicare sui 
reati commessl col mezzo cl-
nematografico e cl6 « al fine dl 
impedire che gll interessatl si 
precostituiscano II giudice sce-
gliendo il luogo dl prima pre-
sentazlone ». 

La presa dl poslzlone del de
putati democristlani e gravls-
sima in quanto. piu che una 
sollecitazione diretta all'onore-
role Plccoll — che non ha bi-

sogno dl essere spronato quan
do si tratta dl sposare le cau
se del bigottismo e della re-
presslone — si configura come 
un interyento- brutale e inti-
midatorlo nel dibattlto da 
tempo aperto sul prohlema 
della censura: Inoltre essa se-
gna un senslblle e preoccu-
pante passo Indletro rispetto 
agll Intendlmentl recentemen-
te manifestatl In proposlto 
dalla stessa DC e dal Mlnlstero 
dello Spettacolo. Nel momenta 
in cui si fa 11 processo a Ulti
mo tango a Parigi e In cul si 
tenta dl sacrificare agll inte-
ressi della grande produzione 
privata il eruppo clnematogra-
flco pubblico. nelle file della 
DC non potevano non usclre 
alio scoperto 1 nemici di sem
pre del cinema e della cultu
re del nostro paese. 

«L'isfrufforia e 

chiusa: dimentichi» 

al CMS 
Oggi pomerigglo, alle 17, e 

questa sera, alle 21, nella sala 
del CIVIS, vlale Ministero de
gll Ester! 6, ha luogo, a cura 
dell'ARCI, la proiezione del-
Vlstruttoria e chiusa: dimen-
tichi di Damiano Damiani. 

Alia proiezione serale segui-
ra un dibattito al quale inter-
verra l'attore Rlccardo Cuc-
ciolla, interprete del film. 

NEL N. 5 DI 

Rinascita 
in edicola oggi 

Le ragioni di una viltoria (editoriale di Enrico 
Berlinguer) 

II Vietnam nella politics italiana (di Aniello Coppola) 

Le central! della provocazione (di g. c.) 

II costo dell'alluvione nel Sud: come una guerra 

Olivetti: II futuro incerto deirelettronica (di Lucio 
Libertini) 

Cosa succede nelle campagne lombarde (di Andrea Mar-
gheri) 

TV e contadini: vieni con me in citta (di Ivano Cipriani) 

Le donne nella produzione: il lavoro non e tutto ma 
oggi chi puo scegliere? (di Adriana Seroni) 

La locomotiva delle sinistra (il secondo articolo di 
Franco Bertone sulla Francia alia vigilia delle elezioni) 

Autogestione e dinamismo sociale in Jugoslavia (articolo 
di Veljko Vlahovic per < Rinascita ») 

Piu scuola e piu occupazlone (di Giuseppe Chiarante) 

II Vietnam e la musica (di Luigi Pestalozza) 

CINEMA - Sette capestri per John Huston (di Mino 
Argentieri) . , . ; ' 

LA BATTAGLIA DELLE IDEE - Marx e lo Stato 
moderno (di Graziella Pisand); Storla del Fronte della 
gioventu (di Cesare Colombo): Studi su Giorgio Pa-
squall (di Enrico Ghidetti): Educazione e colonialismo 
in Africa (di Giovanni Lombardi); Psicologia sociale 
di Lewin (di Marisa Piltaluga) 

Di Vittorio e il popolo lavoratore (di Luciano Lama) 

minale del fasclsmo era nor
ma e la vita, Insomma, era 
dura. I piu lrresponsabill ze-
latorl del regime, tra l'altro, 
nell'lntento vano dl lmbonlre 
11 popolo sulla sua reale con-
dizldne dl mlser'a o ancora 
sui tovescl della guerra, pa-
gatl, col sangue del ragazzl 
mandati al massacro In Afri
ca e In Russia, avevano tl-
ratd fuorl canzonl che nel lo
ro stolido quanto infondato 
ottlmismo cercavano, come 
si dice, di tlrar su 11 morale. 
E cosl quelle giornate, plene 
dl paura e di fame, rimbom-
bavano delle truclbalde paro
le: Vincere, viticere, vincere e 
vihceremo in cielo, in terra, 
in mare: & la parola d'ordine 
d'Una suprema volonta... 

Tajadela, come Uicevamo, 
era un tipo strambo e per dl 
piu nervoso: cosl un glorno 
sul mercato dlede mano al 
suoi arnesi e, tra la costerna-
zione del suo abltuale pubbli
co, comincid a sbraltare, ap-
liunto, Vincere, vincere, vin
cere...; passato, perd, 11 primo 
attimo dl sbalordlmento, la 
gente si accorse dl un partl
colare sul prlnclplo aDDena 
faocennato e pol via via ma-
foifestamente ostentato: Taja
dela piu ci dava dentro a ur-
lare « Vincere » e piu retroce-
deva, rischlando di rlbaltarsl 
rovlnosamente con tutto 11 
6uo armamentario. L'ilarlta 
allora scoppl6 irrefrenabile, 
libera tor la e crebbe in una 
invocazione generate di bis, 
di schlamazzi, dl vicendevoli 
pacche di allegria: tanto che, 
a un certo punto, due cara-
blnierl vollero vedercl chiaro 
e. constatata la «sconvenien-
za» dello soettacolo, si porta-
rono via di peso, piu che mal 
scatenato ncll'urlare «Vince
re ». 11 povero Tajadela. 

Abbiamo evocato questo lun-
go antefatto, in partlcolare, 
per parlarvi ora di un canta
storie dei nostri glornl, Fran
co Trincale, che a quel sen-
tlmento popolare si rifa con-

'tinuamente nelle sue « balla
te», con la coccluta determi-
nazione di dare conto, di te 
stimoniare proprio — come 
sa, come pud, naturalmente 
— la non spenta sete di ve

rita. di giustlzia degll sfrutta-
ti, degli oppressi. 

Conosciamo ormai tuttl que
sto cantastorie — o cantacro
nache, come piu esattamente 
si definisce lul stesso —: la 
sua e una guerra ingaggiata 
da anni contro gll sfruttatori 
di sempre. industrlali, agra-
rl, autorita borboniche e so-
praffattorl di ognl specie; 
cioe da quando dalla sua Si-
cilia 5 approdato. come tanti 
suoi conterranel, al Nord, In 
cerca dl che vlvere senza ri-
nunciare alia propria dignita 
di uomo. 

La storla privata dl Trin
cale, si pud dire, e percib la 
stessa dei tanti trlboli. delle 
tante ribellioni, della smisu-
rata fatlea, delle vicende de
gli emlgratl, degli opera! In 
lotta, dei braccianti massa-
crati dalla polizia che si ri-
trovano nelle sue ballate, che 
egli canta a braccio, accom-
pagnandosi alia chitarra bran-
dita come un'arma. 

La passione. l'lrruenza del 
personaggio Trincale sono in-
dlssolubllmente legate, dtm-
que, alia sua scelta di campo 
dalla parte delle class! popo-
lari: 11 suo pubblico. infattl. 
e costituito dl proletari, emi-
grati nel paesi del Nord Euro-
pa, a! braccIanU delle cam
pagne del Sud, operal delle 
megalopoli del triangolo tn-
dustriale del Nord. student! 
In lotta e donne sfiancate dal
la fatica nelle fabbriche e 
nelle case. Ed e questo tm 
pubblico Inlmitabile per pas
sione sociale. civile e polltl-
ca. che da Trincale riceve e 
alio stesso Trincale da UP 
messas^io dl solidarieta e dl 
corasgio per continuare Insle
me la lunga battaglla di opnl 
giomo 

In forza, dunque, di questa 
sua fisionomia di militante, 
della sua indole irrlduclbil-
mente popolare. Franco Trin
cale non poteva mancare nel 
dare il proprio contributo ap
passionato e solidale a quella 
grande, erolca epopea che e 
stata e che e tuttora la lotta 
del popolo vietnamita contro 
rimperialismo amcricano e 
contro tuttl I suoi ferocl sche-
ranl. Trincale ce ne da infat
tl proprio in questi giorni 
prova con due sue ballate, 
che saranno presto edite In 
un microsolco forse per conto 
del Comitato Italia-Vietnam. 
o forse anche a cura di altri 
enti democratici. a tot&le so-
stegno di un fondo dl solida
rieta per la ricostruzlone del 
Vietnam, rispettlvamente ispl-
rate a una poesia dl un patrlo-
ta vietnamita (Ti ricordo) e 
all'accordo di pace siglato a 
Parigi (Col Vietnam viu di 
prima). 

Evidentemente, la pregnan-
za stessa del tema ha dato 
a Trincale, in questa occa-
sione, un partlcolare stimolo. 
tanto che anche su) piano piu 
intensamente poetico e musi-
cale ha raggiunto una dimen-
sione tesa e ricca di non in-
cidentale commozione. Fran
co Trincale, d'altronde, coe-
rente col suo rinnovato lmpe-
gno dalla parte del movimen-
to democratlco e popolare, 
canta dovunque in quest! 
stessi giorni le -sue ultlme 
Ballate dedicate al Vietnam, 
quasi per farsi direttamente 
carico dello slanclo di solida
rieta che, oggi ancor piu dl 
ieri, deve sostanziarsl in una 
ininterrotta battaglia In fa-
vore del popolo vietnamita e 
degll immensl problem! che 
esso deve ora affrontare per 
ricostrulre non solo 11 pro
prio paese, ma anche la pro
pria vita, 

Siuro Borelli 

L'opera presentata in prima a Reggio 

Va in giro per I' Emilia 
il cacciatore di Weber 
Candice 
Bergen 
hostess 

Marcello Mastroianni e Can-
dice Bergen (nella foto) sa
ranno i protagonist! del film 
« Bravo Charlie, I love you t , 
che sari girato a partire dal 
mese prossimo a Sydney. E' 
la storla di un uomo che si 
innamora di una hostess, e 
la segue per tutto il mondo 

L'interessante spettacolo, interpretato da cantanti 
italiani, diretto dallo jugoslavo Lescovic e con I'al-
lestimento scenico del Teatro di Praga, sara pre-
sentato in sette citta della regione e a Brescia 

Dal nostro inviato 
REGK3IO EMILIA, 1 

Tra applausl convlntl e ca-
loroal ha preso U via, al Tea
tro municlpale, una delle piu 
Intelligenti e ardlte inlzlative 
del mondo llrlco Italiano: il 
lancio in otto teatrl successlvi 
ded Franco Cacciatore dl Carl 
Maria von Weber. H celebre 
lavoro che, nel 1821, rive!6 al-
l'Europa 11 romantlclsmo mu-
slcale e, contemporaneamente, 
dlede alia Germanla la prima 
opera razionale, dlventa un 
secolo e mezzo dopo, in Emi
lia, 11 segno del rllanclo operl-
stlco su una nuova base arti-
stdca e organizzatlva. 

La frase potrebbe suonare 
pomposa, ma solo a chi non 
conosca in quail condlzlonl 
depresse viva la musica in 
Italia. Tanto per averne una 
idea, apriamo 11 bel volume, 
fresco di stampa, che 11 Co-
mune dl Reggio ha dedicate 
al 125 anni di storla del s>uo 
teatro. Basta un'occhlata per 
scoprire che la prima opera 
di Mozart arrlva nel 1962 
(importata da Budapest) e 
che Rossini viene rappresen-
tato, in media, una volta ognl 
vent'annll Eppure Reggio ap 
partlene al mondo emiliano, 
dove la passione melodram-
matlca e fiorente in rappor-
to al resto d'ltalia che sta 
ancor pegglo. 

In slmili condlzlonl e nel
la scandalosa esiguita delle 
sowenzloni statali, qualslasl 
tentattvo dl rinascita doveva 
partire dalla rlurdone delle 
forze. C16 e awenuto, nel *57, 
colla fondazlone dell'Assocla-
zione Teatrale Emilla-Koma-
gna (ATER), giunta ora a rac-
cogliere 25 Comunl e a svl-
luppare — in collaborazlone 
coll'Ente bolognese — pro-
gramml dl tale portata quali 
in Italia non serano ancora 
tentati. 

H Franco Cacciatore — con 
le prevlste 17 repllche nel me
se in corso — da Reggio a 
Bologna, Modena, Perrara, 
Parma, Placenza. Ravenna, ol-
tre a Brescia — e un eeem-
plo convincente dei nuovl in-
dirizzi. Ma non solo per U 

La IV Rassegna a l Folkstudio 

Un'antologia di 
musica popolare 
italiana a Roma 

In corso una serie di spettacoli ai quali partecipa-
no i cantanti e i gruppi «folk » piu significativi 

E* In corso. al Folkstudio 
di Roma, la IV Rassegna di 
musica popolare italiana, per 
la quale si esibiscono sul pal-
coscenico del popolare locale 
trasteverino, praticamente 1 
cantanti e i complessi folk 
piu significativi del nostro 
paese. 

II complto dl apnre la ma 
nifestazione e stato assegna 
to a Giovanna Marini, la qua
le ha presentato un recital 
che si e posto un po' come 
un'antologia dei suoi migltori 
momentl musicali: la brava 
folksinger continua nella sua 
lucida ricerca attraverso mo
duli poco notl della canzone 
popolare strettamente legata 
all'istanza sociale, per arriva 
re ai canti di lotta veri e pro 
pri. document! di un'attua 
lita piu vicina ai giorni nostri 

Poi, 11 a Duo di Piadena* 
e stato protagonlsta di una 
esaltante rentrie al Polkstu 
dio, ove il gruppo emiliano 
non si esibiva da tempo, etr 
sendo stato ammesso «ad 
honorem » nel quadro del folk 
revival promosso dal disco-
grafici e dalla televisione. Aa 
ogni modo. Il iDuo di Pia 
dena » ha confermato. In que
sta piu opportuna sede, di 
essere sempre quello di un 
tempo, forte dl una « coscien-
WL popolare* che gli permet-
te di sottrarsi dalla spirale 
del meccanismi consumlsticl. 
E, a quella parte del pubbli
co che chledeva a gran voce 
l'esecuzlone deWUva fogarina 
— un best-seller della «hit 
parade* — i due ncantorl* 
di Piadena hanno saputo ri-
spondere con Bella ciao e Ad-
dio Lugano bella. stimolando 
cosl un ben difference atteg-
giamento da parte degli spet-
tatori piu accorti e sensibili. 

Una serata dawero ancora 
entusiasmante, con le canzo
nl di Paolo Pietrangeli: un 
repertorio di composlaonl che 
propone l'autore come il 
« cantacronache * piu attuale 
del nostro tempo. Da Contes-
sa In pol, 1 bran! dl Pietran 
*ell sono sempre nelle orecchle 
e sulla bocca di tuttl e, pro
prio per questo motivo, l'esito 
del recital del giovane cantau 
tore romano sembra sempre 
scontato alia vigilia. Poi, c'e 
sempre da ricredersl™ 

La serata Miccesslva. 11 
« Canzonlere Intemazlonale » 
con Leoncarlo Settlmelli, Ivan 
Orano, Adrla Mortari e Luca 
Franclscl cl ha proposto, nel 
quadro dl quella preclsa ana-
llsl della musica popolare Ita
liana che da anni 11 gruppo 

va sviluppando, una carrella 
ta sul canto contadlno, acco-
munando brani del tutto sco 
noscluti ad altri che purtrop-
po rientrano in un patrimonio 
folclorico fin troppo strumen-
talizzato a fini turistico-sno-
bistlci. Ma questa riproposta 
di Settlmelli e compagni si 
e rivelata. ancora una volta, 
quanto mai vitale e ricca di 
stimoll e di felici elaborazlo-
nl che gettano nuove luci sul-
1'attualita ritrovata del nostro 
canto popolare. 

A conclusione della prima 
settlmana di questa IV rasse
gna del Folkstudio, la brava 
Maria Carta ha presentato per 
la prima volta al pubblico 
romano 11 aCoro dei pastor! 
di Orgosolo*. protagonlsta fra 
I piu antlchi della stupefa-
cente realta muslcale sarda, 
che porta ad una nuova di-
mensione il ricco bagaglio cul-
tural-muslcale Isolano, emar-
ginato da sempre sia come 
evento folclorico sia come 
espresslone della cultura sarda. 

La Rassegna, come abbia
mo detto. continua con una 
grande partecipazione di pub
blico. 

d. g. 

numero delle recite. La stessa 
scelta dell'opera fuor del re
pertorio abltuale e signlflca-
tiva: una sfida alle cattive abi-
tudlnl e anche un premlo per-
che la cultura non e obbliga-
toriamente noiosa. Al contra-
rlo. 

Questa e stata la gran sco-
perta del regglanl alia pri
ma dell'altra sera. E' bastata 
la sin/onia, con la sua gagliar-
da « stretta », a vincere la par
tita. Poi e stato un continuo 
esplodere dl applausl slno alle 
Innumerevoll chlamate a sl-
parlo chiuso che nan premla-
to gll Interpret!. 11 direttore e, 
dlclamolo pure, quel gran 
mago del teatro che si chla-
ma Weber. 

H fatto e che 11 Franco 
Cacciatore, oltre a rappresen-
tare un momento fondamenta-
le nella storla della musica, 
e un'opera straordlnarlamen-
te viva e divertente. Le due 
cose sono legate. Nel 18?1 
Mozart ha da tempo seppel-
llto In musica il mondo arl-
stocratico. II nuovo secolo a-
vanza con Beethoven nel no-
me della llberta e del progres-
so. Weber, erede del primo e 
contemporaneo del secondo, 
racchlude nella propria ar
te tutta l'esaltazlone giovanl-
le, cavalleresca, che gll ato-
rlcl sintetlzzano sotto l'etl-
chetta del romantlclsmo: ado-
lescenza dl un'epoca che co-
ronera i propri ldeali nelle 
battaglie del Risorglmento eu-
ropeo. 

Tutto questo si rispecchia 
direttamente nel capolavoro 
di Weber; dalla scelta del 
dramma, che ha la freschezza 
delle antiche fiabe. alia musi
ca che lo awolge, mlsterlo-
sa e suadente, abbellita di 
flori popolari e di Invenzioni 
melodiche in cui Rossini da 
la mano a Beethoven. 

Tuttl I successorl — da Wa
gner a Mendelssohn — gll 
dovranno qualcosa. 

Alia fine, tra lo schioccn 
del battimanl. e lecito chle-
dersi perche mai Weber sia 
uno degli autori piu ignoratl 
dai nostri teatri. Perche alia 
Scala, ad esempio, 11 Franco 

, Cacciatore sia comparso una 
volta' In mezzo secolo, men-
tre VEuriante e VOberon re-
stano ineseguitl. Anche da 
questo punto di vista la pro-
posta dei Teatri Emlllani ha 
qulndi un valore di riscoperta 
culturale da non sottovaluta-
re, e l'edizione rivela gli sforzi 
compiutl per la «buona cau
sa*. 

Fatti 1 contl delle possibl-
lita, bisogna dire che si son 
fatti miracoH: l'orchestra e 
stata scelta con la cura neces-
saria alia reallzzazlone di una 
partitura che e tra le piu 
ardue di tuttl 1 tempi; l'ec-
cellente direttore. Bogo Le
scovic, e stato trovato In Ju
goslavia, dove gode meritata 
fama; la compagnia e forma-
ta da cantanti impegnatist a 
fondo nella difficile impresa 
di rendere, In italiano, lo sti
le aureo di un'opera sdtuata 
tra Mozart e il primo Wagner. 

Notlamo, per inciso, che — 
dato il gran numero dl repll
che — le parti principali so
no doppie; nol abbiamo sen-
tdto soltanto quelli che han
no cantato alia «prima* con 
risultati assal deoorosl; molto 
bene, soprattutto le parti fem-
minlli, Rita Talarico (Agata) 
e Ivana Cavalllni (Annetta); 
vlgorosi 1 due bassi. Giancar-
lo Luccardl e Maurizio Maz-
zieri (Gasparo e Eremlta), e 
il tenore Piero Filippi che 
supera con coragglo qualche 
difflcolta stilistica. Apprezza-
bili, nelle parti minor!, Ange-
lo Loforese. Carlo Oggioni, Ro
mano Vezzanl e Antonio Do-
menicanl come diabolico Sa-
miel, oltre al coro esatto e 
puntuale. 

L'allestimento. di orlgine ce-
coslovacca, ha la semplice e 
lntelligente funzionalita pro
pria di quella scuola, sia nel
la regia di Karel Jemek che 
nelle scene di Kvetoslav Bu-
benik prestate, assieme al co-
stuml. dal Teatro Nazionale 
di Praga. 

Nel complesso. Insomma, 
un'edlzlone assal rispettabile, 
che andra ancora mirliorando 
con le repllche e che U pub
blico, come abbiamo gift det 
to, ha accolto con vivo favore. 

r. t. 

le prime 
Cinema 

Racconti proibiti... 
di niente vestiti 

Dopo Valeria dentro e /uo-
ri, Brunello Rondl sembra 
compiacersi dl sclvolare glu 
per la china verso 11 bulo del
la nulllta. Chi poteva preve-
dere che un teorlco del neo-
reallsmo, un intellettuale, per-
sino citato da Galvano Delia 
Volpe nella blbllografla della 
sua Cristica del gusto, avreb-
be perduto la faccia «glran-
do» pellicole pseudo-erotlche, 
cioe sostanzlalmente irreali, 
come questa, che vede Rossa-
no Brazzl nel pannl di Mes-
ser Lorenzo, un uomo che ha 
la vocazlone per la fornlca-
zlone? 

E' forse un segno del tempi. 
Tuttavia, vogliamo ancora es
sere ottlmisti, e pensare che 
certl « racconti proibiti» gll 
«autori* avranno il coragglo 
di cestlnarli gla nella propria 
coscienza. Tra le lnterpretl, 
da citare le grazie di Janet 
Agren, Tina Aumont, Barba
ra Bouchet, Magali Nogl. Co
lore. 

vice 

Jazz 
Kenton alia 
Filarmonica 

Se la Filarmonica pensava 
di dimostrare la sua spreglu-
dicatezza e la sua apertura 
verso le piu diverse forme 
deH'espressione muslcale met-
tendo in cartellone un con
certo-jazz dl Stan Kenton, 
dobbiamo dire che ha sbaglia-
to. L'altra sera aH'Ollmplco, 
infattl, abbiamo assistito alia 
parata di vis tic a dl un musl-
cista che, senza dubbio, e 
tra 1 meno rappresentatlvl 
che il jazz tradizionale sta-
tunltense abbia mal conosclu-
to. Tra il tripudio di una pla-
tea molto mondana (1 prezzl 
d'ingresso erano esorbitanti), 
Stan Kenton, alia testa di 
una trentina dl elementl del 
suo «Creative World» (che 
cosa cl sara, pol, di creativo!) 
ci ha proposto una serie di 
stucchevoll melodie firmate 
da Legrand, per concludere 
la prima parte del suo act 
addirittura con Theme from 
«Love Story ». 

Siamo ad un livello decisa-
mente poco sopportabile. E 
purtroppo, anche 1 glovanlssi-
mi strumentistl del complesso 
sfoggiano un professionismo 
sterile, eslbendosi in assoli di 
gusto discutlblle, durante 1 
quali 11 masslmo dell'improv-
visazione e dato dalla osses-
siva e monotona ripetizione 
dello stesso riff, con la ricer
ca di effetti d'estensione pu-
ra e semplice. Insomma, ci 
displace dirlo, Stan Kenton 
ha confermato ancora una 
volta rinutilita culturale e 
muslcale del suo personaggio. 

d. g. 

«La conquisfa 
del Messico» 
al Beat 7 2 

Questa sera, alle ore 21,30, 
al «Beat 72 », andra in scena 
La conquista del Messico, rap-
presentato dalla compagnia 
sperimentale a Patagruppo *. 
Lo spettacolo e, tra l'altro, 
la elaborazione dl materiali 
letterarl di Antonio Artaud, 
in partlcolare del suo Viag-
gio nel paese dei Tarahuma-
ras. Gli attori sono Rosa Dl 
Lucia, Bruno Mazzali, Antonio 
Obino, Marco Del Re e Fran
co Turi. Le musiche sono dl 
Antonello Neri. 

Paolo Pietrangeli 
domani sera al 
Teatro Lavoro 

Serata di canzoni popolari 
domani, alle 21,30, al Teatro 
Lavoro, via dl Monte Testac-
cio 58. Ne sara protagonlsta 
Paolo Pietrangeli. L'incasso 
della serata sara devoluto a 
favore degli organizzatori del 
teatro, che si trovano in dif
flcolta finanziarie e rischiano 
lo sfratto. 

Celebrazione 
pucciniana 
a Seattle 
SEATTLE (USA), 1 

Per il cinquantesimo anni-
versario della morte di Gia-
como Puccini II teatro del
l'opera ha allestlto una nuo
va edizione della Manon Le-
scaut ed ha organizzato una 
serle di conferenze in teatro 
ed in televisione per ricorda-
re il grande maestro italia
no. 

Rischiatutto: dignitosa 
sconfitta di Giacomino 

Nuovo campione e Enzo Bottesini di Genova 
Domenlco Giacomino Plova-

no. gia trovatosi in difflcol 
ta «psicologica» nel giorni 
scorsi per lo scandaletto del
le pomografie (e al sa 
quanto fatti dl questo ge-
nere slano in contrasto con 
la bacchettona immagine mo-
rallstlca che la RAI-TV vuole 
dare dl se), e stato sconfit-
to anche sul campo, ieri sera 
a Rischiatutto. D correttore 
dl bocze di Clrle ha dovuto 
cedere 11 tltolo di campione 
al genovese trentenne Enzo 
Bottesini, rappresentante dl 
commerclo esperto di sport su-
bacqueo, che ha vlnto sel ml-
lionl e 600 mil* lit*. Giaco
mino e perd caduto in ptodl: 

ha risposto, colpo dopo col-
po, all'assalto di Bottesini e 
alia fine della serata, rispon-
dendo esattamente alia do-
manda del raddoppio, si e 
portato a casa altri cinque 
millonl e 740 milioni, per cul 
e usclto dal gloco con una 
vlnci ta totale di ventotto mi
lioni e mezzo dl lire. 

n terzo concorrente. Tope-
raio Bruno Scuratl di Sena-
go, ventiquattrenne, presenta-
tosl nella storla del vecchio 
West* e rimasto un po' ai 
marginl del telequlz e, anche 
se 6 giunto alia domanda fi
nale — alia quale ha rispo
sto, del resto, esattamente — 

ha vinto soltanto duecentoml-
la lire. 

L'esito della serata si e de-
clso, come al sol I to, nella fa-
se delle domande al pulsan-
te: Giacomino e Bottesini at 
sono datl battaglia nella ri
cerca del Superjolly, dei Jol
ly e dei rlschl, ma lo sfi-
dante e stato declsamente piu 
fortunato. Vedremo nelle pros-
sime settlmane se Bottesini 
ha l numerl per diventare un 
« personaggio *: lntanto e cer
to che lo sport subacqueo e 
purtroppo — specie se con-
frontato con la geografla uni
versale di Giacomino — una 
materia straordlnarlamente 
noioea. 

raai $7 

controcanale 
«VENT*ANNI?» — Sara 

una coincidema, ma I'inge-
nuo Giacomino, ad appena 
una settimana di distanza dal-
Vesplosione dello scandaletto 
delle foto che lo ritraevano 
insieme con una ex concor
rente in atteggiamenti lasct* 
vi, ha perduto il titolo al 
^Rischiatutto ». 

Lo sostituisce un rappre-
sentante di commerclo, istruU 
tore subacqueo, che ha I'aria 
di sapere il fatto suo e diffl-
cilmente si lascerebbe attira-
re in una trappola del fire-
nere di quella nella quale e 
cascato il correttore di bozze 
di Cirii. Per la verita, comun. 
que, Mike Bongiorno ha con~ 
tinuato a riservare al perso
naggio che I'ha tanto aiutato 
in queste settimane un trat-
tamento particolarmente gen
tile, in lui non del tutto con-
sueto. La gara e stata tesa, 
questa volta; non 6 mancato 
nemmeno il rischio di malo-
re del nuovo vincitore. Insom
ma, ancora una volta il «Ri
schiatutto » ha confermato di 
essere uno spettacolo vitale: 
naturalmente, rispetto agli 
scopi che si preflggono i suoi 
inventori e i dirigenti della 
RAI-TV. I quali sono anche 
essi piuttosto soddisfatti: non 
a caso Vufflcio stampa del-
I'ente radiotelevisivo si e af-
frettato a pubblicare un nu
mero particolarmente volumi-
noso del suo bollettino per ce. 
lebrare il terzo compleanno 
del quiz, ricordando gli indi
ct di ascolto, gli indict di gra-
dimento, le figure degli ex 
campioni, e citando — come 
& di regola in questi cast — il 
parere di un « esperto», per 
I'occasione il sociologo Ferra-
rotti. 

Nel bollettino d riportata 
anche la dichiarazione giubi-
lante di Paolo Limiti, che 
ideb il «Rischiatutto » insie
me con Mike Bongiorno e 
che, richiamandosi all'esempio 

americano, venttla la possibl-
lita che il quiz duri altri ven-
t'anni. Speriamo bene. 

E ORA? — E' giunto sul 
video un secondo programma 
a puntate di durata insolita-
mente breve. II primo pro
gramma del genere si chla
mava nlo e...»; questo porta 
il titolo « E ora dove sono? ». 
L'idea-base e tutt'altro che 
nuova: andare a ripescare al-
cune persone che furono fa-
mose parecchi anni fa per sco
prire la loro condizione attua
le. II gioco ha sempre fun-
zlonato sul piano giornalisti-
co: c'd I'eco del passato, c't 
il confronto tra I'ieri e I'oggi, 
e spesso d facile sfruttare la 
vena patetica, perche i per-
sonaggi sono circondati da una 
atmosfera di nostalgia dei bel 
tempi passati. Inoltre, la TV 
rende sempre quando pub cen-
trare un personaggio. 

Questa puntata « E ora dove 
sono?» si occupava di Enzo 
Stajola che oltre vent'anni fa 
fu, a 9 anni, protagonlsta, in
sieme con Lamberto Maggio-
rani, del film «Ladri dl bid-
cletten di Vittorio De Sica. 
Gli ingredienti, quindi, erano 
questa volta molto sapidi: un 
film famoso, un altrettanto fa-
moso regista (e anche lul ot-
timo attore) da intervistare, 
un ragazzo divenuto ormai pa
dre. Grazzini e Licastro non 
hanno fatto altro che formu-
lare qualche domanda e av-
viare macchina da presa « 
registratore: I'unico loro me-
rito, in pratica, & stato quello 
dl non cercare a tutti i costi 
la lacrima. Ma un program
ma cosl, proprio per la sua 
brevita, dovrebbe riuscire a 
raggiungere una intensita « 
una capacita di penetrazions 
non comuni: che questa pun
tata, comunque, non posse-
deva. 

g. e. 

oggi vedremo 
LA FISARMONICA (1°, ore 22) 

Orletta Bertl e 1'osplte d'onore dl questa quarta trasmis-
sione del programma di Giorgio Calabrese dedicato a Peppino 
Principe e alia sua fisarmonica. L'uva fogarina e Addio mo-
rettin ti lascio sono due branl tiplcl del folklore emiliano 
che la cantante lnterpretera. Paola Musianl, ospite flssa de 
La fisarmonica fara ascoltare al telespettatorl Passera. men-
tre Principe si clmentera in due branl vlrtuosisticl con il 
suo strumento. 

UN NEMICO DEL POPOLO 
(2°, ore 21,20) 

Con la regia di Sandro Sequi e rinterpretezione dl Gian-
rlco Tedeschi, Dina Sassoli, Marianella Laszlo e Virgmio 
Gazzolo, va In onda questa sera l'allestimento televisivo di 
Un nemico del popolo dl Henrik Ibsen. 

L'azione si svolge in una cittadina termale, durante la fine 
del secolo scorso. Thomas Stockmann, un medico sovrinten-
dente alle Terme, si accorge un glorno che l'acqua che arriva 
agli stabilimenti e inqulnata. La sua coscienza lo spinge a 
rivelare questa terrlblle verita, ma suo fratello — slndaco del
la cittadina e presidente della socleta termale — fa di tutto 
per impedirgllelo. Nonostante cid, Stockmann e declso ad 
andare fino in fondo, verso la verita, appoggiato in un primo 
momento, dal giornale locale e da alcunl influent! clttadinl. 
Sublto dopo, si accorgera dl essere rimasto solo nella sua 
battaglia, giacch£ gli altri si sottomettono al volere delle 
autorita che temono lo scandalo. Ben presto Stockmann fi-
nira col perdere 11 suo implego alle Terme e verra minac-
clato nella sua stessa casa: ma II nostro protagonlsta restera 
come e dove e, a combattere contro i mulinl a vento. 

programmi 

TV nazionale 
9,30 Trasmfssionl scola-

stiche 
12,30 Sapere 
13.00 Ore 13 
13,30 Telegiornale 
14,00 Una lingua per tutti 

Corso di francese. 
15.00 Trasmlsslonl scola-

stiche 
17,00 La gallina 
17,30 Telegiornale 
17.45 La TV del ragazzl 
18^45 Spazio muslcale 

19.15 Sapere 
19,45 Telegiornale sport 

Cronache italiane 
2030 Telegiornale 
21.00 Stasera 
22,00 La fisarmonica 

Terza puntata 
23.00 Telegionale 

TV secondo 
17,00 Sport 

Ippica: 
21,00 Telegiornale 
21,20 Un nemico del po

polo 
di Henrik Ibsen. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ora 7 . 
a . 12 , 1», 14, 15 , 17 , 2 0 , 
2 1 . 23; 6 : Mattutioo matle*l«j 
6 ,42: Alnaaacco; 6,47< Com* 
s pcrcM; 8,30: L* caucni o«l 
mattino; 9s l e • all antorh 
9,15* Vol ed io; 10: Spedato 
GR; 11,30? Set thmM cortoj 
12,44: M a t * ia lU ly i 13,15s 
I favolosb Nat « Kiafl • Co:«x 
13.27: Una commedia a tr*nta 
minotl; 14: Zibaldooa IUi '»*»; 
15,10: Par *oi aioraiM; 16,40: 
P r a f n a a i par I raaattl: Abra
cadabra} 17,05s I I •iraaoMi 
19,10: Italia caa lavora; 19.25* 
IHncraH oparistjdi 2 0 ^ 0 ; Aa-
data a rftorao; 21.15: Coacar-
to rtnfooico: Rafael Kobsl.k; 
22 ,45: Proaraaiina laiaaio. 
23 ,20: Flash. 

Kaclio 2° 
GIORNALE RADIO - Ora 6 ,30, 
7 . 3 0 , 8 . 3 0 . 9 . 3 0 , 10.30. 11 ,30 . 
12,30. 13,30, 15,30, 16,30. 
17.30. 18.30. 19 .30 , 2 2 ^ 0 , 
24; 6 : I I mattiaiera: 7,40: 
Boonaiornot 8,14: Tra awthrt 
par ta; 8.40: Gallcria dal aw> 
lodramtaai 9.15: Saoai a co> 
lori daU'orcbastra; 9 .50: atatar 
Carria dl Tacodora Draiaari 
10,05: Catooai par tatt l; 10.35: 
Dalla vostra partar 12,10: Tra-

•ralscioni resionali; 12,40: Alto 
sradimento; 13: Hit Panda; 
13,35: Passegisanda fra la a»-
te; 13,50: Coma a percbe; 14: 
Noa ai sa mai; 14,30: Trasmis-
sioni ragionali; 15: Panto i»-
tarrosathre; 15.40: Cararai; 
17,30: Special* GR; 17.45: 
Cniamat* Roma 3 1 3 1 ; 19,55: 
Canzoni senza pensieri; 20 ,10: 
Boona la prima!; 20.S0: Super
sonic; 22 ,43; I I fiacre n. «3; 
23,05: Baonanott* fantasma; 
23,20: Mosica lesgera. 

Radio 3 o 

Ora 9,25: Trasmissioni speciaili 
10:Convarto di apertora; 11,40: 
Masktia italiaaa d*otsi| 12.15: 
La mosica nel tempo; 13,30: 
Intermezzo; 14 .30: I I disco la 
vetrinax 15,15: Concerto dal 
ptanista Alexis Weissemaar*; 
15.50: La Sinfoaie di Jan Si-
belios: 16,15: I romanzi della 
storia: Alessaadro Magno; 
17.20: Class* onica; 17,35: 
Fosli d*albam; 17,45: Scaola 
Materna; 18: Notizia del ***» 
zo; 18,45: Piccola piaaeta; 
19,15: Concerto di oani vara; 
20,15: La malattia infattire; 
20.45: I I cinema italiano dealt 
anni sessanta; 2 1 : Giornale del 
Terzo • Sette arti; 21 .30: Se
rata a soegetto; 22,30: Parlia-
mo 41 spettacolo. 
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