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Al cinema in 
aumento piu 
il prezzo del 
biglietto che 
gli spettatori 

Sono stati dlffusi 1 prlml 
dati sul bilancio dello spet-
tacolo per il 1972; le stati-
stiche definitive saranno pre-
sentate nella pubblicazione 
che la SIAE predlspone en-
tro l'autunno dl ciascun anno. 

Le informazioni disponibili 
rlguardano ancbe 11 settore cl-
nematograflco, nel quale sa-
rebbero stati reglstrati au-
menti nella spesa del pubbll-
co giunta a 237 millardi (31 
in piu del 1971 con una llevi-
tazione percentuale del 15 per 
cento) e nel numero degll 
spettatori. Quest! ultiml sa-
rebbero cresciuti dl 17 mllio-
ni (3 per cento) toccando quo
ta 553 mllioni. In mancanza 
del valori relativi ad altrl 
aspetti del mercato (numero 
delle sale, giornate dl pro-
grammazlone, rendimento dei 
film, scomposizione territo-
riale, ecc.) non e possibile 
anallzzare le modifiche dl 
struttura nella loro comples-
sita. Rimandlamo quest'esa-
me al momento in cui po-
tremo disporre del quadro 
completo; per ora ci sia con-
sentito avanzare alcune osser-
vazionl general!. 

L'aumento nel numero dei 
biglietti vendutl segue quel-
lo dello scorso anno, allor-
che, per la prima volta dal 
1959, s'interruppe la consueta 
« caduta» delle frequenze. II 
consolidamento di questa ten-
denza nasce da un lnsleme 
di fattori. In essi rientrano 
sia la situazione di crisi del 
paese (II cinema tende ad 
espandersl nel moment! e nel-
le situazioni economicamen-
te precarie), sia la presenta-
zione contemporanea dl ope-
re che per le campagne pub-
blicitarie di cui si sono gio-
vate o per 1 « casi» giudizia-
ri che le hanno coinvolte han-
no assunto i connotati di ve-
ri e propri fenomeni di co
stume la cui portata supera 
il fatto cinematografico, sia, 
infine, una certa erosione del-
la suggestfone «televisiva », 
minata da una politica che co-
stringe la RAI entro le pa-
stole del piu grigio conformi-
smo. 

L'intrecciarsi di quest! fat-
tori, e dl altrl. la cui influen
za presenta connotati piu sfu-
matl, ha agito In favore • di 
un ritorno al cinema che sa-
rebbe errato considerare co
me vera e propria Inversio-
ne di tendenza o quale assen-
so, spontaneo e autonomo, del 
pubbiico alle scelte produtti-
ve ed ai condizionamentl 

Chi va a vedere Ultimo tan
go a Parigi, spinto unlcamen-
te dalla promessa di immagi-
ni «proibite» strombazzate 
da un battage pubblicltarlo 
quanto mai volgare, chi en-
tra nella sala in cui viene 
prolettato 11 padrino perche 
bombardato da settimane di 
inchieste giornalistiche e tele-
visive, suggestionato da una 
astuta campagna reclamistica 
che non ha risparmiato mez-
zi per «costruire> il succes-
so del film di Francis Coppo
la, chi sceglie il locale in cui 
viene prolettato l'ultimo film 
del «duo Trinitan solo per
che tediato sino alia nausea 
da programmi televisivi oscil-
lanti tra rimbecillita e la cor-
tigianeria, chiunque si awi-
cini al cinema spinto da sug
gestion! dl questo genere non 
compie scelte realmente au-
tonome. 

In pratica egli non ha al-
ciin mezzo per awicinare un 
tipo di cinema diverso da 
quello gradito e imposto dai 
mercanti. In questo senso un 
aumento del numero degii 
spettatori (anche ammesso per 
ipotesi che si tratti di ain-
versione di tendenza» e non 
di semplice contingenza mo-
mentanea) non smentisce le 
critiche che sindacati. asso-
ciazioni democratiche di ba
se, partiti della sinistra, il no
stra in particolare, hanno svi-
luppato attorno ai guasti so
cial!, alio spreco delle possl-
bilita di comunicazione, alle 
umiliazioni cultural! inflitte a! 
cinema da un'organizzazione 
mercantile attenta solo alia 
speculazione ed al profitto. 
Un'organizzazione la cui na-
tura parassitaria trova confer-
ma in un aumento della spe
sa del pubbiico dovuto piu al
ia cresclta del costo dei bi
glietti che non alia dilatazio-
ne della domanda. Infatti, 
mentre quest'ultima e salita 
del tre per cento, I proventi 
globali al botteghlno hanno 
fatto registrare un Incremento 
del 15 per cento. Ne e risul-
tata una nuova lievitazione del 
prezzo medio degli ingressi ci-
nematografici giunto a circa 
430 lire. 

Le taglie imposte agli spet
tatori da una struttura basa-
ta su meccanlsmi di stampo 
oligopolista (suddivisione del 
« circuito » cinematografico in 
ordini di «visione», concen-
trazione dell'offerta, separa-
zione della proprieta dei mez-
zi di produz:"one dall'attivita 
imprenditoriale vera e pro
pria, ecc.) nascono da leggi 
regolate da! predominio del
l'offerta suHa domanda. con 
la costruzione di • bisogni > 
clnematografic: insensibili alle 
Istanze conoscitive. al!e pos-
slbilita espresslve e cultural! 
delle grand! masse 

Umberto Rossi 

L'URSS non ondra 
al Festival 

di Berlino-Ovest 
BERLINO OVIST. 28. 

UR£S. Cecoslovacchia e Ro 
mania hanno annunciato che 
non parted per anno al prossi-
mo Festival cinematografico 
di Berlino Ovest in program-
ma dal 22 giugno al 3 lugllo. 
Motivo ufflclale del rifiuto e 
che a distanza molto ravvicl-
Qftta dalla manlfestazlone ber-
Mnese, 11 10 lugllo, comln-

11 Festival di MOSCA. 

« » 

II processo in appello a Bologna 

La sentenza su 
Ultimo tango 

lunedi prossimo 
II PG chiede il sequestro del film e la condanna 
del regista, dei protagonisti, del produttore e di 
un noleggiatore a cinque mesi e dieci giorni 
di reclusione e a novantamila lire di multa 

Oggi i l 

convegno 

dell'AIACE 

sugli Enti 

del cinema 
Si svolge oggi alle ore 16,30, 

nella Sala delle conferenze dl 
Palazzo Valentin! a Roma, la 
manlfestazlone promossa dal-
rAssociazione itallana degll 
amici del cinema d'essai 
(AIACE) su: « Gli Enti di Sta-
to nel settore della cinemato-
grafia: esigenze e prospettlve 
di sviluppo ». Scopo dell'inlzia-
tlva e quello di favorire una 
ampia convergenza di forze 
polltiche e cultural! per la 
formulazione di una linea che 
assicuri lo sviluppo in senso 
democratlco deirattivita degli 
Enti cinematografici pubblici. 

La manlfestazlone — che sa-
ra presieduta da Alberto Lat-
tuada — sara Introdotta da 
una relazione colleglale del
l'AIACE: seguira un dibattito 
con l'lntervento di rappresen-
tantl dei partiti democratlcl, 
delle associazionl degll autori. 
dei sindacati e di organism! 
culturali. 

Le ventisei 

finaliste 

del « Disco 

per I'estate » 
Sono ventisei e non venti-

quattro le canzoni ammesse 
alia fase finale del « Disco per 
restate » dopo la conclusione 
delle ellminatorie. La RAI ha 
infatti deciso — secondo quan
to permette 11 regolamento — 
di ammettere due canzoni in 
piu rispetto al numero che era 
stato stabilito in un primo 
momento. Le canzoni ammes
se sono. in ordine alfabetico, 
le seguenti: 

Brividi d'amore, Nada; Cara 
arnica mia, I Gens; Dimmi di 
no, Alberto Anelli; Era ancora 
primavera. La Strana Societa; 
Fijo mio. I Vianella; Giovane 
amore, Mario Tessuto; 11 fiu-
me corre e I'acqua va, Giovan-
na; II frutto verde, La Grande 
Famiglia; II primo sogno proi-
bito, Gianni Nazzaro; / muli-
ni della mente, Iva Zanicchi; 
lo perche", io per chi, I Pro-
feti; La canzone di Maria, Al 
Bano; La citta, Marisa Sac-
chetto; L'amore e un poco 
matto. Rita Pavone; La mosca, 
Renato Pareti: Made in Italy, 
Jimmy Fontana; Mare, mare, 
mare, mare. Ada Mori; Nuvole 
bianche, Rosanna Fratello; 
Perchi ti amo, I Camaleonti; 
Piccolo amore mio, Ricchi e 
Poveri; Sole rosso, II Segno 
dello Zodiaco: Storia di peri-
feria. Dik Dik; Tre parole al 
vento, Mino Reitano; Tu mi 
regali I'estate, Miro; Tutto e" 
facile, Gilda Giuliani; Un qior-
no insieme. I Nomadi. 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 28. 

La sentenza della Corte di 
appello dl Bologna, davantl 
a cui si celebra II processo 
per oscenlta al regista, ai pro
tagonist!, al produttore e a 
un nolegglatore dl Ultimo 
tango a Parigi, e stata rinvia-
ta, insieme con le repllche 
delle parti, ad una nuova u-
dienza fissata per lunedi 4 
giugno. 

II film dl Bertoluccl — co
me e noto — era gia stato 
assolto dal Trlbunale di Bo
logna per inconslstenza delle 
accuse che gli erano state rl-
volte da un paio di padri di 
famiglia e perche, in ogni 
caso, era stato rlconosciuto II 
valore e il significato artist!-
co deH'opera. 

Dopo la vlsione privataw 
del film, su schermo panora-
mlco, per le esigenze dei giu-
dlci della Corte d'Appello e 
dopo la opportuna pausa di 
medi tazione stamane e inl-
ziata la discussione. 

Ha cominciato, natural-
mente, la pubblica accusa, 
vale a dire il sostituto Pro-
curatore Generale, dott. Lu-
chetti, il quale ha illustrato 
I motivi di ricorso contro il 
verdetto di assoluzione: dal 
suo dlscorso non sono uscite 
fuorl Idee nuove. Unica novi-
ta, se cosl si pu6 dire, dopo 
che la pellicola e stata vista 
da oltre sette milion! di spet
tatori e che il P.G. ha infor-
mato che sono arrivate alia 
autorlta giudiziaria cinquecen-
to lettere di altrettanti «cit-
tadini medi». scandallzzati, 1 
quail hanno Invocato la di-
struzlone del film 

A conforto della temeraria 
convinzione che Ultimo tango 
a Parigi sia pellicola oscena 
e pornograflca, 11 P.G. ha ri-
cordato, per la verita, anche 
1'opinione di Domenico Mec-
col! e di Giovanni Mosca, lo 
umorista che, a suo tempo, 
irrise al film di Federico Pel-
lini La dolce vita e a Salva-
tore Quasimodo, quando ot-
tenne il Premio Nobel per la 
poesia. 

Dopo different!, fantasiosi 
ma anche contrastanti tenta-
tivi di definire cosa deve In-
tendersi per opera d'arte. 11 
dott. Luchetti ha proposto 
dl riformare 11 verdetto dei 
giudici di primo grado in una 
condanna perche il film sa-
rebbe osceno, senza arte e 
grondante soltanto sconcezze 
gratuite e commercial!. La 
pena proposta e stata di 5 
mesi e 10 giomi di reclusio
ne oltre a 90 mila lire per 
ciascuno degli imputati, vale 
a dire per Bertoluccl e Gri-
maldi. per Umberto Matteuc-
ci. il nolegglatore (aw. To-
nazzi) e per 1 protagonist! 
Marlon Brando e Maria 
Schneider (aw. Lenzi). 

Sarebbe ipocrisia conside
rare il film di Bertolucci ope
ra d'arte — aveva detto il 
pubbiico accusatore — solo 
per il timore di essere consi-
derati dei superati. oppure 
di essere «contro la liberta 
di pensiero e dell'arte legata 
ai glutei o ai genitali». 

Per la dlfesa ha comincia
to a parlare il prof. Gianni ti 
che ha polemizzato con il 
pubbiico accusatore per le de-
finizioni di comodo. su cib che 
deve avere un film perche sia 
opera d'arte; dell'aw. Tonaz-
zi sulla insussistenza del« con-
corso» per il distributore del
la pellicola; dell'aw. Lenzi 
circa la validita artistica e 
morale del film e infine del 
prof. De Luca, la cui arringa 
si e protratta fino a sera 
tardi. 

Dopo di che la Corte ha 
1 deciso il rinvio a lunedi. 

Un concerto alio Sfadio Flaminio 

Pop cialtronesco e 
monocorde a Roma 
Introdotti dal nuovl Camel 

di Peter Frampton, ex chitar-
ra ritmica degli Humble Pie 
(Camel non ha nulla a che 
vedere con «Sopworth Ca
mel 9, un gxuppo inglese che 
anni fa vagabondava per le 
balere di mezza Italia, con 
Tunica virtu dell'accento an-
glosassone tan to in voga> 
I'Arthur Brown's Kingdom 
Come e i Van Der Graaf Ge
nerator sono apparsi l'altra 
sera alio Stadio Fiamlnio di 
Roma, per una mini-rassegna 
che alio stato dei fatti k ri-
sultata mlseramente allestita. 

Al buio piu completo, su 
un palcoscenico alquanto stri-
minzito, l'eclettico Arthur 
Brown si e dimenato piu di 
quanto oggettivamente gli sa
rebbe stato possibile, sfogglan-
do l numeri del suo migllore 
repertorio. Figure medioevali, 
corazze e cimleri, semafori, 
animali mitologici e persino 
il Papa hanno fomito innu-
merevoli spuntl di provocazio-
ne e dlssacrazione per la piu 
• maledetta* delle pop stars. 
Artl.ur Brown, infatti, prota-
gonista di un'emblematica 
ascesa sulle vette del succes-
so consumistico, da tempo 
amblsce a presentarsl nelle 
vest! dl personaggio degene-
rato ed estraneo al consueti 
canon! della moda off. Infat
ti, rimpopolare cantante bri> 

tannico non e n6 un travesUto 
all'ultimo grido e neppure un 
fatalista trasoendentale, adep-
to del new look orientate: 
Arthur Brown si confessa cial-
trone e, in questa sua since-
rita, appare meno pedante di 
tanti giullari presi sul serlo. 
L'innegabile lucidita con la 
quale egli espone le sue pur 
confusionarie tesi ne riscatta 
ogni atteggiamento velleita-
rio. 

Dopo il «regno» di Arthur 
Brown, 6 stata la volta del ro-
mantico «regno* di Peter 
Hammil, protagonlsta assolu-
to della scrata, per l'ultima 
volta a fianco dei suol com-
pagni del Van Der Graaf Ge
nerator. Displace rendersl 
conto, per6, che il senslbile 
cantautore anglosassone si av-
via monocorde verso un con-
tinuo ripetersi. Se al suo fian
co compare uno strumentlsta 
del calibro di Dave Jackson, 
la struttura armonica delle 
sue • Ilriche acquista nuova 
Unfa; se no, il suo recital 
personale vive di una sugge
s t ion del tutto immaginaria. 
Ad ogni modo, dopo poche 
note, U concerto si e awiato 
tra la confuslone ad un pre-
maturo epilogo, a causa del
le protest* del benpensanti 
local!. 
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PARIGI — L'aftrice ventiquattrenne Marline Cardevielle (nella 
foto) e stata scelta dal regista Jose Giovanni per interpretare, 
accanto a Jean Gabin e ad Alain Delon, il f i lm a Contre la lol» 
(K Contro la legge»), la cui lavorazione comincera al primi 
di agosto 

i Musica ; 
Bruckner 
e Mozart 

all'Auditorio 
Una patina di stanchezza 

si 6 posata sull'ultimo con
certo della stagione slnfonl-
ca di Santa Cecilia. 

Sul podlo, Glanandrea Ga-
vazzenl — capelll argentei, 
tight grigio — ha dato esecu-
zionl affettuose di pagine ml-
nori dl Bruckner e dl Mozart. 
Nessuno si scandallzzera se 
diciamo che la Sinfonia n. 6 
del primo e Vesperae solem-
nes de con/essore, K. 339, 
del secondo, non siano musl-
che cosl pregnantl come al-
tre del due compositorl au-
striacl. 

Prollsse entrambe, le com-
posizloni svelano, tuttavia. 
momentl preziosi, certi avvll 
dl Bruckner, certl «arlosl» 
dl Mozart, senonche" 11 Ga-
vazzeni non ha voluto fare 
concession! al particolare, ti-
rando avanti in un comples-
sivo grlgiore, lmpeccablle e 
nobile, rlverberantesl, chlssa, 
dal grigio della dlvlsa diret-
torlale. 

Applausl e « bravo » non so
no mancati, e riguardavano 
anche il coro e 1 solisti di 
canto, tra i migliori che si 
siano ascoltati quest'anno al
l'Auditorio: Bruna Rizzoll, 
Carmen Gonzales, Lulgl Alva 
e Franco Ventriglla. 

Domanl, fuori abbonamen-
to, suonera il vegliardo-prodi-
glo (87 anni!) Arthur Rubin
stein; poi, tra un mesetto, 
la musica si trasferira «tra le 
maestose rovinen della Basi
lica di Massenzlo. 

I concert! sono otto — uno 
per settimana, con replica — 
il che permettera, come dice 
il programmlno diffuso dal-
1'Accademia, a ad un pubbiico 
sempre piii vasto e socialmen-
te vario di assistere a gueste 
manifestazioni musicali che 
si collocano in un ambiente 
di superba bellezza architet-
tonica ». 

Ecco gli otto direttori che, 
in realta, sono sette: Lovro 
von Matacic; (26-27 giugno); 
Juri Aronovich (5 e 6 lugllo); 
Franco Mannino (12 e 13); 
Francesco Molinari Pradelli 
(19 e 20); Zdenek Macal (26 
e 27); Carlo Zecchi (2 e 3 a-

Primo premio alia pianista canadese Kathleen Solose 

Un passo verso il nuovo 
al concorso Casagrande 

II presidenfe della giuria, isolafo in un ffentativo di difesa della «routine », ha 
abbandonafo il suo incarico — Riconoscimenfi ad alfri quatfro giovani artisti 

Dal nostro inviato 
TERNI, 28 

Con la premiazione dei vin-
citori e con il concerto che i 
vincitori stessl hanno tenuto 
leri, neU'Auditorium di Vil-
lalago (splendida villa sui 
monti che guardano Temi e il 
lago dl Piedlluco), si e conclu-
sa l'ottava edlzione del Con
corso pianistico internaziona-
le a Alessandro Casagrande». 

Due fatti important! (ce n'e 
anche un terzo. ed e l'alto 
livello dei concorrenti) hanno 
caratterizzato questa tornata 
del Concorso. II primo e nello 
sciopero del servizio postale, 
per cui e successo che sono 
arrivati a Tern! prima i can
didal che le loro domande, 
mentre altri dei quali erano 
arrivate le domande non si so
no fatti vedere. Tenute le 
iscrizioni aperte fino all'ulti
mo momento, si sono poi 
schierati a battaglia ben ven-
ticinque pianisti: quattro ita-
liani. quattro bulgari, tre ro-
meni, due francesi, due ame-
ricani. due belgi. un messica-
no. una pianista argentina, 
due svlzzere, una australiana, 
una polacca, un tedesco e una 
canadese (che poi ha vinto la 
gara). 

Dopo le prime prove elimi-
natorie. sono entrati in semi-
finale quattordicl concorrenti, 
sette dei quali sono stati am-
messi alia finale, mentre usci-
va dal Concorso addirittura il 
presidente della giuria, mae
stro Salvatore Allegra, il qua
le non ha rispettato i patti 
del gioco. E in questa uscita, 
piuttosto clamorosa, e il se
condo fatto importante di cui 
dicevamo. 

Che cosa era successo per 
arrivare a questo incidente al 
vertice del Concorso? Era suc
cesso un fatto sempllcissimo, 
cioe che la pianista canadese 
Kathleen Solose (poi vincitri-
ce del concorso), spezzando 
una routine opportunistica che 
la maggioranza dei concorrenti 
osserva nella scelta dei bra-
ni di autori contemporanei, 
avesse avuto la buona idea di 
suonare un brano del nostro 
bravissimo pianista-composito-

re Bruno Canino: Labirinto 
n. 2. 

Dopo l'esecuzlone dl questo 
pezzo brlllante e malizioso, il 
presidente della giuria, Salva
tore Allegra, e sbottato con un 
ftsignorina, questo 5 un con
corso pianistico, non una ras-
segna sperimentale ». 

La candidata e rimasta in-
terdetta, ma non si sono fatti 
sorprendere 1 membri della 
giuria cite hanno, a maggio
ranza, prontamente rintuzza-
to Yexploit del presidente, con 
tale fermezza, che 1'AllegTa 
ha preso e se ne e andato, 
non senza lamentarsi del poco 
rispetto per le sue opinion!. 

Spesso i presidenti — a 
qualsiasi livello presiedono 
qualcosa (e non pensiamo af-
fatto alia presidenza dell'Ac-
cademla di Santa Cecilia) — 
ritengono dl essere gli unici 

d. g. 

Da Amburgo 

un premio per 

Peter Brook 
AMBURGO, 28. 

II «Premio Shakespeare 
1973» di una fondazlone di 
Amburgo, e stato assegnato 
al regista e scrittore britan-
nico Peter Brook. II rioonosci-
mento gli e stato attrlbuito 
«per le sue eccezlonali rea-
llzzazlonl e il suo contrlbuto 
aU'incoraggiamento del teatro 
in Europa». H premio, dota-

to dl 25.000 marchi, e annuale. 

Informazione 
ed emigrazione 

in una tavolo 
rotonda 

delle ACLI 
A conclusione di un ciclo di 

proiezioni cinematografiche si 
e svolta a Roma — promossa 
daIl*ENARS e dall*Ufficio 
Emigrazione delle ACLI — 
una tavola rotonda sul tema: 
«I1 ruolo dei mezzi di infor
mazione e il problema della 
emigrazione ». 

I Iavori sono stati introdot
ti dal vice presidente delle 
ACLI, Domenico RosatJ, che 
ha insistito sulla necessita di 
passare dall'attuale stadio del-
linformazlone «per il consen-
50» alia realizzazione di un 
tipo di informazione «per la 
partecipazione». Sono inter-
venuti nella discussione il vi
ce presidente dell'ENARS, Al-
do De Matteo, lamentando il 
fatto che i mezzi di comuni
cazione soclale Ignorano Temi-
grazione o ne trattano con ar-
gomentazione a carattere sen-
timentale; 11 direttore della 
Rivista del cinematogrnfo. En-
zo Natta, che ha sottolineato 
come 11 tema non possa tro-
vare spazlo in quel cinema 
deU'ottimismo che caratteriz-
za la maggior parte della pro-
duzlone commerclale; il pro
fessor Glampaolo Bernmgozzi, 
che ha espresso alcune valu-
tazioni negative sul modo 
con il quale il cinema Italia-
no — vincolato dalla censura, 
dalla burocrazla e dalle esi
genze dell'lndustria — ha af-
frontato il problema dell'emi-
grazlone, A conclusione del 
dibattito e Intervenuto anche 
un sacerdote, monsignor Bo* 
nacelli, aegretarlo agglunto 
della CEL 

arbitri delle situazioni, laddo-
ve di certe situazioni essi rap-
presentano gli arbitri (e tutta 
questione di accent!). 

Con la sua sortita, 11 mae
stro Allegra aveva lui stesso 
violate 11 regolamento al pun-
to dove awerte che «i mem
bri delta giuria devono evitare, 
durante il Concorso, di rivela-
re il proprio pensiero sui can-
didati e, durante le prove, di 
compiere gesti che lascino in-
tendere il loro giudizio post-
tivo o negativo ». La giuria ha 
preso atto dell'abbandono di 
Salvatore Allegra. e ha conti-
nuato i Iavori con la presi
denza di Tito Aprea. Era una 
giuria di prim'ordine della qua
le facevano parte Piero Ador-
no. George Erbert. Karl Kot-
termaier. Giorgio Vidusso, Bo-
gomil Starchenov, Maria Ti
po. Jon Elder. Carlo Frajese. 
Carlo Florindo Semini e Paul 
Sbadura Skoda che. nei giomi 
scorsi aveva suonato a Temi, e 
ha accettato poi di rimanere 
in citta. tra la giuria. sempre 
piu sorpreso di aver ascoltato 
tanto pianoforte senza aver 
messo un dito sulla tastiera. 

E* da sperare che 1'eplsodio 
di cui sopra incoraggi gli or-
ganizzatori verso un accosta-
mento meno sporadico alia 
musica del nostro tempo. Solo 
alcuni stranieri portavano al 
concorso pagine di Messiaen, 
Stravinskl. Barber o Webern. 

Dopo le prove dei sette fi-
nalisti (In tre puntate hanno 
suonato ciascuno per un'ora). 
si e avuto questo verdetto: 11 
primo premio (un milione di 
lire e scritture per vari concer-
ti) e stato nssesmato alia con-
corrente canadese. Kathleen 
Solose: il secondo premio e an
dato alio statunitense Alan Di 
Cenzo. arrivato dalla Virginia 
con una nella eiacchettona 
blu; il terzo premio. ex ae-
auo. e stato suddiviso trn 1'ita-
liano Andrea Bonatta. di Bol
zano. e le oianlste francesi 
Marie r.atb*>rfne Girod e Pa
tricia Thomas. 

La vincitrice arriva in Ita
lia sull'onda di urn rifioritu-
ra musicale canadese (avremo 
a Roma un'orrhestra *pl Ca
nada e. tempo fa. ascoltammo 
interessinti comno^izion! di 
una sjiovane scuol^ canades°) 
e si e fatta aonrezzare soprat-
tutto in naeine di Chopin e di 
Ravel. L'amerlcano macina 
formidibilmente YAovassiona-
ta di Beethoven, mentre del
le francesi (oiu debole era il 
nostro Bomtta) la Girod ha 
fatto meraviglle con i tre pez-
zi del Gaspard la nuit, di Ra-
veL 

II IX Concorso. l'anno ven-
turo. colncidera con II decen-
nio della scomoarsa del musi-
cista. Alessandro Casagrande 
(1922-1964). cui la manifesta-
zione e Intltolat-a. Sara bene 
fin da adesso pensare a un 
concorso che non si esaurtsca 
nel concerto sulla montagna, 
ma abbia sub!to un aegulto 
nei centri dellTJmbrla e, per
che no, anche nel Festival di 
Spoleto. 

Erasmo Valente 

gosto); Peter Maag (9 ago
sto) che dirigera un concer
to anche 11 16 lugllo, con la 
« Juilliard Orchestra » di New 
York. 

/ e. v. 
Teatro 

Leggenda 
di Cornovaglia 
Dopo 11 « dlscorso » pslcolo-

gico^sistenzlale sulla omoses-
sualita affrontato In Ragazzo 
e ragazzo e Oh, mamma!, Ric-
cardo Reim abbandona per 11 
momento (infatti, 6 in prepa-
razione un altro spettacolo 
che chiude la - trllogia sulla 
condizione « separata ») il suo 
itinerario, per alludere non a 
condlzioni « particolari» • ma 
generall dell'eslstenza uma-
na, vissute In quella fase de-
licata e formatlva che prece
de la piena maturlta. La 
Leggenda di Cornovaglia — 
un «esperimento» realizzato 
In collaborazione con Paola 
Marchettl, e con la consulen-
za di Romana Vaccaro e Pa-
trizla Vita — e 11 monologo 
Interiore di un ragazzo che 
« sta sulcidandosi » con il gas, 
e come nei moment! che pre-
cedono tutte le morti si rea-
lizza la massima concentra-
zione di memoria, cosl l'ago-
n!a del ragazzo esprime (o 
dovrebbe esprimere) un pas-
sato di ricordi che appartie-
ne ormai alia «leggenda ». 

Abbandonato sulla poltrona 
dl un salotto borghese, Ric-
cardo (ridentificazione e un 
nostro arbltrio, ma forse non 
lo e nella sostanza Ideologico-
esistenziale del testo) evoca 
a se stesso 1'immagine odlata 
del buon ragazzo borghese vi-
ziato e represso, attraverso al
cune circostanze che sono (o 
dovrebbero essere) i luoghl 
simbolici di una estrema auto-
critica: la tirchleria della ma-
dre e la golosita del figlio 
esplosa dopo la morte della 
genitrice, il benessere avuto 
in eredita dalla famiglia ma 
da lui rifiutato, i suoi sogni 
d'evasione verso la bellezza 
della natura, la sua condi
zione privilegiata di ragazzo 
benestante divorato dalla noia. 

II limite del monologo di 
Reim e il limite dl tuttl i mo-
nologhi: essere ambiguamen-
te teatrali, al limite tra la 
« letteratura » e il <c teatro ». 
La mancanza, In genere, di un 
materiale conflitto dialettico 
condiziona il monologo a una 
sorta di orizzontallta ideolo-
gico-estetica, dl specifica Ine-
spressivita. II limite del mo
nologo di Reim e proprio 11 
suo non essere «leggenda^, 
proprio il suo pallore esem-
plare, l'assenza di quella sim-
bolicita che dovrebbe, ove 
fosse stata raggiunta, espri
mere tutta la pienezza della 
condizione tragica di una edu-
cazione repressiva che pud 
preludere alia disintegrazione 
psicologica, alia anormalita 
doe, o alia morte. Restano del 
monologo alcune illuminazio-
ni, piu patetiche che tragiche, 
e l'interpretazione mestissi-
ma di Reim, tuttavia a mez-
za strada tra il verismo e la 
stilizzazione. 

Gli applausi non sono man
cati: i nostri personali, e 
quelli dl un altro spettatore, 
perche eravamo soltanto in 
due ad assistere al monologo... 

r. a. 
Cinema 

Donne e magia 
con satanasso 
in compagnia 

E' imbarazzante scrivere di 
un film a inesistente». come 
questo, a a episodin dlalet-
tali, di Walter Pmelli, e in-
terpretato (citiamo a caso) da 
Dada Gallotti, Tuttavia, per 
a caso, qualche episodio della 
dovere di cronaca, prendiamo, 
pellicola a color I: il filtro per 
rabbonire il principale, ver-
sato dall'impiegatuccio nel te, 
arrivera sempre dopo gli in-
contri magici di sua moglie 
con il principale di cui so
pra; una cerimonia erotico-
matrimoniale consumata nella 
foresta alia presenza di un 
mago guardone; l'amore di 
una lavorante a domicilio con 
un divo dei fumetti, un rin-
secchlto motociclista, asse-
condato da un mago che fi-
nira per ingravidare la la
vorante di cui sopra; un fil
tro, confezionato da un mago, 
rida la virilita, ma rivela i 
suoi limiti, i quali sono sfrut-
tati dal mago di cui sopra per 
rinnovare i suoi incontri con 
la moglie deH'impotente. 

r. a. 

raai v!7 

Dibattito su 
informazione 
e democrazia 

al « 4 Venti 87» 
Prosegue al Centro di cultu

re «4 Venti 87» il ciclo di 
pubblici dibattiti, dedicate al 
rapporto tra informazione e 
democrazia. Questa sera, alle 
ore 21. Dario Nateli e Mas
simo Fichera introdurranno 
la discussione sul tema «Ipo
tesi di intervento per una ri-
forma dell'informazione ». 

Dopo quello di stasera. gli 
incontri al «4 Venti 87» pro-
seguiranno secondo il seguen-
te calendario: mercoledl 6 giu
gno, «Analisi del prodotto e 
organizzazione del lavoro: il 
telegiomale»; venerdi, cAna-
lisi di uno spettacolo»; mer
coledl 13, «Prospettive della 
tv-cavoit; venerdi 15, «Per 
un uso democratlco dei video-
registratori». Alia fine di giu
gno si terra un seminario sul 
tema «Raitv: esperienze di 
produzione di base e riforma*. 
La partecipazione 6 aperta a 
tutti i cittadinl. 

Giulietta Masina 
ritorna sul « set» 

Giulietta Masina, colplta 
nei giorni scorsi da una In-
dlsposizione, e guarita. Sono 
qulndl ricomlnclate le ripre-
ae dello sceneggtate Eleonora, 
attualmente in lavorazione ne-
gli stud! televisivi dl Mllano. 

controcanale 
DOPO INARDI — 11 riferi-

mento e d'obbligo, giacchi di 
parapsicologia si parla in Ita
lia soprattutto dopo le vitto-
rie a sensazione di Massimo 
Inardi al Rlschlatutto dell'an-
no scorso. Un programma in 
quattro puntate dedicato alia 
parapsicologia, dunque, non 
pud essere altro che il frutto 
di uiia «idea» nata sulla mo
da di un momento magico del 
quiz televisivo. Detto questo, 
tuttavia, lo sceneggiato che 
ha preso il via domenica e 
che terra banco per una buo
na meta di giugno pub cer-
tamente essere considerato 
un'altra faccenda: un tentati-
vo, e nemmeno troppo mal-
destro, di mescolare divulga-
zione scientifica e suspense 
gialla, informazione spicciola 
e spettacolo narrativo. Si trat-
ta, insomma, di una strada 
che potrebbe essere imbocca-
ta (e sviluppata) anche per 
argomenti meno frivoli, o me
no bizzarri, della parapsico
logia. 

Stiamo parlando, natural-
mente, di ESP, lo sceneggiato 
che prende titolo dalla sigla 
che significa percezione extra-
sensoriale e si riferisce, dun
que, a quelle « capacity » che 
consentono ad uomini aqua-
lunquen di leggere nel pen
siero altrui, vedere cose a di-
stanza, preleggere avvenimen-
ti futuri. Fenomeni collegati 
a queste ucapacitan sono al
io studio in varie universita 
del mondo e fra queste 6 quel
la di Utrecht, che ha sotto 
cura un certo signor Croiset, 
olandese dalle facolta parapsi-
cologiche particolarmente ac
centuate. 

Sugli studi condotti a 
Utrecht esistono, naturalmen-
te, incartamenti ufficiali; ed a 
questi si sono ispirati gli au
tori di ESP per raccontarci 

alcune avventure — ci si pas-
si questo termine poco scien-
tifico — del signor Croiset. 
L'intento iniziale sembra lo-
devole: la prima parte della 
prima puntata, infatti, sembra 
muoversi a mezza strada fra 
un normale sceneggiato tv ed 
un brano di trasmtsslone 
scientifica, e dunque sembra 
propone I'ipotesi di una divut-
gazione che faccia luce — sia 
pure a distanza di un anno — 
sulle passioni suscitate dal 
«caso Inardi». Tuttavia, man 
mano che la vicenda affonda 
nel vivo della narrazione, il 
filo conduttore iniziale sem
bra perdersi: e gli autori, an
che per tener desta Vattenzio-
ne del pubbiico, sembrano 
orientarsi verso una struttura 
«magica», destinata piu a 
mettere in luce la straordina-
rieta degli eventi che a vol-
garizzarne I'eventuale signifi
cato scientifico. Quando il si
gnor Croiset, ami, entra nel 
vivo del suo incontro a di
stanza variabile con il padre 
di un bimbo annegato, il tono 
scende al limite del morali-
smo: quasi a rassicurare lo 
spettatore che tante capacity 
« parapsicologiche » possono 
essere usate soltanto a fin di 
bene... 

Alia conclusione, gli spetta
tori vengono posti nella con
dizione di aspeltarsi — per le 
prossime puntate — piu che 
una spiegazione una sequenza 
di magie, come avveniva un 
tempo per i lettori del Man
drake a fumetti. Come sec/uen-
za di magie, comunque, il rac-
conto tiene decorosamente i 
suoi ritmi, grazie anche al ro-
busto mestiere di Paolo Stop-
pa ed alia lunga esperienza 
televisiva del regista Daniilt 
D'Anza. Vedremo il seguito. 

vice 

oggi vedremo 
QUI SQUADRA MOBILE (1°, ore 21) 

II saltafossi e il titolo del quarto episodio dello sceneg
giato televisivo di Massimo Felisatti e Fablo Pittorru, diretto 
da Anton Giulio Majano ed interpretato da Gi an carlo Sbragia, 
Orazio Orlando, Carlo Allghlero, Gino Lavagetto, Gianfranco 
Mauri, Ello Zamuto, Anna Maestri, Stefanella Giovannlni 
e Mariolina Bovo. 

La squadra investigatlva della questura si trova stavolta 
alle prese con un caso piuttosto singolare. Un noto anti-
quario romano viene assassinate nel suo appartamento pro
prio quando la polizia aveva appena scoperto, quasi per 
caso, che l'insospettabile mercante d'arte era anche un ri-
cettatore... 

I/AMERICA LATINA VISTA DAI 
SUOI REGISTI (2°, ore 21,20) 

Gustavo Dahl, autore cinematografico braslllano, membro 
fcndatore del movimento a Cinema novo» e il penultimo 
regista presentato dal ciclo di Alberto Luna e Francesco Savio 
UAmerica Latina vista dai suoi registi. 

Titolo del film di stasera e Alia ricerca di Maira, un lun-
gometraggio prodotto dalla television© italiana che narra la 
storia di un guerriero indio il quale abbandona la foresta 
per accostarsi alia civilta moderna. II cammino di Uira — e 
questo 11 nome del protagonlsta — in pratica non e altro 
che la ricerca del punto di contatto tra la tradizionale cultura 
<c India » ed i valori — talvolta confusi — del cosidetto mondo 
progredito. 

PALLADIO (1°, ore 22,10) 
La vita e l'opera dl Andrea Palladio, che col Brunelleschl 

e il Bramante e uno dei grand! esponenti dell'architettura 
de1 Rlnascimento, vengono illustrate In questa trasmisslone 
televisiva realizzata da Berengo Gardin su testi di Guido 
Piovene. 

programmi 
TV nazionale 
1030 Trasmissionl scola-

stiche 
12,30 Sapere 
13,00 Oggi disegn! animatl 
1330 Teleglornale 
14.00 Una lingua per tuttl 

Corso di francese. 
16,00 Trasmissionl scola-

stiche 
17,00 Rassegna dl mario

nette e burattinl Ita
lian! 

1730 Telegiornale 
17.45 La TV del ragazzl 
18/45 La fede oggi 
19,15 Sapere 
1945 Telegiornale sport * 

Cronache italiane 
2030 Telegiornale 

21,00 Qui squadra mobile 
all saltafossin. 

22,10 Palladio 
23,10 Telegiornale 

TV secondo 
10,15 

1830 
18^0 
19.00 

21.00 
21,20 

Programma cinema
tografico 
(Per le sole zone di 
Milano. Roma e Pa
lermo). 
Notizie TG 
Nuovi alfabeti 
56° Giro ciclistico 
d'ltalia 
Telegiornale 
L'America latina vi
sta dal suoi registi 
• Alia ricerca di Ma
rias. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Or* 7 , 
» , 12. 13 , 14, 15, 17, 20 , 
2 1 . 23 ; 6,05? Mattutine mu
sical*; 6,42: Aimaracco; 6,47t 
Con* • pcrcM; 7 4 5 : IcrJ al 
Parlameatcn B.3Q-. CaotOMfc 9-. 
le • flli Mtor i ; 9.15: Vei ed 
•e; 10: Special* CR; 11,15: 
Ricerca automatlca; 11.30j 
Ovarto programma; 12.44s Pirn-
nets musica; 13,20: Ottimo • 
abbofidante; 14,10: ZibalAma 
italiano; 15,10: Par vei sie-
nnh 16.40: Detficara al aen-
nr, 17.0ST I I airaaola; 16,55: 
Inrenrallo musical*; 19.10: Ita
lia che lavora; 19,25: Concerto 
in miniatora; 22,20: Andata a 
ritorno; 21.15: I I viotiao 41 
I . Vemrti; 21,35: « Macseth > 
di C. Verdi. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ora 6,30, 
7,30, 6 ,30 , 9 .30, 10 J O . 11,30. 
1 2 ^ 0 , 13,30, 15,30. 1 6 ^ 0 . 

' 16.30, 1 9 3 0 , 22,30, 24; 6t 
I I mattiniere? 7,40: Raoittlar 
no; 8.14: Tatte rocfc; 6.4Q: 
Sooai a coleri; 9 : Frraw 61 
apendere; 9.15t Somri • eofori; 
9.5: Dairitalla ceawi 9 ^ 0 : 

« Rirratto di tignora »; 10.05: 
Un disco per I'ostat*; 1 0 J S : 
Dalla vostra -arte; 12.10: Re-
gionali; 1 2 4 0 : Alto sradimen. 
to; 13,35: Canzoni per can-
zonara; 13,50: Coat* • percM 
14: 5a di stri; 14,30: Resio-
nali; 15: Panto interroeativo; 
14.40: Carart; 17,30: Speda-
le GR; 17,45: Chiamat* Ro
ma 3 1 3 1 ; 19,30: Cidismo: Gi
ro d'ltalia; 20 : La via del sac-
cesso; 20,15: I malalineaa; 
2 0 ^ 5 : Sopersonkj 22.43: 
e T a n a a a ; 23.05: La stattet-
fetta; 23,20: Masica leojera. 

Radio 3° 
Ora 9,45: Scoola materna; 10: 
Concerto; 11 * Radioscoola; 
1 1 ^ 0 : Mosiebe Italian*: 12,15: 
La mosica nel tempo: 13,30: 
lutiiiiiarrni 1 4 ^ 0 : «Saint 
Loaia»; 16,15: Disco la ve* 
rrina; 17* Lo opinio*! deal! ah 
tr i ; 17,20: Pofli d'albonrj 
17,35: Jaa dassicot 16: Ne-
titJa 6*1 Tano; 16%30: Mosi
ca Ictaam 15,43: L'Albania 
onlsola M l 6aKaa)l; 19,15: 
19,15: Concerto aar»l*i 20,15: 
Caleidoacopio; 21 < Ciorhal* del 
Terzo; 21,30: Melodramma; 
22,30: Critic* axasteal*; 22.50: 
Likri ricanrH. -


