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In sensibile 
aumento 

il costo del 
bfgliett. 

del cinema 
Quando lo scorso novembre 

11 governo Andreottl-Malagodi 
regald svarlati mlllardl agl! 
Imprenditorl clnematograficl 
con un provvedimento dl de-
tassazlone Incondlzionato e In-
glustlflcato. molte voci si le-
varono dal movlmento demo-
cratlco per denunclare gli a-
spetti piu scandalosl della vj-
cenda. In modo particolare fu 
sottolineato 11 carattere cllen-
telare dl un provvedimento 
che, non prevedendo alcun ag-
gancio agli interessl degll 
spettatorl (rlduzlone o alme-
no blocco del prezzl del bi
glletti), s'lnserlva apertamen-
te nel binarl di una polltlca 
volta a favorire le splnte cor
porative. 

Le categorie lmprendltoria-
11 cinematografiche tentarono 
un'lmpacclata difesa, contrap-
ponendo alle argomentate de-
nunce della sinistra vaghe 
conslderazionl basate sulla 
presunta « Inlquita » dl un'lm-
posta, che colplsce program-
mazioni cinematografiche cul 
spesso si accede pagando mil-
le e piu lire. SI conferm6, co-
munque, che aH'agevolazione 
flscale non avrebbe corrispo-
sto alcuna rlduzlone del prez-
zo del biglletti (si ricordl che 
lo spettatore versa al botte-
ghlno l'lmposta e che l'eser-
cente ha 11 solo compito di 
esigerla per conto dello Stato, 
per cul una dimlnuzlone di 
lmposta che non si traduca In 
rlduzlone del costo dell'ingres-
so si trasforma automatlca-
mente In magglor guadagno 
per l'imprendltore). Per giu-
stlflcare questa palese «ap-
proprlazlone» sl disse che le 
categorie economlche Interes-
sate avevano gia fatto un no-
tevole sforzo all'lnizio della 
staglone per non aumentare i 
prezzl. Si lasciava intendere 
che per un certo poriodo il 
costo del biglletti clnemato
graficl sarebbe rimasto sostan-
zialmente stabile. 

Sono passatl pochi mesl ed 
e possibile constatare come, 
ancora una volta, certe pro-
messe abblano minor consi
s t e n t della carta su cut sono 
stampate. Innanzl tutto la 
pratlca dell'aumento del bl-
glletto in occaslone della pre-
sentazlone dl film ritenutl (da 
chl?) «eccezlonall » non e sta-
ta affatto llmltata al caso del 
Padrino, come moltl avvocatl 
d'ufficlo del padroni dl clne-
matografl si erano affrettatl 
incautamente ad assicurare. 
ProgTesslvamente essa v ha 
colnvolto film come Ultimo 
tango a Parigi, Ludwlg, Mali-
zia; la si e usata, cioe, ognl 
qual volta sl presentavano film 
che. per varie ragloni. eserci-
tano una forte suggesttone sul 
pubbllco. E' facile prevedere 
che i casi citatl altro non so
no se non « usclte In avansco-
perta » nell'attesa di un nuovo 
lnnalzamento generale del 
prezzl. lnnalzamento che in 
varie citta e gia un fatto com-
piuto. realizzato medlante H 
« consolldamento degll aumen-
ti praticati in occaslone delle 
programmazloni natallzie (an-
che in questo caso i « solitl no-
tl» si sono affrettatl a giura-
re che si trattava dl un puro 
e semplice fenomeno «stagio-
na)e» destinato ad esaurirsi 
entro poche settimane). 

Neppure I'affermazione dl 
un precedente arresto nella 
corsa al rlalzo trova conferma. 
I dati ufficiali di mercato se-
gnalano che nel 1972 11 prezzo 
medio del cinema ha toccato 
le 429 lire, con un aumento del 
15 % rlspetto al 1971. Si tenga 
presente che, negli ultiml die-
cl annl, 11 costo medio di un 
biglietto e sallto dl una per-
centuale superiore al 113%. 
nello stesso tempo in cul il 
redd ito generale del paese e 
quello pro-capite aumentava-
no rlspettivamente dal 77 e 87 
per cento. 

Pur escludendo le compo
nent! connesse alia svalutazio-
ne media della moneta e a 
quella dell'aumento generale 
del prezzt, ottenlamo un indi-
ce annuo di crescita aspecl-
fica» di circa tre punti. 

Cid e stato possibile in quan-
to la struttura del mercato 
alimenta «sacche» ollgopoll-
stiche le quail consentono ad 
un pugno di speculator! di 
salassare finanziariamente ml-
lioni di spettatorl. 

Queste considerazioni non 
meravigliano quando si tensa 
presente che il fine oggettivo 
di qualsiasi organ!zzazione ca-
pltalistica, in modo particola
re di quelle monopolitlstiche 
e oligopolistiche. e di consen-
tlre 11 magglor sfruttamsr.*o 
possibile del molti da parte 
dei pochi. E* contra ouesto 
stato di fatto che biso-mi In-
dirizwve la crltlca e la lotta. 

Umberto Rossi 

«Colloquio» di 
musiche ontiche 
o Bagni di Lucca 

BAGNI DI LUCCA. 28 
Organizzato dail'Istituto dl 

studi musicall e teatrali della 
University, sl terra presso il 
« Centro Studi Clarke » di Ba 
gnl di Lucca 11 secondo «CoL 
loquio di antiche musiche luc-
chesi*. 

La manlfestazlone, che sl 
svolgera nelle giornate di sa-
bato 30 giugno e di domenica 
1 luglio. si articolera in due 
parti. La prima, incentrata sui
te relaz.onl che docenti e stu
dios! della materia terranno 
sul tema « Musica e teatro nel 
Rinascimento a Lucca »; la se
conds dedicate alia esecuzio-
ne di musiche vocal! e stru 
mentali Jucchssi e Italian?, ad 
opera del «Collegium Musi. 
cum • deU'UnlversTta di Bolo
gna, sotto la dlrezlon? del 
maestro Fulvio Anglus. con la 
parted pazlone del gruppo 
•t rumen tale dell'AMIS di Co-
no, dlretto da Testorl. 

Ancora insieme per 
«Polvere di stelle» 

A Spoleto 
oggi si 

comincia 
coi balletti 

Dal nostro corrisnondent* 
SPOLETO. 28. 

Al Festival dei Due Mondi 
di Spoleto 6 In programma 
per domanl la «prima» del 
balletto: Celebration: Varte 
del pas de deux, uno spetta-
colo Ideato da Jerome Rob-
bins, con la partecipazione dl 
cinque coppie dl ballerlni di 
fama Internazionale. le qua
il saranno cosl composte: 
Patricia Mc Bride e Helgl To-
masson per gli Statl Unlti, 
Vlolettc Verdy e Jean Pierre 
Bonnefous per la Prancla. 
Antoinette Sibley e Anthony 
Dowell per l'lnghllterra, Ma-
llka Sablrova e Muzafar Bur-
khanov per l'Unlone Sovleti-
ca, Carla Fraccl e Paolo Bor-
toluzzl per l'ltalia. 

Sono prevlste coreografle, 
oltre che dl Robblns, dl Fe-
tlpa, Bournonvllle, Balanchi-
ne. Ashton e Mac Millan su 
musiche di Clalkovskl. Deli-
bes. Faure, Debussy, Beetho
ven e Minkus. Inizlo dello 
spettacolo ore 20.30 al Tea
tro Nuovo. 

Per doman! 6 anche In pro
gramma un concerto del West
minster Choir, dlretto dal 
maestro J. R. Flummerfelt. 
alle ore 18 In Piazza del 
Duomo. 

g. t. 

Monica Vitti e Alberto Sor-
di sono di nuovo insieme per 
Polvere di stelle. di cui I'atto-
re e anche regista. 11 film rac-
conta le peripezie, i successi, 
le glorie e le sventure di una 
piccolo e povera compagnia di 
avanspettacolo, nata Ira le ro-
vine della guerra. Mimmo e 
Dea — questi i nomi dei due 
protagonisti — daranno il via 
alia tournee. che dovra por-
tarli in giro per cittadine e 
paesotti, proprio 1'8 settem-
bre del '43. II titolo dello 
spettacolo scelto suona ironi-
camente: Ma n'dove awai. 

Dopo molti guai, non ulti-
mi una retata dei tedeschi 
e alcuni scontri con i fa-
scisti, la compagnia raggiun-
ge fortunosamente Bari, dove 
viene scritturqta per allesti-
re spettacoli per le truppe al-
leate. Sard I'unica occasione, 
per questo gruppo di guitti, 
di esibirsi in un grande e ve
ra teatro, il Petruzzelli, ap-
punto di Bari, gremito fino 
al logghne di un v'bblico. 
quello dei soldati USA. faci
le al riso. 

Ma le truppe alleate parti-
ranno presto per risalire la 
penisola e questo segnera la 
fine di un sogno per la com
pagnia di avansvettacolo e 
il triste ritorno alle sauallide 
tournee nella provincia. 

Nella foto: Monica Vitti e 
Alberto Sordi in una scena di 
Polvere di stelle. 

Si scelgono 
i film per 
il Festival 
dei Popoli 

FIRENZE. 28 
Centocinquantadue paesi del 

cinque continenti sono stati 
invitati al XIV Festival del 
Popoli — Rassegna interna
zionale del film di documen. 
tazione sociale — che si svol
gera a Firenze. dal 3 al 9 
dicembre 1973. 

L'invito ed il regolamento 
della Rassegna sono stati in-
viati anche a cineasti. istltu-
zioni cinematografiche ed or
ganism! scientific! e cultural! 
che operano in 43 nazioni del-
l'Afrlca. 12 dell'America del 
Sud. 15 dell'America del Nord, 
42 dell'Asia. 33 dell'Europa, 7 
deirOceania. 

Il cinema ungherese a Verona 

Af f rontare la realta 
non fa paura a Bacso 

Una camera in gran parte dedicata alia tematica operaia - Conclusa la 
«personate » dedicata al regista, ne e cominciata un'altra su Kovacs 

Dal nostro inviato 
VERONA. 28 

A parte la prima Settima-
na cinematograflca Veronese 
ch'era stata tutta una « perso
nal© » (Walt Disney. 1969), la 
seconda sul cinema africano 
aveva dedicato un omaggio al 
cineasta-etnografo francese 
Jean Rouch. la terza sul ci
nema polacco aveva mostrato 
tutte le opere di Andrzej 
Wajda, e la quarta (dell'anno 
scorso) sul cinema canadese 
si era occupata, tra l'altro, 
del cinema-verita di Pierre 
Perrault. 

Quest'anno la Settimana un
gherese. che prosegue al Ci
nema Rivoli tra l'attenzione 
di un pubblico qualificato. nu-
meroso e gentile, oltre a cln 
que film nuovl di altri regi-
sti presenta due personali: 
quella di Peter Bacso termi 
nata ieri sera, e quella di 
Andras Kovacs iniziata ieri, 
entrambe con sette film. II 
che fa un totale di diciannove 
Iungometraggi, ai quali vannc 
aggiunti venticlnque cortome-
traggi: un panorama plutto 
sto esauriente 

Peter Bacs6 e stato sceneg-
giatore. particolarmente di 
Zoltan Fabri, prima di diven 
tare regista dei propri testi 
a partire dal 1963 con 11 film 
D'estate e semplice, il primo 
dei sette esibiti nella perso-
nale Veronese. Gli altri pro
le ttati in questi giorni sono: 
Un'estate in collina (1967). Lo 
sparo (1968). Rompere tl cer-
chio (1970), Tempo presente 
(1971), // barbiere rapato 
(1972) e L'ultima rincorsa 
(1973). E" stato possibile. dun-
que. farsi un'idea piuttosto 
precisa di questo autore che. 
nel cinema magiaro, e tra ! 
piu attenti alia problematica 

Dal 18 luglio i l III Festival 

A Santarcangelo 
teatro in piazza 

anche quest'anno 
SANTARCANGELO R, 28 
H Festival Internazionale 

del teatro in piazza di San
tarcangelo, giunto alia terza 
edizione. si terra nel piccolo 
borgo medievale a dieci chi-
lometri dalla Riviera adna 
tica. dal 18 al 29 luglio La 
manifestazione e patrocinata 
dalla Regione. dalla Ammini-
strazione provlnciale di Forll. 
dal Comune dl Santarcangelo 

II cartellone prevede tren-
taclnque spettacoli di vario 
genere: ognl sera andranno 
in scena tre-quattro spettacoli. 
in altrettante piazze diverse 

II settore della prosa pre
vede. tra l'altro. La pista ne 
ra (titolo provvisorio) di Pie 
ro Patino, spettaco.o-Jtermes 
se con documentation!, azio-
ni teatrali. musiche. testi mo-
nianze sul fascLsmo in Italia. 
in Spogna. e in Grecia con la 
partecipazione. fra i testimo 
ni, di Rafael Albert!, Maria 
Teresa Leon, Ennio CAlabria, 
un gruppo dl esuli greet e, 
fra gli attori, di Mllly. San 
dro Peres e altri; Pirandello. 
chi? dl Meme Perllni, rlpro 
posta dal teatro « La Masche-
ra »; Notle di guerra al museo 
del Prado, acquaforte in un 
prologo e In un atto di Ra
fael Albertl pre^entato dal 
n Gruppo Teatro Incontro» 

con la regia di Lino Britto; 
Papd caro, tt trovo, ti sparo 
del cTeatro Arte studio» dl 
Reggio Emilia, ancora uno 
spettacolo di Piero Patino La 
congiura dei pupazzi. ricostru-
zione della serata del gran 
consiglio su testo di Zacca-
gnini. montaggio scenico con 
insertl filmici e testimonlan 
ze. e il Volpone di Ben Jon 
son presenta to dal Teatro Ze
ro di Crema. 

Si esibiranno inoltre, sulla 
piazza di Sant'Arcangelo. tre 
compiessi di danza. un duo 
di musica classica per chi 
tarra e flauto. II complesso 
jazz di Carlo Loffredo e quel
lo brasiliano « Baianco » e. per 
quanto riguarda il cabaret d) 
prosa. 11 duo De Meo-De Vita. 

A conclusione del festival. 
inflne, si terra un convegno 
dal titolo «Ipotesl dl centrl 
cultural! polivalenti». tavo-
la rotonda con Ennio Calabria. 
Franco Enriquez. Bruno Grie-
co. Piero Patino. Rubes Triva. 
Manrlzlo Sacripanti 

Neirambito delle InJzlatlve 
collateral! saranno allestite. 
una mostra mercato di pitto 
ri emilianoromagnoll (nel log 
glato del Palazzo Comunale). 
una mostra di plttori a sog-
get to anti fascist* e una ma 
stra di materlale olttorlco e 
pocllco di Rafael Albert!. 

contemporanea e si serve di 
un linguaggio alia portata di 
tutti. 

Dlscutendo 1'altra sera col 
pubblico a chlusura della sua 
« galleria ». Bacs6 (che si pr& 
nuncia semplicemente «Ba-
cio») ha aftermato che, men-
tre 11 romanzo ottocentesco 
(e potremmo asjgiungere 11 ci
nema di questo secolo) rivol-
geva 11 proprio interesse al 
matrimonio tra due giovani 
(o come vl giungevano, o che 
cosa succedeva dopo), 11 nuo 
vo cinema ungherese e attira-
to. invece, da questa doman 
da fondamentale: che cosa ac-
cade aU'individuo dopo il suo 
5posalizio con H potere. In al
tri termini: quali sono le con 
traddizioni che si aprono alia 
sfera del rapporti individuali. 
in un paese che sta vivendo 
l'esperienza della gestione so-

Nej film di P6ter Bacsd e'e 
sempre. come leitmotiv, un 
personaegio o una coppia alle 
prese con una scelta In D'e
state e semplice si tratta d> 
una coppia di giovanissimi in 
namorati. che si sposano no 
nostante le prevision! pess! 
mistiche della famiglia di lei 
e degli amicl di lul, e riescono 
a salvare momentaneamente 
il matrimonio vivendo atten-
dati: la staglone e favorevole. 
ma cosa accadra con l'inver-
no? 

In Un'estate in colltna il pro-
blema delle vacanze non de-
sterebbe interrogativi, se il 
posto non avesse ospitato. ai 
tempi del culto della persona 
lita. un campo di concentra-
mento rakosiano. e se uno dei 
protagonisti non riconoscesse 
In un altro 11 suo ex oarce-
riere. 

Lo sparo presenta invece tre 
giovani sbandatl: una ragazza 
inquieta e due ragazzl che vi-
vono di espedienti e dl picco-
le rapine. Piuttosto che tor-
nare in prlgione, uno di essi 
decide di uccidersi con una 
pistola. ed esegue H suicldio 
durante una fuga collettiva su 
un'auto rubata. Ma 1 suo! com-
pagni non lo seguono nel ge-
sto e scelgono piuttosto di 
passare la frontlera. Non ci 
riescono e si fanno arrestare: 
che ne sara dl loro? 

L'inizio di Rompere il cer-
chio riprende lo stesso moti-
vo dell'espatrio clandestlno, 
anch'esso fallito. Bacs6. Infat-
U. ha splegato che 11 proble-
ma non e di fuggire all'estero. 
ma di risolvere le oontraddi-
zioni airintemo del proprio 
paese. Per la prima volta il 
regista indica la fabbrica co
me luogo di tali contraddlzio-
ni, e propone la gloventu con-
testatrice quale depositaria 
di nuove Idee in merito alia 
gestione collettiva dell'econo-
mia e del potere. n protago-
nlsta dl Rompere il cerchio 
non la spunta, ne sul piano 
familiare ne su auello socia
le, ma cid non significa che 
gli abusi da lui denunciati in 
una pubblica trasmissione te-
levlsiva non siano reall. 

Sono anzi cosl real! che, 
una volta finite. II film per 
due mesi non pote use! re in 
Ungheria. I dirigenti del par-
tito — ha ricordato 1'autore 
— erano divlsl: chi era a fa-
vore e chl contrario. Si deci-
se di sottoporre il film a un 
pubblico straordinarlo. quello 
della grande fabbrica di Cse-
pel. vicino a Budapest. Gli 
operal risposero che per loro 
andava bene, che si poteva 
proiettare. e che essi cl tre* 
vavano un solo difetto: non 
era abbastanza coraggloso 
(Un vibrante applauso ha ac-
colto a Verona questa fcesti-
monianza del regista). 

Logico che. da tali prece
dent!. Bacso sia stato stlmo 
lato piuttosto che frenato nel 
suo lavoro. Se sl toglie // 
barbiere rapato, che b soltan-
to una commedla a color! (e 
tuttavia abbastanza grafTIan
te nel brano in cul 11 prota-
gonlsta, tornando a casa, sl 

sbaglia dl appartamento per-
che tutti gli appartamentl e 
addirlttura tutte le mogll so
no eguall). 1 due ultimi film 
in bianco e nero proseguono 
11 discorso con magglore au-
dacia, entrambi occupandosi 
della fabbrica ungherese nel 
quadro del nuovo corso eoc 
nomico. 

Sla In Tempo presente. sia 
in L'ultima rincorsa, 11 dato 
di partenza § un conflltto con 
la direzlone. Nel primo un 
operalo, Ingiustamente insul-
tato dal direttore, accetta tut
tavia di essere riassunto co
me ispettore. ma continua la 
sua lotta in un reparto di 
manutenzione e riparazione 
delle macchine. cercando di 
seguire una via di giustizia 
distrtbutiva nell'assegnazione 
dei premi e degli Incentivi 
ai suol ex compagni. E 11 
nim denuncia anche lo stato 
di arretratezza sindacale di 
alcuni settori di una classe 
operaia dl recente formazio-
ne, com'e quella ungherese. 
la auale oscilla da un assen-
teismo pernicioso ed egoisti-
co ad un presunto egualitari 
smo egualmente evasivo: fin-
che I'esempio morale dell'i-
spettore Induce la abrlgatan 
a rivedere le proprie posizio-
ni e a difendere il caposqua-
dra quando, per 11 suo giusto 
zelo ne! riguardi del materla
le deteriorate egll viene una 
seconda .volta « punito » dal
la direzlone. 

Nel secondo e addirlttura 
un direttore generale che. 
scoraggiato dalle dlfflcolta 
che Incontra nella propria 
gestione, decide di lasciare 
1'incarico e di tornare a fare 
il saldatore. come in gloven
tu. Ma anche' qui si scontra 
con problem! tutfaltro che 
sempllci: fare onestamente il 
direttore non e facile, ma fa
re il salariato. come nove mi-
lioni e mezzo d! ungheresi. 
non e meno duro; le situazio-
ni di disorganizzazione e di 
caos Iavorativo. quando si 
presentano. incidono Infattl 
direttamente sulla nelle del-
I'operaio inducendolo a una 
battaglia ancor piu aspra e 
complessa. E sebbene la scel
ta iniziale del protagonista 
fosse gia abbastanza audace 
e presumibilmente rara anche 
in Ungheria. le scelte che gli 
si offrono durante la sua se
conda esperienza di vita 
{L'ultima rincorsa) non sono 
meno serie: in famiglia, per 
esempio, moglie e figli sono 
abituati a uno standard da 
« direttore generale » cui do-
vranno rinunciare. 

Non abbiamo la possibillta 
di entrare nel merito dei sin-
goli film, ciascuno dei quali 
richiederebbe, come ben si 
comprende. un'analisi detta-
gliata. Ma se e'e una cosa che 
il pubblico Veronese, tra cui 
molti giovani venuti anche da 
altre province, ha Indubbia-
mente afferrato, e TaltlFslma 
civilta di una cinematografia 
che non esita ad affrontare ! 
punti nevralgici dl un siste 
ma e a offrirli. nella vasta 
gamma delle sue Implicazioni 
a livello Indlviduale e collet-
tivo. alia riflessione dei suoi 
spettatorl. 

Peter Bacs6, insieme con 
Andras Kovacs. ha dedicato 
un'intera carriera di cineasta 
a una tematica che, dalle no 
stre parti, e invece cosl estem-
poranea e rarefatta. Quando 
mai, sugli schermi Italian!, 
appare un operalo alle prese 
coi problem) del lavoro e del 
la fabbrica? Le pochissime 
eccezloni confermano la rego-
la generale. che e d! assolu 
to dlslnteresse per questi ar-
gomentl Basterebbe la prima 
« personale » di Verona a se-
gnare la nobilta e la superio 
rita di un cinema che. ripe-
tiamo. dovrebbe essere studia-
to anche dal nostri cineasti 
con ben magglore scrupolo. 

Ugo Casiraghi 

le prime 
Musica 

II Coro «Saraceni» 
a Santa Sabina 
Neirambito dl una Rasse

gna di cori universitari, che 
ha gia vlsto le esibizionl del 
Coro madrlgallstlco dell'Unl-
verslta delle Filtpplne e dl 
quello del «Salem State Col
lege of Mossachussetts». sl 
e ascoltato, 1'altra sera, nella 
Basilica di Santa Sabina, al-
l'Aventino, il Coro «Franco 
Maria Saracenl» degli uni
versitari di Roma. Si tratta di 
un complesso ormal ben col-
laudato (sono recenti 1 suoi 
successi all'estero e soprattut-
to in Romania e in Unghe
ria), apprezzato — annl fa — 
anche In occasione del « Poli-
fonico di Arezzo. • 

II coro e ora dlretto dal 
maestro Giuseppe Agostlnl 
(autorevole musicista pure in 
campo organistico), coadlu-
vato dal maestro Franco Cor-
rubolo, vice direttore dal 
1970. 11 quale, negll annl scor-
sl, aveva guidato con prestl-
glo 11 Coro delPAccademia fi-
larmonlca romana. 

Fatta la premessa, venlamo 
al dunque, cloe al concerto 
improntato ad un program
ma severo pur nella sua brll-
lantezza e che aveva almeno 
due sallenti caratterlstiche. 
La prima era quella dl aver 
lnterpretato nella stupenda 
Balisica una scelta di compo-
sizionl profane, alle quail il 
sacro provlene dalla loro ln-
trlnseca bellezza, e tra le qua
li un particolare spicco han-
no avuto quelle di Joaquin 
des Pres (stupendamente e 
stato cantato il mottetto Dul-
ces exuviae), del Palestrlna, 
dl Monteverdi, dl Orlando, di 
Lasso (e non e mancata la 
famosa villanella «Matona 
mia cara»), di Gesualdo da 
Venosa e dl Clement Jane-
quln del quale una meravi-
glia era Le chant des oiseaux. 

L'altra caratteristica era 
l'aver concluso la prima e Ja 
seconda parte del concerto 
«classico», con un brano 
con tempo raneo: una chanson 
dl Debussy e un madrigale di 
Gian Carlo Menotti. II nuo
vo e 1'antico sono stati uni-
ficati dalla pregnante fusio-
ne delle voci. timbrlcamente e 
stilisticamente quallflcate, ri-
sonantl come quelle dl un por-
tentoso strumento. Cera, ad 
applaudire le cantatrici e 1 
canton, parecchla gente che 
non ha lasclato la Basilica 
senza avere avuto anche l'ap-
pendice dei bis. 

e. v. 

Cinema 

II martello 
macchiato 
di sangue 

In un orfanotrofio, nel qua
le sono accolti ragazze e ra-
gazzi gia grandicelli, avven-
gono strane cose. La dlrettrl-
ce,^un%. donna avida te auto-
ritarla, sfrutta: i suol" oiplti 
e li punisceper la minima 
sclocchezza. Se ' pol cercano 
dl scappare, ! poveracci ri-
schiano dl essere uccisi e po-
sti nel frigo, dove la preoccu-
pante slgnora tiene pure Iber-
nato, a ogni buon conto. il 
defunto marito, da cul affer-
ma di ricevere consigli. II si
nistra clima del plo istituto 
pegglora, se possibile, con 
l'arrivo d'una fanciulla, Ellie, 
rimasta orba della madre, 
prostituta soppressa a colpi 
di martello. Impugnato da un 
misterioso individuo, l'onesto 
ma contundente attrezzo da 
falegname sl aggira anche per 
i corridoi e le cantine della 
poco raccomandabile dimo-
ra: nei segreti di questa met-
tono il naso, con diverso esi-
to, un assistente sociale di 
scarsi scrupoli, ma sollecito 
della propria carriera. e un 

Successo a Praga 
del Teatro 
municipale 

di Reggio Emilia 
PRAGA. 28 

Al Teatro Smetana (uno del 
tre che fanno parte del com
plesso del Teatro Nazlonale 
della capitate cecoslovacca), 
con grande successo di pub
blico e andato in scena, Mac
beth di Verdi presentato dal 
Teatro Municipale di Reggio 
Emilia a chiusura della staglo
ne lirica. Ha diretto Wolf Fer
rari. Oltre al Macbeth e sta
to messo In scena Elesir d'A-
more dlretto dal maestro Al
berto Zedda. 

polizlotto spelacchlato, dedl-
to al travestlmentl e non prl-
vo dl fluto. Costui svelera 
una parte considerevole del 
mistero; ma nemmeno lui 
afuggira alia sgradita sorpre-
sa finale. 

Filmettino a colorl (brut-
ti) del genere giallo-nero con 
sfumature horror, II martel
lo macchiato di sangue suscl-
ta piu riso che spavento. Lo 
firma il regista Philip Gil
bert. Nel pannl della dlret-
trlce deH'orfanotrofio fa una 
patetica rlcomparsa, la un tem
po brava Gloria Grahame, 
qui Intrlstlta e awlzzita. Me
lody Patterson 6 la ragazza 
Ellie. Milton Selzer e Len Les
ser completano il quadro 
principale di un sottopro-
dotto presumibilmente ame-
rlcano. 

ag. sa. 

Un uomo 
da letto 

Quanto poco e'e da tldarsi 
ormal della pubbHcita cine
matograflca lo dlmostra il 
film dl Leon Kapetanos, Un 
uomo da letto, presentato 
come tipico pomoprodotto 
per uomini soli: Un uomo da 
letto sarebbe «cib che la 
donna vorrebbe avere per 
se» e «cib che l'uomo vor
rebbe essere per tutte ». Nean-
che a farlo apposta, molti 
spettatori saranno certamen-
te rlmastl delusl quando, alia 
fine del film di Kapetanos, 11 
protagonista si uccide con 
un colpo di pistola per por 
fine alia sua inutile vita. 

Un uomo da letto, in so-
stanza, e un film esistenzlali-
sta sulla degradazione di un 
uomo, Franco, «gigolb» e 
scrittore che sa caversela be. 
nissimo col sesso. Formalmen-
te 11 film tenta l'approcclo 
fenomenologlco degll avvenl-
menti, vuotl e retorlcl ma 
anche drammatlcamente e-
semplarl di una condizlone 
urinaria Instabile e dlsperata. 
Franco e stato un trastullo 
tra le braccia della amante 
matura e ricca che avrebbe 
voluto sposarlo, ma lo sara 
anche nel letto di Erika, ap-
pena ventenne, sua futura 
moglie, preoccupata soltanto 
del danaro. dragabile con o-
gnl mezzo: con le prestazioni 
erotlche dl Franco, e le sera-
te trascorse con una sua ami. 
ca nel letto dl una lesblca. 

AnchL l'amlco di Franco, 
Giorgio, e destinato al falll-
mento (lui «regista» di por-
nofilm. sogna di gestire una 
« porno-city» dove chiunque 
potra accoppiarsi con gli ani
mal! che desidera), ma so-
prattutto. come gli dice Ma
ria la sua attrice e amante. 
non rluscira mal a pensare 
alia vita, a capire e a tra. 
sformare la sua squalllda 
eslstenza. E 11 culturlsmo di 
Franco sara soltanto 11 pre-
ludio al suicldio. alia nega-
zione della vita. 

lnterpretato sobrlamente da 
Sabi Dor. 11 film a colorl dl 
Leon Kapetanos ha anche 11 
merito di affrontare 11 tema 
della degradazione attraverso 
il filtro di una satlra sottile. 
e efflcace, a volte . perslno 
spietata, soprattutto Quando 
cl restitulsce 1 rarl momentl 
dl lucidlta e di crisi di Fran
co, un uomo che sa di poter 
essere anche il soggetto della 
propria eslstenza, 

La mafia 
lo chi am a va 
«II santo » 
ma era un 

castigo di Dio 
Senza dubbio. certi film, co

me questo di Jim O'Connoly. 
sono « un castigo di Dio». e 
non tanto per le trame demen-
ziali quanto per i trucchi mal 
riusciti. Si vedono gli insegui-
menti automobilistici realiz-
zati con «trasparenti» e poi 
ci si alzi e si esca dal cine
ma, come dire vedi Napoli e 
poi muori... Di vedute della 
citta di Napoli. infattl. il film 
di Jim O'Connoly abbonda. 
ma ci sono anche score! di 
Palermo e di Cefalu. E per 
questo giro turistico a colo-
ri e a buon mercato dobbia-
mo ringraziare il nuovo Ja
mes Bond, cioe Simon Tem
plar, al secolo Roger Moore. 
balzato dalle pagine dl Leslie 
Charteris come un manichi-
no d'altri tempi (alto, bion-
do e impomatato) per ma-
scherare un mafioso. aspiran-
te al massimo grado della 
«confratemita». che si na-
sconde sotto il nome dl una 
famiglia «onorata». II no
stro agente. non meglio iden-
tificato, avra l'appoggio della 
squadra mobile e dei ober-
retti azzurri». le forze di re-
pressione del banditismo... 

r. a. 

tz in breve 
II Bolscioi in Giappone 

MOSCA. 28. 
n corpo di ballo del Teatro Bolscioi di Mosca con alcuni 

del suoi piu celebri artist! e parti to dalla capitale sovietica 
per una Iunga tournie in Giappone da dove fara ritomo in 
patria solo nella seconda meta di agosto. 

Della troupe fanno parte ballerlni di fama internazionale 
qual! Ekaterina Maksimova. Vladimir Vasiliev, Natalia 
Biesmertnova. Vlad.mir Levashov, Nina Sorokina e Yuri 
Vladimlrov. 

In Giappone sono in programma complessivamente qua-
rantadue rappreaentazion) tra cul quelle dei celebri baliettl 
II lago dei cigni di Clalkovskl, Romeo e Giulietta di Proko
fiev e Spartak d! Kaciatunan. Assieme al corpo di ballo, e 
partita anche l'orchestra sinfonica del Bolscioi. 

Goldoni a Borgio Yerezzi 
BORGIO VEREZZI, 28. 

La tradizionale staglone teatrale di prosa dl Borgio Ve-
rezzi presenta quesfannc. dal 20 al 29 luglio. la nota 
commedla t.'impresario delle Smirne di Carlo Goldoni, con 
la regia dl Gianoarlo Cobelli. Gil Interpret! principal! sono: 
Nino Castelnuovo. Piera Degl: Esposti, Maria Grazia Francia, 
Aldo Reggianl. rino Schlrinzl, Marilu Tolo. Le scene ed i 
costumi sono di Giancarlo Bignardi. 

Fernando Rey e Marisa Meil in « Pena de mnerte » 
BARCELLONA, 28. 

Ferdinando Rey, Marisa Meil, Spartaco Santoni. Elisa 
Laguna, Nene Morales e Massimo Valverde sono I protago
nisti &. Pena de mnerte, un film diretto da Jorge Grau che 
sl sta glrando a La Toja, una piccola Isola in uno del Mordi 
della Galizia. E* 'a s tori a di un delltto commesso a Parigi 
che colnvolge la moglie dl un maglstrato francese ed uno 
scrittore colomblano. Anche se all'apparenza pu6 sembrare 
un «glal!o». sotto cert! aapettl il Aim rlcorda 11 «sacra
mental» spagnolo e 1 classic! dell'epoca d'oro. 

reai v!/ 

controcanale 
- SESSANTANNI FA — Una 
puntata in replica dei Promes-
si Sposl di sette anni fa da 
una parte e Slim Salabim dal-
l'altra: questa I'alternativa of-
ferta dalla Rat nella serata 
televistva del giovedi che, gra-
zie agli sforzi fatti con il 
Rischlatutto, e diventata uno 
degli appuntamenti di massa 
piu importanti della settima
na. Ed e certo che non saran
no pochi i telespettatori che 
avranuo scartato la « replica » 
per andare al nuovo varieta 
(destinato a durare, ahinoi!, 
quattro settimane), alia ricer-
ca, dunque, di un qualche ele-
mento di novita. E in che si 
so7io imbattuti? Francamente, 
e difficile dirlo. 

In apertura di spettacolo 
(a spettacolo » e I'unica defi-
nizione generale che si atta-
glia in qualche modo a que
sta ora di televisione) il « ma-
go » Silvan, protagonista del
la serata, spicga che si tratta 
di un ritorno al music-hall; 
anzi ad una versione modifi-
cata del vecchio intratteni-
mento borghese dei primi del 
secolo, cui deve andare oggi 
la definizione di magic-hall. 
Non dunque una «sala della 
musica», bensl una «sala 
della magia». Non dunque 
soltanto una passerella di can-
tanti e giocolieri, da constt-
marsi m una serata di annoia-
ta frivolezza (come si usava 
agli inizi del secolo quando la 
media borghesia festeggiava 
la sua presunzione sociale in 
questi ritrovi privilegiati a 
mezza strada fra I'avanspetta-
colo e il cabaret), bensl una 
passerella che ha il suo punto 
di maggior interesse in qual
che elemento di magla. 

E, dunque, ecco Slim Sala
bim. cioe la formula magica 
usata dal mago Silvan per stu-
plre il suo pubblico di sessan-
t'anni fa... Sessant'anni? chie-
diamo scusa. Slim Salabim i 
un prodotto recentissimo del
la Rai-Tv, la quale se talvolta 

guarda al presente sembra su-
bito dopo vergognarsene e tor-
na precipitosamente verso il 
passato piu inutile, quasi a-
vesse I'tntima certezza che tut-
to il pubblico italiano deve 
ripercorrere lo stesso itinera-
rio culturale svolto nel corso 
di questo secolo da una certa 
sottocultura borghese nazlona
le. Ecco infatti che Slim Sa
labim $i salda, in forma piu 
« popolare », alio stesso filone 
culturale televlsivo che tenta 
di riscoprire in queste setti
mane (con Gabriella Ferri o 
Lando Fiorini) il cabaret: e 
giunge ad una commistione fra 
music-hall primo novecento e 
spettacolo da baraccone di 
fiera. 

II risultato complessivo di 
questo esperimento e, anche 
sul piano spettacolare, piutto
sto deprimente. Non foss'altro 
perchi la « magla » trasporta-
ta in televisione — cosl come 
al cinema — puzza sempre di 
un trucco non teatrale bens} 
puramente meccanico; ed il 
pubblico non riesce ad essere 
nemmeno coinvolto dalla « ma
gla del palcoscenico ». II mago 
Silvan, cosl si affanna piutto
sto inutilmente a stuplrci: ed 
in modo egualmente inutile il 
regista Romolo Siena inter
mezzo le sue prestazioni con 
la piacevole presenza della bal
lerina Evelyn Anak. o qualche 
cantante un po' fuori moda 
come Dalidit o attori cultural-
mente assai delimitati come il 
Pietro De Vico di certo teatro 
dialettale borghese napoletano 
(Scarpetta, in nwdo partico
lare). 

Alia fin fine, di tutto lo svet-
tacolo — se cosl si pub definl-
re Slim Salabim — resta torse 
il ricordo di un giocoltere con 
il lazo e di un suo collega con 
due spade. Un po' poco. anzi 
niente del tutto. per una « ma
gla » contemporanea che po-
trebbe darci tanto. ma tanto 
di piu come la televisione. 

oggi vedremo 
GIORNI D'EUROPA (1°, ore 18,30) 

Concludendo il ciclo dedicato alle testlmonlanze piu vlve 
del passato sociale e culturale del nostro continente, 11 
perlodlco d'attualita curato da Luca Di Schiena presenta in 
questo trentesimo numero un servlzlo che ha per protago
nista la flora europea, 1 parchi ed i giardlnl curatl secondo 
una tradizlone estetica slntomatlca dl un rapporto tra l'uomo 
e la natura che purtroppo va scomparendo con la civilta 
del cemento e le conseguentl devastazlonl ecologiche. 

L'INTRIGO E L'AMORE 
(2°, ore 21,20) 

Va in onda questa sera I'adattamento televlsivo del dram-
ma dl Friedrlch Schiller, allestito per 11 piccolo schermo e 
dlretto da Enrico Coloslmo. Ne sono interpretl Ennio Balbo, 
Enza Glovlne, Luciano Virgilio, Mlcaela Esdra, Giancarlo} 
Zanettl, Silvano TranqulUi. Edmonda, AWJni,. Marlella Fur-^ 
giuele, Giovanni Conforti, Mauriria Quell.. _\ _?:*.* . - ' 

L'erolna del dramma di Schiller, Luisa Miller, e la flglia 
dl uri modesto musicista; alia quale-c&plta la svehtura di.> 
innamorarsi dl un uomo dl nobile casta in tempi nel quail-. 
l'amore non era affrancato dal meschlno codice delle con-
venlenze social!. , 

ADESSO MUSICA (1°, ore 22) 
La trasmissione curata da Adriano Mazzoletti presenta 

questa sera alcuni servizi dedicati a cantanti di musica leg-
gera. S! tratta di Fred Bongusto che ha inciso un nuovo LP, 
del duo francese formato da Stone e da Eric Charden, non; 
ch6 da Joan Armatradlng, una glovane cantante inglese di 
brillantl speranze. 

programmi 

TV nazionale 
11.00 Messa 
12.00 Rubrica religiosa 
12.30 Sapere 
13.00 Ore 13 
13,30 Telegiornale 
17.00 La gallina 

Programma per i 
piu piccini. 

17,30 Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzl 
18.30 Giorni d'Europa 
19,15 Sapere 

Settima ed ultima 
puntata di «Uno 
sport per tu t t i : 11 ci-
cllsmo ». 

19,45 Telegiornale sport • 
Cronache itallane 

2030 Telegiornale 
21,00 Stasera 

Settimanale d'attua
l i ta curato da Carlo 
Fuscagni. 

22,00 Adesso musica 
Classica Leggera Pop 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,20 L'intrigo e l'amore 

dl Friedrlch Schil
ler. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ores 8. 
13, 14, 15. 20 • 23; 6.0S: 
Mattutino musicale; 6 .5 I t Al-
I M M C C O ; S.30: Canioni; 9: 
V M M • f l i aiitori; 9,15s Mu-
tidie p*i •rcbt; 9,3(h Mcssa; 
10.15: Voi ed IOJ 11.15: 
Ricero •utomalica; 11,30: 
Quarto programma; 12.44: Pia-
acta oratic*; 13,20: Una corn-
media in 30 Ainati; 14.10: 
Corsia prefer«nziaie; 15.10: 
Par vol fiovani; 16.40: Onda 
verde; 17: I I Gira«oi«-. 18,55: 
La Vienna di J. Strauss; 19.25: 
Itineran opemticr; 20,20s Con
certo; 21,45: Musica Itaaata. 
22,20: Andata • ritorno. 

Kadio 2" 
GIORNALE RADIO- Or«s 7.30. 
8.30. 9,30. 10.30, 11.30. 
13.30. 18.30. 19.30. 22.30 e 
24; C: II mattiniera; 7,40: 
8oo«siorno; 8.14: Tutto rock; 
8,40: Melodramma; 9,35s Dat-
I'lralia con_i 9.50: • L'ombra 
che cammina »; 10.05: Un di
sco par I'estate; 10,35? Spe

cial o«3i; 12,10: Gli assl tie! 
rock; 12.40: Alto sradirosa-
to; 13: Hit Parade; 13,35: 
Passeejiando tra le note; 14: 
Su di airi; 15. I romanzi della 
stonas 15,45: Cararai; 17.45: 
Chiamata Roma 3 1 3 1 ; 19.30: 
Radiosera; 19,55: L* via del 
successo; 20,10: Andata e ri
torno; 20,50: Supersonic; 
22.43: • Delitto e castifo a; 
23,10: Buonanotte tantasma; 
23,25: Musica legaera. 

Kadio ;V 
ORE - 9,30: Bcnvenuto in Ita
lia; 10s Concerto; 1 1 : Musi-
cb* di Boccherini; 11.40: Mu
siche Italiane; 12,15: Musica 
nel tempo; 13.30: Intermez
zo; 14,20: Musiche dl Scar
latti; 14,30s Musiche di sce
ne; 15,10: Concerto; 15.50: 
Opera sinfonica di Mozart; 17: 
Concerto; 18,30: Musica la»-
9*ra; 18,45: Piccolo pianeta; 
19,15s Concerto scrale; 20.15: 
La bioaatropoloflia; 211 Gior-
nale del Terxo; 21,30; Teatro 
a doe dimension!; 22.45; Par-
liamo dl spettacolo. 
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