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In arrivo 
sette balletti 

di Bej art 
Una nuova edizione dell'« Uccello di fuoco» di 
Stravinski e due coreografie su musiche di Boulez 

Gli appassionati del ballet-
to sono in fermento per il 
prossimo arrivo a Roma di 
Maurice Bejart, il prestigioso 
ballerino francese, ora diret-
tore artistico e coreografo 
della compagnia del Th&atre 
Royal del Belgio, Le Ballet du 
XXe Steele. 

L'inlziativa e stata presa 
dal Teatro dell'Opera che ac-
cresce cosi la tradizione di far 
precedere le stagioni liriche 
da importantl spettacoli delle 
piu affermate scuole di ballo. 
Qualche anno fa fu la volta 
del Bolscioi (Spartacus, Lago 
dei cigni, Schiaccianoci), Tan-
no scorso —, sempre in otto
bre — si esibi YHet National 
Ballet (e gli olandesi pre-
sentarono balletti di rilievo 
nel quadro della danza mo-
derna). 

La compagnia di Bejart ha 
in programma sette balletti, 
divisi in due spettacoli, arti-
colati in cinque recite tra il 
23 e il 28 ottobre. 

II primo spettacolo (23, 24 
e 25) comprende Offrande 
Choriographique, su musiche 
di Bach, Le marteau sans mai-
tre, su musiche di Pierre Bou
lez e I'Uccelto di fuoco, di 
Stravinski, in una nuova ver-
sione curata da Bejart. 

Bejart e il coreografo anche 
di Boulez, musicista che rac-
corda i due spettacoli. l>'Im
provisation sur Mallarmi III 
apre, infatti, il secondo ciclo 
(27 e 28 ottobre), tutto co-
reografato da Bejart. Segui-
ranno Ah! Vous dirai-je ma-
man?, su musica di Mozart, 
Chant du compagnon errant, 
ricavato dai Lieder eines 
fahrenden Gesellen di Gustav 
Mahler, e Bhakti, in tre epi-
sodi, • ispirato alia musica 
mdu. 

Dei sette balletti, due 
(Bhakti e Improvisation sur 
Mallarmi) sono novita per 
l'ltalia, mentre altri sono 
nuovi per Roma. Meno che 
per VVccelto di fuoco, alia 
cui rappresentazione concor-
rera l'orchestra del Teatro 
deU'Opera, la parte musicaie 
sar i disimpegnata da regi-
strazioni. 

La vendita dei biglietti, 
presso il botteghino del Tea
tro. avra inizio da mercoledi 
17 e sara riservata flno al 19 
agli abbonati della scorsa sta-
gione. 

Per quanto riguarda la pros-
sima stagione lirica, vier.e 
confermata al 24 novembre la 
data deU'inaugurazione. con 
La gazza ladra di Rossini — 
regia di Luigi Squarzlna — 
diretta da Alberto Zedda che 
ha curato l'edizione critica. 

La ripresa della Gazza la
dra, attuata con la collabora
zione della Fbndazione Rossi
ni di Pesaro. sara preceduta 
da un convegno di studi ros-
siniani. mirante ad illustrare 
il carattere asemiserion nella 

produzione del nostro compo-
sitore. 

Luigi Squarzina fra qualche 
giorno iniziera le prove in 
teatro dove Nino Sanzogno 
sta gia provando il Wozzeck 
di Alban Berg, che andra in 
scena nel prossimo gennaio. 

Balletti d'alto livello tra 
qualche giorno, importanti rl-
prese di opere liriche tra 
qualche settimana: sembre-
rebbe di essere nel vivo di 
una florida situazione. Se-
nonche. le attivita imminen-
ti e future sono profonda-
mente insidiate dalla pesan-
te crisi che incombe sugli En-
ti musical!. 

Di fronte alia indiffereriza 
governativa (giacciono j in 
Parlamento meditati proget-
ti di legge per riordinare il 
settore, ma non si apre affat-
to la discussione su di essi), 
sta la responsabllita dei di-
pendenti degli Enti, fermi ai 
loro posti di lavoro. pur se 
privi di stipendio. Pino a ie-
ri. del resto. il Teatro del
l'Opera non aveva ancora pa-
gato lo stipendio dello scorso 
mese di settembre. E' annun-
ciato uno sciopero nazionale 
per il 18 ottobre, e non sara 
colpa dei lavoratori se le sta
gioni liriche cosi faticosa-
mente raccapezzate dovessero 
poi andare aH'aria. 

e. v. 
Nella foto: un momenta- di 
« Offrande Choriographique ». 

Conferenza stampa 

a Roma sulla 

attivita dellATER 
La Compagnia «Teatro In-

sieme» mettera in scena a 
Roma il 16 ottobre. al Quiri-
no, 11 matrimonio di Figaro 
di Beaumarchais, con la regia 
di Armando Pugliese. In que-
sta occasione. l'ATER (Asso-
ciazione dei teatri deH'Emilia-
Romagna) presentera il pro
gramma delle sue attivita mu
sical! e di prosa e fara un 
bilancio della passata stagio
ne. L'incontro con la stampa 
awerra, al Quirino. lunedi 15 
alle ore 18. 

II programma regionale del
le attivita musicali sara lllu-
s tra to da Carlo Maria Badini. 
sovrintendente del Comunale 
di Bologna. Dell'attivita per la 
prosa, e della collaborazione 
con «Teatro Insieme». parlera 
l'awocato Eugenio Azzaroli. 
presldente della commissione 
presa dell'ATER. Interverran 
no inoltre Odoardo Bertani. 
Mauro Carbonoli. Ghigo De 
Chiara. Angelo Dallagiacoma. 

in breve 
Concerto della Tebaldi a Londra 

LONDRA, 10 
La soprano Renata Tebaldi ha dato ieri a Londra un con

certo per la prima volta dopo anni. 
Affiancata dal tenore Franco Corelli, !a Tebaldi ha riscosso 

consensi da parte dei critici sia pur con qualche nserva. 
La Teba!di e Corelli hanno eseguito assoli e duett! di opere 

di Donizetti, Rossini, Bellini e Verdi. 

I premiati al Festival del terrore 
MADRID, 10 

II regista Juan Bunuel ha ottenuto il primo premio del 
Festival del cinema fantastico e del terrore, conclusosl a 
Sitges (Barcellona). II garofano d'oro gli e stato assegnato 
per Au rendezvous de la mort joyeux, che rappresentava la 
Francia. 

L'itallano Bruno Bozzetto ha vinto il Garofano d'argento 
per il miglior cortometraggio con La cabina. 

Si giro il nuovo film dei fratelli Taviani 

Allonsanfan storia di 
una rivoluzione tradita 
L'opera cinematografica ambientata nell'ltalia del 1816, in piena restau-
razione, dopo il crollo dell'impero napoleonico - Tra gli interpreti Mar-
cello Mastroianni, Lea Massari, Mimsy Farmer, Giulio Bogi e Laura Betti 

Divorzia Elvis Presley 
SANTA MONICA (California), 10 

II cantante Elvis Presley, 1'uomo che ha lanciato nel mondo 
• rock *n roll, ha ottenuto ieri il divorzlo dalla moglie Pri-
acllla. sposata sei anni fa. II cantante dovra pagare gli all-
nentl per un anno e ie spese per l'eduoazione della figlia 

Marie, di 5 anni. 

Dal nostro inviato 
ERBA, 10. 

« O si fa il cinema, o cl si 
ammazza! » — cosi pensava-
no negli anni '50, nell'irruen-
te assolutlsmo della loro ver-
de eta. i fratelli Paolo e Vit
torlo Taviani. Oggi 11 radi-
cale dilemma e, owiamente, 
superato. Dopo quattro lun-
gometraggi di notevole inte
r e s t e significato — da Un 
uomo da bruciare ai Fuori-
legge del matrimonio, dai 
Sovversivi a Sotto il segno 
dello Scorpione — e sull'on-
da del merltato successo del 
loro recente, bellissimo film 
San Michele aveva un gallo 
(in programma mercoledi 
prossimo anche sul video), i 
Taviani stanno, infatti, lavo-
rando in questi giorni ad una 
altra opera di grossa ambl-
zlone, Allonsanfan (questo il 
singolare titolo desunto dal
la dizione esatta delle battu-
te iniziall della Marsigliese: 
«Allons enfants...», appunto). 

« SI gira » nella settecente-
sca Villa Amalia di Erba. uno 
scorcio sorprendentemente In-
tatto della vecchla Brianza di 
gaddiana memoria. II colpo 
d'occhio delle scene « in ester-
nl» e, di primo acchito, gran-
dioso e dolcissimo: tra albe-
ri e prati digradantl in tutte 
le possibili tonallta di verde 
campeggia. nelle sue linee di 
armoniosa e sollda classlclta. 
la facciata della villa intrisa 
della quieta lumlnoslta del 
colori che varlano dal giallo-
ocra al beige, al rosa antlco. 
Poi. d'un tratto. il clima ar-
cadico e rotto da grida e da 
scoppi: dal folto del cespugli 
in alto irrompono sui prati 
uomini assatanati !n redin-
gote e cappello duro che spa-
racchiano disorientati; al con-
tempo altri personaggi nero-
vestiti accorrono affannosa-
mente dal basso, anch'essi 
sparacchiando verso 1 primi. 
mentre ancora ai lati estremi 
della scena avanzano verso il 
centra dello scontro, in bel-
l'ordine. dlvise blancorosse, 
chepl alto e rlgido, fucili con 
baionetta in canna. due file 
minacciose di soldati. II caos 
e grande, ma cosi d'improvvi-
so com'e esploso si affloscia 
d'un colpo; una voce metalli-
ca che giunge chissa da do
ve urla impertosa: «stop! 
stop! Basta cosi, ne facciamo 
un'altra! ». 

Questo scontro d'armatl e 
il momento finale di Allon
sanfan, una complessa vicen-
da calata nell'agitato scorcio 
postnapoleonico nell'ltalia del 
primo Ottocento. Detta • in 
breve la storia — che vede 
interpreti notisslmi attori 
quali Marcello Mastroianni 
(nel ruolo del protagonista. il 
nobile lombardo di tendenza 
giacobina Pulvio Imbriani), 
Lea Massari, Mimsy Farmer, 
Laur? Betti, Giulio Brogi, Re-
nato De Carmine e Luclo Dal
la — traccia un quadro abba-
stanza emblematico della 
montante marea della restau-
razione reazionaria. che ca-
ratterizzo tragicamente in Ita
lia e in Europa il periodo im-
mediatamente successivo alia 
rovina deH'impero francese e 
al susseguente Congresso di 
Vienna. 

Infatti, Allonsanfan proprlo 
cosi prende awio: « 1816. L'im-
pero napoleonico e crollato. 
In Italia, come in tutta I'Eu
ropa. sfinlta da venti anni di 
guerre, i regnanti spodestati 
tornano sui tronl. Le ultime 
conqulste della Rivoluzione 
francese vengono liquidate, 
gli ultimi rivoluzionari di-
spersi». 

In questo cllma di generate 
dibacle soltanto pochi ed esi-
gui gruppl dl disperatl ten-
tano generosamente (ma inva-
no) dl resistere alia repres-
sione scatenata dal regiml 
borbonlco. papallno, ecc. Tra 
i piii Irriducibill oppositori 
della reazlone trionfante si 
distinguono. in Italia, « I Fra
telli Subliml», una setta co-
spirativa che si ispira al prin-
cipi originarj della Rivolu
zione francese ed alle prime 
esperienze di politica demo-
cratico-borghese vlssute du
rante la breve esistenz* della 
repubblica cisalpina. Tra i 
« Fratelli Subliml» milita an
che 11 nobile Fulvio Imbriani 
che. pero. colto da grave ma-
lattla e ritiratosi per curarsi 
nelle sue terre in Brianza e 
tra i suol congiunti, allentera 
via via i suol legami con i 
vecchi compagnl d'idee e d'ar-
mi, sprofondando progresslva-
mente In un torbido vagheg-
giamento delle perdute adol-
cezze di chi ha vissuto prima 
della rivoluz!one». per dlrla 
col clnico Talleyrand. 

Per i transfughl e per i 
refouli con cattiva coscienza, 
l'approdo del loro travaglio 
eslstenziale non trovera mai 
bastanti e adeguate <dolcez-
ze» per lenire il dolore dl 
brucianti, insanablll ferite. La 
loro vita contlnuera cosi co
me una corsa inarrestabile 
verso la tragedla estrenvu Ta
le appare. ma soltanto este-
riormente. nel suoi risvolU 
naturalistici. anche la vicen-
da umana di Fulvio Imbriani 
che — coinvolto. suo malgra-
do, in un'ultima disperata im
press dei a Fratelli Subllmi» 
— finira prima per compiere 
il passo lnfame e infamante 
della delazione nel confront! 
del compagnl. e infine mori-
ra con quegli stessi ch'egll 
aveva tradlto cadendo per er-
rore nelTimboscata tesa dai 
soldati e dai poliziotti borbo-
nlcl. In effettl, lnvece. la por-
tata fondamentale dell'apolo-
go che, Impllcitamente, ]& vi-
cenda di Allonsanfan viene ad 
essere. ci sembra molto piu 
pregnante e traduclbile in ter
mini d'immedlata attuallta se 
letta e decodiflcata secondo 
l'ottica di una rigorosa valu-
tazione atoricA o. megllo, spe-
clficamente politica. 

Sotto questa luce, anzi, la 
vita, le scelU, 11 tradimento, 

la morte dl Fulvio Imbriani 
assumono il detiso spessore e 
il piu preciso significato dl 
una lezione politica. quasi in 
termini marxlsti, tutta moder-
na e vivlsslma: chi infrange 
la barrlera della propria clas-
se d'orlglne per votarsl alia 
Rivoluzione, imbocca una via 
senza rltorno; e, nel caso che 
tale rltorno avvenga comun-
que, non pub costltulre che 
un ulterlore, eslziale tradi
mento. Non si da, Infatti, pos-
slbllita dl tradire al contem-
po la propria classe e la scelta 
rivoluzlonaria, se non a prez-
zo deU'abdicazione piu radl-
cale della dignita dl uomo 

Naturalmente. sarebbe per-
lomeno un'operazlone rldut-
tiva voler desumere soltanto 
da scarne e frammentarle co-
gnlzionl l'intento globale che 
Paolo e Vlttorio Taviani si 
rlpromettono dl conseguire 
con questo loro nuovo film, 
poiche se cl sembra leclto 
cercare dl fornire una possi
b le chlave d'lnterpretazlone 
degll svlluppl effettuall della 
vlcenda dl Allonsanfan, e cer-
tamente doveroso rllevare an
che 11 fat to che la stessa 
vlcenda offre moltl altri e 
piu complessl motlvi di rl-
flesslva attenzlone che non 
la pura e sempllce tranche de 
vie dl un transfuga. Paolo e 
Vittorlo Taviani. d'altra par
te, cl hanno fornito In questo 
senso moltepllcl e utlll Indl-
cazioni. 

L'implanto, la struttura e 
fors'anche II linguaggio di 
questo nuovo film — manife-
stamente Improntato al rac-
conto dispiegato, alia dovizia 
dei grossi noml dello scher-
mo. aU'implego dl cospicul 
mezzl, anche se l'opera e pro-
dotta in economia da una 
cooperativa cinematografica 
— potrebbe per qualche ver
so far sorgere il sospetto che, 
rispetto a Sotto il ssgno del
lo Scorpione e a San Mi
chele aveva un gallo, le scelte 
espressive o persino cultural! 
e, al llmite «politiche» dei 
due cineasti slano state de
viate daH'origlnaria direttri-
ce di marc!a tutta sostan-
ziata e permeata dall'aggres-
slva, coerente, slncera ricerca 
di nuove e piu avanzate vie 
per 11 cinema. 

Ebbene, proprlo a questo 
riguardo, le parole di Paolo 
e Vittorlo Taviani suonano 
piu che come rassicurazioni, 
del resto non dovute, come 
riaffermazioni di una scelta 
culturale, - e. impllcitamente. 
politica ormai acqulsita nel 
suol aspettl di fondo: «Certo 
Allonsanfan e un film di
verse forse, ma soltanto for-
malmente di verso rispetto al 
nostri precedent!. E poi nean-
che troppo, perch6 ad esem-
pio, gia in San Michele affio-
rava una tematlca. fatte le 
debite distinzioni. abbastanza 
analoga a quella del film in 
lavorazlone. Peraltro. sono di-
versl slcuramente l'atteggla-
mento, i moduli espressivi piu 
esteriori coi quali intendiamo 
«far spettacolo» con Allon
sanfan. Ma far spettacolo per 
noi significa recuperare. an
cora e sempre. esperienae gia 
affrontate e soltanto accan-
tonate In un primo momento 
in vista di impegni che rite-
nevamo prioritarl. Far spet
tacolo significa anche cercare 
di raggiungere, di coinvolgere 
a fondo un sempre piu vasto 
e appassionato numero di 
spettatori. Far spettacolo. in-
fine. non significa che noi si 
pensi. furbescamente e sche-
maticamente. di imbarcare 
nel nostro film grossi attori 
per incettare grossi guadagnl. 
No. noi abbiamo sempre per-
segulto una linea coerente 
neU'impiego degli attori: da 
Volonte (per Un uomo da 
bruciare) a Brogi e a tanti 
altri noi abbiamo sempre cer-
cato di instaurare un rappor-
to creativo, giusto per far 
spettacolo come intendiamo. 
appunto. farlo. Ctoe. anche nel 
confronti del pubblico — dal 
quale siamo statl spesso ac-
cusati di proporre film diffi-
cili — il nostro modo di far 
spettacolo si concreta, a pa-
rer nostro. in una provoca-
zione attiva. In questo senso, 
possiamo fornire un esempio 
per se stesso estremamente 
indicativo: Sofro il segno del
lo Scorpione, film entrato nel 
novero tra quelli nostri piu 
osticl secondo certa critica, 
l'abbiamo proiettato a opera] 
della cintura milanese e - a 
spettatori di paesi africanl: 
ebbene, nell'un caso e nel-
1'altro II pubblico, proprio 
perchf libero, nel valutare il 
film, da ogni sovrastruttura 
o pregiudizio culturale. Ilia 
capito perfettamente. I'ha di-
scusso anche con passione. lo 
ha accettato. in sostanza, con 
la piu aoerta e vergine di-
sponibilita ». 

Sauro Borelli 

Irene Papas 
sara la 

«Venexiana » 
in un film 
di Scaparro 

BOLZANO. 10. 
Irene Papas, prima di recar-

si per un breve periodo a 
Londra e a Parigl, ha annun-
ciato a Bolzano che la sua 
prossima interpretazlon* cine
matografica sari La Venexia
na, dalPomonima commedia di 
un lgnoto autore itallano del 
cinquecento. A dirigere 11 film 
sara Maurizio Scaparro, che 
ripropose sulle scene nel 1065 
questa commedia, affidandone 
la parte di protagonista a Lau
ra Adani. 

L'annuncio e stato dato dal-
l'attrice greca e dal regista 
italiano nel capoluogo altoate-
6ino. dove la Papas e giunta 
per incontrare Scaparro. 1m-
pegnato nelle prove dello spet
tacolo che inaugurera la sta
gione dello Stabile di Bolzano: 
II Passatore di Massimo Dursi. 

« Ho avuto occasione di co-
noscere Maurizio Scaparro — 
ha detto la Papas — quan-
do, molto recentemente, ab
biamo insieme realizzato la 
Medea di Corrado Alvaro 
per la televisione italiana. Per 
me e stata un'esperienza parti-
colarmente difficile, anche per-
ch6 recitavo in italiano per 
la prima volta. II nostro in-
contro e stato cosi felice, che 
quando Scaparro mi ha offer-
to di interpretare 11 film trat
to dalla Venexiana non ho esl-
tato. II personaggio di Angela 
e straordinario: una donna sul
la quarantina, che non inten-
de rassegnarsi al tempo che 
passa e che, innamorata dispe-
ratamente di un giovane, Ju
lio, lotta con tutte le donne 
piu giovani di lei che vorreb-
bero strapparle l'amante. II 
progetto mi appassiona non 
solo per I'occasione che mi si 
presenta di dare vita ad una 
donna vitale, carlca di rabbia, 
ma perche avro modo di in
terpretare un personaggio mol
to diverso da quelli del mio 
normale repertorio ». 

II ruolo di Julio, 11 protago
nista maschile, sara affidato 
a Pico Micol, il giovane atto-
re pugliese, segnalatosi nelle 
scorse stagioni teatrali per le 
interpretazioni deU'Amleto e 
di Giorni di lotta can Di Vit
torlo. 

Le riprese della Venexiana 
cominceranno nei primi mesl 
del 1974 e si svolgeranno, per 
la maggior parte, a Venezia. 

A Ravenna la mostra dei 
film d'arte e d'essai 

Lo Challenge intemaziona-
le del film d'arte e d'essai, 
organ! zzato dall'AIACE con il 
patrocinio della CICAE, si 
svolgera a Ravenna dal 6 al 
10 novembre, con la collabo
razione delTassessorato alia 
cultura del Comune. Durante 
la manifestazione sara pre-
sentata una serie dl film. 
inediti per lltalla, che sono 
statl segnalatl in vario mo
do al termine di alcune re
cent! mostre internazionali 
(Cannes, Berllno, Locarno, 
Mosca, Venezia, Pesaro, ecc) . 

Tra le numerose opere del
le quail e prevista la proie-
xlone, poasono euere door-

date: L'Invitation di Goretta, 
/{ cugino Giulio di Benicne-
tl, Illumination di Zanussi, / 
serpenti delta luna dei pirati 
di Jose-Luis Jorge, Ivan Vas-
stliecski di Leonid Gaidai, / 
mongoli di Parviz Kimiavl e / 
traditori di un colJettivo ar
gentine 

Tra le altre Iniziatlve nelle 
quali sara articolato lo Chal
lenge, acquista particolare ri
lievo 11 Convegno sul tenia 
« Cinema e scuola: dal momen
to parallek) a quello conver
gent* » che sara aperto da una 
relazlone di Enzo Natta, vice 
segretario dell'AIACE. Al Con
vegno Interverranno numerosi 
espertl italianl e stranierl. 

II cinema 
riscopre 

PAntartide 
II regista Turolla spiega come verrd realizzato I'impe-
gnativo documentario prodotto dall'« Istituto Luce» 

Nel corso dl una conferen
za stampa all'Ente gestione 
cinema, il documentarlsta Lui
gi Turolla ha presentato Con-
tinente di ghiaccio, un film 
che si appresta a reallzzare 
per conto dell'« Istituto Lu
ce». Autore di cinema e dl 
televisione, Turolla e stato un 
anteslgnano del cartoon ar-
tigianale: approdb al film a 
soggetto soltanto In un secon
do tempo, con l'ambiguo e 
modesto La mano sul fucile, 
ispirato alle vlcende della Re-
sistenza italiana. In segulto, 
le sue esperienze con la mac-
china da presa assunsero un 
carattere piu specialistico at-
tra verso 11 programma televi-
slvo Orizzonti della scienza 
e della tecnica. Oggi, sulla 
scorta dei piu recent! lavori 
reallzzatl per 11 piccolo scher-
mo, Turolla si propone dl ana-
llzzare, sotto un profllo dl-
dattico-scientlflco, L'Antartlde, 
ultimo del contlnentl. 
«L*ldea dl questo film e na-

ta circa tre anni fa — spiega 
il regista — sui tavoll dell'Uni-
verslta di Pisa, frutto della 
collaborazione con 11 profes
sor Giorgio Marlnelll, l'esper-
to vulcanologo che e poi il 
princlpale consulente sclentl-
flco dello staff dl Continente 
di ghiaccio. In sostanza, vo-
gliamo far conoscere l'Antar-
tlde — prosegue Turolla — 
rifiutando le tradizionall im-
magini che caratterlzzano il 
classlco documentario di vlag-
gi: l'Antartide e, sotto moltl 
punti di vista, un vero e pro
prio pianeta, e presenta una 
identita biologica e geologica 
del tutto particolare. II film 
prende awio dal ritrovamento 
dl un fossile, e questo spunto 
permette dl effettuare una me-
ticolosa ricerca attraverso la 
fauna e la flora del sesto con
tinents evitando qualslasi eso-
tlsmo, cercando dl non antro-
pomorfizzare gli animal! in 
termini patetico-sentlmentali, 
come ha fatto invece e fa cer
ta produzione documentarlstl-
ca di stampo disneyano. In 
questo senso, — conclude Tu
rolla — pur senza sottrarre al 
film alcunl suggestivi e di-
remmo spontanei elementi 
spettacolari, ci sforzeremo di 
creare un'opera di divulgazio-
ne scientifica, composta con 
rigore ma nel hnguagglo piu 
accessibile al grande pub
blico ». 

d. g. 

Canzonissima: 

questi i motivi 

della secondo 

domenica 
. Isabella Biagini e Aldo Giuf-
fre saranno gli ospiti della se-
conda puntata di Canzonissi
ma con la quale si concludera 
la passerella degli esordienti 
e dei complessi. 

Gli ultimi sette esordienti 
di Canzonissima saranno do
menica prossima i Nuovi An
gel! (che eseguiranno Anna da 
dimenticarel. Franco Simone 
(con Mi esplodevi nella men-
te), I Dik Dik (con Storia di 
periferia), Antonella Bottazzi 
(con Un sorriso a meti), 
Oscar Prudente (con Un es
sere umano), 1 Ricchi e Pove-
ri (con Che sari) e GUda 
Giuliani (con Frau Schoeller). 

Rischiatutto 

senza vincite 

clamorose ? 
MILANO, 10. ' 

Novita In vista per la pros
sima edizione dl Rischiatutto, 
che iniziera 11 suo nuovo e 
(forse) ultimo ciclo dl tra-
smlsslonl giovedl 1 novembre. 
I responsablll del telequiz 
stanno mettendo a punto, In
fatti, In questi giorni tutta 
una serie di lnnovazloni per la 
trasmlsslone condotta da Mi
ke Bongiorno. I particolari 
delle novita dl Rischiatutto 
saranno rese note ufficialmen-
te all'lnlzio della prossima 
settimana, ma si sa fin d'ora 
che la nuova edizione del tele-
quiz comprendera tutta una 
serie dl giochi e dl quiz par
ticolari che movlmenteranno 
la gara mentre con questa 
nuova lmpostazione non do-
vrebbero piu verlflcarsl. setti-
manalmente, vincite clamoro
se. 

Al cinema 

Avorio una 

rassegna 

di film 

« emarginati» 
1 Una rassegna comprenden-
te trentuno «film emargina
t i» del cinema italiano, or
gan! zzata da AIACe romana 
e ARCI, in collaborazione con 
ANAC e AACI, b in corso 
dall'inizio del mese al cinema 
d'essai Avorio (Via Macerata, 
18). 

Come si ricordera, alle Gior-
nate del cinema italiano, la 
manifestazione democratica 
tenutasi a Venezia, fu presen-
tata, fra l'altro, una serie di 
film italiani che erano stati 
«emarginati» dal circuito 
cinematografico; ora quest: 
film vengono riproposti al 
pubblico del cinema d'essai 
romano insieme con altre o-
pere cui il mercato cinema
tografico ha riservato analogo 
trattamento discriminatorio. 

Nel programma, accanto a 
film assai recenti, quali Bron
te di Vancini, Trevico-Torino 
di Scola, Non ho tempo di 
Giannarelli, figurano alcune 
importanti opere di autori 
oggi largamente noti, che al 
loro apparire, anni fa, ebbero 
una circolazione molto diffi-
cilisslma. La maggior parte 
del programma e pero riserva
ta ai giovani autori tra i qua
li Rossi, Ponzi, Branon, Min-
gozzi, Bellocchio, Frezza, Ser-
ra, Schifano. 

1953-1973: vent'anni con i libri degli 

EDITORI RIUNITI 

Lettere a Milano 

Giorgio Amendola si 6 trovato nei mo* 
menti decisivi della Resistenza italiana 
nei posti piu importanti: il 25 luglio 1943 
a Milano. I'8 settembre a Roma, il 25 
aprile 1945 a Torino. Un giro clandestino 
nell'ltalia occupata dai tedeschi ha per-
messo ad Amendola di guardare il cam-
po di battaglia non solo dalle oosizioni 
centrali, ma anche dagli osservatori re-
gionali. 
I ricordi di Amendola e le sue lettere a 
Longo offrono una documentazione ori
ginal delCazione del PCI durante la Re
sistenza. 
Biblioteca del movimento operaio italia
no - pp. 600 • L. 4.500. 

real yj7 

controcanale 
LA LINGUA DI OGGI — 

Giunti al nodo supremo e de-
cisivo del discorso (la lingua 
come spin delle strutture e 
del problemi della societd, 
contemporanea), i tre autori 
di Parlare, leggere, scrivere 
sono tornati, in quest'ultima 
puntata, a quel bombarda-
mento del telespettatore, a 
quella accumulazione di spun-
ti e di osservazioni che gia 
avevamo potuto rilevare in 
alcune trasmissloni passate 
del ciclo. Di piu, I'analisl, che 
si era venuta via via irrobu-
stendo sul filo di una esatta 
visione politica e di classe, 
d apparsa questa volta molto 
piu sfumata e, nel complesso, 
ha finito per cedere il posto 
alia semplice descrizione dei 
fenomeni in chiave sociologica. 

Non che 7ion ci fossero, an
che in questa puntata, brani ef-
ficaci e riflessioni e indica-
zioni utili a individuare il 
fondo della questione. Illumi-
nante era, ad esempio, la se-
quenza della proiezione del 
film La notte nel paese con-
tadino di Pietragalla: qui ba-
lenava — sia pure in una si
tuazione estrema — il fatto 
che un «messaggio» pub ri-
sultare incomprensibile non 
tanto perche" e genericamente 
«difficile», quanto perchd e 
lontano dall'esperienza e dal
le esigenze del destinatario, il 
quale lo rifiuta nel momen
to in cui constata che non 
gli serve. Ecco uno spunto di 
enorme tnteresse, capace di ri-
baltare tante delle analisi 
compittte da linguisti, sociolo
gy e dallo stesso Servizio opi-
nioni della RAI-TV: ma che, 
per risultare davvero signifi-
cativo, avrebbe richiesto un 
approfondtmento organico (in 
collegamento diretto, tra l'al
tro, con quel confronto tra 
certe espressioni dei testi sco-
lastici e la realta della vita, 
che, invece, nella puntata era 
collocato molto piu in la). 

Lo stesso si pub dire a pro-
posito del confronto tra il lin
guaggio della Costituzione e 
quello «delle autorita», o a 
proposito della descrizione 
dei ulinguaggi separatin, da 
quello sportivo, a quello tec-
nico e a quello pubblicitario. 
Qui ci si & riferiti, giustamen-
te, alia divisione del lavoro, 
ma trascurando di richiama-
re i caratteri specifici che 
essa ha assunto nel corso del
lo sviluppo del sistema capi-

talistico. Qui si 6 anche rile-
vato, dl sfuggita, come i ger-
ghi per aaddetti ai lavori» 
vengano creati « e per non 
farsi caplre e per non farsi 
giudicare», ma non si e ripe-
tuta quella puntuale analisi 
delle origini e della funzione 
politica e dl classe dei lin-
guaggi dominanti che era sta
ta condotta in modo cosi chia-
ro, per esempio, nella scorsa 
puntata, quando si era parla-
to della prima guerra mon-
diale e del fascismo; e che, 
riferita al presente, avrebbe 
cerlo richiesto un ragiona-
mento piu articolato e com
plesso, ma non per questo 
meno indispetisabile. 

Di conseguenza il lungo, 
commosso brano sulle lettere 
dei condannati a morte della 
Resistenza — che avrebbe do-
vuto indicare come, ancora 
una volta, I'unita linguistica 
non possa che essere il risul-
tato, almeno in una certa mi-
sura di una uniti politica, di 
lotta e di esperienze e di idea-
li, e, infine, della ricomposi-
zione dell'unita di classe — 
ha finito per collocarsi nella 
puntata quasi come una pa-
rentesi. 

II rischio che avevamo in
dicate all'inizio del ciclo — che 
la separazione dei linguaggi 
apparisse soprattutto come un 
residua del passato, come una 
questione da risolvere sul pia
no esclusivo della « educazio-
ne» piuttosto che su quello 
della conquista del potere da 
parte di un nuovo blocco sto-
rico diretto dalla classe ope-
rata e desttnato ad avviare la 
costruzione del sistema socia-
lista, per il superamento del
la divisione della societa in 
classi e per la ricomposizione 
dell'unitd della personalitt 
umana — questo rischio, qui, 
6 tomato in pieno e il discor
so, alia fine, non ha avuto lo 
sbocco che tutte le premesse 
esigevano, in una serie di tra-
smissioni cosi impegnate e 
per tanti versi nuove nel tono 
e nei temi. Ma, alio stato at-
tuale delle cose, questo era 
forse inevitabile. Una simile 
conclusione avrebbe dovuto in-
vestire I'uso stesso della te
levisione da parte delle clas
si dominanti: e non si pub 
parlare di corda in casa del-
I'impiccato. 

g. c. 

oggi vedremo 
IO E... (2°, ore 21,15) 

Ospite della rubrica curata da Anna Zanoll sara oggi lo 
scrlttore Giorgio Bassanl, 11 quale ha scelto un capolavoro del 
Caravaggio: la «Resurrezione di Lazzaron, l'ultimo dlplnto 
del grande pittore tuttora custodito nel Museo Nazionale di 
Messina. Lo scrittore interpreta l'opera del Caravaggio in una 
chiave singolare: il drammatico ritorno alia vita di Lazzaro 
gli suggerisce un parallelo con il tema shakespeariano del 
dubbio di Amleto. 

PEPPINO GIRELLA (1°, ore 21,30) 
Giuseppe Fusco, Eduardo De Filippo, Angela Luce, Genna-

rino Palumbo, Enzo Turco, Pietro Carloni, Pino Cuomo, Qiu-
liana Lojodlce, Umberto Onorato. Luisa Conte, Ugo D'Alessio, 
Silvio Pistone, Carlo Romano, Clara Bindi e Enzo Oannavale 
sono gli interpreti della seconda puntata di questo originate 
televisivo di Eduardo De Filippo e Isabella Quarantotti che 
viene replicato dieci anni dopo la sua prima apparizione 

II giovane Pepplno Girella diventa « uomo » assolvendo me-
ticolosamente i doveri del a capofamlglla»: e lui che porta 
i soldi a casa, suo il diritto di sedere a capo della tavola. 
Tra amarezza e illusion!, 11 povero Andrea Girella si rassegna 
a cedere definitivamente ogni forma di potere In seno alia 
sua famiglia, e vaga alia ricerca di uno dei soliti miracoli. 

programmi 
TV nazionale 
12,30 

13.00 
13,30 
14.00 
17,00 

17,30 
17,45 

18,45 
19,10 

19,45 

Sapere 
Replica della quinta 
puntata di aSpie e 
commandos nella 
Resistenza europeas 
Nord chiama Sud 
Telegiornale 
Cronache italiane 
I nostri amici ani
mal i - Piruli e i suoi 
amid 
Telegiornale 
La TV dei ragazzi 
c Jean-Henri Fabre: 
vlaggio nel mondo 
della natura» 
Prima puntata di 
uno sceneggiato te-
l„»visivo di Tito Ben-
fatto e Nico Orengo 
Antologla di sapere 
lo sottoscritto: cit-
tadini e burocrazla 
Telegiornale sport -
Cronache Italiane 

20,30 Telegiornale 
21,00 Tribuna sindacale 

Dibattito a due: 
CGIL * Confagricol-
tura 

21,30 Pepplno Girella 
Replica della secon
da puntata dell'ori-
ginale televisivo di 
Eduardo De Filippo 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
18,30 
18.45 
21,00 
21.15 
21.35 

22,30 

Protestantesimo 
Sorgente di vita 
Telegiornale 
lo e.„ 
Medio Oriente 
Servizio speciale del 
TG sulla situazione 
mediorientale 
Quel simpatico di 
Dean Martin 
Terza puntata. Par
ted pano alia tra-
smissione 
Warwick, 
Feldman, 
Graziano 

D i o n n e 
M a r t y 
R o c k y 

Radio I* 
GIORNALE RADIO - Ore 7 , 
S, 13, 14, 13 , 17. 20 , 21 • 
23 ; 6: Mattutino musicaie; 
6,511 AJMMcco; » ^ 0 : Le caa» 
zeni del maltino; 9: Le norita 
4\ ieri; §.15: Vol e4 ie? 10; 
Speciale GK; 11,30: Quarto 
Prosraauna; 12,44: Musica a 
Uttoae. 14: •aonfliorne. come 
sia?; 15,10: Per voi ilwranl; 
17,03s I I firaaole; 11,55: Per 
sola orchestra; 19.10: Italia che 
lavora; 19.25: Momento mosJ-
cale; 20,20: Aaoata e Ritor
no; 21,15: Tribuna Sindacale. 
Dikattito a dee: CGIL-Coafa-
•ricoltara; 21,45: L'avrentaTa 
di Dad© ( 1 ) : Dall'astraziofie al 
dadoismo; 22,15: Mssica 7 . 

Radio 2* 
GIORNALE RADIO - Ore 6,30, 
7.30, t . 3 0 . 9 .30, 10 .30 ,11 .30 . 
12,30, 13.30, 15.30. 16,30, 
16.30. 19.30, 22,30 a 24; 
6: I I Mattiniere; 7,40: Booo-
eiorao; 6,14i Mare, moati a 
cittaj 6,40: Come e perche} 
8,55: Sooni a color! dell'or-
chestrai 9 ,10: Prima di spaa 
dere; 9,35: Complessi d'aoran-
no; 9 ,50: « Tristano e I sotta », 
dl Adotto Morlconi ( 4 ) ; 10.0S: 
Camonl par ruttli 10,35i Del-

la vostra parte; 12,10: Tra-
smissioni reiionali; 12,40: Alto 
sradimento; 13,35: Le belle 
canzom dTamore; 13,50: Come 
e perche; 14: Sa dl glrh 14,30: 
TrasmiMiOni regionali; 15t Po-
meridisee; 15,40: Cararai; 
17.30: Speciale GR; 17,50: 
Chlamate Roma 3 1 3 1 ; 19.53; 
Le canxoni delle stelle; 20,10: 
Radio domani. Radlocroaacfca 
del nostra rotor©; 20 ,50: Sa-
personic; 22,43: Toa}oara Pa
ris} 23,05: Moslca leeeera. 

Radio 3° 
ORE 9,30: Musica aatiouaj 
10: Concerto dl apartara} l i t 
Aaellino della Claje, William 
CroR, Michelanealo Rossi. 6 . 
Pasqaini} 11.30: Universita ia-
ternazionale Gaslielmo Marco
ni; 11,40: Prcsenza retieloaa 
nella mosica; 12,20: Maslche 
italiane d'otfi} 13t La moslca 
nel tempo; 14,30: Inlaimenei 
15,15: Ritratti d'aotore: Karl 
Stamitx} 14,15: I I disco la va-
trina; 17,20: Foaji d'alaam; 
17,35: Appunlamento con Non-
cio Rotondo} 16: Concerto del 
floatista Giorgio Zaaaoai a del 
clavicembalista Srnno Canine; 
16,43: Paaina aperta; 19,15: 
Concerto della sera} 20,15: 
« Le prophete >, di Giacomo 
Meyeraaen 211 I I Glomala dal 
Tarzo • Setta arti . 

. . twiEttj. tun's 4r ,iiiavi t-ak-t-,. • *• » i 


