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Da stasera a ' Roma ' unal interessante i rassegna 

Vr 
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Questo ilf| 
programma 
ROMA — Ecco il program
ma • della Settimana del ci
nema cubano che si apre og
gi a Roma. - «-• 

Stasera, ore 21, al Capra-
nlca, Rancheador di Sergio 
Girai (in $ originale); 

Domani, ore 18 e 20.30. al 
CI VIS (Viale Ministero de
gli Affari Esteri, 6) Memo-
rias del subdesarrollo di To
mas Gutiérrez Alea , (con 
sottotitoli); ' 

Giovedì 20, ore 16, al Pla
netario, Sulkari di Melchor 
Caaals ( documentarlo ) e 
Rancheador (proiezioni con
tinuate) ; ore 18 e 20,30, al 
CIVIB. Lucia di Humberto 
Solas (In originale); ore 18 
e 30, al Trianon, Cantata de 
Chile di • Humberto Solas 
(con sottotitoli); ••• •" ' 

Venerdì 21, ore 16. al Pla
netario, Arte del pueblo di 
Oscar Valdés (documenta
rio) e Ustedes tlenen la pala-
bra di Manuel Octavlo Gó-
mez " (proiezioni continuate 
con • sottotitoli) ; ' ore 16, al 
Trianon. Sulkari e Ranchea
dor (proiezioni continuate); 
ore 18 e 20,30. al CIVIS, Can
tata de Chile; ore 21, all'II-
LA (Piazza Marconi), Lucia; 

Sabato 22. ore 16. al Pla
netario, Cantata de Chile 
(proiezioni • continuate) ; ore 
16. al Trianon, La ultima ce
na di Tomas Gutiérrez Alea 
(proiezioni continuate, sot
totitoli); ore 18 e 21.30 al 
CIVIS, De donde son los 
cantante! di Luis F. Berna
rd; Sobre la canclon politi
ca di Barnabé Hernàndez e 
Sulkari •• (documentari con 
sottotitoli) ; ore 21, IIL.A, La 
primera carga al machete di 
Manuel Octavlo Gomez (ver
sione originale); . • -• 

Domenica 23, ore 16, al 
Planetario, Mella di Enrique 
Plneda • Barnet (proiezioni 
continuate, con sottotitoli); 
ore 18 e 20.30, al CIVIS. 
Cumbite di Tomas Gutiérrez 
Alea (in originale): ore 21, 
IILA, Et otro Francisco di 
Sergio Girai (in originale); 

Lunedì 24. ore 16, al Plane
tario, La ultima cena (proie
zioni continuate, con sottoti
toli); ore 18 e 20.30, al CI
VIS, La nueva escuela di 
Jorge Fraga e Manuela di 
Humberto Solas (in origina
le); ore 21, IILA, El hombre 
de Maisinicù di Manuel Pe
rez (in originale). -

Martedì 25, ore 21. ; all'II-
LA, Las aventuras de Juan 
Quin Quin di Julio Garcia 
Espinosa (in originale). 

sul cinema cubano 
L'importante manifestazione,\ nel corso -della 

.quale verranno presentati film a soggetto e do
cumentari, sarà affiancata da dibattiti e tavole 
rotonde — Conferenza ; stampa alla Farnesina 

' r - " À ' ' • ' . ' : : ' • . * • ' ' ' • ' • ' ' ~ - \ v ' ' 

ROMA — ! Aperta dal mini
stro plenipotenziario Ranieri 
Paolucci de* • Calboll, si è 
svolta Ieri mattina, alla Far
nesina, la conferenza stampa 
indetta In - occasione > della 
Settimana del cinema cuba
no a Roma, che si apre, uf
ficialmente. • questa sera al ' 
Capranica. Gli organizzatori 
sono molti: 1 nostri ministe
ri degli Esteri e dello Spet
tacolo. la Regione Lazio.! Il 
Comune di Roma, la RAI. 
l'Anlca. TAgis, l'Italnolegglo, 
l'Ambasciata di Cuba. l'Isti
tuto italo-latinoamericano, lo 

« Incontri con 

la danza 1977» 
ROMA — Sei complessi bal-
lettlsticl daranno vita agli 
« Incontri con la danza 1977 », 
gestiti dall'Ente teatrale Ita
liano, che. quest'anno, punta 
sul decentramento. -.. 

Le manifestazioni, infatti. 
prendono 11 via al Teatro di 
Jesi e si concluderanno il 7 
dicembre ad Ascoli, interes
sando numerosi centri, quali 
Massa, Lucca, Roslgnano, Pe
rugia, Terni, Orvieto. Todi, 
Città di Castello. Macerata. 
Osimo., Fabriano, Foggia, 
Amelia e Foligno. 
v Agli a Incontri » prendono 
parte il « Balletto di Roma », 
diretto da Franca Bartolo
mei e Walter Zappolonl, il 
« Teatrodanza contemporanea 
di Roma », diretto da Elsa Pi-
perno e Joseph Fontano, il 
«Balletto Italia '73», di B. 
Fusco, i «Danzatori-Scalzi», 
diretti da Patrizia Cerronl. 
la Cooperativa «Nirvana» di 
Renato Greco e la «Stabile 
napoletana del balletto », di
retta da Valeria Lombardi. 

In scena a Firenze 

armonie di 
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<.>;A.:iNostro servizio A>y ., 
FIRENZE — Lodevole inizia
tiva quella dello Spazio Tea
tro Sperimentale di ospitare 

, nel suo Teatrino del Rondò 
di Bacco l'ultimo spettacolo 
realizzato dal giovane « divo » 

' dell'avanguardia - americana. 
Bob Wilson, appunto autore 
e interprete (con il suo part
ner Christopher Knowles) di 
Dialog Network. 

Dicevamo iniziativa lodevo
le anche perchè ha consen
tito di vedere un'altra volta 

' almeno il lavoro di un per
sonaggio molto più chiacchie-

- rato che discusso e conosciu
to. Qui, innanzitutto, si vede 

, un palcoscenico in bianco e 
nero. Poi si distinguono tre 
piani paralleli: cominciando 
dal fondale nero con qualche 
•baffo di calce bianca, quindi 
uno spago che sostiene len-
zuoli candidissimi che vengo
no fatti scorrere periodica
mente avendo disegnato sul
la - loro superficie essenziali 
e astratti profili di paesaggi. 
Infine lo spazio di proscenio 

: con una sedia a destra e un 
letto sbilenco a sinistra. Ci 
si avvede allora che quest'ul
timo plano è a sua volta di
viso in due parti uguali, quel
le occupate proprio dai due 
oggetti e abitate con mania
cale perseveranza dai due at
tori. ciascuno dei quali mai 
Invade il settore dell'altro. 

Alla divisione spaziale ne 
corrisponde - una musicale. 
Sullo sfondo. la colonna sono
ra di trite musichette radio
foniche di stile ovviamente 
americano-newyorkse. alle 
quali si sovrappone, più inci
sivo. un magnetofono che ir
radia dall'inizio alla fine una 
catena ininterrotta di frasi di 
conversazione - da - manuale 
scolastico, un catalogo Insom
ma di luoghi comuni e di 
frasi fatte. 

In primo piano, anche I 
suoni si bipartiscono: a de
stra Christopher Knowles fa. 
eco al registratore, smozzica 
e ripete deformandole le fra
si che ascolta, qualche volta 

, anticipa addirittura l'apparec
chio, in ogni caso non parla 
mal di sua spontanea tnizin-
Uva. ma riflette il già detto. 
Sulla sinistra. Bob Wilson, ora 
sdraiato o seduto sul letta 
ora In piedi, interrompe il 
flusso meccanico dell'ossessi-
TO dialogo del collega, ma 
non oltrepassa mai la ridotta 
economia del monosillabo o 
del bisillabo. Tutto procede 
In questa maniera oer dodici 
Interminabili - aections (o 
«sestons») finche alla fine. 
abbandonato lo spazio dagli 
attori, la sedia rimasta sola 
In scena si solleva a mezza 
aria aspettando gli applausi. 

Tre elementi dominano 
- spazio, suoni e parole: la ri

petizione. la scomposizione e 
ricomposizione, la simmetria 

r«metrica e matematica dei-
parti. n caos apparente è 

l'apparente staticità (che so
no di per sé stessi fonte di 
«MI inenarrabile noia per lo 
spettatore) si scoprono «Uà 

fine dotati di un complicato 
ed ermetico ordine interno, -
frutto di una moderna ' in
terpretazione di arti antiche 
come la mnemotecnica e l'ar
te combinatoria, che furono 
già patrimonio di altre epo
che in cui cabala e logica 
esoterica venero coltivate 
come antidoto alla alienazio
ne e corruzione del viver» 
storico contemporaneo. 
- Qui * c'è da ricordare che 
Wilson ha operato su un 
soggetto come Knowles, af- -
fetto da - una grave lesione 
cerebrale, e che su di lui ha 
applicato un. metodo di co
municazione r" visivo-sonoro 
con fini terapeutici: in segui
to ha utilizzato Quel metodo 
per fini espressivi e pubblici. 
Il codice linguistico eccezio-. 
nalmente reperito si è cosi 
trasformato nella chiave ca
pace di aprire porte di uscita 
dal mondo quotidiano verso 
un'area di sensazioni protette 
dalla loro - incomunicabilità 
per via normale. 

- Il risultato è certamente 
dotato di una sua propria e 
religiosa armonia, ma forse 
anche in contraddizione con 
lo stato di Iniziale lacerazio
ne da cui muove. E" vero che 
il protagonista sconvolge, di
sintegra il guscio di vuote e 
inerti proposizioni che gli 
proviene dalla tecnologica e 
alienata società del nettoork 
ima conservando uno stato 
di passività parodistica che è 
sempre subalterna), ed è an
che vero che poi lui stesso si 
sdoppia in maniera schizoide 
in un secondo protagonista 
(Wilson) cne reagisce dall'al
to del suo torpido suver-eoo 
cercando di dominare in mo
do attivo le situazioni: tutta
via lo spettacolo (o perfor
mance che dir si voglia) ri
mane tutto bello e conchiuso 
nella sua circolarità, compia
ciuto delle simmetrie e delle 
armonie codificate proprio 
sulla pelle di una disarmonia 
tragica che invece cessa di 
essere tale per trasformarsi 
in una sorta di «Corano» o 
«cabala» per iniziati, immu
nizzati per via orfica dai Kuai 
e dal guasti del vile secolo 
presente. -

Diremo quindi - che que
st'altro campione di avan

guardia Mode in USA è anco
ra una volta all'altezza dei 
tempi • nostri. Ma siccome 
non crediamo che l tempi si 
svolgano sempre secondo 
sorti magnifiche e progressi
ve, e che tantomeno l'arte s'.a. 
destinata a perfezionarsi ir
resistibilmente. man mano 
che si allontana dal Medioevo 
o dall'età delle caverne, non 
crediamo perciò che essere 
all'altezza dei tempi sia mo
tivo sufficiente per dirsi sod
disfatti. • - . , , . 

Resta che un lavoro come 
quello di Wilson non si cor
regge né si emenda: o lo si 
accetta o lo si rifiuta in 
blocco. Non mancano i so
stenitori della prima ipotesi. 
Essi hanno applaudito.... 

Siro Fcrrorw 

IPALMO,. l'Associazione. Ita-
lia-Cuba, 11 Sindacato nazio
nale - critici , cinematografici 
italiani.- -•.-.- - • ^. .. 
- Ma l'Incontro è stato, giu

stamente, del più informali. 
Le domande e le risposte — 
queste ultime fornite da Pa-
stor Vega Torres, direttore 
dell'ICAlC (l'Istituto per 11 
cinema cubano), dal regista 
Humberto Solas e dall'attri
ce Dalsy Granados (11 vice 
ministro per la Cultura, Al
fredo Guevara. non è potuto 
intervenire alla • conferenza 
stampa) — hanno cercato di 
colmare lacune e soddisfare 
curiosità. Premesso che a Cu
ba, prima della rivoluzione, 
IR produzione cinematografi
ca locale era praticamente 
nulla o solo d'impianto por
nografico — ma fin dall'Ini
zio degli anni cinquanta si 
registrano l primi attivi fer
menti — 11 problema che si 
sono posti i giovani cineasti. 
e i dirigenti del governo ri
voluzionario cubano è stato 
come educare gradualmente 
il pubblico di un paese abi
tuato a vedere quasi solo film 
statunitensi (80 per cento) e 
film messicani (destinati so
prattutto a chi • non era in 
grado di leggere i sottotitoli 
in spagnolo). Si è provvedu
to perciò, mentre 6Ì incre
mentava la cinematografia 
nazionale, ad importare film, 
di tutto il mondo, compresi 
quelli degli Stati Uniti, an
che 6e, per procurarseli, oc
correva e occorre affrontare 
notevoli difficoltà, poiché gli 
USA ' non vendono ì loro 
prodotti a • Cuba. - E' , cosi 
che, ± ad esempio, , 1 cu
bani hanno - potuto ' vedere 
Chi ha paura di • Virginia 
Woolf? di Mike Nichols o Lo • 
squalo di Steven Spielberg. 
Perché 1 nostri spettatori — 
hanno detto i cineasti cuba
ni — possano imparare da 
soli a valutare quello - che 
guardano, si promuovono di
scussioni e dibattiti. La di
stribuzione dei film è vasta 
e multiforme: oltre che nel
le 6ale cittadine, dove 11 co
sto del biglietto è al massi
mo di un peso (circa mille 
lire) le pellicole vengono da
te nelle periferie urbane, nei 
paesi e nei villaggi più lon
tani mediante cinemobili, a 
volte con le attrezzature tra
sportate a dorso di mulo, e 
qui le proiezioni 6ono gra
tuite. •";. ... ••. • -'• . t. i. •.-,:• 

Per quanto concerne là pro
duzione cubana, è da sotto
lineare che sono stati rea
lizzati, negli ultimi diciotto 
anni, 77 lungometraggi e più 
di mille documentari; ora la 
media tende a fissarsi sui 
quindici film a soggetto l'an
no, che vengono regolarmen
te distribuiti, secondo i ca
nali : tradizionali. < anche : in 
Venezuela, ' Messico e Pana
ma. In altri paesi latino-ame
ricani, retti da governi dit
tatoriali fascisti o parafasci-
sti, le opere cubane vengo
no diffuse attraverso le or
ganizzazioni studentesche e 
operaie, che ne fanno uno 
dei loro strumenti di lotta.1: 

Chiarita la netta - separa
zione esistente a Cuba tra 
cinema e * televisione (que
st'ultima produce solo docu
mentari, mentre l'Istituto dì 
arte e industria cinematogra
fica allestisce per la TV un 
certo numero fisso di pro
grammi). altre informazioni 
hanno riguardato le retri
buzioni degli attori e il mo
do - in ' cui viene decisa la 
realizzazione di un film. 
"Tutti gli artisti — dice la 

simpatica Daisy Granados — 
ricevono normalmente II lo
ro stipendio tutto l'anno. A 
stabilire i compensi, pratica
mente di tre tipi, a seconda 
delle capacità e delle quali
tà degli attori, è una com
missione,, cosi come è sempre 
una commissione di cineasti 
a' decidere se una • sceneg
giatura debba diventare film. 
Naturalmente l'autore, il cui 
progetto abbia ricevuto pa
rere negativo, può ricorrere 
ad un'assemblea allargata di 
addetti ai lavori. - »>:._• 
• : Anche a Cuba c'è la pos
sibilità per un «uomo della 
strada » di essere - chiamato 
a recitare sullo schermo. «E' 
una tendenza — ha precisa
to Solàs — che noi cerchia
mo di non favorire; comun
que, a esperienza terminata, 
l'occasionale attore o intra
prende la carriera artistica 
o toma alle sue consuete oc
cupazioni ». 

« Una domanda ' apparente
mente futile ha chiuso l'in
contro con la stampa: «Ca
stro — chiede qualcuno — 
va spesso al cinema? ». « Fi-
dei — replica sorridendo 
Torres — è un grande aman
te del cinema, tanto che 
ha visto, e anche più di una 
volta, tutti i film proiettati 

j a Cuba». . . 

m. ac. 

A molte proiezioni segui
ranno dibattiti con il pub
blica In particolare sono 
stati organizzati un dibattito 
su «Cinema e educazione « 
Cuba» che si terrà domani. 
alle 17. «il IPALMO (via del 
Tritone 62b) e al quale par
teciperanno Luciano Aguzzi, 
Anna Lorenntto, Saverio Tu-
tino e Pastor Vega Torres e 
una tavola rotonda sul cine
ma cubana che sarà presie
duta da Giovanni Grattini 
(precidente del Sindacato na
zionale critici cinematografi. 
ci), alla quale prenderà par
te tu tu la detocaxlone cu
bana, e che avrà luogo al
l'Hotel Jolly martedì 36. alle 
ore 18. •- M 

DOMANI LA GIORNATA DI LOTTA NEL CINEMA <<* 

•£•: f • 

control al 
dello spettacolo 

.JfiU 

L'incredibile risposta del governo alle richieste dei sindacati - A 
Roma, oltre all'astensione dal lavoro, sono in programma una 
assemblea . al Supercinema e un corteo fino al - Ministero 

ROMA — Mentre è in pre
parazione'- lo sciopero nazio-

• naie di domani, che vedrà 
tutte le categorie del cinema 
addette alle attività di pro-

: duzlone, distribuzione e di 
esercizio scendere in lotta 
per denunciare la grave cri
si che colpisce la cinemato
grafia nazionale, per respin
gere gli attacchi ai livelli di 
occupazione ed imporre al-
l'AGIS un confronto serrato 
sulle questioni poste dalla 
piattaforma di rinnovo con
trattuale, la decisione assun
ta dal governo di decurtare 
di circa 7 miliardi 11 bilancio 
del Ministero del Turismo e 

• Spettacolo appare come un 
implicita risposta alle aspet-

« La Gnoccolora » 
con i Santella 

al Teatro Tenda 
ROMA — Va in scena da 
stasera, al Teatro Tenda 
(piazzale Mancini). La Gnoc-
colara, rielaborazione, in chia
ve moderna, di una comme
dia di Pietro Trincherà, au
tore satirico partenopeo del 
Settecento. '• • . * 
•" Ne sono interpreti Marialui
sa e Mario Santella, che ha 
anche curato la regia, del 
Teatro Jarry di Napoli. 
• Lo spettacolo verrà repli

cato fino al 30 ottobre. 

(atlve e un atto che denota, 
ancora una volta, la insensi
bilità politica e la scarsa 
considerazione che il gover
no nutre per le attività cul
turali e di CGIL. CISL, UIL. 
la quale denuncia altresì co
me l'Iniziativa ministeriale 
sia un atto «che rasenta la 
provocazione, in * quanto lo 
stesso provvedimento oltre a 
collocarsi in '• termini con
trapposti alle necessità di 
potenziamento e di sviluppo 
delle attività culturali impo
ste dalla legge n. 382 per 11 
decentramento regionale e 
ad ostacolare le richieste di 
intervento straordinario ver
so il cinema, nel suo conte
nuto manifesta chiaramente 
la volontà di colpire le voci 
più qualificanti ». 
• « Non a caso — precisa 11 
comunicato della PLS — le 
attività • più colpite interes
sano da una parte il teatro. 
che proprio mentre registra 
una sensibile espansione si 
vede decurtare di 1 miliardo 
e 200 milioni le disponibilità 
finanziarie, e •'• dall'altra le 
iniziative di carattere cultu
rale del cinema - (festival, 
convegni di studio, ricerca, 
circoli di cultura ecc.) che 
per il. 1978 disporrebbero di 
una. somma inferiore di 550 
milioni». -•, :•• , - . 
{ Da qui ' la decisione della 
Federazione di estendere lo 
stato di agitazione a tutte le 
altre attività dello spettaco
lo e di effettuare, a conclu
sione dell'assemblea di do

mani al Supercinema ,dl Ro
ma, un corteo che si reche
rà presso il Ministèro del 
Turismo e Spettacolo per e-
sprimere la protesta dei la
voratori del settore contro il 
provvedimento che il gover
no si accinge ad adottare e 
per sollecitare impegni con
creti verso il cinema italia
no in crisi. 

Oggi i funerali 

di Bing Crosby 
LOS ANGELES — I funerali 
di Bing Crosby si svolgono 
oggi nella chiesa cattolica di 
San Paolo a Brentwood. La 
salma è giunta Ieri sera a 
Los Angeles dalla Spagna. 
accompagnata dal figlio del 
cantante. Harry. «• --•- '•>•, 

La seconda moglie di Cro
sby, Kathryn, ha dichiarato 
che il rito funebre sarà del 
più semplici: « Avremmo vo
luto essere presenti • solo io 
e i figli, ma penso che quanti 
hanno seguito e ammirato 
Bing per quarantanni abbia
no il diritto di intervenire», 
ha detto. •. .-:..• '.^ ' •••_•:: 

. •/ Crosby k sarà sepolto nella 
tomba di famiglia al cimitero 
della Santa • Croce, accanto 
ai resti dei genitori e della 
prima moglie del cantante-
attore, Dixie Lee, morta di 
cancro nel 1952. 

La sua prima avventura 

PARIGI - -La giovane attrice Anne-Marie Phllipe, figlia dell'indimenticabile Girard (nella foto, 
ritratta accanto ad una tenera immagine familiare), calca da tempo le orme di suo padre sui 
palcoscenici parigini. Dopo un'intensa attività teatrale e numerose apparizioni televisive, alla 
età di ventidue anni Anne-Marie pare ora decisa a balzare sul grande schermo. La prima oc
casione cinematografica le è stata offerta nel film « L'ultima avventura », che la vedrà al fian
co di una navigata professionista come l'attrice Marina Vlady. 

Del Festival discuterà il Consiglio comunale 

tutte 
le scelte per Sanremo 

L'assessore al Turismo e Salvetti hanno dato un'interes
sata interpretazione estensiva di un voto della Commis
sione per le manifestazioni -I l confronto con i sindacati 

Dal nostro corrispondente 
SANREMO — Nei giorni scor
si rassesàore al Turismo del 
Comune di Sanremo, il de
mocristiano Napoleone Cava
liere. diffondeva la notizia 
che l'organizzazione della ven
tottesima edizione del Festi
val della Canzone, in - prò. 
gramma per le serate del 19. 
20 e 21 gennaio, era stata 
affidata a Vittorio Salvetti. 
Dal canto suo il patron del 
Festival-bar confermava con 
una nota da Milano. -. .. 

Il tutto aveva preso avvio 
dall'esito di una votazione in 
seno alla Commissione consi
liare per le manifestazioni, 
che aveva visto democristia
ni e liberali esprimersi a fa
vore della proposta Salvetti. 
mentre i comunisti e i rap
presentanti delle altre forze 
politiche si erano astenuti. 
Indubbiamente, aia Cavaliere 
sia Salvetti hanno inteso, con 
l'annuncio alla 6tampa, for
zare la situazione attribuen
do al voto della commissio
ne il valore di un voto del 
Consiglio comunale; vale "a 
dire di una maggioranza ac
quisite con l'accettazione da 
parte di tutte le altre forse, 
sia pure sensa consenso ma 
con il limite delia astensione. 

Le cose in verità non stan
no in questo modo e si può 
affermare che rassegnazione 
del prossimo Festival a Sai. 
vetti, già organizzatore delie 
ultime due edizioni, non è 
affatto scontata, AnzL il di
scorso è ancora tutto aperto. 
K* accaduto immancabilmen
te tutti gli anni, e non po
teva, non avvenire anche que
sta volta, che il Festival del
la Cansone fosse coinvolto m 

polemiche. Ciò perché la ma
nifestazione - è malata per 
mancanza di idee e di impe
gno da parte del Comune di 
Sanremo, che pure la vara 
ogni anno dal 1950. 

Le maggioranze che. in 
Consiglio comunale, sono 
sempre - state di centro-de
stra, centrosinistra o ibride 
come l'attuale ma sempre 
con il partito della Demo
crazia cristiana in posizione 
predominante. - hanno ogni 
volta demandato al Consi
glio il compito di redigere 
o di approvare il regolamen
to della manifestazione, sen
za mai investirlo della scel
ta di fondo di stabilire che 
cosa la rassegna deve rap
presentare nel panorama dei-
la canzone italiana. 

Ci si limita a stendere un 
regolamento in cui si parla 
di pezzi inediti e di termini 
di presentazione dei testi (re
golamento. del resto, che so
vente non viene rispettato). 
ma ci si guarda bene dal de
finire l'impostazione di una 
manifestazione che dovrebbe 
invece esprimere ben altro. 
Per la parte di maggior in
teresse ci si affida ad orga. 
nizzatcri che si portano ine
vitabilmente dietro. In quan
to impegnati tutto l'anno a 
lavorare in questo • settore. 
tutto quel bagaglio di inte
ressi che sono fonte del lo
ro lavoro. 
• Giustamente il compagno 
Gian Mario Mascia, che rap
presenta U PCI in seno alla 
CornmlSBione consiliare per le 
manlfestaxloni, d ha dichia
rato che «rimane difficile 
scegliere se ala migliore la 
proposta Bavera o la propo
sta Salvetti». tanto per ci
tare 1 due organuBatort che 

hanno migliori chances di 
aggiudicazione. Infatti si trat
ta di proposte « coreografi
che» che tendono soprattut. 
to ad attirare il pubblico. 
ma che non hanno niente a 
che fare con un festival in 
cui si deve esprimere la can
zone italiana. 
- La DC, Invece, gioca pro
prio su questo terreno delle 
proposte d'effetto, rifiutando 
il compito più impegnativo 
di definire quel che deve rap
presentare la rassegna san
remese. Da parte comunista, 
in seno alla Commissione, si 
è sostenuta la posizione del
la gestione diretta per far 
uscire la manifestazione dal
lo stato di crisi, mentre i sin
dacati hanno rivendicato la 
costituzione di una commis
sione di selezione e precise 
norme per l'aggiudicazione 
dei premi, onde evitare la 
discrezionalità degii organiz
zatori e l'influenza delle case 
discografiche. -

Sta di fatto che l'assegna
zione a Vittorio Salvetti del. 
la organizzazione del XXVIII 
Festival non è avvenuta, no
nostante l tentativi dell'as
sessore al Turismo. « Il discor
so deve essere ancora affron
tato dal Consiglio comunale 
che — dichiara il compagno 
Gian Maria Mascia — si riu
nirà la sera di sabato pros
simo. La nostra astensione 
era limitata alle due propo
ste Ravera-SalvetU, sulle qua-

> li veramente non sapremmo 
scegliere. Il problema di fon
do deve essere ancora dibat. 
Urto e riguarda quale ruolo 
deve aaswmrre 11 Festival del
la Cantone nel mondo della 
moatea leggera italiana». 

Giancarlo Lora 

I Musici 
aprono la. 
stagione 

universitaria 
ROMA — Si inaugura stase
ra. nell'Auditorio San Leone 
Magno, la nuova stagione del
l'Istituzione universitaria dei 
concerti. In fase di ristrut
turazione, l'Istituzione svol
gerà quest'anno la sua atti
vità esclusivamente nell'Audi
torio suddetto, articolata in 
due cicli: la sera del marte
dì; 11 pomeriggio del sabato. 

Il concerto di stasera è af
fidato a I Musici, interpreti 
di Vivaldi, Haydn e Mozart. 

I concerti del - sabato sa
ranno avviati il 22 dal Trio 
di Milano con un program
ma interamente dedicato a 
Sohubert (Trii Op. 99 e Op. 
100). • ? •" '--.•--><•• v. 

I concerti andranno avanti 
fino al mese di aprile, e so
no già definiti j programmi 
delle prossime settimane. Ac
canto a pagine - di reperto
rio figurano composizioni con
temporanee. Il 25 ottobre, I 
Fiati Italiani presenteranno, 
infatti, tra Haydn. Mozart e 
Beethoven, la Musica per die
ci, di Paolo Renosto e Tra
ma di Armando Gentlluccl. 

Seguiranno, nel cinque mar
tedì di novembre, il Musicus 
Concentus di Firenze (Haydn. 
Brahms, Weber e Bartòk). il 
recital di Maria Carta, pro
teso ad illustrare il passag
gio dal canto gregoriano al 
canto : popolare, la pianista 
Dominique Cornll. Interprete 
di Beethoven. Ravel. Franck 
e Prokofiev, il duo Rcssl-Ta-
gliavinl (violino e chitarra). 
con un programma pagani 
niano e il duo Gazzelloni-Ca-
nino -- (29 novembre).r lndu-
giante sul repertorio del Ba
rocco italiano e tedesco --;'>: 
• I concerti del sabato sono 
meno fitti e si configurano. 
nel mese di novembre, anche 
come ripetizione di program
mi del martedì. Maria Carta 
e il duo Rossi-Tagliavini, in
fatti, ' replicheranno i loro 
concerti. • rispettivamente il 
12 e il 26 novembre. Il 5 no
vembre si esibirà il pianista 
Sergio Pertlcaroli (Mussorg-
ski. Rossini. Ravel e Liszt). 
mentre il duo Fabbriciani-
Specchl (flauto e pianoforte), 
11 19 novembre, porterà an
che nella serie pomeridiana. 
la presenza dei contempora
nei: Camillo Togni (Tre pez
zi per flauto) e Pierre Boulez 
(Sonatina). 

Si avvicenderanno, poi, nei 
due cicli di concerti, i pia
nisti Antonio Ballista, Vincen
zo Balzani, Michele Campa
nella, Arnaldo Graziosi e 
Marcella Crudeli: i violinisti 
Marco Forhac'ari e Rodolfo 
Bonucci; il violoncellista Ar
turo Bonucci; il chitarrista 
Lorenzo Pietroandrea: il Duo 
Pianistico di Roma: I Filar
monici del Teatro Comunale 
di Bologna; il Como Festival 
Ensemble: l'Orchestra da ca
mera «Gasoaro da Salò»: 
l'orchestra Vivaldi, di Vene
zia; il Quartetto di Perugia: 
I Solisti Aquilani: il Trio di 
Como; I Solisti di Roma. 

«Vestire gli ignudi» 

nell'edizione 

della Loggetta 
ROMA — Da stasera, al Tea
tro Ennio • Flaiano. la Com
pagnia della Loggetta di Bre
scia presenta Vestire gli ignu
di di Luigi Pirandello, in un 
allestimento (regia di Massi
mo Castri) che si pone in 
una linea di tendenza volta 
ad analizzare, attraverso la 
drammaturgia • pirandelliana. 
la società • nella quale quei 
testi nacquero. Interpreti del
lo spettacolo, che si repliche
rà sino al 30 ottobre, sono 
Anna Maria Lisi. Salvatore 
Landolina. Ando Engheben. 
Ruggero Dondi. Ermes Scara
melli. Delia Bertolucci. Sce
ne e costumi di Maurizio 
Baiò. . . . . . 
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Gli ultimi 
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tre giorni 
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SI conclude stasera sulla 
Rete uno — e ancora ' ci si 
chiede perché il programma, 
concepito come un film, sia 
stato diviso in due parti da 
trasmettere a una settimana 
di distanza l'una dall'altra — 
Gli ultimi tre giorni, regia 
di Gianfranco Mingozzl. 

In questa seconda parte si 
narra la maturazione dell'at
tentato a Mussolini nella men
te di Anteo Zamboni, sotto 
l'ambigua influenza di Ettore, 
e la tragica fine dell'atten
tatore alla vigilia dell'ema
nazione da parte del regime 
delle «leggi speciali» desti
nate a trasformare il fasci
smo in regime apertamente 
dittatoriale. • • . .., 
' Subito dopo, riprende Sca
tola • aperta, ' la rubrica cu
rata da Angelo Campanella. 
Si trasmette stasera un ser
vizio di Beppe Baghdikian 
sulla chirurgia cerebrale e 
sui casi del bambini sicilia
ni operati in Argentina. L'oc
casione, al di là degli even
tuali meriti del programma 
specifico, offre lo 6punto per 
riflettere sul modi nel quali, 
ancora oggi largamente, si 
parla di scienza sul video, 
quando pure se ne parli: ge
neralmente, si corre dietro al 
temi e alle notizie strane e 
a sensazione; adoperando lo 
stile del rotocalchi e verni
ciandolo ' di « serietà » con 
l'Intervento ' degli « esperti ». 
Anche la scienza, in questo 
modo, diventa « romanzo » e 

.rimane, comunque, separata 
, dal problemi quotidiani sul 

quali pure essa ha ormai tan
ta influenza. v 

' » Lo • conferma, In qualche 
modo, anche la'prima pun
tata della nuova stagione di 
Vedo, sento, purlo. in onda 
alle 12.30 sulla Rete due. Co-
mlncia una serie di trasmis
sioni sul «futuribile», dal ti
tolo Accadrà domani? SI trat
terà di ' discussioni di temi 
come l'eventualità ' di una 
prossima glaciazione, le con
seguenze possibili della inge
gneria genetica, la probabili
tà di una diffusione della 
sintesi chimica degli alimen
ti, e cosi via. Qui. l'elemen
to di attrazione è soprattutto 
la «curiosità»: e. tuttavia. 
anche attraverso questi temi 
si potrebbe discutere di pro
blemi decisamente legati alle 
contraddizioni del nostro tem
po: quello della ricerca se
parata dal controllo di mas
sa, quello della scienza al ser
vizio del capitale, e cosi via. 
Ma sarà cosi? Ce lo fa sa
pere la presenza In studio di 
Franco Graziosi, un docente ' 
che ha collaborato a program
mi di buon livello didascali
co. nel passato: staremo a 
vedere, anzi a sentire, perché 
è prevedibile che 11 program
ma sia soprattutto parlato. 

In serata, la rete due pre. 
senta, dopo la nuova punta
ta di Odeon, Il film di aer
ini Sedotta e abbandonata, 
una commedia che vuol esse
re amara (ma riesce ad es
sere solo moralistica) sulla 
concezione deli*« onore » In 
Sicilia. 

programmi 
TV primo 

12,30 
13,00 
13,30 
14,00 
15,30 
17,00 

17,05 
17,30 

1S.00 
18,30 
19,05 
19.20 

19.45 

20,00 
20,40 

ARGOMENTI 
FILO DIRETTO 
TELEGIORNALE " 
OGGI I N PARLAMENTO 
SPORT 
ALLE CINOUE CON 
AMEDEO NAZZARI 
INVITO ALLA MUSICA 
LA TV DEI RAGAZZI 
« La Pantera Rosa > -
e Le pietre parlano » 
ARGOMENTI 
T G 1 CRONACHE 
SPAZIO LIBERO 
MAMMA A QUATTRO 
RUOTE 
ALMANACCO DEL 
GIORNO DOPO -
TELEGIORNALE 
GLI ULTIMI 
TRE GIORNI 
Un film di Gianfranco 
Mingonl con Claudio Cas-

tlnalll. Lina Statrl. St-
' conda parte. 

21,43 SCATOLA APERTA 
22,30 PRIMA VISIONE 
22,45 SPAZIO LIBERO 
23.00 TELEGIORNALE r 

23,15 OGGI AL PARLAMENTO 

TV secondo 
12,30 
13,00 
13,30 

17,00 
1S.00 
18.30 
18,45 

19,00 
20,40 
21,30 

23,15 
23,10 

VEDO. SENTO. PARLO 
TELEGIORNALE 
I PORTI D'EUROPAi 
MARSIGLIA 
TV 2 RAGAZZI •' 1 • • 
INFANZIA OGGI 
DAL PARLAMENTO 
LE COMICHE DI RI -
DOLINI 
SUPERGOLPi ' 
ODEON ';' 
SEDOTTA E ABBANDO
NATA 
Film di ' Pietro Germi, 
con Stefania Sandrellt 
CINEMA DOMANI 
TELEGIORNALE , 

Radio T , - i , » 

GIORNALI RADIO: 7, 9, 10. 
12. 13. 14. 15. 18. 19. 2 1 . 
23; 6: Stanotte stamane; 7.20: 
Lavoro fiash; 8.40: Ieri al 

. Parlamento; 8,50: Clessidra; 
9: Voi ed Io; 10: Controvoce; 
11 : Cantautori oggi; 12,05: 
Qualche parola al giorno; 12,30: 
Una regione alla volta; 13.30: 
GII slamo no; 14.30: La terra 
perduta; 15,05: Libro-discoteca; 

• 15,45: Primo nìp; 18.05: Di
sco rosso; 18,35: Spazio Ube
ro: programmi - dell'accesso; 
19,35: I programmi della sera; 
20,35: Cronache del tribunale 
speciale; 21.05: Concerto dop
pio; 22,30: Sonate per vio.ì-

. no e pianoforte: 23,15: Buo
nanotte dalla Dama di Cuori. 

Radio 2 
GIORNALI RADIO: 6,30, 7,30, 
9,30. 10, 11.30, 12,30. 13.30. 
15.30. 16.30. 18.30 22,30; 6: 
Un altro giorno; 8,45: Antepri
ma disco; 9.32: Storit di una 
capinera: 20: Speciale GR 2; 
10,12: Sala F; 11.32: I bam
bini si ascoltano: 11.56: Ante
prima radiodue ventunoventino-

ve: .12,10: l Trasmissioni r*-
gipnali;,u r12^5( < Radioliberat 
13,40: Romanza; 14: Trasmis
sioni L regionali; 15: , L'orto è 
mio; 15.45: Qui radiodue: 
17.30: Speciale GR 2; 17.S5: 
A tutte le radioline: 18,33: Re-
diodiscoteca; 19,50: Superso-
nic; 20.05: I puritani, con Ma
ria Cailas; 22,20: Panorama 
parlamentare; 23.20: Fogli 
d'album. 

Radio 3C 

GIORNALI RADIO: 6.45. 7.30. 
8.45. 10.45. ^2,45, 13.4S, 
18.45, 20,45. 23,25; 6: Quo
tidiana radlotre: 7: Il concert» 
del mattino: 10: Noi voi loro; 
10,55: Musica operistica: 11,40: 
Raccontare Verdi; 12,10: Long 
Playing; 13: Disco club; 14: 
Il mio Mozarth; 15,15: GR 3 
cultura; 15.30: Un certo di
scorso; 17: Il melodramma e la 
Callas; 17,30: Spazio tra; 
18,15: Jazz giornale; 19,15: 
Concerto delia sera; 20: Pran
zo alle otto; 2 1 : Interpreti S 
confronto; 22: Come gli altri la 
pensano; 22,15: Musicisti ita
liani d'oggi; 23.15: Il gialla 
di mezzonotte. 
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MEETINGt 
VIAGGI M STUDIO 

in URSSncl 

anniversario-della 
RIVOLUZIONE 
SOCIALISTA 
D'OTTOBRE 
7 WYEHttt A MOSCA 

CPU VISITA 

I l ttmNHAftO 

Trasporlo: 
vali speciali Atrofie! 

Durala: I giemi 
Partenza: 1 mvembre 
Da Gettava, 
Tarfna, Venezia e 
Milana ' L. 39t. 
Da Rama ' L. Ut, 

•J ,; : 

'"•• S : • i 

7 HOKHHE A MOSCA 

n) ->•'• •• •.?.; ;-- •» -.- .•'•'• 
Traspari»: ' 
vsfi speciali Aersflst 

' Owntoi % flssnii 
Psffsnts: 4 Hevemsr» 

- * i 

- m 

- • - • . - * « 

•1 M V M K A MOSCA 

CON USUA 

r.- i M U P M M M V O -J . 

veti speciali Aersflst 

Durata: t fierni 

Pai Isaia; é asvsmsrs 

Da Ksms 
Da UHI 

L.Z4S.I 
L 28.1 

Ds Rsms 
Da Milane 

L. 3*4.1 
L. 3M.I 

Per informazioni e prenotaxioni: 

3 
29124 MILANO - TELEF. «55J51 
VIA vrnoit PISANI, i< 

ROMA . Vis TV KefHnbre, 114 - Tel. OJM1 
BOLOGNA . rasa» «M Martiri. 1 • Tel. 967.5*fl 
PTJUEK2X . Via Por S. Marta, 4 - Tel. «0J35 
GENOVA • VH CWre», 8/3 - Telarono 30».Sea 
PALMOSO . vi» M. atawk. a» • Tei. msm 
Towopo . oa—rntpfo Tsran, u - Tei-Sftuo 
VCIXZIA / MESTRE • Via Porta Usifhers, 97 

;;-^'1,v. 
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