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/ / Consumismo di Elvis Presky ad UIÌ anno dalla SUa morte \ Allarmante e progressivo calo del livello degli spettacoli 

I detriti 
di un mito 
americano 
La vendita di oggetti ispirati al re del rock assume aspet
ti di ridicolo feticismo - « Blackout » con saccheggi e vio
lenze a Memphis durante il pellegrinaggio alla tomba 

La deculturazione dilaga 
come un cancro in Brasile 
Dilapidato il patrimonio delle esperienze teatrali dei periodo dell'alfabetizza
zione - Le tematiche nazionalpopolari del « Cinema novo » trasformato in fol
klore - Il peso della censura - Ora si ricorre anche all'industria straniera 

Un «inno fa, il 10 agosto 
1977, a Memphis, noi Tennes
see. moriva Klvis Presley. il 
più famoso cantante rock di 
tutti i tempi, anzi, il cantante 
di Rock and Roll .sopranno
minato « The King » (cioè il 
Re. carica che molti, a torto 
o a ragione, gli contestano 
proferendogli altri rocker* più 
grintosi), oppure « The Pel-
vis * (cioè il bacino) por quel 
suo caratteristico ancheggiare 
.sul palco, con la chitarra pen
zolante e il microfono come 
un'anguilla impazzita fra le 
mani. 

Klvis non era « solo » un 
divo: era un prototipi, imi
tato nella vita da milioni di 
giovani (giaccone di pelle e 
blue-jeans) e sulla scena da 
decine e decine di cantanti 
con la voce potente e pro
fonda e con il ciuffo di ca
pelli imbrillantinati sulla 
fronte. 

A distanza di vent'anni dai 

« tempi d'oro * di Klvis. stia 
mo assistendo a un irrtpres-
.stonante fenomeno di revival 
documentato dalle manifesta
zioni di fanatismo che un po' 
ovunque accompagnano l'an
niversario della morte di Pre
sley. Basti pensare al modo 
spettacolare (con tanto di fol
la in delirante attesa dei due 
divi, ovviamente giunti a bor
do di una automobile, come 
da manuale della Hollywood 
dei tempi d'oro) con cui è 
stato lanciato il nuovo film 
di John Travolti». Grease 
(* brillantina *). che propone 
una versione edulcorata della 
realtà giovanile degli Anni 
Cinquanta, lontana dalle iti-
quietu.lini della gioventù bru
ciata di James Dean e dei 
giovani di American graffiti. 

Per una nuova, grande o-
perazione di condizionamento 
di milioni di giovani, in senso 
« spensierato v e spoliticizzan
te, viene usata nuovamente 
la faccia di John Travolta. 

questa volta travestito non da 
George Chakiris (il protago
nista di una « febbre » di 
quindici anni fa. quella di 
West Side Story) ma da Fon
zie. il pojwlare « duro » buono 
della serie televisiva Mappa 
days. o meglio, per chi ha 
più memoria, da Klvis Pre
sley come in uno dei suoi 
tanti film musicali. 

Su quella morte sono state 
dette le cose più disparate. 
C'è chi ha pianto la spari
zione di un grande cantante. 
di un personaggio legato ai 
ricordi di giovinezza di un' 
intera generazione: chi su 
que.sta impressione profonda 
ha speculato; chi. ripetendo 
quanto era stato scritto all ' 
epoca della morte di Marilyn 
Monroe. ne ha parlato come 
di un uomo stritolato dal 
meccanismo al quale aveva 
venduto la propria immagine 
e legato il proprio successo. 

E' comunque un fatto che 

sulla morte di Klvis Presley 
l'industria dello spettacolo ab 
bi i costruito fortune immen
se. stimolando rea/ioni fana
tizzate. Già lo scorso anno. 
quando si diffuse la notizia 
della morte, negli USA si as
sistette a un'impressionante 
esplolione dì isterismo. La 
villa del cantante a Memphis 
fu presa d'assalto, e il fune
rale raccolse decine di mi
gliaia di persone, come non 
accadeva dai tempi di Rodol 
fo Valentino, registrando sve
nimenti e scene .li pianto. 11 
fenoniiiio si ripete in questi 
giorni a Memphis, dove con
tinuano a confluire i « fan.» » 
di Klvis Presley. 

Sulle riviste musicali ame
ricane si trovano pagine inte
re di pubblicità per acquista
re oggetti di ogni genere lega
ti a Presley, dai dischi ai 
libri, dai manifesti alle spil
lone e alle magliette, per ar
rivare aJ feticismo più ridi-

PROGRAMMI TV 

Brigitte Bardo! a Videosfira in < La fortuna dì essere bionde > 
(Rete 2, ore 21,15) 

D Rete 1 
13 MARATONA D E S T A T E - (C> - Rassegna Internazio

nale di danza - « Romeo e Giulietta» - 5.a parte 
13.30 TELEGIORNALE 
18.15 LE STORIE D I N I N E T T A - « Segugio e Baffirossl » 
18.45 L ' ITALIA V ISTA DAL CIELO • Toscana 
19.20 S ILV IA DEI TRE OLMI - Un racconto per tutti 
19.45 ALMANACCO DEL G I O R N O DOPO - (C) 
20 TELEGIORNALE 
20.40 PREMIO CRIT ICA T E L E V I S I V A - Da Chianeiano 
22 SPECIALE TG1 - (C) 
23 TELEGIORNALE 
23.30 MONACO: CICLISMO - Campionati mondiali su pi^ta 

• Rete 2 

15.30 LUGO DI ROMAGNA: CICLISMO • Giro di Romagna 
- MONACO - (C) - Ciclismo - Campionati mondiali 
su pista 

18.15 TV2 RAGAZZI: « I tre moschet t ier i» - Con Paolo e 
Lucia Poli 

18.30 ALLA SCOPERTA DEGLI A N I M A L I - (C) • « I l ca
vallo » 

18,50 TG2 SPORTSERA - (C) 
19.10 KONNI E I SUOI A M I C I - (C) • «Senza ritorno» 
19.45 TG2 S T U D I O APERTO 
20.40 DISEGNI ANIMATI - « Uomo ragno *, « Lupo Alberto » 

e « L'uomo mascherato » 
21.15 VIDEOSERA - (Ci - « L a fortuna di essere bionde» 
22.05 GLI INFALLIBILI TRE - (C) - Telefilm - « P a u r a 

sotto la citta » 
22,55 ATTORE SOLISTA - Mariana Rigillo in « La solitu

dine di un portiera » di Kaminka 
23.30 TG2 S T A N O T T E 

Q TV Svizzera 
Ore 15.30: Ippica - Campionati mondiali; 19.15: Il marziano; 
19.20: Puzzle - Le «acanze sono belle ma scomode - La ba
lena e la farfalla; 20.10: Telegiornale; 20.25: Incontri; 20.55: 
La morte di Frieda; 21.30: Telegiornale; 21.45: Qualcosa 
cambia a Umtata ; 22,35: Giuseppe Balsamo, conte di Ca
gliostro; 23,20: Telegiornale; 23.3P- Campionati mondiali dì 
ciclismo su pista. 

• TV Capodistria 
Ore 21: L'angolino dei ragazzi: 21.15: Telegiornale; 21.35: Ter
ra di giganti - Film con Charl ton Heston, J a n e Wyman. 
Frederick March - Regia di Robert Parr ish: 23: Cinenotes; 
23,30: Rock concert. 

D TV Francia 
Ore 16: Ricerca archeologica; 16.55: Sport : 18.40: E1 la vita: 
19.45: Top club; 20: Telegiornale; 20,30: Quat t ro giorni a 
Parigi; 22.18: I leggendari: 22,50: Telegiornale. 

D TV Montecarlo 
13 TG2 ORE T R E D I C I 
13.15 CANTAUTORI A SANREMO - (C> - Rassegna delia 

canzone d'autore 

Ore 19.30: Disegni an imat i ; 19.45: Telefilm; 20.10: Notiziario; 
20.25: Nata libera; 21.15: Ballata da 1.000 000.000. Film - Regia 
di Gianni Puccini con Ray Danton: 22.50: Notiziario: 23: 
Montecarlo sera. 

PROGRAMMI RADIO 
O Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7; 8: 
10: 12; 13: H; 17; 19; 21; 23; 
fi: Stanot te s tamane; 7.20: 
Stanot te s tamane: 7.45: Stra-
vagano; 8.40: Istantanea 
musicale; 9: Radio anch'io: 
11.30: Incontri musicali del 
mio tipo: 12.05: Voi ed lo '78; 
14.05: musicalmente; 14 30: 
Vita e morte delle masche
re italiane; 15: E - state 
con noi: 16.40* L'incantadia-
voli: 17.05: Una diga sul Pa
cifico; 17.45: Lo sai? 18.30: 

Un f.lm e la su.) musica; • 
19.15: Peccati musicali: , 
19.50: Incontri musicali del ! 
mio tip;>: 20 20: Proccs-i I 
mentali; 21.05: Chiamata gè- | 
nerale: 2135: Notti d'està- ( 
te ; 22: Combmaz.one suo
no: 23.05: Buonanotte dal.a ; 
dama di cuori. I 

D Radio 2 | 
GIORNALI RADIO: 6.30; I 
7.30: 8 30; 9 30: 1130; 12 30; ' 
13 30; 15.30; 1630: 13.30: [ 

I 19.30; 22.Z0 ó: Un al tro gior- . 

no musica: 7.40: Buon vl.ig- . 
gio un pensiero al giorno: , 
7.55: Un altro giorno musi
ca; 8.45: Estate dodici vol
te : 9,32: I beati Paoli; 10: 
G R T estate; 10.12. Incontri 
ravvicinati di sala F ; 11.32: 
Car ta d iden t i t aha ; 12.10: 
TrasmLssioni regionali: 12.45: 
No non è la BBC; 13.40: Ro
manza: 14: Trasmissioni re
gionali: 15: Qui radio due; 
15.40. Qui radio 2: 17 30-
Uno tira l'altro; 17.55: Sp.v 
z.o X; 18.33: Archiv.o so
noro. 

a Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6.45; 
7.30: 8.45: 12.45; 13 45; 1815; 
20.45: 6.45: Il concerto del 
mat t ino ; 8.50: Il conceno 
del mat t ino: 10: Noi voi loro 
estate: 11.30: Operistica: 
12.10: Long playlng; 13: Mu
sica per quattro e per t r e : 
14: Il mio Strauss ; 15 30: 
Un certo discorso es ta te ; 
17: Il set t lmana.e dei bam-
b:nl; 17.30: Spazio! re: 21: 
La dannazione d: Faust di 
Berl.oz diretta da Colin Da
vis; 23.15: Il jazz. 

OGGI VEDREMO 
Speciale da Chianeiano 
( R e t e 1, o r e 2 0 , 4 0 ) 

A metà luglio si è tenuto a Chianeiano il sesto Prem.o 
della critica radiotelevisiva promosso dall'AICRET. Il conve
gno ha visto la partecipazione di critici televisivi ed espo
nenti del mondo della cultura e dello sp:ttaeolo. Sulla Rete 1. 
questa sera, va in onda lo spettacolo di varietà che ha avuto 
luogo al termine della manifestazione. Presentatori d<*l'.a 
sera ta : Memo Remigi e Valeria Perilli. Tra gli ospiti d'onore 
della serata con consueta e tradizionale esibizione ricordiamo 
Alighiero Noschesc. Walter Chiari, Iva Zanicchi. 

Attore solista 
(Rete 2, ore 22,55) 

Il monologo scelto per questa punta ta d; Attore solista 
che ha per interprete Mariano Rigillo è imperniato su un 
tema piuttosto singolare. In La solitudine di un portiere di 
Didier Kaminka. parigino, laureato in matematica ma chp 
non disdegna di occuparsi d; teatro, vediamo l'angoscioso e 
grottesco ifer di un portiere che da un anno non solo non 
incassa un goal ma addir i t tura non tocca palla. Questo s ta to 
di cose lo porta sull'orlo di un esaurimento nervoso, t an to 
più che ben pochi capiscono il problema. Che cosa è acca
duto? Un compagno di squadra per vendicarsi di uno 
sgarbo ha organizzato un., «catenaccio», u n o schema di 
gioco, cioè, che non gli consente di toccar palla. 

colo: statue di tutte le dimen
sioni. minicannocchiali con 
foto a colori del < re ». ca
micie da notte con la Mia 
immagine sotto la dicitura 
« Vesti Elvis a letto » e ad 
dirittura un portachiavi nel 
quale sono incastonati i pezzi 
di lamiera della prima Cadil
lac di Presley. E ovunque la 
scritta magica, quella che a-
nagrammando il nome di Pre
sley suona così: -^Elvis livest 
(« Khis è vivo t). 

E' un fenomeno di grandi 
dimensioni, t he ha radici nel 
gigantismo di quella fabbrica 
(li miti che è negli USA l'in
dustria dello spettacoli. Il 
tentativo £ di completare la 
triade della nostalgia targata 
America Anni Cinquanta, af
fiancando il nome di Presley 
a quelli di James Dean e 
Marilyn Monroe. ugualmente 
colpiti da quella morte pre
matura d i e cattura la fanta
sia e sembra legittimare, qua
si come un segno del destino. 
la mitizzazione. E nel caso di 
Pre.sley (al quale, nella Rl-T 
il rotocalco Rocky dedica da 
ben diciassette settimane una 
biografia a puntate) è il più 
classico dei « miti ameri
cani »: chiunque può diven
tare presidente, oppure re del 
Rock and Roll. nel t paese 
delle possibilità >. anche un 
giovane e sorridente camioni
sta del profondo Sud. tramu
tato da inquietante rocker in 
cuoio nero in superstar holly
woodiana. bardata di bianchi 
giacconi con borchie scintil
lanti e lunghe frange, il «.sem
plice camionista» è morto, in 
completa solitudine, nella sua 
lussuosa villa, lasciando agli 
eredi qualche milione di do! 
lari. La maniera migliore, in 
fin dei conti, per chiudere 
nel più classico dei modi una 
carriera di divo, lasciando a 
chi rimane la sensazione che 
l'uomo Elvis Presley non sia 
mai esistito, completamente 
assorbito com'era dall'esiziale 
dovere di essere un divo. 

Intanto un blackout ha get 
tato nel caos la scorsa notte 
la città di Memphis, nel Ten-
nesse. dove da giorni si so 
no radunati migliaia di fans 
per commemorare il primo an 
niversano della morte di El 
vis Presley. Dell'oscuramento 
hanno approfittato gruppi di 
facinoro->i. che hanno compiu 
to saccheggi ed altri atti d: 
violenza nei nego/i por la ven 
dita dei sourentrs legati alla 
vita del re del rock and roll. 

L'interruzione della corren 
te elettrica è stata causata. 
secondo le prime indagini, da 
un sabotaggio \oluto. a quan 
to pare, per creare maggiore 
confusione in una «itila/ione 
già re.-»a ttv»a e drammatica 
dallo sciopero dei poliziotti 
della citta. Lo l.Vm guardie 
na/onali inviate dal ^o\orna
tore hanno arre.stato 3<> per 
•vmc accusandole d: violenza 
e di \:o'az.on.c de! copri ftx>o 
imposto dal tramonto al l 'a lbi 
por tenere sotto controllo 1 on 
data dei fan.* di Presley. 

L'oscuramento è durato due 
ore e mezzo. Come a Neu 
York nella scorsa « v.ate. an 
che a Memphis gli osoedali e 
gli altri servizi sanitari .*o 
no stati costretti a r.correrc 
a misure eccezionali por non 
interrompere le attività. « C:o 
che faceta p:ù paura — ha 
dichiarato un uomo che ab; 
ta vicino alla « Grace Man-
5ion >. la sontuosa villa ..ne 
era di Elvis Presley — è sta
ta la furia con la quale i sac
cheggiatori si sono awenta t i 
sui souremrs, surie statuette e 
sulle altre co^o revocative 
della vita e dell'arte del can 
tante ». 

Massimo Buda 
Nelle foto: a sinistra, Kl

vis Presley in azione durant? 
un suo concerto; a de<Va. 
una ragazza dà gli ultimi ri
tocchi al manichino del can
tante rock scomparso da 
esporre al famoso * Min-eri 
delle Cere* londinese di .Afa 
dame Tussand. 

Da sempre all 'avanguardia 
nelle manifestazioni culturali 
- - non Milo con la « Semana 
de Arte Moderna » del "~2 o 
con la letteratura del '30. ina 
anche negli ultimi anni, a 
« revolucào » già avvenuta — 
il Brasile sta vivendo oggi un 
proces.-o di deculturazione prò 
grossi va di incalcolabili prò 
porzioni. Nei primi anni 00. 
sulla scia della politica di ri
forme dell'allora presidente 
Joào (loulart. erano nati, e 
si erano affermati a livello 
mondiale, movimenti culturali 
che avevano fatto del Brasile 
uno dei principali panti di ri 
ferimento dell'* estetica » la 
tinoamericana che M .stava 
.sempre p.ù diffondenti.). 

In cjm]X) teatrale 1 eruppi 
sorti dall'* al fa beli zac,"io » d.'l 
N'ordente svolgevano una p.> 
litica di intervento sin mai: 
glori palcoscenici europei: t*ti 
assidui di Nancy, Avignone. 
Firenze - - talvolta loro mal 
grado — prendevano diretta 
conoscenza di una realta bra
siliana fatta non solo di sani 
ba. belle donne e * fuiobol ». 
nel '68 il Teatro Oficina di 
Suo Paulo riscopriva e prò 
sentava. in tournee europea. 
0 rei da vela ( / I l re della 
candela ») di Oswald de Ali
ti rade. come rabbiosa difesa 
della cultura originaria con
tro il colonialismo multinazio
nale che stava invadendo e 
.sopraffacendo il paese. Augii 
sto Boal e Gianfranco Guar 
meri recuperavano, con il lo 
io Arena conta Y.umbt. le sto 
rie di schiavitù e delle prime 
comuni ner.'. 

Col dicembre "OH. però, ini 
z..ò la china discendente e la 
diaspora definitiva della cul
tura brasiliana: l'Atto Istitu
zionale n. 3. decretato dai 
generali Costa e Silva, prò 
eludeva, infatti, ogni libertà 
di creazione « a un certo li
vello »; e chi non era d'ac
cordo. se fos.se riuscito a sfug
gire all 'arresto, alla tortura 
o all'esecuzione sommaria (na-
scevari) gli Esquatiròes da 
Morte), aveva due .sole po.N 
.sibilila: esilio o autocensura. 
La prima .soluzione sottinten
deva chiaramente uno scadi
mento di concretezza nell'azio 
ne politica, scadimento accen
tuato soprattutto nel brasilia
no. che per natura è visce
ralmente legato alla -sua ter
ra (la « saudade v): la secon
da condannava chi voleva agi
re all'interno delle nuove 
strutture repressive ad una 
aspettativa senza fine e a una 
problematica interiore di dif
ficile soluzione. 

Oggi il regime ha re.stitu.to 
1'* habeas corpus» al cittadi
no: si iiarla di «• democrazia 
relativa » e di ritorno dei di 
ritti umani. Ma. in sostanza. 
la situazione non è cambiata: 
continuano Io torturo, conti 
nuano gli assassini dello .squa 
dro paramilitari, continua la 
censura selvaggia. Il teatro, a 
differenza della stampa scnt 
la. è ancora sottoposto a con 
>ura preventiva: Ja-é Celso 
Martinez Correa, t capo » ri 
conosciuto dell'Oficina. dopo 
un vagabondare tra Parigi. 
il Portogallo e il Mozamb.co. 
chiedo insistentemente di no 
ter rientrare nel paese. Sia 
non NI .sa a faro cosa: i tea 

Una vignetta del K Jorn.il do Brasil » dedicata alla censura 

tri — molti e cari — vendo 
no al nuovo pubblico nato dal 
la * via alla democrazia ». 
iniziata nel '64. commedie na 
zionali (pochissime) asettiche 
e impersonali o versioni di 
pièce* che appartengono alla 
CI.IS.MC ita del teatro: qui la 
censura è meno ferrea. Dal 
l'altra parto, la * lontananza » 
dei temi dalla realtà latino 
americana; e può capitare per 
fino di a.s.-.i.Ntere al successo 
dei Piccoli borghesi di Gorki 
o del Ralonc di Genet. che 
sono rimanti in cartellone [>er 
de i IIIONÌ. 

In campo cinematografico. 
salvo la notevole eccezione del 
film Lucio Flavio, di Ilector 
Babelico, la stona non è mo! 
to diversa. Del «Cinema No
vo * e dei Mioi autori più no 
ti (Hocha. Guerra. Pereira 
clos Santos. DieguoN. Dalli 
ece.1 non esisto più che il 
nomo, ("è chi tace e non la 
vora. c'è chi parla ed è ri 
tornato dall'esilio eurojH*o: 
c'è chi è rimasto e lavora .se
condo canoni improntati al 
la connnercialità più sfrena
ta. Il denominatore comune 
sembra e.N.sore. comunque, il 
«ritorno all 'ordine*. Le te
matiche nazionalpopolari del 
primo « Cinema Novo * sono 
.state trasformate in spettaco
lo folkloristico; il tropicalismo 
di Macunaima. rapsodia tro
picalista del e sul brasiliano 
medio, è diventato rassegna
ta accettazione della realtà. 
L'« udegrude » — l'under
ground carioca o pauli.sta — 
è rimasto, ma IKTI pochi lo 
vedono. 

Il regime, dopo aver annui 
lato por anni ogni manifesta
zione pubblica cinematogra
fica. sostiene l'onte d: stato 
lEinbrafihne». pubblica rivi 
sto lussuoso * para exporta 
cao » tCultura), organizza fe
stival. L'ultimo fastoso capric
cio sembra ossero quello dello 
superproduzioni, che trovano 
un immediato quanto effime 
ro successo nelle rassegno go 
verna ti ve come il Festival d 1 
cinema brasiliano di Brasilia, 

.Mitto gli auspici doLa •' Fim-
dacao Cultura! do Distinto Fo 
dorai «. anche sV hi manife 
.stazione si .svolgo, manari (lu 
glio 11177). nu ntro l'esercito 
reprime gli scioperi degli stu
denti deiri 'nivors.tà. 

Passano i film, MIKOMO i 
kolossal: due anni fa .YKVI (/<i 
Stiva (li Diegue.s. l'anno scorso 
Tenda dws- Mtlayre-i di Perei
ra dos Santos. Si corcano 
aperture all'estero con mcoii 
tri allargati < sulla c o n i a r 
cializz.az.ione dei film di e 
.-.pressione portoghese e sp.i 
gnohi * che avrebbero l'olia t 
t u o di creare un nnproponi 

bile mercato cvm.ue cinema
tografico hUUHMiiU'ri.auo 

F.lm anche modesti e pre
cari nella loro realizzazione 
conio M)rtc e rida .scvcnna 
d: Z.'lito Vi.ma. pi r il solo 
fatto -I affrontare. anJ ie ma 
li. il teina dei « rotirantos » 
i « hi gente Li i u vita s'm 
lerrompo / quando ì fiumi so 
no ni s»vca v, d u e Joào Ci 
bral de Melo Noto nei versi 
vile danno spunto al film». 
vengono proib.ti por l'e.s(>or 
tazone. Tem.itvaniente li 
privilegiano alcuni momenM 
storici del p.iesf — l'< est.i 
donovi.-nio» di Gè*, alio Var 
iMs. l'i Inco.nfidència M'po 
I,I v di '!' ravlon'os --- r MI':I 
o\ \ ,amenti M ' I M la ! t cessa 
i\.i »1,stan/a i r.tu .i 

1! r.N-i.'.r.o è » !ie !' nd ist-.a 
del cinema e m v l's-, , ohe. 
ton un meri .ito <iinp"o più 
m divenire che n à attuai 
mento g a r a n t i t o p.ù di un 
miliardo di pro.-en/e al ; 'anno. 
il pubblico fa la coda divant . 
alle sale che proiettano lo 
ultmit performance* ci: I-m 
do Buzz.mei o lo «osta atlt 
delie d: B n u e Leo e dei sin». 
ninotini. 

1,'uii.m.t un ord ne di toni 
j>o) risorsa scaciacr i - i idi 
novenni brasil ano .sembra ON 
sere l'aj>ortura all'industr ,t 
straniera Carlo Ponti, iniim 
tintamente, è sbarbato sulle 
sponde del riti Tiotc e. rili 
vati gli impianti della Vera 
Cruz (quella di O Cangacetr < 
«logli anni 'Ò0>. sia organi ' 
zando una produzione muli. 
nazionale: GLnuVr Roch.i sta 
già girando A iliade da teriit 
(«L'età della te r ra») . Ch.s 
sa che tra pò» o non appar
sili nostri scherni; anche una 
Sofia I.oron iti veste di * b.i 
hiana *V 

C. M. Valentinetti 

La scomparsa di Joe Venuti 
*- i - . . . — — ^ • • — ^ — — » 

Quel violino per 
tutte le stagioni 

SEATTLE (Washington) — Il 
noto violinista Italo america 
no Joe Venuti è morto a 
Seattle, all'età di 76 anni 

Nato in Italia, e diploma
tosi al Conservatorio di Mi
lano. Joe Venuti salpò per >?!i 
Stat i Uniti, con la sua fami
glia. subito dojx) la prima 
guerra mondiale. In Amene.', 
dimenticò presto gli studi 
clamici, e si innamoro subito 
delle grandi orchestre «li niu 
bica le t te ra degli ann i Venti 
e Trenta , militandovi al fian 
co di Paul Whitenian. Henny 
Goodman e Bine Cro.sby 

Prima ohe sopraggiuneesse 
11 secondo conflitto mondia 
le. Joe Venuti era già leudcr 
di una di queste formazioni. 
ma poi gì; eventi bellici, so 
da un lato, m certo senso. 
diedero lustro alla sua nt ' iv: 
tà per la .-.mania collettiva di 
distrarsi «lall'incubo delia 
guerra, dall 'altro .icombasM) 
Iarono non IKKCI I suol prò 
getti. 

Negli Anni C.nquanta. !n 
fatti, il violinista Italo ameri
cano. travolto dal declino del 

le grandi orchestro, era diven 
ta to un topo dell*' sale d'in 
oisiono californiano OH toc 
co r i torninenre daccapo, co 
me ai tempi del suo arrivo 
In America, durante la gran 
«le «lepre.s-s.one. A Lo. Angeles. 
Joe Venuti rlpre.se n dedicar 
si al me;:, .v.ionando in siti 
dio nello imprese d.Mognil: 
elio di molti niu.sic;.sti sul! i 
cresta dell'onda, a comincia 
re da Miles Davis 

Ma qualche lu.---.ro <ioj>o. al 
l'alba degli Anni Settanta, sa 
r«'bl><* tornato in auge. Furo 
no ; giovani e ; glovani.sAtm.. 
delusi dalla musico rock, a r: 
chiamarlo da protagonista «1 
la ribalta. E Joe Venuti fu 
mot lo generoso improvvisai-
«lo per loro rt/f blue.sLstic: elio 
non sembravano nelle sue 
corde. I-i sua stagione si rl:i 
novo cosi negli Stati Uniti co 
mo m Europa, e a New York 
corno a Par.ir: Ma anche in 
Italia, a s e t t an t ann i huonat.. 
Venut. conob!*-. dopo la «uà 
f-orprendente Osib.z.one al Fé 
stivai pop di Palermo rio 
1072. un Miroe.-v-o ria ventenne 

Immagini 
di Stalin 
sottratte 

agli archivi 
occidentali ? 

LONDRA — A qua i ro paro. 
lo .-:af>: i -ov.e* ro Ci.u-epp? 
Stalin da: primi p an: a l> 
i.70st.» ool.'iche e n: L'ari, sa 
.*'ol>e sta*.»i re:.sur.»:o ne.IH 
stragrande rr.rg?iora.iza dei 
fi.m d'archiv.o :n p-i.-s> «•£.-< < 
dello c.net'Y.'.e eoe d»r."ai. I. 
d_se?no sa.-eDoe -tato s>v-
mat:camen;e condolo , dal 
195»> ad OjZ î. secondo va.-.e 
tecn.cno o aff.ttanrio > » p:z 
zo * e res'.f.iendole mar..pò 
late o r.tirando!" p^r sosti 
tu:rle con altro. de.-.-r:tte co 
me • qualitativamente m.*l.o 
r- •». <• p.u complete *•. o • r. 
generate ». 

I*a de.iu.nc.a v.ei.e d.*; prò 
duttor . d: una ^cr.e tele. : 
s.va bntann.ca ÌU.I.I v.ta d. 
Stalin l 'unehfre-e Paul Neu 
buri? ed li polacco Bole.slaw 
Sul.k. Costoro hanno v.«sona
lo per anni pel.icole d archi 
v:o i tanto in Gran Bretagna 
che in alt:', paesi d"Furcpu 
occidentale e de,?:: Stati Uni 
ti» per documerìHrs.1 sull'ar-
pomento e. a quanto OSJI a? 
fermano, nell '80' ' dei ca.s. 
hanno potuto riscontrare fal
sificazioni. taftii e modifica 
noni anche rudimentali ri
spetto asli ordinal i loro not. 
sulla base di documenti sto 
nei . libri di cinema recen
sioni d'epoca. L'indagine ha 
rivelato que.sta singolare sco 
perla nei f:lm Lenin nell'Ot
tobre e Lenin nel I9l8 (che 
dura 105 minuti rispetto ai 
133 che risultano dagli anti
chi cataloghi). 

Cinema 
inglese 

degli anni 70 
da oggi 

a Trieste 
TKIKSTK — Comint.a ou^i .e. 
Ili Kasvcim.i .nternaz.oliale 
«Ielle t inematoj.-.tfie tonvui -
porarav. che -: svolterà a 
Tr.este fino al IH agosto. 

TVma della m.m.fe^t.tz. >->e 
è .1 « Ciin-ma irijjle-e :;. „!• 
ann. settanta »: t « ^ «-ce. , 
aile due precedenti, d ie I T I 
no strtt«- dedicate ,-.-p«-: t 

mento a! cinema america.i > 
r.e! l'.iìt',. e al e.nenia fra i 
cose r.el '77 La Rassegna s. 
propo: e — «omo hai.no afiVr 
mato i t«>mpo!X-:.t: ckila Cao 
pei la L'nlergro.ind. d i e la or
ganizzano in oollaboraz.one 
con la locale Azienda d: soz 
giorno e Lirismo — di so.t i 
porro al pubblico f.lm g.a 
noti ma che hanno avuto u-."*. 
d.stnb-jz.one l.m.tata. assie
me a prviduziori inedite, spe 
r.mentali e d'animazione. 

Protagonisti della Rassegna. 
fra gli altri. >~ono 1 regist. 
Ken Ruvse!!. Richard Leste;-. 
Joseph Losey. Alan Parker. 
Jack Gold. Alan Bndges. 

Le proiezioni si svolgcran 
no alternativamente al C r e 
ma Anston e ai Castello di 
San Giusto. 

YEMEN 
Itinerario: Roma • 5a-
na'a - Tair - Mokha - Qa-
taba • Zebìd • Menaka -
Sana'a • Roma 

Trasporto: aereo di linea 
Durata: 11 giorni 
Partenza: 5 settembre 

Quota di partecipazione: L. 850.000 
LA QUOTA COMPRENDE: trasporto aereo in clas
se turistica con pasti a bordo ove previsti • Tra
sferimenti. Sistemazione negli alberghi disponibili 
(seconda cat. rrodesta) oppure nei camphotels at
trezzati all'europea, in camere doppie o tende • 
due letti - Pensione completa - Circuito in jeep 
come da programma - Assistenza di un accom
pagnatore italiano per tutta fa durata del viag
gio • Copertura assicurativa Europ-Assistanco. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, manco 
ed extra personali in genere . Tasso d'imbarco. 
Tutto quanto non espressamente indicato nel pro
gramma. 

UNITÀ MILANO - Viale Fulvio Testi, 75 
VACANZE Telefono 64.23.557 - 64.38.140 

OtCMtrZUZfOMI TONICA IT«LTV*I|T 
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