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Che cos'è la nuova danza ? 

La morte 
del cigno 

Le origini con Martha Graham - Dai 
« templi » della lirica al teatro speri
mentale - Un calendario di spettacoli 

l ' U n i t à / mercoledì 17 ottobre 1979 

Si può dire, senza essere 
del tutto parziali, che questo 
1980 sarà I'« anno della dan
za >. Già da ottobre parecchi 
teatri hanno in cartellone 
balletti e performances dan
zate, molti prodotti di danza 
contemporanea. L'interesse 
che il pubblico dimostra, so
prattutto per questi ultimi, in
duce a qualche riflessione. 

Ufficialmente in Italia non 
esiste « nuova » danza. Nelle 
Accademie, nelle scuole isti
tuzionali, con l'unica eccezio
ne, forse, del Centro Pro
fessionale di Reggio Emilia 
e dell'apporto di singoli co
reografi aggiornati, la danza 
si identifica ancora, e per 
lo pia, con il balletto roman
tico d'ottocentesca origine: 
(liselle. Le Silfidi. Il lago dei 
cigni, qualche altro. E, dun
que, punta e scarpette, eleva
zione e tutù con l'immagine 
eterea di una donna-ballerina 
(l'eterno, immutabile dolcia
stro femminino) sempre tra
scendente, permangono ele
menti costanti, ineliminabili: 
ti * sale » della nostra danza. 

Fuori dai « templi » qualco
sa si muove, da circa tre 
anni. A Roma, soprrattutto, 
ma anche a Torino, Firenze, 
Vicenza e Milano, dove sono 
nate compagnie di danza mo
derna (poche), scuole private 
e corsi anche accessibili a 
tutti e a tutte le età. Un in
teresse attivo è diffuso persi
no «alla base», tra i non ad
detti ai lavori. E non ci si stu
pisca. 

In fondo, questa della dan
za moderna è una pratica e-
spressiva « liberatoria », che 
ben poco ha a che spartire 
con quella «dimensione dì 
sofferenza » così propria, in
vece. della danza classica ac
cademica. Anzi, contrariamen
te a quanto si possa immagi
nare. la danza moderna non 
nasce affatto dal balletto clas
sico. 

Proviamo a pensare alla 

danza nelle civiltà primitive, 
quand'era rito e magia, fé 
sta e trasfigurazione, « tea
tro » e complesso di simboli, 
insieme. Ebbene, la danza 
moderna, creata dall'america
na Martha Graham negli an
ni Trenta, è molto vicina a 
tutto questo. Propone una con
cezione libera, diremmo tut
ta « teatrale ». dello spazio 
e della scena intesi nei suoi 
elementi costitutivi, musica 
compresa. Un uso del corpo 
in cui la tecnica non < pree
siste » alla danza, ma si a-
datta alle urgenze espressive, 
all'individualità del singolo 
ballerino. 

Con la Graham i « conte 
miti » si fanno fortemente 
drammatici e reali. Abolito il 
virtuosismo della tecnica, non 
ci sono più nemmeno sogni 
e « cigni » immaginari; la 
donna-ballerina piomba sulla 
terra e tra l'altro con tutti 
i suoi problemi psicologici. 
Mentre l'uomo non è più pa
ladino e custode della sua 
sacra femminilità. La danza 
moderna incontra Freud e le 
filosofie orientali, ma anche 
i problemi dell'uomo moder-
no: guerra, distruzione, nazi
smo. Eppure con la Graham 
(oggi S6enne e ancora attiva 
come coreografo) e la Hun 
phrey, altra geniale madre 
della danza moderna, non 

.siamo che agli inizi di un 
movimento multiforme che 
dall'America si sviluppa in 
Europa (nel Nord, soprattut
to) e con ben altri esiti. 

«. Infatti, occorre distingue
re la "modem dance" della 
Graham dalla "neiu dance" 
contemporanea v. dice Leonet
to lìenlwoglio, giovane esper
ta di danza (ha scritto La 
danza moderna presso Lon
ganesi) con la quale iniziamo 
una breve conversazione. 
« \egli anni Cinquanta si ma
nifesta paradossalmente un 
ritorno alla danza "astratta": 
il cosiddetto "nuova formali
smo" degli aìnericani Alwin 
Xikolais. Merce Cunningham 
e Paul Taijlor. Il corpo, di
cono. parla da solo, non ha 
bisogno di "contenuti" da rac-
cont'ire. La polemica con la 
Graham è esplicita ••>. 

Dunque, in qualche modo. 
si ritorna alla forma « fine 
a ee stessa % come nel bal
letto classico? 

« In un certo senso. Sono 
però definitivamente tramon
tati i concetti di "tecnica"e 
"coreografia" intesi nell'acce
zione corrente. Merce Cun
ningham lavora con John 
Cage: si parla di "eventi", 
di performances. Lo studio è 
tutto interdisciplinare. Le ul
timìssime leve della "neio 
dance" (Steve Paxton, Trisha 

A Milano. E' in corso la « Prima Rcssoyna internazionale dì danza con
temporanea » (Carolyn Carìson, Bob Wilson. Paul Taylor. Lucinda 
Childs), promossa dal Teatro ella Sca'.c. In col'aborazione con i l CRI 
(Centro ricerche teatral i ) . Durerà sino D novembre. Da! 26 novembre 
al 9 dicembre, al Teatro di Porta Romana, il gruppo «Afrodonza » di 
Bob Curtis, i l a Teatrodenza contemporanea » di Elsa P,perno e 
« Schoonberg Cabaret »: un tentativo che mette insieme danzo, recita-
z;one e uso della voce, di Valeria Mag i, Done'la Dal Monaco e Eleo
nora Cosmo. In febbraio: è previste una a rassegna di danza contempo-
rorsaa » cl>2 traccia l'evoluzione storica del genere attraverso alcuni 
suoi operatori più rappresentativi. I l potrocinio dovrebbe essere della 
Provincia di Milano e del Comune di Roma, l'organizzazione de! Con
tro culturale Out-Off di Milano. La rassegna toccherà anche Roma. 
A Roma. De ieri e f ino al 21 ottobre, al Teatro Olimpico, il gruppo 
e Theatre du s'Ienco » di Parigi; a fina ottobre: <r danza prospettiva », 
gruppo di Vit tor io Biagi, danzatore e coreografo di formazione moder
na, in * Romeo e Giulietta ». Dal 20 al 25 novembre sempre el Teatro 
Olimpico « Baltet Jazz » di Montreal che sarà poi anche a Reggio 
Em lìa. 

A Reggio Emilia. In dicembre, * The Eliot Feld Ba let » di New York 
(nei g'orni 6-7) e «The Danca Theatra di Harlem » (31 dicembre). 

Hroivn. Meredith Moni- e altri) 
lavorano in stretto contatto 
con operatori delle arti visi
ve, fanno "arte visiva", co
me la Broivn. ad esempio. E' 
molto difficile stabilire dove 
finisce la ricerca teatrale e 
dove inizia la danza ». 

Clic cosa accomuna questi 
nuovi ojK*ratori? 

* La ricerca e la sperimen
tazione nello spazio che non 
è più solo teatrale; spesso i 
luoghi "d'azione" sono ga
rage*, lofts, spazi aperti. Al
cuni di questi artisti, arriva
ti in i'talia, sono stati piutto
sto trascurati. La critica tea
trale e musicale, soprattut
to — oVifo che da noi non 
esiste una tradizione specifi
ca e diffusa di critica della 
danza — ha manifestato qua
si un rifiuto a riconoscere 
questi prodotti come "dan
za" ». 

La nostra situazione è deci 
.sapiente arretrata, ma ci sa
rà una via d'uscita? 

« Probabilmente nell'inter
scambio con il teatro. Il no
stro teatro d'avanguardia tie
ne ben presente la danza con
temporanea. Quel chet non 
succede in un versante po
trebbe accadere nell'altro. 
Purtroppo da noi il problema 
è strutturale. Arretratezza le
gislativa e carenze culturali 
si sommano. Se si desse ai 
ballerini la consapevolezza di 
essere "attori" sulla scena, 
una cultura teatrale, insom
ma. ci sarebbe automatica
mente un'evoluzione. Ma, 
spesso, anche da jxirte loro 
si manifestano resistenze. I 
più sensibili se ne vanno all' 
estero (Francia, Belgio, A-
merica) e la situazione ri 
mane insoluta t>. 

Ma, intanto, il pubblico re 
de. I cartelloni si aprono ai 
prodotti più ostici del nuovo 
genere. Forse non dobbiamo 
cessare di sperare. 

Marinella Guatterini 

Presto in Tv 
un film sulla 
poetessa Usa 
Sylvia Plath 

ROMA — Carla Gravina 
farà la « mattatrice » in 
TV. La si vedrà prossima
mente, sulla Seconda Re
te, protagonista di un 
film (durata un'ora cir
ca) di Alessandro Cane: 
« La vita di Sylvia Plath ». 
L'attrice friulana ha dato 
volto e voce alla poetessa 
americana Sylvia Plath. 
morta suicida a soli 34 an
ni nel 1963, divenuta suc
cessivamente simbolo del 
femminismo d'oltreocea
no. n regista ripropone gli 
ultimi anni di Sylvia, che, 
a suo avviso, non ebbe un 
impegno femminista a li
vello ideologico ma sentì 
intensamente i problemi 
delle donne, dai quali si 
lasciò coinvolgere per 
istinto. 

Accanto alla Gravina 
apparirà nella parte di 
un critico letterario Ario-
dante Marianni, attore 
per divertimento, critico e 
studioso nella vita. Ccn 
lui Sylvia cerca di stabi
lire un'intesa e, soprattut
to. a lui chiede aiuto per 
trovare un equilibrio. Evi
dentemente neri riescono 
a darglielo nemmeno i fi
gli. N:ck e Frieda, di tre 
e due anni. 

« Ad aggravare la situa
zione di Sylvia — sostiene 
la Gravina — fu il suo 
perfezicnismo, causa del
le angosce e delle depres
sioni che determinarono 
il suo gesto disperato ». 

ANTEPRIMA TV 

77 bombarolo, il minatore 
e l'ultimo passo di valzer 

Serata televisiva abbastan
za piena: c'è il telefilm ame
ricano, l'inchiesta-verità, lo 
sceneggiato in costume, il di
battito « fazioso » sui giovani 
anni della nostra Repubblica 
(e per finrre ancora un po
liziesco USA). Cominciamo 
dalla Rete uno. Kojak «cra-
pa pelata » è di fronte a un 
caso difficile: un perfido di
namitardo tiene in scacco la 
polizia di New York annun
ciando bombe che regolar
mente scoppiano malgrado la 
perizia dei migliori artifi
cieri. Indagine lunga tra gli 
«esperti del ramo» ma olla 
fine il terribile Savaias tro
va la pista giusta... 

Alle 21,35 terza Storia allo 
specchio, il programma cu
rato da Guido Levi, il no
stro compagno recentemente 
scomparso. Stasera la paro
la è a Edo N., 42 anni, una 
vita passata da sempre a 
Niccioleta. un piccolo villag
gio minerario del Grosseta
no. Da cinque lustri Edo la
vora in miniera: oggi non 
si usa più il piccone, la tec
nologia dà una solida mano 
e Edo ha imparato ad avere 
un rapporto equilibrato con 
il suo mestiere. Non si muo
re più di grisù, ma che cosa 
significa per un uomo tra
scorrere tanta parte della 
sua vita in un'oscura galle
ria a decine di metri sotto 
terra? 

Sulla Rete due la morte 

termina il suo valzer in tre 
puntate. Lo sceneggiato (ap
punto Morte a passo di val
zer), liberamente tratto dal 
romanzo Fire bum! di Dick-
son Carr. arriva al suo epi
logo. Jack Cheviot, poliziot
to inglese di oggi, si ritrova 
misteriosamente scaraventa
to nella Londra di oltre un 
secolo prima. Amori, duelli. 
strani delitti fanno da sfon
do all'incredibile avventura 
di Jack, dove personaggi di 
oggi e di ieri si trovano con-
t'nuamente di fronte. Miste
riosamente. 

Alle 21.50 la terza punta di 
Come eravamo, il reportage 
su alcuni anni cruciali della 
nostra storia recente. Prota
gonista di stasera è il 1952. 
E' l'anno dei grandi processi 
e di clamorosi « casi » giudi
ziari: dal biondino di Prima-
valle a Rina Fort, dalla con
tessa Bellentani all'assassinio 
del bandito Giuliano. L'inter
vistato è lo scrittore e gior
nalista Nantas Salvataggio. 

NELLA F O T O : Macha Meril . 
interprete di < Morte a passo 
di valzer » 

II cinema d'animazione 

Tutti a scuola 
per disegnare 
sigle e pupazzi 

K/.io Gagliardo. doloro.su 
mente scomparso nel 1U7G, 
è stato per il diurna d' 
animazione produttore in
telligente quanto spregiu
dicato. Fu la Corona Ci
nematografica. da lui or
ganizzata e diretta, a piti 
durre cortometraggi die 
si meritarono il nastro d' 
argento, quali La ballata 
per un pezzo da novanta 
e Su ambene non est uba 
(in sardo: « 11 sangue non 
è acqua») di Man I redo 
.Manfredi e Guido Gomas. 
E fu Gagliardo, al Festi 
vai di Annecy del 1971. a 
mettere a punto il proget 
to delle Favole d'Europa: 
coordinatore Max Massimi-
nò Gamier, torinese, lau 
reato in fisica matematica 
alla Scuola Normale di Pi
sa. vicvpre.sidente dell'As 
sociazione mondiale degli 
animatori. 

Garnier, con la sua pas
sione, la sua competenza. 
la sua conoscenza degli au
tori, delle tecniche, dei prò 
blemi artistici e produttivi 
di ciascun paese, era la 
persona giusta per porta
re a conclusione un pro
gramma che si differen
ziava nettamente dal serial 
standardizsato, per rifarsi 
alle più genuine tradizio
ni del cinema d'animazio
ne europeo. Le quattro fa
vole italiane che fino ad 
oggi si è avuta la passibi
lità di apprezzare ai Fe
stival, non derogano da 
questo rispetto dell'auten
ticità, oltre che dell'eleva
to livello qualitativo. E ciò 
vale sia per Anghin gò di 
Paolo Di Girolamo e L'orn 
salbadg di Beppe Laganà. 
come per L'uva salaman
na di Manfredo Manfredi e 
Sandrone, la Pulonia e 
Sgorghiglielo di Secondo 
Bignardi. 

Già nel titolo, coi nomi 
delle tre celebri maschere 
di Modena, quest'ultima 
sottolinea il riferimento al 
la narrativa jwpolare e a 
quel tessuto di cultura ohe 
prende corpo e colore dal
la tradizione e dal folclo 
re. 11 centro .storico della 
città, grazie ai preziosismi 
fotografici di Beppe Zaga
glia. divieni? scenario del 
la favola ina anche ter
mine preciso di riferimen
to visuale. Tra gli Alan 
Ford girati per il Super-
gulp televisivo e i tanti 
film pubblicitari, alcuni dei 
quali graficamente interes
santissimi, Sandrone, comv 
il precedente Ogni regno 
(disegnato dal cecoslovac
co Stepan Zavrel). dimo
stra le possibilità creati
ve e la versatilità di que
sto vivace autore mode 
nvse. 

Bignardi si sta ora im 
pegnando nell'organizzaz.io 
ne di una scuola-atelier per 
animatori. E" un'iniziativa 
particolarmente utile in 
una città dove hanno lato-
rato e lavorano nomi di 
tutto rilievo (si pensi a 
Paul Campani) e che va 
bene ad inserirsi nella po
litica per il cinema che 
gli enti locali vanno pro
muovendo e sviluppando 
con coerente lungimiranza. 
E' anche una delle poche 
possibilità offerte in Italia 
a quanti vorrebbero ap
prendere la non fàcile tec
nica dell'animazione. Le 
altre consistono nei corsi 
di specializzazione dei due 
Istituti d'Arte di Orvieto 
e di Urbino, della Scuola 
del Cinema del Comune di 
Milano, e, a Roma, del la 
boratorio di animazione del 
Centro Sperimentale di Ci 
nematografia diretto da 
Giulio Gianini. 

Qualcuno emigra, qualcuno ritorna 
Nel corso dell'ultimo Sa

lone di Lucca gli allievi 
del Centro Enrique Butti 
(argentino), Vanna Paoli. 
Adriana Moltedo. Tano 
Giuffrida (italiani) e Ma
tilda Dixon (africana). 
hanno presentato quat
tro pregevoli film. * tra i 
quali è da segnalare Le 
origini della notte e del
la luna, una poetica leg
genda precolombiana che 
ha conservato nel disegno 
la caratteristica icono
grafia. Non mancano gio
vani autori validi, ma so
no pochi, perché poche 
sono le scuole e perché 
manca l'incentivo di un 
mercato e di un pubblico 
per i film prodotti. « La 
situazione è agghiaccian
te», sintetizza Enzo Sfer
ra. che ha debuttato sem
pre a Lucca con Upupa, 
realizzato con Enzo Peri
ni e Alighiero Giuseppetti. 
Concordano i membri del
ia cooperativa toscana 
Limite, che con pochi 
mezzi hanno realizzato 
Aria sulla quarta corda. 

Qualcuno emigra in 
Gran Bretagna come Fran
co Cristofani. o in Cana
da come Cioni Carpi; 
qualcuno ritorna come 
Guido Manetta, giusto per 
\ incere il concorso per la 
campagna abbonamenti 
indetto dalla RAI-TV. Al
tri, come il pittore Gior
gio Carpintieri. tenta ima 
sperimentazione (Ricyclon) 
fruibile soltanto dai sem
pre troppo pochi visitatori 
d'una mostra. 

«Si tratta di iniziative 
individuali e sporadiche ». 
nota Stelio Passacantando. 

pittore, autore a Roma di 
corto e mediometraggi 
intelligenti ed eruditi (Na
scita del cinema, Le suf
fragette inglesi). E sot
tolinea la necessità di 
« un centro di sperimenta
zione polivalente, che per
metterebbe a molti giova
ni di aprire spazi nuovi 
con intenti culturali e di
vulgativi analizzando gli 
stretti legami con le arti 
figurative (pittura), musi
ca e poesia ». 

Sarebbe una strada buo
na per uscire dal ghetto 
delle sigle, dove alcuni 
animatori sono comunque 
riusciti a realizzare cose 
pregevoli: l'udinese San
dro Lodolo, per esempio 
(T17, Mille e una sera, Pri
ma visione), o Bruno 
Bozzetto (Domenica in) o 
Giulio Cingoli (Ieri e og
gi). Proprio Lodolo sot
tolinea che spesso « per 
la loro brevità e per le 
esigenze della SACIS di 
presentare le rubriche in 
modo assolutamente im
personale, le sigle appaio
no fredde, prive di inven
zione e fantasia ^. E Fran
cesco Maurizio Guido, più 
conosciuto come Gibba. 
sulle spalle una straor
dinaria esperienza di cor
to. medio e lungometrag
gio. titoli di testa di film. 
inserti, e naturalmente si
gle. ribadisce: « L'anima
zione è sempre più ridot
ta. per essere sostituita 
dagli effetti speciali od 
opticals che dir si voglia. 
E poi le sigle sono paga
te malissimo». 

Massimo Maisetti 

PROGRAMMI TV PROGRAMMI RADIO 
G Rete 1 
12,30 G L I A N T I B I O T I C I . (C) 
13 G R A N D I M O S T R E - Giovan Battista Moronl 
1340 T E L E G I O R N A L E - Oggi al Parlamento - (C) 
14.10 E D U C A Z I O N E R E G I O N I - (C) « Infanzia e territorio» 
17 DAI RACCONTA - (C) - Anna Maria Guamier i 
17,10 LASSI E - (C) - «Per un angolo di paradiso» 
17,35 C'ERA UNA V O L T A - D O M A N I 
13 Q U A N D O E' A R R I V A T A LA T E L E V I S I O N E - (C) 
18^0 NON STOP - (C) - «Ballata senza manovratore» 
19 T G 1 CRONACHE - (C) 
19.20 T R E N I P O T I E UN M A G G I O R D O M O - (C) - « I 

dispersi» 
19,45 ALMANACCO D E L G I O R N O DOPO - (C) 
20 T E L E G I O R N A L E 
20,40 KOJAK - « Firmato: buona fortuna » - (C) - Telefilm -

Con Telly Savaias 
21^5 STORIE ALLO SPECCHIO - Un programma di Guido 

Levi (C) - « Storia di Edo N. » 
22.05 MERCOLEDÌ' SPORT - Telecronache 
23 TELEGIORNALE - Oggi al Parlamento • (C) 

19.45 T G 2 S T U D I O APERTO 
20,40 M O R T E A PASSO DI VALZER - (C) - Dal romanzo 

d: J . Dickson Carr - Con Gianni Garko, Macha Meri l , 
Caterina Boratto. Roberto Brivio - Regia di Giovanni 
Fago 

21.50 C O M E ERAVAMO - (C) - Cronaca faziosa 
2250 I D E T E C T I V E S - « L'agente Sanders » - Telefi lm - Con 

Robert Taylor 
23,30 T G 2 S T A N O T T E 

G TV Montecarlo 
ORE 17.45: Cartoni animati: 18: Paroliamo e contiamo; 
19,15: Vita da strada; 19,45: Tele menu; 19,50: Notiziario; 
20: I sentieri del West: 21: Ricatto a tre giurati - Film 
con Lamine Day, Ricardo Montalban; 22,35: Juliette e Ju-
liette - Film con Annie Girardot; 0,06: Notiziario; 0,15: Mon
tecarlo sera. 

G TV Svizzera 

Q Rete 2 
1240 TG 2 PRO E CONTRO • (C) - Opinioni su un tema 

d'attualità 
13 T G 2 ORE T R E D I C I 
1340 ECOLOGIA E SOPRAVVIVENZA • (C) • « L a caccia» 
17 T V 2 R A G A Z Z I - La famiglia felice - Disegni animati 
17,15 C A P I T A N HARLOCK - (C) - Telefi lm 
17.40 T R E M O D I D I D I P I N G E R E - (C) - «Paesaggi e 

r i tratt i » 
18 C INETECA-TEATRO • « L a tradizione dell'attore» • (C) 
18.30 DAL P A R L A M E N T O - (C) - T G 2 Sportsera 
18.50 SPAZ IOL IBERO • I programmi dell'accesso 
19,06 BUONA SERA CON- . MACARIO • (C) • Con 11 telefilm 

comico « Un cane tira l'altro » 

ORE 18: Come Matilde e Garofano non riconobbero la 
pulce; 18.05. Top; 1&\50: Telegiornale; 19,06: A conti fatti; 
20,30: Telegiornale; 20,45: Argomenti; 21,35: Musicalmente 
dallo Studio 3, 22,15: Telegiornale. 

• TV Capodistria 
ORE 19,50: Punto d'incontro; 20: Cartoni animati; 20.15: 
Telegiornale; 20,30: Telesport; 22,15: Les femmes, regia di 
Jean Aurei con Brigitte Bardot, Maurice Ronet. 

Q TV Francia 
ORE 12,10: Venite a trovarmi; 12,29: n padrone delle ferriere; 
12,45: A 2; 13,50: Corriere dei telespettatori; 15,15: Il mago; 
16,10: Recré A 2; 18.10: Corso di inglese; 18,30: E' la vita; 
19,12: Quotidianamente vostro; 19,20: Attualità regionali; 
19.45: Top club; 20: Telegiornale; 20.35: TV 2; 21,40: Roto
calco .sportivo; 22,35: L'ultima caccia; 23,30: Telegiornale. 

G Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7. 8. 10. 
12. 13. 14. 15. 19. 21, 23 6 Sta 
notte, stamane; 7.20: Lavoro 
flash; 7,30: Stanotte, stama
ne; 7.45: La diligenza; 8.40: 
Ieri al Parlamento; 8.50: I-
stantanea musicale; 9: Ra
dio anch'io; 11: Musica a-
perta; 11.30: Incontri musi
cali del mio tipo; 12,03: Voi 
ed io 79; 14.03: Musicalmen
te; 1440: Voglia d'Apocalis 
se; 15.03: Rally; 15,30: Radio 
pomeriggio uno; 16.40: Alla 
breve; 17: Val col disco! 
1740: Globetrotter; 18: Dy-
lan: un po' di più; 18,30: 
Combinazione suono; 19,20. 
Incontro con„; 20.05: Pecca
ti musicali; 20.40: Taxlcon; 
21.03: Non lo sai che 11 gas 
uccide? di Paolo Di Vincen
zo; 21.40: Disco contro. 
22,10: ORI sport, tutto ba
sket; 22,35: Estate; 23.05. 
Oggi al Parlamento - Prima 
di dormir bambina. 

D Radio 2 
GIORNALI RADIO: 640. 
740, 8,30. 9.30, 11.30, 1240, 
1340. 16.30. 1840. 19.30. 22.30 
6: Un altro giorno musica; 
740: Buon viaggio; 9.20: Do 
mande a Radiodue; 9.45: Fi
glio, figlio mio! 10: Speci a 

| le GR2; 10.12: In attesa di... 
! 1142: Cinquanta è bello: 
I 12,10: Trasmissioni regionali. 

12.45: Il giorno del successo. 
e poi? 13.40: Belle epoque e 
dintorni; 14: Trasmissioni 
regionali; 15: Radiodue au 
tunno; 15.30: GR2 economia; 
16: Thrilling; 1640: GR2 po
meriggio; 16.50: Vip; 17.50. 
Hit Parade; 18.40: Io la so 
lunga, e voi? 19.50: n con
vegno dei cinque; 20.40: Spa 
zio X formula due: 22.20: Pa
norama parlamentare; 22.45: 
Soft music 

O Radio 3 
8,45, 10.45, 12.45. 13.45. 18.45. 
20,45, 2345. 6: Preludio; 7: Il 
concerto del mattino; 740: 
Prima pagina; 8£5: n con
certo del mattino; 8,45: Suc
cede In Italia; 9: Concerto 
del mattino; 10: Noi, voi, 
loro donna; 10,55: Musica > 
peristica; 11,45: Sperimenta 
zione L: la sessualità Infa.v 
tlle; 12.10: Long playing; 13 
Pomeriggio musicale: 15.15 
GR tre cultura; 15.30: Un 
certo discorso musica: 17: 
L'arte in questione: 17.30. 
Spazio tre: 21: Venezia 
biennale musicale 1979; 21.45. 
Libri novità; 22- Antologia 
di interpreti; 23: n jazz; 
23.40: il racconto di mezza 
notte. 

Il cantautore spiega le scelte del suo nuovo LP 

Perché De Gregori 
dice «viva l'Italia» 

Niente più ermetismo: testi più semplici e tanta musica 

MILANO — A Carimate (Brianza) c'è un vecchio castello con tanto di ingresso levatolo ma 
dal cuore perfettamente tecnologico: uno dei migliori studi di registrazione reperibili oggi 
dall'industria discografica, attrezzato dì tutto punto, bar, saloni e una stanza d'ascolto (ban
d i i e panche come a scuola, ma in velluto fiammante). I l disco nuovo di Francesco De Gre 
gori Io abbiamo ascoltato qui l'altra sera, una volta soltanto e quindi troppo poco, in verità. 
per vincere l'impressione di uniformità ineliminabile da un primo ascolto. I l titolo, intanto, 
Viva l'Italia, che prende i l 
nome dal brano pilota do
ve è canta to una dozzina 
di volte a mo' di ritor
nello. 

« ilfi sembra una cosa 
giusta — dice lui — ripren
dersi imo slogan per tan
to tempo in bocca a rea
zionari e ruffiani di ogni 
specie. Perché francamen
te che viva l'Italia me lo 
auguro proprio. l'Italia 
che lavora, voglio dire, 
quella che scende in piaz
za. per il 12 dicembre o per 
Moro, che si dibatte e che 
lotta ->. 

Poi le prime critiche. 
Testi troppo facili, robina 
insomma '- Una volta dice
vano che ero criptico, dif 
ficilotlo, mah. E' vero che 
allora un certo stile, tipo 
li imbauli ucciso nella va 
seti. Temistocle in bagno. 
eccetera, tutto immagini 
ed effetto mi faceva im
pazzire. oggi non lo reggo 
più *. 

I ritmi che ci hai mes 
so, 11 Sudamerica? « Si. \ 
forse il Sudamerica è il i 
riferimento più corretto. } 
In effetti al ritmi ci ho ba- ' 
dato parecchio'». 

E il produttore, queir 
Andrew Lods Oldam, ex 
dei Rolling Stones? * per-
soìia dolcissiìna. non vii ha 
creato alcun ostacolo ~>. 

L'eco della tournée 
con Dalla è ancora molto 
forte. «Penso sia un bene 
che anche da voi i musi
cisti scoprano il piacere di ', 
suonare insieme, ad esem- | 
pio mi piacerebbe fare I 
qualcosa non solo con Dal- 1 
la. con Conte o con Jan- j 
vacci ma anche con Re- j 
nato Zero, se è solo per 
questo. Quello che non mi 
va è la gente che sui gior- j 
vali ha voluto chiedersi o j 
peggio spiegare "perché" J 
tutti quei giovani ad ascoi- > 
tarci. inventando le tesi ' 
più assurde. Personalmen- \ 
te non avnrezzo la socio
logia. Soprattutto questa 
da quattro soldi... >. 

Se si provasse a capovol
gere la cosa, domandarci 
perché e per chi è s t a t a 
orsanizzata la tournée? 
<• Ma perché ci invertiva 
farlo e perché sennò? E 
poi suonavamo ver chiun
que avesse voglia di veni
re a sentirci, per nessuno 
in particolare. E poi le 
analisi non mi sono mai 
piaciute. Preferisco le can
zoni, o i Tir. cose che si 
toccano insomma s-. 

f. ma. 

Smentisce l'idillio con Sophia 
LONDRA — Il cantante francese Serge Lama ha smentito 
ogni « insinuazione » circa una sua relazione sentimentale 
con Sophia Loren. Giunto a Londra per preparare un suo 
show alla televisione, Serge Lorna ha detto al quotidiano 
Evening Standard: « Sophia è una donna molto onesta e 
intelligente. Adesso la nostra amicizia è diventata difficile 
perché qualsiasi cosa facciamo è spiata scrupolosamente. 
specialmente in Francia ». 

Il giornale inglese ricorda che i due sono stati visti spesso, 
ultimamente, nei locali di Parigi. Serge ha aggiunto: « Noi 
però vogliamo ancora wicire insieme perché non abbiamo 
intenzione di essere ricattati dai pettegolezzi ». Ma ha con 
eluso: «Non voglio innamorarmi, in questo momento. Vivo 
da scapolo e mi piace » 

Premi per i migliori 33 giri 
SAINT VINCENT -- Alan Sorrenti. il complesso dei New 
Trolls, Helton John, Bruno Lauzi e Enzo Carella sono i vin
citori della prima edizione del « Premio long-playing Saint 
Vincent 1979 ». Le targhe d'oro sono state assegnate da una 
giuria compasta, tra gli altri dal pittore Domenico Purificato. 
dal disegnatore Guido Crepax, dallo scrittore-regista Alberto 
Bevilacqua, dal musicista Severino Gazzelloni, dal regista 
Antonello Falqui e dal compositore Armando Trovajoli. 

COMUNE DI VERRUA SAVOIA 
PROVINCIA DI TORINO 

AVVISO DI GARA 
Appalto lavori costruzione edificio scolastico — Im

porto base di L. 317.437.295. 

Aggiudicazione lavori: Legge n. 14 del 2-2-73 art. 1 
lettera B. 

Le richieste di Invito dovranno pervenire alla Segre
teria Comunale entro il decimo giorno consecutivo dalla 
pubblicazione della presente. 

IL SEGRETARIO COM.LE 
Dr. Livia Scuncio 

L'ASSESSORE DEL.TO 
Allegranza Franco 

COMUNE DI CASELLE 
PROVINCIA DI TORINO 

AVVISO DI LICITAZIONE PRIVATA 
Questa Amministrazione prowederà ad appaltare se

condo le procedure stabilite dalla Legge n. 14 del 2-2-79 
art. 1 lettera a) i lavori relativi alla costruzione della 
nuova scuola media del capoluogo. 

Importo dei lavori a base d'asta L. 356.095.918. 
Le Ditte interessate possono chiedere di essere Invi

tate presentando domanda in bollo alla Segreteria del 
Comune di Caselle entro 10 giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso. 
Caselle T.se, 11 8 ottobre 1979. p. IL STNDACO 

MUNICIPIO DI PIOMBINO 
PROVINCIA DI LIVORNO 

Avviso di gara di appalto 
(LEGGE 2-2-1973. N. 14) 

PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE 
DELLA REGIONE TOSCANA 

QUESTA Amministrwion» indirà, quanto prima, urra 1 citai on« 
private per l'appalto dei lavori d i costruzione rete idrica ;n alcune 
case rural i d«t Comune d i Piombino, in esecuzione delle delibe
razioni consiliari n. 722 e 548, rispettivamente in dota 23-12-1975 
• 8-7-1977. modificale con successiva deliberazione di Giunta 
M u n i c i p i * n. 1212 in data 30-3-1979. esecutiva o". sensi d! 
legge. 

ALLA CARA SARANNO ACCETTATE OFFERTE IN AUMENTO 
SUI PREZZI DI CAPITOLATO. 

L 'mpor to dei suddat'i lavori, che ammonta e comp'esslvt 
L. 354 .110000 «-rotondate, di cu. L. 3 1 0 6 1 7 5S2. per !e o?c:e 
• L. 43.486 462 per I.V.A. 14°o è finsnz.ato re mo io scguen!--

— L. 83.527.500, con il contr.b-Jto conce:so da M.n stero 
dell 'Agricoltura e delle Foreste, con de'erm.roz ore n 29319 d<?i 
25-3-1975; 

— L. 95 875 405. con "! cor.tr.bufo CEE-Fcoga. concesso con 
decisione d e i * Comm.ssiOne della Comunità Europea n. 0735 de. 
23-12-1976; 

— L. 169.707.095. con apposto mutuo, contratto con i'Ist'-
tuto Federale di Cred.to Agrar.o psr la Toscana. 

Le D:tte interessate potranno chiedere di essere invitate a! ; 
gara, mediante apposite domanda n caria legale, md.r.zrata ai 
Comune di Piomb.no * . da far pervengo, entro e non oltre 20 
(venti) g 'omi dai:« data «fi pabbl.cazione del 
sul Bollettino Utficia'e del'a Regione Toscana, ei 
deia iegge 2-2-1973. n. 14. 

Piombino, l ì 11 ottobre 1979 
IL SINDACO. Enzo Poli dori 

presente a /viso 
sens* de.l'art. 7 

« Incontro » con Fred Bon-
guslo alle 19,20 a Radlouno 

CITTA' DI RIVOLI 
PROVINCIA DI TORINO 

Avviso di licitazione privata per l'appalto dei lavori 
di costruzione deviatore collettore fognatura Via Sestrie
re ed al tr i . 

Importo a base di gara L. 48.573 216. 

Metodo e procedimento di cui al R.D. 23-5-1924, n. 827. 
ed all'art. 1, lettera e) della Legge 2-2-I&73. n. 14. 

Le imprese che Intendono essere Invitate alla licita
zione. dovremo presentare domanda entro 10 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso .all'Ufficio Tecnico Co
munale, Sezione Acquedotto Fognature. P.zza Matteotti 2. 
Rivoli, lì 27 settembre 1979. 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Fulvio Gaffodio 
I L S INDACO 

Silvano Siviero 
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