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Aperta a Roma la «Settimana» 

Panoramica sul 
cinema polacco 

Un dibattito introduttivo — Proiettato 
ieri sera « L'arte di essere amata » 

di Wojciech J. Has 

Richter 
e i critici 

senza parole 
La piu straordmaria < recen 

atone > al concerto di Sviatoslav 
Richter (il grande piamsta sa 
vieltco ha suonalo m questi gtor-
m per VAccadeima fiturmomca) 
e apparsa ten su un quolidtano 
romaiio. perullro inusicalmente 
serudo da ben due crttici. 

La « recensione > di cut si tral-
ia, non uttributbile pew a nessu-
no del due critici (al concerto e 
anduto un Vice), uvverte (bontu 
sua) die Richter « e un grande 
artista non c'e die dire, il quale 
ha interpretato da par suo (pro-
prio cosi: da par suo) Haydn. 
Beethoven e Chopin. E continua, 
i( recensore, per dolersi (si badi: 
si tratta di Richter) die tl pta-
ntsta e sia stato gia scritturalo 
piu volte da altrc societa roinanu 
per la stugione in corso >. Scia-
gurate, die cosa liaimo mat jallo! 
E questa sembra al recensore 
una jaccenda assai urate, consi
derate die « perdippiii, del Rich-
ter si c gia parlato a lungo per 
le prestaziom efrettuate (propria 
cosi: prestaziom cfjettuate) al 
Festival di Vcnezia e aache al 
Festival dei Due Mondi di Spo-
leto ». 

Bella roba costrmgere gli ap 
passionali romam — quelli di 
questi ifiorni — a ricordarst quan-
to e stato scritto di Kic'ifer qual-
die mese la per gli appassionati 
di Vcnezia c Spolcto! Bella ro
ba. die pero non e uncora tuenle. 
H Vice di cui sopra. in]alli. e 
anche un bugiardo. Abbiamo sfo-
gliato la raccolta del quotidiano 
in questtone e non abbiamo Iro-
valo die un Vice abbta mat re-
censilo i concertt di cut parla, 
die perd pit sono stati sufficient! 
a Jarali venire a noia il ptamsta. 

Orbene. un Vice di lal risma, 
dopo aver rinunziato al suo com-
pito (ma e affar suo). continua 
la recensione in queslo modo: 
« Vu bene, un grande artista. ma 
non si csagera un IMKO nello 
scritturarlo con tale frequenza? *. 
E si lamcnta perche « il povero 
entico non sa pm cite parole 
usare |ier questo artista ». 

Caro signore, le parole le ccr-
chi (anche qucsto e alJar suo). 
ina non e con si mill argomcnti 
die si pud tralasctare e qua.-,t di-
tprezzarc tin concerto dt Rich
ter. Anzt. e propria a queslo 
panto die la co-<a dircnta un 
affarc anche di chi pud constde 
rarla un tradimento at danni del-
la cultura, perpetrato da quel 
Vice con una certa generosa do
se di vilta morale. 

Che stgmfica. m un Vice fou-
giardo. una preoccupazione del 
gencre? (E capiremmo. se a gi-
rare Ira una islituzione e Vallra 
fosse un cialtrone della tasliera. 
die magari il sullodato Vice (ro
ta sempre il modo di elogiare 
€ da par suo *). Sipmfica, forse. 
chc le sovvenziom statali. da 
qucsto momenta in poi. dovranno 
o polranno essere commisurate 
anche alia pmata dispombilitri 
di parole prcsso questo o quel 
critico? Ed e qui die & proprio 
affar nostro pretendcre un chta 
rimento. a riguardo di Richter 
€ di tutti gli altri pianisti inter-
preti bravissimi come Richter 
(che infalti non rengono). 

Si tratta cioe. soltanto di vera 
itftcienza (di parole, si capisce) 
o proprio di un atteggiamento di 
incivilta. gravissimo. quando, a 
cosi gretto e proprio basso e 

! volgare Itrello si tncoraagiano 
. ccrte chiusurc? 

Qucsto corremmo proprio sa 
I pcrlo. perche g:a ci ha prcso il 
sospctto che le co*e da noi ranr.o 

J— in musica — come stasia an 
[damio. grazte anche a questi po 
vvcretti ai qualt mancano le pa 
Irole per eclebrarc i arandt arti-
[Jli c che hanno sempre soltanto 
\U altrc. 

e. v. 

Doliah Lavi 
si sposa con 
un regista 

LONDRA. 20. 
L'attncc israeliana Daliah Lavi 

[ha annunciato oggi il suo pros 
|simo malrimomo in Irlanda col 
I regista John Sullivan. Sullivan 
j Ma girando attuilmcnte nei pres-
•i di Londra c Dalla Terra alia 

I Luna >, dal romanzo di Verne, 

La tSettimana del film po
lacco >, che si e inaugurata 
ieri sera con L'arte di essere 
amata di Wojciech J. Has, 6 
stata aperta ieri mattina con 
un dibattito al quale hanno 
partecipato una delegazione 
della cinematografia polacca e 
una nutrita rappresentanza del
la stampa italiana ed estera. 
IM delegazione, guidata dal 
Direttore dell'Ufficio centrale 
della cinematografia polacca. 
Pastruszko, era composta di 
Wojciech J. Has (regista del 
primo film presentata alia 
« Settimana » e di 11 manost-rit 
to trovato a Saragozza). Zbi-
gniew Cybulski (interprete di 
L'arte di essere amata. II ma-

noscritto trovato a Saragozza e 
Giuseppe a Varsavia). Barba
ra Kraftowna (protagonista 
femminile di L'arte di essere 
amata), Beata Tyszkiewicz (in
terprete di II primo giorno del
la liberta e II manoscritto tro
vato a Saragozza). 

« Abbiamo scelto i sette film 
in programma, — ha delta Pa
struszko — che sono stati gi-
rati negli ultimi tre anni, per 
offrire un quadro generate del-
le principali correnti artistiche 
e ideologiche presenti nel no
stro paese. Ma abbiamo un po' 
paura di questa nostra scelta, 
perchi conosciamo il gusto del 
pubblico, preparato sulle ope-
re eccezionali dei registi ita-
Hani, e le esigenze della criti-
ca * (ma not, francamente. sia-
mo proprio sicuri di mer'ttar-
celo questo elogio generoso?). 

Dopo queste prime dichia-
razioni di Pastruszko. che han 
no avuto il merito di rompere 
il ghiaccio, il dibattito si d. 
orientato decisamente sulle 
strtttture economiche che reg-
gono la produzione cinemato-
grafica polacca. dove trovano 
posto, ancora oggi, film cen-
trati sui temi dell'<tepoca 
d'oro > del cinema polacco: i 
ricordi della guerra, i piccoli 
problemi della vita qttotidiana, 

I giornalisti 
in difesa della 

Nostra di Venezia 
MILANO. 20. 

Si 6 concluso a Milano U ter-
zo convegno del Sindacato na-
zionale giornalisti cinematogra-
fici italiam. AI termine dei lavo-
ri e stato emesso un comunica-
to nel quale, dopo avere rileva-
to che « la Mostra d'arte c:ne-
matografica di Venezia e la piu 
lmportante manifestazione italia
na a livelJo internazionale > e 
avere considerato « la madegua-
tezza delle sue vecchie struttu-
re e r.inacrccusmo deUo statuto 
de!!a Bictina.'e che ne regola la 
attivita '* si nbadisce " la neces-
sita non solo di mantenere la sua 
formula culturale. ma di miglio-
rarla ultenormmte >. 

Dopo avere auspicato che ne
gli organi di attuazione dei pro-
grammi della Mostra sia sem
pre rappresentato direttamente 
U SXGC1. la mozione richiama 
* a lb sonsibilita del govemo la 
neceAsita che al vertice deU'En-
te Bientiale di Venezia. al di 
fuori di ogni contrattazione e 
pre^sione di orgamzzazioni estra-
nee. ->ia designata una per?ona-
IIU'I d'.ndi.»cu=c:o prestigio cuitu-
ra!e o artisnco >. 

intcrpretati pero da un punto 
di vista tra iiromco e il rae-
lanconico. Gangsters e Hlantro-
pi, un film che tratta con iro-
nia alcuni problemi della vita 
moderna, vuole infatti dimo-
strare — come ha delta ancora 
Pastruszko — the i polacchi 
<t sanno anche essere spiritosh. 

Dal 1945 ad oggi sono stati 
proiettati sugli schermi polac
chi circa duecento film nazio 
uali. e la precisiune della cifra 
deriva dal fatto che — come 
ha chiurito con sottile umori 
smo Pastruszko — <i solo oggi 
in Polonia e nata la burocra-
:iu ». Prima non si contavano 
nc i film, ne gli spettatori. 
Qualcuno tra i presenti ha cliie-
slo a Pastruszko, con disar-
mante ingenuita, perche mai 
in Italia i film polacchi si con-
tino come le mosche bianche. 
<a Non saprei rispondere esatta-
mente — ha ribattuto — forse 
perche si preferiscono i film 
della " potenza arnica "... p. 

hi Polonia il produttore del 
film e lo Stato. ma nello stesso 
tempo potremmo anche consi-
derarlo, per cost dire, il « me-
cenate » della produzione arti 
stica. Un tale « modello > per-
mette, da una parte, il sicuro 
intervento del produttore. e, 
dall'altra. I'autonomia degli ar-
tisti, i quali sono raccolti intor-
no a sette <t gruppi» che pre-
sentano le idee e le sceneggiatu-
re dei film alia Commissione 
centrale del cinema, i cui giudi-
zi non hanno pero un valore 
vincolante. La decisione finale 
spetta al vice-ministro della 
Cultura. che non pud interve-
nire pern durante le riprese. 
e a una « commissione di col-
laudo », che e soltanto un t or-
gano consultivo ». 

A/a esistono contrasti tra gli 
autori e la burocrazia, del tipo 
di quelli, per esempio, che an
cora permangono in Cecoslo-
vaccina? A questa domanda si 
c risposta in modo abbastanza 
preciso. Oggi e in corso in Po
lonia un'ampia discussione da 
cui dovrebbe nascere sicura-
mente una maggiore autonomia 
creativa per gli autori, i qua
li anche in Polonia (come del 
resto in qualunque paese del 
mondo) devono combattere con-
Iro un «gusto del pubblico» 
troppo incline all'accettaziane 
del prodotto commerciale. An
che in Polonia. quindi, le dif-
ficolta che incontra il film. 
impegnato sul piano dell'arte 
sono «quasi» simili a quelle 
che incontra altrove lo stesso 
genere di film. Abbiamo detto 

* quasi > perche in Polonia — 
come ha rilerato Cgbulski alia 
fine del dibattito — esiste con-
crctamente la possibilila che 
scaturisce ccrtamente da una 
maggiore arlicolazione dialetti-
ca del concetto di « liberta crea
tiva •». per i qiovani registi esor-
dienti. di realizzare e di far 
circolare. senza pericoli censnri 
o economici di qualsiasi forma 
essi siano. le low « operc pri
me », una circostanza questa 
del tutto ancora irrealizzata 
in occidente. un dolce mirag-
gio che s'infrange ineritabil-
mente contro la barricra insu-
perabile di determinati interessi 
economici c politici. 

r. a. 
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Accoppiata 
di «stelle» 

<c Come vi piace» di Shakespeare a Roma 

Uno spettacolo festoso 
LA JUGOSLAVIA 
ALLA RASSEGNA 

DEGLI STABILI 

contrappuntato 
di malinconia 

La regia di Franco Enriquez, I'interpre-
tazione di Valeria Moriconi, di Corra-
do Pani, di Mario Scaccia e degli altri 

Cordialissimo successo 

PRATO. 20. 
Nel quadro degli spettacoli della II Rassegna internazionale dei 

Teatri stabili, il Teatro belgradese da camera «Atelje 212 2> ha 
rappresentato ieri sera, ottenendo un caloroso successo, la corn-
media "Krmeci kas" («II trotto del maiale») di Aleksandar 
Popovic. II teatro «Atelje 212» e stato fondato a Belgrado nel 
1956 c ha preso il suo nome (atelier) dal ridottissimo palcoscenico 
allestito nel palazzo dove si stampa il giornale "Horba". Benche 
lattivita della compagnia abbia ormai sconfinato dai limiti di uno 
« studio ». I'« Atelje 212* ha continuato a coltivare un tipico teatro 
da camera ed ha nel suo repcrtorio anche spettacoli di balletto. 
di cabaret e concert! drammatici. Nella foto: una scena della 
commedia "Krmeci kas", rappresentata ieri sera. 

Esordio di una nuova compagnia 

Innocui gli 
aculei del 

«porcospino» 
Presentati tre atti unici di Moravia, 

della Maraini e di Siciliano 

Affetluoso abbraccio tra Gina Lollobrigida e Claudia Cardinale. 
Le due grand! stelle del cinema ilaliano si sono incontrate nella 
villa della Lollo In occaslont di un ricevimtnto. 

In cima alia scaletta che con
duce ai t sotterranei > del teatri-
no di via Belsiana (che ieri sera 
ha naperto i battenti con il pri
mo spettacolo della < Compagnia 
del porcospino >). appeso a un tra-
mezzo di legno. e'e un quadretto-
emblema dove figura. ben dise-
gnato. un porcospino. E sotto il 
porcospino vi e anche una defi-
mzione. in bella calligrafia. del 
suddetto animale: una lunga di-
dascalia che descrive I'istrice co
me una bestiola < coperta di pun-
goli duri, acuti. lunghi e di den-
tro vuoti >. La continuazione non 
ci intere?sava. tanto ci ha colpi-
to questa prima riga in bella 
scrittura che ci e capitato di leg-
geie. cosi per caso — all'uscita 
del teatnno dopo aver assistito 
a\Y Inter vista di Alberto Mora
via. alia Famtplia normale di Da-
c.a Maraini e a Tazza. di Enzo 
Siciliano — nel freddo pungente 
della notte. forse piu pungente 
decli aculei del piccolo porco 
spino. 

XeW Inter vista assistiamo a un 
aeceso dialogo tra un mviato 
speciale della Luna e U ministro 
della propaganda di uno Stato 
dove vige un regime dittatoriale. 
L'inviato e sulla Terra per cono-
scere la « situazione terTestre >. e 
grande sara la sua sorpre>a quan
do sapra che sul pianeta non vi e 
una « omogeneita etnica ». e che 
la popolazione e saddivisa in due 
part!: i « r.cch: » e i t poveri ». 
d.lan.ati da un irrcsolvibile con 
trasto. I t ncchi >. gente norma
le. sono co'iti. progressivi. educa-
ton dei poveri, e hanno il de-
naro che non vogliono assoluta-
menie dividere col povero: t 
« poven » odiano la bellezza e la 
cultura. sono conservatori. non 
a ma no la natura e sono indiffe-
renti alle stagioni. hanno il cvi-
zio» (contratto in tempi prei>to-
rici) di lavorare e la < fissazione > 
del danaro. Nonostante la volonta 
del € lunatico > di vederci chiaro 
e di cambiare le carte in tavola. 
alia fine la situazione. diciamo 
co*\. < di clas>e > nmarra im 
mutata. 

Dacia Maraini. che in passato 
aveva scntto per il teatro sol
tanto c co«e brechtiane >. con La 
tamiglta normale tenta di rappre-
ientare linerzia morale e tntel-
lettuale di una famiglia di oggi. 
fatta m sene. composta di un 
padre visionario. un figlio aspi-
rante commediografo (sara sua — 
lo si vede bene! — la commedio-
la di denuncia che il pubblico in 
sala ha dinanzj) e una figlia vit-
tima delle convenuoni sociali. 
Questi per?onaggi credono di es
sere fuon della c norma *. e cer-
cano la normalita in se stessi. 
sonza sapere. per6. che la loro 
famiglia c del tutto simile alia 
maggior parte delle altre e sen
za sapere anche che la respon-
sabihta del loro fallimento e del
la loro impotenza e da attnbuir-
si all'intera societa che ha ge-
nerato simili « mostri >. Una sola 
os«er\*azione in merito: in realta. 
1 personaggi della commedia han
no perfetUmenU ragiona, aono • 

rimarranno senza scampo fuori 
della norma, e della piii comunc. 

In Tazza (siamo finalmente alia 
fine — fuori ci attendera il por
cospino con gli aculei c vuoti ») 
Siciliano vuol rappre^entare « un 
conflitto a tre generato da una 
situazione di usura logica e lin-
guistica >. in cui i ragionamenti 
lil>erali e quelli mtrisi di vaghi 
echi marxisti non nescono a sputi-
tarla contro la mentalita del 
« persuasore occulto >. 

Di questi tre lunghi sketches 
(interpretati da Paolo Bonacelli, 
Ernesto Colli. Carlo Montagna. 
Carlotta Barilli. autentici « eroi > 
della serata), diretti con troppa 
allegria e noncuranza da Roberto 
Guicciardini, si puo dire solo que
sto: presentano una comune abis-
sale banalita < linguistica » (eppu-
re. gli autori della compagnia 
puntavano proprio sul * linguag-
gio > — man! i casi della vita...). 
che non pud non riflettersi sul 
«con.enuto > dei testi i quali 
sembrano evaporare al sole. 

Un teatro di c contestazione > 
(ma si conosce almeno il signifi 
cato semantico di un termine tan 
to consunto?). un teatro che crei 
un rapporto dialettico e c sangui-
nario» (come ha detto Moravia 
durante una recente conferenza 
stampa) con il pubblico? Ma si 
spera troppo sull'ingenuita del 
pubblico. un pubblico forse piu 
immunizzato di quanto si creda 
contro le innocue punture degli 
aculei vuoti di un porcospino di-
segnato. Comunque. poiche i dis-
sensi da un po' di tempo in qja 
sono stati abohti in teatro. ap-
plausi cord.all. 

vice 

Luchino Visconti 

ad Algeri per 

«Lo straniero» 
AI-GERI. 20 

L'.ichmo Vi-ccn:i e giunto ad 
Algen. per cercare gli estemi 
dove girare U suo prossimo film. 
tratto dal romanzo di Albert Ca
mus. Lo stramero. Vi«conti ha 
confermato che i! film, di produ
zione italo-alger.na. comineera 
nel'-a seconda meta di rwnembre. 
e avra Ma reel lo Mastrcianni o> 
me protagonista ma^chue. men 
tre la protagoni>ta femminile sa 
ra un'attnce francese non anco
ra precisata. Comunque. ha det 
to Visconti. non sara Jane Fon
da. come hanno detto alcuni. La 
la\oraz;one degli estemi del film. 
che nelle intenzioni di Visconti 
sara quanto piu pos>ibile fedele 
al libro dureramo da due a tre 
mesi 

Shakespeare Im prcso pos-
sesso. per questo inizio di sta 
gione, del Quirino a Roma: do
po Riccardo II con la regia di 
(iianfraiK'o Do Bosio. ccco Co 
me vi piace, regista Franco 
Knriqiie/; due « produzioni i 
dello Stabile di Torino, e due 
diversi aspetti del genio di 
Stratford, la tragedia storico-
politica. la commedia d'anio 
re. meditativa e fantastiea. 

Come vi piace era stata gia 
inscenata al Teatro Romano 
di Verona, Testate seorsa. Gli 
interpreti di alcuni dei perso 
naggi principali sono pero cam-
biati. modifiche e ritocchi han 
no forse meglio registrato il 
timbro della rappresentazione: 
che comunque, nel passaggio 
daU*aperto al chiuso. ci gua-
dagna. Gia quella foresta di 
Arden. conrepita dallo sceno 
grafo Emanuc-lc Luzzati in ter
mini tutt 'altro che naturalistici, 
c quasi come un impasto pitto-
rico di color verde e d'ombra, 
sprigiona il suo fascino piu vi
vo proprio dalla cornice ben li-
mitata del palcoscenico. 

«Tutto ii mondo d teatro». 
dice del resto il « malinconico 
Jaques ». uno tra i molti che 
nella foresta hanno trovato ri-
fugio. e i cui destini quivi s*in-
trecciano. Jaques e a| seguito 
del Duca esiliato. che con i suoi 
fedeli trascorre il tempo in lie 
to romitaggio. E nel bosco ar-
rivano. separatamente. il gio 
vane Orlando, per scampare 
alle ire dell'iisurpatore Fede 
rico. fralello del Duca. e del 
proprio invidioso fratello Oli-
viero; Rosalinda e Celia. 1'una 
figlia del Duca, l'altra di Fe-
derico: scacciata la prima con 
minacce di morte. e la seconda 
rimasta al suo fianco. legata 
com'e a lei da tenerissimo af-
fetto. Paragone, il giullare di 
corte. accompagna le due fan-
ciulle. 

Orlando dopo un vittorioso 
incontro di lotta con il campio 
ne di Fcderico (donde la col-
lera di costui. accresciuta dal 
fatto che Orlando e figlio d'uno 
dei sostenitori del Duca depo-
sto) ha conosciuto Rosalinda: 
un breve dialogo, pochi sguar-
di sono bastati a infiammare 
i loro cuori. Ora. nella foresta. 
s'imbattono I'uno nell 'altra: ma 
Rosalinda ha indossato vesti 
maschili. per sottrarsi piu age-
volmente ai pericoli del viag-
gio, e pur continua a fingersi 
uomo. volendo saggiare sino 
in fondo i sentimenti del gio-
vane. che perahro sia riem-
piendo la foresta delle sue pro-
teste amorose in vcrsi. Sotto il 
falso nome di Ganimede. Ro
salinda stabilisce anzi con Or
lando un ambiguo. ammiccantc 
rapporto di amicizia... Infine i 
nodi si scioglieranno: Rosalin
da si rivelera al proprio padre. 
il Duca. e al proprio beneama-
to. Alle noz7e tra lei e Orlando 
faranno corona quelle tra Celia 
e Oliviero, venuto nel bosco 
con cattive intenzioni. ma am-
mansito dalla bonta e dalla ge 
nrrosita del fratello. che lo ha 
salvato dall'insidia drgli ani-
mali feroci: tra Paragone e 
una contadinotta. Audrey: tra 
la pastoreila Febe (che s'era 
invaghita di Ganimede Rosa 
linda) e il suo spasimante Sil
vio. L'usurpatore Federico. 
soggiogato anche lui dall'incan 
to del luogo. riconsegnera il 
paese nelle mani del Duca. e 
si acconcera a vivere da ere-
mita: e il «malinconico Ja
ques > restera con lui. 

Personaggio di straordinaria 
suggestione, questo Jaques; 
che appartienc. come e stato 
giustamente osservato. alia 
razza di Riccardo II. di Bruto. 
di Amleto. E personaggio non 
meno spiccato Paragone. il 
quale con Jaques crea un ori-
ginale contrappunto: di saggez-
za che s'intinge di follia. di fol-
lia che si sublima in saggezza. 
Sono. sia Jaques sia Paragone. 
imenzioni dirette e proprie di 
Shakespeare, che per la trama 
complessiva si era ispirato a 
un romanzo pastorale di Tho 
mas Lodge, edito nel 1590. e 

cioe una decina di anni prima 
della presumibile data d esor
dio di Come vi piace alia ri-
balta. A Jaques, a Paragone e 
sopratutto ufTulato il tessuto 
conncttivo. raziocinante e irri-
dente, serioso e burlesco. inten 
so c svagato. di quesfazione 
drammatica liberissima nella 
sua forma e struttura. che 
muove come a spirale. da un 
nucleo elementare di pensieri 
e di affetti. per toccare e coin-
volgere i massimi problemi e 
interrogativi delTuomo: vita e 
morte. bene e male, amore e 
odio. e I'esplodere festoso del
la gioventu. l 'amaro ripiegarsi 
della vecchiezza su se mede-
desima. Testo di ardua resa. 
per la duplice esigenza di rac-
cordare. agli occhi del pubbli 
co. i motivi apparentemente 
slcgati dell'opera. e insieme di 
conser \are ad essa il suo ca 
rattere aperto. la sua soave ca
denza lirica. 

Franco Enriquez e riuscito in 
larga misura nello scopo. co-
struendo uno spettacolo mosso 
ed arioso, calibrato nel ritmo 
(seppure. nella seconda parte. 
si avverta qualche smagliatu-
ra) e svariante nei toni. ma 
senza stridori. entro un'atmo 
sfera moderatamente fiahesca. 
nella quale hanno legittimo po 
sto spunti (anche ligurativi) di 
clifferente estra/ione. Lo hanno 
consiflerevolmente aiutato. nel 
raggiungere il suo obiettivo. la 
traduttriee Paola Ojetti. che ha 
euralo una nuova versione. spi-
ritosa e teatralmente efficace. 
della commedia (dalla quale e 
stato tolto. ma senza troppo 
danno. uno dei personaggi mi-
nori. il terzo fratello di Olivie
ro e Orlando): lo scenografo e 
costumista Luzzati (di cui ab
biamo gia detio pr ima) : gli at-
tnri tutti. Valeria Moriconi e 
una Rosalinda rioca d'impoto. 
di freschezza e di grazia. e 
Corrado Pani. notevolmente ma-
turato. ci offre una delle sue 
interpretazioni piu incisive e 
persuasive. Mario Scaccia 6 
un Paragone che ha del Pier
rot e del Pulcinella: discutibi-
le impostazione. che trova co
munque una bella verificn sce-
nica nel persnnalissimo tempe-
ramento dcH'interprrte. Gianni 
Galavotti. che e pur un digni-
toso Jaques . inclina forse trop
po ad atteggiamenli lugubii. 
piu che tristi: ma sulla sua pro 
va incombe hittora il ricordo di 
Ruggero Ruggeri. che fu Ja
ques nella memorabile edizio-
ne viscontiana di Come vi pia 
ce. nel *4R '-10. Mario Ferrari e 
un Duca echeggiante Robin 
Hood (riferimento peraltro non 
arbitrarin). Nino Pavese e un 
decoroso Federico. Degli altri. 
ci son piaciuti partieolarmen 
te Adriana Innocenti (una ga 
gliarda Audrey). Maria Teresa 
Sonni (una garbatissima Celia). 
Donato Castellaneta. Mario Pia-
ve. Ahise Baltain. Silvana De 
Santis. Le gradevoli musiche 
sono di Sergio Liberoviei. Suc
cesso molto caldo. con applau-
si a scena aperta (anche per 
Corrado Pani in veste di lotta-
tore) e innumerevoli chiamatc. 
Si replica. 

Aggeo Savio! 

Giornata 

degli amici 

del Cinema 

d'essai 
Oggi al Salone Maghenta. nel 

quadro delle iniziati\e della 
AIACE. si svolgera — m colla 
borazione con l'ARCI — la prima 
manifestazione della c Giomata 
degli amici del cinema d essai » 
con la proiezione del film di Vit-
tono De Seta < L'n uomo a meta>. 

Lultimo spettacolo a\Ta inizio 
alle ore 21.4i e sara seguito da 
un dibatt.to tra gli spettatori e 
l'autore del film 

Presidcnte e moderatore de! 
dibattito sara il cr.tico^saggista 
Fernaldo Di Giammatteo. 

FEaiv!/ 
controcanale 

Scienza 
e « persuasori» 

Vinteressantissimo servizio 
sulla ricerca scientifica in Ita
lia, che apriva ieri sera il nu-
mero di Zoom, ha messo a fuo-
co indirettamente due tipiche 
tare della nostra TV che ci 
sembra opportuno sottolineare 
qui. Primo. A conclusione del 
servizio sono state poste le af-
fermazioni del prof. Caianello 
sulla assoluta necessita di son-
sibilizzare Vopinione pubblica 
italiana sul problema della ri
cerca scientifica, perche Vopi
nione pubblica faccia sehtire la 
sua voce. Ebbene, questo ap-
pello c I'intiero servizio face-
vano parte di una rubrica che 
non solo non e collocata in a-
pertura di serata e sul canale 
di maggiore ascolto, ma e stata 
addirittura recentemente con-
finata in una posizione peggiore 
di quella che occupava prece-
dentemente. Si aprono gli obiet-
tivi e i microfoni alle opinioni 
c agli appelli degli scienziati, 
ma poi si fa in modo che essi 
giungano al minor numcro pos-
sibile di persone. Naturalmcn-
te. non si tratta di un caso. nc 
di una misteriosa contraddizio-
no: si tratta di una tara. no 
punto. legata a uno Uvea pic 
cisa nei confront! del pubblico. 
Secondo I telcspcttatori nvran 
no notato come gli scienziati 
non abbunio risparmiato le cri-
tiche. anclie dure, alia politico 
seguita finora dai succasivi qo 
verni italiani nei confronti del 
la ricerca scientifica, e abbia-
no anche espresso opinioni tut-
I'altro che ottimistichc sulle re-
centi decisioni prese dal govcr-
no di centro sinistra. Ebbene, 
alcuni, specie tra i piu giova-
ni. pronunciavano queste cri-
ticlie quasi con imbarazzn (ri-
cordiamo il sorriso con il quale 
il dollar Paoletti ha nronun-
ciato la parola ideplarcroh' ) : 
e a imbarazzarli. ccidententen 

te, non era la telecainera. ma 
il fatto che essi sapevano chc 
le critiche, le opinioni fran-
che non sono «gradite» al
ia TV. Ecco la situazione che 
la TV. il mezzo di comunica 
zione che dovrebbe non solo 
accogliere via addirittura sol-
lecitare il dibattito e quindi 
una visioue critica della realta, 
ha creatn: e. non e'e bisngno 
di rilevarlo. anche questa tara 
non e casuale. Basta tirnsar* 
al modo stesso con il (juab' 
Andrea Barbato ha introdotto. 
ieri sera, il servizio: un modo 

che Uendeva ad accreditare 
presso i telespettatori, a priori, 
Vopinione che i miliardi stan-
ziati oggi dal govemo (e dei 
quali Barbato ha dato solo la 
cifra, senza dire, come ha poi 
fatto uno degli scienziati inter-
rogati, che essi corrispondono 
solo alio 0.6 per cento del bi-
lancio statale) significhino una 
soluzione per la crisi nella qua
le si dibatte la ricerca scien
tifica nel nostro Paese. Satu-
ralmente. gli scienziati inter-
rogati Vhanno poi apertamente 
contraddetto. sottolineando che 
lo stanziamento e ancora esi-
guo e che, comunque, non at 
tratta solo di denaro. ma an
che. e tutt'altro che marginal-
mente. di riforme di struttura. 
di scelte. di volonta politico. E. 
in questo senso. il servizio sa-
rebbe stato anche piu utile se, 
accanto alle dichiarazioni degli 
.scie»zin/i. per aiutare il pub 
blico a prender coscienza del 
problema. fossero stati offerti 
dati e informazioni precise 
sulla situazione. 

Assai ben fatto. per la pun-
tuale corrispondenza tra com-
mento e immagini (come vor. 
remmo che sempre il materials 
visivo fosse usato in (/iu>.*.fo 
modo intclligente e funzionale! > 
c per I'impostazione stesso del 
discorso. il pezzo \> sulla .stum-
pa femminile. 

Man si t". trattato, giustamen
te. del soldo elzeviro ironico 
m punta (h penna: l'autore ha 
cercato dt fare, net Hindi di 
tempo a sua disposizione, un 
ragionamento articolato. rila-
vando le contraddizioni interna 
di questo tipo di rotocalco e 
del suo rapporto con il pubbli
co. in rapporto alia societa dei 
consumi e ai relativi « model-
It •> proposti all'imitazionc delle 
lettrici. Non possiama fare a 
meno di notare. pern, che II 
panoramri della stampa femmi
nile c .stdfo coustdeiatd. p<ii, 
come nitalca^a di nmogeneo, 
mentre le contraddizioni si i>«-
rificano in modi diversi v men
tre, soprattutto. in esso si di
stingue. per la sua impostazio
ne nettamente diversa da quel
la di tutti gli altri, un setti-
manale, Noi Donne (che non 
a caso nacque dalla liesisten-
za), la cui funzione e stata 
riconoscittta e amniamente sot 
tolineata anche dall'autore dl 
quctl'analisi socinlngica. 1 per-
.sunMiri rosa. citata da Enza 
Sampi'i. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE V 

17,00 CORSA TRIS DI GALOPPO (da Milano). Telecronista Al-
berto Giubilo 

17.30 TELEGIORNALE del pomeriggio 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI. Le imprese dell'uomo. Diari di 

grandi spediziom. 
18,45 IL SOGNO DI STELLA. Racconto sceneggiato 
19,15 CONCERTO SINFONICO diretto da Fianco Caracciolo 
19,45 TELEGIORNALE SPORT, Tic Tac. Segnale orario. Ciona-

che itahane. La giornata parlainenture. Arcobaleno. Pre-
visioni del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera. Carosello 
21,00 BORIS GODUNOV di Alexander Puvkin. Versione di Ge-

rardo Guerrieri. Parte prima, con Tun Ferro. Mario Feli-
ciam. Tino Carraro. Luigi Vannucchi. Augusto Mastrantoni, 
Andrea Checrhi. Franco Sportelh. Laura Carli. Regia di Gm-
liana Herlinguer 

22,15 OPINIONI A CONFRONTO. E' in ripresa la no^ra eco^ 
nomia? Dibattito tra giornalistri stranieri. Al termine: 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 
21.00 TELEGIORNALE, Segnale orario 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 PRIMA PAGINA N. 32 a cura di Funo Colombo, t Quel 

I'ottolJie del 'SB * ii; AUio R1//0 
22,15 GIOCHI IN FAMIGLIA. Vaneta a piemi pic-rntato da 

Mil-e Bnng'omii ('iim;>!e»-o duetto da I'uio Calvi 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 10. 
12, 13, 15. 17, 20, 23; 6,35: Cor
so di lingua inglese: 8,30: II 
nostro buongiorno; 8,45: Can 
zoni d'autunno; 9: Motivi da 
cpereite e tommedic musicali: 
9,15: Leggenrie del nostro Pae 
se: 9.20: Fogh d'album: 9,35: 
Divertimento per orchestra; 
9.55: U. Scia=cia: La famiglia; 
10,05: Antologia openstica; 
10,30: Colonna sonora; 11: Can 
zoni. canzoni; 11,25: Conversa
zione di F. Borsi; 11,30: Jazzi 
tradizionale; 11,45: Canzom alia 
moda; 12,05: Gh amici delle 12; 
12,20: Ariecchino: 13.15: Canl 
Ion; 13,18: Punto e virgola; 
15.10: Soh^ti italiani e stranieri; 
15,30: Relax a 4i gin; 15,45: 
Canzom nuove: 16: Programma 
per 1 ragazzi; 16.30: Cornere 
del di«co: 17,10: L'imentano 
deile curio*-ita; 17,45: « Una 
eiornata di sole »; 18,20: Griffin 
all'organo da teatro: 18,30: Mu 
sica openstica; 18^5: Sui nostn 
mercati; 19: La pietra e la na 
\e: 19,10: Intervallo musicale; 
19,18: La voce dei lavoraton: 
19^0: Motivi in giostra; 19^3: 
Una canzone al giorno; 20,20: 
Conosciamo 1 nostn Musei: 
20,40: Concerto sinfonico. 

SECONDO 
Giornale radio: ore M0, 9,30, 

10^0, 11^0, 12.15. 13^0. 14.30, 
15,30, 16,30, 17^0, 18^0. 19,30, 
20,30, 22^0; 6^5: Divertimento 
musicale. 7,35: Musiche del mat 
tino: 8,25: Biion \iaggio; 8,45: 
Canta Giorgio Gaber; 9: L. Si-
lon: Libn in tasca; 9,10: M. 

Lacercnza alia troniba; 9.20: 
Due \oci. due still; 9.35: II 
mondo di lei; 9,40: Orchestra 
Heinz Buchold; 9.55: Buonumo-
le in musica: 10,07: A Maria 
Mori: La moda; 10,15: II bril-
lante; 10,20: Complesso IHer 
Patiaccini. 10,35: II Quartelto 
Cetra pre>>enta: I CetransiMor; 
11,40: Per «ola orchctra; 11,50: 
II \o=tro week end; 12: Musiche 
da film; 13: L'appuntamento del
le l.'l; 13,45: La chia\e del suc-
ce^«-o; 15,30: II disco del giorno; 
13,55 Buonu a sapersi; 14: Sea-
la reale; 14,05: \ ovi alia nbalta; 
15: Momtnto musicale; 15,15: 
Per la \ostra di^coteca; 15,35: 
Concerto in mmatura; 15,55: 
Controluce; 16: itap^odia; 16^5: 
Tre minuti per te; 16,38: II 
giornale del vaneta: 17,25: Buon 
viaggio; 17,35: Non tutto ma 
di tutto; 17,45: Ritratto d'auta 
re: Mascara; 18,15: Una setti
mana a New York; 18^5: Sui 
nostn mercati; 18,35: Classe 
unica; 18,50: I vosin prefenti; 
19.23: Z.g zag; 19^0: Punto e 
wrgoia. 20: Luci del vaneta; 
21: Unghena: una rivoluzione 
di popolo; 21,20: Intervallo mu
sicale; 21,40: New York '66; 

TERZO 
18,30: Musiche di G. F. Mali-

p.ero: 18,45: La Rassegna: 19: 
Musiche di John Bull; 19,15: 
Concerto di ogm sera; 20,30: 
Rnista delie nviste; 20.40: Mu
siche di J. Stravinsky. 21: II 
Giornale del Tcrzo. 21,25: »*ro-
f-!o ciilti;r«i!e dell India; 21^0: 
Mu=iche di Mvard G r i d : 22,45: 
Orsa m'nora. 

SRACCIO D I FERROdi Tom Sims e B. Zabolv 
E St*TDX»-*»rie.TBU-
fO W/RdMMi PK3CHEU 
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