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I motivl del dissenso 
tra Enriquez e De Bosio 

Polemiche 
sullo Stabile 

di Torino 
TORINO, 19 

W di poco meno di un mese 
fa la nomina del regista Gian-
franco De Bosio a direttore ar-
tistico del Teatro Stabile to-
rinese per il prossimo biennio 
(nomina che non fa che con-
fermare una direzione artistica 
che da ormai died anni regge 
le sorti del massimo teatro to-
rinese). E' accaduto invece 
che mentre il neo direttore ini-
tiava le trattative con alcuni 
uomini di teatro e del mondo 
culturale per definire le linee 
d« lavoro e la composizione de-
gli uflici direttivi dello Stabile, 
sono esplose discussioni e po
lemiche dentro e fuori del tea
tro. che paiono rimettere in 
forse, oggi, la stessa direzione 
artistica passata allora con una 
larga maggioranza. La scintilla, 
e solo la scintilla, che ha pro-
vocato questo piccolo terremo-
to (ma e chiaro come esso co-
vasse ormai da tempo sotto le 
poltrone di questa maggioran
za) era costituita dalle dichia-
razioni del regista Franco En
riquez ad un'agenzia romana. 
Dichiarazioni con le quali En
riquez annunciava la sua usci-
ta dal Teatro Stabile di Torino 

Enriquez ha contestato at 
direttore artistico De Bosio la 
validita della sua linea pro-
grammatica, lo ha accusato di 
essersi fatto rieleggere per il 
prossimo biennio con i voti del-
la destra (tirando in ballo il 
voto contrario a tale rielezione 
del rappresentante del PCI), 
gli ha discusso la test, che oggi 
sia piu a cuore a De Bosio, 
sul lavoro di reg'ia « d i grup-
po >. meltendone in forse non 
solo la legittimila e Vutilita sul 
piano artistico, ma addirittura 
contestandogli di aver mat 
messn in pratica seriamente un 
simile metodo di lavoro. Dicia-
mo subito che quesle polemi
che € interne >, tra addetti ai 
lavori, trascendono ampiamen-
te I'operato puro e semplice dei 
due regisli. 

11 Teatro Stabile (come tuttl 
gli altri Stabili in Italia) e un 
ente a gestione pubblica, retto 
economicamente per circa il 50 
per cento con il denaro del con-
tribuente (Comune ed erario 
pubblico) e controllato e gui-
dato da un comitato ammini-
stralivo e da un comitato ese-
cutivo che riflettono, per sta-
tuto, la composizione politico 
degli organismi consiliari mu-
nicipali. Al comitato ammini-
strativo k affidato, sempre per 
statuto. il compito di delibera-
re la nomina del direttore ar
tistico dello Stabile. Al diret
tore artistico, quindi, compete 
la scelta degli organici, la for-
mulazione di un programma 
biennale di lavoro, la defimzio 
ne del cartellone di stagione 
in stagione. E' al momento del-
la sua nomima che il direttore 
artistico assume, pertanto. lin-
tera responsabilita del suo ope-
rato per il biennio seguente, ed 
e al momento della presenta-
zione del programma biennale 
di lavoro che il comitato am-
ministrativo deve pronunciarsi 
per approvare, rifiutare oppure 
modificare questo programma. 
Da questo momento in poi, non 
vi possono essere altro che nor-
mali controlli burocratici o con-
tabili. del resto ampiamente 
definiti dallo stesso statuto. Da 
qui Vestrema importanza del-
Vatto contrattuale nei confron
ts del direttore artistico. 

Su questa. che costituisce a 
nostro parere una corretta let-
tura dello statuto del Teatro 
Stabile di Torino, si £ precisato 
i! dissenso del nostro rappre
sentante. Un dissenso. si noti 
bene. che. mentre da un lato 
tiene ampiamente contro dei 
precisi doveri di controllo affi.-
dati al comitato amministrati-
ro, dall'altro rivendica la piena 
liberta di azione c di lavoro 
(che e anche liberta di scelte) 
della direzione artistica. una 
tvlta che questa sia stata in-
restita formalmente della sua 
responsabilita. 

Cid che rende perplessi di 
froute alle polemiche di oggi 
non «*, pertanto,la conlrappo-
sizione delle forze pohtiche nel 
momento di decidere a chi affi-
dare il delicato ed impegnaiivo 
rncarico di dirigere i program-
mi artistici dello Stabile, quan
ta il fatto che queste polemiche 
abbiano mvestito I'operato stes
so della direzione artistica. tra 
sferendo a n c h e in questa sede-
problemi. dissensi, giochi dt e-
quilibrio politico che non pos 
sono non snaturare il lavoro 
aei registi. degli attori. dei 
* tecnici >, ecc. 

Questo stato di crisi £ mott-
vato. teniamo a dirlo a chiare 
lettere, dal malcostume politico 
« amministrativo della Demo-
crazia cristiana, che. come ac-
cade ormai da vent'anni. tende 
a costruire gruppi di potere ad 
ogni lirello della vita economi-
ca. culturale e politico delta 
nazione. Contrariamente a 
quanto £ stato detto dal regista 
Enriquez nella sua intervista. 
il nostro rappresentante presso 
a comitato amministrativo del
lo Stabile votd a suo tempo con
tro la nomina del direttore ar
tistico uscende motivando in 
maniera assai particolareggia-
t o il suo voto e precisando il 
farm* nettamente contrario 

del nostro partita su tale nomi
na tn quanto essa veniva ri-
chiesta sulla b a se di una rela 
zione programmatica di lavoro 
per il prossimo biennio dalla 
quale non era possibile desu-
mere sufficienti e concreti irn-
pegni organizzativi e artistici. 
Tale relazione presentava vuo 
ti troppo gravi su questo pia
no, .si presentava m modo trap 
po generico sulla linea artistica 
da seguire in futuro, tralascia 
va di definire in maniera suffi 
cientemente chiara la compo 
sizionc degli organici del tea 
tro. non suggeriva, insomnia, 
concrete posizioni di lavoro su 
questioni fondatnentali come la 
scuola teatrale, il rinnovamen-
to dei mctodi di lavoro sulla 
base dei nunvi sviluppi della 
drammaturgia enntemporanea 
cost come asi si vanno deli 
neando in Italia e fuori d'Italia. 
una effettiva dcmocratizzazione 
dei rapporti di lavoro all inter-
no del teatro. la costituzione di 
organismi che garantissero un 
lavoro a fondo da parte dello 
Stabile per portare alle masse 
operate un teatro die rimane 
ancora limitato ad un pubblico 
privilegiato sia economwamen-
te sia dal punto di vista della 
ubicazione nel centro cittadino; 
la soluzione. infine. dell'annoso 
problema del lavoro piu pro-
priamente culturale dello Sta
bile, cost come esso vicne e-
splicitamente definito dal suo 
stesso statuto (e qui rientrano 
i cnllegamenti con altre istitu-
zioni culturali cittadine e di 
penferia. la promozione di 
iniziative particolari sul piano 
culturale che allarghino il di-
scorso teatrale in funzione 
prettamente formativa del pub
blico, ecc). 

Sono tutti punti. questi. che 
figurano nella relazione pro-
grammatica, e di cid diamo 
atto alia direzione artistica, ma 
la loro formulazione non era 
sufficientemente concreta da 
poter trarne idee precise sul 
come si sarebbe strutturato lo 
Stabile nei prossimi due anni 
e sul tipo di lavoro che esso a-
vrebbe affrontato. Da qui, ri-
petiamo, il voto contrario e la 
richiesta esplicita di rinviare, 
semplicemeute rinviare. la no
mina e di poter discutere tale 
nomina su un preciso program
ma di lavoro. 

Cosi, mentre gia si era sca-
tenata da altre parti una vera 
e propria campagna elettorale 
per ottenere, praticamente sen-
za condizioni, delle nomine che. 
in quella fase non potevano 
die essere puramente e sent 
plicemente e politiche ». da par
te nostra si e insisitto con for-
za e senza alcun cedimento a 
sollecttazioni di vario genere, 
a portare la discussione sullo 
untco terreno serio su cui essa. 
a nostra parere. poteva essere 
portata, quello cioc che mce 
stiva direttamente il lavoro del 
teatro, le sue strutture interne. 
i suoi organici. la sua linea ar
tistica, i suoi rapporti con la 
citta. a tutti i livelli. La nomi
na del nuovo direttore artistico 
nella persona di Gicnfranco De 
Bosio passo pertanto senza il 
voto del PCI. Ma quando De 
Bosio si accinse a definire il 
suo lavoro futuro, ecco scate-
narsi la battaglia. Le nostre 
previsioni si sono verificate 
puntualmente ami sono andate 
al di la di quanto noi stessi si 
prevedeva. Temevamo, e lo si 
disse chiaramente. che ogni de-
cisione ulteriore sarebbe stata 
coinvolta da una lotta politico 
che avrebbe finito per sommer-
gere gli interessi del teatro 

Chiaro come, stando cosi le 
cose, vada denunciata aperta-
mente e senza mezzi termini 
questa situazione. Una situa-
zione, del resto, che le dichia
razioni di Enriquez falsavano 
in modo assai grave (da notare 
che il regista Enriquez e stato 
a suo tempo interpellato dagli 
stessi rappresentanti democri-
stiani in contrapposizione a De 
Bosiio). De Bosio, dopo la sua 
nomina, ha presentato alcum 
candidati alia condirezione del 
teatro, ed ecco che (dopo es
sere passato con un unico voto 
contrario: il nostro) gli si vo-
gliono affiancare altri elementi 
che lo condizionino ulteriormen-
te proprio in quelle mansioni 
per le quali lo statuto della Sta
bile prescrire piena liberta di 
azinne. E si noti che tra i nomi 
aranzati dal De Bosio figura-
vano uomini molto vicini alia 
stessa. Di programmi di lavo
ro. naturalmente. neanche a 
parlarne. Jfessuno pud aspet-
tarsi da noi che ci si lasci in-
rischiare da queste lotte di 
clan. E" proprio da esse, ami, 
che va liberato il terreno, una 
volta per tutte. 

Edoardo Fadini 

CLA UDIA E 
IPIONIERI 

MOSCA — Claudia Cardinale e stata riconosciutn e bloccata, in una strada della capitate sovie-
tica, da un folio gruppo di giovani pionieri. Dopo la consuela raff ica di autografi Claudia ha 
acconsentito a posare per una foto: ed eccola con un cappello alia marinara preso in prestito 
da una « pioniera » 

le prime 
Teatro 

Marceau alia 
Filarmonica 

II iminu fi.incest' Marcel Mar
ceau e un o^pito ahh.istanza ahi-
tiiah* delhi no-4i<i citta. ma non 
(RT questo un suo tecital puo e1*-
'-ere coiiMdorato rami' un fatto 
di noi male amministrazione. An-
clie laltra sera al!a Filarmonica 
Marceau ha solle\ato 1'entusin-
smu del pubblico: il fatto e che 
i'j!li non si limita a descrivere 
con la sua mimica falti e |M>rso-
nnKKi. ma che di questi f.itti e 
l>ersonnnni nesce. con tecnica 
ratlinatissima e con vero sen so 
d'arte. ad esprimere lessen/a 
poetic a. 

A pert o con // pescatore e la 
<;ua barca, il recital e continuato 
con numeri per lo piu pervasi da 
un sottile e tfralTiante umorismo 
come / Imracrati. II penerale Q'IO-
ca a scacchi o Pranzo di benefi 
cenza — questi ultimi due pie-
sentati nel ciclo dedicato ai Sette 
l>eccati cavitali —. ma taioia an
che spazianti in una tropica di-
mensione come il noto Adolescen 
:a. mnturitri. vrccliiaia c mortp 
o l'ultimo episodio — quello del 
<=o!dato — della serie dedicata a 
Hip. I'originale per.sonagRio crea 
to <\r noro dal mimo. 

Di gran classe anche Pierre 
Verry. che ha presentato con ef 
ficacia i \ari numeri del pro
gramma e che ha condiviso con 
Marceau nil ^cro^cianti applausi 
del pubblico. 

vice 

Cinema 
Per amore... 
per magia... 

Duccjo Tes.iari ha cercato d'in-
terrompere il flusso deila < produ-
rione media >. composto di rrp-
stvrn e di c spionistici s fasulli. 
dando vita a questo curioso. pri 
mo e^emplare di musical fialx-
sco all'italiana. che rinverdisce 
par/ialmente la \ecchia leetiemla 
di Alariino. II quale e qui tin ra-
cazzetto spiantato. con sei fra-
telh che vivono c di rifTe e di 
raffe». come lui. e una sorella 
che c la sbadatagpine in persona. 
Venuto quasi per caso in posses-
so della mapica lampada. e del 
Genio che \i ha dimora. Aladino 
spreca per ineordieia e vanita 
due dei tre desideri a sua dispo-
si7ione; ma il terzo lo tiene ea
rn. e scopre che. con il coraggio. 
la buona volonta e un po' di for-
tuna si possono ottenere molte 
cose, senza ricorrere alia streCo 
nena Sposa. cosi. la bella prin-
cipessa Esmeralda, figlia del 
Granduca che governa queirim-
maeinario pnese: ma 1'invidioso 
Visconte. coalizzatosi con un si 
nistro fattucchiere. fa sequestra-
re la donna da costui. che a sua 
volta s'impadronisee della lam
pada. Aladino. nonostante tutto. 
nesce ad avcrla vinta. grazie 
alia forza deH'amore. all'aiuto 

Robert Ryan 
a Roma 

L' attore americano Robert 
Ryan & a m v a t o a Fiumicino 
con un aereo proveniente da Ma
drid. Ryan si trattcrra a Rooma 
alcune settimane per prendere 
parte, accanto ad Alexi Cord e 
ad Arthur Kennedy, al Western 
di Fr>*** < ^ d i Bicondido. 

« Marat Sade» 
a Roma 

in lingua 
tedesca 

II Teatro Stabile della cittA di 
Roma presentera alia critica e 
al pubblico della capitale. nel 
quadro degli scambi culturali fra 
i teatri europei. e in collabora-
zione con la Deutsche Bibliothek. 
l'Hessisches Theater di Wiesba

den. diretto da Helmut Drese. che 
portera per la prima volta in 
Italia il famoso spettacolo Marat 
Sade di Peter Weiss, per la re-
gia di Hansgjnther Hejme. sce
ne e costumi di Frank Schulter. 
musica di Hans Martin Majcwski. 

I-o spettacolo. che nel corso 
delle sue numerose repliche nel
la Repubblica federale tedesca 
ha riscosso ovunque un damoro-
so successo di pubblico e di cri

tica, andra in scena al Teatro 
Valle rt 24 maggio 1967 alle ore 

I 21. e verra replicato nei giomi 
1 25. 26. 27 maggio alia stessa ora. 

dei baldi fratelli. della disarman-
te sorella. di un bi/./arro inven 
tore e di im pm^uino initomane e 
i?odei eccio. che e foise il perso 
na^gio piu smipatico. e anche l! 
piu nuovo. 

La vicenda non brilla. infatti. 
per particolari imerv/ioni di ra< 
conto. «* \ i si not a ant he una 
terta timide/Aa nelTaicostare la 
vecchia « morale » a sigmficati 
attuali (ma la lihera/ione del 
Genio dalla pelle scura e una 
buona trovata): il ritmo e tut-
tavia sciolto. soprattutto nella se-
conda meta. scenojirafia e costu
mi (di Dano Cecchi). fotografia 
a colori (di Alfio Contini) injienti-
liscono il quadro. le musiche di 
Enriquez. Zambrini. ecc. confe 
riscono all'insieme una opportuna 
veste sonora. Gianni Morandi 
non ha probabilmente un avve-
nire di attore. ma nei panni di 
Aladino ci sta. e le canzoni che 
•ntona sono destinate a sicuro 
successo. Accanto a lui. tra gli 
altri. la graziosa Roscmarie Dex
ter. Sandra Milo in una garbata 
caratterizzazione. Daniele Vargas. 
il compianto Mischa Atier. Harold 
Bradley e 1'ottimo Gianni Mtisy 

Chi ha rubato 
il Presidente ? 

Settimio. proprietario d'un ri 
stnrante parigino alia m<xla. e 
nei guai |>er la sparizione. awe-
nuta nel suo locale, del Presid»-n 
te Novates, capo d'uno Stato la 
tino americano Sballottato fra 
la poli/ia. che lo usa come esca. 
la bollente seuretaria di Novales 
che indaga per proprio conto. un 
gruppo di oppositori politici (che 
meditavano di rapire il Presi 
dente. ma sono stati battuti s>il 
temjK) da qualcuno). il poverac-
cio ne passa di tutti i colori. ma 
vedra infine ricompensato. Hi 
maniera abbastanza inattesa, il 
suo zelo forzoso. 

Introdoito da alcune varia/.io-
ni. discretamente spassose. sul-
l'autontarismo nevrotico di Set
timio. terrore dei suoi di|x-nden-
ti. il film s'incammina poi Iuni»o 
i binari del genere satirico av-
venturoso. II regista Jacques Be 
snard fa prova di buone qualita 
tecniche nelle scene deH'insegui-
mento fra le nevi. ma per il re
sto si afTida alio spirito di Loiiis 
De Funes. che. fatta qualche ec-
cezione (si veda il successo di 
Tre uomini in fuaa). sembra tut-
tavia di difficile esportazione: 
anche perche un certo tipo di 
dialogo. nel doppiaggio. si annac 
qua. Tra gli altri. oltre a Ber
nard Blier. divertito e diverten-
te nei panni del commissario. si 
notano la graziosa Mana Rosa 
Rodriguez e Noel Roquevert Co. 
lore, schermo largo. 

ag sa 

L'assalto 
al treno 

Glasgow-Londra 
c Non ringraziamo nessuno per

che nessuno ci ha aiutato > e la 
nolemica didascaha premessa al 
film che riproduce. «i direbbe 
abbastanza fedelmente. q^iel'a 
che e stata definita la piu gran 
de rapina del secolo e cioe l'as 
salto. nei pressi di I.ondra. al 
treno postale che trasportava due 
mihoni e rrezzo di sterline. pan 
a quasi quattro mihardi e mez 
zo di lire. Ii fattaecio av\enne 
;1 3 agosto del 1PR3 Ancora oggi 
alcuni membri della banda. e 
tra questi gli orgamz^aton del 
colpo non sono sJati acciuffati. 
e solo una relativamcn'e piccola 
parte della refurtiva e stata re 
cuperata. 

II film, diretto in modo accu-
rato e in tono quasi documentari-
stico da John Olden e Claus 
Peter Witt, non solo narra la 
preparazione del colpo. l'assalto 
vero e proprio al treno, ma de 
dica largo spazio anche ad una 
altra rapina. alia sede della 
Boac airaeroporto di Londra. 
che ser\i al finanziamento del 
lazione crimmosa. Secondo le ;n 
tenzioni de! « maggiore ». capo e 
cervcllo della banda. il danaro 

nibato non avrebbe dovuto essere 
diviso immediatamente tra i par-
tecipanti al colpo. ma rimanere 
nasoosto per alcuni anni. Dopo 
l'assalto al treno la banda si di-
vise in tre gruppi e questo for
se atuto Scotland Yard — che 
ancora non ha chiuso la partita 

I — ad acciuffare tin buon numeio 
di rapinatori e a farli tondan-

i irue. 
I I .a pellieola che M ba^a -.ulla 
I minu/.iosu documentazione di un 

gionialista tedesco del settima-
nale Stern, si avvale della parte-
cipa7ione di attori assai poco no 
ti. se si eccettua una breve ap-
pari7ione della nostra Isa Miran
da. Bianco e nero 

Galia 
I.a l>ella Galia. ventiduenne li-

l>era come l'aria. s<ilva. dalle ac-
(|ue della Senna. Nicole, che ha 
tentato il suicidio. amareggiata 
per le infedelta e le equivoche 
amicizie del marito Greg. 1^ duo 
donne. pensando di far finalmen-
te soffrire un po' il dongiovanni. 
non rivelano il salvataggio. Ma 
Galia scopre che a Greg non im-
porta nulla della creduta morte 
di sua moglie: anzi. egli rico-
nosce in un corpo ritrovato dal
la polma quello della scompar-
sa. avviando cosi le pratiche per 
ereditarne la fort una. Nell'inda-
anre sul sottofondo della <iuestio-
ne. accarle che (Jalia si innamo 
ri di Greg: la vicenda si compli 
ca. cosi. ulteriormente e. dopo 
alcune parentesi rosee. si con
clude con un tragico colpo dl 
scena. 

Questa storia. un po' tropjx) 
calcolata a tavohno. poteva es 
sere svolta in due maniere: co
me una (ommedia oppure come 

un dramma. Ma il regista (Jeor-
ges I^mtner ((he a \ e \a trovato 
la sua autentica ispirazione nel
la vena parodist ica del Afonocolo 
nero e di In famuilia si spara) 

j non ha saputo qui decidersi. on-
I de il film oscilla da un camim 
j all'altro. senza assumere una in-

tonazione coerente e originale. 
Migliore. comunque. la prima 
parte, dove Mireille Dare schiz 
za un garbnto ritrattino di ra-
gazza moderna. C*h altri sono 
Venantino Venantini e Francoise 
Prevost. 

vice 

Dibottito 
sui«Diari 
europei» 
di Mead 

Nostro servizio 
TORINO. 19 

Acque pwttosto agitate, se non 
ancora tempestose, durante il 
dtbattito che anche I'altra se
ra. alia Gallena d'arte moder
na. ha concluso, questa volta 
molto po!ein!caniente. le proe-
z.oni del New American Cinema 
unziate s.n dal primo poaieng-
gio. Ad accendere le polverj del-
1'animatd di.scus>.«ie sono stati. 
g]a durante la proiez one. l fan-
tastnagonci Dian europei (Euro
pean diares) del clownesco — ma 
quanta ironia. ipes^o anche fe-
rov.e. d:etro (|uella maschera ap 
parentemente imbamlwlata — 
'layloi Mead Una pane del 
pubblico. i nfatti. e stata evi
dent entente piovocata e forse 
anche lnfas'.idita. dai 15 nunuti 
di lnces^an'e m'tragliamoiito vi-
sivo. che appunto co^t.tuiscono. 
o meijho eapnmono. le velocissi-
me impressioni di viaggio di un 
ttinsta frettolo=o ma. si badt. 
tutt'altro che distratto; (le im-
magini, « sparate t dal sin^o!are 
autore fotogramma per foto^ 
gramma, sono contrappjntate <la 
linprovvi.sazioni piantstiche re4i 
strato su ua»tro ed e ^ u i t e dal 
lo ^te-.̂ o Mead). 

Al term.ne della p'ti.ezione. 
I'liltima della seiata, Fernanda 
Pivano ruoiaeiulo-si in partico 
lare ai rumorosi. ma foi.-e nep-
ptire tanto dis-enzienti ha ten 
tato molto volontero-amen'e di 
^piegare. come un f'lm del ge 
nere, completamente al di fuori 
<lelle coiificate strutture del (.o 
'iddetto t ord ne Lo^titu.to ». un 
film — ha ag^iunto la 1'ivano --
che non puo e-^ere guidicato se
condo il normale bagaglio della 
critica narrativa. e tanto meno. 
la>ciandoci trascinare da una 
tnta concezione pseudo-morale. 

Mekas. intervenendo a gran 
voce — a veilerlo lo si direbbe 
un ttrn:do — nel gran baud'ume 
ha rincarato la dose, afferman-
do. forse un ;*/ apod'tt camen 
te che i Umri d- Mead < >o"o 
anche un film |>olitico: se si rm-
-•cisse a veit.-_e le e«>>c to:ue e 
ha viste In.. \er:ebhe suhr.o la 
vo.^l'a di fare la rivoluz one! » 

Su questi temi: nvoluzione. 
pohtica. cinema d'avanguardia. 
la discussione si e fatta sempre 
piu confusamente animata. pro 
seguendo. come spesso avviene 
in casi del genere. anche al di 
fuori dei cancelli della Gallena. 
A parte alcune c perle r piu o 
meno inadomah colte al volo 
qua e la, e certe rispaste un po' 
facih. schematiche. spesso a li-
vello di spintosa boutade. con 
cui Mekas ha difeso le ragioni 
espressive dei suoi c nvoluzio-
narl con la macchma da presat. 
la vivactta dell'incontro. ha in-
dubbiamente dimostrato la vita-
lita e 1'interesse che suscita que
sto c nuovo cinema >. i cui pre-
supposti estetici ed esistenziali 
tendono. sia pure con risultati 
spesso diseontinui. a volte di-
scutibili (e sono stati e saranno 
discussi; il ciclo terminera ap-
punto con una vasta tavola ro-
tonda) a modificare. se non an
cora la struttura anacronistica 
del mondo che ci circonda. il 
modo di osservarla. sempre piii 
cnticamente. sempre piu dal di 
fuori. per valutarne megho la 
sostanziale e pencolosa mo-
struosita. 

Nino Ferrero 

MICHELE 
MORGAN 

SULLA 
LAGUNA 

Rassegna del 
film egiziano 

MILANO. 19. 
Con la proiezione del film 71 

peccato (regia di Bakarat) si e 
conclusa ieri a Milano la Rasse
gna del film egiziano organizza-
to dal centro culturale San Fe-
dele in collaborazione con 1'Isti-
tuto italiano di cultura del Cairo. 

1̂ ? manifestaz.oni cultural! 
italoegiziane contemplano inoltre 
una mostra d'arte di pitton egi-
ziani contemporanei giA in corso 
e una tavola rotonda che avra 
luogo lunedi 22 alle ore 21. sul 
tema « Sociahta in FIgitto ». 

ELKE 
SOMMER 
LANCIA 

IL DISCO 

VENEZIA - L'attrice francese 
Michele Morgan e giunta nella 
citta lagunare per partecipare 
alle manifestazioni indetle in 
occasion* della V I Rassegna del 
film turlttico. Nella foto: Mi
chel* Morgan, fronts al vento, 
a bordo del motoscafo che la 
sta portando In albergo 

HOLLYWOOD - In una perfet-
ta tenuta atletlca Elke Sommer 
si appresta, sulla pedana di 
uno stadio, a lanciare il disco. 
Si tratta, naturalmente, di una 
scena del f i lm « Wicked dreams 
of Paula Schulrt > ( I sognl pec-
caminosi di Paula Schu'.tz) che 
l'attrice >ta Interprelando 

Rai\!7 

LA LEZIONE Dl UN MIMO 
— Dopo i primi incerti numeri, 
la puntata del Tutto Toto di 
giovedi sera ha offerto una in-
dicazione precisa delle immen
se possibility espressive del co-
mico napoletano. e del taglio 
che — con maggiore utilita — 
l'intera trasmissione avrebbe 
potuto e dovuto assumere. 

Questo Don Giovannino, in
fatti. ha badato innanzi tutto a 
costruire un personaggio; ma 
non ha dimenticato di liberare 
Toto in alcune gags dove lo 
estro e la fantasia mimica del-
l'attore possono esprimersi 
compiutamente. senza preoc-
cuparsi di dover costruire un 
discorsetto approssimativamen 
te umoristico. the riduca la 
sua comicita aU'equivocu del 
semplice doppio senso o della 
antica commedia degli equi-
voci 

Nei panni di don Giovannino 

— un attempato dongiovanni in 
buffa ricerca di avventurc ga-
lanti — Toto riesce infatti a 
centrare due bersagli. Costrui-
sce. in primo luogo una ele
gante e gatbata satita del gal-
lismo, con quelle lncredibili 
s tonel le (guatdamacchine. ma 
nichino, eccetera) che mettono 
in cancatura evidente. e feli 
cemente paradossale. ceit i 
aspetti del costume italiano (si 
\e( ia. ad esempio. la felicissi-
ma gag del dialogo con la bel
la turista tede.sca dal fioraio: 
dove le richieste tli intorma/io-
ne vengono trasfonnate in 
omaggi al fascino ma.schile di 
Toto). L'umorismo di Toto di-
\ enta qui satita tli costume 
(pur con molte limit.uioni del 
testo e con una terta ovvieta 
di situazioni): moltiplicando. 
insomma. quei brevi momenti 
che gia erano emersi nella 
puntata di sabato scorso. 

Ma. oltre a questo indovi-
nato ris \olto satirico. il Don 
Giovannino ci ha anche lasciato 
intraxedere quello the e. for
se. il Toto migliore: dove la 
sua arte mimica si esprime 
compiutamente. con una for
za ed una at>gre<-si\itn che — 
oggi — iiessiin altro c o n m o ita 
liano e piu in grado di rag 
giungere Si ricoidmu. in que
sta direzione, le due siijuen-
ze: della finta pazzia e del ma-
nichino. Soprattutto nella pri
ma la maschera \ iolentemente 
contrastata di Tot6 (dal volto 
duramente segnato e provoca-
torio, al costume clownesco. al
ia rccitazione burattinesca) ri-
vela tutta la carica di rab-
biosa polemica che la sua arte 
sapeva esprimere (anche se ra-
ramente cinema e teatro glielo 
hanno concesso) . Sia quando 
indossa il camicione da notte. 
sia quando si ripresenta col 
suo lait tradizionale ed i ca-
pelli scaruffati (ed una volta 
tanto pnv i di bombetta). Totd 
riesce ad esprimere con pochi 
gesti e battute tutta la rahbio-
sa disperazione deH'impoten-
za: la rivolta che si nasconde 
dietro la maschera della civil-
ta individuate. II pretesto del
la pazzia lo libera scatenando 
i suoi repressi istinti aggres-
sivi. umiliando — dietro la 
faNa anormalita — quel me
diocre e distinto signore din-
nanzi al quale, in altre condi
zioni. sarebbe costretto ad 
umiliarsi a sua volta. E non 
v"d dubbio che la risata nasce 
anche dalla sua sapiente tra-
duzione mimica dei sogni se-
greti ( e repressi del suo stes
so pubblico. 

K' proprio in questa chiave 
sferzante che Toto poteva darci 
— in questi show televisivi — 
la migliore testimonianza di se 
s tesso: dubitiamo. tuttavia. 
che gli autori del testo lo ab
biano compreso a sufficienza 
(e che. in ogni caso, avrebbe-
ro potuto seguire questa stra
da senza incorrere nei rigori 
della censura te levis iva) . 

Le prossime puntate. del re
sto. ci diranno s e le felici in-
tuizioni del Don Giovannino 
sono s la te soltanto un caso 
fortunate 

vice 
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esce domani 
L ' a g g r a v a r s i d e l l a c r i -

m i n a l e a g g r c s s i o n c a m e r i -
c a n a n e l V i e t n a m r e n d e 
n e c e s s a r i o d e d i c a r c a g l i 
a w e n i m e n t i d i p o l i t i c a i n -
t c r n a z i o n a l e e n a z i o n a l e 
p i u s p a z i o d i q u a n t o n o n 
s i a s o l i t a m c n t e n e c e s s a r i o . 
P e r d a r e m a g g i o r c r i s a l l o 
r d a m p i e z z a a l l i n f o r m a -
z i o n e s u qt ie5t i g r a v i av -
v e n i m e n t i . V Unit a e c o -
s t r e t l a a r i n v i a r e a d o m a 
ni l a p u b b l i c a z i o n c d e l 
c o n s t i e t o p a g i n o n e s u i p r o 
g r a m m i r a d i o l c l e v i s i v i d e l 
la s e t t i m a n a . 

M W C U R A T I AMCMB 7V 

OGNI GIORNO 
tfelllf 

mazlci i* aggtornata. • » 
r t l ler* • rlapondente agtl 

4* lavoratort 

mbbonandotl m 

lUnitA 

Del Frate-Bramieri 
a Sabato sera (TV 1° ore 21,15) 

Viene trasmessa stasera la puntata di c Sabato sera » 
che la settimana scorsa, per un matore dl Mina, non 
fu messa a punto e, quindi, non andd in onda. Osplti 
del la trasmissione saranno Marisa Del Frate e Gino 
Brainier! (che nella foto vediamo tnsieme in un'altra 
trasmissione televisiva): si puo dire quindi in anticipo 
quale sara i l tono dello spettacolo. Probabilmente, Bra-
mier i e la Del Frate riecheggeranno motivl e spunti 
dei loro spettacoli delle scorse stagionl. 

] 

Un profilo del medico 
in Italia (TV Fore 22,15) 

« Prima paglna » presen-
ta la pr ima punlata della 
inchiesta di Paolo Glorio-
so e Luciano Ricci < II me
dico in Ital ia i . La tra
smissione promette di es
sere molto interessante: 
non solo perche di inchie
sta sui problemi attuali 
del nostro Paese se ne 
tmsmettono ormai pochis-
sime, ma anche perche 
quella del medico e, per 
molti vers i , una figura 

L'atomo per la pace 
(TV T ore 21,15) 

II dodicesimo numero del i Giornale dell 'Europa » e 
intieramenle dedicato alia utilizzazione pacifica della 
energia atomica. Girato presso la Scuola superiore di 
Fisica di Trieste e presso I'Agenzia atomica internazio-
nale di Vienna, esso analizzera I rapport i t ra Cuomo e le 
macchine alimentate ad energia atomica e interroghera 
scienziati d i varie nazionalita sulle possibility che l'ato
mo apre al futuro dell 'umanita. 

chiave nella sociela civ i 
le. Glorloso e Ricci hanno 
intervlstato mottissimi me
dic! — nei loro studl pr i-
vat i , negli ospedali, negli 
ambulator) delle mutue — 
cercando di tracciare un 
profilo preciso di questa 
professions anche in rap-
porto con la situazione sa
nitaria italiana e con le 
recent! agitazioni che han
no contrapposto medicl e 
istituti mutualist ici. 
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RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7. H. 
10. 12, 13. 15. 17. 20, 2t; 
6.35: Corso di tedesco; 7,10: 
Musica stop: 7.4S: Ieri at 
Farlamento; 8.30: Canzoni 
del mattino; 9.07: II mondo 
del disco italiano. 10.05 Un 
disco per Testate: 10.30: 
Radio per le scuole; 11: 
Trittico; 11,30: Parliamo dl 
musica: 12.05: Contrappun-
to; 13^«: Ponte radio; 14.30: 
Un disco per Testate; 15.10: 
Zibaldone italiano; 15.45: 
Schermo musicale. IB: Per 
i ragazzi; 16,T0: Hit Pa
rade; 17.20: Estranoni del 
Lotto - L'ambo della set
timana; 17.32: MiLsira per 
erchi; 18: Concerto s;n-
ff.nico diretto da Herbert 
von Karajan; 1X.45: Orche 
stre Mantovani, Caravelli, 
Goodwin; 19^5: Luna Park; 
20: Giro d'ltalia; 20.15: La 
voce di Anna Marchettl; 
20,20: II T r e n t a m i n u -
ti; 20^0: Abbiamo trasmes-
so; 22^0: Compositori ita-
liani. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6^0, 
7,30. 8^0. 9^0. 10^0. 11,30. 
12.15, 13.30. 14,30. 15,30, 
16,30. 17,30, 18^0, 19^0. 

• 2 1 3 . 22,30; 6^5: Colonna 
muslcale; 7.40: Biliardmo; 
*^0: Part e dispart; 8,45: 
Un disco per Testate; 9,12: 
RomanUca; 9.40: Album 
musicale; 10: Ruote e mo-
tori; 10,15: I cinque Con-
tlnenU; 10.40: Pasquino og
gi; 11,42; Canzoni degli an-

• 

ni '60; 12,20: Dixie + Beat; • 
12.45: Passaporto; 13: Hoi- • 
lywoodiana; 14: Jukebox; • 
14.45: Angolo musicale; 15: • 
Reccntissime in microsol- • 
co; 15.15: Grandi cantanti # 
lirici; 16: Rapsodia (tra le % 
16 e le 17: Giro d'ltalia); # 

16^8: Un disco per Testa- ^ 

te; 17,05: Canzoni napole- ^ 
tane; 17^0: E^trazionl del ^ 

Lotto; 17,40: Bandiera Rial- _ 
la; 1835: Ribalta di sue- _ 
cessi; 18^0: Aperitivo in 
musica; 19,50: Giro d l U - • 
lia; 20,10: Dal Festival del • 
jazz di Newport 1966; • 
20,55: II XX anniversario • 
deU'Alitalia; 2130: Crona • 
che del Mezzogiomo; 21^0: • 
Musica da ballo; 22.40: • 
Benvenuto in Italia. # 

• 

TER2Q J 

Ore 930: Corso di teae- * 
sco; 10: Musiche dl Lalan- • 
de e Eichner; 11: Antolo- • 
gia di InterpreU; 12^0: Mu- • 
siche di Ponce e Chavez; • 
1235: Musiche di Saint- • 
Saens; 1430: Quintette Boo- • 
cherinl; 1530: Christus. mu- • 
sica di Liszt; 1730: Musi- • 
ca di Beethoven; 1840: # 
Bela Bartok; 1830: Musi- « 
ca leggera; IS.45: La gran- + 
de plates; 194 s : Concerto ^ 
dt ogni sera; 2030: Con- 9 

certo sinfonlco diretto da ^ 
Ettore Grads; 22: II gior- Q 
nale del Terzo; 2230: Ne- _ 
mici tntimi, radiodramma • 
di BUletdoux; 22,55: Rivi- * 
• U della rivista. • 
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