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«Routine» alia rassegna televisiva di Praga 

Fmora al bando la realta 
sul video 

del Festival 
Soltanto .'inglese «In two minds » 
emerge dal lotto delle mediocri opere 

gia presentate 

La Cavani parla del suo prossimo film 

La verita 
di Galileo 

« Salvo chc per gl i studiosi, 
(Jalilco. almcno nel suo pro-
fondo signil icato. e pressoche 
stonosciuto al pubbl ico». E" 
Li l iana Cavani t he lo afTcrma, 
convinta come e. che a scuola 
« si impara ben poco di que-
sto personaggio che invece e 
praticamente i l simbolo della 
\o r i t a scientifica provata ». 

Li l iana Cavani. dopo i l Fran
cesco d'Assist tel i ' \ isivo, si ac-
t inge a portare sullo schcimo 
mi arco dt lla \ ita di Galileo. 
in ch ia\e storica. non ro 
man/ata. 

II l i lm. una topindl l / ior ie 
i talo bulgara (e i l primo espc 
nmento del genere). sara p io 
(lotto dalla Clodio Cinemntogia 
lica e dalla Cinematogralia di 
Stato bulgara. La Cavani, ni
t re che dir igere Galileo, c an 
d i e I'autrice del soggetto e 
della sceneggiatura in collabo-
la / ione con Tul l io Pinel l i . 

« Nel mio f i lm — dice L i -
l ian.i Cavani — saia messo in 
i'V ulcn/n il penodo della vita 
pu'i " impegnativo " di Gali leo: 
t ine da quando fece la famosa 
s( ofierta a (|iiando commcio ad 
avere i pritni discepoli, pas-
sanrio attraverso ostil ita e proi-
b i / ion i di o^ni neneie. E' un 
pcrsniiafjKin, a mio avviso. ol-
i r e che estremamente interes-
sante. anche di un'attuali ta 
.seoneertante. Si pensi che. in 
effett i . oRgi come oggi. l'inse-
gnamento 6 pressoche basato 
sulle teorie in voj»a cinque se 
coli fa. Cosa rappresenta in
fat t i Galileo? Un punto di rot 
tu rn , un nodo della storia. i l 
pr imo. Torse, che si mise con 
tro le autorita costituitc del 
tempo, con le sue teorie ba 
sate sull.i veri ta scientifica 
provata ». 

La Cavani. dopo la laurca 
in lettere. comincio a occu-
parsi di cinema sctte anni fa , 
spccialmente per la televisione. 
dedicandosi prevalentemente 
ad inchieste a carattere so-
ciale o polit ico. A l cinema tra-
dizionale. o c o m m e r c i a l , la 
Cavani dice di prefer i re un c i 
nema che esprima qualcosa, 
che possa formare delle espe-
rienze. un cinema, in breve. 
nel quale si deve credere ne-
cessariamente. se lo si vuol 
fa re . Come in questo Galileo, 
che propone soprattutto. a suo 
parere. « i l problema del rap 
porto dell 't iomo ton la Chic-
sa ». « Studiare Gali leo, non si 
.fnifica soltanto interessarsi 
della scienza. ma anche della 
storia d ' l ta l ia . Galileo — dice 
."-empre la rcgista — sostiene 
la hberta della scienza davanti 
aU'autorita. la l iberta di pen-
siero (non 1'anarchia. come 
per lo piu si crede). di frontc 
alio elucubrazioni libresche e 
di fronte allc autorita che vo-
glioiKi. per qualche ragione 
part icolare. contrapporrc la 
verita dei l i b r i . al ia verita rea 

le prime 
Cinema 

. . . e divenne 
il piu spietato 

bandito del Sud 
Di»i«» Killer calibro 32. Peter 

Lee 1 .aw rente — la seconda 
t facti,i d'an>;e!o * dopo G'.ulian • 
Comma - J»tti:ant.i lc due pi-
-to'o ml.bro 45 di Billy < The 
Kid ». t v r cntrare nel persona^ 
•4io Ie^end.ino del piu 5p1et.no 
ie « tormont.ito ») p:<;tolcro del 
Slid <«s-bnif rone e v igliacco ». 
^econdo i l 1110 amico e ncmico 
Pat Garrett, seer if To di Fort 
Summer*. affl itto. tra la l t ro. d,i 
un in<ondabilc comp!e*5o mater-
no. Quando era rajrazzo. Hilly 
hn rxipnalato a!!e spallo un nomo 
the *ta\a per violentare sua ma-
dre. vedovn e ancora mo!to pia-
cente Da quel giorno, pli n-
marra nr l ccrvdlo. come imprc^ 
.̂1 a fuoco. quelTimmaRine Ion 

tana. 
Ma parlavamo delle pistole ca

libro 45 di Bi l ly: si tratta di due 
rirrlte!le modemissime. lucide c 
eon i l calcio piatto di calalitc. 
mx>vr di zecca. appena usc.te 
d i un'armoria di Roma, o di 
ry.ialche na**5** sitiiato in una boo
ns zona di caccia. D'altra parte. 
civti*i tutt i i pisttiteros di que
sto icestcrn no<trano di Julio 
Btichs «paracehiano con tali ar-
resi Wcendar i : evidentemente. 1 
Rancati dello schermo avevano 
e^aunto le riserve delle pistole 
chc si usavano normalmente per 
i l ocr.cre (le quail, comunqiic. 
non sooo di solito nemmeno del 
model^o oriftmale...). Ficunamoci 
allora leffetto di quelle, ancora 
in rodacsio. impiegate nel film 
di Buehs. 

E dalle pistole si risale. na-
rnralmente. piano piano, fino al
ia trama e ai sij^nificati del film: 
ronfusi e falsi come le armi. 1-a 
fl«ura del protagonista e tal-
mente densa di contraddizioni c 
romples"!! in«o'ubili che sfiora 
Tassurdo: e i contrast! tra la 
«leffee ». la « giustizia ». c i l ban-
ditismo » c « la violenza » SOPO 
talmente intricati (e lasciati 
« moraiisticamcnte > at loro po-
i to eterno) che nemmeno i l t r i -
i»p «de<;tino> di Bil ly « The Kid » 
potrebbe risolverli. 

vice 

le. provata. scientifica: in una 
parola, Galileo sostiene la l i 
berta pura e semplice ». 

Per le riprese del f i lm, che 
sara a colori , occorreranno do-
dici settimane. Una parte della 
troupe, con lo scenografo F r i -
gerio. si trova gia a Sofia, dove 
si girera per sci settimane in 
tre grossi e moderni « studi » 
costruit i recentemente. Quindi 
altre scene, in interni ed ester-
ni , saranno girate a Padova, 
Vene/ia. Mantova. Firenze, 
Homa. 

Per gli interpreti ancora 
mente di deciso. Li l iana Ca 
vani , soprattutto per i l prota 
gonista. vuole assolutamente 
un attore che, anche se non 
famoso. sia credibi le. natu 
rale, umano. Provini sono in 
corso per la scelta definit iva. 

Ridiventa 
Pier Angeli 

Dal nostro inviato 
PRAGA, 16 

Si vwne sempre alle ras.se 
gne internazionali televisive 
con la speranza di affacciarsi 
alia famosa t finestra sul vwn-
do > e ci si ritrova poi innazi 
al piccolo rettanfinlo luminnw 
del teleschermo a inourattare 
per ore e ore imuiat/ini di rou 
tine die del monda contempo 
raneo ci dicona ben poco e. co-
mutique. riflettono una vitione 
piMffosm sunerficiale e fram-
mentaria della realta. Le di-

<< Brasiliana » a Roma 

Un quadro di 
euforia pagana 

Caldo successo di Bra.sihana 
al Sistina d i Roma. Un sue 
cesso scontato e pcrsino abi l 
mente sollecitato (trattandosi 
di un teatro che ospita sohta-
mente r iv ista e varieta) da 
passerclle. movenze e coreo-
grafie piu vicine al c l ima delle 
Folies Bergire che a quello d i 
una ricostruzione scientifica 
del folklore. E tut tavia c i 
aspcttavamo di peggio. Capita 
spesso. a noi i ta l iani . d i es-
sere truffat i con spettacoli di 
sene « C >. prodotti dagl i Stati 
Cnit i per le popolazioni colo 
m//ate. Ma Askanasy. nel cor-
co della conferenza stampa. 
aveva avveruto - * Ci isp inamo 
al folklore, ma non siamo 
certo all'altezza di Moisseitv * 

Brasi/jarw e qualcosa che sta 
a mcta tra i l tentativo d i at-
tingere alle radici del folklore 
brasil iano e lo sfruttamento di 
una sene di luoghi comuni 
che vanno dal Pan d i Zuc-
ehcro al famoso Carnevale di 
Rio. A proposito del quale, la 
idea phi riu«:cita ci e parsa 
quella di coinvolgere gl i spet-
tator i e di far salire sul palco. 
con essi. eclebrita come Ma-
stroianni. Interlenghi. Aldo 
Giuffre ed al t re stelle. Ne e 
scaturito un quadro colmo di 
pagana eufor ia. in cui tut t i 
danzavano spalla a spalla. 
muovendosi r i tmicamente p r o 
pr io come in una strada d i 
Rio durante i l Carnevale. Cer
to. le farelas si vedevano solo 
nello sfondo. accanto al Pan 
d i Zucchero. ma c i pare che 
lo spir i to d i quel rito r i v i 
vesse con una ccrta orgiastica 
coerenza allq realta. 

La seconda parte di Brasi
liana ha trovato. in questo 
guizzo finale. I'ancora di sal-
vezza. I I pr imo tempo si era 
invece disciolto rivelando uno 
sforzo maggiore d i aderire a 
ccr t i rituali popolari. Si sa 
che i l folklore brasil iano e diff l-
ci lmente sintetiz7abile e defini-
b i le, poiche nasce e si tra-

sfoima sull onda delle nuove 
comunita afr icane portate sul 
le coste amencane dagli schia-
vist i portoghesi. Qui . tut tav ia. 
danze e r i tm i si incontrano con 
gl i usi locah. sentono l ' in-
Mtienza dei Caraibi c dei v i -
cini Stati Uni t i . Percio trovia-
mo — nel pr imo quadro. ad 
esempio: Xavio negreiro — 
passi c r i t i d i origine afr icana 
che non sono piu af r ican i . E 
cosi in Bahia Antigua, dove i 
f igl i di quegli schiavi adorano 
i ' D10 enstiano continuando 
nei r i tual i dedicati a Oshala. 
dio afr icano In Tudo e samba 
e'e la esemphfica7ione della 
somma dei r i tm i che contri-
buiscono a dare alle musiche 
brasil iane quella complessita 
a tut t i nota. E la sccna e rea-
Iizzata con semplic i ta: tambur i 
d i la t ta. scatole di f iammifer i . 
pett ini . sassofoni. t romba. cht-
tar re . Tutto fa musica. 

La seconda parte, si e detto. 
scade al l ivel lo delle «d iec i 
ballerine dieci >. anche se la 
loro visione non e un elemento 
da buttar v ia . Brasiliana. sem 
mai . e vocalmente scarsa men 
tre l a v e r affidato i l filo must 
cale ad un complessino di for 
mato ridotto ci e parsa una 
buona idea, poiche diff idiamo 
dei grossi organici i qual i non 
danno mai una idea esatta del 
c l ima musicale di un popolo. 
Non vediamo certo come Bra
siliana possa sal ire al ia ri-
balta del Festival di N e r \ i . 
se non prowedendo. pr ima, a 
rafforzare quelle idee e que
gl i st imoli che. nei t re quadr i 
in iz ia l i . c i sono parsi d i una 
teatral i ta notevole. 

I. S. 
NELLA FOTO: Marcello Mo-

stroianni tra le ballerine di 
Brasiliana. L'attore. presente 
in platea. & stato chiamato sul 
palcoscenico. e porta sulla 
guancia Vorma del baclo che 
una delle ragazze gli ha dalo. 

chiarate intenzioni degli or-
qanizzatori sono ottime a prio
ri, ovviamente: il direttore del
la TV cecoslovacca, Pelikan, 
ha affermato anche quest'anno 
che il Festival di Praga * si 
'iforza di affrontare diretta 
mente 1 problemi quotidiani 
del niondo e deU'iiomo di ri 
flettere t suoi sentiment! e le 
sue esperienze». Ma di que 
sto sforzo. a dire il vero, si so 
no viste ben poche tracce fmo
ra sul video di Palazzo Vald-
stein: e non certo perche la 
televisione in se e inadeguata 
al compito. II fatto e che le 
scelte dei vari organismi tele-
visivi vengono comp'tute in ba
se a determinate regole diplo-
matiche e a criteri di maggiore 
o minare commerciabilita del 
le opere (con quali concreti 
nsultati. poi. d ancora da ac-
certare: sui teleschermi italia
ni ad esempio, e~ raro che. no-
nostante tutto. anpa'tano le ope
re presentate alle varie rasse-
gne internazionali, Premio Ita
lia compreso). 

Finora, I'unica opera di au-
tentico interesse di questo 
quarto Festival praghese e sta-
ta presentata dalla BBC: si in-
tilola In two minds (letteral-
mente: « in due menti ») ed £ 
un eccellenie telefilm, scritto 
da David Mercer, diretta da 
Kenneth Loach e interpretato. 
nel rttolo delta protaaonista. 
dalla bravissima Ann Cropper. 
Vi si narra la storia di una co-
mune ragazza inqlese. Kate. 
rhe si sforza di essere se stes-
sa. e non vi riesce perche gli 
altri. tutti gli altri. a partire 
dai suoi genitori. sono sempre 
prontl. nel loro dichiarato amo-
re per lei. a chiederle di esse
re quella che essi desiderano 
che sia. Ossessionata dai pre-
giudizi altrui. spinta a consi-
derarsi una c disadatfata » solo 
perche" rifiene sbagliate cose 
che r la gente > considera giu-
ste (e che. invece. sono pro
pria sbagliate). incapace di ri-
fiutare la famiglia e di an-
darsene di casa. come ha fatto 
la sorella. Kate finisce ver tro 
varsi in crescente conflitto con 
se sterna. II padre la tratta da 
ubriacona perche frequenta i 
pubs con gli amici: la madre 
la opprime col suo perbenismo. 
pur proclamando continuamen-
te che non vuole tiranneggiar-
ta: il ragazzo che dice di voler-
le bene la pianta quando si 
rende conto delle sue difficol-
to interior'!. La spirale raq-
niunae il suo acme quando Ka
te si accorge di essere incinta: 
la madre. prevaricando la vo-
lonta della ragazza in nome 
della sua * ivtuizione mater-
na *. la induce ad abortire. La 
versonalita di Kate va cost de-
finitivamente in pezzi: ricove-
rata in una clinica e trattata 
come una malata di mente. la 
raaazza diventa una autentica 
schizofrenica. Adesso. final-
mente. ha raggiunto una collo 
cazione nella societa: il tele
film si conclude in un'aula uni-
versitaria. nella quale un illu-
stre psichiatra tiene una lezio 
ne sul c caso clinico * di Kate. 
trascurandone rolutamente tut-
te le cause ambientali e sociali 

In two minds e un'analisi so-
ciologica di un vossihile itine 
rario rerto la follia e una de-
nuncia di certi sistemi in ri-
gore nelle cliniche inglesi per 
malattie mentali. Ma £ anche 
qualcosa di piii: con la sua 
asnra critica dell'ambiente fa 
mdiare e sociale che astacoln 
r.ei piorani la formazinne di 
uni antnnoma ver*nnnliln. e**o 
riconduce ? problem! delle nuo 
re generazioni inglesi in una 
dimensione forse piii tipica di 
quella creata dalla mitologia di 
Carnabji Street e deUa « sirm 
inp London v 

/4pprezznbi7e\ soprattutto sul 
piano della recitazione. ci c* 
parsa anche un telefilm polac-
co. II vestito da lutto. che nar
ra all sforzi dolorosi delta re-
dora di un uomo ucciso dai na-
zisti per na*condere alia suo 
cera la verita Interxrrete del 
versonapQin della suocera e 
Ida Kaminska. Vattrice che ha 
sn-Jenulo la oarte dell'anz'mra 
ehrea nel film cecosloraccn II 
ne^oT'o sul corso 

,WII<7 categoria dei documen 
tart, finora. non si £ andati 
nitre la ordinaria amminuHra 
zione. Anche quando la ma
teria era scnnrnlaente. come 
nel caso di una inchi"^la belgci 
sul nord est del Brasile o di un 
reportage oolacco sulla lotta 
del Nord Vietnam contro Vaa 
aressione aerea americana. le 
immoaini non hanno svperato 
il lirello della diligente in for 
mazione: nessun tentatiro di 
penetrare. oltre il dato di cro-
naca. la sostenza politico, so-
ciale. umana di qveste terribili 
ferite del mondo contempora-
neo. 

Giovanni Cesareo 

Annamarla Plerangell tornera ad Hollywood per Inlerpretare, 
accanto a Ty Hafd in , George Sanders e Rossano Brazzi, II f i lm 
a King of Afr ica >. La bella attr ice ha sogglornato. come e noto, 
alcunl annl negli Stati Uni t i , dove fu ribattezzala Pier Angeli 

Dibattito alia 
TV f rancese 

sul «Terrori$ta» 
« Tavola rotonda » dinanzi a milioni 
di spettatori dopo la proiezione del 

film di Gianfronco De Bosio 

«le donne a 
Parlamento » 

nei teatri 
all'aperto 

Le donne a Parlamento di Ari-
stofane. nella traduzione di Et-
tore Romagnoli. sara rappresen-
tata questa estate, in vane re-
gioni d' l tal ia. dal Centra del Tea
tro Classico. 1 cui fini istituzio-
nali sono la diffusione popolare 
di un teatro di elevato valore 
culturale e artistico nonehe la 
valorizzaz:one di zone tunstiche 
e areheologiche di interesse na-
zionale. 

Interpreti delle Donne a Par
lamento saranno Lea Padovani. 
Ave Ninchi. Dina Sassoli. Anna 
Teresa Eupeni. Paolo Car.ini. 
Guido De Salvi. Rmo Bolognesi. 
Manna Ninchi e Franco Marche-
sani La regia. Ie <^ene e 1 eo-
stumi saranno curati da Fulvio 
Tonti Rendhell. i l regi<;ta che. 
negli anni scorsi. ha messo in 
scena Truculenlus di Plauto. Le 
Sucole e Ltstftrata di Anstofa-
ne e 1'EZeftra di Sofocle. I.e co-
reografie saranno di Anna Maria 
Cimpanelii e le musiche di Ivias. 

I-o spettaco!o. che sara rap 
pre^entato in prima naziona'e a 
Mon7«i i l 28 Qiusino proximo. 
inaueurcT-a poi. con la collabo-
raz me del! KPT e de. Comime 
di Roma, la stag one degli spet
tacoli cla«*-ci al Teatro rooiano 
di (M:a Antiea. 1-a Compagnia 
portera qinndi Lc donne a Par-

j !a-r?7jfo in una lunga tournee. 
che co-nprende. come abbian>o 
detto i pnncipali teatri all'aperto 
di tutta Italia, tra cui i l teatro 
romano di Fie««!e. di Trieste, di 
Gubbo. di Ferento di Minturno. 
e 1! Teatro grcco-romano di Taor-
rr.ina. 

Otto «anfore d'oro» 
alle stelle 

della danza 
CHIANCIANO TERME. 16 

II Comitato rfeile Mamfe«tazioni 
di Chianciano Terme. che ha 
deciso quest'anno di nservare 
alia danza le Anfore a~Oro ha 
avsegnato 1 seguenti ncooosci-
menti: Anfora a~Oro per la danza 
clasMca a Carta Fracci e Paolo 
Bortoluzzi: Anforo d~Oro per la 
danza nello <pettacolo musicale 
e alia TV a Lola Falana e Don 
Luno: Anfora dOro per la coreo 
grafia classic a a Dgo DeU'Ara. 
Anfora d~Oro per la corcograna 
dello spettacolo musicale a Gtsa 
Geert; Anfora d"Oro (premio spe-
ciale: una vita per la danza) a 
Aurelio MiIIoss; Anfora cTOro 
fospite d'onore) a Ludmilla Tche-
nna. 

Le Anfore <TOro saranno con-
segnate in concomitanza con i l 
Gran Premio Europeo di Danza 
che si svolgera a Chianciano 
Terme i l 24 giugno 19B7. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 10 

La televisione francese ha 
I 'altra sera presentato i l film 
di Gianfranco De Bosio // Ter-
ronsta. L'opera non era sco-
nosciuta al pubblico francese 
pii i qualificato. essendo i l f i lm 
gia passato in visione nei cine
ma d'essai, come Lo Pagode, 
per iungo tempo. Ma l incon-
t ro questa volta 6 avvenuto con 
mil ioni d i spettatori del video. 

Alia proiezione del film e se-
guito un dibatt i to televisivo. 
cui De Bosio ha partecipato 
in compagma d i alcuni vecchi 
resistenti francesi. scelti tut t i 
nelle file golliste della France 
Libre, di un sacerdote e di uno 
storieo. La discussione non e 
stata. francamente. di grande 
interesse. anche perche. invece 
di intervenirc ^ui problemi po
litic) e ideologic! posti dal f i lm. 
v i e stata la tentazione di pren-
derne spunto per un'esaltazio-
ne di parte dell'azione dei pa-
t r io t i legati a l rescau gol l ista. 
svalutando quasi 1'enorme 0I0-
causto compiuto dai comumsti 
francesi. e l'ampiezza stessa 
della Resistcnza i tal iana. 

L'interv ento piu interessante 
e stato quello d i De Bosio. che 
ha tracciato davanti agh spet
tator i un quadro a=isai r icco. 
politicamente e storicamente. 
del movimento di fondo chc sol-
levo I ' l tal ia contro gl i occu 
panti nazisti e contro i fa-
scisti. Una espenen/a tele 
visiva assai v iv i f icante e 
stata quella delle tekfonate 
giunte dagli spettatori . dopo la 
proiezione del Terrnrista e nel 
corso della « Tavola ro tonda* . 
avendo la TV apt r to i l collega-
mento con tut t i coloro che. t ra 
i l pubblico. volessero interve
ni rc sul f i lm d i De Bosio ap
pena proiettato. Numerose Ie 
telefonate d u eiovani spetta 

i t o n . e di alcimi gruppi di ex 
part ie iam. come q jc l l o di Mont 
pclher. 

Un episodio signif icativo: una 
delegazione di giovam spagn.> 
l i . dopo avere assistito al film. 
ha raggiunto De BOMO nella se-
de della televisione. per espn-
mcrgh la propria simpatia e 
la propria ammira2ione per 
la sua opera. De Bosio. con i l 
quale abbiamo parla to al ter-
mine della trasmissione. sem-
brava soprattutto contento del 
fatto che i l f i lm avesse richia-
mato e sollecitato la tensione 
morale dei giovani attraverso 
una storia esemplare. la cui so 
stanza e riproposta anche ir. 
funzione del l 'oggi. come patr i -
monio indispensabile per ani-. 
mare e guidare le nuove gene
razioni. 

m.a.m. 
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OMAGGIO FUORI TONO -
Vogliamo sperare che la serie 
del Tutto Toto abbia conosau 
to, I'altra sera, la sua putita 
piu bassa; e che le traswis.sio-
ni conclusive possano lasctare 
ai telespettatori un miglior ri-
cordo del grande attore comi-
co napoletano. Un ricordo. so
prattutto. piu significativo e 
complcsso della banale serie c/i 
barzellette che ci sono state 
presentate nel Toto a Napoli. 
quasi come riempitivo tva I'umi 
e I'altra canzone partenopca. 

In realta, piu che una tra
smissione di Toto. il filmetto di 
giovedi e stato una sorta di ri-
ri.sfina musicale; un ennesima 
pretesto per un programma di 
canzoni; una trovatina turisti 
ca di dubbio gusto e scarso 
peso. Non sappiamo quanto To
to stesso abbia contribuito a 
preparare questo < omaggio » 
alia sua citta che egli tanto 
amava: d evidente. tuttavia. 
che molto e stato costruito in 
sede di montaggia. giacche I'm 
tervento di cantanti e ~ salvo 
una eccezione — assalutamcn 
te estraneo al testo narrativo 
Un commento sonoro che sa di 
appiccicaticcio. che rompe quel 
tanto di continuita narrativa 
che si poteva rintracciare nel 
la lunga gag della « guida aim 
siva » Un controllo di questo 
materiale. dunque. sarebbe sta
to necessario anche in fase di 
elaborazione e preparazione 
del testo: e tanto piii si ren-
deva necessario adesso che la 
morte di Toto contribuisce a 
creare un clima particolare in 
torno a questa lunga serie te 
levisiva che rappresenta la sua 
ultima fatica di attore. E' 110 
to. del resto, che buona parte 
del materiale e stato montato 
dopo la scomparsa dell'attore. 

Non foss'altro che per evita 
re il sospetto di aver giocato 
sul suo nome per consentire al-
cune esibizioni canore, questo 
miscuglio tra Totd e la canzo 
ne doveva dunque essere evi-
tato. A che serve, infatti? Non 
ne risulta sottolineata I'arte 
mimica di Totd. che e assai Ion 
tana da una agiografica visio
ne della cultura e dell'* anima » 
napalelana; non ne risulta un 
c omaggio * a Napoli (se non 
nei limiti banali in cui puo 
concepirlo un ufficio turistico a 
corto d'ide"). 

11 risultato. anzi, e Vopposto. 
Lo stesso Toto ne risulta sri-
lito, mortificato; la citta ne 
emerge come una serie di car-
toline illustrate o di depliants 
pubblicitari assolutamente fal
si ed inejjicaci. II ritmo del film 
si fa asmatico fino alia noia. 

La verita. del resto. e che 
questa serie di Toto & stata 
concepita (quando egli era an
cora in vita) come una trovata 
ad effetto; utile a richiamare 
tntorno al debutto televisivo del
l'attore un po' di attenzione e 
di clamore. Ma non sembra che 
ci si sia mai preoccupati di u-
scire dagli schemi piii owii di 
quella commercializzazione dei 
suoi talenti che il cinema ave
va fatto per tanli anni (tranne 
rare eccezioni). Confermando 
ancora una volta. in definiti
va, come la televisione sia da 
molti concepita come uno stru-
mento per € andare incontro » 
ai gusli di un prefabbricato 
pubblico medio, anziche" ufiliz-
zarla come un mezzo di intelli-
gente educazione: anche attra
verso Vimmediata carica di co-
municazionc che puo scaturire 
dalle inesauribili risorse nar
rative di un Toto. 

LA MONTAGNA E IL TOPO 
LINO — Tuffe le principali te
levision! dell'Europa occidenta-
le si sono date una mono — 
quest'anno — per organizzare i 
Giochi senza front iere. Per la 
prima volta, infatti. partecipa-
no a questo concorso interna-
zionale anche la Gran Breta-
gna e la Srizzera. che si sono 
aqgiunte all'Ualia. Francia. 
Germania federate e Belgio. 
Un bel mucchio di importanti 
sigle televisive. dunque, ed un 
bel concentramento di cervelli. 
Con quale risultato? Ci sembra 
proprio che siamo di fronte al
ia montaana che partorisce il 
topolino. U gioco. infatti. non e 
da prendere tutto sottogamba: 
nnn foss'altro perchi ne acre-
mo fino a settembre. impegnan-
do dunque centinaia di tecnici. 
numerosi milioni e I'orgoglio di 
un buon numero di citta. Un di
vertimento senza pretese. cer
to. Ma non e detto che anche il 
divertimento non possa essere 
condotto in nome delVintelli-
genza Questo confront a se>. 
infatti. patera essere anche la 
occasione per uno scambio di 
conoscenze reciproche; un sim-
pitico modo di allargare i con-
fini deU'ognnismo: un pretesto 
ad inrenzioni spettacolari le-
ante alle tradtzioni cullurali dei 
sinqoli paesi partedpanti. Oc-
correva — per ottenere questo 
non difficile risultato — una 
certa dose di fantasia: e la 
convinzione che il senso del 
gioco non stia soltanto nel con-
fronto nazionalistico, bensi nel 
gusto spettacolare e folkloristi 
co delle s'.ngole gare. Tutto que 
sto. purtroppo. non c'£ stato; 
come gli spettatori. crediamo. 
hanno facilmente potuto giudi-
care direttamente. 

Quattro presentatori 
accanto a Mina (TV 1° ore 21) 

« Sabato sera » gtunge, oggi, alia sua ultima puntala 
con un bilancio che — come testimoniano anche gli 
i indici di gradimenlo » — e assai negativo. Forse 4 
questo 11 motivo che ha convlnto ad anlmare I'ultlma 
trasmissione con la presenza di un quartetto di presen
tatori radiofonlcl e televislvl f ra I piu no l i : Plppo Baudo, 
Mike Bongiorno, Corrado ed Enzo Tortora. Accanto a 
loro rlvedremo dunque per I'ultlma volta Mina nelle 
vest! di presentatrice e la morlgerata edizlone televisiva 
di Lola Falana (nella foto con Johnny Dorel l l ) . 

Delitto in 
maschera (TV T ore 22,25) 

La ex-moglie di un at
tore televisivo che pre-
senfa uno show pubblici 
tario travesfita da buca 
niere viene uccisa, dopo 
essere stata aggredita da 
un uomo a sua volta Ira-

vestito da bucaniere. Del 
delilto e incolpalo un pre-
giudicato: ma I'uomo si 
dichiara innocenle e si af-
fida a Perry Mason. Na 
turalmente il telefi lm si 
inlitola e l l bucaniere >. 

II « Teatro del 
balletto» (TV 2' ore 21,15) 

Dal repertorio del < Teatro del Balletlo », fondato nel 
1955, vengono presentati due brani moderni. II pr imo, 
a Racconto sici l iano» e stato composto da Valentino 
Bucchi, su una idea di Luchino Visconti. Del secondo, 
« Requiem per un destino », e autore Ennio Moricone. 
Le coreografie sono di Pieter Van Der Sloot, che e anche 
primo ballerino; la direzione, le scene ed i coslumi di 
Vittorio Rossi (fondatore della formazione). II « Rac
conto siciliano > e ispirato all 'atmosfera dei racconti 
verghiani con quattro personaggi che rappresentano 
I'amore, il tradimento, la gelosia, la vendetta; II • Re
quiem > e invece la vicenda di un uomo ricoverato in 
una clinica per malattie mentali che r iv ive la sua storia. 

TELEVISIONE 1 ' 
10-11, 

12-12, 
17,— 
17,30 

17,45 
18.45 

19,15 
19,55 

20,30 

2 1 , — 
22,15 
2 3 -

35 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 
Per Roma, Napoli • zona collegata 

15 ORA DI PUNTA 
PER I PIU' PICCINI 
TELEGIORNALE 
ESTRAZIONI DEL LOTTO 
LA TV DEI RAGAZZI 
ROTTERDAM: IMMAGINI DI UNA CITTA' CONTEM-
PORANEA 
SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

SABATO SERA 
P R I M A PAGINA 
T E L E G I O R N A L E 

TELEVISIONE 2* 
18-19 SAPERE - Corto di franc*** 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21 15 TEATRO DEL BALLETTO DI ROMA 
22,05 PITTORI VISIONARI, da Bosch a Dall 
22,25 PERRY MASON - II bucaniere - Telefilm 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8. 
10. 12, 13, H. 17, 20. 23; 
6,35: Corso di tedeseo; 
7.10: Musica stop: 7.3X: Pa 
ri e dispart; 7.4X: Iert at 

- Parlamento; 9 JO: Canzoni 
del mattino: 9.07: II mon
do del disco itallano; 10,05: 
Un disco per Testate; 10,30: 
Musiche da operette e 
commedie musical!; 11: 
Trittico; 11,30: Parliamo dl 
musica; 12.03: Contrappun-
to; 13,33: Pome Radio; 
14 JO: Zibaldone; 15.15: 
Schermo musicale; 16: Per 
i ragazzi; 16,30: Hit para
de; 17,32: Tenore Giacomo 
Lauri Volpi; 18,05: Incon-
tri con la scienza; 18,15: 
Trattenimento in musica; 
19.35: Luna-park; 20.15: La 
voce di Armando Romeo; 
20.20: II trentammuti; 2030: 
Abbiamo trasmesso; 22.20: 
Compositor! italiani. . 

SECONDO 

tori; 10,15: I cinque Con
tinent!; 10,40: Pasqulno og
gi; 11.42: Canzoni degli an
nl '60. 12.20: Dixie + Beat; 
12,45: Passaporto; 13: Hol-
lywoodiana; 14: Juke-box; 
14.45: Angolo musicale; 15: 
Recentlssime In microsol-
co; 15,15: Grand! cantanti 
Uriel; 16: Rapsodia; 16.38: 
Un disco per Testate; 17.05: 
Canzoni italiane; 1730: 
Estrazioni Lot to ; 17.40: 
Bandiera glalla; 18,35: Ri 
balta. di success!; 1830: 
Aperitivo In musica; 20: 
Festival del Jazz di Anti-
bes '66; 20.45: Per cht fl-
schia il treno; 21.15: Or
chestra Soffici: 2130: Cro-
nache del Mezzojriorno; 
2130: Musica da ballo. 

TE3ZO 

VIC© 

Giornale radio: ore 630, 
730, S30, 930. 1030. 1130. 
12,15, 1330, 1430, 1530. 
1639, 1730, 1830. 19 JO. 
2130. 27-30; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino; 
839: Pari e dispart; 8.45: 
Signori Torchestn; 942: 
Romantics; 9,40: Album 
musicale; 10: Ruote e mo-

Ore 9,10: Corso di tede
seo; 10: Monteclair e Schu
bert; 1035: Tarrega e Tan-
sman; 11: Antologia di in
terpreti; 12.20: Aunc e 
Poulenc; 1235: Musiche di 
Brahms; 1430: Trio Beaux 
Arts; 1535: Chopin; 1530: 
Medea, di Cherubini; 1735: 
Sciostakovic; 1830: Musi 
ca legRera; 18.45: La gran
de platea; 19.15: Rossini. 
19.40: Concerto slnlontco. 
diretto da Claudio Abba-
do; 22: II giornale del Ter-
zo; Sette art!; 2230: Chez-
nous, di Guy Compton; 
23,40: Rivista delle riviste. 
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