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«Roberto il diavolo» resta 
sotto le macerie 
del grand'opera 

Lo spettacolo, soprattutto a causa 
della discutibile regia, risulta privo 
di qualsiasi ricerca interpretativa 

Dal noitro inviato 
FIRENZE, 7 

Con uno stato di agitazione 
tra i dipcndcnti dell'Ente au-
totujmo del Tcatro Comunale 
di Firenze (non sono ancora 
opcranti i nuovi contratti di 
lavnro). si e inaugurate) sta-
sera il XXXI Maggio musi-
cale. La situazione di crisi 
che la nuova legge non ha af-
fatto superato, rende sempre 
piu svuotate d'un vcro signi-
ficato e impegno di attivita 
culturale le ricorrcnti stagioni 
della musica e le fatali serate 
inaugurali. Un po* di bella 
gente, fiori, luci: non e che 
facciata insufficientc a na-
scondere una squallidn routi
ne nella quale ha successo la 
antica formula di governo, in-
centrata sul patwm et circen-
ses. rammodernata, pero. nel 
senso che i giochi continuano 
ad essere elargiti. separando 
da essi, sempre un poco di 
piu. il < pane > pubblico. 

K' un fatto che lo stato di 
agitazione di cui sopra, sia 
stato intanto fronleggiato pen-
sando al «pane» dei singoli: 
dando cioe un buon trattamen-
to economico al direttore ar-
tistico dell'Ente lirico fioren-
tino. E il pane del prossimo? 

Ma veniamo ai giochi lirici 
di questo XXXI Maggio. Av-
viati con Roberto \\ diavolo di 
Meyerbeer, sembrano ideal* 
mente allacciarsi alia dispen-
diosa vistosita del ballo Ex
celsior c accrescere queH'azio-
ne di distacco deH'attivita del
l'Ente dalle forze democra-
tiche e culturali di Firenze. 

II recupero di Meyerbeer e 
senza dubbio importante, se-
nonchd il modo come esso e 
stato attuato serve proprio 
nd accreditare la tradizione 
che vuole Meyerbeer morto e 
sepolto sotto le macerie del 
grand'opera, laddove bisogna-
va liberare Meyerbeer da 
quelle macerie, mettendo in 
salvo. - consapevolmente. con 
una operazione culturale e non 
banalmente spettacolare. quel 
che ancora poteva oggi deli
neate una diversa tradizione 
(diversa da quella ufficiale) 
del melodramma ottoccntesco. 

Momento culminante della 
opera (e bisognava arrivarci 
potenziando la diabolicita di 
Bertram e acccntuando 1'am-
biguita di Robert) e quello in 
cui Robert, su porfido sug-
gerimento del padre, si con
vince a cogliere un ramoscel-
lo da un certo albero che fio-
risce in un certo convento. 
abitato a suo tempo da « mo-
nache impure >. Munito di 
quel ramoscello, Robert avreb-
be potuto conquistare l'amore 
di Isabella. 

Robert, succubo, fa tutto 
come gli e stato detto e nel 
farlo vicn circondato da uno 
stuolo di monache le quali. 
belle e morte che erano. bal-
zano via dalle tombe solo a 
scntire l'odorino dcH'uomo. 
Risuscitano e danzano. sen-
sualmente eccitate. Orbcne. 
se si fosse capito che questa 
singolare sccna di una singo-
lare opera risalente al 18.11. 
poteva avere qualche rappor-
to di modernity con quella 
dcWAngelo di fuoco di Proko
fiev cui e imparentata anche 
per certi tnicehi che fa il dia 
volo: se si fosse capito al-
meno questo. avremmo avuto 
una ben di\ersa impostazione 
del Robert le diable e si sa-

Albert 
Dekker 

suicida a 
Hollywood 

HOLLYWOOD. 7 
L'attore Albert DekVer si e 

tolto la vita, ad Hollywood, im-
piccandAsi al tubo della doccia. 
nella stanza da bagno. L'attore. 
prima di lasciarsi cadere. si 
era coperto il corpo con parole 
scritte con penne di vario co
lore e poi s> era legato le mani 
eon una corda. A terra e stata 
frorata anche una sirin.ca ipo-
dermica che ha fatto balenare 
Tipotesi di un awelenamento. 
Le autorita hanno. per questa 
raftione. ordinato I'autopsia: ma 
sernbra che si tratti senza dub
bio di suicidio. 

Albert Dekker aveva 61 anni, 
essendo nato. a Brooklyn, nel 
1905. Avera frequentato il Bow-
doin College dedicandosi poi al 
teatro in parti secondarie. Ave
va debuttato nel cinema nel '37 
in The great Garrick e in tutta 
la sua carriera prese parte ad 
oltre cinquanta film. Fra i piu 
famosi ricordiamo Beau peste 
(IWOI. J panoster (1946). Bar-
riera inrisihile (1947). La ralle 
dell'Eden (\$$). Di alcuni film 
era stato anche protajionhta. 
come, nel caso di Dr. Cvclnps 
— un bieco scienziato capace 
di trasformare gli uomini in 
nani — realtzzato nel 1940. di 
The French Kerj (1946) e di The 
wrttmdtr (1M7). 

rebbe provato che non il gran
d'opera ma proprio l'atteggia-
mento dissacrante di Meyer
beer in realta fu (ed e) il 
vero motivo della esclusione 
di Meyerbeer dalla tradizione 
ufficiale. conformistica e co-
dina. Erano quindi da coglie
re e da esaltare i momenti 
della proiezione di Robert le 
diable verso il futuro. abban-
donando i motivi dello spetta
colo oleografico. L'opera. in-
fatti. neU'attuale ripresa, pri-
va d'tina qualsiasi ricerca in
terpretativa, scorre piuttosto 
meccanicamente. disunita tra 
le sue componenti essenziali: 
le scene di Josef Svoboda. 
(eleganti nella loro stilizxuta 
rievocazione d'un paesaggio 
remoto); la coreografia e la 
regia vistosamonte grevi; la 
musica. che va per suo con-
to. II clima d'intesa puo es
sere dato dal litigio che, co
ram populo, scoppio alia fine 
della prova generale tra la re-
gista (Margherita Wallmann) 
e il direttore d'orchestra (Ni
no Sanzogno) che abbandon6 
il podio. gridando: <F/ la so-
lita rompiscatole». E aveva 
dovuto ingoiare giochi di ban 
diere. il Sanzogno. sfilate. ap-
parizinni di cavalli finti (quel-
li bianchi. delle giostre) e 
tutto un repertorio di fronzoll 

Nella elerogeneita degli ele-
menti spettacolari. i cantanti 
(perch6 cosi addnbbati di co 
stumi e pennacchi. quando la 
scena avrebbe consigliato so-
lu/ioni piu sobrie?) non sono 
riusciti a far risaltare neppu-
re il loro smalto vocale, aven-
do dovuto rinunciare a qual
siasi possibilita scenica. Lo 
stesso Boris Christoff (Ber
tram. l'infernale) e rimasto al 
di qua del suo estro di attore 
e di cantante, in una parte 
tagliatagli su misura. Renata 
Scotto (Isabella) e Giorgio Me-
righi (Roberto) hanno alter-
nato a momenti di grazia al-
tri piu opachi e incerti. Ma 
si sono tutti rifatti ncll'ulti-
mo atto dell'opera. Che e il 
piu decisivo nell'assegnare a 
Meyerbeer un posto di pri-
m'ordine negli anni tra il 1830 
e tl 1840. Non cade nell'errore 
di imitare Rossini, e riprende, 
semmai. Mozart e Beethoven. 
mentre assai spesso. girando 
e rigirando. gli riesce di anti-
cipare soluzioni che Verdi non 
dimenticliera tanto presto. Non 
e poco. se, a dispetto di un 
allestimento affatto contropro 
ducente. Meyerbeer, oltre che 
con i grandi del suo tempo. 
puo avere qualcosa da spar-
tire anche con le esperienze 
teatrali piu moderne. 

Erasmo Valente 

La vedova 
in gamba 

La rassegna universitaria di Torino 

Per un alternativa 
al teatro ufficiale 
Le esperienze dei CUT di Perugia, Firenze, Bari e Parma 
sono inferessanti ma non hanno ancora raggiunto lo scopo 

PARIGI — Ingrid Thulin e Jean Sorel in una scena del film 
« Adelaide > del regista ventlquatlrenne Jean-Daniel Simon, la 
cui lavorazlone k appena termlnata a Parlgi. L'attrice svedese 
vi interpreta la parte di una donna piuttosto matura ma sempre 
molto bella che, rimasta vedova, riesce a sposare un glovane 
amico dl sua figlia 

« Napoli nolle e 

giorno» va a Londra 
Dopo una lunga tournee in 

Italia, che ha riscosso larghi 
consensi di pubblico e di cri-
tica. lo spettacolo del Teatro 
Stabile di Roma. Napoli notte 
e giorno di Raffaele Viviani. 
la cui regia e stata curata da 
Giuseppe Patroni Griffi. d 
stato invitato a partecipare ai 
due maggiori Festival inter-
nazionall di teatro e. preci-
samente. a quello di Wies
baden, dove JVapoli noffe e 

giorno e stato rappresentato 
ieri sera, e alia Quinta sta-
gione del Festival Mondiale 
organizzato dalla Royal Sha
kespeare Company, che ha 
luogo all'Aldwych Theatre di 
Londra. Nella capitale inglese 
lo spettacolo italiano sara re-
plicato dal 13 al 18 maggio. 
Alia < prima » inglese parte-
ciperanno numerose persona-
lita del mondo della cultura 
e del teatro. 
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Comunicato 
dei produttori 
di paste 
alimentari 

Si informa il pubblico che la nuova legge sulla produzione 
e il commercio delle paste alimentari prescrive di confe-
zionare la pasta in 

pesinetti tondi 
Ecco perch6 la confezione da 1 libbra (453 gr.) viene por-
tata al peso di 

500 grammi netti 
L'adeguamento del prezzo, contenuto in sole 10 lire al 
pacco, e sensibilmcnte inferiore al valore della pasta che 
e'e in piu nella nuova confezione. 
Quindi 

piu pasta 
a minor 
prezzo! 

Dal nostro corrispondente 
TORINO. 7. 

Con gli spettacoli dei CUT 
di Bari e di Parma, si e con-
clusa la prima settimana uni
versitaria teatrale, svoltasi a 
Torino dal 26 aprile al 5 mag
gio. L'interessante iniziativa 
(organizzata dal Teatro Sta
bile e dal CUT di Torino, sotto 
il patrocinio dell'assessorato 
ai problemi della gioventii del 
Comune), al di la dei giiulizi 
di merito circa gli spettacoli 
presentati (sette messinscena 
allestite da quattro CUT: Pe
rugia. Firenze, Bari, Parma), 
ha Jornito concrete indicazioni 
critiche, indubbiamente essen
ziali per il proseguimento e 
Vapprojondimento di quel di-
battito delle idee a livcllo ope-
rativo che i ran CUT italiani 
affronteranno nel loro pros
simo incontro fissato a Perugia 

La rassegna e iincontro con 
regno di Torino dovrebbero 
quindi rappresentare, nella 
storia dei CUT italiani dal do-
poguerra ad oggi, la conclusio-
ne critica di una fase. un 
punto di approdo da cui ripar-
tire, avendo alle spalle un ba-
gaglio di esperienze certamen-
te non tutte da dimenticare, 
per Velaborazione di un tea
tro di effettiva contestazione, 
«di guerriglia >, come qual-
cuno ha auspicato, in stretta 
aderenza politico e culturale 
con la lotta al c sistema » in-
trapresa dal movimento stu-
dentesco. 

In una animala * tavola ro-
tonda» sullo scottante tema 
della crisi dei teatri a gestione 
pubblica. tenutasi recentemen 
te in questa citta, nella sede 
dell'Unione Culturale, vi e 
stato chi ha sostenuto la ne-
cessita per il teatro italiano di 
una « rivoluzione culturale >, 
alimentata da una contestazio
ne dal basso, di base, come 
appunto sta avvenendo nella 
scuola, nelle universitA. Ma da 
quale base dovrebbe partire 
I'agitazione? Ci e venuta in 
mente la vasta, decisa e com-
patta azione agitatoria degli 
attori verificatasi in Italia net 
mesi scorsi, in cui alle riven-
dicazioni di carattere econo
mico, si intrecciavano, anche 
se ancora conjusamente, mo
tivi di politica culturale, esi-
genze di rinnovamento, sensa-
zioni di profondo disagio per 
I'insufficienza, la inadeguatez-
za, la vecchiezza delle struttu-
re esistenti. Inoltre anche nel 
teatro, come gia da diversi 
mesi nel cinema esistono mo-
vimenti piti o meno sotterranei 
di contestazione linguistica, te-
matica e delle strutture. 

Alludiamo per il cinema a 
gruppi di Roma. Napoli e To
rino della Cooperativa cinema 
indipendente (ma ne stanno 
sorgendo molti altri) e alia re-
centissima iniziativa zavatti-
niana dei tcinegiornali liberi*; 
per ilteatro alle varie equipes 
sperimentali che operano nel-
Vambito, ma anche al di fuori 
dell'Associazione nuovo teatro. 
In questa situazione profonda-
mente lacerata nelle sue con-
nessioni tra cultura (teatro, 
cinema, ecc.) e societd, le 
pressanti esigenze di un rinno
vamento globale (strutture or-
ganizzative, linguaggio, dram-
maturgia). sono ormai avverti-
te da molti e a vari livelli: il 
< movimento > cui si accenna-
va all'inizio. 

Del resto alcuni aspetti di 
questa situazione di crisi han
no trorato conferma proprio 
negli spettacoli presentati nel 
corso della rassegna universi
taria torinese sia per quanto 
concerne le scelte di reperto
rio, sia circa i tentative di 
c roltura * stilislica, di lin
guaggio o di rinnovamento te-
matico operati nell'ambito di 
quelle scelte. 11 CUT di Bari. 
in attivitd culturale e teatrale 
da circa un decennio. ha pro-
posto. con il suo Romeo e Giu-
lietta e la peste. rappresentato 
al Gobetti gioredi e venerdi 
scorsi. un esempio indubbia
mente interessante, sotto moiti 
aspetti suggestiro, di « mani-
polazione radicale » di un te-
sto-mito come quello di Shake
speare, scomposto, analizzato 
e ricostrurto scenicamente nel-
Vintento di essenzializzarlo 
tramite una serie di dissacra-
zioni stilistiche e tematiche di 
efficace resa spettacolare. Ma 
a parte certi innegabili pregi 
registici della messinscena 
estremamente pJastica e ben 
articolata di Michele Mirabel-
la, e il notevole impegno dimo-
strato dai giorani attori (Mau-
rizio Micheli. Agnese Patarino, 
Attolini, Bellini, Laudadio, Mi-
lella, Resta) Vaperaziane in-
tenzionalmente dissacrante ci 
ha dato Vimpressione di riju-
giarsi ben presto, e certamen-
te suo malgrado. nei limiti di 
uno sperimentalismo inter-
ruptus. forse per mancanza 
del rigore necessario per con-
durre sino alle estreme, estre-
missime conseguenze la carica 
eversiva miziale. Gli ultimi 
due spettacoli li ha presentati 
il piu noto ed apprezzato tra i 
CUT italiani, quello di Parma: 
Uccellacci e uccellini. realiz-
zato, per la regia dello jugo-
slavo Bogdan Jerkovic, dalla 
sceneggiatura del famoso film 
di PJ>. Pasolinl « Escurialc 

del belga-fiammingo Michel 
De Ghelderode (regia di Gigi 
Dall'Aglio; scene e costumi di 
Giovanni Ottini) 

I due spettacoli, nonostante 
Vaccentuata carica ideoloqica 
del primo, dato per scontato il 
loro peso qualitativo, al limite 
(e il caso in particolare del 
Ghelderode, risolto in connu-
bio con la pittura drammatica 
di Francis Bacon), di un pre-
ziosismo scenico di tipo pro 
fessionistico (quasi professio-
nisticamente bravi anche i 
vari attori, tra i quali ricordia
mo Francesco Sciacco, G. Car
lo Jlari, Mario Serenellini e il 
giovane Franco Paoluzzi, un 
« Ninetto » pasnliniano tra Val-
tro molto somigliante al Ninet
to Davoli che interpreto lo stes
so personaggio nel film), ci 
sono parsi chiusi, come ragge-
lati nell'ambito di un «teatro 
di consumo ». certamente ad 
alto livcllo artigianale, il cut 
intellettualismo dominante tut-
tavia, nuoce. in ultima analisi, 
proprio alia chiarezza. 

Nen e certo U caso del « di-

scorso sugli alberi >. almeno 
per il testo pasoliniano, ma 
non e neppure < I'alternativa 
al teatro ufficiale >, chiara-
mente indicata nei punti pro-
grammatici dell'incontro con-
vegno torinese. Diciamo allorn 
che nnn lo e ancora. e che per 
diventarlo, come del resto han
no criticamente riconosciuto i 
giovani teatranti universitari, 
occorrerd tagliarsi i ponti alle 
spalle (il che ovviamente non 
significa rigettare U bagag'io 
critico assimilato), e procede-
re rigorosam*-*'- uta ricerca 
di un teatro di reale e globale 
contestazione. In tal senso, ci 
sembra di poter riconoscere, 
come esempio piu convincente 
tra quelli visti, almeno per 
quanto riguarda coerenza, ri
gore di scelte e sia pur grezza 
autenticita espressiva. I'attivi
ta svolta e gli obiettivi perse-
guiti dai giovani del CUT di 
Firenze (La linea di condotta 
di Bertolt Brccht e Mistero 
buffo di Maiakovskij). 

Nino Ferrero 

le prime 
Cinema 

II prato 
di Bezhin 

11 prato di Bezhin e la rico-
struzione ideale dell'inedita e 
incompiuta opera cinematogra-
fica, nella cui realizzazione 
Serghei M. Eisenstein fu impe-
gnato dal 1935 al 1937. Sottopo-
sto a critiche ingiuste quanto 
feroci da parte dei burocrati 
staliniani. Eisenstein rielabo-
rd piu volte il materiale del 
film, ma 11 prato di Bezhin non 
vide mai la luce, e l'incendio 
della Mosfllm bombard at a dai 
tedeschi, durante la guerra, ne 
distrusse la copia originale. Si 
sono salvati soltanto le varie 
stesure del testo, un certo nu-
mero di bozzetti. di fotografie, 
di preziosi frammenti della pel-
licola. Su questa base con in-
telligenza e con affetto il re
gista Serghei Yutevic Cuno de
gli uomini della generazione di 
Eisenstein), il giovane stu-
dioso Naum Kleiman e i loro 
collaborator! hanno « montato > 
una serie di immagini flsse — 
circa mezz'ora di proiezione, 
compreso il prologo esplicativo, 
detto dal critico Jurenev — che 
ci restituisce il senso del rac-
conto concepito dal grande ci-
neasta seomparso. e la sintesi 
di quella che avrebbe dovuto 
essere la sua rappresentazione. 

7! prato di Bezhin e una sto
ria del conflitto tra vecchio e 
nuovo nelle campagne: tema 
£!ia affrontato nella Linea ge
nerale. ma qui portato al mas-
simo di violenza drammatica, • 
attraverso le figure opposte del : 
giovani'simo pioniere Stepok. 
fervido militante della rivolu
zione. e del padre di Iui. con-
tadino bigotto. retrivo. nemico 
di ogni progresso. che flnisce 
per iiccidere il ragazzo. 

Oggi e possibile appena in- • 
tuire quali sarebbero state la for-
za e la bellezza del vero Prato 
di Bezhin. La potenza plastica 
fmichelangiolesca. diremmo) 
delle inquadrature e tuttavia 
tale, che in specie nei momenti 
cniciali — l'incendio del car-
burante di proprieta del colcos. 
per mano dei kulak e dei loro 
accoliti: l 'avalto alia chiesa 
dove eli scellerati hanno tro-
vato rifueio: la sconsacrazione 
del tempio in nome del socia-
lismo e della cultura — si de-
termina una ten-ione anche di-
namica. «;i awer te il pre«aeio 
di una e'pre^fone definitiva e 
del tutto illuminante (il <bianco 
e nero » reca l'impronta incon-

fondibile di Ediiard Tisse. il 
bel commento musicale e com-
posto con brani di Serahei Pro
kofiev). 

Ix) s ^ e ^ 3 ^ 0 - etirato dal Ci
nema d'essai, comprende. oltre 
II prato di Bezhin. il delizioso 
mediometraggio sovietico I due 
di Mikhail Boghin. applaudi-
ti^simo al Festival di Mosca 
19<vi. e offerto ora in versione 
italiana. Si tratta. come e no
to. deirincontro d'una acroba-
ta sordoTKrta e d'uno studente 
del Con«ervatorio di musica: li
rico apolozo sull'amore che su-
pera la piu crudele delle inco-
municabilita. A proposito: nel 
profframma e in^erito anrhe un 
vecchio. simoatico cortometras-
ff:"o di Michelangelo Antonioni. 
L'amoro-a menzoana H949). 
*ul mondo dei « fotoromanzj a 
fumetti >. 

ag. ta . 

II vecchio 
e il bambino 

Dopo il grande successo di pub
blico e di cntica nscosso in 
Francia. II recchio e il bambino. 
opera prima del giovane regista 
Claude Bern, ha trovato anche 
in Italia una distribuzione quan
to mai meritata. A volte, il suc
cesso e il valore reale di un film 
vincono la proverbiale cecita dei 
distributori d'ogni paese. In 
Francia. come abbiamo accen-
nato. la critica ha espre&so giu-
dizi entusiastici. in cui per6 si 
sottol ineava soprattutto la ca pa-
cita che aveva il film di « diver-
tire >. di far < sbellicare dalle 
risa >. quasi ci si trovasse di 
f ronte a un film « comico *. Cer
to, la comicit* di alcuot aitua-

zioni 6 fin troppo esplicita. ma 
crediamo che questa < storia ve
ra > — raccontata dal 'bambino 
divenuto ormai adulto. quasi pre-
so da un non meglio detlmto sen-
,̂ o di nostalgia per quecli am-
bienti e per oueile. do])o tutto. 
«brave ;>ersone» — jhbia la 
cadenza e il ritmo narrati\o di 
una storia triste. ai limiti del 
dramma, dove Tesperienza del-
l'infanzia appare cosi perduta 
nel tempo da rivelare improvvi-
samente tutta la sua for/a e la 
sua obbtefftrini. 

II bambino (un prestigioso 
Alain Cohen) e un ebreo di otto 
anni che nel 19-13 < non voleva 
capire che e'era la guerra ». II 
vecchio (interpretato da quel 
grande attore che e Michel Si 
mon) e un francese provinciate. 
nazionalista. reazionario. anti-
semita quasi per vocazione. II 
piccolo Claude sara inviato in 
campagna (piu sicura dai bom-
bardamenti) dai genitnri. i qua
li lo affideranno alia famiglia 
del vecchio Dupont. mentre la 
guerra volge alia fine. Tra il 
bambino, al quale e stato 
prescritto di non rivelare per 
opportunity la sua origine, e il 
vecchio conservatore si Stabili-
scono tuttavia i fih di una sin-
cera amicizia. mentre i grandi 
avvenimenti della storia incal-
zano. 

Claude Berri ha il dono della 
semplicita e della grazia: si ve-
da con quanta Ieggerez7a lingui
stica tratteggia le situazioni. 
quei € fatti » visti con gli occhi 
scuri di uq ebreo che awerte la 
sua « diversita > e l'ostilitn gra-
tuita di un mondo che gli e ne
mico. Un lirismo poetico trapas-
sa il film dal principio alia fi
ne. una storia la cui umanitA 
(che non e ne generica n6 ambi-
gua in senso ideologico) e tutta 
in quello sguardo inten50 e lu-
cido di un bimbo adulto che — al 
di la di qualsiasi discriminazio-
ne (quasi un contrappeso al pre-
giudizio razziale del vecchio) — 
considera il prossimo come un 
componente della grande fami
glia deiruomo. 

I giorni 
della paura 

In questi giorni i < cincgior-
nah > si sono trasformati del 
tutto in un feudo della DC: on-
nipre-enti i volti di Andreotti 
e di Amati (il « benemerito del 
cinema italiano >). mentre lun-
ghi documentari a colori (so-
stituiseono rimpossibile comi-
zio in una sala cinematografica) 
traducono in immagini (quali 
immagini?) la propaganda elet-
torale del partito di Rumor. 
Questa vorticosa attivita cine-
giomalistica non sapremmo se 
definirla stucchevole sino alio 
spa simo o comics... quasi quan
to il film diretto da Alex March 
e interpretato da Robert Hor-
ton. Diane Baker. Sal Mineo 
(chi si rivede!). Si tratta di un 
western colorato americano — 
centrato sulla storia di un tra-
sloco di due assassini curato 
da un antipatico vice-sceriffo 
impro\"visato. eroe vagabondo 
senza pistola che finira per spo
sare la sua energica compa-
gna <Tawentura — melenso. 
lentissjmo. e con un contorno 
d'indiani. questa vv>!ta mtiti e 
impenetrabili. 

vice 

« Sequesfro 

di persona » 

invifoto 

a Karlovy Vary 
<Sequestra di persona* di 

Gianfranco Muigozzi e stato 
scelto dal direttore del Festival 
cinematografico di Karlovy Va
ry per partecipare — come film 
mvitato — alia manifestazione. 

Per la designazione dei film 
ufficiali da inviare a Karlovy 
Vary, al Festival di Berlino ed 
a quello di San Sebastiano. i 
lavori della competente commis-
sione di preselezione comince-
ranno entro brer* tempa 
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a video spento 
UN PIATTO DOCUMENTO 
— Francame/ife, non sia-
mo riusciti a cogliere al-
cun elemento di autenfico 
interesse nel servi:to La 
fine del la Graf Spec, tra-
smesso icri *cra nel qua-
dro della serie Documenti 
di storia v <ii cronaAi. 
Quali spuntt ofjriva Varyo 
mento prescelto? Da una 
l>arte. e'erano i punti con 
troversi della vwemla con-
clusiva di'll'vst±ti'n:a della 
« corazzata ta^cabile » iin-
zista (la battatilia contro i 
fre incrociatori tnqlesi al 
largo dt Montevideo. \l suc-
cessivo autoaffondamento) 
c i relalivi erron del co-
mandante della nave. Lang-
sdorfj. Una analiv detta 
gltata di qUc^ti elementi 
avrebbe perme^o a 1 Am-
go I'etacco e ad Aldo l)'.\n-
gelo di costruire un .sern-
;io di cronaca fortemente 
infri'io di suspense: e. .\eb 
bene a not non piacciana 
iiitu/i ricostruziom die n-
.sc'iiaiio sempre di trasfor
mare la Querra m una ,MH-
ta di « giallo » o it: mat.h 
sportiro. dobbinmo ricono 
scere che. comtiwiue, lo 
spettacolo avrebbe avuto 
un AUO uitert'.s.sc e anche un 
suo senso. D'altra parte, la 
seconda jumibde chiave 
\arebbe stata Qudla di cen-
trare d servizio sulla ttnu 
ra di Lan<)\dorff. tipico uf
ficiale del Terzo Reich, le-
dele alio tradizioni mthta-
rifte ddla « orande Germa-
nia » e fervido soitemtorc 
del renime nazi^ia Attra 
icrso ianali^t del compor-
tamenta di r;iu'.->/<» u'Uciale 
durante la guerra e <tcl sun 
-uicidio finale. I'etacco e 
D'Angela avrehbero potuto 
allaroare il discorio e trar 
ne alcune rifles^iom politt-
die e di costume molto in 
terei^antt. non solo sul pia
no stonco. 

In realta. nel scrrizio di 
ieri sera non abbiamo tro
vato ne I'una. ne laltra di 
quote armlisi, ma solo una 
piatta rievocazione che. pre-
tendendo di sollevare molti 
wterrouativi, ' dura troppa 
co^e per scontate, finenda 
per non approdare a nulla. 
Molto tempo e stato *preca-
to nell'antefatto. duperdcn-
do<i in parttcolaii imlevan-
ti (come tutta la tcstimo-
nianza sull'analta a uno dei 
niercoiditi mglesi), mentre 
poi sia la battaglia die la 
qucstione del suicidio sono 
state trattate con eccessiva 
fietta Su questo piano il 
N(\TI;IO di prv>enta:ione del 
documentary scntto da 
(iioranMi Percao MIJ Itadio-
c()"iieiv formva un nmncro 
molto vtaggiore di uiforriin-
;wm ut'li. laugiumii'iido an
che una chiare:za super lo
re a (iiiclla del ^ pe::o » di 
I'etacco e D'Amielo I quali 
erano riusciti a trnrare al
cuni ottinn te.s-timoni. ma 
no'i hanno saputo ^ruttarli 
tome sareblic stato rossdnle 
(basta pcnsuic quali • dun 
nmenti » su una certa con-
ce:ione della guerra e del 
I'-t onore » uazista ancWc 
potuto jornire quel memhro 
dellequipaggio della iGraf 
Spec» r'ie lia parlato dt 
* imioco * e di e cccitazio 
ne', sc f()̂ (̂• stato mtcirt) 
goto a dot ere). Anche dal 
punto di vista del muntaii 
gw delle immaaini di reper 
torm c della loro c'(» ri\j»i-i-
den:a con i! cnmnwito ;xir-
lato. il scrvizio non n £ 
sembrato fc'uv i i»ant di 
cionaca auten'ica 'inuavo 
a momenti i>cr cnu'im Vi -i 
con ipiellt di wpertorio e 
cp:tcsti ultimi ciivo a line 
rat' N;K-W> in mo '.o < n>n en-
zinnaU'. eon ripet^-oir ihp 
finivano per acccntuarc la 
piattezza dell ins.eine 

g. c. 

preparatevi a... 
L'avaro sconfitto (TV 1° ore 22) 

Toto si presenla stasera 
nelle vest) dl un barone 
avarissimo che i compaesa 
ni sconfiggono organlzzan-
do una burla. II film, che 
fa parte del ciclo dedicato 
al grande attore napoleta-
no, e 47 MORTO CHE 
PARLA (la burla organiz
zata ai dannl del barone 
consisle appunto nel fargll 
credere d'essere morlo, co-
si che egli confldi a una 
fanclulla, presentalasl in 
veste di angelo, M luogo 
ove nasconde i suol averl). 
L'ispirazlone vlene da un 

lavoro di Petrolini, che 
Age, Scarpelli, Melz e Mar
ches! adaltarono per lo 
schermo. Regista e Carlo 
Ludovico Bragaglia, un ar-
tlgiano specializzato In film 
di facile consumo. Accanlo 
a Toto troviamo Silvana 
Pampanini, cne era allora 
una delle « maggiorate » dl 
primo piano del cinema ita
liano, e Adrlana Benettl, 
destlnata invece, anche lei 
per breve tempo, a inter-
pretare la figura della ra-
gazza dolce e casalinga. 

TELEVISIONE 1* 
10,30 SCUOLA MEDIA 
11,30 SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
12,30 DALLE ANDE ALL'HIMALAIA 
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 
15,00 RIPRESA D1RETTA Dl UN AVVENIMENTO AGO 

NISTICO 
17,00 GIOCAGIO' 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 PUGLIA SEGRETA 
19,15 SAPERE 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 TRIBUNA ELETTORALE 
22,00 47 MORTO CHE PARLA 
23,15 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19,00 SAPERE 
21,15 ALMANACCO 
22,15 MERCOLEDI' SPORT 

RADIO 
NAZIONAILE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6,30: Corso di lingua tede-
sca; 7,10: Musica slop; 
7,47: Pari e dispari; 8,30: 
Le canzonl del matlino; 
9,00: La nostra casa; 9,06: 
Colonna musicale; 10,05: La 
Radio per le Scuole; 10,35: 
Le ore della musica; 11: 
Un disco per I'eslate; 11,24: 
La nostra salute; 11,30: An-
tologla musicale; 11,55: 
Dalla Pontificia Basilica di 
Pompei; 12,20: Contrappun-
to; 12,36: Si o no; 12,41: 
Periscopio; 12,47: Punto e 
virgola; 13,20: Appunla-
mento con Luciano Tajo!i; 
13,54: Le mille lire; 14,00: 
Trasmissioni regional!; 14 
e 37: Listino Borsa di Mi-
lano; 14,45: Zibaldone ita
liano; 15,35: II giornale di 
bordo; 15,45: Parala di suc
cess!; 16: Programma per 
i piccoli; 14^5: Passapor-
to per un microfono; 16,30: 
Boomerang; 17,05: I giova
ni e II concerto; 17,30: In-
lervallo musicale; 17,40: 
L'Approdo; 18,10: Cinque 
minutl di inglese; 18,15: Sui 
nostri mercati; 18^0: Per 
vol giovani; 19,14: II tuli 
pano nero. Romanzo di 
Alessandro Dumas; 19,30: 
Luna-parfc; 2045: Fantasia 
musicale; 21: Tribuna elet-
lorale. Conferenza stampa 
del segretario politico del 
PDIUM, on. Alfredo Co-
velli; 22: Concerto. 

SECONDO 
Glomale radio: ore 6,30, 

740, 840, 940, 10,30, 11,30, 
12,15, 1340, 1448, 1540, 
16,30, 174tv 1840, 1»40, 
2040, 21,30, 2240; 645: Bol-
lettlno per i navlgantl; 
645: Svegliatl e canta; 
7,43: Biliardino a tempo dl 
musica; 8,13: Buon vlag-
gio; 8,11: Pari e dispari; 
8.40: Nicola Pietrangeli; 
8,45: Signorl I'orchestra; 
9,09: I noslrl figll; 9,15: 
Romantica; 9,40: Album 
musicale; 10: I tre came-
ratl. Romanzo dl Erich Ma
ria Remarqut; 10,15: Jazz 

panorama; 10,40: Corrado 
fermo posta; 11,35: LetU-
re aperte; 11,41: Un disco 
per restate; 12,20: Tra
smissioni regionali; 13: In-
consciamente tua; 1345: 
Miranda Martino; 14: La 
mille lire; 14,05: Juke-box; 
14,45: Dischi in vetrina/ 
15: Motivi scelti per voi; 
15,15: Rassegna di giovani 
eseculori; 15,57: Tre mlnu-
li per te; 16: Un disco p«r 
I'estate; 16,35: Pomeridia-
na; 16,55: Buon vlaggio; 
1745: Classe unica; 18,00: 
Aperitivo in musica; 18,15: 
Juke-box della poesia; 
18,55: Sul nostri mercati; 
19: Un cantante tra la fol
ia; 19,23: Si o no; 19,55: 
Punto e virgola; 20,06: 
Jazz concerto; 2045: Coma 
e perche; 21,05: Italia che 
lavora; 21,15: Bollettino P*r 
I naviganti; 22: Le nuove 
canzonl. 

TERZO 
10: Musiche operistiche 

di R. Wagner, C. Gounod, 
H. Berlioz; 1040: G. P. da 
Palestrina; 1040: L. Jana-
cek; F. Mendelssohn-Bar-
tholdy; 12,05: L'informatora 
etnomusicologico; 12,20 Strw-
menti: I'Oboe; 1245: Con
certo sinfonico diretto da 
Eugen Mravinski con la 
partecipazione del violinist* 
David Oistrakh; 1440: Re
cital del soprano Jolanda 
Torrlani; 1445: W. A. Mo
zart; 1540: Compositor! 
contemporanei; 16,10: T. 
Lupo; G. P. Telema^n; F. 
Liszt; 17: Le opinion! de
gli altri; 17.10: Carlo Ve-
tere: «Societa e salute >; 
1740: Corso dl lingua tede-
sca; 17,40: W. A- Mozart; 
18: Notizie del Terzo; 18.15: 
Quadrante economico; 1840: 
Musica leggera; 18,45: Pic
colo pianeta; 19,15: Concer
to di ogni sera; 2040: Com-
posizioni per organo di Max 
Reger; 21: Bella gente sta
sera; 21,45: Orchestra di-
retla da Bert Kaempfert; 
22: Giornale del Terzo; 
2240: Baudelaire intimo; 
23: K. Rllsager; 224$: Rl-
vlsta delle rivlst*. 
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