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Presa di 
• • 

posizione 

degli autori 

sugli Enti 

del cinema 
A seguito del recent! svi-

luppi della sltuazlone rlguar-
dante la rlstrutturazione de
gli Enti di Stato, gli autori 
cinematograflci italiani, riu-
nitl nelle due associazlonl 
ANAC e AACI, mentre stan-
no stabilendo i contattl ne-
cessari per un accordo ade-
guato alia gravisslma situa-
zione che si sta cercando di 
creare. hanno fatto pervenire 
al presidente del Consiglio, 
Colombo, ai ministri Matteot-
ti. Piccoli. Glolitti. al segre-
tari del partlti DC. PSDI, 
PRI. PSI. PCI, PSIUP e al 
president! della Camera e del 
Senato, due telegrammi. In 
quello dell'ANAC lAssoclazio-
ne nazionale autori cinemato
graflci) mentre si ribadisce 
1'opposizione «a! tentativo di 
restaurazione politica che nel 
settore cinematografico si pa-
lesa in manovre tendenti a 
bloccare ogni azione di rifor-
ma degli enti e delle struttu-
re condotta da autori, lavora-
tori ed organizzazioni» si de-
nuncla all'opinione pubblica 
«1 limlti tendenziosi delt'in-
chlesta giudiziaria sulle ge-
stioni degli Enti del cinema, 
strumentalizzata a fin! pollti-
ci di parte, mentre deve es-
sere generale e su tutto il 
passato». L'ANAC rivendica 
una seria indagine parlamen-
tare e un intervento demo-
cratico dal basso e nello stes-
so tempo rlchlama 1'attenzio-
ne delle forze polltiche. sin-
dacali e popolari sulle note 
poslzioni degli autori contro 
le false riforme, le false ri-
strutturazioni. le false demo-
cratizzazioni e rinnova 11 pro-
prio impeimo per una mobi-
lltazione delle energie dell'op-
posizione nel paese. 

Gli autori cinematografici 
che aderiscono all'AACI (As-
sociazione autori cinematogra
flci italiani) rilevano, nel lo-
ro telegramma, la tardiva 
pubbllcizzazlone delle denun-
ce all'autorita giudiziaria sul
le irregolarlta amministrative 
degli Enti cinema e la 11ml-
tazione dell'inchiesta soltanto 
alia recente gestlone anziche 
su tutto 11 passato. 

L'AACI — si afferma nel 
telegramma — «denuncla la 
tendenziosita di questa ma* 
novra e la degenerazione an-
tidemocrattca del rapporti tra 
rappresentantl del partlti al 
governo e categorie del cinema 
e rivendica un'indagine cono-
scitiva parlamcntare su tut-
ta la questioner 

La Franch a Cannes cal «Soffio al cuore» ; . ' " 
Quattro balletti al Maggio fiorentino 

L'Edipo di Malle non 
ne fa una tragedia 
Come il regista ha trattato il tema dell'incesto 
tra madre e figlio - II Belgio presenta « Mi-

ra », ritratto d'una donna molto libera 

Dal noitro inviato 
CANNES. 15. 

Edipo, non te la prendere: 
potrebbe c ŝere questa la mo
rale del Sofflo al cuore di 
Louis Malle. che la Prancia 
ha presentato oggi in concor-
so al Festival di Cannes, con 
adeguato contorno di elogi 
dellranti da parte della cri-
tlca parigina. e di «vocl» 
ben orchestrate, le quail dan-
no questo film come maggior 
rlvale di Morte a Venezia 
per il massimo premio della 
Rassegna. In verlta, l'unlco 
legaxne tra Morte a Venezia 
e Sofflo al cuore pud trovar-
si nel fatto che, qua e la, 
c'e un Hotel Des Bains a ln-
cornlclara la vicenda. 

Diglone, primavera 1954: 
Laurent, quindicenne, e 11 

terzo flglio maschio d'un 
agiato ginecologo e di Clara, 
itallana di nobile stirpe. spo-
satasl glovanissima, e ora sui 
trentacinque. Alia dura scuo-
la del fratelli, due sfrontati 
teppisti. e nel chiuso clima 
d'un collcgio cattolico, Lau
rent fa le sue prime, mal-
destre esperienze adolescen-
ziali. Legge Camus, medita 
sul suicidio. si masturba. re-
sta a mezzo (non per sua 
colpa) d'un primo contatto 
con l'amore mercenario. Pol, 
causa la lieve affezione car-
diaca di cui al titolo, va per 
qualche tempo, in compagnia 
della madre, in una localita 
termale. Qui, hanno modo di 
accertarsi i suoi sospettl 6U 
una relazione extraconiugale 
della genitrice; di essa. il ra-
gazzo diviene afTettuoso e 

le prime 
Musica 

Giovanni 
Crisostomo 

E' cominciato in quest! gior-
ni l'atteso Folkstudio Festi
val, che presenta. sul piccolo 
palcoscenico di via Garibaldi, 
cantanti e muslcisti italiani 
d'avanguardia. 

L'altra sera e stata la vol-
ta di Giovanni Crisostomo, 
un giovane chitarrlsta che vle-
ne conslderato, da tempo, co
me uno del set piu grandi in
terpret! italiani di «flamenco». 
Tale elogio si rivela piii che 
giustificato. Crlsbstomo, auten-
tlco «virtuoso« della chitar-
ra, si afferma In primo luogo 
come «lnterpreta n: stupendo 
esecutore di brani classic! e 
di altrl pifj modernl (interes-
eantl innovazloni llnguistlche, 
che a dire il vero non cono-
scevamo. attualizzano gli sche-
m! tradizionail del «flamen
co »). egli lmpone la sua mu
sics innanzitutto come un vel-
colo di sensazionl persona-
lissime, attraverso il quale e-
fprlme Immagini nuove, tal-
•olta lontane da quelle origi-
narie dei gitani andalusi. Un 
flamenco off, dunque, questo 
di Crisostomo, un nuovo mo
do di intendere la musica tra-
dizionale, incurante di ognl 
barrlera « classlcista » che pos-
ea arrestare la creazione. 

vice 

Teatro 

I legnanesi 
r approdaU al Teatro SJ-

atina d! Roma la troupe dei 
• Legnanesi* con un baga-
flio di success! plu unlco che 
raro in ventuno annl dl atti-
vita. Chi vosa pusi la vacca 
fe) sua (Chi grida di piu la 
vacca i sua) e il sedicesimo 
ccopione* della Compagnia, 
una «novitA assoluta* di Fe
lice Musazzi. il quale e anche 
un po' il capocomico e « pri
mo uomo» dl questo «Carro 
di Tespl» di lusso e sofistica-
to quel tanto che possa pia-
cere a certi nostri aintellet-
tuali» dalla battuta facile. Se 
ne e entusiasmato Unto Al
berto Arbaslno. per esempio, 
che se n'e uscito con questa 
battuta: «I1 solo complesso 
brechtiano popoUre esistente 
In Italia ». Quest! «Intellettua-
II» hanno il sacro tlmore del-
rimpopolarlta, proprio come 
quegll altrl «intellettuall» in-

' capaci dl guardare serenamen-
te a certi fenomeni cspetta-
colari* come la coppla Fran
co Frmnchi Clccio tngrassla e 
Yiqutpe DOrlglla PaTml. Tra 
1'altro. non e certo casual* 
che pin dt un crltlco abbia 
paragons to il fenomeno del 

, « Legnanesl» a quell'altro fe-
. nomeno che ai pu6 registrare 
, puntualmente la domenlca, 
euello della folia del Ufoai 
sua 11 apaltl degli stadl. 

i t proprio TogUamo tlrart 

in ballo Brecht, non c'e nien-
te di piu impopolare che lo 
spettacolone dei « Legnanesi», 
tanto lontano dal concetto 
brechtiano combattivo dl po-
polarlta quanto vicino al qua-
lunqulsmo protestatario di 
messaggi lanclatl sul filo di 
battute e di dopp! sensl accet-
tabili soltanto da un pubblico 
dl bocca buona, e tanti nostri 
«intellettuall » mai come og
gi si sono rlvelati tanto buon-
gustai e vogliosi di sedere al
ia mensa del «popolo». 

Chi vosa puse la vacca Vi 
sua e quindi una rivista con-
fezionata da teatranti consu-
mati dal mestiere, teatranti 
anche piuttosto furbi e sensi-
bili alle oscillazioni della mo-
da e del costume. Oggi non si 
fa altro che parlare dei «tra-
vestiti». ed ecco che i «Le
gnanesi*, inzuppando il pane 
nel fenomeno, insistono nella 
loro fortunaU formula ormal 
ventennale: come nelle sacre 
rappresentazionl, le parti fern-
mlnill sono interpretate da 
uomini truccati sapientemen-
te quel tanto da lasciar tra-
sparire, comunque, alcuni at-
tributl del sesso maschile. co
me i peli sulle gambe o sulle 
braccla. 

B 11 pubblico ride e al di
vert* plu alle inflessloni dia-
lettall che alle esperienze di 
Teresa Colombo (interpretata 
con raffinata istrioneria da 
Felice Musazzi), lavoratrice 
un tantino protestataria con 
quarant'anni di lavoro al te-
lalo sulle spalle. Ma il filo 
conduttore e esile: dalla pa-
rodla della creazione si passa 
alia vita di una fabbrica dove 
le Iavoranti si «autosfrutta-
no », da alcune battute polemi-
che sul problema della casa si 
salta in un ambientc zingare-
sco e poi ancora in alcune bat
tute - dedicate aU'ambiente 
«americano». Ma tutto il se-
condo tempo si trascina a fa-
tica, perche ormai lo «spetu-
colo » si era gia esaurlto nella 
prima parte, tra I'altro piu 
mossa e piu accattivante. 

Ci e impossibile citare 1'in-
tera troupe dei ventldue « Le
gnanesi*, ma diremo che il 
loro afflatamento e la loro vi-
talita istrionica sono piu unici 
che rari, specie nel teatro 
(ccolto*. Cordlalissimo il suc-
cesso, come era prevlsto. 

vice 

Cinema 

M'e caduta una 
ragazza nel piatto 

Rappreaentata anche in Ita
lia da Domenico Modugno e 
Paola Quattrini, la commedia 
dl Terence Frisby appare ora 
sulio schermo sceneggiata dal-
lo stesso Frisby e con la regla 
dl Roy Boutllnf. Mi caduta 
una ragana nel piatto vuole 
eaaera un apologo critico sul 
donglovannlsmo di weehio 

stampo, una satira alio « spor* 
caccione» della vecchia In-
ghilterra alle prese con le 
« femmine » della nuova gene-
razione. Peter Sellers e Ro
bert. un divo della televisione, 
scapolo plO che quarantenne, 
impenitente e gaudente, im-
prowlsamente preso al lacclo 
da Goldie Hawn, Mary, una 
diclannovenne In vena di sen
sazionl. 

Dopo una parentesi senti-
mentaie. preceduta da un 
«prologo di lotta» dove Ro
bert e ridotto un pedalino, 
Mary scarichera il romantico 
donglovannl. 11 quale non sa-
pra fare alro che rltomare 
tristemente e in solitudine alia 
sua professione di satire 

II film, a color!, non manca 
di carica satirica e di ama-
rezza, ma risulta, tuttavia non 
sufficientemente espressa la 
dialettica tra la vecchia « mo
rale » e la nuova. 

II bel mostro 
II bel mostro e un ricco 

glovin signore, Alain, con ten
derize sado-masochiste, onani-
stiche e omoseasuali. Sua mo-
glie, da lui spinta sull'orlo 
della paxzia, si butta dalla fi
nest ra. Una dirimpettaia, Na
thalie, per niente allarmata, 
sposa if fresco vedovo; e ne 
sopporta con pazienza le di-
sattenzioni e le stravaganze, 
sino a plombare anche lei 
nel pieno della nevrosi. Va-
namente. un umano e sagaoe 
commissario di pollzia cerca 
di evltare il ripetersl della 
prima tragedia; che stavolta, 
anzl, sara doppia. 

Diretto da Sergio Gobbi 
(francese, oriundo itallano, ma 
non c'e da vantarsene), // bel 
mostro ricorda alia lontana 11 
vecchio Angoscia di Cukor; 
ma e molto p!ii presuntuoso, 
e fatto molto peggio. Unlco 
elemento di relativo interesse, 
le pesanti allusionl (a comln-
ciare dai nomi) ai casi e al 
clima del *clan Delon». Per 
il resto. leccate immagini a 
color!, situazioni e dialoghi ri-
siblli e un'interpretazlone me
diocre da parte di Vima LIsi, 
appena corretta da parte di 
Charles Aznavour, deplorevole 
da parte di Helmut Berger, 
che solo ViscontI, miracolosa-
mente, era riuscito a far re-
citare. 

vice 

Ernesto Bassignano 

al Folkstudio 
Questa sera, alle ore 22, nel 

quadro delle rappresentazio
nl del Folkstudio Festival, 
Ernesto Bassignano presente
rs nel locale dl Via Garibaldi, 
un recital dl sue canzonl. In-
terverranno, In qualita di 
ospltl, Dulllo Del Prete e Ed-
monda AkUnL 

solidale confidente. Finche, 
complice l'ebrezza che conse-
gue alia festosa notte del 14 
luglio. Laurent si libera nel 
grembo materno delle sue 
frustrazioni; e subito dopo 
(beato lui) ha 11 suo primo 
rapporto « normale » con una 
compiacente coetanea. Insom-
ma, non e successo niente di 
grave, anzi. 

Dice il regista: «fare l'a
more con la propria madre 
pud essere una cosa eccellen-
te; in tuttl i cast, e meglio 
farlo che sognarlo per tutta 
la vita». Una battuta. si ca-
pisce. E sentite quest'altra: 
«gli psicanalisti non sono di 
tale parere, ed hanno ragione, 
perche perderebbero una buo
na parte della loro clientela ». 
Purtroppo, di splritosaggini 
del genere si nutre l'ideolo-
gia del Sofflo al cuore, alme-
no al primo llvello di «let-
tura». Scavando tin tantino, 
si scopre qualcosa d'altro: 
rambientazione e all'epoca 
della sconfitta francese in In-
doctna e della pace di Gine-
vra; e, soprattutto nella pri-' 
ma meta del racconto cinema
tografico. s'intravedono i ri-
flessi delle clrcostanze storl-
che, si accenna una crltlca, 
del resto timida e involuta, 
verso lo spirito colonialista 
e retrivo della borghesla di 
provincia transalplna. E II ri-
so contagloso che, alia fine 
del film, travolge tutta la fa-
mlglla di Laurent, potrebbe 
significare, anche, non tanto 
un superamento di antichl 
tabu, quanto una pervicace 
incosclenza davantl al mall 
pubblicl e prlvatl di una so-
cleta (la quale, di 11 a poco, 
sarebbe passata dalla guerra 
d'Indoclna a quella d'Alge-
ria). Ma sono pure supposl-
zloni, scarsamente avvalorate 
da una condotta registlca plat-
ta. da un tessuto d'immagi-
nl (a color!) flebile e smor-
to. da una scenegglatura (del-
lo stesso Malle, e adesso pub-
blicata per 1 tip! di Galli-
mard!) cui non perdoniamo 
1 raccapriccianti riferimentl 
a un ipotetico antifascismo 
italiano dl stampo snoblstl-
co-dongiovannesco e la spa-
ventosa macchietta della go-
vemante toscana (Ave Nin-
chl). Anche la nostra Lea 
Massari. solltamente brava, 
non sembra troppo aiutata 
dal suo personagglo. Meglio, 
comunque. il giovanissimo 
Benolt Ferreux e gli altri del
la sua stessa generazlone. ef-
flcaci nel rendere le ruvi-
dezze, le smanie, le esalta-
zioni degli annl verdl. 

Con la Francia, oggi di tur-
no il Belgio: itftra e. per le 
sattezza, il frutto dl una pro-
duzione associata tra Belgio 
e Olanda, e parlato in flam-
mingo e. per I'aspetto figura
tive appare influenzato posl-
Uvamente dai maestri Ionta-
ni e vlcini della pittura dl 
que] paesi: la fotografia a co
lor! e di Eddy Van Der En-
den, la regia dl Pons Rade-
makers. L'azione si svolge 
agl! Inlzl del secolo. in un vil 
lagglo mlsero e isolate: gli 
abitantl del luogo contrastano 
la costruzione a! un ponte e 
di una strada, dai quail non 
si aspettano nulla di buono; 
sullo sfondo di questo con 
flitto. che echeggia dissldi 
(sociali, linguistlci, culturali) 
tuttora draramaticamente a 
pert!, si staglla il personag 
gio d'una ragazza molto Iibe 
ra, spregiudicata e Incostan 
te, Mlra. Tra i suoi amanti. 
spiccano il giovane zlo (ahi, 
ci rislamo con Tincesto), che 
finlsce In galera per omicidio. 
e I'ingegnere diretto re dei 
lavori. che perde la testa per 
Mira (slno a essere dlsereda-
to da sua madre) e la sposa. 
Ma la ragazza lo lascia, e si 
awia verso un Incerto destl-
no NeU'lnsleme. un film oscil-
lante da un tema all'altro, 
confusamente narrato. e inter-
pretato alia men peggio: co-
spicua, da alcuni puntl dl 
vista. I'attrice Willeke Van 
Ammelrooy. 

Domanl. tocca airungheria, 
con Amore di Karoly Makk, 
e alia Gran Bretagna, con 
Walk about di Nicolas Roeg. 

Aggeo Savioli 

NELLA FOTO: Lea Massari 
• il giovane Benolt Ferreux 
in una scena del «Sofflo al 
wwrii. 

Suggestioni di civilta 
musicali extra -europee 

«La creazione del mondo» di Milhaud, «II figliuol prodigo » di Proko
fiev, «II canto dell'usignolo» di Stravinski e « Fantasia Indiana» di 

Busoni in uno spettacolo unificato dalle coreografie di Milloss 

$ 

Dalla noitra redaiione 
FIRENZE. 15. 

II corpo dl ballo del Teatro 
comunale ha esordlto stasera 
al «Maggio» in uno spetta
colo dl balletti molto impe-
gnativo e di grande interesse 
artistico. Strettamente legato 
al tema centrale dell'attuale 
rassegna fiorentina (rapporti 
fra le muslche deH'Occidente 
e le civilta musicali extra eu-
ropee) il programma com-
prendeva ben quattro opere: 
La creazione del mondo di 
Milhaud, II figliuol prodigo, 
di Prokofiev, novita per Fl-
renze, // canto dell'usignuo-
10 dl Stravinski (in prima 
ttaliana) e Fantasia Indiana 
dl Busoni (prima assoluta), 
tutte affidate alle sapient! ed 
esperte man! del coreografo 
Aurello M. Milloss, cui la sto-
ria del balletto italiano e fio
rentino in partlcolare deve 
moltisslmo. 

E cominclamo dalla novita 
assoluta e cloe da quella Fan
tasia indiana che altro non e 
se non YOpera 41 per piano
forte e orchestra, scrltta da 
Busoni nel 1913, su autenticl 
tern! dei pellirosse amerlcani, 
collezionati dalla allieva Na
thalie Curtis. II punto dl rife-
rimento teorlco lo troviamo 
nel sagglo Una nuova estetica 
della musica, nel quale Bu
soni teorlzzava la possibillta 
dl una estenslone della gam
ma modale a ben 113 scale. 
11 rlsultato, sul piano musi-
cale, non va oltre 11 llvello 
dell'esperimento. Quasi un 
esercizio. di impronta. man-
co a dirlo, lisztiano trascen-
dentale. Pieni d! colore e di 
buon gusto le scene e 1 co-
stumi di Corrado Cagli, che 
ha dato vita, con la sua abile 
tavolozza d'artista, alia am-
blentazione ideale realizzata 
con maestria da Milloss. Ec-
cellenti protagonist! i balle-
rini Hector Barriles (lo spo-
so) e Anna Berardi (la spo
sa). 

L'altra novita, quasi assolu
ta II canto delvusianolo di 
Stravinski era affidata, per 
le scene e 1 costumi, a Da-
rio Cecchi. Uno stacco netto 
— ma non per questo meno 
suggestivo — rispetto all'in-
tenslta cromatica del Cagli 
della Fantasia. Darlo Cecchi 
ha puntato declsamente sulla 
ricostruzlone dl un ambiente 
clnese, fortemente astratto e 
idealiszato; le Immagini e i 
personaggi si muoveranno co
me airinterno di una vetrlna 
in cui le figure, dipinte sulle 
tazze di porcellana, comin-
ciassero come per magla, a 
svolgere motivi di dansa. Si 
sono fatti ammirare per le 
prime parti: Filippo Meruc-
cl (l'imperatore della Cina), 
cristina Bozzolini (l'uslgnuo-
lo), Aldo Gardone (la morte). 

E' morto 
lo scrittore 

Tyrone Guthrie 
DUBLINO, 10 

Sir Tyrone Guthrie, 11 noto 
scrittore di commedie, e mor
to oggi a 70 annl nella sua 
resldenza di Newbllss. Nato 
nel Kent da una famiglia scor-
zeselrlandese. Sir Tyrone era 
stato cancelllere dellUniversl-
U Queens dl Belfast ed aveva 
fondato nel 1963 il teatro dl 
prosa « Guthrie » a Minneapo
lis. I suoi lavori erano statl 
eseguiti in tutto il mondo. 

La musica di Stravinski, che 
attua Blngolarl sintesi strut-
turall tra moduli pentatonici 
cinesi conness! In modo po-
limodale, inventando anche 
scale pentatoniche artlflclall, 
rlchiederebbe un dtscorso a 
parte, che lo spazlo purtrop
po non cl consente di poter 
svolgere. 

Dl stampo piu tradizlonale 
ma non per questo meno gra-
devoli le realizzazloni dei bal
letti di Milhaud (scene e co
stumi dl Emanuele Luzzati) 
e di Prokofiev (1 costumi so
no dello stesso Milloss), che 

hanno permesso a Glovanna 
Papl, Flavio Bennati, Marga 
Natlvo, Glancarlo Vantagglo 
e agli altrl danzatorl, di dare 
un Del sagglo di stile e di ef-
flclenza. L'Orchestra del Mag
gio, diretta con slanclo e 
con preclsione dall' ottlmo 
Marcello Panni, ha confer-
mato ancora una volta di ave-
re consolidato la conquista di 
un elevatissimo llvello inter
pretative. Caloroslssima l'ac-
cogllenza del pubblico. Bono 
prevlste tre repllche. 

Marcello De Angelit 

L'operetta di Offenbach a Roma 

Orfeo all'inferno 
ma senza coraggio 

in un clima quleto, rasse-
gnato, acquiescente e senza 
pretese (in un clima come 
questo vanno di pari passo, in 
Italia, per lo meno la TV e 
il teatro llrlco), non ha avu-
to alcun partlcolare morden-
te \'exploit di fine stagione 
costituito dall'Or/eo all'in-
ferno, dl Offenbach, presenta
to ierl quale novita per Ro
ma. Si tratta certamente 
d'uno spettacolo garbato, ela-
borato ed elegantemente rlvl-
atalolo, ma — appunto — 4 
vlttlma di quel clima d! cui 
si dlceva. 

II limite di questo spetta
colo sta proprio nella man-
canza di iniziatlve piO co-
ragglose nel reallzzare un 
«aggiornamento» delle si
tuazioni sceniche, che anda-
va fatto in modo piu radl* 
cale. II massimo del riferl-
mento ai nostri glornl si ha 
quando uno domanda a Mer-
curio, che e il portalettere 
dell'Olimpo, se e flnito lo 
sciopero del postlnl, o quan
do, con facile lapsus, Ave 
Ninchl Invito Orfeo ad an-
dare all'Olimpico (invece che 
airoiimpo) in modo che ri-
sponda: «a vedere la Roma?*. 

Nel corso dello spettacolo, 
poi, cl si complace, a vol
te, di versificare le parti re-
citate. Provare per credere: 
la versificazlone ha la stessa 
melensaggine di quelle tlrl-
tere rimate che Alberto Lu-
po declama dal video. 

A pensarci bene, potremmo 
avere, in questo sontuoso 
spettacolo operettlstlco. Tan-
ticipazione dl ci6 che potra 
vedersi in TV, quando saran-
no adottoU 1 color!. Dlpen-
desse da noi, anzi, porterem-
mo le telecamere, e farem-
mo l'affare lirlco-televlsivo, 
peraltro In perfetta linea con 
la quiete del programml TV. 
E, del resto, parteclpa allOr-
feo anche Ave Ninchl (nella 
parte deiroplnione Pubblica) 
e c'e una Edda Vincensl (bra-
vissima, brillante Eurldice) 
che, nel terzo atto, fa U pos-
sibile per accostare II suo 
personagglo (abbigliamento, 
mossette, capelll a mappa-
mondo) a quello della frent* 
tica, svamplta Minnie Mlno-
prio (il che va tutto merito, 
ai caplsce, della slmpatioa 
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L'ERCOLE D'ORO 
olio Soc. RAPEni - Awolgibili 
COMPIANO - VAL TARO (Perma) 

Il « Premio intem<i2ionaie tMCULt UUHO > delle Attivita tco-
nomiche e stato assegnato recentemente alia Soc. KAKTTl 
AWOLGIBILI, specializzata nella LAVORAZIONE OCLLE MA-
TERIE PLA8TICHE, con sede In Complano Val Taro (Parma). 
L'alto riconoscimento di merito, creato per premiere I'eccel-
lenza della produzione. le ottlma organlzzazlone commerclale 
e lo spirito dl collaborazione dimostrato nel nguardi del set-
tore produttivo. e stato conferito in Campidoglio. alia pre-
senza delle piu alte autorlta clvlli, polltiche e religiose. 
I Fratelli RAPETTI premiatl con L'ERCOLE D'ORO. hanno otto 
vita ad una Azienda veramente conslderevole: aubentrati 
giovsnissimi aU'attivita del padre Giovanni, ereditandone le 
dot! moral), la genialita e I'intraprendenra. hanno seputo In 
brevlsslmo tempo consolldare la loro posizione, costruendo e 
BORGO VAL Dl TARO un nuovo stabillmento per le produzione 
dl PORTE IN LAMINATO PLASTICO ed affinl. che eorge eu 
una area dl circa 35 000 mq„ ed e dotato delle piu modeme 
attrezzature capaci dl una produzione dl oltre 25.000 ml. glor-
nalierl per soddlsfare Is esigenze della plu vesta potenzlele 
clientela. 

Nella foto da sinistra: I Fretein Oeom. Ennk) • Angefo RAPfTTI. 
II Cerdlnele Dell'Aeque ed II Wndeeo dl Rome on. Deride eobtto 

vedette americana). C16 ac-
cade speclalmente quando Eu
rldice ballonzola e glronzo-
la sia lntorno al servltore 
di Plutone (che e un bra-
vlSBlmo Sergio Tedesco. ad-
dlrittura Inedlto. lui che e un 
dlnamico attore e cantore, 
nel panni di un vecchio sva-
nlto), sla lntorno a Glove 
(le lodl ad Alberto Rlnaldl 
sono d'obbligo, tenuto anche 
conto che la sua eslbislone 
s) pone come pllastro dello 
spettacolo e che 11 Rlnaldl re-
clta e canto, certo, come un 
dlo). 

Glove e Plutone e'entrano 
perche sono 1 due che si con-
tendono le grazie di Eurldice. 
Quest'ultima e una moglie 
che non ne pud piu del ma-
rito, cioe dl Orfeo, che ve-
diamo nel panni di un can-
tautore falllto, poi maestro 
dl violino che pomlcia con le 
allieve. In questo ruolo non 
e privo di smalto 11 tenore 
Giuseppe Dl Stefano. Peccato 
che, dopo 11 primo atto, egli 
pressocne scompaia dalla 
scena. 

Orfeo, quando Eurldice e 
rapita da Plutone (piuttosto 
centrato- e misurato e. sce-
nlcamente e vocalmente, 
Guldo Mazzinl). e costretto 
— e non vorrebbe — a sa
tire flno da Glove (ve lo 
trascina 1'Opinione Pubbli
ca) per chiedere II ritorno 
di Eurldice alia vita. Glove 
acconsente, ma poi, lngelosl-
to e invaghito, fa In modo 
che Orfeo ai volt! a guardare 
Eurldice la quale rlmane pre-
da del capo degli dei. 

Gli del fanno una ouona 
corona (la legge Corona non 
e'entra; non &b dlvinlto che 
possa tenerla In vita), e si 
dlstinguono Alberta valenti-
m (Diana), Fedora Barbieii 
(Giunone). Elena Zilio (Mi
nerva), Qino sinlmberghi 
(Mercurio), Lulgi Infantlno, 
waiter Alberti. Edith Mar-
telll (una Venere, niente 
male). 

La regla (Herbert Graf) 
che lnnalsa su antiohe colon-
ne, oome uno atemma, aquile 
romano-hltlerlane, e per6 
anch'eaaa rinunciataria, mite, 
opportunlaUca, priva d'una so-
starniale vi$ eotniea, e lon
tana dal volar castigare I co
stumi, rldendo. I quail co
stumi (quelll che al metto-
no addosso, non 11 costume 
che sta dentro e sul quale 
si atteggia la vita) sono per-
Unentl e impertinent! nello 
stesso tempo. Venlero Cola-
santi e John Moore hanno. 
lnfattl. costumi da vendere, e 
pure le scene, rlevocantl U 
mondo superior d'Ollmpo e 
una Oracle blanca come fan-
taacos) e quello Interior (11 
regno dl Plutone). aono II 
frutto d'un talento (si auase-
tuono sema interrompere il 
rlttno dell'azJone. rune dalla 
dissolvenza deiraltra. e eostl-
tuiscono 11 decoro dello spet
tacolo) anchesao ricco dl idee 
da vendere (e. infatti, I com-
pratori non mancano). 

L'aggiornamento , musicale 
(ma ha collaborato anche a 
quello scenico) e di Bruno 
Madema il quale, per ecces-
so d'amore offenbachiano. 
non ha per© afrondato lo apet-
taoolo da quaJcne proliaalu 
(dopo il primo atto. U tutto 
si assoUiglia. e si lmpoveri-

see d'tnteresae), preferendo 
anche lroprontare ad una ve
na patetlca e meilneonlca piO 
che sarcastica ed irontca, ad 
un piglio remlssivo plu che 
frustante e agsresslvo, il fa-
scino (o proprio II rimplan-
to» d'una musica ancora friz-
aante. Alcune inveruioni tim 
briche (rintervento del due 
planoforU. dello xllorono. del 
bombardino) — dello stesso 
Maderna — sono pert deter
minant! nel dare nuovo ner-
bo alia musica. 

Appiausi a conaenal (C* poi 
un giovane e fresco corpo 
di ballo. eccellente sia nel ve-
ettre gli abiU d'un graft*, 
che quelll di scalmanatl neo 
danaatorl dl caivcan) hanno 
puntegfiato lo avohjertl dello 
spettacolo, con sgrandinate 
apeeso a aeena aperta, Inten-

aissime alia fine di ognl atto 
e delTopera, ooncluea (ma non 
convincentemente) eon quel 
c parapapm-papa • che place-
va anche a Raact1 e che an
cora adesso gli autotnobillsu 
osreano dl Imltare eon 11 

• • V. 

oggi vedremo 
COLAZIONE A STUDIO 7 
(1°, ore 12.30) 

La gara gastronomlca presentato da Umberto Orsln! vede 
oggi a confronto due scuole culinarie opposte: quella del Tren-
tino-Alto Adige e quella della Calabria. Per la prima verra 
sottoposto al giudizlo della gluria la Zuppa di canederli di 
fegato, per la seconda 1 Maccaruni 'i casa a ghiotta. 

SPORT (1°, ore 15 - 2°, ore 17) 
Gli sport in programma saranno tre. L'automobillsmo, con 

le rlprese della Targa Florlo, valida quale sesto prova del cam-
pionato internazionale marche. L'lppica con la Coppa d'Oro 
di galoppo in programma a Milano. II tennis con l'ultima gior-
nato dell'incontro di Coppa Davis fra l'ltalla e la Jugoslavia. 

IL SEGNO DEL COMANDO 
(1°, ore 21) 

Comlncla questa sera una sorto di esperimento televisivo. ' 
11 segno del comando, infatti, viene presentato come un giallo' 
dl fantascienzav una formula cioe assolutamente lnedlta per' 
il pubblico italiano che non dovra dunque appasslonarsl sol-' 
tanto alia ricerca del colpevole, bensl seguire l'itlnerario di -
-una vicenda che dovrebbe svolgersl sul filo dell'irrazionale. Gl! i 
autori del soggetto — Bollini. D'Agata, Guardamagna e Man 
dara — hanno puntato infatti ad un gioco di suspense che e i 
fatto dl colpi di scena assolutamente illogici e dunque. tutto 
sommato, facili da costruire anche se risulteranno piu difficili 
da giustiflcare. La storia, infatti, prende avvio dall'arrivo a 
Roma di uno studioso inglese che ha svolto particolari ricerche 
sul periodo romano del poeta Byron, esamlnando in partlcolare 
un dlario cui si fanno numerosi cennl a fenomeni da scienze 
occulte. Fra I'altro. lo studioso viene alia ricerca di una piazza 
che Byron descrive fedelmente nel suo dlario, ma che forse 
non esiste. Questo 1'awio: 11 resto si snoda con un Incalzare 
del fantastico e, ad ognl buon conto, anche di qualche morto. 
Gli interpreti di questo « esperimento 0 sono Ugo Pagliai, Carla 
Gravina, Massimo Girotti, Rosselta Falk, Franco Vol pi. Carlo 
Hintermann, Silvia Monelli. Andrea Checchi. La regia e di 
Daniele D'Anza. Nelle foto: Carla Gravina e Massimo Girotti. 

CINEMA 70 (2°, ore 22.25) 
H servizio principale e dedicate ad una inchiesto sul cinema 

danese dopo la morte del suo piu lllustre esponente. Carl Theo-
dor Dreyer. Gil autori, Enzo Natto ed Aldo Bruno, hanno in 
tervistoto alcuni registl (Henning Carlsen e Palle Schmidt) 
e lo scrittore Peter Ronild. Un altro servizio e dedicate ad 
un incontro con il regista italiano Marco Bellocchio che sta 
ultlmando il montaggio del suo terzo film Nel nome del padre 

program mi 
TV nazionale 
12,00 Domenlca ore 12 

Settimanale dl fattJ 
e informazionl reli
giose 

12.30 Coiazione alio Stu
dio 7 
Quarta puntata del 
programma gastrono-
mfco presentato da 
Umberto OrslnL 

13^0 Telegiornale 
14.00 A come Agrlcolrura 
1SJ00 Sport 
ie.43 Le IV del regain . 
1745 90. mlnuto 
1735 La freccia d'oro 

Tra gli ospiti di que
sta sera Romlna Po
wer, Udia AlfonsL 
Preaentano Pippo 

Baudo e Loretta 
Ooggl. 

19.00 Telegiornale 
19.10 Sport 
19.55 Telegiornale sport 

Cronache dei partiti 
20^0 Telegiornale 
21M II segno del oa> 

mando 
22,10 La domenlca spor

tive 
23.00 Telegiornale 

TV secondo 
17J0 Sport 
21,00 Telegiornale 
21.15 Per un gradino in 

piu 
22,15 Proaslmamente 
29.15 Cinema 70 

Radio 1 

Gionul * radio: er« C, I S , I S , 
ZO. ZS.OSt %t Mattatfno • * 
csl«: e.54: Aimtnaccot 7.201 
QWMrmtV; S.30: VH» M l CM»-
»t-. 9-. M M K I p*t •reHI; §.10> 
M M M cattolico; 9.30: M i m 
10.19: »•(*«. raymi ! ; ie.«St 
MkticMtMCfi; 11.19: I I elr*» 
le —t tvnireri; 12: StiwiHh 
12.29: Vftrtna Si Hit Pmn**i 
19.19: even pemertMiet 19.10: 
fomcriff lo con Mlna; 19.09: 
II NtcMatstM: 17: Tatto II CM-
cH> mliHrta a«r mia«t«; 19: Caw-
totil naaotctaM; 19.19: I I tarn-
carts fella demaMca; 19: Lacrar 
LlnSw all'oraano: 19.19: I ta-
roccMi 19.30: TV i m M n i 
20.29: tat to •^•ttran 21.20: 
Concerto; 21 .99: 0 « D M *TOi 
22.19: Orchattra etratta «a t * 
rnunao Root 22.40* 
mtnta: 22,49: ralco 41 
Nio. 

Radio 2° 
Olornala rao'iot era 7.30, 

9 .90, 9 ,10. 10,10, 11.10. 
I S . I O , 19.29, 19,10. 19.10, 
21 .19 , S4| 0* I I 
7.40i 

ria Ino • Chlco Bimqaa #a 
V a V l IVjaVVOaf 9 f l * v f ^r|9JBffje) #M49f* tg^ 

•m 9 .40: Urn 4bco a«r I'Mtata; 
9.14: I taroccM; 9.39: Graa 
Varieta; l i t Chiamata Roma 
1 1 3 1 ; 12: Antcprima *port| 
12.30: Clawtc-Jock«7i 13: l | 
Gamtero; 13,35: Alto aratfi-
NMntot 14,10: L« nostra orcha
ttra «i mawca lanaia i 15> La 
corrMai 15.40: La piaca il claa-
«*eo?i 17i I I rtochlanlantat 
17.30: latarfofiico-, 18.40: La 
r*4ora a acmara ailaara?i 
19.05: Coaa cosif 20.10: I vip 
a«tl'ap*ra; 21,10 Diachi ricv-
Tatl: 21.90: « L*a4acMiona aan> 
tiNMHtaW a. dl Gattava fl»o-
aart ( I I ) , 22 .40. I I nostra 
9w4t 23.03: Oaonanotta Co-

Radio 3° 
Or* 10: Concerto 41 aparto-

rai 11.90: Folk-oiusici 12.20: 
L'apaia piantstica 41 lohaanaa 
Branmti 11.2S: • Otr Corrasl-
4«v ». Musica 4i Huao Wol l . 
(Owattro a l t i ) i 15,30: • I I «!• 
tio 4aH'lnnoc«fu« • Tra attl 41 
Danta Trotsli 18,30: Musica 
laaatrai 19.19: Coacarto 41 ofal 
•arai 20.45i *oa*la nal ato«4oi 
aoatl romantic! ttaatchit 21 i 
Qlavajalo oat Taraof 31,101 
CtokaTa 


