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Per la Mostra di Venezia 

Incrinature fra i 
sostenitori della 
operazione Rondi 
Dimissionario uno dei membri della commissio-
ne degli «esperti» • Assurdo silenzio del «Giorno» 

Nuove battute polemiche 
sulla questione veneziana. 11 
massiccio pronunciamento di 
cineasti, lavoratori, organizza-
tori culturali contra il colpo di 
mano Colombo - Matteotti ha 
prodotto le prime incrinature 
all'interno del piccolo ed ete-
rogeneo grnppo (anche sc 
adorno di qualche nome illu-
stre) dei sostenitori di Ron
di e dell'operazione autorita-
ria che su di lui s'impernia. 
II critico cinematogra/ico del 
Messaggero, Guglielmo Bira-
ghi, ha declinato Vincarico di 
«esperto» conferitogli dal 
commissario straordinario del
la Biennale, dottor Longo. E 
cib su richiesta della direzio-
nc del giornale; questa, come 
si esprimc tin comunicato ap-
parso ieri sul quotidiuno ro-
i7iano, «visti i contrasti che 
attualrnente sconvolgono il 
mondo cinematografico italia-
no », ha pregalo il suo redat-
tore di compiere tale passo. 

II gesto di Biraghi, collega-
to all'esigenza «di consentire 
al suo giornale di conlinuare 
nella linea di obiettivita che 
lo ha sempre distinto in ogni 
campo dell'in/ormazione», e 
presumibilmente destinato (a 
parte Vestrema opinabilita del-
I'asserzione circa robiettlvita 
del Messaggero) a creare ul-
teriori problemi. Non e chi 
non veda, ad esempio, I'inso-

stenibilita della posizione del 
Giorno, i7 cui critico, Pietro 
Bianchi, ha accettato di afflan-
care (insiejiie con il demo-
cristiano Valmarana, il social-
democratico Guerrini e Tom-
maso Chiaretti) il vice-com
missar io della Mostra di Ve
nezia: il quotidiano milanese, 
che si pro/essa democratico e 
antifascist, sara da meno del 
Messaggero? E potra, soprat-
tutto. proseguire nella linea 
7i07i dell'obiettivita, 7/m del si
lenzio piu co7tipleto e grotte-
sco, ignorando l'af/are della 
Biennale, che pure comincia a 
trovare largo eco sui maggio-
ri organi di stampa italiani? 

Chi tace, insieme col Gior
no, e naturalmente la TV (si 
veda, in questa stessa pagina, 
il commento del 7iostro criti
co televisivo). Ha riacquista-
to la parola, i7ivece, il critico 
del Popolo, VahJiarana/il qua
le ha speso tma buo7ia colon-
na di piombo, dome7iica scor-
sa, per polemizzare con lo 
schiera7nento di opposizione 
all'a operazione Rondi»; egli 
se7nbra co7nunque preoccupa-
to dell'unita ampia e profon-
da realizzatasi, su questo co
me su diversi punti importan-
ti, fra autori e lavoratori, e 
che costituisce infatti I'elemen-
to caratterizzante della situa-
zione. 

Domani sera al « Maggio » 

Due eroine 
«esotiche» 
a Firenze 

I balletti su Padmavati e Sheherazade con-
cludono la parte scenica della rassegna 

Mastroianni nel nuovo film di Scola 

La bomba di Rocco 
( * •> 

contro I'America 
La metamorfosi di un mite nella giungla di Chicago 

SI conclude, domani, a Fi
renze — dal punto di vista ope-
ristico — il « Maggio » dedica
te quest'anno agli influssi del-
le civilta extra-europee nella 
musica occidentale. II Teatro 
comunale ospitera l'opera-bal-
lo Padmavati, di Albert Rous-
sel (1869-1937), in edizione ori-
ginale, diretta da Georges Pre-
tre; e Sheherazade, di Rimski-
Korsakov (1844-1908). 

Le due parti dello spettaco-
10 — per quanto apparente-
mente diverse — hanno in co-
mune il destino degli autori. 
Sia Rimski-Korsakov, prima, 
sia Albert Roussel, dopo — in
fatti — saggiarono la loro vo-
cazione musicale intraprenden-
do dapprima la camera na-
vale. II primo fu per lunghi 
anni cadetto di marina; 1'al-
tro, Roussel. ufflciale di ma
rina fino al 1894. Meno di die-
ci anni dopo. si affermd in 
campo musicale con il balletto 
Le festin de I'araignie (1913). 
Suggello questo successo nel 
1923. con la rappresentazione 
a Parigi di Padmavati. com-

Ksta lentamente e dopo un 
ngo viaggio in Oriente (In

dia. Cambogia, Indocina). 
Padmavati, in un certo sen-

so. conclude la serie awiata 
neirottocento da Meyerbeer, 
delle opere incentrate su eroi
ne o esotiche ». Non per nulla, 
11 « Maggio» si inaugur6 con 
VAfricana che e la prima ope
ra moderna in cui si incontra-
no e. anzi. si scontrano 1'im-
perialismo europeo e la fierez-
za di altri popoli. 

Nell'opera di Roussel. perd, 
1'urto non avviene tra europei 
e popoli da «colonizzare». 
bensi tra indiani e musulma-
ni. o giu di li. conquistatori 
comunque dell'India. 

C*e un Sultano (e l'lndia su-
bi l'occupazione musulmana) 
che occupa la citta di Chitor, 
ma e pronto a stringere patti 
d'amicizia e d'alleanza se po
tra avere in omaggio (e un 
suo desiderio intenso) la mo-

glie del re Padmavati. H re, per 
salvare il paese dalla distru-
zione incombente, imporrebbe 
alia moglie il sacriflcio. La 
ragion di Stato prevale sul-
l'amore. Padmavati respinge 
11 baratto e, in uno slancio 
d'amore, per togliere il con-
sorte da ogni impiccio, lo uc-
cide. facendosi poi portare sul 
rogo. Quando il Sultano piom-
ba nel tempio, dovra arrestar-
si sulla soglia per non esse-
re coinvolto nelle fiamme che 
crepitano furibonde. E' un fi
nale che si ricongiunge a quel-
li del Trovatore, della Kovdn-
cina, della Valchiria, del Ore-
puscolo degli dei, dei Pescato-
ri di perle: un finale con 
fiamme. 

La regla e la coreografia so-
no affidate ad Aurelio M. Mil-
loss 11 quale, con Nicola Be-
nois, scenografo e costumista, 
e anche 11 realizzatore coreo-
grafico della partitura di Rim
ski-Korsakov. 

Sembrera strano. n.r. Shehe
razade, risalente al 1888. sol-
tanto dopo la morte del com-
positore, fu utilizzata come 
musica per balletto. 

H primo balletto rientrd nel 
programma della compagnia 
di Diaghilev. Cid awenne nel 
1910, a Parigi, con scene e 
costumi, sfarzosi, di Leon 
Bakst, e su libretto di Ales-
sandro Benois. Ancora un'al-
tra cosa sembrera strana: il 
balletto — la coreografia era 
dt mehele Foklne (il quale 

nello stesso anno presento 
YUccello di fuoco dl Stravin-
ski) — utilizzava per le danze 
soltanto il secondo e il quarto 
movimento della suite sinfo-
nica, della quale meta del pri
mo movimento era destinata 
ad ouverture, mentre 11 terzo 
era abolito del tutto. 

La coreografia di Milloss uti-
lizza, invece, tutti e quattro i 
tempi della suite, con un am-
pliamento della trama. 

Neir/wrem del sultano c'e 
qualche smania amorosa. La 
Favorita arde di passlone per 
un giovane schlavo. II Sulta
no incoraggia il flirt e, fingen-
do una improwisa necessita 
bellica, lascia il Serraglio. 
Tornando airimprowiso, tro-
va una situazione cosl corni-
ficante che passa tutti a fllo 
di sclmitarra. Dopo la strage, 
interviene Sheherazade, sua 
nuova moglie, a raccontare fia-
be per mille e una sera. 

e. v. 

Lo «show» 
d'addio 

di Sinatra 

HOLLYWOOD, 14 
Nel corso di una grande 

serata di gala a scopo di be-
neficenza svoltasi ieri a Hol
lywood. Frank Sinatra ha da-
to l'addio al mondo dello 
spettacoio dopo una carriera 
di cantante e attore comin-
ciata poco dopo il 1940. Si
natra ha 55 anni, e d'ora in 
poi non apparira piu n^ in 
televisione, n& in film, n6 in 
pubblici recital. 

Durante la serata d'addio, 
Frank Sinatra ha cantato 
una selezione dei suoi mag-
giori success!, concludendo 
con una canzone che dice, 
alia fine, cscusate se sparl-
sco...». 

NELLA FOTO: Frank Sina
tra durante la serata d'addio. 

Questo Permette? Rocco 
Papaleo, il regista Ettore Sco
la lo definisce un apologo sul-
l'America, sulla violenza, sulla 
crudelta, sulla repressione, sul-
corruzione, sul razzismo che 
— dice Scola — e « pianta pu-
ramente americana ». « Se vi-
vessi in America avrei paura 
per i miei figli per la violen
za psicologica che sui giova-
ni (e sui non giovani) viene 
esercitata in continuazione — 
aggiunge il regista —. Tutto e 
violenza, dal modo in cui la 
puooucita u oooiiga a com-
perare quella saponetta o que
sta carameila. Non ci sono, 
in quel paese, persuasori oc-
culti, ma palesi e quanto pa-
lebi». iviarceiio Mabtruianru e 
Rocco Papaleo. Un emigrato 
italiano ex pugile, che xavora 
in una miniera in Canada. In 
quel paese e giunto, dalla na-
Ua Sicilia, a venti anni, per 
una partita di boxe in cui 
ne ha prese tante. £' un uoino 
gentile, dolce: in Canada e ri-
masto percne, in fondo, il vil-
iaggio in cui vive non e moioo 
di verso dal paese da cui pro-
viene. Cusi sono passati ven-
t'anni, e ura a nosiro Rocco 
va a Cmcago per vedere un 
inconiro ai pu^uato. L*I per-
uuutcaza uovxeuue essere bUio 
ai pocne ore, uia. liciia ciLia-

- mostro, vero sunooxo negativo 
aeii'America, egu runane in-
casutico per ca^o. m qui na 
Uiia acne ui incoiitri: con una 
fotomodelia, il cui volto dorm-
na actraverso i caxtediazu i 
mun aeiia citta, con un ra-
gazzo, con un negro, con un 
puuziuiu* e, uuinc, con un vcc-
chio barbone, quasi cieco, che 
gira per la citia, con una ru-
aimentale bomoa, da lui co-
struita, in una Disaccia. Con 
qucaiKt egn pensa ui potersi, 
un giorno, vendicare aeiia so-
aeta cne lo na espuiso, umi-
havu. uuii oengis xuian t ta
le il nome del vecchio), Rocco 
siaoiiisce lunico contatto 
umano. Sia chiaro: Rocco non 
e uno sprovveauto, ma un non 
informato. Va verso il mondo 
con fiaucia, con bonta. Du
rante i sei giorni di Chicago 
la sua modestia, la sua gen-
tilezza, il suo credere negli 
uomini si scontreranno con il 
sistema disumano e violento 
del neocapitalismo. Rocco Pa
paleo prende, diaciamo cosl, a 
mano a mano coscienza, e al
ia fine, quando Gengis Khan 
muore sotto un camion, men
tre viene inseguito da un po-
liziotto, Rocco raccoglie l'ere-
dita del barbone, e con tra le 
man! la bisaccia, che racchiu-
de la . bomba, affrontera la 
citta e il sistema. Ha perduto 
il sorriso. il suo sguardo si e 
fatto duro. proprio come lo 
avrebbe voluto il suo allena-
tore quando era un pugile 
esordiente. A mano a mano 
aumenta sul suo volto La grin-
ta quella che gli mancava, 
quando si trovava davanti gli 
awersari sul ring e can ttu-
sciva ad odiarli. Ma stavoita 
l'odio e per ben altri. 

Qui finisce la storia di Roc
co Papaleo. Ettore Scola d 
racconta un particolare curio-
so deirurUma sequenza. n co-
pione voleva che Mastroianni-
Rocco fendesse la folia con 
il suo pacco-coscienza in ma
no. H caso ha voluto che pro
prio quel giorno a Chicago ci 
fosse la celebrazione di un 
non megho identificato gemel-
laggio greco americano. Ma
stroianni si e infilato con la 
sua bomba proprio nel mez
zo della folia, andando con-
trocorrente. Per due volte la 
polizia lo ha preso e messo 
fuori del corteo. un corteo 
composto di bandiere dei due 
paesi, di majorettes che bran-
divano le mazze e di donne 
awolte in fluttuanti pepii. Ma 
roperatore aveva gii fat
to il suo dovere. Con buo-
na pace dell'ultrareazionario 
vice presidente degli Stati 
Uniti. di OTigine greca, Spl
it) Agnew. 

La sceneggiatura del film e 
stata scritta in collaborazio-
ne con Ruggero Maccari. 

• Molte cose sono state ag-
giunte, precisate — ci dice 
Scola — mentre facevamo i 
sopralluoghi in America». 
Scola e un regista che vuol 
colpire facendo sorridere: e 
11 caso del suoi piu recenti 
film: II commissario Pepe e 
Dramma della gelosta. Anche 

stavoita crcdiamo che 11 pub-
bllco sorridera, ma amaro. 

Accanto a Mastroianni sono 
Lauren Hutton, una bellissima 
ragazza nelle vestd della foto
modelia Jenny, Tom Reed, il 
barbone e Margot Novak. II 
film 6 stato girato in esterni, 
per undici faticose settimane, 

a Chicago, gli ultimi iiwarni 
sono in lavorazione a Roma. 

m. ac. 
NELLA FOTO: Mastroianni al-
le prese con una cittadina di 
Chicago in una scena del film. 

Conferenza-sfampa al Tealro Nuovo 

Menotti illustra agli 
spoletini il Festival 

Ma il problema della parfecipazione cilfadina alle scelle 
culfurali della, manifesfazione e piu che mai aperio 

Dal nostro corrispondente 
SPOLETO, 14. 

Gian Carlo Menotti, presi
dente del Festival dei Due 
Mondi. si e incontrato al Tea
tro Nuovo di Spoleto con la 
cittadinanza per un esame 
del programma' e dei pro
blemi del Festival. Non mol-
ta, per la verita, la gente in-
tervenuta ma non sono man-
cati comunque spunti inte-
ressanta nella relazione del 
maestro Menotti e nella di-
scussione che ne e seguita. 

Menotti, parlando del pro-
gramma'di quest'anno, ha sot-
tolineato la partecipazione di 
giovani artisti — registi, bal-
lerini, direttori d'orchestra — 

' che il Festival scopri e lan-
ci6 negli anni passati verso il 
successo, come il maestro 
Christopher Keene, che diri-
gera il Boris Godunov di Mus-
sorgski e che e ora uno dei 
direttori stabili del New 
York State Theatre, come il 
ballerino negro Arthur Mit
chell che fu gi i a Spoleto 

nel 1960 e che tornera in que
sto XIV Festival con la com
pagnia da lui fondata e diret
ta del «The Dance Theatre 
of Harlem» per iniziare da 
qui la sua prima toumee eu-
ropea o come Patrice Che-
reau, 11 giovane regista de! 
« maggio francese ». che dopo 
la polemlca messa in scena 
a Spoleto della Italiana in Al-
geri di Rossini, torna qui con 
un lavoro di Marivaux, do
po avere conseguito notevoli 
succesai in Italia ed all'este-
ro. II Festival per i suoi 
spettacoii lirici si awarra an
che di giovani artisti laureati 
al Teatro Sperimenta-

La discussdone si e quindi 
soffermata sul problema del
la partecipazione cittadina al
le scelte artistico - culturali 
del Festival, un nodo che non 
pud dirsi dawero sciolto in 
questo incontro con Menotti. 
Se ne pariera ancora, ma sa-
rebbe necessario, ormai, pas-
sare piuttosto ai fatti. 

g. t. 

II 26 luglio 

Lo Stabile genovese 
a San Miniato con 

« una visione Sioux » 

Marcello Aste dirigera «Wasichu Hey» che 
ha elaborato con Amleto Micozzi — Soddisfa-

cente bilancio del teatro ligure 

II 31 maggio il Teatro Sta
bile di Genova ha chiuso, con 
l'ultima recita de / rusteghi 
a Milano, la sua attivita sta-
gionale di spettacoln. Ma per 
poco: fra due settimane una 
parte della Compagnia Stabi
le tornera a riunirsi per pro-
vare uno spettacoio nuovo — 
Wasichu Hey! - Visione Sioux 
e rappresentazione, di Amle
to Micozzi e Marcello Aste — 
che andra in scena il 26 lu
glio n San Miniato su invito 
delllstituto del Dramma Po-
polare diretto da don Gian-
carlo Ruggini. San Miniato fe-
steggia 11 suo 25. Anniversa-
rio con questo spettacoio del-
l'organismo ligure, che verra 
messo in scena da Marcello 
Aste con scene e costumi di 
Gianfranco Padovani, musiche 
dl Piero Piccioni, coreografie 
di Marise Flach. Tra gli atto-
ri della Compagnia Stabile fi-
gurano Giulio Brogi (nel ruo-
lo di Alee Nero, in una storia 
che e quella della fine del po
polo dei pellirosse) e Grazia 
Maria Spina. Con Wasichu Hey 
si arrivera ai primi di agosto, 
e il 20 agosto si avra una 
nuova riunione della Compa
gnia per le prove di Giulio 
Cesare di Shakespeare, che 
lnaugurera la stagione inver-
nale il I ottobre al « Genove
se »: su un arco di due anni, 
dunque, solo sei settimane dl 
arresto dell'attivita di spetta
coio. 

Intanto e momento di con-
suntivi. Nella stagione 70-71 la 
Compagnia dello Stabile di 
Genova, ha dato, con 9 spet-
tiooli in reoertorio. 350 recite: 
229 a Genova e in Liguria, 
113 in altre citta italiane, 8 
all'estero. U numero di spetta-
tori globalmente intervenuti e 
stato di 193.307, di cui 114.198 
a Genova e in Liguria e 79.109 
in toumee. L'incasso globale e 
stato di L. 266.979.852 con una 
media per rappresentazione di 
L. 762.799. Si deve notare che 
sulla « media » anzidetta (no-
tevole comunque anche in as-
soluto) gravano i prezzi dl 
300/350 lire delle recite «in 
decentramento » e per le scuo-
le, nonchfe, seppure in modo 
meno pesante, quell! «di ab-
bonamento». L'effetto di tali 
prezzi e denunciato chiara-
mente da un confronto fra la 
attivita a Genova e in regio-
ne. che ha fornito una me
dia per recita di L. 504.713 
e quella svolta in tournee che 
si e chiusa con una media 
per recita di L. 1.251.243. 

Un confronto tra stagioni di
verse si puo porre fino a un 
certo punto, in quanto perfi-
no il dato delle presenze — 
che resta comunque il piu in
dicative — deve essere letto 
alia luce del numero e del 
tipo di recite effettuate. Tut-
tavia, a dimostrazione della 
costante crescita del raggio di 
influenza dello Stabile di Ge
nova, fomiamo le presenze 
raggiunte nelle ultime 5 sta
gioni: 1966-67, n. 136.336 pre
senze; 1967-68, n. 137.986 pre
senze; 1968^9 n. 134573 pre
senze 1969-70, n. 166.724 pre
senze 1970-71; n. 193.307 pre
senze. 

Ci siamo occupati finora 
dell'attivita base del Teatro 
Stabile di Genova, degli spet
tacoii cioe prodotti diretta-
mente. Ma a Genova vengono 
ospitati spettacoii prodotti da 
altri Stabili e da Compagnie 
private. La stagione vista da 
una angolazione cittadina (in 
relazione cioe alia program-

mazione del « Duse », del « Ge
novese », del «Teatrino», del-
1'Auditorium dello Fiera, dei 
luoghi di decentramento e, so
lo per la Compagnia Stoppa-
Salerno, del «Margheritau), 
offre per la stagione '70'71 i 
seguenti risultati. Spettacoii 
presentati (compresi owia-
mente quelli dello Stabile): n. 
39. Incasso complessivo: lire 
258.433.153. Gli spettatori sono 
affluiti in numero di 220.569; 
tra questi, n. 32.910 sono sta
ti bambini delle scuole ele
mental e n. 31.853 studenti 
delle Medie e deH'Universita. 
Sotto quest'ultimo profilo, nel
le ultime tre stagioni la pro-
gressione e stata la seguen-
te: '68'69 n. 10.161 studenti; 
'69*70 n. 23.868 studenti; '70-
'71 n. 31.853 studenti. 

AM0RALE 
IN M0D0 
PERFETT0 

MADRID — Marisa Mell 
(nella foto) sta interpretan-
do in Spagna un film che si 
intitola « Perfettamente a mo
rale • : i'attrice austriaca si 
sta evidentemente special iz-
zando nell'inferpretazione di 
personaggi femminili spre-
giudicati. 

raai yj/ 

controcanale 
SILENZIO SU VENEZIA Ci
nema 70 si e congedato 6rw-
scamente dal telespettatore, 
chiudendo domenica scorsa la 
sua stagione, Bruscamente, 
diciamo, non solo perchi sia
mo ancora appena all'initio 
dell'estate, e il mondo del ci
nema rum e andato certo in 
vacama; ma perchi, a sta
re agli annunci, e'era In pro
gramma un'interessante tn~ 
chiesta sui personaggi fem
minili del cinema italiano che, 
rinviata la settimana scorsa, 
rimarra adesso in archivio. 
Perchi, dunque, tanta fretta? 
Forse, una risposta ce Vha 
data proprio Vultimo numero, 
nel presentarci un ironico ser-
vizio del brasiliano Gustavo 
Dahl sui festival, n servtHo, 
pungente e ben centrato 
metteva in evidenza, in con-
trappunto con alcune dichia-
razioni seriose, il carattere 
di fiera del divismo, del de-
naro e del sesso che carat-
terizzano i festival: e lo faceva 
indugiando su Cannes. Ma in 
questi giorni nel nostro pae
se si sta discutendo aspra-
mente di un altro festival, 
quello di Venezia, e della no-
mina del suo direttore, Gian 
Luigi Rondi. Gran parte de
gli uomini di cinema demo-
cratici si sono levaU contro 
questa nomina e le scelte che 
essa presuppone e simboleg-
gku ma di tutto questo Cine
ma "70 ha taciuto. Ed e ap 
punto, forse, per assicurarsi 
che il silenzio continui a re-
gnare all'infinito, che i dirt-
genti della RAI-TV hanno 
deciso che la rubrica vada ad-
dirittura in ferie. 
FANTASMI SPIE — H segno 
del comando si e risotto, nel
la sua ultima puntata. in una 
storia dt spie, ma non com-
pletamente. Gli autori hanno 
voluto lasdare convivere. fi
no in fondo, i diversi piani 
sui quail ha cercato di muo-
versi la vicenda. Conclusion* 

giusta, anche perchi, a dire 
il vero, la spiegazione razio-
nale della storia e apparsa, 
insieme, macchinosa e bana-
luccia, soprattutto poco inte-
grata con gli altri elementi. 

Conclusione giusta, quindi, 
ma non persuasiva sul pia
no della narrazione. II segno 
del Comando ha rappresenta-
to per la TV un esperimen-
to: inconsueto U tema, incon-
sueto anche lo stile, che fi-
nalmente tendeva ad oobon-
donare quel ptatto treaUsmo 
medio* che oaratterizza i le-
leromami e i telefilm della 
RAI-TV. Tuttavia, forse pro
prio perchi ogni esperimento 
sconta i suoi errori e le sue 
incertezze, U racconto e an
dato avanti con una certa 
fatica, non poche ingenuita 
e sovrabbondanze e soprat
tutto con un taglio che non 
riusciva ad essere nuovo del 
tutto. Ci riferiamo al sovrac-
carico di elementi magici.che 
hanno appesantito le scene 
principali; ci riferiamo alia 
recitaziane degli attori che 
non ha attinto quella doppia 
dimensione — reale ed irrea-
le — che vicende simQi ov-
viamente richiedono. Tutto il 
racconto mancava di ambigui-
Uu e lo si e awertito in par
ticolare, appunto, quando si 
e traUato di tirarne le fila. 
Da questo punto di vista, fl 
personaggio piu riuscito se
condo noi, e stato quello dt 
Powell, anche grazie alia re-
citazione del bravo e misura-
to Girottl- e infatti, la mor
te di Powell e stato un * col
po* ben riuscito. Tra Valtro, 
Girotti ha conferito al per
sonaggio del diptomatico-spia 
anche quel tanto di implica-
zione ironica che, come ab-
biamo sostenuto fin dall'ini-
zio, avrebbe reso assai piu 
persuasivo I'intero sceneg-
giato. 

g. c. 

programmi 
TV nazionale 
12.30 
13.00 
13 JO 
17.00 
17.30 
17.45 
18.45 
19.15 
19.45 

20.30 
21.00 

Sapere 
Oggi cartoni animati 
Telegiornale 
Per i piu piccinl 
Telegiornale . 
La TV dei ragazzi 
La fede oggi 
Sapere 
Telegiornale sport 
Cronache italiane 
Oggi al Parlamento 
Telegiornale 
Un'estate. un Inverno 
Prima puntata di un 
nuovo teleromanzo 

di Fabio Carpi e 
Luigi Malerba. 

22.00 III B: facciamo I'ap-
pello 
II personaggio che 
viene bersagliato dal
le domande dei vec-
chi compagni di scuo-
la, e Pietro Nenni, 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21.20 Boomerang 
22,20 Lo scultore scorn-

pa rso 
Telefilm 

AH'Estate teatrale 

Radio 1° 
Giornale radio: ore 7. 8, 12. 

13, 14. 15. 17. 20 . 23.05: 
6. Mattutino musical*: 6.30: 
Corso di linsoa francese; 
8,30: Le caraoni tfel nwtti-
ixr, f . 1 5 : Voi ed to; 10: 
Special* GK; 11,30: Call*-
ria del OMfodraama; 12,10; 
Vetrina dl «n dtece par rests-
*•? 12*3 is FcvSftco cccttcrB 
ccceteraj 13,15: Satflamlm 
14,10: t o o * p o i c i l M i o . I S : 
On«a * * r d * ; 16 ,20: Par vol 
staranh 18.15: 15 axliMti 
eoai M caeaoaJs 18.45: Italia 
cha terora; 19 : Clradistoi 
18,30: Bis!; 1 9 , 5 1 : Sol nostri 
merest); 20 .20: Salome, im»» 
f k a di Richard Strauss; 22.05; 
Concerto di musica leneraj 

Radio 2° 
Giornsl* radio: 6.25; 7.30; 

8.30; 9.30j 10.30; 11.30; 
12.30; 13.30; 15.30; 16.30, 
17,30, 19.30. 22,3©. 24; 6: I I 
Msttinisre; 7,40: Boomioi no 
con P. Come a L. Altieri; 8,14: 
Masks — I I I M I U ) S.40i Sooni 
• colori doil'oictiaatiaj ; 9,50s 
M i t i . 4\ Virailio trocchi; 10.05s 

Vetrina dl on disco par resta
tes 10,35: Cntamat* Roma 
S 1 3 1 ; 12 t 10i TrssmisiionJ is -

•toaafi; 12.35: I soccesti di 
Bert Kaetnpferi. David Rose. 
Locio Battisti. Adamo, Cate-
rina Caselli. I Nomadi. Ama-
Ha Rodriaoez; 14: Come * 
perche; 14.05: So di «iri; 
15,15: Pitta di lancio; 15.40: 
Class* nnica; 16.05: Studio 
•perto; 18,05: Coma a per-
che; 18.15; Loo* Playing; 
18.30: Special* CR; 18,*S: 
Un qvsrto d'ora di novtta; 19: 
Bellissime; 19,55: Ovadrifo-

Slio; 20,10s Invito slta sera; 
21s Wacevola aacottcn 2 1 ^ 0 : 
Pint pow» 21^40: NovHa; 
22,40: La n» imima dl Raf> 
snondi; 23 ,05: M n k a 

Radio 3° 
Or* 10: Concerto dl aper

ture; 11,15: M u s k * * Italia
na 4*otf i ; 1,45: Concerto •*-
rocco; 12.20: Itinerari ope-
risrici: I I primo Puccini; 13: 
Intetmeao; 14: Salotto Ot 
tocento; 14,30: I I disco in ve
trina; 15,30: Concerto sinl» 

• mco. direttore Janos Perenc-
sik; 17.20: Poflli d'aieum; I S : 
Notizi* 4*1 tarzo; 1 8 ^ 5 : Tra-
dlzion* a rinnovaanento sella 
aaiivarsita Imlssai 19,15: Con
certo di oanl sara; 20,15: 

. Ives a w poetics 41 Concord; 
21.30s 4 4 . Festival mondial* 
della societa International* 
« Nuova m n k a a. 

Giovane cinema 
polacco a Verona 
Nei corso della « Settimana internazionale * 
sara presentata anche una rassegna mono-

graflca dedicata ad Andrze] Wajda 

VERONA, 14. 
Nell'ambito dell'Estate tea

trale Veronese si terra anche 
quest'anno la «Settimana ci-
nematografica internazionale » 
che. sorta con l'intento dl fa-
vorire la conoscenza dei tem
pi piCi attuali della civilta ci-
nematograflca, si Ispira ad 
una rigorosa concezione mono-
grafica rivolgendo la propria 
attenzione alle opere che i cir-
cuiti della normale program-
mazione trascurano e sottova-
lutano. 

La «Settimana cinemato-
grafica internazionale », che si 
svolgera a Verona dal 19 al 
25 giugno, e dedicata nella 
sua terza edizione al giovane 
cinema polacco. Essa intende 
offrire una vasta e significa-
tiva scelta delle opere piu in-
teressanti, tutte inedite nella 
Europa occidentale, del regi
sti che. dopo momenti di in-
certezza e difficolta. stanno 
ora caratterizzando la nuova 
stagione. ricca di affermazio-
ni e di promesse, del cine
ma polacco. 

La « Settimana » sar.̂  com-
pletata da un'ampia rassegna 
dl documentari e cortometras-
gi d'animazlone. scelti tra i mi-
gliori della produzione piu re-
cente di un paese che vanta 
in questo campo una tradizio-
ne illustre e prestigiosa, e de-
dica una mostra personale ad 
Andrzej Wajda, unanimemen-
te considerato uno dei mag-
giori registi contemporanei, 
dl cui offrira una scelta dei 
film piu significative La pre-
sentazione del film sara segui
ta da un « Incontro con l'au-
tore» e da un dibattito con 
il pubblico. 

Nell'ambito della « Settima
na cinematografica internazio
nale di studio» si terra pu
re un « Seminario internazio
nale di studio». organizzato 
in collaborazione con il Centro 
sperimentale di cinematogra 
fia presieduto da Fernaldo Di 
Giammatteo, al quale hanno 
gia dato la loro adesione nu-
merosi studenti di universita 
italiane e straniere. Oltre agli 
autori dei film presentati par-
teciperanno ai lavori del semi
nario sul giovane cinema po
lacco numerosi critic! italiani 
e stranieri. 

La rassegna cinematografi
ca Veronese sara anche ac-
compagnata da una mostra del 
manifesto cinematografico po
lacco, con una scelta di affi-
ches tra le piu rappresenta-
tive di una scuola grafica che 
ha suscitato da tempo l'atten-
zione e rammirazione dl cri-
tlci dl tutto il mondo. e che 
e all'avanguardia in questo set-
tore di attivita artistica e di 
impegno culturale. 

Di Andrzej Wajda, uno dei 
piu eminent! rappresentanti 
del cinema polacco, la a Setti
mana cinematografica interna
zionale » offrirli quasi l'intera 
produzione, cioe undici film 
sui quattordici da lui firma-
ti. Da Pokolenie (aGenerazio-
ne») del 1954 la «mostra 
personale» del regista proce-
dera attraverso Kanal («I dan-
nati di Varsavia»), il film che 
nel 1956 fece conoscere Waj
da al piu grande pubblico in
ternazionale, fino a Brzezina 
(all bosco di betulle»), il 
piu recente lungometraggio 
reallzzato nel 1970 dal re
gista ». 

Tutti inediti sono i lungo-
metraggi della rassegna dedi
cata al giovane cinema po
lacco. Di Krzystof Zanussi. au-
tore di Morte di un provin
ciate, premiato a Venezia. 
Mannheim. Valladolid e Mo-
sca, e della Struttura del cri-
stallo che ha avuto uno dei 
massimi rlconoscimenti al Fe
stival del Mar de la Plata, 
la « Settimana cinematografi
ca internazionale» presente-
ra Zycie Rodzinne (a Vita fa-
miliaren), spaccato di una 
famiglia che evidenzia la frat-
tura tra generazioni. e Za scia-
na (aDietro la paretea), pa-
radigmatico dell'incomunicabi-
lita tra uomo e donna. 

Wojciech Solarez e presen-
te con il suo secondo film, 
prodotto nel 1971, Wezwanie 
(«La chiamatan) in cui il ri-
torno dell'tnurbato alia cam-
pagna e il ricupero di anti-
chi valori sono raccontati con 
viva commozione. 

Di Henryk Kluba sara pre-
sentato Szkice Warszawskie 
(«Appunti varsaviesi»). con 
tre episodi che vanno dal 
mancato arrivo di alcuni gio
vani aHievi di una scuola 
clandestina durante l'occupa-
zione nazista. alia storia della 
crisi sentimentale e di con-
vinzioni di un giornalista e sua 
moghe, al sogno patetaco di 
un meccanico che, nel ritrova-
mento della mitica spada di 
Re Sigismondo individua la 
salvezza della citta. 

In Sublokator («L'inquili-
no a). Janusz Majewski, il piu 
noto tra i registi polacchi del
ta nuova generazione, autore 
di una vasta produzione che 
ha avuto numerosi e impor

tant! nconoscimenti internazio-
naH. racconta la storia emble-
matica di uno studente irre-
missibilmente coinvolto, fino 
all'apatia e alia rinuncia al-
l'evasione, nelle estenuantl li-
ti di tre donne di diversa 
estrazione e di contrari inte-
ressi che lo ospitano. 

Dziura wztemi («TJ buco 
nella terra ») che narra il dif
ficile sodallzio e quindi la co-
mune lotta per vincere la na-
tura di un giovane geologo e 
di un anziano tecnico, e la 
prima prova nel lungometrag
gio di Andrzej Kondratjuk, 
che f u coUaboratore di Roman 
Polanski in • Ssatd, mentre 
Kardiogram (« Cardiogram-
ma »), storia di un medico 
idealist*, che ha rinunclato al
ia carriera scientifica per fare 
opera di promotione sociale 
in una piccoia citta dl pro-

vincia. e il primo film firma-
to da Roman Zaluski, per lun
go tempo aiuto regista di Pa-
wel Komorowskl. -. < 

Dl particolare rillevo,' con 
opere quasi tutte inedite fuo
ri della Polonla. e anche 11 
settore della rassegna riser-
vato al documentari e al ci
nema d'animazione. che si in-
centra sui nomi dl Kijowioz 
e di Szczechura. di Urbanski 
e di Schabenbeck, i quail han
no portato l'animazione po'.ac-
ca ad avere un ruolo d: pri
mo piano tra le stesse gran-
dl scuole del paesi socialist*. 

Disegno animato 

jugoslavo 

vince ad Annecy 
ANNECY 13 

II ; film jugoslavo Neveata 
(« La sposa») di Borislav Saj-
stinac ha vinto il primo pre-
mio all'ottava edizione delle 
«Giornate internazionali del 
cinema d'animazione ». II se
condo e terzo premio sono 
andati, rispettivamente, al po
lacco Appel (« Richiamo ») di 
Ryszard Czekala e alio sta-
tunitense Les dernieres aven-
tures de I'oncle Sam («Le 
ultime avventure dello zio 
Sam») dl Robert Mitchell e 
Dale Case. 

II Premio della critica e an
dato, invece, ad un italiano: 
La linea a tre colori di De Co-
vandoli. 

Stevenson 

sempre attuale 

nel cinema 
LONDRA, 14 

Mark Lester e Yul Brynner 
sono i protagonist! di una 
nuova versione cinematografi
ca deiriso/a del tesoro, che 
viene girata attualrnente in 
Spagna, dal celebre libro di 
Robert Stevenson. Mark • Le
ster, gia protagonlsta dl Oli
ver, impersona il glbvanissi-
mo Jim Hawkins-,',-^mentre 
Brynner g 11 torvo Lonjjf John 
Silver. - •* • 

Stevenson, del resto, e di 
attualita nel cinema. A Lon-
dra, Delbert Mann gira attual
rnente David and Catriona, 
basato su due racconti del 
noto scrittore scozzese. Pro-
tagonisti di questo film sono 
Michael Caine, Trevor Ho
ward, Jack Hawkins e Donald 
Pleasence, piu due giovani, 
Lawrence Douglas e Vivien 
Heilbron. 

Kirk Douglas 

per la ripresa 

di Hollywood 
HOLLYWOOD. 14 

Kirk Douglas e uno degli at
tori americani che piu « gira » 
all'estero, ma. tomato recen-
temente a Hollywood, e rima-
sto spaventato dal livello di 
inattivita in cui e caduta l'ex 
capitale del cinema. Quindi, 
egli ha deciso che. come pro-
duttore indipendente, fara dei 
film a Hollywood, e ha lan-
ciato un'idea: visto che gli 
americani finanziano film in 
Europa, non potrebbero gli 
europei, che non mancano di 
soldi, finanziare film a Holly
wood? Di conseguenza, Dou
glas ha detto che fara il suo 
prossimo film intitolato One 
flew over the cuckoo's nest a 
Hollywood, con finanziamen-
ti stranieri. 

Pubblicata 

I'autobiografia 

di Frank Capra 
HOLLYWOOD, 14 

Un notevole interesse - ha 
suscitato a Hollywood il libro 
autobiografico di Frank Ca
pra, apparso recentemente col 
titolo The name above the 
title. Non mancano osserva-
zioni che possono dar fastidio 
a qualcuno, ma nel complesso 
il libro conferma 11 carattere 
cortese e amabile di Capra, 
nato in Sicilia, nel 1897. lau-
reatosi allUniversita tecnica 
della California, aiuto regista 
nelle prime comiche. e infine 
autore di numerose comme-
die talora pungenti, ma mai 
prive di un affettuoso umo-
rismo. 

LEgitto 

a l Festival 

di Mosca 
CAIRO. 14 

La Repubblica Araba Unita 
prendera parte al VII Festival 
Cinematografico Internaziona
le di Mosca. La RAU presen-
tera in concorso 11 film del 
noto regista egiziano Jussef 
Shahln. Gente e Nrto, reallz
zato con la partecipazione d<»! 
cineasti sovieticl. Gli attori 
sono Suad Hussni, Ezzat El-
Alyaili e Mahmoud 1 
ghi. . . . . . . 


