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Una rassegna a Roma 

II cinema 
documenta 

le lofte 
del popolo 
di Spagna 

E' in corso in Italia una ar-
ticolata manifestazione a fa-
vore delle Commlssloni ope
rate spagnole, promossa dalle 
ire confederazioni italiane 
del lavoratori. CGIL, CISL e 
UIL; una manifestazione rea-
lizzata in concomltanza con i 
grandi scioperi di Madrid e 
di Barcellona. Mentre a Ml-
lano si e aperta una mostra 
di centocinquanta opere dl 
pittori spagnoli (i quadrl so-
no riuscitl miracolosamente a 
superare tutti I controlli di 
frontiera), a Roma sara pro-
grammata (da venerdl 10 a 
domenica 12, al cinema Far-
nese) una rassegna di docu
ment! clnematograflcl sulle 
lotte operate antifranchiste 
nella Spagna degll anni '70. I 
film — che saranno presenta-
ti dall'AIACE. commentatl e 
tradotti in italiano in simui-
tanea — costltuiscono non so
lo un'occasione eccezionale 
per una documentazione delle 
lotte operaie in Spagna. ma 
anche un momento essenziale 
per una verifica nratica delle 
possibility che offrono i nuo-
vl mezzi dl produzione in pos-
sesso dei collettivi di lavoro: 
«II progresso tecnologico — 
leggiamo in uno scritto di-
stribulto nel corso di una 
conferenza stampa che ha 
avuto luogo l'altra sera a Ro
ma presso la libreria Remo 
Croce. e a cul hanno parte-
cipato Rafael Alberti. Ignazio 
Delogu. Mario Glovannini 
della CGIL, Carlos Elvira del
le Commission! operaie spa
gnole e Sergio Andreotti — ha 
permesso una sensibile dimi-
nuzione dei costi nei formati 
sottostandard e anche in cio 
che riguarda le installazioni 
di proiezione. Quest! dati e 
le esperienze realizzate fino a 
questo momento rendono pos-
sibile pensare ad un altro ci
nema, che per intenderci chia-
meremo marginale. per distin-
guerlo dal macrocinema coji-
trollato dall'Amministrazio-
ne...». 

L'ideologia suggerlsce quin-
di la tecnica piu idonea per 
produrre quel linguaggio del-
la liberta che e l'arte, il ci
nema nella fattispecie. un ci
nema («oggetto politico per 
sc stesso ») « che pone la pro
duzione su basi diverse, di co-
sto molto basso e che abbia 
grande agilita nella fase del
le riprese, che cerca e trova 
formule original! di autofi-
nanziamento e di proiezione ». 

Que trata de EspaHa (A 
proposito della Spagna) e il 
bel titolo che si e voluto da
re al breve ciclo di proiezio-
ni: un ciclo. tuttavia, orga-
nizzato in modo un po* di-
scutiblle. per due ordini di 
motivi: la scelta generica del 
locale, non molto a popolare » 
(anche se il cinema Parnese 
e andato sempre piu qualifi-
candosi come petit d'essai), e 
soprattutto l'orario delle 
proiezioni, cioe le 10.30 anti-
meridiane. Sarebbe stato piu 
opportuno decentrare alquan-
to il programma delle proie
zioni. il cui destinatarto spe-
ciflco dovrebbe essere pro-
prio quel pubblico operalo che 
lotta a Roma, ad esemplo. in 
ben dieci fabbriche occuna-
te. « Quando 1'azione politica 
e creatrice e rivoluzionaria — 
ha detto Carlo Levi in un 
commosso intervento — 1'azio
ne stessa e poesia del nostro 
tempo ». 

Ricordiamo che I documen-
tari spagnoli — affiancati In 
programmazione normale (po-
meridiana e serale) da Terra 
di Spagna di Ivens. Morire a 
Madrid di Rossif e Viridiana 
di Bunuel — sono Raimon di 
Duran. Primo festival di poe
sia popolare di un Collettivo, 
Commissioni operaie. Terra-
ta '69 di Anonimo, Mirb 37 di 
Anonimo. Parigi. giugno 7 / 
di un Collettivo. La morte di 
Patino di Anonimo, Lungo 
viaggio verso la rabbia di 
Anonimo. Processo di Burgos 
di Franco Morabito. Assent-
btea permanente di intellet-
tuali catalani di Anonimo. 

r. a. 

In preparazione 

una «Settimana 
di film della RDT » 

Per la prima volta avra luo
go. nel prossimo autunno una 
cSettimana del film della Re-
pubblica Democratica Tede-
sca >. A critici. pubblico ed ope-
ratori economic! italiani nel set-
tore cinematografico. verra pro-
posto un panorama vasto ed 
organico delta piu rcccnte e 
qualitatira produzione cinema-
tografica della Germania demo
cratica. 

NUOVO FILM Dl COMENCINI 

Una partita 
peril pot ere 

A colloquio con il regista, con lo sceneggiatore Rodolfo Sonego e con 
Alberto Sordi, che sari uno degli interpreti dello« Scopone scientifico», 
affiancato da Silvana Mangano, Bette Davis e forse Alec Guinness 

Alia guida di un furgonclno, 
su un lato del quale campeg-
gia la scritta « Compro tutto -
Pulisco cantine », Alberto Sor
di gira Roma esercitando il 
mestiere di straccivendolo. 
Ogni sera torna a casa o me-
glio nella sua baracca, da sua 
moglie Antonia e dai suoi cin
que figli, la piu grande dei 
quali ha dodici anni e si chia-
ma Cleopatra. Cosi vedremo il 
popolare attore nel film che 
si appresta a interpretare per 
la regia di Luigi Comencini. 
Soggetto e sceneggiatura so
no di Rodolfo Sonego. II ti
tolo e Lo scopone scientifico, 
tipico gioco di carte italiano 
di cui Peppino (Sordi) e sua 
moglie Antonia (Silvana 
Mangano) sono specialist!. 
Tanto specialisti da spe-
rare di risolvere, con que
sto gioco, e con un colpo 
fortunato. ogni loro proble-
ma. Si. perche ogni anno ar-
riva a Roma e va ad abitare 
in una villa settecentesca, 
« visibile » dalia baracca, una 
vecchissima nobildonna stra-
niera e miliardaria, che viag-
gia per il mondo alia ricerca 
della primavera e di specia
listi in giochi di carte. A Ro
ma la riccona, ogni volta, 
presta un milione alia coppia 

Ente gestione: 
il ministro 
convolida 
le nomine 

II ministro delle Partecipa-
zioni Statali, Piccoli, ha re-
spinto le dimissioni dei cin
que consigner! di amministra-
zione dell'Ente gestione cine
ma (« esperti » democristiani e 
rappresentanti ministeriali) 
che avevano abbandonato il 
Consiglio in occasione delle no
mine prowisorie degli ammi-
nistratori unici delle tre so-
cieta inquadrate nel gruppo 
cinematografico pubblico. 

In una lettera inviata a 
ciascuno dei cinque dimissio-
nari, il ministro ricorda la 
sua opposizione a quelle no
mine prowisorie, e le sue 
« precise direttive all'Ente per 
diversi e piu accettabili cri-
teri di nominan. aPoiche 
queste direttive sono state ac-
colte dal Consiglio dell'Ente 
cinema, che ha proweduto di 
conseguenza, il ministro rile-
va — informa un comunicato 
del suo mmistero — che sono 
venuti meno i motivi. da lui 
condivisi. che hanno provoca
te le dimissioni». Donde il 
suo invito ai cinque consiglie-
ri dimissionari perche ripren-
dano il loro posto nel Consi
glio; le cui nuove decision! il 
ministro in pratica convalida. 

Come e noto. amministrato-
ri unici delle aziende cinema-
tografiche sUtal: sono stati 
nominati Nello Santi per Ci-
necitta, Ernesto G. Laura per 
l'lstituto Luce e Giancarlo Za-
gni per l'ltalnoleggio. 

e poi gioca con loro, ma, im-
mancabilmente, vince e si ri-
prende tutti i soldi. E cosl 
ogni giorno, per tutto il pe-
riodo che dura la visita del
la giocatrice, Antonia e Pep
pino. e con loro amici e pa-
rcnti e tutta la borgata, 
sperano in una vincita favo-
losa. Ma naturalmente II so-

Un film su 
Louise Michel 

eroina 
della Comune 

PARIGI — Ftancoise Brion 
(nella foto) impersonera, in 
un film che sari diretto da 
Jacques Doniol-Va(croze (che 
e suo marito) Louise Michel, 
valorosa combattenfe della Co
mune, aufrice di un bel llbro, 
divenufo popolare, suU'eroica 
• sfortunata insurrezione del 
proletariato parigino nel 1871, 
e deporfata in Nuova Caledo
nia dopo la vittoria della rea-
zione versagliese 

Dove sono i censori 
II critico cinematografico 

4el Popolo, in un'altra mez-
ta colonna di piombo, tnfto-
raia di espressioni come *la 
difesa non ha diritti alcuni». 
Che ulteriormente attestano 
del suo amore per la bella 
lingua e quindi per la cultura 
italiana, tenia di portare avan-
ti una squallida speculazione 
anlicomunista a proposito dei 
dibattiti e delle polemiche sul 
Contesto di Sciasaa, e svlla 
annunciata trascrizione cine-
matograftca dt questo Itoro 
per mono del regista manor-
chico Gianni Grimaldt Una 
tola affermazione merita di 
essere rilevata. fra quelle del 
critico democTistia.no: * Not — 
egli dice — siamo per la It-
crrta del cinema e i comuni-
•K now. 

Bmxmti a una simile spu-

doratezza forse non e nemme-
no il caso d'indignarsi, ma 
soltanlo di sorriderc. Da ten-
ttanque anni la DC e i suoi 
governt hanno offeso in tali 
e tanti modi la liberta del ci
nema fe del teatro) italiano, 
da fornire argomento per mol-
ti e ricchl voluml. Ci limite-
remo a ricordare qui (quail 
esempi • estremi della conti
nuity di una politica) che, 
quando era responsabile go-
vernativo del settore dcllo 
spettacolo. I attuale pres den-
te del Consiglio faceva mas-
sacrare dalla censura persi-
no i film di Totb. invitava 
pubblicamente De Sica a mo-
strare semmai, sullo scher-
mo, qualche centimetro in piit 
di pelle femmintle e qualche 
pensionato in meno, vietata la 
rappresentazione della Man-

dragola di Machuxuclli, capo-
lacoro indiscusso della nostra 
drammaturgia; e che, nel suo 
piccolo, il critico del Popolo 
ha ccrcato recentemente, con 
tutta la protervia di cui e ca-
pace, d'impedire la distribu-
zione, da parte dell'ente di 
Stato, dei film di Bellocchio 
(In nome del padre) e Fer
rer i (IAidienza). Solo la fer-
ma, generate prolesta del ci
nema Italiano ha rintuzzato 
questo ennesimo gesto censo-
rio (o come vogliamo chia-
marlo?) E non d nemm'-na 
necessario rammentare che, 
alle lotte del cinema italiano, 
i comunisti danno il loro con-
tributo da venticinque annu 
Sono cose che tutti sanno. 
Come sanno che, del cinema 
italiano, il nemtco principal* 
e ancora e sempre la DC. 

gno non si avverera mai, an
che perche Tunica volta, in 
cui Antonia e Peppino stanno 
vincendo, la vecchia si fa 
prendere da un collasso, stril-
la, urla, fa finta di morire e 
rivuole i suoi soldi, aiutata in 
questo dall'ex amante, ridot-
to al rango di cameriere-auti-
sta nonche «quarto» nelle 
partite di scopone scientifico. 

Alia fine, Antonia cerchera 
—per una sera — un nuovo 

partner, Righetto detto «il 
baro» non perche bara, ma 
perche vince sempre, grazie, 
dice lui. alle teorie scientifiche 
che segue, ma anch'egll verra 
distrutto dalla vecchia. Allo-
ra Antonia cedera la baracca 
in cui abitano pur di avere 
trecentomila lire sue, con le 
quali giocare ancora una par
tita, ma anche queste finiran-
no nella borsa della miliar
daria. Sembra non ci sia al
tro da fare se non attendere 
che essa torni, la prossiraa 
primavera. Ma il film ha un 
drammatico risvolto a sorpre-
sa, che ieri regista, attore e 
sceneggiatore non hanno vo
luto rivelare ai giornaiisti. 

Comencini ha solo anticipa
te che protagonista di que
sto finale sara una bambina, 
la figlia piu grande della cop
pia, Cleopatra. «Le borgate 
sono piene di bambine che si 
chiamano Cleopatra, chissa 
perche » — commenta — e ag-
giunge che «questa bambi
na, Tunica a tenere t piedi 
per terra, e Tanima del film. 
Su di lei si apre la prima 
immagine e su di lei si chiu-
de la vicenda». Comencini, 
che, per la prima volta, gira 
un film in cui non ha avuto 
parte ne nel soggetto n6 nella 
sceneggiatura, tiene a preci-
sare che «Lo scopone scien
tifico non e una favola. ma un 
film ancorato alia realta, non 
bozzettistico quindi, ma opera 
rigorosa, quasi teatrale». Ve
ra e reale lo straccivendolo, 
vera sua moglie che lavora 
ad ore nelle famiglie, vera la 
borgata che si aggrappa a 
questa illusoria speranza di 
una fortuna che dovrebbe pio-
vere dal cielo, vera, reale, in-
fine, la vecchia con i suoi 
soldi e il suo potere. 

E siamo giunti alia parola 
che scotta. II potere chi ce 
lo ha se lo vuole tenere, non 
vuole cederne nemmeno un 
pezzetto. « E la vecchia — di
ce Sonego — il potere se lo 
tiene stretto, mentre Anto
nia e Peppino, e con loro gli 
abitantt della borgata, non ce 
Thanno. ma non sanno come 
toglierlelo, quel potere, un 
solo pezzo del quale li fa-
rebbe vivere meglio». 

La speranza, a quanto ab-
biamo capito, e nei giovani, 
nelle nuove ieve. 

II film sara parlato in un 
romanesco spurio, il dialetto 
della periferia della Capitale. 
Sono gia stati scelti i luo-
ghi e quasi tutti gli attori. 
La borgata sara quell'agglo-
merato di casette che sta in 
via delTArco di Travertino 
tra TAppia e la Tuscolana, 
una borgata quasi tutta in 
muratura. Per la parte della 
vecchia miliardaria, che Co
mencini vede come una don
na di apparente soavita, la 
scelta sarebbe caduta su Bet
te Davis, mentre per il ca-
meriere e compagno di par
tita si parla, ma non e si-
curo, addirittura di Alec Guin
ness. 

Abbiamo lasciato per ultimo 
Alberto Sordi, che ieri e stato 
Tanimatore delTincontro con 
i giornaiisti. Albertone si e 
detto a f el ice e commosso» 
di fare questo film il cui 
personaggio miserabile, a ma 
dotato di requisiti indispensa-
bili quali l'amore, la speran
za e la bonta » gli piace mol
to e gli sembra congeniale 
dopo il pretino della Conte-
stazione generate e Temigran-
te di Bello onesto emigrato 
in Australia ecc.r la canaglia 
Sordi ama i personaggi buo-
ni. Che cosa pensa Silvana 
Mangano del film non e dato 
sapere perch6 Tattrice. nono-
stante il film sia prodotto 
da suo marito e benchi sia 
stata a lungo attesa, non si 
e presentata all'appuntamen-
to. Ma forse non aveva nulla 
da dire. 

Mirella Aeconciamsssa 
Nella foto: Silvana Manga

no e Alberto Sordi. 

Dopodomani 

sciopero 

all'Opera 

Cemique 

di Parigi 
PARIGI, 8. 

II personale tecnlco del-
TOpera Comlque ha procla-
mato per sabato uno sciopero 
di 24 ore e la rappresenta
zione delle Nozze di Figaro 
di Mozart e stata annullata. 
L'altro ieri, invece. alTOpera. 
I'intervallo tra i due atti del 
balletto Giselle dl Adam e 
stato prolungato dl un quar
to d'ora perche alcuni dipen-
dent! del massimo teatro liri-
co parigino sono salitl in see-
na per spiegare 1 motivi della 
agitazione. 

Com'e noto, 1 lavoratori si 
battono contro il licenzlamen-
to di un centinaio di dipen-
denti delTOpera-Comlque, che 
sono stati dichlarati in so-
prannumero rispetto al nuovo 
progetto di organlco. 

* • • 
Il prosslmo festival dl Avl-

gnone. che si svolgera nella 
seconda meta di luglio, pre-
sentera undici allestimenti in 
prima mor.diale, nel cortile 
d'onore del Palazzo papale o 
nel Chiostro dei Carmelitanl. 

La «Cnmedie Francalse» 
inaugurera il Festival, cui 
partecipera per la prima vol
ta, presentando Edipo re e 
Edipo a Colono dl Sofocle, 
fusl in un solo testo da Jac
ques Lacarrlere, con la regia 
di Jean-Paul Roussillon. Altra 
novita sara Antigone, con mu-
sica di Mikis Theodorakis e 
coreografla di Carolyn Carl-
Eon e Micha Von Hoecke. Fra 
le varie manifestazioni colla
teral!. di particolare interes-
se e la rassegna cinematogra-
fica, che fra Taltro presente-
ra tutte le opere di Jean Re
noir. 

* * • 
Le soulevament de la vie 

di Maurice Clavel ha inaugu
rate il primo Festival inter-
nazionale del cortometraggio 
di Grenoble, che durera fino 
a venerdl. Sono in program
ma una sessantina di film pro-
venienti da trenta paesi. 

* • * 
Jean-Louis Trintignant, che 

ha appena terminato dl gira-
re a Parigi L'attentat di Yves 
Boisset, prepara I suoi pro-
gramml futuri. A giugno fa-
ra in America Un homme 
inort, diretto da Jacques De-
ray. Poi esordira come regi
sta, realizzando Une journde 
bien remplie, con Jacques 
Dufilho nella parte di un tran-
quillo fornaio di paese che, 
in un'atmosfera di umorismo 
macabro, stermina una decina 
di persone. Poi Trintignant 
interpretera, nel 1973, Les oir 
seaux dans la nuit del giova-
ne regista Jean-Frangois Adam, 
nel ruolo di un medico divor-
ziato, e Le train di Pierre 
Granler-Deferre, da un ro-
manzo di Georges Simenon, 

le prime 

Un dramma 

di Bond in 

«prima» per 

I'ltalia 
Al Teatro delle Arti di Ro

ma, va in scena dal 13 al 19 
marzo una novita assoluta per 
TItalia: Quando si fa giorno 
(«Early Morning») di Edward 
Bond. II testo e messo in 
scena dal Gruppo del Teatro 
Libero. che notevole succes-
so ha ottenuto con II barone 
rampante di Italo Calvino e 
con Iwona principessa di 
Borgogna dl VVitold Gombro-
wicz. Ora il Gruppo propone 
un autore fra i piu significa-
tivi della drammaturgia in-
glese contemporanea. Quando 
si fa giorno ha avuto a Lon-
dra al « Royal Court», due di
versi allestimenti. 

La versione italiana e stata 
curata da Alvise Sapor 1; la 
regia e di Armando Pugliese. 
Gli interpreti sono Liu Bosi-
sio, Gaetano Camplsi. Vitto-
rio De Bisogno. Lombardo 
Fomara. Paolo Malko, Aldo 
Miranda, Michele Placido, 
Giovanni Poggiali. Anna Te
resa Ross:ni. Enrico Salvi, 
Renata Zamengo. La scena e 
di Bruno Garofalo. i costuml 
di Elena Mannini. 

Musiche antiche 

a Santa 

Francesco Romana 
Stasera alle 21. nella Basi

lica di Santa Francesca Ro
mana al Foro. concerto del 
«Concentus Antiqui» diret
to dal maestro Carlo Quaran-
ta. Saranno eseguite musi
che rare dall'Vni al XVIII 
secolo. I biglietti si possono 
acquistare presso la Basilica, 

Stasera al CMS 

«lo, io, io 

...e gli altri» 
Questa sera alle ore 21, al-

TAuditorium del CIVIS (Via-
le Mintstero degli Esteii), 
proiezione del film lo, io, io... 
e gli altri, di Alessandro Bla-
setti. Seguira il consueto dl-
battito. Per informazionl te-
lefonare al 67a1 <*»» 

Musica 

Stile flamenco 
airoiimpico 

Si spengono le luci e at-
tacca, fastidioso, un altopar-
lante a trasmettere musica 
spagnola. Sembra quasi un 
dispetto, ma ecco si scatena 
un silenzio, prolungato per 
qualche secondo o per una 
eternlta. Quanto basta per rl-
salire a un tempo remoto. II 
stpario si apre, e sullo sfon-
do cilestrino appaiono, come 
stampate, stilizzate figure 
umane. .. 

II silenzio vlene ora scandi-
to da un battito lieve delle 
manl, via via crescente. Le fi
gure riprendono vita e colo
re, mentre dallo jaleo (11 bat
tito delle manl), ricco di sor-
prendentl risultatl tlmbricl, 
si passa alia zapatcado: i pie
di affondano nel corpo della 
terra. 

II flamenco (e'e una etimo-
logla che riconduce all'ardo-
Te della fiamma) — modo dl 
vivere, particolare stile di 
canto, di ballo, di poesia — 
4 un trlonfo proprio fisico 
dell'uomo che ribadisce il suo 
dominio della terra. 

Come il canto che non si dl-
stacca mai del tutto libero dai 
Jegamt con il corpo — ed e 
un canto rauco, quasi prolet-
tato dentro — cosl i suonl, 1 
ritmi, i timbri del flamenco 
sembrano penetrare all'inter-
no dei bailaores, del cantao-
res e dei tocaores (i suonato-
ri; da tocar che significa suo-
nare). II suono falso delTal-
toparlante serviva, dunque. 
a dare con maggiore risalto 
la bellezza del suono vero. 

Questo trionfo del flamen
co si registra al Teatro Olim-
plco dove TAccademla filar-

monica ha awiato gli spetta
coli di Antonio Gades e del
la sua meravigliosa compa-
gnia. Lo spettacolo si svolge 
senza intervallo perche non • 
si smarrisca il senso d'una 
incantata, magica apparizione 
di vita flamenca. 

Tre chitarristi. due cantori, 
quattro ballerine, cinque bal-
lerini, con alia testa la stu-
penda Cristina Hoyos e Tec-
cezionale Antonio Gades, ba-
stano a dare il segno anche 
epico di auesto stile flamen
co. Sono divinita terrestri i 
ballenni — superbi, solenni, 
irraggiungibill — sono come 
sirene della terra, lungamen-
te caudate, le ballerine. Dal-
Tiniziale battito delle mani si 
arriva ad intensa trama con-
trappuntistica: una particola
re polifonia spagnola, anche 
rabbiosa, protetta dai versi 
che Raphael Alberti ha dedi-
cato a Gades il quale, a sua 
volta sembra confortare il 
sonno ancora tragico di Gar
cia Lorca. 

Successo pieno. Teatro esau-
rito. Si replica oggi (alle 17.30 
e alle 21,15) e ancora domanl 
sera. 

e. v. 

Harasiewicz a l . 
San Leone Magno 

Adam Harasiewicz, ospite, 
Taltra sera, delTIstituzione 
universitaria dei concerti, e 
un pianista che certamente 
piacera a coloro i quali la-
mentano le sedimentazionl 
sentimentali e le effeminatez-
ze salottiere accumulates! sul-
Topera di Chopin in tanti an
ni di pratica esecutiva tar-
do-romantica. 

Infatti raramente. come ap-
punto al San Leone Magno, 
nel concerto tutto dedicate 
— ad eccezione del virtuo-
sistico finale Iisztiano del Me-
phisto Valzer — al grande 
musicista polacco (Ballate, 
Notturni, Scherzi, Mazurke, 
Studi e la Sonata op. 35), ci 
era capitato di ascoltare uno 
Chopin cosl «virile», come 
quello offertoci da Harasie

wicz: 11 quale ha in genere 
mostrato la tendenza a strln-
gere i tempi e a trascurare 
magari la ricerca di sonorita 
prezlose ed estenuate, per mi-
rare, invece, alia concretezza 
della frase melodica e al ri-
goroso rispetto del segno 
ritmico. 
• • Un tal genere di interpre-
tazione puo essere — lo com-
prendiamo — anche discusso, 
ma a noi e sembrato legit-
tlmo sotto tutti 1 punti dl 
vista. Infatti, al di la di qual
che durezza e dl qualche pre-
cipltazlone, il pathos chopl-
niano, seppur visto con una 
senslbillta che potremmo de-
flnlre moderna, ci e stato 
restltuito in tutta la sua In-
terezza: ch6 non occorre sem
pre plagnucolare per esterna-
re dolore e mallnconia. 

II pubblico ha decretato un 
bel successo ad Harasiewicz 
e ha dlmostrato di gradire il 
concerto, che sara replicato 
nel pomeriggio di dopodo
mani. 

vice 

Teatro 

Opla, noi 
ci ammazziamo 
Uno scrittore di romanzl 

gialli, Andrew, che vive nella 
campagna inglese, invita In 
casa propria Tamante di sua 
moglie, Milo, proponendogll 
di rubare, dalla cassaforte 
domestica, i gioielli della si-
gnora. Col ricavato, Milo po-
tra soddisfare, senza troppe 
preoccupazloni, 1 gust! dispen-
diosi della donna; mentre lui, 
Andrew, si accontentera del 
soldi delTassicurazione, e sa
ra ben lieto d'essersl liberato 
dl una consorte ehe da tem
po non ama piu. II gioco sem
bra troppo facile; infatti sl 
tratta solo di un espediente 
di Andrew per spaventare a 
morte Milo, e schiacciarlo con 
la propria superiorita intel-
lettuale, sociale. di classe (Mi
lo e un poveraccio, un immi-
grato, con ascendenze ebrai-
che e nostrane). 

Poi, le parti si invertono: 
ed e Milo a far passare un 
brutto quarto d'ora al suo 
avversario; ma infierisce trop
po, ed Andrew, orgoglioso e 
altezzoso, stavolta si vendica 
sul serio; difficilmente, pero. 
avra modo di godere della 
sconfitta definitiva del ne-
mico... 

Opla, noi ci ammazziamo: 
il titolo italiano scimmiotta, 
con lncongrua ironia, quello 
di un famoso dramma del-
Tespressionismo tedesco, Opla, 
noi viviamo di Toller. II ti
tolo originale suonerebbe, tra-
dotto in italiano. piu o meno 
come « Segugio », e neanche 
direbbe molto. L'autore, An
thony Shaffer, e fratello (ge-
mello) di Peter Shaffer, noto 
in Italia soprattutto per Black 
Comedy, che Zeffirelll mise 
in scena anni or sono. II me
stiere non gli manca. perche 
tenere in piedi una commedia 
con due soli personaggi e 
sempre un'impresa; tuttavia e 
arduo trovare nel testo, al di 
la di un'amabile (ma alquan-
to verbosa) satira della lette-
ratura polizlesca, qualche mo-
tivo d'interesse. Lo spettacolo 
— regia di Emilio Bruzzo 
(che ha curato pure la ver
sione). scena di Carl Toms, 
costuml di Franco Carretti — 
— serve solo a porre In luce 
la grande padronanza del pal-
coscenico e il signorile umo
rismo di un attore come Gian-
rico Tedeschi. Ma nemmeno 
questa e una novita, e ci sa
rebbe solo da augurarsi che 
eglt cimentasse in migliori oc
casion! il suo talento. Johnny 
Dorelli non e awantaggiato 
dal confronto, ma se la cava 
con onore. Applausi, al Qui-
rlno, e da oggi repliche. 

ag. sa. 

reai yi/ 

r in breve 
Rassegna di autori di cortometraggi 

Una «personale» dei cortometraggi di Ernesto G. Laura 
inaugurera domanl nelTAuditorio San Leone di Roma i «Ve
nerdl degli autori». Seguiranno analoghe «personalis dedi
cate rispettivamente ai registi: Leonardo Autera, Antonio Ber-
tlni. Franco Brocanl, Ferruccio Castronuovo, Claudio Cintoli, 
Paola Faloia, Corrado Farina, Giuseppe Ferrara, Andrea O. 
Frezza, Gibba, Guldo Gomas. Alberto Grifl. Manfredo Man
fred!, Macario Mussio. Luca e Rosa Patella, Luigi Perelli, 
Elio Piccon, Maurizio Ponzi, Ugo Roselli, Paolo Saglietto, Giu
seppe Saltini, Silvio Sever!, Sergio Spina, Giuseppe Taffarel, 
Giovanni Vento, Pino Zac. 

Opera-oratorio di Milhaud in «prima» italiana 
Louis Roi de France, un'opera oratorio di Darius Milhaud, 

sara eseguita in « prima italiana» per la RAI sabato 18 marzo 
a Roma, sotto la direzione del maestro Armando La Rosa 
Parodi. II testo di Louis Roi de France, e parzialmente tratto 
da un poema di Paul Claudel. 

Marisa Merlini madre superiora 
Marisa Merlini, rientrata nei giorni scorsi da Parigi, dove 

ha preso parte con Gino Cervi e Andreina Pagnani, alle ripre
se in estemi della nuova serie televisiva di Maigret, sari la 
protagonista di Mia madre superiora, un film di Antonio Ra-
cioppi la cui realizzazione e prevlsta per il prossimo aprile. 
Protagonista maschile sara Giuliano Gemma. 

NOVITA' 
dalla U T E T 

Giorgio BOCCA, Paolo 
SPRIANO e Nicola TRANFA-
GLIA hanno presentato a Mi-
lano a] pubblico e ai giorna
iisti 1'ultima novita della 
UTET nella collezione di bio-
grafie < La Vita Sociale della 
Nuova Italia > diretta da Nino 
Valeri. L'opera di Valerio Ca-
stronovo, intitolata c GIO
VANNI AGNELLI > non e sol-
tanto la biografia del prota
gonista ma anche, e soprat
tutto. storia della Fiat dal 
1899 al 1945. U profilo bio-
grafico infatti si allarga pro-
gressivamente fino ad inclu-
derc la storia del grande 

gruppo industriale torinese e, 
attraverso di esso. un aspet-
to non trascurabile della sto
ria economico-sociate dltalia. 
Per la prima volta uno sto-
rico ha saputo e potuto uti-
lizzare arcnivi pubblici e pri-
vati (tra essi I'Archivio Sto-
rico Fiat) alio scopo di ri-
spondere a importanti quesiti 
che studiosi e lettori si pon-
gono, riuscendo in tal modo a 
dar vita ad un'opera esau-
riente. rigorosa e approfon-
dita su come nacque e su 
come si sviluppo, nell'arco di 
meno secolo, il colosso Fiat. 

oggi vedremo 
UN UOMO A TERRA (1°, ore 21) 

Continue la serle di telefilm stranieri: e oggi tocca ad una 
produzione della ORTF che e Tequlvalente francese della 
nostra Rai-TV. II film — che ha una normale lunghezza 
cinematografica, a differenza delle consimill produzionl Ita
liane che sflorano appena 1 60 minuti — sl svolge come un 
giallo tradizionale, con tutti i tradlzionall colpl di scena. Sl 
comincia, infatti, con uomo che scopre 11 cadavere dl un suo 
nemico nel proprio garage e, temendo di essere accusato, 
decide di far luce da solo sulla vicenda. Nel corso delle inda-
glni, un improvviso colpo di scena sembra far convergers 
tutti 1 sospetti sul flglio delTimprowlsato detective. Come 
ogni giallo che si rispetti, la conclusione giunge lnattesa 
all'ultima battuta. La regia e di Louis Grospierre. I prota
gonist!: Georges Geret, Jacques Harden, Paule Emanuelle, 
Jean Claude Bouillon. 

IO E... (2°, ore 21,15) 
I quindlcl minuti delTincontro fra un personaggio ed 

un'opera d'arte hanno come protagonist! Goffredo Parise e 
piazza San Marco a Venezia. Lo scrittore e glornalista vicen-
tlno (autore anche di alcune sceneggiature cinematograflche) 
spleghera perchfe la sua piu viva ed antlca «emozione este-
t!ca» e stata la celebre piazza veneztana; e in un quarto 
d'ora cerchera dl spiegare al pubblico 11 modo giusto di 
osservarla e comprenderla. 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,30) 
II telequiz di Mike Bongiorno ha superato la breve pa-

rentesl dl rlposo dopo le emozionl procurate da Massimo 
Inardi e. come era da attendersi, propone adesso un nuovo 
campiontssimo che — essendo una donna — consente un dl-
verso e rinnovablle lanclo pubblicitario della trasmissione. 
Realizzato il colpo iniziale di una vincita record, la campio-
nessa Buttafarro e sfidata da un giovane milanese (che si 
presenta sulla storia del Milan) e da un operalo (esperto 
dl cinema americano ed europeo). 

JUKE-BOX CLASSICO (1°, ore 22,30) 
La soprano Marcella Pobbe interprets due brani dl Verdi 

(dal Simon Boccanegra e dal Trovatore) e un brano di Puc
cini (dalla Rondine). 

IL MONDO A TAVOLA (2°, 22,30) 
La tredicesima puntata di questa inchiesta culinaria e 

dedicata alia «fantacucina»; piu precisamente, si vuole rl-
spondere alTinterrogativo: come mangeremo fra cinquanta 
anni? Si sviluppa quindi un discorso su! cibi precucinati e 
su! surgelati, nonche — sia pure con minor attenzione — sui 
problem! derivantl dalTaumento della popolazione e dalla ne
cessity di sfruttare tutte le risorse disponibili. La conclusione 
si orientera verso Tottimistica visione dl uno sviluppo della 
« buona cucina ». 

programmi 
TV nazionale 
10,30 

12,30 
13.30 
14,00 

15.00 

17,00 
17.45 
18,45 

19.15 

19,45 

Trasmissionl scola-
stiche 
Sapere 
Telegiornale 
Una lingua per tutti 
Corso di francese 
Trasmissionl scola-
stiche 
Fotostorie 
La TV dei ragazzi 
Inchiesta sulle pro
fession! 
Sapere 
a Storia delTumori-
smo grafico » 
Telegiornale sport • 

Cronache italiane 
20,30 Telegiornale 
21,00 Un uomo a terra 

Telefilm. Regia di 
L o u i s Grospierre. 

22,30 Jukebox classico 
Brani tratti da Giu
seppe Verdi 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 lo e... 

«Parise e Piazza 
San Marco ». 

21,30 Rischiatutto 
22,30 II mondo a tavola 

« La fantacucina » 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO - Ore: 

7. 8 , 10, 12, 13. 15, 17. 20 , 
2 1 , 23 ; 6: Maitutino mustcale; 
6,30: Corso di lingua inglese; 
6,54: Almanacco; 8,30: Le 
canxonl del mattino; 9.15: Vol 
ed io; 11,30: La Radio per la 
Scuole; 12,10: Le canxonl di 
Sanremo 1972; 13,15: II gio
vedl; 14: Buon pomeriggio; 16: 
Programma per i ragazzi: « C * 
qualcosa che non va >; 16,20: 
Per vol giovani; 18,20: Com* 
• perchi; 18,40: I tarocchi; 
18,55: Italia che lavora; 19.10: 
TannhaQser: Parigi 13 marzo 
1861 ; 19,30: Toujour* Pari*: 
20,20: Andata e ritomo; 21,15: 
Parata di orchestre; 21,45: Ar-
chivi di Stato; 22,1 S: Musica 
7; 23,15: Concerto del duo 
pianistico Pastorelli-Perrotta. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ore: 

6,30, 7,30. 8,30, 9.30, 10,30, 
11,30, 12,30, 13,30. 15,30. 
16,30. 17,30, 19.30, 22,30. 
24; 6-. I I mattiniert; 7,40: 
•uongiorno; 8,14: Musica 
espresso; 8,40; Soonl • color! 
dell'orchftstra; 9.14: I tarocchi; 
9,50: • L'cradita della Priora », 

di Carlo Alianelto; 10,05: Can-
zoni per tutti; 10,35: Chiamate 
Roma 3 1 3 1 ; 12,10: Trasmis
sionl regional); 12,40: Alto gra-
dimento; 13,50: Come e per
chi; 14: Le canzonl di San
remo 1972; 14,30: Trasmis
sionl regional!; 15: Discosu-
disco; 16: Cararai; 18: Radio 
Olimpia; 18.20: Long Playing; 
18,40: Punto interrogativo; 19: 
The pupil; 20,10: Supercampio-
nissimo; 2 1 : Mach due; 22,40: 
« L'edera a, dl Grazia Daledda; 
23,05: Donna '70 ; 23,20: Mu
sica leggera. 

Radio 3° 
Ore 9.30: Musiche di W . A. 

Mozart; 10: Concerto di aper
ture; 11,15: Tastiere; 12,20: | 
maestri deH'interpretazione; 13t 
Intermezzo; 14: Pezzo di bra
vura; 14,30: I I disco in ve-
trina; 15,30: Novecento sto-
rico; 16,30: I I seiuatitolo; 17: 
Le opinionl degli altri; 17,20: 
Fogli d'albirm; 17,35: Appun-
tamento con Nunzio Rotondo; 
18: Notizle del Terzo; 18.45: 
La vita e ropera di Mondrian; 
19,15: Concerto dl ogni sera; 
20,05: « I I piccolo spazzacam-
mlno >, di Eric Crozier; 2 1 : 
I I Giornale del Terzo • Sette 
arti; 21 ,30: m I I volo tran
soceanic© », dl Bertolt Brecht 
Musica di Kurt Weill . 

Con il patrocinio delllnfe Aufonomo Here di Bologna 

La Oro Pilla Residence 
inaugura la sua attivita 

L'aUivita ufficiale delTORO 
PILLA RESTDENCE ha avu
to il suo inizio nei giorni 
scorsi con due serate che si 
sono svolte sotto l'egida del
l'Ente Autonomo per le Fiere 
di Bologna nell'ambito di Mo-
damagh'a - Salone della Ma-
gUeria Italiana. 

I numerosi giornaiisti ita
liani e stranieri presenti alia 
manifestazione hanno infatti 
potuto ammirare. nella prima 
serata, " alcune interessanti 
proposte di «moda intima 
1972» presentate dai produt-
tori di maglieria intima in-
demagliabile. 

La serata successiva poi h 
stata patrocinata dalla Silan. 
che ha presentato ai suoi 
Clienti ed agli operatori eco-
nomici inleressati una sene 
di modelli primavera-estate 
1972, realizzati con tessuti a 
maglia di sua fabbricazione 
dai piu importanti Confezio-
nisti italiani. 

A questa seconda serata so
no intervenuti, fra gli altri, 

Alberto Lionello e Bianca 
Toccafondi: dopo aver pre
sentato aH'ammirazione dei 
bolognesi una replica del-
]'« Adriano Vn > di Luke i due 
attori, vivamente complimen-
tati dal numeroso pubblico 
presente all'ORO PILLA RE
SIDENCE. hanno espresso le 
loro felicitazioni agli organiz-
zatori della serata per il bril-
lante esito della manifesta
zione. ' 

I cortesi ospiti di ambedue 
le serate hanno espresso con 
vivi applausi il loro gradi-
mento e il loro compiacimen-
to non soltanto per le colle-
zioni di alta moda che sono 
state presentate, ma anche 
per la sede in cui la presen-
tazione e awenuta: la cin-
quecentesca villa in cui l'ORO 
PILLA RESIDENCE ha la s u . 
sede & specialmente adatts, 
per la sua rafflnata elegan-
za. a incontri di tono parti-
colarmente elevato e prvati-
gioso come quelli die m kan* 
no inaugurate 1'attMH, 

^^yL'i-i^Jl^j.' . A w »T, t *t.k^\'' r i jriiXa^tflhS&V^ xtJU£K2&f': M&:&*amnr.jte:Mk%d^: '££. i^tiaZJ&£^d*fiLj£k&L &4fifei,(i .• WiAaViiiL,- ' , ^ * . * • * * • * * - i - * 

M 

http://democTistia.no

