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Da martedi 

H n 
La Passione 

di Defmek 
MILANO, 9 

II quarto spettacolo della 
Stagione del « Piccolo r>, La 
Passione, e quasi a punto: 
se ne stanno ultimando le 
prove al Teatro Lirico, dove 
andra in scena a cominciare 
da martedi prossimo. 

La Passione e una compo-
sizione di laudi drammatiche 
e sacre rappresentazioni ita-
liane dal secolo XIII al se-
colo XVI. scelte, interpolate 
e messe in scena dal polacco 
Kazimierz Dejmek per 1'intet-
pretazione di oltre venti at
tori tra i quali Franco Gra-
ziosi, Gianni Agus. Gabriella 
Giacobbe, Luciano Alberici, 
Giampiero Becherelli, Gian-
franco Mauri, Ferruccio So-
leri. Nestor Garay e Elio 
Veller. 

Dejmek 6 una delle mag-
giori personality teatrali del 
suo paese e un regista di fa-
ma europea. Nato nel 1924, 
ha fin dal 1949 legato il pro-
prio nome alle piu important 
esperienze teatrali della Polo-
nia; nel 1962 e stato chia-
mato a dirigere il Teatro Na-
zionale di Varsavia. Dejmek, 
attento alia grande tradizione 
cattolica polacca, ha realiz-
zato e presentato anche in 
Italia, ai Festival di Venezia 
del 1964 e 1967, la Storia della 
gloriosa Resurrezione del no-
stro Signore e la Vita di Giu
seppe. 

Uno spettacolo a Bergamo 

Passato e 
presente 

di Gramsci 
La rappresentazione, opera d'un gruppo di gio-
vani, e di tono prevalentemente didascalico, si 
indirizza con successo al pubblico studentesco 

II film dalla 
« Condizione 

umana » 
coproduzione 
italo-cinese ? 

La condizione umana, tratto 
dal llbro dl Andre Malraux, 
sara il prlmo film realizzato 
in collaborazione tra una ci-
nematografia occidentale e la 
Cina. Lo ha annunciato Carlo 
Poitl in un'lntervista a un 
settimanale italiano. in cui e 
anche accennato alia possibi-
lita che Sophia Loren abbia 
una parte nel film italo-cinese. 
«II progetto risale a quattro 
anni fa e ultlmamente l'avevo 
accantonato — ha dlchiarato 
Ponti — ma ora, dopo la po-
litica del ping-pong e la sto-
rica stretta di mano tra Ni
xon e Mao, l'ho rispolverato 
e orrnai credo di poterlo va-
rare in condizioni ideali. che 
sono quelle di girare la sto
ria dove la storia si svolge. 
cioe in Cina». 

Insieme ma 
per lavorare 

PARIGI — Brigitte Bardot e il suo primo marito Roger 
Vadim sono stati fotografati di nuovo insieme. Nessun ritorno 
di fiamma, si tratta solo di un incontro di lavoro. II regista 
che la Ianci6 la dirigera, infatt i , nella insolita parte di un 
Don Giovanni in gonnella 

in breve n 
Successo della Scotto a Palermo 

PALERMO. 9. 
Renata Scotto ha ottenuto un grande successo al Massimo 

di Palermo, nella Sonnambula di Vmcenzo Bellini. Dopo le re-
pliche la cantante si ritirera temporaneamente dalle scene 11-
riche perche in giugno nascera il suo secondo figlio; la Scotto 
ha gia una bambina, Laura, di tre anni II suo rientro sulle 
scene e prevlsto per la fine di agosto quando, con il Teatro 
Massimo, andra al Festival di Edimburgo con La straniera di 
Bellini 

Ventidue paesi alia Viennale 
VIENNA, 9. 

Alia « Viennale » dl quest'anno (16-23 marzo) saranno proiet-
tati film di ventidue paesi. Sinora la Viennale era dedicata 
soprattutto al film umoristico, ma quest'anno verranno pre-
•entate opere che riflettono problemi dei tempi nostri, carat, 
teristici dei paesi produttori. 

Tra gli altri verranno proiettatl Medea di Pasolini, Le Troia-
ne di Cacoyannls, Re Lear di Kosintzev e il cinese II distac-
camenlo rosso femmtnile. 

Neli'ambito della Viennale verra svolta una mostra retro-
spettiva sul tema «Propaganda e contropropaganda», e con-
dotta un'indagine sulla legge sui prowedimenti d'incoraggia-
mento all'industria cinematografica austriaca. 

Chiuso il festival jugoslavo del documentario 
BELGRADO, 9 

Si e concluso a Belgrado il XIX Festival dei documentarl 
0 dei cortometraggl Jugoslav!. Alia rassegna sono state presen 
tate cinquantanove pellicole II primo premio e stato assegnato 
ai film Trent speciali e Un piccolo provvedimcnto agricolo di 
Pap.a 
Nel corso di un anno gli studi cinematograflci jugoslavi hanno 
prodotto centonovanta documentari e cortometraggl 

Nuovo romanzo di Clarke sullo schermo 
HOLLYWOOD, 9. 

Un nuovo romanzo di Arthur Clarke, il noto scrittore di 
fantasclenza autore di 2001: odissea nello spazio, sar i portato 

gStio schermo. Si tratta di Dolphin Island (« L'isola dei delfini») 

Dal nostro inviato 
BERGAMO, 9. 

Visto a Bologna la settlma-
na scorsa Compagno Gramsci 
di Maricla Bogglo e Franco 
Cuomo, nella realizzazlone dl 
Teatro Insieme, lo spettacolo 
che ci capita di vedere subito 
dopo e questo Passato e pre
sente del Teatro Tascabile di 
Bergamo, anch'esso incentrato 
sulla figura del grande rivo-
luzionario e intellettuale ita
liano: • anche qui sfllano da-
vanti a noi immagini di pri-
gionia, si ascoltano passi di 
lettere dal carcere e documen-
ti desunti da varie fontl, co
me tessere di un mosaico. Dal 
quale tuttavia, a differenza 
che nella rappresentazione bo-
lognese, assai piu ambiziosa, il 
ritratto di Gramsci che ci si 
proponeva di far uscire e vo-
lutamente parziale e limitato. 
II titolo stesso dello spettaco
lo, mutuato da quello di uno 
dei libri pubblicati di lul, In-
dica l'angolatura particolare 
sotto la quale e stato disposto 
11 materiale documentario: 
passato e presente, due termi
ni in rapporto dialettlco, che 
racchiudono la test stessa di 
cid che i cinque attori agenti 
sul piccolo palcoscenico ci mo-
strano, cioe che molte delle 
question! che urgono nel tem
po nostro trovano la loro spie-
gazione gramsciana nel pas
sato. 

Carattere precipuo di que
sto Passato e presente e dun-
que di essere soprattutto di
dascalico: ecco perch6 non v'e 
che pochisslmo spazio per il 
recupero di passi relatlvl alia 
vita privata di Gramsci, solo 
due lettere alia madre. all'ini-
zio e alia fine, e alcune altre 
alia cognata Tania. ma sempre 
d'argomento politico o attl-
nente; parecchie scene si ri-
feriscono al fascismo, al ter-
rorismo nero. alia violenza; 
altre ancora al rapportl tra 
Gramsci e i suoi ccmpagni di 
prigionia: anche qui. come in 
Compagno Gramsci, c'e il di-
scorso sulla massonerla che di-
venta un'accusa contro la vo-
lonta dittatoriale del fascismo 
e anche qui v'e l'accenno alia 
questione di Stalin e della 
sua maggioranza contro gli 
oppositori nel partito comunl-
sta bolscevico dell'URSS 

In totale sono ventidue qua-
dri, in cui, in modo prevalen
temente problematico. vengo-
no poste davanti alio spettato-
re le auestionl politlche: lo 
spettacolo non si Dropone af-
fatto di dar loro una risposta. 
di prendere in qualche modo 
partito. ma le prospetta. Es-
so e semplicissimo: nel picco
lo spazio scenico si muovono 
I cinque attori. e il vario uso 
delle luci permette 1'identifi-
cazione del luogo dove si 
svolge l'azione Un po' in con
trast*) con questa semplicita 
ci sembra quel macchinoso 
congegno di cassoni a gratic-
ciata che gli interpret! sposta-
no nei suoi vari elementi com
ponent!. con sferragliante ru-
more. ricavandone ora 1 seg-
gi al Parlamento ora la cella 
di Turi. con cambiamenti a 
vista o al buio. 

Nel suo insieme la recita-
zione e accettabile. con qual
che scompenso: essa e im-
prontata, naturalmente. ad un 
didascalismo in alcuni piutto-
sto elementare. in altri gia 
piu mediate Cos! come s'e 
detto la regia ha obiettivi di-
dattici. anche se non disdegna 
la ricerca di effetti e la crea-
zione di moment! di efficacia 
poetica: essa e firmata da Li-
dia Gavinelli. una giovane 
animatrice che rivela una 
buona sicurezza professionale 
e del talento. Lei stessa e la 
autrice del lavoro drammatur-
gico. fatto con attenzione. Gli 
interpret! sono: Luciano Pag-
gioli. Ernesto Pagano. Alari-
co Solaroli, Maurizio Tabani 
e Ileana Citaristi. 

Fatto espressamente per gl! 
student! — che vi assistono 
qui a Bergamo con molto in-
teresse. a dispetto di molti dei 
loro presidi — questo Passato 
e presente e corredato da ma
teriale informativo utilissimo 
che non solo dice da quali 
font! siano stati desunti i 
passi citati scena per scena. 
ma offre un quadro riassun-
tivo dei criteri del montaggio 
e della regia. e presenta lina 
ampia bibliografia. Cosl lo 
spettacolo amplia il proprio 
compito didassilico e stimola 
alia conoscenza di Gramsci e 
del suo perlodo stories 

a. I. 

A Spoleto 

la «troupe » della 

« Calandria » 
SPOLETO, 9 

(g.t.) - SI girera a Spole
to il film tratto dalla com 
media la Calandrta di Ber
nardo Dovizi. poi diventato il 
Cardinal Bibbiena, considera 
ta la prima grande comme-
dia in prosa del «be! seco
lo », ricca di brio e di spon 
taneita La decisione di por-
tare il set nella nostra citta e 
stata presa nei giorni scorsi. 
dopo un accurate sopraluogo. 
dal regista del film Pasquale 
Festa Campanile e dal pro-
duttore. Lando Buzzanca, che 
nei mesi scorsi fu gia a Spo
leto per le rlprese di All'ono-
revole ptacciono le donne, sa
ra tra I principal! interpret! 
del film. 

Discutono della 
«notte di quiete» 

Valerlo Zurlini e Alain Delon passegglano sul ponte-canale di Rimini durante una pausa della 
lavorazlone della «Prima notte dl quiet© • , che il regista italiano sta girando nella citta 
romagnola da pochi giorni e che ha per Interprete princlpale I'attore francese. Quello an
nunciato sembra essere II titolo definitivo del f i lm, dopo aver subito molteplici cambiamenti 
durante la scenegglalura 

Al XII Festival televisivo di Montecarlo 

Trionfa la programmazione 
d'impronta supernazionale 

Gli standard del piccolo schermo si vanno sempre 
piu unificando nella maggior parte del mondo 

Dal nostro inviato 
MONTECARLO. 9 

Non c'd posto migliore di 
una rassegna internazionale 
di televisione per convincersi 
che il singolo programma te
levisivo, salvo rarissime ec-
cezioni. ha in se ben scarso 
significato. Lo sta conferman-
do ancora una volta questo 
XII Festival, in corso ormai 
da quattro giorni a Montecar
lo. cui partecipano trentuno 
paesi con ottantadue pro-
grammi. 

Le trasmissioni si succedo-
no sui teleschermi del Pa
lazzo dei Congress! — 8. 9 
ore al giorno — e in questo 
flusso continuo di immagini. 
di parole e di suoni e difficile 
operare distinzioni. se non di 
« generi * (e. infatti. gli stes-
si organizzatori. quest'anno, 
si sono attenuti al criterio del
la dist-nzione per « generi >, 
dedicando due giornate ai do
cumentari storici. una gior-
nata e mezza alle inchieste e 
ai reportages, una giornata ai 
programmi per ragazzi. e tre 
giornate agli sceneggiati. ai 
telefilm e alle commedie: e. 
sia detto per inciso. anche 
queste proporzioni sono indi
cative). 

Difficile distinguere la ma-

Vince ancora 
Marilena 

Butfafarro a 
Rischfofutfo 
Marilena Buttafarro ha vin-

to ancora ieri sera a « Rischia-
tutto » ed 6 salita al sesto po
sto della classifica dei acam-
pionissimi» del gioco televi
sivo preceduta dal sagrestano 
di Roncadelle. Gianfranco 
Rolfi, e seguita dalla romana 
Giuliana Longari. 

Marilena Buttafarro ha vin 
to infatti sei milioni in get-
tonl d'oro: in due puntate ha 
dunque guadagnato 14 milio
ni e 760 mila lire. Ella ha do
minate il gioco dall'inizio al
ia fine, senza Iasciar spazio 
agli awersaxi, che per la ve-
rita poco o nulla avevano da 
dire. Paolo Corticelli di Mi-
lano. studente al terzo anno 
di scienza delle preparazioni 
alimentari. aveva scelto come 
materia la storia del Milan; 
ma certamente I lifosi mila-
nisti sono rimasti un po' de-
lusi perche il concorrente ha 
vinto soltanto centomila lire 
(e cid in virtu dell'arroton-
damento in eccesso). 

L'altro sfidante Roberto Gi-
rotto, di San Salvatore Mon-
ferrato. incastonatore di pie> 
tre preziose, doveva rispon-
dere a domande sul cinema 
americano e europeo: anche a 
lui tocca il solo gettone di 
consolazione. e cioe centomi
la lire 

In definitiva, a parte Vex
ploit della camplonessa. la 
serata e steta flacca; Mike 
Bonglomo se ne deve essere 
reso corto. tanto che ha chiu
so il programma asslcurando 
! telespettatori che la prossi-
ma settimana trovera dei con-
correnti bravissiml. in grado 
dl tener testa alia camplones
sa In carica. 

no di un autore da quella di 
un altro; difficile individuare 
perfino il paese di provenien-
za. se per caso si prendono i 
titoli di testa di un program
ma: gli standard televisivi si 
vanno sempre piu unificando 
nella maggior parte del mon
do. Certo, si potrebbe capir 
meglio e di piu se i diversi 
paesi presentassero ciascuno 
una propria rassegna, ad 
esempio una o due serate ti-
piche. Allora. emergerebbero 
i criteri della programmazio
ne. che sono quelli che con-
tano dawero. perche. oltre 
tutto. sono quelli che condi-
zionano le scelte del pubblico. 
al di la dell'interesse e del 
valore dei singoli programmi 
(dei quali il telespettatore non 
conosce quasi nulla in antici-
po). E. per questo. se e vero 
come e vero. che la TV e 
oggi la branca piu industria-
lizzata deU'industria culturale. 
non c'e da stupirsi che a ca-
ratterizzarla sia il prodotto 
in serie. Ma le rassegne in-
temazionali rifiutano ostina-
tamente questa realta: conti-
nuano a puntare sull'opera 
c singola » e proprio in que
sta logica continuano a no-
minar giurie e ad assegnare 
premi e prebende (i «festi
val * televisivi sono gli unici 
ad essere passati indenni at-
traverso la contestazione de-
gli anni piu recenti). 

Si pud provare. tuttavia. ad 
assistere alle proiezioni di-
menticando che i diversi pro
grammi sono stati elaborati in 
Francia o negli Stati Uniti. in 
Giappone o in Ital ia, per com-
portarsi come se ci si trovas-
se dinanzi ad un unico. gi 
gantesco organismn televisivo 
plurilingue. e quindi ad una 
unica programmazione. In 
questa ottica. e possibile indi
viduare determinate tendenzc 
che caratterizzano la produ-
zione e si ripetono da paese 
a paese. Naturalmente. non 
si tratta di tirare conclusioni 
definitive e universalmente va-
lide: oltre tutto. la presenza 
dei diversi paesi e ancora 
fortemente ineguale e sul pia
no della quantita e sul pia
no dei c generi >. A questa 
rassegna, ad esempio. parte
cipano anche ITJRSS. la Ce-
coslovacchia. I'Ungheria. la 
Polonia. la Romania, la Jugo
slavia, Cuba: ma quasi tutti 
i programmi di quest! paesi 
sono concentrati nelle gior
nate dedicate alia TV per ra
gazzi e agli sceneggiati. ai te
lefi lm, alle commedie. Po
trebbe essere anche questa 
una indicazione: ci si aspet-
terebbe. infatt i. che gli orga-
nismi televisivi dei paesi a 
struttura socialista fossero 
porta t i a intervenire soprat
tutto nei programmi gioma 
listici. di attualita, o storici: 
insomnia, in direzione di una 
indagine diretta sulla realta. 
presente o passata (solo Cu
ba e la Romania hanno in 
verita presentato due pro
grammi giomalistici) Ma non 
bisogna dimenticare che le 
rassegne televisive rappresen 
tano fondamentalmcnte una 
apertura verso i mercati este-
ri: si presenta no i program 
mi per ricevere i premi e, 
anche sulla base di questa 
spinta. concludere affar i . Pro-
babilmente, gli organismi te
levisivi dell'URSS e degli al

tri paesi che abbiamo elenca-
to ritengono piu facile ven-
dere all'estero un telefilm o 
un programma per ragazzi, 
piuttosto che una inchiesta o 
un documentario storico. 

Comunque. entro questi li-
miti. e pur sempre possibile 
ragionare sulle tendenze: ed 
e quanto eercheremo di fare. 
dopo aver avuto un quadro 
piu completo di questa che 
potremmo definire la «pro
grammazione supernazionale*. 

Giovanni Cesareo 

«Amico sciacallo» 
in scena a Trieste 

in aprile 
TRIESTE, 9 

Andra in scena al Politea-
ma Rossetti di Trieste, nel 
mese di aprile, con la sigla 
del teatro Stabile del Friuli-
Venezia Giulia, la novita Ita-
liana Amico sciacalto del gio
vane autore triestino Furio 
Bordon. La commedia trae lo 
spunto da un celebre espe-
rimento che nel 1958 John 
Calhoun, un ricercatore ame
ricano del National institute 
of mental health (Istituto na-
zionale per l'igiene mentale) 
condusse su una popolazione 
di topi, alio scopo di studiar 
ne le reazkmi in una situazio 
ne di sovraffollamento Le 
prove della commedia, che 
mette in risalto le inquietan-
ti conclusioni dell'esperimen 
to alia luce delle sue impli-
cazioni umane, cominceranno 
a giorni, a Trieste. II regi
sta Aldo Trionfo s'incontra in 
questi giomi a Milano, per 
i colloqui preliminari, con lo 
scenografo e costumista Ema-
nuele Luzzati e con i tre in-
terpreti di .Amico sciacallo: 
Giulio Bosetti, Leda Negroni 
e Mario Scaccia. 

le prime 
Teatro 

Due atti unici 
Con La pro/essione dell'av-

venire di Gianlulgi Gazzetti e 
Con quella faccia dl Silvio 
Gigli, la Compagnla comica 
di prosa diretta da Silvio 
Spaocesi affronta ancora una 
volta' due test! della produ-
zione nostrana, due atti unici 
mai prima d'ora rappresenta-
to. E non e forse un caso 
che queste « novit& assolute » 
trovino la via delle scene, og
gi. quando l'ltalia attraversa 
unn delle sue crisi politiche 
piu gravi. Soltanto che Gaz
zetti (sul lavoro farsesco di 
Gjgli e meglio sorvolare, al-
tnmentl saremmo costretti a 
irifierire su un anzlano autore 
che crede nell'idea originale 
ai rappresentare la miopia di 
un industriale tradito dalla 
rnoglie e dagl! amici...) pre-
ferisce confondere le carte, la 
contestazione e la tradizione, 
la destra e la sinistra, unite 
per una piu equa « ripartl-
zione» della ricchezza, cioe 
per organizzare un'industria 
del furto ai danni dei piu 
ricchi: peccato che 11 sogno 
di « rubare ai ladri» sara in-
franto proprio dallo Stato, 
unico ladro senza concorrenti 
in un futuro dove il furto sa
ra « nazionalizzato ». 

In questo caso, tuttavia, il 
qualunquismo di Gazzetti si 
colora sinlstramente dl bruno, 
quando, nel finale, il protago-
nista ladro (laureato in legge, 
odiato-amato da un padre fru-
strato) allude al «disordine» 
imperante che favorlrebbe il 
furto alio Stato. Ci spiace che 
la « satira » di Gazzetti si sia 
dissnnguata nelle pieghe del 
tessuto ambiguo e reazionario 
di un testo irrecuperabile e 
trlste. 

Tra gli attor! ricordiamo 
Silvio Spaccesi (piu sobrio 
nella parte del padre che in 
quella di Felice Mazza), Eva 
Ricca, Maximiliana Ferretto, 
Enzo Donzelll (il piu convin-
cente della Compagnia), Nino 
Scardina, Milly Falsini. Ap-
plausi cordiali, e si replica 
al Teatro de' Servi. 

vice 

Cinema 
Catlow 

Come condividere l'entusia-
smo del simpatico Yul Bryn-
ner (venuto recentemente a 
far gli pubblicita anche qui in 
Italia) per questo western an-
glo-americano alia spagnola, 
che e certo fra i piu bamboc-
ceschi degli ultimi tempi? La 
amicizia tra Catlow, razziato-
re d'oro e di bestiame, e lo 
sceriffo Cowan, che lo inse-
gue con sempre nuovi man-
dati di cattura, ma finisce re-
golarmsnte per sposarne le 
gesta, sta alia base di una 
serie incongrua di sparatorie 
e di rodomontate con risvolti 
burleschi, in cui entrano trup-
pe messicane, un killer bar-
buto e nudo, e torme d'india-
ni che sfrecciano da ogni do
ve. La piacevole fotografia a 
colori di Ted Scaife non fa 
che mettere in rilievo l'insen-
satezza della trama (da un 
romanzo di Louis L*Amour), 
e la disinvoltura registica di 
Sam Wanamaker, che fu l'in-
terprete inglese di Cristo fra 
i muratori, ma che in anni 
piu recenti, passato dietro la 
macchina da presa, non ha 
dato prove particolarmente si
gnificative del suo talento. 
Tra gli interpreti, oltre a 
Brynner sono in evidenza Ri
chard Crenna, Leonard Ni-
moy, Dalian Lavi, Jo Ann 
Pflug. Mentre e quasi impos-
sibile riconoscere nella vec-
chietta della diligenza la di
va del «muto» Bessie Love. 
Come 6 impossible vedere in 
Catlow uno spettacolo per 
adulti. 

vice 

Successo a 
Budapest di 

una commedia 
di lllyes 

BUDAPEST, 10. 
Al Teatro Talia di Budapest 

si e svolta, con grande suc
cesso di pubblico e di critica, 
la prima commedia di Gyulia 
lllyes Ballo nella puszta. 

In effetti non si tratta di 
una prima nel vero senso del
la parola, perche nel 1966 la 
commedia fu data da una 
troupe del Teatro rurale am-
bulante, la «Dery» e ne e 
stato fatto anche un adat-
tamento televisivo. 

E' IN EDICOLA 

GIORNI Vie 

Nuove 

con servizi esclusivi 

QUANDO GLI UOMINI 
VERRANNO 
DAL PASSATO 

LO SCANDALO 
DELL'AMBASCIATORE 
IN PORTOGALLO 

IL DIAVOLO 
IN AMBULATORIO 
AD AQUILEIA 

Leggete, abbonatevi a GIORNI, siete ancora in 
tempo ad avere gratis il libro-omaggio 

reai V0 

controcanale 
UN ESPERIMENTO SBA-
GLIATO? — La nuova punta-
ta della rubrichetta lo e... che 
precede il Rischlatutto sern-
bra decisamente avviata verso 
il piu inglorioso fallimento: 
almeno se dovesse conferma-
re, nelle successive edizioni, 
quel che ha mostrato di vo
ter essere nell'ultima puntata. 
Questi quindici minuti di tra-
smissioiie, infatti, sembrano 
concepiti esclusivamente per 
dimostrare quale sia il rap
porto sbagltato fra I'uomo e 
I'opera d'arte. E con un risul-
tato che, ad ogni modo, ren-
de incomprensibile sia I'uno 
che l'altro. Come si e svolto, 
infatti, I'incontro fra lo scrit
tore Goffredo Parise e piaz
za San Marco? All'insegna del
ta nostalgia del ricordo indi
viduate e personalissimo; e 
nel rifiuto programmatico di 
qualsiasi interpretazione stori-
ca (sia dell'opera d'arte che 
del suo Incontro con il perso-
naggio). Parise stesso ci ha 
detto che preferisce non ave
re unotizie storiche» sulla 
piazza: con un equivoco, sia 
pur indiretto, invito al tele
spettatore a riflutare all'emo-
zlone estetica (usiamo le sue 
parole) la mediazione della co
noscenza. L'opera d'arte va 
dunque accostata — secowdo il 
suggerimento che ci ha offer-
to la trasmissione — nella piu 
totale astrazione dalla realta 
storica e quotidiana (mai San 
Marco & stata ricollegata alia 
piu concreta realta. dell'intera 
citta di Venezia: semmai 6 
stata accostata ai pasticcini 
caldi di un celebre caff&l). E 
va rlcordata in una chiave ro-
mantica, decadente; nella qua
le non a caso viene sottoli-
neata la ncommozionen delle 
musiche stonate dell'orchestri-
na di piazza e mai quella of-
ferta, eventualmente, dagli 
uomini che la vivono (i pic-

cioni si, secondo il piu vieto 
clich6 turistico). Si potrebbe 
obiettare che questo e il per-
sonale modo di intendere I'ar-
te dello scrittore. Parise: tl 
guaio e che, attraverso quel 
che si 6 visto, Parise resta 
poco piu di un nome per i 
milioni di telespettatori in at-
tesa di Rischlatutto. / quali, 
dunque, non possono nemme-
no cogliere questa bizzarra oc-
casione per «accostarsi», se 
non ad un'opera d'arte, al per-
sonaggio che la descrive. E 
allora: a che vale tanto sfor-
zo «culturale» della Rai? A 
che valgono i virtuosismi con 
i quali il regista Luciano Em-
mer ci ricorda di essere stato 
un documentarista di qualita? 

L'ALTERNATIVA — Ancora 
una volta I'alternativa al quiz 
di Mike Bongiorno & stata 
costituita da un telefilm. Fran
cese, in questa occasione. E 
mai come in questo caso a'6 
avuta la certezza che si sia 
trattato di una falsa alter-
nativa. Un uomo a terra, in
fatti, 6 proprio Un mediocre 
telefilm il cui unico pregio 
&, semmai, quello di affidarsi 
ad una scuola di recitazione 
assai superiore a quella me
dia di consimili prodotti ita-
liani. Per il resto & un giallo 
improbabile, sciatto nella co-
struzione narrativa e tirato 
via sbrigativamente malgrado 
Vazzardo di una ambientaaio-
ne in esterni che pretende al 
realismo. Francamente, non si 
vede perche" u« pubblico in 
vena di distrazione debba pre-
ferire UJI raccontino di questo 
genere alle emozioni miliona-
rie di Rischlatutto. Ma 6 pro
prio. infatti, il risultato cui i 
programmatori della Rai vo-
gliono arrivare con questi tele
film. 

vice 

oggi vedremo 
« A-Z >> (1°, ore 21,30) 

Viene trasmessa stasera la consueta puntata della rubrica a 
cura di Luigi Locatelli e condotta in studio da Ennlo Mastro-
stefano, imperniata su argomenti e avvenimenti di attualita, 
e che, proprio per questo, corre il rischio di essere abolita dai 
dirigenti della RAI-TV. 

NEL FONDO (2°, ore 21,15) 
Per il ciclo « Uomo e society nel Teatro: da Beaumarchais 

a Brecht». va in onda stasera Nel fondo di Massimo Gorki, che 
venne messo in scena nella scorsa stagione dal gruppo 
a Teatro e Azione » fondato e diretto da Giorgio Strehler con 
la collaborazione del «Metastasio» di Prato. L'edizione tele-
visiva e stata realizzata dallo stesso Strehler. II dramma, rap-

' presentato per la prima volta a Mosca nel 1902 e inedito per il 
vasto pubblico del piccolo schermo, anche se h stato oggetto 
di un rifacimento cinematografico nel film dl Jean Renoir, tra-
smesso anche in TV, Verso la vita. In realta 11 film del regista 
francese piu che una rilettura e una libera trasposizione della 
opera di Gorki. 

Strehler inaugurd il Piccolo Teatro di Milano proprio con 
questo dramma, nel maggio del 1947; degli attori di allora e 
rimasto soltanto Antonio Battistella; gli altri Interpreti sono 
Renato De Carmine, Giancarlo Dettori, Franco Graziosi, Marisa 
Fabbri, Gianfranco Mauri, Giustino Durano, Massimo Sarchielli. 
Mariella Zanetti, Carlo Cataneo, Cip Bargellini, Saviana Scalfi. 
Marisa Minelli. Luisa Rossi, Alfred Thomas. 

programmi 
TV nazionale 
10,30 

12.30 
13,00 
13,30 
14,00 
15,00 

17,00 

17.30 
17.45 

18.45 

Trasmissioni scola* 
stiche 
Sapere 
Vita in casa 
Telegiornale 
Una lingua per tutt i 
Trasmissioni scola-
stiche 
II primo viaggio dl 
Hassan 
Programma per 1 
piu piccin! 
Telegiornale 
La TV dei ragazzi 
Galassia 1972 - Un 
ragazzo nel video 
Spazio musicale 

19,15 Sapere 
19,45 Telegiornale sport • 

Cronache Italian* 
20,30 Telegiornale 
21,00 Tribuna elettorale 

Dibattito PCI DC 
21,30 A-Z: un fatto. coma 

e perche 
22,00 Amare per vivera 

Programma musicar 
le 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21.15 Uomo e societa nal 

teatro 
a Nel fondo» di 
Massimo Gorki. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Or** 

7. 8 . 10. 12, 13, I S . 17. 20 . 
2 1 . 23; 6: Mattutino musicale; 
6,54: Alroanacco; 8,30: Le can
ton! d*l mattine; 9.15: Vol ed 
io; . 11,30: La Radio per I* 
Sctiole; 12,10: Specials per 
Rischiattitto; 13,15: I favclotb 
Mahalia Jackson; 13.27: Una 
commedia in treats minuti: 
Franca Nuti in « Ma non • una 
con seria», di Luiji Piran
dello; 14: Boon pomerrfoio; 16: 
Prosramma per I rasazxt: Onda 
verde; 16,20: Per vol aiova-
ni; 18,20: Come « perche; 
18,40: I tarocchi; 18,55: Ita
lia the lavora; 19,10: Opera 
fermo-posta; 19,30: Pianeta 
Brasite; 20,20: Andata * ritor
no; 21,15: Concerto •infoni-
co diretto da Andre Previn; 
22,40: La staHetta ovvoro «uno 
•ketch Hra Paltro » 

9.50; « L'eredita della Priora • , 
di Carlo Alianello; 10,05: Cao-
*oni per tutti; 10.35: Chiamate 
Roma 3 1 3 1 ; 12,10: Trasmia-
sieni regional!; 12,40: Lei non 
«a chi tono io; 13: Hit Parade; 
13.50: Come e perche; 14: Le 
canzoni di Sanremo 1972; 
14.30: Trasmissioni reeionali; 
I S : OtscosudiscO; 16: Seeuite 
il capo; 18: Specials CR; 18,15: 
Ciradisco; 18,40: Punto Inter-
rogativo; 19: I success! dl Bart 
Bacbarach; 20.10: Supercaov 
pienissimo; 2 1 : Mach dam 
22,40: m L'edera >. « Grazia 
Oeledda; 23.05: 51, Buonanot-
te!H; 23.20: Mosica Ueeaia. 

Radio 3 o 

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 mattiniere; 7.40: 
Bitomiornoi 8,14: Mosica 
espresso; 9,14: I tat ocelli; 9.35: 
Suoni • 

Or* 9 3 0 : La Radio per I * 
Scuole; 10: Concerto 41 a p w 
tura; 1 1 : Mosica • poesiai 
11^45: Polifonia; 12,20: Avan-
•oardia; 13: Intermezzo; 14> 
Children's corner; 14,30: M* -
siche earner Uticfce dl Anton 
Dvorak; 15,15: • La contessa 
Maritza». di Emmerich Kal-
man; 16,10: Musicn* italiano 
d'enr; 17: L* opinionl de*fi 
altri; 17.20: Fogli d*afbomj 
17.45: Scoola Materna; 18: 
Notizie del Terzo; 18,45: Pic 
colo pianeta; 19.15: Concerto 
dl o*al sera; 20,15: La mat*-
matica a sm'opiniomt; 21t I I 
Ciomale 4*1 Terzo - Sett* art*. 
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