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II Pretore 
sequestra 

i l Pinocchio 
televisivo 

l ' U n i t d / domenica 12 mano 1972 

Sequestrate 11 Pinocchio dl 
Lulgl Comencinl. II magistra
te, accogliendo una rlchlesta 
di Carlo Rambaldi, costrutto-
re del prototlpo del famoso 
pupazzo, ha ordinato ieri 11 
sequestro sla del negatlvl e 
posltlvi del film, sla dl tuttl 1 
pupazzi che appaiono nello 
scenegglato televisivo. 

II sequestro b stato effet-
tuato nella tarda mattinata 
dai carabinleri nella sede del* 
la RAI-TV di Roma, su man
date del pretore Marlnaro. 

Lo scenegglato televisivo do-
veva andare in onda a par-
tire dall'8 aprile prossimo, 
per cinque puntate comples-
slve. Tratto dal famosissimo 
romanzo di Collodi, ha 1m-
pegnato per moltl mesl sia il 
regista Comencini, sia nume-
rosi attori — tra cul Nino 
Manfredi. Gina Lollobrigida 
e 11 piccolo Andrea Balestri 
— e moltl tecnici. 

I gual maggiori 11 ha pro-
curati ancora una volta 11 
Pinocchio-pupazzo. II burat-
tlno fu commissionato a Car
lo Rambaldi nel 1970. II co-
struttore, stando a quanto da 
lui denunciato e preso in con-
siderazlone dal magistrate che 
ha, di conseguenza. deciso 11 
sequestro, consegn6 1 proto-
tipi del pupazzi e 1 meccani-
smi di automazione ai dirl-
genti della Cine Pat e della 
San Paolo Film, produttrici 
del film per conto della RAI-
TV. A Rambaldi venne liqul-
data la somma di un milione 
e 800-mlla lire, su una ri-
rhiesta di due milionl e quat
trocento mila lire.- Pol, per 
motivi non chiari, i pupazzi 
furono realizzati dalla ditta 
Cesarini, per . conto dell'ing. 
Manfredonia. 

Dl qui l'awio prima di 
una causa civile e poi penale. 
Rambaldi chiede, infatti, che 
gli vengano riconosciuti i di-
ritti d'autore. Ora sembra che 
il pretore, disponendo, come 
abbiamo detto, il sequestro 
del negativi e del positivl del 
film, abbia deciso di proce-
dere per l'accusa di plagio 
nel confront! sia del regista, 
sia dell'ing. Paolo Manfredo
nia che porto a termine la 
costruzione del burattino, sla 
dei responsabill della casa pro-
duttrice e di alcuni dirigenti 
della RAI-TV. 

Sente il 
richiamo 

le prime 

PARIGI — Michele Mercier (nella foto) e in partenza per la 
Norvegia, dove, a trenlaclnque gradi soito zero, interpreter^, 
accanto a Charlton Heston, una nuova versione cinemato-
graflca del a Richiamo della foresta» di Jack London, che 
questa volta sara diretta dal regista Ken Annakin. Nel film 
I'attrice dara vita al personaggio di una cantante francese, 
la quale, emigrata in Alaska, apre un hotel in un piccolo vil-
laggio di cercatorl d'oro. 

XII Festival internazionale di Montecarlo 

Pubblico televisivo o 
immensa scolaresca ? 

Un equivoco che molti enti nazionali contribuiscono ad alimen-
tare - Le inchieste su alcuni fenomeni del nostro tempo guastate 
dal fatto che finiscono per presentarsi anch'esse come spettacoli 

Dal nostre inviato 
MONTECARLO, 11 

La ripartizione dei pro
grammi televisivi per «gene-
ri» pub portare a risultati 
piuttosto singolari, dal mo-
mento che, in questo campo, 
ciascuno ha i suoi criteri. Co-
si e avvenuto. ad esempio, 
che i due programmi inviati 
dalla RAI-rV a questa XII 
Rassegna internazionale di 
Montecarlo, abbiano ricevuto 
una destinazione che proba-
bilmente i loro stessi autori 
non avrebbero immaginato. II 
Leonardo da Vinci, di Rena-
to Castellani, fe stato trasmes-
so. anziche tra gli sceneggiati, 
tra i programmi storici: ac
canto ai documentari sulla 
battaglia del Pacifico e sul-
1'attentato a Hitler, accanto 
alia rievocazione delle scala-
te deU'Everest e a una bio-
grafia del drammaturgo in-
glese Noel Coward. 

Da parte sua, il programma 
Santi lati shira, reportage su 
una bambina profuga del 
Bengala Orientate, girato da 
Nino Erasmo Damato per 
Spazio, il settimanale della 
TV dei ragazzi. e stato siste-
mato tra i programmi per 

L'URSS vince 

al Festival 

di Cortina 
CORTINA D'AMPEZZO. 11. 
LTJnJone sovietica ha vinto 

II XXVIII Festival internazio
nale di cinematografia sporti-
va di Cortina aggiudicandosi, 
per il terzo anno consecutivo, 
la Coppa del Ministero del Tu-
rismo e Spettacolo per la mi-
ghore selezione di film pre
sentati alia rassegna, cui nan-
no preso parte ventiquattro 
nazioni con complessive cen-
toventuno pellicole. II trofeo 
h stato vinto dallTJRSS gra-
rie alle dieci pelhcole reahz-
zate dallo Studio centrale del 
documentano e produzione di 
film didattici e di divulgazio-
ne sdentifica. 

labroca direttore 
artistico della 

Filarmonica 
II consiglk) direttivo della 

Accademla • Filarmonica ha 
•Ietto all'unanimita direttore 
artistico per il biennio 1972-
"74 il maestro Mario Labroca. 

Mario Labroca, che ha 75 
Anni, succede al maestro Gior
gio Vidusso che, avendo tenu-
to la direzione artistica del-
I'Accademia per tre anni, a 
aorma di statuto non era piii 
afcsiibil*. 

adulti e non, come sarebbe 
stato logico attendersi, tra 
quelli per ragazzi (cui, pure, 
qui e stata dedicata una in-
tera giomata). 

Evidentemente, fell organiz-
zatori della rassegna lo hanno 
considerato troppo a impegna-
to » per un pubblico infantile. 
Scelta significativa, quest'ul-
tima, che sembra determinata 
soprattutto dalla tendenza 
del diversi organismi televisi
vi, a considerare tutto il pub- | 
blico come una immensa sco
laresca. 

Ecco, dunque, la folta pre-
senza, tra i reportage e le in
chieste, i programmi didasca-
lico-awenturosi sulla vita de
gli esquimesl, sulla foresta del-
l'Amazzonia, sulle Isole di 
Magellano, sulla Tasmania. 
«Favole moderne», segnate 
dal gusto per l'esotico: nono-
stante le intenzioni dichiara-
te. infatti, questi viaggi in luo-
ghi a strani» e Ion tan i non 
servono affatto a « migliorare 
la informazione del pubblico 
sui problemi del nostro tem
po » (e questo lo slogan che 
gli organizzatori del Festival 
hanno coniato per questo «ge-
nere» di programmi). Piut
tosto. emerge qui la tenden
za all'evasione, ognuna di que-
ste condizioni umane viene vi
sta nella sua « particolarita », 
come un «fenomeno» a se 
e non in rapporto ai proble
mi che travagliano la nostra 
realta quotidiana, il nostro 
mondo nel suo insieme. 

E' questa, del resto. una ten
denza che trova conferma an-
che in un altro filone segui-
to da programmi « informati-
vi »: quello che potremmo de-
finire « della diversita ». Ne so-
no stati esempi tipici, in que
sta rassegna, i'inchiesta sulla 
droga presentata dalla TV 
francese, il reportage su una 
comunita hippy e su una cli-
nica psichiatrica, presentati 
dalla TV belga, I'inchiesta 
sulla vita e sulla morte di 
una ragazza, confinata in un 
orfanotrofio fin dalla nascita 
e uccisa dalla droga a venti 
anni, presentata dalla TV bri-
tannica. Follia, droja, conte-
stazior.e hippy: temi che, in
sieme con quello dei cosiddet-
ti «subnormali » e con l'altro 
dei bambini handicappati, si 
ritrovano regolarmente in 
ogni rassegna televisiva, trat-
tati da numerosi programmi. 

Fenomeni del nostro tem
po: ma insospettisce il fatto 
che siano proprio questi a 
prevalere e di gran lunga, su 
altri problemi non certo meno 
attuali ma decisivi ai flni del
la nostra esistenza quotidiana. 
quali ad esempio. quelli dello 
sfruttamento del lavoro uma-
no, della condizione alienata 
degli abitanti delle metropoli, 
della mercificazione della sa
lute. deirautoritarismo della 
scuola, della repressione. del 
razzLsmo. 

II fatto e che, ancora una 
volta, la droga, la follia. la 
contestazlone hippy vengono 
trattatl come «fenomeni » a 
se, del tutto «particolarl» 

della loro a diversita ». G11 
autori si awenturano nel 
mondo del drogati o dei ri-
coverati nel manicomi come se 
esplorassero continenti a par
te: guardano agli hippies co
me ad una razza differente; 
descrivono, ascoltano, chiedo-
no, registrano, con l'aria, mol-
to « obbiettiva » dei « visitato-
ri», se non dei turisti. Tut-
ti essere umani, certo: ma aal-
tri », « altri» da noi gente 
a normale ». Le radici di que
sti problemi. di queste « parti-
colari» condizioni sono sem-
pre indistinte, del tutto per-
sonali o talmente universal! 
da perdere ogni connotato. 

Ci si guarda bene dal chie-
dersi, se, per caso, questi uo-
mini, queste donne, questi ra
gazzi non siano l'incarnazio-
ne piu scoperta di situazioni 
e tormenti comuni a tutti; 
non rivelino, proprio nella 
loro apparente aparticolaritan, 
le conseguenze dei meccani-
smi sociali e dei modi di vita 
che tutti siamo costretti a su-
bire. Gli autori sollecitano, ov-
viamente, la « comprensione » 
del telespettatore: ma nel far-
lo, paradossalmente, sottoli-
neano ancor di piu la «di
versita » dei mondi che vanno 
«esplorando». In realta, gli 
« esclusi», rimangono a esclu-
si» anche sul video: e, anzi, 
dal momento che poi, nel com-
plesso della programmazione e 
nel contesto del rapporto tra 
TV e pubblico, queste tra-
smissionl finiscono per pre
sentarsi in tutti i paesi an
ch'esse come spettacoli, « di
versita « e d i esclusione » so
no codificate per sempre. 

E, del resto, come potrebbe 
essere altrimenti, dato che 
queste inchieste non si inse-
riscono affatto in una gene-
rale tensione soclale v61ta a 
trasformare la realta della «jua-
le quei «fenomeni» fanno par
te integrante? 

In questo senso. un signl-
ficato certament-e diverso 
hanno Inchieste come quella 
presentata da Cuba sulla ne
cessity sociale del lavoro ex-
tra-domestico delle donne. per 
nulla « spettacolare », per nul
la «obiettiva»„ ma chiaramen-
te destinata a mobilitare la 
opinione pubblica su un pro-
blema vitale per la trasforma-
zione della societa cubana di 
oggi. 

Qualcuno. certamente. po
trebbe parlare di propagan
da: e. certo, la brevita stessa 
dell'indagine (18 minuli) non 
facilitava il necessario appro-
fondimento di un problema 
cosi importante e delle sue di
verse implicazioni. Ma alme-
no lo sforzo era quello di 
instaurare dawero un collo-
quio col telespettatore, per 
sollecitare una reazione posi-
tiva e la partecipazione a un 
processo generate: e il pro
gramma cosl diventava, pur 
nei suoi limiti. uno strumen-
to di lotta per un futuro ve-
ramente diverso. 

1 Giovanni Cesareo 

Musica 
I madrigalisti 

di Praga a 
Santa Cecilia 

Gia notl in moltl paesi eu-
ropel, si sono esibitl l'altra 
sera, nella Sala dl via dei 
Greci, «I madrigalisti di Pra
ga)): cantorl e strumentistl, 
espertl nella musica del Cin-
que-Seicento. L'aspetto timbri-
co dl questo complesso (una 
declna dl persone) 6 prezio-
so, in quanto i madrigalisti 
usano strumenti autenticl pro-
venientl dalle collezionl del 
Museo nazionale di Praga: 
strumenti a fiato (varie spe
cie dl flautl), a corde, a per-
cussione (con tamburl in fog-
gia di setacci), una splnetta 
e un piccolo organo dal suono 
magico, al quale — alternan-
dosi alia spinetta — slede l'ot-
timo direttore: Miroslav Ven-
hoda. 

La cosa piu difficile e dare 
anche alle voci una patina dl 
antico o, megllo, uno stile 
smarritosi nel tempo. Ma 1 
Madrigalisti di Praga non so
no caduti neU'errore di rifare 
1'antichita attraverso voci esi-
11, tlmorose dl espandersl, 
quasi che gli antichl fossero 
poi gente esangue, fragile. 
Quindl, il ritmo e 11 piglio 
delle esecuziont e piuttosto 
rude, ma fresco e improntato 
ad una spontaneita popolare-
sea, soprattutto brillante nel
la rassegna di canti popolari, 
d'ispirazione religiosa e pro-
fana, nonche di composizionl 
dl Adam Michna da Otrado-
vlc (vlssuto tra il 1600-1676), 
culminanti in un inno — Ami-
cizia angelica — nel quale po
trebbe prefigurarsi un curio-
so anticipo mozartiano. 

Eccellenti anche in Monte
verdi (madrigall guerrlerl e 
amorosl), i muslclstl dl Pra
ga hanno raggiunto un vertl-
ce nelle interpretazioni di tre 
brani dalle Harmoniae mora
les di Jacobus Gallus (Ribnl-
ca, 1550 - Praga, 1591), tra cui 
un pungente ammonimento 
di Ovidio: «£' difficile non 
manifestare un delitto con il 
volto; da un volto silenzioso 
si pub conoscere il futuro». 
Ma i volti dei madrigalisti — 
e del pubblico, persino — 
erano raggiantl di musica. 

Successo pieno ,con seguito 
di bis. 

e. v. 
Teatro 

Antigone 
' Innumerevoli si sono susse-
gulte nel tempo le «rilettu-
re » deh'Antigone sofoclea, co
me anche numerose sono sta
te le interpretazioni critiche, 
da Aristotele a Hegel, da Cro-
ce a Brecht. Scritta nel 1943-
'44, mentre la Prancia era in-
vasa dai nazisti, l'Antigone di 
Jean Anouilh aggiorna la te-
matica sofoclea (il conflitto 
tra la legge dello Stato e quel
le «non scritte» di Dio, cioe 
non tanto tra la liberta del-
l'uomo e la violenza della ti-
rannide, quanto il contrasto 
tra il diritto privato familia-
re tribale e individualistico 
condiviso da Sofocle e il po-
tere dello Stato «democrati-
co » tebano) con connotazioni 
ideologico-esistenziali. Soprat
tutto il personaggio di Creon-
te e stato visto da Anouilh co
me rincarnazione sottile dello 
«spirito» borghese (il com-
promesso elevato a sistema, e 
l'amore della «felicita condi-
zionatan), mentre Antigone 
accentua le sue caratteristiche 
di eroina della nuovissima ge-
nerazione ormai distante anni 
luce dal feroce e dolce con-
formismo degli anziani. 

Ci sembra che la pungenza 
e la pregnanza del testo di 
Anouilh non perdano nulla 
della loro attualita, e la pas-
sione ideologica resiste anche 
per la splendida forma del 
dialogo, concettuale ma an
che semplice. L'edizione cura-
ta dal gruppo «Fareteatro» 
(con Barbara Lombardi, Do-
menico Matteucci, Roberta 
Masiello, Costanza Castracane, 
Barbara Carracini; Andrea 
Ventura, Stefano Bajetti, Duc-
cio Orzali, Gianni Castellucci, 
Emilio Dotto e Edi Castelluc
ci), diretto da Fabrizio Trion-
fera, insiste troppo sul quo
tidiana e la tragedia finisce 
per trasformarsi in gioco. Se 
accettabili risultano alcune 
«trovate» per esprimere il 
perbenismo di Ismene, gratui-
ta risulta la commistione tra 
la calzamaglia nera, gli oc-
chiali da sole e il romanesco. 
Non pienamente soddisfacen-
te ci e parsa anche l'imposta-
zione della recitazkme di 
Creonte, mentre sensibile e 
ferma si e rivelata quella di 
Antigone, alia quale non sfug-
gono, tuttavia, alcuni accenti 
melodrammatici. H pubblico 
numeroso dell'Abaco ha ap-
plaudito con calore lo spetta
colo e la buona volonta dei 
giovani attori. Si replica. 

vice 
Musica pop 

I Life 
Com'era prevedibile, fra I 

concerti di musica pop che in 
questi ultimi tempi si susse-
guono senza sosta sui palco-
scenici italiani, non mancano 
spettacoli deludenti che, se 
non altro. servono a dimostra-
re che anche gli strumentisti 
inglesi e statunitensi non so
no tutti all'altezza di Hendrix 
o Clapton. 

E" giusto il caso del gruppo 
Life — ospite giovedl sera del 
Piper Club — formatosi re-
centemente negli USA nel fi
lone della moda del «trave-
stimento rockn, che ha reso 
celebri personaggi come Ali
ce Cooper. I Life sono il tipl-
co esempio di «complesso di 
spallaa e. infatti, il loro ruo-
lo e stato sempre quello di 
fornire 1*« antipasto» ai pri-
mi show dei Grand Funk 
Railroad. Ora, in un concer
to tutto per loro. si sono ri-
velati quanto mai monotoni, 
praticando un rock di manie-
ra, tutt'altro che progressive 
e riuscendo, in definitiva. a 
rovinare alcuni del migliori 
brani di John Lee Hooker. 

La sezione ritmica e stata 
un disastro, e i Life, hanno 
«arricchito» il proprio nu-
mero con lazzi di assai discu-
tibile gusto, scontentando 1 
pochi pazienti spettatori anco
ra desti. Un vero infortunio, 
tutto da attribuire alia pro-
vincialita degli organizzatori, 
che accettano a scatola chiu-
sa ogni prodotto «esotlco». 

L'opera di Sfravinski a Torino 

L'awentura 
musicale del 

libertino 
II vero protagonista e il musicista che — tentatp 
dallo spirito distruttore — assapora i frutti pro-
dotti nel passato senza esaudire la propria fame 

Da martedi 
a Roma le 
canzoni di 
Aznavour 

Rai tjf 

controcanale 

i d.g. 

Dal nostro inviato 
TORINO, 11 

Incorniciata da stupendi 
bozzetti dl Emanuele Luzzatl, 
la stravlnskiana Carriera del 
libertino b giunta a Torino. 
Srr.o passatl ventun anni dal
la « prima assoluta » a Vene-
zla ed e slgnlflcatlvo notare 
come, dopo II trlonfale esor-
dio, quest'opera sia rimasta 
pressoch6 dimenticata in Ita
lia. La stessa Scala, che aveva 
collaborato con la Fenice nel 
'51 e che poi s'era riservata 
la «prima in lingua italia* 
na» nel dlcembre dello stesso 
anno, non l'ha piu ripresa; e 
se ne ricorda soltanto una pre-
gevole edizione presentata a 
Roma daH'Opera dl Stato dl 
Amburgo. 

II fatto e che da nol si e 
avuta una autentica repulslone 
nel riguardi d'un'opera che 
celebra la morte dell'opera e 
annuncia al patitl del melo-
dramma che 11 gioco — al-
meno in quella forma seco-
lare — doveva considerarsl 
flnito. In tre' attl e nove sce
ne, Straviriskl fa scorrere da-
vanti alio spettatore tutti i 
moduli del teatro musicale 
italiano, dal Settecento a Ver
di. in una sorta di melanconi-
ca rievocazione del tempo fe-
llce, del cammlno glorioso per 
cui non si pud tornare. 

Tempo e cammino che, a 
ben guardare, non sono sol
tanto quelli della musica. Sot-
to le vesti del libertino Tom 
Rakewell, il gran russo offre 
una parabola deH'umanita, 
daU'lnnocenza alia follia, in 
chiave moralistica, secondo le 
regole riprese anch'esse da 
un perlodo «felice», quello 
del pensiero illuminlstico. Una 
favola, quindi, che si rifa 
alle celebri tavole incise da 
Hogart nel 1733 (col titolo, ap-
punto, La carriera del liber
tino) secondo lo spirito del-
Tepoca; quello di Swift, di 
Fielding, di Sterne. 

Tom Rakewell e, infatti, uno 
sciagurato figlio dl Gulliver, 
un padre di Tom Jones o di 
Yorick, tutti «libertini» in-
tellettuall perche cercano la 
liberta nell'avventura dello 
spirito o del corpo contro una 
societa cattiva e corrotta. 
Stravinski, in accordo coi suoi 
librettist! Auden e Kallmann, 
vi aggiunge un pizzico di 
Faust. II suo Tom, tentato dal 
diavolo comparso sotto le ve
sti del servo Nick Shadow, cer-
ca se stesso nei piaceri pro-
curati dal danaro. Abbandona 
la tenera fidanzata, Anna, e 
si precipita nei bordelli e nel
le follie sino al matrimonio 
con la donna barbuta Baba 
la turca. Poi, per liberare i 
poveri dal bisogno (altro so-
gno faustiano),- accetta da 
Nick una macchina truffaldi-
na che dovrebbe trasformare 
le pietre in pane, e rovina 
se oltrr a una quantit4 di in-
genui o avidi speculator!. Al
ia fine, gli resta da perdere 
soltanto la propria anima e 
la gioca su tre carte contro il 
diavolo: aiutato dall'amore di 
Anna — ultimo residuo di pu-
rezza nella sua vita dissipa-
ta — vince la partita, ma Nick 
gli toglie la luce deli'intellet-
to. 

Ripercorrendo cosl le tappe 
deil'awentura letteraria, Au
den ' e Kallmann offrono a 
Stravinski il mezzo poetico 
per un identico cammino at
traverso Tawentura musicale. 
/ / libertino e la summa di tut
ti i ritorni neoclassici stra-
vinskiani. 

II vero a libertino » e il mu
sicista che — tentato dallo 
spirito distruttore — assapora 
tutti i frutti prodotti nei se-
coli senza esaurire la propria 
fame perche dal passato si 
pud ricavare soltanto un'om-
bra illusoria. Alia fine, non 
gli resta che giocare l'ultima 
partita col Diavolo, ma con 
mezzi nuovi, estranei alia tra-
dizione del melodramma. Ad-
dio definitivo alia classicita 
e — nella scena delle tre 
carte imperniata sul timbro 
spoglio del clavicembalo — 
l'annuncio di un nuovo corso 
che, per Stravinski, sara quel
lo di una personale interpre-
tazione della dodecafonia. 

Cosl il ciclo si chiude la-
sciandoci, come documento te-
stamentario, questa straordi-
naria opera intinta di no
stalgia per la mitica innocen-
za, frutto di un alibertinaggios 
intellettuale che l'autore stes
so — nella sur_ 'ucida coscien-
za del presente — giudica 
Irripetibile. II melodramma fu. 

J L'ha perfettamente compre-
so Emanuele Luzzatl. Le sue 
carte dipinte, tra richiami al 
teatro di Ben Johnson, alia 
Londra di Fielding, al cimi-
tero di Don Giovanni ridotto 
a cartone ritagliato, ricreano 
il profilo ironico e nostalgico 
di un proustiano tempo per-
duto, ritrovato nel polveroso 
bric-a-brac di Baba la turca 
o nella volgare abbondanza 
del bordello. In questo qua
dra, completato dalla acuta 
aderenza del costumi, la re-
gia di Enriquez ha i suoi mo
ment! migliori nella ricost.ru-
zione dei quadri di Hogarth, 
mentre, nel resto, gli sfugge 
quasi sempre lo spirito ama-
ro deU'astrazione stravinskia-
na. 

Nel complesso, insomma, la 
regia si mantiene nel limite 
di una decorosa approssima-
zione, che e anche quello del
la realizzazione musicale in 
cui, dal direttore ai cantanti, 
tutti lottano contro il cattivo 
sistema del teatro italiano ne
gate alia perfezlone. 

In queste ccndlzionl non re
sta che rilevare l'abilita dl 
Gianfranco Rivoli nello spin-
gere l'orchestra Iungo gli ar-
dui sentleri di Stravinski e la 

efflcacia di una compagnia dl 
canto in cui spiccava, nella 
parte dl Tom, Mlrto Picchi 
(che gia venfanni or sono — 
e talora si avverte — fu 11 
prlmo protagonista) oltre a 
Mario Basiola come diabolico 
Nick, intenso e drammatico. 
Claudia Parada, robusta can
tante in ruoll berghiani, era 
invece decisamente a disagio 
nel personaggio di Anna, ta-
gliato per interpret! di scuola 
settecentesca: errore non suo, 
ma di chl l'ha scelta. Ottima 
invece Annamaria Rota, una 
Baba non priva, com'e giu
sto, dl una punta di tenerez-
za; e tutti bene a posto gli 
interpretl delle parti che non 
sono, poi, tanto minori: Fran
co Calabrese (Trulove), Fer-
rando Ferrari (Sellem), Gino 
Martinez (Mamma Oca), Nino 
Casella, oltre al coro, assai 
bene istruito. 

Vivo, non occorre dirlo, 11 
successo. 

Rubens Tedeschi 

Charles Aznavour (nella foto) 
continua con successo la sua 
tournee ilaliana. Marled), 
mercoledi e giovedl egli pre-
sentera il suo a recital» al 
Teatro Sistina dl Roma. 

Per il 14 marzo 

L'AGIRT aderisce 
alio sciopero Rai-Tv 

VARIETA' ELETTORALE? 
— Ha preso il via, secondo le 
attese, Teatro 10, il varieta 
musicale condotto da Alberto 
Lupo e che pretende di distin-
guersi dagli altri sopratutto 
perche presenta un buon nu-
mero di cantanti e complessi 
stranieri. Di pHi, questa edi
zione e stata particolarmente 
reclamizzata dalla Rai perche 
ha segnato il ritorno di Mina 
sui teleschermi, dopo quattro 
anni di assenza. 1,. 

Detto questo, e segnalato il 
debutto sul video nazionale di 
due complessi che vannn or
mai per la maggiore in Gran 
Bretagna e in Francia (i Bee 
Gees ed i Poppy's) non vi sa
rebbe quasi altro da dire, tan
to questa edizione rassomiglia 
alle precedenti di Teatro 10 
e — salvo qualche variazione 
— a decine di altri a musical» 
del sabato sera. A che vale, 
infatti, aggiungere che (ripe-
tendo del resto una esperien-
za gia fatta) il musical ha 
avuto un intermezzo, diciamo 
cosi, serio, con un brano del 
balletto Giselle di Adam, inter-
prelato da Carta Fracci e Vla
dimir Vassiliev? Questo bal
letto e stato presentato infat
ti all'insegna del piit puro di-
vismo spettacolare (tanto per 
dare una idea: senza nemmeno 
citare il nome del suo auto-
re!) e scegliendo proprio i pas-
si di maggiore « spettacolari-
ta », cosi da fornire, semmai, 
al pubblico una idea del tutto 
distorta del balletto classico. 

Del resto, senza nemmeno il 
senso dell'ironia, gli autori di 
Teatro 10 hanno saldato le 
immagini del duo classico a 
quelle del successivo, tradizio-
vale e sciatto, balletto televi
sivo: imponendo eguali applau-
si a comando al pubblico in 
sala, con la funzione implicita 
di rimettere sullo stesso pia
no Vuno e l'altro genere di 
danza (un piano che si svolge 
sui ritmi di un consumo indif-
ferenziato di virtuosismi spet-
tacolari). 

Teatro 10, tuttavia, merita 

un appunto in piu. Giacchi, 
grazie alle pretese culturali 
di Alberto Lupo (cui gli autori 
si sentono sempre in dovere 
di assegnare melense filastroc-
che), e all'intervento di Vitto-
rio Caprioli, la trasmissione Ita 
offerto un risvolto perfl.no inat-
teso e preoccupante. Direm-
mo, quasi elettorale. Lupo, tn-
fatti, ha avviato la trasmissio
ne all'insegna di un bizzarro 
appello alia ijuiissolubilita del
la famiglia svolto naturalmen-
te sul tema di generici « sen-
timenti» (non devi dire mai, 
consiglia Lupo nei pannl di un 
marito che dialoga con una 
moglie immaginaria, che la 
nostra situazione e insosteni-
bile...); e richiamando la fa
miglia ai propri doveri in no- , 
me del ttfocolare tv» (il no
stro televisore, sottolinea an
cora Lupo-marito, per il no-
sabili primi della crisieupsuag 
stro sabato sera). Un discorsi-
no moralistico ed astratto che 
e culturalmente in linea pro
prio con qucgli appelli alia 
« santita del focolare » Uinciati 
da coloro che sono i responsa-
bili primi della crisi reale in 
cui versa oggi I'istituto fami
liar e. 

Quanto a Caprioli, il suo 
contributo e stato ancora piu 
chiaro: fra tante parodie pos-
sibili, I'attore ha scelto quella 
dei « contestatori» (cosl egli 
11 deflnisce) latinoamcricani, 
presentati sotto la veste di 
uno sporco e ridicolo hippy 
capace di dire soltanto stupU 
daggini. Poiche si trattava di 
una parodia priva di qualsiasi 
serio tntento critico ma soltan
to brutalmente insultante, il 
risultato e stato penoso anche 
sul piano di un gratuito diver
timento. Caprioli, insomma, 
ha fatto meritato fallimento: 
ma ha dato all'intera puntata 
un sapore particolarmente so-
spetto ed irritante. Dovremo 
continuare, anche nelle prossi-
me settimanc, su questa slra-
da? 

vice 

L'AGIRT ha diffuso un co-
municato nel quale annuncia 
di aver aderito alio sciopero 
indetto per il 14 marzo dai 
lavoratori della RAI-TV. Nel 
comunicato si afferma che la 
decisione d scaturita dopo un 
incontro dell'esecutivo del-
l'AGIRT e dei rappresentanti 
dei comitati delle redazioni 
centrali con le segreterie na
zionali sindacali. I giornalisti 
radio televisivi aderiranno al
io sciopero con astensioni dal 
lavoro di due ore'per ciascun 

turno della stessa giornata 
del 14. 

L'esecutivo dell'AGIRT — 
— aggiunge il comunicato — 
ha dato mandato ai comitati 
e fiduciari di redazione di 
definire le modalita dello scio
pero e di «impegnarsi affin-
che nel predisporre i testi 
delle trasmissioni giornalisti-
che sia data adeguata infor
mazione dello sciopero dei la
voratori della RAI e delle mo-
tivazioni che ne stanno alia 
base ». 

Per realizzazione strumenti di cul-
tura destinati al mondo della scuola, 
editrice ,\ 

CERCA INSEGNANTI 
ogni grado con at t i tudin i d ivulgat i -
ve per col laborazioni redazionali . 
Scrivere: Casella 76 M - S.P.I. - 20100 MILANO 

oggi vedremo 
I DEMONI (1°, ore 21) 

Quarta puntata della rlduzione televisiva del romanzo omo-
nimo di Dostoevski, realizzata da Sandro Bolchi su sceneggia-
tura dl Diego Fabbri. La vicenda continua a svolgersi incuran-
te dell'autentica struttura narrativa dell'opera originale: ed ac
centua sempre piu le sue tinte « demoniache ». In questa pun
tata, ad esempio, il centro b costituito dalla lunga sequenza 
dell'incendio che distrugge numerose abitazioni: un incendio 
che non b casuale, bensi provocato ad arte e nei quale peri-
scono Marja ed il fratello. 

GLI ANNI NEGATI (2°, ore 22,25) 
Terza puntata dell'interessante trasmissione dedicata a! 

problemi degli anziani (la Rai l*ha deliberatamente «nasco-
sta» in quest'ora di difficile ascolto). La puntata affronta il 
problema delle gravissime carenze assistenziali in Italia. 

i i i l i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n 

VACANZE LIETE \ 

E.T.L.I.-C.G.I.L. - MODENA 

MISANO ADRIATICO 
Hotel GHIRLANDINA - Via Liguria 

Bassa sfagione U 2.200 • Alta stagione L. 2.700-3.100 
(Tasse e cabine al mare comprese) 

RICCIONE 
Pension* TRE ROSE 

Via Cavalcanti, 10 
B * w stasioae L. 2000 
Alts stasioiM L. 2300-2600 

(Tasse e cabine al mare comprese) 

RIVAZZURRA Dl RIMINI 
Pensione SARATOGA 

Via Biella, 5 
Bassa stagione L. 2200 
Alta stestone L. 2600-2900 

(Tasse e cabine al mare comprese) 

Informazioni e prenotaiioni 
41100 MODENA - Piana Cittadella, 36 • Telefono (059) 217.563 

programmi 
TV nazionale 
11,00 Messa 
12,00 Domenica ore 12 
12.30 Colazione alio stu

dio 7 
13.30 Telegiornale 
14,00 A come agricoltura 
15,00 Sport 

Ripresa diretta di 
un awenimento 

16.45 La TV dei ragazzi 
17,45 90° minuto 
18,00 Oggi music hall 
19,00 Telegiornale 
19,10 Campionato italiano 

di calclo 
19,55 Telegiornale sport * 

Cronache dei Partitl 
20.30 Telegiornale 
21,00 I demon! 

di Pjodor Dostoiev
sky. 

22,15 La domenica spor-
tiva 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
16,45 Sport 

Ripresa diretta dl 
un awenimento 

21,00 Telegiornale 
21,15 Ieri e oggi 
22,15 Prossimamente 
22,25 Gli anni negati 

« H volto nuovo del-
I'assistenza ». 

E.T.LI.-C.G.I.L - MODENA 
POZZALE Dl CADORE 

( IELLUNO) metri 1050 s jn . 
Albergo SOCIALE 

Bassa staaiona L. 2.600 
Alta stagione l_ £SOO 

Tutto compreso - Cucina emiliana 
Informazioni « prenotaziont: 

Piazza Crttadella, 3 6 
Telefono (059 ) 217.563 ' 

4 1 1 0 0 - MODENA 

E.U.U.G.I.L. - MODENA 
MONTECRETO 

(MODENA) metri 864 s.m. 

Albergo MONT EC APRILE 
Telefono S5.713 

Bassa stagione L. 2.500 
Alta stagione L. 2 5 0 0 

Tutto compreso - Cucina emiliana 
Informazioni e prenotazioni: 

Piazza GHadella, 36 
Telefono (059) 217.563 

41100 MODENA 

ANNUNCI ECONOMIC! 
OFFERTE IMPIEGO 

E LAVORO 

ISTITUTO FINANZIARIO impor-
tanza nazionale opcrante in tutti 
i settori del Credito esamina ri-
chieste di collaborazione alta-
mente qualificate per le zone an
cora libere. Pregasi detlagliare 
curriculum vitae. Scrivere Cas 
setta Spi 17/D - 40121 Bologna 

PRONTO, c m 
- . Qualcuno con. 

proteai senz& 

orasiv 
FA UABrTUDME ALU DERTIEfU 

TraMportl Famttri Intornutanan 

760.760 
Sac S.I.A.F. •>rJ.«BBBBBBi 

Tratpi 

7< 

B A L B U Z I E 
• disturb! del linguaggio 
eliminati in breve tempo 

con il metodo psicotonico del 

Dot!. Vincenio Masfrangefi 
(Barbeziente anch'estl 

fmo al 1av= anno) 
Corsi mensili di 12 giomi 

Richiedet* programmi gratuiti a: 
ISTITUTO INTERNAZIONALE 

VILLA BENIA - RAPALLO (CE) 
TatatoM 4 3 3 4 9 

Autorizzazlone del Ministero della 
Pubblica Istruzione in data 3-3-'49 

CESSI0NI 
Vs STIPENDK) 

C. A. M. B. 
VIA DEL VIMINALE, 3t 

TEL. 47a.W1474.Wl 
N1M ROMA 

ANTICIPI IMMEOIATI 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore: 

8, 13, 15, 20 . 21 e 23; 
8,30: Vita nei eampi; 9 : Mu
sica per archi; 9.30: Messa; 
10,15: Salve, ragazzi; 10,45: 
Supercampionissimo; 11,35: I I 
circolo dei genitori; 12: Smash!; 
12,29: Vetrina di Hit Parade; 
13,15: Jockeyman; 14: I I Gam-
beretto; 14,30: Carosetlo di di-
schi; 15,30: Pomeriggio con 
Mina; 16: Tutto il calcio mi
nuto per minuto; 17: Pomerig
gio con Mina; 17,28: Batto 
quattro; 17.15: I I concerto del
la domenica diretto da Riccar-
do Muti ; 19.15: I tarocchi; 
19,30: TV musica; 20,25: An-
data • ritorno; 20,45: Sera 
sport: 21 ,15: Jazz dal vivo; 
21 ,45: Concerto del pianista 
Alexis Weissenberg; 22,20: c I 
4 0 giomi del Mussa Dagh »: 
23 ,10: Palco di proscenio; 
23 .20: Prossimamente. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore: 

6.30. 7 .30. 8 .30 , 9.30, 10.30. 
11.30. 17, 19.30. 22,30 e 24; 
7,40: Buongiorno; 8,14: Mu
sica espresso; 8 .40: I mangia-
dischi; 9.14: I tarocchi: 9,35: 
Gran Varieta; 1 1 : Week-end 

con Raffaella; 12: Anteprima 
sport; 12,30: La cura del di
sco; 13: I I Gambcro; 13,35: 
Alto gradimento; 14: Supple
ment! di vita regionale; 14,30: 
Parliamo di canzoni; 15: La 
corrida; 15,40: Le piace il 
Classico? 16,25: Mach due; 
17: Domenica sport; 18: Mach 
due; 18,40: Formula Uno; 
20,10: I I mondo dell'opera; 2 1 : 
Le grandi residenze storiche; 
21,30: La vedova e sempre al-
legra?; 22 : Poltronissima; 
22,40: Revival; 23.05: Buona-
notte Europa. 

Radio 3° 
ORE 10: Musiche di J.S. 

Bach; 10,10: « Tannahausar a, 
di Richard Wagner; 13,15: 
Intermezzo; 14: I Tril di 
Brahms; 14.30: Musica di 
danza; 15,30: « I I vestito di 
pizzo ». Un atto di John 8o-
ven; 16.30: Musica di Livio 
Luzzato; 17.30: Rassegna del 
disco: 18: La letteratura pa> 
lacca negli ultimi cinquant'an-
ni. Primo: L'indipcndcnza e 
la bomba della pocsia; 18.45: 
I classici del jazz; 19,15: Con
certo di cgni sera; 20,15: 
Passato e presente: 20,45: 
Pocsia nel mondo; 2 1 : Gior-
nalc del Terzo - Sette Arti; 
21 .30: Club d'ascolto; 22,20: 
Pocsia ritrovata; 

DEL DOTTOR REUBEN 
IERI 

II libro che ci ha 
insegnato la serenita 
nelle cose del sesso 

150.000 copie in Italia! 
L 3.000 

Tutto quello che 

sul sesso* 

OGGI 
II libro dal quale 
ogni donna 
avra una risposta 
ai propri desideri 
piu segreti 
e ogni uomo 
imparera a capirli 

L. 3.000 

SANSONI EDITORE-FIRENZE 
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