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I canti 
catalani 

di Raimon 
a Firenze 

A quasi un anno dl d 1st an-
8a Raimon, i] cantante-poeta 
catalano, che nol maggio scor-
so si esibl al Premio Roma 
e dinanzi agll student! delle 
universita dl Padova e Ve-
nezia, torna "in Italia. 

Raimon terra due recital, 
lunedi 27 e martedi 28. al 
Teatro dell'Orluolo dl Fi
renze. 

Chi e Raimon e che cosa 
canta Raim6n? Egli e uno 
dei piu interessanti esponen-* 
ti della «Nova Cangd» e 
quindi della cultura catalana. 
Per una lingua che non pu6 
utilizzare i consueti canali 
delle comunicazioni di massa 
— stampa, televisione, cine
ma — e che non e ammessa 
dal governo di Madrid nella 
nrganizzazione ufficiale della 
istruzione pubblica, la «No
va Canc6 » ha rappresentato 
e rappresenta la manifesta-
zione piu autenticamente po-
polare della collettivita cata
lana. un modo vivo ed efflca-
ce di esprimersi. 

Raim6n non canta solo can-
zoni da lui composte e che 
qualcuno ha voluto raggrup-
pare secondo i diversi motivi 
di ispirazione: impegno poli
tico e speranza. solitudine e 
smarrimento, protesta socia-
le e affermazione dei princi-
pi umanitari, sfiducia, ama-
rezza e amore. Canta, anche, 
e a questo dedica gran parte 
del suo lavoro, i poeti dei 
«paesi catalani»: Jordi de 
Sant Jordi e Ausias March. 
Anselm Turmeda e Salvador 
Espriu. Poeti di ieri e di oggi 
che Raimon interpreta con 
freschezza e semplicita, ope-
rando. cosl. un legame tra le 
diverse espressioni artistiche 
della lingua catalana e man-
tenendole vlve. 

Questa operazione di recu-
pero della cultura nazionale 
condotta da Raimon e da al-
tri cantautori del paese cata
lano non si svolge, natural-
mente. senza difficolta. II 
governo franchista cerca. e 
spesso riesse, attraverso la 
censura, ad impedire recital 
e manifestazioni. La censura 
si esercita anche, preventlva-
mente, sui test! delle canzoni. 

II giovane cantante, che e 
assal noto anche in Francia, 
dove si e esibito, tra l'altro, 
all'Olympia di Parigi. ha svol-
to tournie in Messico, a Cu
ba, a New York, a Washing
ton, e, nell'autunno scorso. in 
diversi paesi del Sud Ame
rica. 
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Approvato 
il piano 
culturale 

della Mostra 
di Pesaro 

L'ottava edlzlone della Mo
stra internazionale del Nuo-
vo cinema si svolgera a Pesa
ro dal 10 al 17 settembre "72. 

II consistlio d'amministra-
zione dellTEnte Mostra, riuni-
tosi ieri a Pesaro, ha appro
vato il piano cultura!e della 
manifestazione presentato dal 
comitato ordinatore, di cut 
fanno parte, oltre ai rappre-
sentanti pesaresi, i critici ci-
nematografici Adriano Apra, 
Mino Argentieri. Giovanbatti-
sta Cavallaro. Lino Micciche, 
Bruno Torri e Sandro Zam-
betti. 

II programma di questa edt-
zione della manifestazione pre
cede, tra l'altro, la presenta-
zione di una rassegna del nuo
vo cinema giapponese degli 
anni '60 organizzata in colla-
borazione con i cineasti e i 
critici nipponici. nonche una 
selezione di opere deU'expan-
ded cinema statunitense. 

NUOVO SPETTACOLO A GENOVA le prime 

Si addice a Pirandello 
il nostro tempo di crisi 
« Questa sera si recita a soggetto»con la regia di Luigi Squarzina e nel-
I'interpretazione degli attori dello Stabile • Solo in parte risulta I'angola-
zione nuova e piu ampia che si fe voluto dare al testo, ma gli effetti 
teatrali scattano puntualmente - II successo e stato molto caloroso 

Dal nostro inviato 
GENOVA, 22. " 

Nei periodl di acuta crisi 
sociale e politica, morale e 
culturale. Pirandello e di ca-
sa. Ecco spiegata, in termini 
forse troppo spicci (rna con 
1'impegno di tornare sull'ar-
gomento). l'attuale fortuna 
del grande drammaturgo sul
le nostre scene. La scorsa set-
timana assistevamo a Roma 
alia riproposta di Cosl & (se 
vi pare), regista Giorgio De 
Lullo. Ieri sera, qui al Poli-
teama, lo Stabile di Genova 
si e cimentato, regista Lui
gi Squarzina, in un nuovo al-
lestimento di Questa sera si 
recita a soggetto, riallaccian-
dosi per qualche verso a una 
memorabile edizione di Cia-
scuno a suo modo. Con tale 
commedla, e con i prece
dent! Sei personaggi, Questa 
sera si recita a soggetto co-
stittrisoe. otwneTjUsay la-tailo-
g:a del «"teatro nel teatro ». 
La «prima» assoluta fu in 
Germania. a Konigsberg. il 
25 gennaio 1930; quella ita-
liana segul nell'aprile. L'ope-
ra era stata composta a ca
va Ho del *28 e del "29. 

Pirandello immaginava che 
un regista e teorico tedesco, 
il dottor Hinkfuss (nei cut 
tratti era pn*sibile cogliere 
qualche lineamento d'un 
Reinhardt o d'un Piscator). si 
presentasse al pubblico per 
dimostrare l'assoluta autono-
mia dello spettacolo, o dei di
versi spettacoli. nella loro 
momentanea realta, rispetto 
al testo scritto: dai pochi fo-
gli d'una vecchia novella pi
randelliana, Leonora, addio! 
sarebbe dunque nato, attra
verso l'improwisazione degli 
attori. ma sotto il determinan-
te influsso registico. l'evento 
teatrale. 

La faccensa — immagina 
sempre Pirandello — non 
procede liscia, per i contra-
sti tra gli interpreti, e fra 
questi e il petulante quanto 
ingegnoso demiurgo. Anzi gli 
attori, sul filo d'una esaltata 
immedesimazione con i perso
naggi. a un dato punto si ri-
bellano, e recitano (cosi sem-
bra) per loro con to. Ma ba-
stera che il dottor Hinkfuss 
abbia seguitato a dosare lui 
il gioco delle luci. perche in 
definitiva gli spettino. anche 
o soprattutto. la responsabi-
lita e la gloria del risultato... 
Tra continue interruzioni. 

r in breve 
Lelouch gireri la traversata dell'Atlantico 

PARIGI. 22 
Claude Lelouch conuncera il 17 giugno :i suo nuovo film, 

dedicato alia traversata dell'Atlantico su un veliero, il Vendre-
dt 13, un tre alberi, lungo 39 metri, che sara il protaijonista 
del film. L'imbarcazione, a spese di Lelouch. partecipera alia 
corsa transatlantica Plymouth-Newport 

Lelouch seguira la traversata prima a bordo di un'altra 
imbarcazione, poi da un ehcotiero. poi sara a bordo del Ven-
dredi 13 nella fase finale della corsa e inline !o precedera 
a Newport per assistere all'arnvo. 

Dimissioni al Verdi di Trieste 
TRIESTE, 22 

II maestro Luigi Toffolo. direuore artistico del Teatro 
Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, ha rassegnato le dimis
sioni dalla carica con una lettera di preawiso al Consiglio 
di amrninistrazione dell'Ente autonomo. Nella comunicazio-
ne, il maestro Toffolo ha dichiarato la sua disponibiltia per 
•lire forme di co'.Iaborazione da lui ritenute piu risponden-
tl alia propria vocazione artist ica. II contralto c'.je lega il 
maestro al maggiore teatro triestino scade il 19 giugno 1972. 

Assegnato il Premio Vigo 1972 
PARIGI. 22 

II premio «Jean Vigo» 1972» e stato assegnato, per 1 
hmgometraggi a Jerome Laperrousaz, per il film Continental 
circus. Diversi voti sono andati anche a Nadine Trintignat 
per $a n'arrive qu'aux aulres. II premio per i cortometraggi 
non e stato invece assegnato. 

Nuovi film per il Festival di Cannes 
PARIGI. 22 

L'Irlanda partecipera per la prima volta al Festival cine-
matografico di Cannes, presentando Images del regista ante-
ricano Robert Altaian, autore di MASH, che ha glrato appun-
to in Irlanda questo suo ultimo film. 

Sono stati Inoltre selezlonatl La vraie nature de Berna-
dette, canadese, dl Gilles Carle, Rose, israeliano, di Moshe 
lfiurahi, 1'inglese Rutin Class dl Peter Medak e il giapponese 
ODimnoku dl Masai ro Shinoda, 

anticipi. riepiloghi, analisi 
sottili e ardite sintesi. quel
la che ci viene narrata e una 
fosca storia di gelosia retro-
spettiva. neU'interno della Si-
cllia. Rico Verri sposa Mom-
mina. l'una delle quattro so-
relle La Croce, la cui casa 
egli ha frequentato con altri 
amici. ufficiali d'aviazione co
me lui. La famiglia La Cro
ce, gia in odore di costumi 
troppo liberali. viene travol-
ta dallo scandalo e dal biso-
gno quando il genitore, inge-
gnere minerario, detto « Sam-
pognetta» per certo suo as-
sorto fischiettare. muore dl 
coltello. avendo preso le di-
fese d'una povera chanteuse. 
Rico Verri. sfidando l'opinio-
ne pubblica e i suoi stessi 
colleghi. fa dunque di Mom-
mina sua moglie; ma solo per 
murarla viva tra le pareti do-
mestiche. e sottoporla a un 
quotldiano supplizio d'insen-

-sate domande sul suo passa-
• to. Fmche alia sventurata ri 
schianta il cuore 

II dramma e folto di mo
tivi. E forse oggi i meno rlle-

. vanti fra di essi sono proprio 
quelh che concernono la te-
muta sopraffaz*one della 
«macchina» teatrale sulla 
parola. le insofferenze reci-
proche fra la gente di teatro 
(critici compresi), ecc. Pro-
blemi che pure esistonc. ma 
che si pongono abbastanza 
diversamente da epoca a epo-
c<t. e non sono comunque 
tanto pressantl. 

Comprendiamo bemssimo, 
insomma. come Squarzina sia 
stato colpito maggiormente 
dal arapporto fra i personag
gi e 11 loro destino ». « L'uomo 
— leggiamo nelle note del 
regista assistente Gianni Fen-
zi — improwisa in quanto e 
libero, ma la sua liberta gli 
si rivela ad ogni istante con-
dizionata e, duramente, dalla 
societa e dalla nature: la lot-
ta contro questi limiti non pub 
risolversi, pud soltanto con-
durre al raggiungimento di 
una visione dialettica delle 
cose fra liberta e necessita». 
L'applicazione di un'ottica 
marxista alia rilettura della 
opera pirandelliana dovrebbe 
qui avvenire, del resto. senza 
sovrapposizioni o intrusioni, 
ma facendo fermentare al 
massimo la carica d'ironia e 
d'autoironia impl'.cita nella 
pagina dello scrittore. nella 
sua struttura e nel suo lin-
guaggio. 

L'esito e conseguito solo in 
parte, non essendo sempre 
chiaro ci6 che, nella rappre-
sentazione. tocca a Pirandel
lo. o meglio pertiene a una 
rigorosa, quasi pedantesca fe-
delta al suo modello; cio che 
e da attribuirsi oggettivamen-
te alia satireggiata presenza 
del dottor Hinkfuss; (So che, 
infine. 6 segno proprio e per
sonate del vero regista. La 
« scelta figurativa », « nell'am-
bito delle tarde avanguardie 
italiane degli anni venti. t ra 
Balla, il secondo futurismo e 
l'aeropittura». se pure risol-
ve. con proiezioni essenzlali e 
suggestive, alcune difficolta 
della messinscena, non pare 
off lire, ad esempio, una pro-
spettiva sufficientemente cri-
tica sulla cultura del tempo, 
sulle assonanze e dissonanze, 
con essa, dell'azione pirandel
liana (scenografo e costumi-
sta e Gianfranco Padovani). 
Come, d'altro canto, la funzio-
ne evasiva, ma a suo modo 
liberatoria, del melodramma 
neU'universo provinciale ita-
liano sembra svillrsl In at-
teggiamenti solo parodistici. 

Forse contro le intenzioni 
di Squarzina, sono proprio i 
momenti piu strettamente 
teatrali dello spettacolo a far 
spicco: cosi quel sorvegliato 
scontrarsi e sfaldarsi e ri-
comporsi del diversi pianl ed 
element! della geniale costru-
zione pirandelliana, nella se-
quenza della festa in casa La 
Croce. Cosi, prima, 1'agile 
movimento e i puntuali ap-
porti dei vari gruppi di atto
ri disseminati, durante il fin-
to intervallo, in platea e nel
le gallerie. Con immancabile 
effetto sul pubblico, peraltro 
piu divertito che turbato. 

Eros Pagni e un Hinkfuss 
autorevole, e con una buona 
dose d'umorismo a riscattar-
ne la parvenza demoniaca. 
Omero Antonutti e un Rico 
Verri asciutto e persuasivo. 
Lucilla Morlacchi una Mom-

mina preparata e partecipe, 
Daniele Chiapparino un « Sam-
pognetta» di modesta ma 
onesta evidenza; Lina Volon-
ghi caratterizza con sicurez-
za la sua signora Ignazia. Da 
ricordare Anna Nicora, Lu 
Bianchi, Carla Bolelli. Elisa-
betta Carta. 

II successo e stato molto 
caloroso. Gli spettatori han-
no anche potuto visitare una 
interessante mostra documen-
taria su Pirandello, ordinata 
da Sandro D'Amico con ma-
teriali del « Fondo Salvini» 
presso la Biblioteca dello Sta
bile. Da sottolineare quelle 
righe dell'epistolario tra Pi
randello e Guido Salvini (pri-
mo e piu assiduo regista ita-
liano di Questa sera si recita 
a soggetto). che riflettono la 
ostilita della censura fascista 
e clericale aH'allestimento del 
dramma (disturbavano le di-
vise del militari, disturbava 
la preghtera alia Madonna...). 
Son cose da tenere a mente. 
sempre. 

Aggeo S^violi 
NELLA FOTO: un momenta 

dello spettacolo. 

Musica 

Balzani al 
S. Leone Magno 

Abbiamo. ascoltato l'altra se
ra. per la prima volta, all'Au-
ditorio S. Leone Magno, Vin-
cenzo Balzani, giovanissimo 
pianista che si e gia afferma-
to in numerosi concorsi, in 
patria e all'estero. Egli ha in-
terpretato tre Sonate di Scar
latti, YOpera 81 a dl Beetho
ven, sei Studi di Chopin, i due 
libri delle Variazioni su tema 
di Pagamm di Brahms, La 
vallee des cloches da Miroirs 
e la Toccata finale dal Tom-
beau de Couperin di Ravel: 
un programma, dunque, che 
ha scelto per dare nella mi-
sura piii complete una prova 
delle proprie capacita. 

Com'e d'uso in tali circo-
stanze, il critico deve ricorda
re che a ventuno anni — tan-
ti ne ha Balzani — si e ap-
pena ai primi pass! nel lungo 
e faticoso processo che por
ta alia maturazione artistica; 
ma deve anche riconoscere 
che il pianista, in complesso, 
lo ha favorevolmente impres-
sionato. Balzani non e im
mune da difetti « tecnici» (per 
esempio da note — specie 
quelle alte — e passaggl non 
sempre pulitisslml), perd ha 
indubbiamente una personality 
e un temperamento interpre
tative assai spiccati. E, se alia 
sua eta rlesce a suonare Bee
thoven in maniera tutto som-
mato soddisfacente, pub dav-
vero guardare con fiducia al 
suo awenire dl concertlsta. 

II pubblico. un po' scarso. 
era sparpagliato nella platea; 
ma ha trovato la compattezza 
quando si e trattato di espri-
mere il suo consenso al gio
vane e bravo artista. 

vice 

Teatro 
Interpretazione 

di Dubcek 
In principio e'e stato l'erro-

re, l'equlvoco o meglio la ma-
lafede di conslderare il testo 
(gia pubblicato col medesimo 
titolo) dell'ex ministro delle 
Finanze Luigi Preti, Interpre
tazione di Dubcek, una « testi-
monlanza storica», un esem
pio di «teatro-cronaca», di 
«teatro-inchiesta », insomma 
un testo purchessia. Alia pro
va della lettura e alia a prova 
del nove del palcoscenico» 
(come l'ha definita lo stesso 
Preti), 1'Interpretazione preti-
na di Dubcek — prima ancora 
di essere ideologicamente go-
liardica — si rivela come una 
parafrasi del kitsch: in altre 
parole, Tautore, il regista (quel 
Davide Montemurri, con la cui 

regia anche si rappresenta i 
Roma, in questi giorni, lo 
« scacciapensierl » Ver gine, 
Leone e Capricomo) e gli at
tori hanno voluto spiegare al 
pubblico, praticamente, il si-
gnificato del kitsch. 

Interpretazione di Dubcek — 
interpretazione socialdemocra-
tica della «primavera di Pra-
ga». dei suoi esiti, delle con-
traddizloni e difficolta che si 
incontrano sull'arduo cammi-
no verso la democrazia socia-
llsta — si configura come una 
antologia del cattivo gusto, e 
quindi della menzogna, perch6 
esibisce la citazione dei fatti 
e dei materiali (comunicati, 
diapositive, articoli, allocuzio-
ni, poesie, canzoni alia chitar-
ra e luci stroboscoplche) fuo-
ri di ogni contesto storico. 

II testo di Preti — rappre
sentato ora al Teatro delle 
Arti di Roma — non riflette 
altro che l'ideologia e la fal-
sa-coscienza piccolo-borghese 
dello spettatore e dell'uomo, 
colpito emotivamente e non 
razionalmente dalla tragedla: 
paradossalmente, si tratta di 
un montaggio parcellare di ci-
tazioni non interpretate, di af-
fermazioni apodittlche, dida-
scaliche e retoriche, che re-
spingono qualsiasi movimento 
dialettico e drammatico dal 
testo, il quale non e altro che 
l'apologia, patetica e oratoria, 
di un generico e mitlco Idea-
lismo umanltario, quindi mi-
stificatorio e soprattutto eva-
slvo. 

Per questo parlavamo dl 
menzogna, la quale non e al-
tTO che la distanza ideologica 
tra certi « autori» vogliosi dt 
rendere « nobili omaggi » alle 
idee di liberta e di democra
zia, e la reale volonta politica 
di trasformare questa societa 
in un'altra radicalmente di-
versa. Per questo, certe lezioni 
risibili fioriscono soltanto dal
la vanita degli untorelli del 
teatro. Gli attori — Gianni 
Santuccio, Regina Bianchi, 
Giulio Girola, Sara Franchetti. 
e altri — dobbiamo sempre 
considerarli «prestatori d'o-
pera ». o meglio devono sem
pre considerarsi « merce » tea
trale? 

vice 

«Sacco e Vanzetti» 
oggi al CIVIS 

Oggi alle «re. J7.30 e alle 
ore 21, presso la sala del 
CIVIS. • Viale del Mirilstero 
degli Esteri 6. verra proiet-
tato il film Sacco e Vanzetti 
di Giuliano Montaldo. Segui
ra un dibattito. Per informa-
zioni telefonare al 6791998. 

Costituito 
il Comitato 

italiano 
della musica 

Si e costituito ieri a Roma, 
medianle rogito notarile, il 
« Comitato italiano della mu
sica » (CIM). II nuovo organl-
smo, che aderisce al « Conseil 
international de la musique », 
sezione dellTJNESCO, ha lo 
scopo di agevolare in ogni 
forma la diffusione della cul
tura musicale, inquadrando i 
maggiori organismi e le piu 
qualificate personalita del set-
tore musicale. 
'L'atto costitutivo e stato 

sottoscritto dal dott. Floris 
Ammannati, presidente del 
CIM, dal maestro Valentino 
Bucchi. dal maestro Sifonia, 
ed altri. Hanno fmo ad ora 
aderito al comitato, fra gli al
tri, i maestri Maiipiero. Pe-
trassi. Peragallo. Barblan e 
Zucchi. 

Le canzoni 
in gara 

al Festival 
europeo 

Nicola Di Barl rappresente-
ra l'ltalia con / giorni dell'ar-
cobaleno all'Eurofestival che 
si terra a Edlmburgo dopodo-
manl. Alia manifestazione ca-
nora continentale partecipa-
no dlclotto enti televisivi In 
rappresentanza di altrettanti 
paesi. 

La Germania federale pre-
sentera la canzone Nur die 
Liebe Laesst uns Leben (che 
sara interpretata da Mary 
Ross), la Francla Come co-
midie (Betty Mars). l'Irlanda 
Ccol an Ghra (Sandie Jones). 
la Spagna Amanece (Jaime 
Morey), la Gran Bretagna 
Beg, Steal or Borrow (New 
Seekers), la Norvegia Smaa-
ting (Grethe Kausland e Ben
ny Borg), 11 Portogallo A fe
sta da vida (Carlos Mendes), 
la Svizzera Cest la chanson 
de mon amour (Veronique 
Muller), Malta LImhabba 
(Helen e Joseph), la Flnlan-
dla Muistathan (Paevl Pau-
nu e Kim Floor), l'Austria 
Falter im Wind (Mirestones), 
la Svezia Haerliga Sommer-
dug (The Family Four), Mo
naco Comme on s'aime (Anne 
Marie God art e Peter Mac La
ne), il Belgio A la folie ou pas 
du tout (Serge e Christine 
Ghisoland), il Lussemburgo 
Apres toi (Visky Leandros), 
l'Olanda A'ls het om de liefde 
goat (Sandra e Andres), la 
Jugoslavia Muzika i ti (Te
resa). 

« Gli anni del 
fascismo » alia 

Ringhiera 
Da stasera alia Ringhiera 

verra rappresentato Gli anni 
del fascismo, di Dacia Maraini. 
nell'interpretazione del gruppo 
Teatro oggi e per la regia di 
Bruno Cirino. Dato per la pri
ma volta al Circolo culturale 
Centocelle, dove il testo della 
Maraini e stato discusso ed 
elaborato, lo spettacolo torna 
ora, in una edizione parzial-
mente rinnovata, a Roma, do-
po otto applaudite rappresen-
tazloni — di cui quattro de
dicate agli student! — al tea
tro La Ribalta di Bologna. 

Alia Ringhiera (via dei Ria-
rl, in Trastevere) «Gli anni 
del fascismo » verra replicato 
solo per una settimana. Lo 
spettacolo, poi, verra portato 
in Calabria, in Emilia, in To-
scana e nelle Marche. 

Del gruppo Teatro oggi fan-
no parte: Gloria Bonfiglioli, 
Bruno Cirino, Ernesto Colli, 

' Guefrino Crivello, Claudio De 
Angelis, Gianni Eisner. Gju* 
liano Manetti, Renato Mori/ 
Remo Rossi, Saviana Scalfi, 
Gioacchino Soko, Claudio 
Trionfi, Roberto Valeri e Ma
rietta Zanetti. 

controcanale 
SVOGLIATEZZA — C'd evi-

dentemente un accordo tra la 
Commissione parlamentare di 
vigilanza e la Rai-Tv secondo 
il quale nessun programma 
che possa rappresentare una 
alternativa valida dev'essere 
trasmesso sul secondo canale, 
mentre la uTribuna elettora-
le» va in onda • sul primo. 
A dire il vero, il miglior mo
do per realizzare questo ac
cordo sarebbe stato quello di 
rinunciare, per una volta, ai 
tradizionali meccanismi della 
programmazione, per trasmet-
tere « Tribuna elettorale » con-
temporaneamente sui due ca
nali. Sarebbe stato legittimo, 
visto il momento. Ma, ovvia-
mente, nessuno ha il coraggio 
di propone tanto: e cosl sf 
6 ricorsi agli espedienti, che 
la Rai-Tv applica in modo bu-
rocratico e svogliato, dimo-
strando ancora una volta il 
suo totale disprezzo per il pub
blico. Per evitare, ad esem
pio, che I'inizio del film capi-
tasse nel corso della « Tribu
na » che vedeva a confronto 
DC e PDIUM, i programma-
tori sono ricorsi a un lungo 
intervallo prima e poi hanno 
mandato in oiida, afuori pro
gramma », i soliti «15 minuti 
con...». 

Senonchi, questa volta, i 15 
minuti non sono stati affatto 
15, perchd quando la «Tri
buna » sul primo b termina-
ta, il programma riempitivo 
6 stato bruscamente rinviato 
in archivio, e si & dato av-
vio al film. Che buffonate! 

• • • 
LE SOL1TE INTRODUZIONI 

— Presentando «La bella bri-
gata » di Duvivier, Nedo Ival-
di ha fatto un rapido cenno 
al clima storico della Francia 
del 1936, al Fronte Popolare 
e ai rapporti che con questo 

aveva Vispirazione del film. E' 
stata, tuttavia, un'introduzio-
ne anche troppo rapida, quasi 
che Ivaldi 7ion sapesse che 
dire o avesse timore di dirlo. 
Eppure, un film come «La 
bella brigatav, con lo spirito 
operaio e popolare che ne per
vade la prima parte, le sue 
implicazioni e i suoi limiti, 
e il voluto pesstmismo della 
seconda parte, non era un 
film consueto per i nostri te-
leschermi: e ci sarebbe stato 
parecchio da riflettere. Cosl 
come, del resto, ci sarebbe 
stato parecchio da riflettere 
a proposito del film della set
timana scorsa, aPepd le Mo-
ko»: ma nemmeno in quella 
occasione Ivaldi 6 andato piu 
in la di una scarna scheda, 
puntando soprattutto sulla 
figura di Gabin. Nel film di 
Duvivier, come in quelli di 
Renoir, e sia pure in chiave 
del tutto diversa, appare nel 
cinema francese un nuovo 
protagonista: Voperaio. E ap
pare proprio in rapporto agli 
avvenimenti politici, anche se 
nei limiti che la prospettiva 
storica, adesso, ci permette 
di scorgere meglio. Ivaldi 
avrebbe potuto benissimo sot
tolineare questo elemento: ci 
sono nel film v. La bella bri-
gatan sequenze e battute che 
avrebbero potuto essere ana-
lizzate, avrebbero potuto co-
stituire una interessante veri-
flea per il discorso (bastt ri
cordare il rapporto tra i due 
operai e Vusuraio, verso la 
fine del film). 

Ma quando mai le introdu-
zioni televisive hanno rappre
sentato un serio strumento 
\offerto al pubblico per una 
ipiu consapeuofe visione eri-
'tica dei film ? 

g. c. 

oggi vedremo 
LA RITRATTAZIONE (1°, ore 21) 

Ecco un lavoro che sembra presentarsi con tutte le carte 
in regola per essere- proposto al massimo numero di tele-
spettatori e che invece rischia di essere schiacciato dal quiz 
(in onda sull'altro canale), anche perche la RAI si e ben 
guardata dal presentarlo come avrebbe meritato. La ritratta-
zione e infatti un originale televisivo della serie «Teatro in
chiesta » che e sempre stata accolta in modo positivo dal pub
blico, anche per la sua spettacolarita narrativa. Sceneggiato 
da Ottavio Jemma, l'originale ha come punto di riferimento 
la dittatura dei colonnelli in Grecia e muove com'e tradi-
zione di questa serie — da un awenimento storico. Si par-
la, infatti, dell'inchiesta condotta da una speciale commis
sione del Consiglio d'Europa sulle violazioni della «Carta 
del diritti dell'uomo » compiute dal fascismo greco (le prove 
raccolte provocarono l'uscita della Grecia dei colonnelli dal 
Consiglio d'Europa). Nel corso dl questa inchiesta awenne 
un tragico e significativo episodio: un giovane greco, con-
dotto a Strasburgo dalle autorita greche per testimonlare 
in favore del regime, si sottrasse al controllo del greci e de-
nuncio le pressloni e le torture cui era stato sottoposto da 
parte della polizia greca per testimoniare in favore dei co
lonnelli. Dopo questa deposizione, tuttavia, il giovane scom-
parve dalla circolazione e riapparve dopo qualche tempo af-
fermando di avere avuto un « ripensamento » e « ritrattando » 
le precedenti dichiarazioni. Inutile, evidentemente, soffer-
marsi sulle cause di questo « ripensamento». Questo numero 
di «Teatro-inchiesta» si presenta, dunque, come una inop-
pugnablle testimonianza contro il fascismo greco: ed e per 
questo che la RAI, dopo averlo prodotto per mettere in pace 
la coscienza, tenta adesso di nasconderlo alia maggioranza 
del pubblico. La scelta e assurda anche sul piano spettaco-
lare: <r La ritrattazione», infatti, segna anche il debutto tele
visivo di un noto attore cinematografico. Renato Salvatori. 
Accanto a Salvatori sono anche Giampiero Albertini, Arman
do Spadaro. Franco Odoardi. La regia e di Silvio Maestran-
zl, gia regista di un «teatro-inchiesta» su Bernadette De
vlin che la programmazione TV «nascose» dietro un Fe
stival di San Remo. Nella foto: una scena della «Ritratta
zione ». 

programmi 
TV nazionale 
10,30 Trasmissioni scola-

stiche 
12,30 Sapere 
13,00 lo compro tu compri 
13.30 Telegiornale 
14,00 Una lingua per tutt i 

Corso di francese. 
15.00 Trasmissioni scola-

stiche 
17^)0 Fotostorie - II sogno 

di un pulcino 
Programmi per 1 piu 
piccini. 

17,30 Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzi 
1845 Inchiesta sulle pro

fession! 

19.15 Sapere 
19,45 Telegiornale sport -

Cronache itafiane 
20,30 Telegiornale 
21,00 Teatro inchiesta 

«La ritrattazione*. 
2235 Due voci per i l foik 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
10,00 Programma cinema

tografico 
(Per Roma 
collegate). 

21.00 Telegiornale 
21.15 Rischiatutto 
22,30 Ricordo di 

Apollonio 
Mario 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO - O m 

7. 9. 10 . 12 , 13, 14, 15, 17. 
20 , 2 1 , 22,20; 6: Mattutino 
musicale; 6.30: Corse di lin
go* i M l t l » . 6,54: Almanacco; 
8,30: L* canzoni del mattino; 
9.15: Vol «d to; 11,30: La 
Radio per le Scoofft; 12,10: 
Smash!; 13.15: I I storedi; 14: 
Soon pomerinio; 16: Program
ma per I m a n l . 16,20: Per 
c M ; 16,40: I ttroeefci; 16.55: 
Italia eke tovora; 10,10 Mada-
ma •otterfly; 16,30: Ton tour* 
Paris; 20,20: Aadata e ritorno; 
21,15: Parata dl orchestrej 
21.45; ArcMri di State; 22.15: 
Meaka 7; 23,15: Concerto del 
clarinettists O. Carbtao • del 
pianista S. Canino. 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO • Orat 

6.30. 7 .30, 6,30, 6 .30. 10,30. 
11,30. 12.30, 13 .30 . 15,30, 
16.30. 17,30, 19 .30 . 22 .30 . 
24; 6: I I mattiaiere; 7.40: 
Seonetomoj 6,14: Musica e-
sprasae; 8,40: Sooni • colon 
deU'orchestra; 9,14: I tarocchlt 

9 ,50: Una casa per Martin; 
10,05: Canzoni per tutti; 10,35: 
Chiamate Roma 3 1 3 1 ; 12.10: 
Trasmissioni regionali; 12 ,40: 
Alto eradimento; 13,50: Come e 
perch*; 14: So da siri; 1 4 ^ 0 : 
Trasmissioni resionali: 15 : Di-
scosndisco; 16: Cararai; 16: 
Radio Olimpia. Uomini, fatti e 
problenri dei gtoclti di Monaco 
1972; 16,20: Lone Playinr, 
16,40: Pnnto iwlauu»ali«o, 19: 
The popil; 20 .10: Sopercampio-
nissimo; 2 1 : Mack doe; 22 ,40: 
Atomi in famisfia; 23,05: 
na ^ 0 ; 23,20: M T S : ; » 

Radio 3° 
9,30; Mosiche di Albert Re 
sei e lean Rhrier; 10: Concerto 
di apertnra; 11.15: Tastier*; 
11,45: Musiche italiane d'ogai; 
12,20: I maestri deirinterpre-
tazton*; 13: Intermeszo; 14: 
Doe * o d . due epoche; 14,30: 
I I disco in vetrina; 15,30: No-
trecento storico; 16.30: I I sen-
satitolo; 17: Le opinion! deflli 
altri: 17,20: FoeJl d'alevm; 
17,35: Appvntamonto con Nan-
rio Rotondo; 18: Notizie del 
Terzo; 18,45: Mark Twain, on 
conteststore d*H'600j 19.19: 
Concerto di ogni serai 20 : I I 
cavaltore della i 

file:///offerto

