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Non cantera 
«Vissi d'arte» 

Monica Vlttl (nella foto) si prepare a tornare sulla scena, dal
ia quale, giovanissima, spiced il suo vo!o verso la notorieta: 
interpreters, infatti, il personagglo di Tosca in una corn-
media musicale di Lulgi Magni, ispirata al dramma di VHto-
riano Sardou, che sara rappresentata nella proisima staglone 
teatrale a Roma. Monica dovra recltare, ballare e anche 
canlare (non « Vissi d'arte », perd...). 

Enriquez 
chiamato 

alio Stabile 
di Roma? 

Franco Enriquez verra no-
mlnato direttore artistico del 
Teatro -Stabile dl Roma? E* 
una voce che circola lraisten-
temente In alcuni amblenti 
della capitale. Enriquez e, at-
tualmente. direttore dello Sta
bile dl Torino, ma sembra che 
tale carlca, pur recente, sla 
conslderata solo un momento 
lntermedio della «scalata» 
alio Stabile dl Roma. 

Stabile, e bene ricordarlo, 
che dal 1970 non svolge alcu-
na autonoma attlvita. L'Ar-
gentlna — la sede dell'istltu-
zione, per 11 restauro della 
quale sono stati spesl circa 
due millardi e mezzo — ha 
ospltato nell'aprile-maggio del 
1971 una faraonica messa in 
scena del Giulio Cesare di 
Shakespeare (a proposito, 
quando presentera 1 contl del
lo spettacolo, come promise, 
il rappresentante della Com-
pagnia, Romolo Valll?) e, in 
questa staglone '71-'72, una 
rassegna del Teatri Stablli 
delle altre cltta. 

Per lo Stabile di Roma si 
attende ancora una messa a 
punto dello statute, ma l dl-
rigenti capltolini e il rinno-
vato centro-slnlstra, lnvece dl 
accogliere le richleste di de-
centramento e dl democratlz-
zazione espresse dagli attori, 
dagli autorl. dal semplici cit-
tadinl e dalle varle clrcoscrl-
zlonl (1 cento mllloni messi 
In bilancio giornl fa per le 
attlvita cultural! decentrate, 
anche se da salutare come un 
buon Inlzlo, sono nulla di 
fronte a quello che costa un 
Teatro Stabile), sarebbero 
giuntl, ancora una volta, ad 
un accordo dl vertlce, che 
configurerebbe una soluzione 
arretrata, eluslva e inaccetta-
bile del problema del teatro 
pubblico a Roma. 

SI tratta, come abblamo det 
to, dl voci. E' augurabile che 
esse ricevano non una confer-
ma, ma una smentita. 

Dopo che il film di Pontecorvo ho rotto il ghiaccio 

L'Algeria non e piii tabu 
per il cinema f rancese ? 

Pregi e difetti di un lungometraggio di Courridre e Monnier 
' sulfa guerra colonialista — Boisset dirigera una specie di 

« MASH » ambientato nel Nordaf rica durante la occupazione 

Nostra servizio 
PARIGI, 28. 

Sembra che la guerra d'Al
geria comincl a non essere 
piii un argomento tabu. per 
Eli schermi cinematografici 
francesi. Bastera ricordare 11 
pluriennale ostracismo — che 
ormai ha come coda soltanto 
azionl di disturbo o piccoli 
attentat! ad opera dl grup-
petti della destra fascista — 
decretato dalle autorita golll-
ate contro il film dl Ponte-

« Sei donne 
per un folk » 
al Folkstudio 

Da questa sera il Teatrino 
del Folkstudio presenta nel 
locale di Via Gaetano Sacchi 
Sei donne per un folk. Lo 
spettacolo e un'antologia di 
canzoni popolari di varie par
ti del mondo, interpretate da 
Ann Collins (folk americana), 
Annette Meriwheater (gospel 
e spirituals). Angelica Rojas 
(canti cileni), Deborah Do-
stert (ballate inglesi) Malia 
Geli (tradizione romana) ~e 
Giovanna Marinuzzl (musica 
brasiliana>. L'interpretazione 
dei testi teatrali e affidata a 
Martitia Palmer. 

E' morto il 
jazzista 

Joseph Bonano 
NEW ORLEANS. 28. 

La grande «tromba» Jo
seph Bonano, detto Sharkey, 
• morto ieri sera all'eta di 
72 anni dopo una lunga ma-
lattia. Bonano aveva fatto 
parte deirorchestra jazz Di
xieland e aveva preso il so-
prannone dal pugile Tom 
Sharkey. 

corvo, per comprendere come 
la lotta del popolo algerino 
per la conquista dell'lndipen-
denza fosse un tema che non 
poteva riuscire gradito a co-
loro che, pur con atteggiamen-
ti contraddittorl, hanno dife-
so fino all'ultimo le posizioni 
colonialiste. 

Ma ora sembra che qualche 
cosa, appunto, stia cambian-
do. E* infatti uscito nei gior
nl scorsi sugli schermi pa-
rigini un film di Yves Cour-
riere e Philippe Monnier, pro-
dotto da Jacques Perrin, che 
si intltola La guerre d'Algi-
rie; e. fino ad ora, le auto
rita e i commandos fascist! 
non hanno abbozzato alcuna 
reazione. 

II film, per la verlta, non 
e stato giudicato del tutto 
soddisfacente dal democratic! 
e dalle sinlstre francesi; nella 
sua recensione I'Humaniti sot-
tolinea come Courriere e 
Monnier, neU'intento dl rea-
lizzare un'opera strettamente 
circoscritta nei limiti della 
cronaca e di una pretesa do-
cumentazione obbiettiva, ab-
biano in effetti sollevato pro
blem! dei quail non danno 
poi spiegazione. e siano in* 
corsi in reticenze e schema-
tizzazioni. 
- II quotidiano del Partito co-

munista francese, per esem-
pio. afferma che mentre nel 
film le posizioni algerine ven-
gono espresse con grande fe-
delta, quelle delle minoranze 
bianche. invece, appaiono in-
differenziate: e cosl. non ven-
gono spiegate le ragioni per 
cui i coloni diventarono mas-
sa di manovra nelle mani dl 
coloro che oltremare avevano 
gross! interessi finanziari; non 
viene sufficientemente denun-
ciata la demagogia di perso-
naggi come Soustelle, il quale 
dichiarava di voler fare di 
ogni algerino un xeguale* al 
cittadino francese; non viene 
chiarito il proposito degli ul
tras di portare il fascismo al 
potere in Francia; e, Inflne. 
si ignorano le reali posizioni 
de! comunisti francesi. i qua-
li ebbero. nella lotta a fianco 
del popolo algerino, i loro ca-
duti e i loro oondannati per 
renitenza al servizio di leva. 

Ma. cib nonostante, conclu
de VHumaniti, La guerre 

in breve 
Da Praga en nuovo « Cappello di paglia di Firenze » 

PRAGA, 28 
II cappello dt paglia di Firenze. la farsa dl Lablche che 

fia Rene Clair porto aullo schermo, e stata realirzata nuova-
mente in Cecoslovacchia dal regista Oldrich LipsXy. II film 
e interpretato da Milos Kopecky, Iva Janzutova, Pavel Lan-
dovsly e Ilja Prechar. Kopecky ha interpreuto il testo in 
teatro decine di volte. 

Film di fantascienza a Ferrara 
FERRARA, 28 

II secondo Festival di fantascienza «Cltta di Ferrara», 
organizzato dal club « Tre passi dairignoto» e patroclnato da 
un giomale e da alcuni clnematografi cittadlnl si svolgera 
dal 10 al 18 giugno prostimo. 

Oltre alia rassegna cinematograflca, che prevede la prole-
•lone dl sei pslllcoTe, il festival ha In programma anche un 
— tul tema «Ecologia e fantascienza ». 

d'Algene e un film importan-
te. che, «magari in maniera 
cntica. bisogna andare a ve-
dere». Infatti questo lungo
metraggio (4.700 metri di pel-
licola per due ore e quaranta 
minuti di prolezione) fornl-
see un materiale documenta
r y assolutamente nuovo, e 
non soltanto per il pubblico 
francese. Monnier e Courrie
re (rispettivamente realizzato-
re tecnico e consulente sto-
rico), d'accordo con Perrin, 
hanno visto, nel corso di un 
anno, circa 150.000 metri di 
pellicola sulla guerra algeri-
na, in Francia, negli Stati Uni-
ti. in Gran Bretagna, in Ju
goslavia, in Canada, in Egitto, 
in Cecoslovacchia, in Belgio, 
in Tunisia e nellTJnione So-
vietica. II film dunque e il 
risultato del montaggio di 
brani cinematografici di re-
pertorio e mostra, con un as-
soluto rispetto dalla cronolo-
gia, tuttl gli awenimentl al-

5;erlnl nel periodo che va dal-
a fine della guerra mondiale 

alle prime agitazioni, alia lot
ta popolare, al referendum 
per l'indlpendenza. E\ insom-
ma, la prima volta, che alia 
grande maggioranza del po
polo francese viene data, at-
traverso il cinema, la possi-
bilita di avere una vasta do-
cumentazione di un periodo 
storlco sul quale le class! di-
rigenti del paese, anche alio 
scopo di eludere una inevita
b le autocritica, hanno sempre 
cercato dl stendere una cor-
tina di fumo. 

Intanto si annuncia un se-
condo film — ma questa 
volta a soggetto — ambien
tato in Algeria durante la 
guerra. Si tratta di RAS., 
che sara diretto da Yves 
Boisset, e che nan-era la sto-
ria di alcuni paracadutisti e 
dei soldati di una brigata 
corazzata nella zona degli 
Aures. 

RAS. vuole rifare — e que
sto si comprende anche dal 
tltolo — il verso a MASH: in 
esso sara prevalente I'aspet-
to satirico e grottesco. Ma 
sia il fatto che 11 regista sara 
Boisset — il quale non e nuo
vo ad opere di impegno. come 
il recente L'attenlato sull'as-
sassinio di Ben Barka — sia 
il fatto che si e scelu pro-
proprio 1'AIgeria per ambien-
tarvi un film di cui e gia 
ampiamente scontata in pax-
tenza rimpostazione aperta-
mente antimilitarista, sono 
altri elementi che inducono 
a aperare imminente la defi-
nitiva caduta di tutte le re
ticenze Interessate sa un p c 
riodo particolannente vergo-
gnoso per il colonialismo fran
cese e tragico — anche se 
concluso da una storica, gran
de vittoria — per il popolo 
algerino. 

Quanto a Perrin, bisogna ri
cordare che il bravo attore 
continua, con una certa coe-
renza. in veste di produttore, 
una sua battaglia democratica. 
Infatti egll sara tra i realiz-
zatorl dl Stato d'assedio, il 
nuovo film di Costa-Gavras 
sulle lotte democratlche e rl-
voluzlonarle neirAmerica La-
tlna. che verra girato a Malta 
e nel Clle. 

m. r. 

Proiezioni e dibottiti per « La tenda in piazza » 

Lotte operaie romane 
sugli schermi 

MILANO. 28 
La tenda in piazza, il film 

sulla dura e lunga lotta delle 
fabbriche romane occupate, 
realizzato da un collettivo di 
cineasti, e gia da diverso tem
po al centro dl vlvaci mani-
festazioni cultural! e pollti-
che in circoli, case del popolo, 
sedi di cooperative, sezioni 
dei partiti democraticl. Proie
zioni e dibattitl sono orga-
nizzati e animati dall'ARCI 
milanese e da Gian Maria Vo-
lonte. che della Tenda in 
piazza e uno degli autori (egli 
fu anche fermato dalla poll-
zia, come i nostri lettori ri-
corderanno, mentre filmava 
le fasl della repressione sca-
tenata contro 1 lavoratori che, 
in piazza di Spagna, nei gior-
ni precedenti il Natale 1971, 
costruivano la loro «tenda di 
solidarieta»). Vasta e calo-
rosa e la parteclpazione del 
pubblico operaio e giovanile. 
Non sono mancati, natural-
mente, gli episadi dl intolle-
ranza e dl ostruzionismo (co
me il recente veto della dire-
zione deH'Ortomercato mila
nese alia prolezione del film), 
ma essi costituiscono in un 
certo senso la controprova 
del successo e della validita 
dell'iniziatlva. 

II cammino della Tenda in 
piazza nella citta e nella re-
gione conosce in questa setti-
mana nuove e particolarmen-
te significative tappe. Doma-
ni. il film sara proiettato al 
Centro sociale del Corriere 
della Sera, dopodomani al Cir-
colo ARCI Guernica dl Bres-
so, venerdl 31 al cinema Ele
na di Sesto San Giovanni. Ta
le ciclo di manifestazioni 
avra, infine. il suo cui mine 
appunto a Sesto San Giovan
ni. in una serata d'eccezione, 
cui interverranno, oltre Gian 
Maria Volonte, Giovanna Ma-
rini, Paolo Pietrangela. Mlche-
le Straniero, la Commissione 
musicale del Movimento stu-
dentesco, il Canzoniere Inter-
nazionale e Caterina Bueno. 

NELLA FOTO: un momen
to delle riprese della a Tenda 
in piazza*. 

L'« Umanita » si 
rimangia le 

calunnie contro 
il compagno 

Mino Arctentieri 
h'Umanita fe stata costretta 

a rimangiarsi le calunnie con
tro il compagno Mino Argen-
tieri. Ecco il testo della pre-
cisazione pubblicata, l'aitro 
ieri. dal giomale socialdemo-
cratico. 

a In un art! colo apparso sul-
VVmanita Mino Argentieri, 
critico cinematografico di " Ri-
nascita" ha riscontrato alcu-
ne affermazioni lesive della 
sua onorabilita e del suo ope-
rato. Pertanto si querelava 
contro l'articolista risultato 
Ezio Nasso ed il Direttore 
responsabile. 

«I1 reiativo processo e in 
corso presso la TV* sezione 
penale del Tribunale di Roma. 

<T1 nostra giomale, al fine 
di un amicnevole componi-
mento della causa con conse-
guente ritiro - della querela, 
dichiara ad oeni effetto che 
per errate informazioni sono 
stati attribuitl a Mino Argen
tieri apprezzamenti iniriurio-
si privi di oeni fondamento 
biograftco nell'articolo appar
so suiri/mimifd del eiomo 
9-10 luglio 1971 dal titolo "I 
fascisU all'assalto degli Enti 
Cinema** e eld riconosciamo 
indipendentemente dalle valu-
tazioni di critica politica ivi 
sostenute. 

« Con questa precisazione si 
intende porre fine ad una po-
lemlca che mettevm In dub-
bio. per ecoesso di passione, 
le qualita professionali e po-
lltiche di giornallsta democra-
tlco e di critico cinematogra
fico dell'Argentieri, delle qua
il diamo volentierl atto. 

«Si chiarLsce altresl che la 
espresslone "Indiziato dl rea 
to" non poteva owlamente 
e non voleva essere riferita al 
1'Argentleri. e che non si in 
tendeva assolutamente met-
tere in discussione 11 suo im
pegno di uomo di cinema nel-
resercizio del suo lavoro. 

« ln conseguenza di questa 
dichiarazione l'Argentlerl rl-
mettera la querela e VVma
nita si aooollera 1* spate e 
gli onorarl dl giudl»lo». . 

Convegno a Palazzo Ancaiani 

discusse le prospettive 
Compiti e rapporti con la realta regionale 

Dal nostro corriipondente 
SPOLETOf28 ' 

II Teatro Hrico Sperimen-
tale « A. Belli » di Spoleto do
vra sempre piu legarsi aH'am-

In corso la 
e 

dei film ifaliani 
per Cannes 

La selezlone dei film italia-
ni per !1 XXVI Festival in-
temazionale di Cannes e In 
corso ad opera della apposita 
Commissione. di cui fanno 
parte rappresentanti dell'ANI. 
CAGIS (produttori, distribu
tor!, esercenti), dei Sindacatl 
dei critlcl e del giornallsti ci
nematografici. dell'Ente ge-
stlone cinema e degli autori. 

I film italiani proposti per 
Cannes, oltre a Roma di Pel-
lin! che per invito della dire-
zione del Festival verra pre-
sentato fuorl concorso. sono: 
La violenza di Florestano Van-
cini; La classe operaia va in 
paradiso dl Elio Petri; Affml 
metallurgico di Lina Wertmul-
ler: Detenuto in attesa di giu-
dizio dl Nanni Loy; La BeOa 
di Gianfranco De Bosio: La 
polizia rtngrazia di Stefano 
Vanzina; Questa specie d'amo-
re di Alberto Bevllacqua; Ad-
dio fratello crudele di Giusep
pe Patron! Grlffi; n caso Mat
tel dl Francesco Rosi; Bronte 
di Florestano Vancinl; Una 
stagione all'inferno di Nelo 
Rial; La nptte dei flori di 
Gian Vlttorio Baldi; La ca-
gna di Marco Ferreri; Amove, 
vendetta, tragedia e cosl via 
di Filippo Ottoni; Corpo 
d'amore di Fabio Carpi; tin 
dopvio a meta di Grianfran-
co Piccioli: Arcana di Giulio 
Questi: Fratello sole, soreUa 
luna di Franco Zeffirelll; Da-
niele di Ennio De* Concini; 
L'udienza di Marco Ferreri. 

biente regionale e dlvenlre 
strumento di avanzamento 
artistico e culturale con una 
maggiore e piu qualiflcata pre-
senza degli enti local! nella 
sua gestione. Questo e stato, 
nella sostanza. l'indirlzzo che 
e scaturito dalla pubblica di
scussione che sul tema: a II 
Teatro lirico Sperimentale: si-
tuazione e prospettive» si e 
tenuta al Palazzo Ancaiani ad 
iniziativa della - Associazione 
« Amicl^ di! Spoleto^. .• 

II dfbattito' e stato Intro-
dotto dal presidente dell'istl-
tuzione, awocato Carlo Bel
li, 11 quale ha illustrato la 
situazione del lirico Sperimen
tale anche alia luce del corn-
pit! nuovi che ad esso. lnsle-
me con 1'AS.LI.CO di Mllano. 
sono stati affidati nel set-
tore della preparazione e del 
lancio di voci nuove della 
lirica. Bell! ha rilevato 
nelle dlsposizioni ministerial! 
alcune incongruenze che po-
trebbero rendere piQ difficile 
la parteclpazione a! corsi spe-
rimentali di giovani che, pur 
orientati verso la carrlera ar-
tistica, sono impegnat! in at
tlvita lavorative. La durata del 
corsi, infatti, non incoraggia 
la frequenza dl alllevi-lavo-
ratori e da qui la esigenza, 
tra l'aitro. di una diversa 
strutturazione della istituzio-
ne e della garanzia dl mag-
giori prospettive di impiego 
teatrale per I vincitori del 
concorsl. . . 

La pubblicizzazione della 
istltuzione, hanno sottolinea-
to gli intervenutl, con una 
crescita della sua runzione 
dl incentivo culturale legata 
alle tradizioni ed alle esi-
genze local!, e la strada che 
si deve imboccare con deci-
sione per andare incontro alle 
attese dei giovani artlstl e per 
soddlsfare le esigenze di par
teclpazione delle popolazloni 
local! alia vita ed alia attlvita 
degli enti artistic! e cultural!. 

g.t. 

II festival cubano 
bloccato a New York 

Ostacoli delle antorit* governative e aggressloni 
fascists • Proteste nel mondo politico e culturale 

NEW YORK. 28 
Polemiche a New York, per 

una rassegna del cinema cuba
no. in programma fino al 2 
aprile. ma che di fatto e sta-
ta ormai interrotta. I diparti-
menti di Stato e della Giusti-
zia hanno infatti rifiutato — 
come gia da noi pubblicato — 
il 'visto d'ingresso a quattro 
personalita del cinema cubano 
invitate per roccasione. e doe 
Alfredo Guevara, Santiago Al
varez. Saul Yelin e Jorge Fra-
ga. Inohre il Dipartiinento del 
Tesoro ha affermato che 1'im-
portazione delle pellicole viola 
il divieto di «commerciare col 
nemico». e ha awiato un pro-
cedimento giudiziaiio per se-
questrarle. La prolezione del 
primo film, inoltre. e stata in
terrotta da una manifestazione 
di fasdsti. che hanno lantia-
to in sala bombe maleodoranti 
e topolini bianchi. H film era 
«Lucia*. La decisione di vie-
Ure rtngreaso negli Stati Uni-
ti ai quattro cineasti e stata 
criticata da varie ptnonaliti, 
quali il senatore Fulbrteht • il 
aiodaco di New York, Uahay. 

Inoltre. un gruppo di scrittori 
e di critici cinematografici ha 
reagito sul piano giudiziario. 
contestando il divieto in Tri
bunale. II gruppo. formato da 
Susan Sontag. Dwight MacDo-
nald. Vincent Canby e Lee 
Lookwood. in - rappresentanza 
anche di altre persone. affer
ma che il divieto viola i di-
ritti di libera espressione rico-
nosciuti dalla costituzjone. 

le prime 
Cinema / 

II violinista 
sul tetto ; 

II violinista e riuscito sem
pre a suonare 11 suo strumen
to in equilibrio sul tettl del 
giccolo villagglo russo di Ana-

;vka. E questo ha slgnlflcato 
che lo spirito della «tradizio
ne » non ha mal abbandonato 
la comunita ebralca dl Ana-
tevka, la quale, lontana dal 
progresso e dalle possibili tra-
sformazioni social! in corso nel 
mondo «di fuorl», e vissuta 
nel culto della rellgione e per 
la conservazione dei costumi. 
Ma la tranquillita trlbale, e 
questo ordine spesso repres
sive (l'autorita paterna, 1 con-
dlzionamenti sessuali e senti
mental!, la dlstinzlone razzia-
le) saranno infrantl da uno 
studente arrlvato da Kiev, che 
si e assunto 11 compito dl rl-
svegliare non solo le cosclenze 
assoplte di Anatevka, ma an
che quelle dei cittadini dl Mo-
sea: nascono, infatti, 1 primi -
fermentl contro lo Zar, e la 
Rivoluzione e ormai alle porte. 

La «riduzlone» cinemato
graflca a colorl che Norman 
Jewison ha tratto dalla omo-
nima commedia musicale (e 
permane la collaborazlone co-
reografica di Robbins) assume 
i ritanl deU'epopea flabesca, i 
tempi lunghi del romanzo cen-
trato sulle vlclssitudlnl di una 
modesta famlglla ebralca do
ve splcca l'« autorita » del pa
dre, povero lattaio, un uomo 
dlviso tra le remore della tra
dizione e le spinte della nuova 
« moralita » che incalza soprat-
tutto la coscienza del giovani. 
I moment! migllorl del film 
(la oul prima parte e decisa-
mente piu accettablle della se-
conda) sono quelli adescrit-
tivi» (il matrimonio ebraico, 
lo « Shabbat», i voltl compun-. 
ti dei bambini), quelli in cui 

' il « padre » ' (interpretato dal 
slmpatlco Topol) discorre con 
sottile ironla con il suo Dio,' 
le flglie del lattaio scoprono • 
l'amore, la comunita intona 1 • 
cori ebraici. Ma Jewison non, 
sembra deciso a voler optare 
per la «tradizione » o per il! 
«progresso» (manca quindl 
nel Violinista sul tetto anche 
una visione dialettica che uni-
fichi le due istanze), mentre 
rimpostazione stilistica risen-
te negativamente del modello 
teatrale partlcolarmente in 
quelle « pause » dove l'attore. 
di punto in bianco intona il 
suo canto rituale. che e l'es-
senza della commedia musi
cale. 

vice 

feat 37 — -
* * i, ^^^ 

controcanale 

Proposti 
spettacoli 

elisabettiani 
per rOlimpico 

di Vicenza 
VICENZA, 28 

SI e concluso a Vicenza il 
Convegno di stud! sul teatro 
elisabettiano — promosso dal 
Comitate permanente per gli 
spettacoli classici al teatro 
Olimpico — al quale hanno 
partecipato numerosi studiosi 
di varie citta Itallane e perso
nalita del mondo artistico. H 
Convegno, affidato alia dire-
zione dei professor! Elio Chi-
nol e Agostino Lombardo. or-
dinari di letteratura inglese 
nelle universlta di Padova e 
di Roma, aveva lo senpo d< 
prendere In esame lo stato 
degli studi sul teatro elisabet
tiano in Italia sotto l'aspetto 
storico-critico e delle tradu-
zlonl. dl valutare l'attualita 
del repertorio elisabettiano e 
1'attenzione ad esso rlservata 
daU'esercizio della nostra sce
na di prosa e inflne di consi-
derare la possibility che of-
fre il teatro Olimpico alia rea-
llzzazione di un programma 
annuale dl spettacoli elteabet-
tiani. 

Hanno svolto relazloni il 
prof. Giorgio Melchiori, il dr. 
Lorenzo Salveti. il prof. Ser
gio Perosa. il maestro Ran
dolph Shackelford e il regi
sta Alessandro Persen. I fa
vor! del convegno erano sta
ti introdotti dal segretario 
dell'Accademia olimpica, cui 
sono demandati gli spettacoli 
classici. Neri Pozza, il quale 
ha sostenuto la necessita di 
aprire un nuovo ciclo dl rap-
presentazionl classlche, cloe 
un tipo di nuovo spettacolo 
che non e mai stato allestito 
sulla scena palladiana, se si 
ecoettua la eccezionale com-
parsa di un Amleto adattato 
per l'Olimpico. 

H convegno si e concluso 
eon un documento nel quale 
vengono avanzate alcune pro-
poste per la rivalutazione del 
teatro Olimpico, rivalutazione 
che dovrebbe concretizzarsi in 
particolari riconosciroenti del
lo Stato e della Rcgione, nma 
utilizzazione — dice il docu
mento — che awenga lungo 
le tracce di una autentica ri-
cerca scientifica da afRdare 
ad esperti universitari». Gli 
studiosi sono stati concordi 
nel ritenere che un piano di 
rappresentazioni teatrali di 
autori dell'epoca elisabettiana 
pud creare un disegno tem-
porale pluttosto amplo e svol-
gere una funzione culturale 
viva e moderna che Interessa 
tutto 1'ambito del teatro na-
zionale. 

L'ASTROLOGIA — Le prati-
che magiche sono, insieme, 
un riflesso dell'inconscio col
lettivo e un risultato dei con-
dizionamenti, sociali: attra-
verso questa spia, indagando 
con cura, si possono comple
te scoperte di notevole va-
lore politico e culturale: ri
spetto al passato e al pre
sents Lo ha dimostrato, non 
molti anni /a, Ernesto De 
Mar Uno con le sue ricerche 
sulla magia nel Meridione. 
Nel contempo, perd, le stes-
se pratiche magiche, stt'ego-
nesche, astrologiche costitui
scono una indubbia curiosita, 
sono fenomeni di «colore» 
che possono essere osservati 
con lo spirito del turista a 
caccia di elementi esotict. 
Abbiamo Vimpressione che la 
inchiesta «Uomo e magia», 
della quale abblamo visto la 
seconda puntata, tenda a ri-
manere in bilico tra questi 
due piani: pluttosto che una 
ricerca, & una panoramica che 
ct offre molte informazioni 
anche interessanti, ma non 
riesce ad imbastire un di-
scorso. Probabilmente, questo 
limite e anche determinate 
dal metodo col quale il pro
gramma e stato costruito. 

II regista Sergio Giordani 
ha viaggiato attraverso tre 
continenti raccogliendo una 
certa quantita di notizie at-
tinenti al tema, e utilizzando 
— 6 da presumere — anche 
le indicazioni dell'antropolo-
go Tullio Seppilli, il cui no-
me ftgura nei titoli di testa. 

Poi, questo materiale i sta
to montato in modo da dar 
forma a un certo numero di 
puntate e lo scrittore Guido 
Piovene ha elaborato un te
sto di commento. Ora, questo 

\ metodo non da' mai buoni ri-
sultati, perchi non si nutre 
di un lavoro di gruppo, per-
chi Vindagine non viene con-
dotta secondo una precisa 
ipotesi di lavoro, e perche, 
alia fine, i diversi elementi 
del programma — in parti-
colore, immagini e testo — 
rimangono come sovrapposti, 
sicchi non ne scaturisce un 
discorso organico e coerente. 

Prendiamo questa puntata 
sull'astrologia. Abbiamo ascol-

tato alcuni astrologi occiden
tal e orientali; abbiamo vi-
so l'«Astroilash» di Parigi, 
cove Vastrologia si serve del 
c omputer, la casa di un astro-
I >go amerlcano alia moda, il 
1 ifugio dell' astrologo degli 
I ipples, i monumenti zodia-
i all di Jaipur, in India, le 
strode di Tokio punteggiate 
li indovini. Molto materiale, 
iunque, & di prima mano. 

Ma gia ecco una prima os-
iervazione: perchi interroga-
re soltanto gli astrologi e non 
anche i loro clienti, di diver-

\sa mentalita, civilta, conditio-
ne di classe? Nel corso della 
sequenza sul ricevimento of
fer to dall'astrologo americano 
alia moda I'obiettivo di Gior
dani si i giustamente ed ef-
ficacemente soffermato sui 
volti della « bella gente » pre
sents degli attori in declino 
e delle astelline^: ma sol
tanto il commento di Piove
ne, non esente da compiaei-
menti letterari, ci ha detto 
delle speranze e delle esi
genze di questi fedeli della 
astrologia. L'alternanza delle 
immagini del museo delle ce
re e di quelle del ricevimen
to era suggestiva: ma non 
piii di questo. 

Approfondendo Vindagine, 
come verificando altre osser-
vazioni (quelle sulla a astro
logia di consumo », • o I'al-
tra sulla fuga dalla tecnolo-
gia), gli autori avrebbero po-
tuto quanto meno prospetta-
re alcune risposte possibili 
agli interrogativi da loro stes-
si sollevati in rapporto alle 
radici di questo «revival» 
del magico in occidente, che 
sembra essere il tema centra-
le del programma. Invece, 
alio stato delle cose, siamo ri-
mastt molto nel generico e 
e gli interrogativi sospesi a 
mezz'aria hanno acquistato il 
sapore retorico delle osserva-
zioni di circostanza. Un po' 
come avviene in eerie corri-
spondenze di terza pagina dei 
quotidiani che sotto la fin-
zione della ricerca culturale 
puntano semplicemente alia 
evasione turistica. 

g. c. 

oggi vedremo 
RITRATTO D'AUTORE (1°, 18,45) 

La rubrica quindicinale di Simonginl e dedicata oggi a 
Giorgio Morandi, uno dei maggiori pittori italiani del 900 che 
ha impegnato tutta la sua vita in una paziente e tenace ricerca 
espressiva che ha raggiunto altissimi risultati di livello inter-
nazionale. II programma e presentato da Giorgio Albertazzi. 

TRIBUNA ELETTORALE (1° ore 21) 
E' il nono adibattito a due» che vede impegnato il com

pagno Pietro Ingrao per il Partito Oomunista, ed il compagno 
socialists Enrico Manca. • 

IO E... (2% ore 21,15) 
H brevissimo intermezzo «culturale» e dedicate oggi alia 

Colonna Traiana: la celebre colonna che si erge a Roma e che 
i.racconta,.in duecento metri di bassorilievi awolti intorno ai 
.suoi .quaranta metri di- altezza, la vittoria dell'imperatore 
.' Traiano sul Daci. L'opera sara presentata e commentata dallo 

storico d'arte Ranuccio Bianchi Bandinelli. . - - , 

VIDOCQ (1°, ore 21,30) 
Sesto episodio della serle del poliziotto napoleonico. La vi-

cenda si svolge durante i « cento giorni» di Napoleone ma non 
ha nulla di storico o politico. E' piu semplicemente, il rac-
conto di come Vidocq scopra una organizzazione criminale 
che fa capo addirittura al galeotti di un penltenziario. 

PRIGIONIERI DEL SOGNO 
(2°, ore 21,30) 

E* il terzo film del ciclo dedicate al regista francese Duvi-
vier, ed e anche una delle ultime pellicole dirette dal regista 
in Francia prima dell'invasione nazista. Si tratta tuttavia — 
anche se l'opera e nobllitata dalla presenza di un grande attore 
come Louis Jouvet — di un'opera assai inferiore alle prove 
piu significative di Duvivier: un'opera, infatti, che poggia piu 
sulla ricostruzione di «caratteri» e sulla vena della dispera-
zione piu cupa e spesso gratuita che non sull'analisi attenta 
della realta (secondo la grande lezione realista del mlglior 
cinema francese di quegll anni). 

H film e ambientato infatti in una casa di riposo per vec-
chl attori e si svolge sul filo di una descrittiva che fa capo 
soprattutto sull'ansia disperata con la quale questi «ex » dello 
spettacolo tentano di mantenere in vita i propri ricordi e le 
proprie illusion!. E* un film, certamente, che esprime in qualche 
modo la dlsperazione e l'illusione di a grandeur » della Francia 
prebellica: ma nella quale spesso gli elementi piu owiamente 
spettacolari (e, in definitiva, commercial!) prendono la mano 
a Duvivier con piu frequenza di quanto non sia accaduto in 
altre pellicole dello stesso regista. 

programmi 
TV nazionale 
10,30 Trasmissioni scola-

stiche 
12,30 Sapere 
13.00 Tempo di pesca 
13.30 Telegiornale 
15410 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 ll gioco della cose 
17,30 Telegiornale 
1745 La TV del ragazzJ 
1845 Ritratto d'autore 
19.15 Sapere 
1945 Telegiornale sport -

Cronache del lavoro 
e deU'economia 

2040 Telegiornale 

21,00 Tribuna elettorale 
Dibattito a due tra 
11 Partito ComunisU 
italiano e 11 Partito 
Socialista italiano 

21,30 Le nuove awenture 
dl Vidocq 

22,30 Mercoledl sport 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
10,00 Programma cinema

tografico 
21j00 Telegiornale 
21.15 lo e_ 
2130 I prigionlerl del ao-

gno 
22,50 Prima visione 
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