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Le «prime 

• • • 
» 

del cinema 

come ; essso 

piglia fuffo 
I.'cstate si avviclna o 11 

cinema tira le prime sommo 
della stastone che sta per 
concluder.si. 

Per ora dispnniamo solo 
delle cifre inerenti il mer-
cato delle prime vision!, ma 
vi sono qui sufficienti dati 
per trarne indication! sulle 
linee generali lungo le qua-
li si o mosso l'intero mer-
cato cinematografico nei me-
si scorsi. Iii.'atti i locali del 
clrcuito superiore assumono, 
anno dopo anno, un peso 
sempre maggiore, sia da un 
punto dl vista quantitative 
(mole degli incassi), sia qua-
litati\o (funzione eoiidizio-
nante esercitata dai locali di 
« prima » nei confronti delle 
alt re sale). 

Per quanto riguarda il pri-
mo tenia bastera osservare 
che il divario tra la stagio-
ne 1070 71 e quelle 1971-72 ha 
sia raggiunto i died miliar-
di, con una crescita di quasi 
un quarto. Se non interver-
ranno «colpi di scena», as-
sai improbabih, a conti fat-
ti le sale in cui avviene il 
primo sfruttamento dei film 
dovrebbero aver introitato 
circa sessanta miliardi. Una 
tendenza che quest'anno si e 
ulteriormente rinforzata: non 
si dimentichi che lo scorso 
anno gli incassi delle prime 
visioni avevano gia resjistra-
to un numento del 10 per 
cento rispeUo al periodo 19S9-
1970. 

Trovano LOSI conferma le 
previsioni avanzate su que-
ste stesse colonne sin dal 
gennaio, quando scrivemmo 
che alia fine della stagione 
le sale di prima visione 
avrebbero in?assato media-
mente 230 mHioni lordi cm-
scuna. Una cifra che assu
me significato quando si ten-
ga conto che alia quota net-
ta spettante all'esercente 
debbono essere aggiunti an-
che i provnti derivanti dal-
la cessione forfettaria del 
tempo puhblicitario e i con-
tributi erariali destinati ni 
locali che programmano lun-
gometragg', documentari e at-
tualita di produzione nazio-
nale. 

Notiamo poi come su piu 
fronti si registrino conferme 
del consoliriamento delle po-
sizioni conquistate negli ulti-
mi anni dal cinema italiano. 
Posizioni che segnano un di
screte mi?Iioramento rispstto 
alle condizioni d'inferiorita 
che contraddistinguevano il 
nostro cinema pochi anni or 
sono. ma che non debbono 
indurre a soverchio ottimi-
smo. 

Cio particolarmente quando 
si tenga conto che l'avanza-
ta italiana h-a sfruttato un 
vuoto d'iniziativa della cine-
matogralia americana Que 
st'ultima ha profondamente 
rivisto i suoi moduli, passan-
do da linee di sviluppo basa-
te su produz:oni «kolossi » 
a una pohtica volta ad r.ti-
hzzare film di costo relat va-
mente basso. Ne e den /ata 
anche una maggiore atteiz:o-
ne per le altre cinema'ogra-
fie. delle cui opere co'nmer-
cialmente piu interest iti gh 
amencani si sono ass mti !a 
distribuzione. Questa modifi-
ca d'indirizzo ha coiriiso con 
un sostanziale nr.tamento 
della sfera d'influen :a in cui 
gravita il cinema fmencano: 
non poche tra le maggiori 
ditte hanno camb ato padro
ne nei giro di q'alche setti-
mana. Cio ha regnato l'in-
gresso deH'indu.-:na cmema-
tografica nei nrvero dei set-
tori su cui care l'attenzione 
delle societa «conglomera
te ». una sorta di mastodonti 
economico-firanziari le cui 
propagginl si allargano sull'in-
tera scacch'era produttiva: 
dall'« inform itica » all'indu- ' 
stria belhc?. dal cinema alle 
societa petrolifere. dalle mi-
prese imnobihari a quelle 
assicurati' z. 

Ritorna ido alle cifre. notia
mo com.' il cinema italiano 
controir. sia dal punto di vi
sta pro Juttivo come distribu
tive. circa sel decimi del mer-
cato dalle prime vision. Una 
quota non trascurab'.lc. ma 
che ieve essere valutata te-
nenda conto del fatto che tre, 
dei nmanenti quattro deci
mi. rientrano nella sfera di 
influenza di Hollywood, e che 
il fronte nazionale si presen
ts alquanto frammentano, 
mentre quello americano frui-
sce di solidi legami che sal-
dano le diverse societa atlra-
verso organismi i q'jali ne 
coordinano l'operato sul mer-
cato interne (MPAAj e su 
quello internazionale ( M P E A K 

Per quanto riguarda un esa-
me qualitativo della produzio
ne di maggior successo notia
mo come, nspetto alio scor
so anno, vi sia stata una 
maggiore diver^ificaziene tra 
i vari a ganeri ». 

La posizione egemone della 
«commedia di costume al-
Titahana » ha subito un dra 
stico ndimcnsionimento. Pe-
culiare di quest'anno e il naf 
fermarsi di alcuni film di cri-
ticft soziale. democraticamtn-
te concepiti. e il successo di 
tre opere di notevole livello 
culturale quali il Decameron 
p^olimano. / rftaioli di Ken 
Russell o IM Bctm d! Gian-
f rano D2 R0.V.0 

Poraltro la presenza tra le 
p:ll:co!e di migcnor ^uccesso 
di prodct'.i t:pL: d;:l!a piu 
bass* cucini ommsrciale con
forms lo srar^o resn.ro delle 
scelte che 1 m.Tranti di nol-
licola impongono ng'.i sprt-
tatori. 

Umberto Rossi 

Per Meo 

Patacca 

Marilu 

mwxe di 
Giovonna 

«Caterina Comoro» 0/ San Carlo 

Persuade I'ultima 
figlia di Donizetti 

Sara Marilu Tolo (nella foto) ad interpretare ia figura di 
Nuccia ne| film di Marcello Colli su Meo Patacca, II popolare 
eroe comico del poemetfo romano del Berneri. In un primo 
momenlo, com'e noto, la parte era stata offerta a Giovanna Ralli 

II cinema 
sovietico 

a Sorrento 
Annunciato ieri il programma completo della ma-
nifestazione che si svolgera dal 23 al 30 settembre 

Ieri pomeriggio a Villa Aba-
melek, a Roma, la signora In-
na Kokoreva, membro del Co-
mitato statale per la cinema-
tografia presso il Consiglio dei 
mmistri dell'URSS. ha annun
ciato, nei corso di una confe-
renza stampa. il programma 
degli Incontn internazionali 
del cinema, che si svolgeranno 
a Sorrento dal 23 al 30 set
tembre, e che sono, come e 
noto. dedicati quest'anno al-
l'Unione Sovietica. 

Dopo una breve introduzio-
ne di Gian Luigi Rondi, « di-
rettore artistico » degli Incon-
tri di Sorrento, la signora Ko
koreva ha rilevato come nella 
rassegna sorrentma si sia in-
teso, soprattutto. presentare 
un panorama di tutti gli aspet-
ti plurinazionali della cinema-
tografia sovietica. Ci saranno 
quindi, accanto a prodotti de
gli studi di Mosca e di Lemn-
grado. film realizzati nelle Re-
pubbliche sovietiche baltiche e 
asiatiche. 

II programma degli Incon
tn, ha detto la signora Koko
reva. comprende lungometrag-
gi a soggetto. documentari. 
disegni animati ed una retro-
spattiva di opere che fanno 
parte della stona del cinema 
sovietico. 

Aprira la rassegna Domare 
il fuoco di Krabovizk insieme 
con il documentario a scher-
mi multipli Internazionale. Se-
suiranno Liberazione: balta-
gha per Berlino. Ultimo as-
salto di J u n Ozerov. Si tratta 
di un grande affresco sulla 
lotta di Liberazione del po-
polo sovietico. di cui saranno 
presentati. perd. solo due epi-
sodi (una parte del film e gia 
stata distribuita in Italia). In 
cartellone, poi. Stazione di Bie-
lorussia del giovane regista 
Smirnov; L'uccello bianco con 
macchia ncra dell'ucraino Ju-
ri Ilienko; La nuora del tur-
kmeno Narliev; Leutari del 
moldavo Ix)Uanu: / papaveri 
rossi di Issik Kul del chir-
ghiso Bolot Chamchiev, II ca-
lore delle Ute mani dei geor-
giani Sciota e Nodar Mana-
gadse. 

Tra le opere prodotte ne-
gli studi centrali di Mosca e 
di Leningrado fanno spicco 
Andrei Rubliov di Andrei 
Tarkovski. VAo Vania di An
drei Mikhalkov Konclalovski, 
t rat to dal dramma di Cechov, 
Dodici seggiole di I^eonid Gai-
dai. nuovo adattamento per lo 
schermo del romanzo di Ilf 
e Pelrov. e Re Lear di Gngo 
ri Kosmtzev. il famoso regi
sta che con Amleto aveva gia 
afTrontato felicemente la tra-
?crizion«v finematografica di 
un'opera shakespeariana. 

Dl Andrei Tarkovski verra 
anche presentato. ma solo 
('ultimo giorno a Napoli. a 
chiusura degli Incontri. Sola
ris, premiato recentemente al 
Festival di Cannes. 

Sempre a Napol: e In al
tre citta delK Campania ver-
ranno proiettati tutti i film 
in cartellone a Sorrento: nd 
essi si negiung**'anno Ccm-
missari di Nikolai Mascen-
co e Vccchi brigantt di Eldar 
Riazanov. 

Ncl programma degli In
contri figurnno numerosi di-
sepni animati «per grandi e 
piccinl» e ventl documenta

ri su vari aspetti della vita 
in URSS. Particolare inte-
resse rivestono. in questo set-
tore, quelli dedicati a Lenin, 
uno dei quali raccoglie tutte 
le imma&ini filmate del capo 
della .Rivoluzione sovietica. 

Ed ecco, infme, i titoli del
la retrospettiva, dedicata ai 
grandi maestri della cinema-
tografia dell'URSS: Ottobre 
di Serghei Eisenstein. Arsena
te di Aleksandr Dovgenko. // 
maestro di Serghei Gherassi-
mov, Sobborghi di Boris Bar-
net, Destino di un uonio di 
Serghei Bondarciuk, Lenin in 
Polonia di Serghei Yutkevic 
e Ballala di un soldalo di 
Grigori Ciukhrai. 

II film « Joe Hill » 
segnalato 
dai critici 

cinemafogrofici 
Joe Hill e il decimo film 

che il sindacato nazionale dei 
critici cinematografici italia-
ni <SNCCI> ha segnalato nei 
corso del 1972. Joe Hill e la 
storia di un emigrato svede-
se condannato a morte e fu-
cilato nei 1915 a Salt Lake 
Citv (Utah). 

Jce Hill, oltre ad essere sta-
to uno dei primi autori di 
canzoni di protesta, viene ri-
cordato come membro attivo 
dei Wobblies («Industrial 
workers of the world») e 
dunque come promotore del 
movimento sindacale statuni-
.ense. II film, di produzione 
svedese e diretto da Bo Wi-
derberg. ha ottenuto il pre-
mio speciale della giuria al 
Festival di Cannes del 1971. 

L'opera, scritta dal musicista quando egli era gia 
minato dal male che doveva portarlo alia tomha, 
non ha momenti folgoranti, ma persuade sem
pre — La Gencer protagonista della buona edi-
zione diretta da Cillario con la regia di Fassini 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 29. 

Tra le sessanta e piu opere 
di Gaetano Donizetti Cateri-
na Cornaro, stando all'ordine 
cronologico, occupa l'ultimo 
po.sto Nata in un periodo dl 
intensa attivita. a pochi mesi 
dal Don Pasquale. ando in 
scena al San Carlo il 12 gen-
naio 1844 Fu quella una delle 
sue rarissime rappresentazio 
ni, poi 1'oblio. in un'epoca in 
cui soltanto i capolavori pote 
vano tener desta la attenzione 
del pubblico. distratto dalla 
frequenza stessa con la quale 
si succedevano, Tuna dopo la 
altra. le nuove opere. 

Dall'oblio. Caterina Cor
naro e stata tolta per ritoma-
re, ier sera, sulle scene di 
quello stesso Teatro San Carlo 
che la tenne a battesimo. II 
ritrovamento di vecchi melo-
drammi dimenticati dal pub
blico e dalla critica rostitui-
sce oramai una operazione di-
venuta abbastanza frequente. 
resa legittima dalla speranza 
non infondata di scoprire una 
opera degna di arricchire 
un repertorio, quale quello 
operistico, particolarmente 
esposto all'usura del tempo. 

Le ricognizioni nei vastissi-
mo campo offerto dal teatro 
donizettiano sono state, poi. 
particolarmente proficue. Li-
mitandoci al San Carlo, e da 
ricordare !a riscoperta del Ro
berto Deverenx. avvenuta al-
cune stagioni or sono. graz'e 
all'iniziativa di Rubino Profe-
ta. revisore dell'opera. Per 
Caterina Cornaro. Profeta ha 
condotto felicemente in porto 
lo stesso lavoro con lo scru-
polo del filologo e la sensibi-
lita del musicista. rendendo 
possibile la rappresentpzione 
di un'opera in tutto degna 
della fama del suo autore. 
Caterina Cornaro. infatti. pur 
non essendo un capolavoro. e 
un melodramrr.a di tutto ri-
spetto anche per l'ascoltatore 
piii esigente, che invano cer-
cherebbe in esso segni di 
esaurimento e di decadenza, 
nonostante appartenga all'ult;-
missimo periodo della vita del 
compositore, gia irnmediabil-
mente minato dal male che 
doveva, a breve scadenza, con-
durlo alia tomba. 

Caterina Cornaro va, nei 
complesso, collocata nella scia 
delle altre opere drammati-
che del maestro, per l'assen-
za di sostanziali novita di lin-
guaggio. Alcuni segni indicanti 
una possibile evoluzione del 
musicista si possono tuttavia 
cogliere, ed essi riguardano 
soprattutto l'ulteriore affma-
mento delle sue doti di orche-
stratore. gia notevolissime an
che nelle opere del periodo 
giovanile. Inoltre, ci e sem-
brato notevole l'imp'.ego dei 
recitativi, d'una'ampiezza, d'u-
na tornitura tali da innestarsi 
all'aria che segue con una 
naturalezza. una continuita di 
sviluppo assolutamente insoli-
te a quei tempi. Si dovranno 
attendere molti anni prima 
che Verdi, il quale all'epoca 
della prima rappresentazione 
di Caterina Cornaro. aveva 31 
anni, giunga a tanto. 

La vicenda ha per protago
nista la storica figura di Ca
terina Cornaro, nobile vene-
ziana. Negli ultimi decenni 
del XV secolo, nei divampare 
della rivalita tra Venezia e 
l'impero musulmano, Caterina, 
promessa sposa ad un nobi
le francese, accetta per ragio-
ni pplitiche 11 matrimonio che 
le viene imposto con Lusigna-
no. re di Cipro. Pur senten-
dosi ancora legata al suo pri
mo amore, compresa della di-
gnita del suo stato, quando 
Lusignano muore lottando con-
tro i turchl. Caterina diventa 
1'anima della resistenza. met-
tendosi a capo del suo popolo. 

Aggiungiamo che l'opera ha 
un'indubbia validita dramma 
tica. nonostante il mediocre 
libretto, e momenti che Do
nizetti risolve sempre con 
mezzi che risultano efficaci 
nella misura in cui essi sono 
impronVati ad una rara so 
brieta d'impianto. Rilievo ade-
guato hanno le figure princi-
pali. Non c'e. si puo dire. 
un personaggio assolutamente 
dommante che metta in om-
bra tutti gli altri, ma alia 
protagonista si affiancano. :n 
un giusto rapporto. aitri per-
sonaggi di rilievo. ciascuno 

drammaticamente bene indlvl-
duato. Di smgolare bellezza 
alcuni episodi curali come 
quello dei congiurati al pri
mo atto, e quello al secondo 
alto di complesso impianto po 
lifonico. 

In conclusione, si pu6 dire 
che l'opera non ha moment! 
folgoranti. non ci offre una di 
quelle melodie indimenticablll 
che in molti casi hanno fatto 
da sole la fortuna durevole dl 
un melodramma; essa perd 
persuade sempre. possiede, 
anzi. per cosi dire, una bel
lezza di secondo sguardo che 
va approfondita, e conquistata 
con un ascolto attento. al di la 
delle oualita non sensazional: 
ma non per questo meno im
portant l della partitura. 

Questo lavoro di approfondl-
mento b stito compiuto dal 
direttore Carlo Felice Cillario. 
che ci ha dato una esecuzio-
ne accuratissima ricca d'un 
empito lirico donizettiano nei 
senso migllore Leyla Gencer. 
nelle vesti della protagonista. 
ha riconfermato ancora una 
volta le sue sniccate attitudi-
ni drammatiche. soste»iute da 
una tecnica vocale che si con-
serva di prim'ordine. D'sin-
volto nei ruolo di Gerardo. e 
vocalmpnte ineccepibile, il te-
nore Giacomo Aragall: nelle 
vesti di Lusignano il barito-
no Renato Bruson ha dato vi
ta ad una interpretazione di 
rara eleganza stilistica. sotto 
ogni aspetto eccellente. Plinio 
Clabassi (Mocenigo), ha as-
solto decorosamente 11 suo 
compito. anche se non ci e 
sembrato del tutto adeguato 
alia statura drammalica del 
personaggio. A posto gli altri. 
dalla Ruta. alio Jacopucci. a! 
Terni. 

Realizzata con molto ordine 
e spiccato senso plastico la 
regia di Alberto Fassini. Otti-
mo il coro diretto da Giaco
mo Maggiore. Ispirati alia 
tradizione ottocentesca le belle 
scene e i costumi ideati da 
Nicola Benois 

Sandro Rossi 

Perche iMstituto 

De Maitino 

non parfecipa alia 

favola rotonda 

del « Maggio » 
, MILANO. 29 

L'Istituto a Ernesto De Mar-
tino» (ente per la conoscen-
za critica e la presenza al-
ternativa del mondo popola
re e proletario) non prende-
ra parte alia tavola rotonda 
sul tema «L'esperienza della 
guerra e dell'impegno sociale 
nella musica e nelle arti». 
organizzata dal Maggio mu-
sicale fioreiitlno per 11 7, 8 
e 9 giugno prossimo al Tea
tro Comunale di Firenze. 

In una lettera inviata dal-
l'lstituto al sovrintendente 
dell'Ente e firmata da Cesa-
re Bermani. Piero Santi. Tul-
lio Savi e Michele L. Stra-
niero e detto fra 1'altro: « Ap-
prendiamo solo ora che tra 
le altre manifestazioni in pro
gramma ha avuto luogo un 
concerto dell'Orchestra Nazio
nale di Madrid: orgamsmo 
ufficiale di un regime la cui 
ideologia e il cui quotidiano 
comportamento contrastano 
con chiara evidenza sia con il 
tema generale del Maggio 
musicaie. sia. in particolare, 
con 1'argomento su cui do-
vrebbe svolgersi la tavola ro
tonda ». «Riteniamo — con-
clidono i firmatan della let-
teia — nostro dovere di cit-
tadini dl uno Stato che vo-
gliamo democratico e di m:li-
tanti antifascists, nei rilevare 
la incoerenza di questo fatto, 
dichiarare la nostra indispo-
nibihta a una operazione che 
appare intrinsecamente equi-
voca ». 

La RAI-TV non sara 
al Festival di Praga 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 29 

L'Ital:a sara assents al IX 
Festival televisivo internazio
nale che si svolgera a Praga 
dal 14 al 21 giugno. La notizia 
e stata data nei corso di una 
conferenza stampa e ad una 
precis* domanda. 11 direttore 
della televlsione cecoslovacca. 
Jan Zelenka, ha risposto che 
la RAI-TV — regolarmente in-
vitata. come in passato — non 
ha risposto all'invlto senza 
motivare la mancata presenza 
delle pelllcole Itallane al Fe 
stival praghese. Ad ogni mo-
do la Cecoslovacchia parteci-
per a alia prosslma edlzione 
del « Premio Italia ». 

Per quanto concerne 1'as-
senza del nostro paese, negli 
ambienti degli osservatori 
stranieri a Praga fe molto dif

fusa l'opinione che potrebbe 
trattarsi di una rinuncia col-
legata ancora al caso di Va-
leno Ochetto, il giornallsta 
della RAI-TV arresuto il 5 
gennalo scorso in Cecoslovac
chia ed espulso dopo quaranta 
giorni di detenzione. Se casl 
fosse, si tratterebbe di un'as-
surda rappresaglia, le cui con-
segue.ize danneggerebbero in 
primo luogo 1'Italia. Di fron-
te ad una tale situazione sa-
rebbe quanto mai doverasa 
una precisazione da parte del-
I'ente radlotelevls'.vo italia
no. 

Alia IX edlzione del Festival 
praghese, diviso come in pas-
sato in due categorie — 
drammatlca e reportage do-
cumentaristi —. hanno dato la 
loro adesione trentadue so
cieta televisive dl ventinove 
paesl per complessivi qua-

rantanove programmi. Etiopia 
e Cile saranno presenti per 
la prima volta 

Fra gli ospiti stranieri in-
vitati figurano numerosi quel
li che h*nno interpretato — 
per le television! sovietica. po-
lacca e bulgara — film ispira
ti alia seconda guerra mon-
diale. Una novitA per quanto 
riguarda gli ospiti sara costi-
tuita dalla presenza al Festi
val di un cane lupo — Sank 
— croe di un Serial polacco 
con una ventina di puntate 
dedicato ai bambini e che 
racconta. suilo sfondo della 
guerra, le incrediblli quanto 
comiche avventure di quat
tro soldati e di un cane che 
giungono alia fine sino a 
Berlino con il loro carro ar-
mf to. 

Silvano Goruppi 

Torna Moliere 
con la Comedie 
II famoso complesso francese rap-
presentera «Le malade imaginaire» 
a Roma e quindi in altre citta italiane 

Nei calendario degli spetta-
coli che la «Com6die Fran-
gaise » presenta quest'anno in 
Italia figura, accanto a Coeur 
h deux di Guy Foissy, Le 
malade imaginaire dl Moliere. 
Con quest'opera, la trentesi-
ma e ultima del grande au 
tore-attore-reglsta, la «Come
die Francalse » ha voluto ren-
dere un omaggio a Moliere 
nella prospettiva del terzo 
centenarlo della sua morte, 
avvenuta dopo quattro repli-
che dalla "prima" del Mulade 
imaginaire, appunto. al Palais-
Royal il 10 febbralo 1673: co
me non mal calzante e let-
teralmente realistica, quindi, 
la frase tipica che si usa per 
certi autori: «... visse e mo-
ri per il teatro». 

In occasione della rlpropo-
sta del Malade (questa sera 
al T^atio Eliseo dl Roma), la 
Compagnla al completo (salvo 
il regista Jean-Laurent Co-
chet) si 6 intrattenuta con la 
stampa, nei locali di Palazzo 
Farnese. in una «amichevo-
le» conversazione, « familia-
re» al limite, per l'assenza 
quasi totale di giornalisti. 
Jacques Charon (l'attore che 
interpretera l'Argante molie-
riano) ha rotto il ghiaccio 
sottolineando la familiarita 
dell'incontro, ma non traden-
do, per la verita, il minimo 
imbarazzo. 

Charon ha fatto, quindi, al
cuni titoli di classici rappre-
sentati neH'ultimo anno, e si 
e poi soffermato sulla foima 
di uttualizzazwne dei classici 
perseguita dalla « Comedie », 
la quale ha quasi trecento an
ni d'indagine molieriana sul
le spalle. Per la « Comedie » 
lo spirito dell'Autore resta in-
tangibile, e tutti gli sforzi do
vranno essere riuniti per af-
frontare e restituire al tea
tro di oggi I'essenza e l'uni-
versalita dei testi. Charon ha 
insistito sulla « popolarita » in 
Francia della « Comedie», e 
sull'interesse che il teatro 

« Folkstudio 
ieri e domani» 
II Folkstudio presenta que

sta sera e domani sera alle 
ore 21,45, uno spettacolo col-
lettivo dal titolo Folkstudio, 
ieri e domani. II titolo vuole 
esprimere due momenti par-
ticolari della diffusione e del 
valore della musica folk, e 
precisamente un ieri, quando 
— ad opera di pochi artisti e 
ricercatori — la raccolta e 
1'interpretazione del materia-
le popolare non risentiva an
cora della odierna adultera-
zione commerciale e un do
mani, visto come un tenta-
tivo del Folkstudio di nuni-
re tutti i migliori interpret! 
per un ritorno alia valoriz-
zazione esclusiva delle for
me autentiche. Parteciperan-
no alio spettacolo Beppe Chie-
ricl e Daisy Lumini, Maria 
Monti, Otello Profazio, il Duo 
di Piadena. Amedeo Merli e 
Delio Chittd ed il Canzoniere 
Internazionale di Leoncarlo 
Settimelli con Orano, Morta-
ri, Francisci, Moscati e Balbo. 

classlco riscuote presso il pub
blico giovanile. Comunque la 
« Comedie » non sembra igno. 
rare il teatro contemporaneo: 
all'Odeon, per esempio, essa 
ha rappresentato. in un mese, 
ben tre testi dl autori mo
dern!, e 1'autore dell'atto unl-
co Coeur a deux, Guy Foissy, 
e considerato un giovane com-
mediografo d'avanguardia. In
somnia. in poche parole, la 
«Comedie » sembra « rinno-
varsl » nella « tradizione », ri-
spettosa soprattutto della pa-
rola scritta. 

Dl un certo Interesse la clr-
costanza per cui dlciotto at-
tori-allievi dell'Accademia na-
zionale d'arte drammatica 
prenderanno parte agll spet-
tacoli Italian! del Malade tma-
ginaire, che si daranno a Ro
ma e in altre quattro citta: 
Firenze, Prato, Milano e To
rino. 

r. a. 

le prime 
Cinema 

Come sposare 
la compagna 

di banco 
e farla in barba 

alia maestra 
Non si e mai troppo gio-

vani per innamorarsi, ne per 
ribellarsi. In un collegio in-
glese diretto da un sacerdo-
te. Daniel e Melody — bel-
lini, sensibili e con poco piu 
di venti anni in due — sco-
prono di piacersi e di star 
bene insieme, specialmente 
quando marinano la scuola. 
Che fare, dunque, se non spo-
sarsi, come usano gli adulti, 
ma prima di diventare in-
cartapecoriti? II rito e offi-
ciato dal compagno piu spe-
ricolato della classe, mentre 
un altro che fabbrica bombe 
riesce finalmente a fame esplo-
dere una e, con essa, la m a c 
china del preside. L'intero 
corpo Insegnante batte in ri-
tirata, senza poter fermare i 
colombi, che s'involano su un 
carrello delle ferrovie. 

Al ritmo di un noto ((com
plesso)) (i Bee Gees) si gio-
ca questa «contestazione in
fantile » basata in fondo. sul
la stessa ipotesi del film di 
Lindsay Anderson Se... Con-
fezlonata. a colori, dal regi
sta Waris Hussein, la moder-
na favoletta diventa soprat
tutto graziosa nei momento 
in cui, di fronte alia rivendi-
cazione «logica» dei piccoli, 
i grandi non sanno che cosa 
rispondere. Ma va anche det
to che il tono generale e ac-
comodante e dolciastro. di ti-
po quasi disneyano. Gli ln-
terpreti principali sono Mark 
Lester (rivelatosi in Oliver!), 
Tracy Hyde e Jack Wild. 

vice 

Aperto il Centra studi 
«Rosso di San Secondo» 
LIDO DI CAMAIORE, 29 

II Centro studi del teatro 
di Rosso di San Secondo. ge-
stito e promosso dall'Uni-
versita di Padova alia qua
le la vedova, signora Inge, 
ha donato la villa nella qua
le il drammaturgo messinese 
soggiorno. scrisse la maggior 
parte delle sue opere. e mo-
ri nei 1956. fe stato Inaugu-
rato ieri al Lido di Camaio-
re. Precedentemente s'era te-
nuto un convegno promosso 
dallTJniversita di Padova. 
Dopo la relazione introdutti-
va del prof. Giovanni Calen-
doli. su «II teatro di Rosso 
di San Secondo nella critica 
italiana e straniera», il con
vegno e proseguito con l'in-
tervento del prof. Ruggero 
Jacobbi. cne ha parlato dei 
problem! registici nei teatro 
di San Secondo e si e con-

cluso con una discussione ge
nerale. Nico Pepe e altri at-
tori hanno letto alcuni bra-
ni delle opere di Rosso di 
San Secondo. 

Di particolare importanza 
fe risultata, fra 1'altro, l'espo-
sizione di Jacobbi. che ha il
lustrate le ragioni principa
li per le quali i testi del 
drammaturgo messinese han
no semDre incontrato diffi-
colta di rappresentazione; 
queste difficolta possono ve
nire sintetizzate nei costan-
te rifiuto dell'autore di sot-
tostare alle ferree leggi del
la messa in scena nell'epoca 
in cui operava. e nell'avere 
egli concepito un tipo di spet
tacolo che. negli anni del 
suo fiorire. era da conside-
rarsl controcorrente sia dal 
punto di vista dei contenuti 
sia della forma. 

r in breve 
II Piccolo in Sudamerica con « Arlecchino» 

MILANO. 29 
E' partita da Milano una compagma del Piccolo Teatro per 

compfere una tournie in alcune citta e paesi dell'America me-
ridionale con 1} spettacolo-recital Arlecchino I'amore e la fame. 
Lo spettacolo si compone delle piu significative scene delle 
quali fe protagonista la piu famosa maschera della commedia 
dell'arte, e sara rappresentato a Buenos Aires, Montevideo e 
San Paolo d*:l Brasile. 

Nata una bambina a Catherine Deneuve 
PARIGI. 29 

Catherine Deneuve ha dato alia luce la scorsa notte una 
bambina in una clinica parigina. Come fe noto l'attrice francese 
ha da akuni anni una relazione sentimentale con Marcello 
Mastroiarni. 

In giugno il Festival di Cork 
CORK. 29. 

II Festival clnematografico di Cork si terra nella seconda 
meta di giugno. 

Film suH'arte « naif» a Bratislava 
BRATISLAVA, 29. 

In occasione della terza Triennale di arte Naif di Brati
slava si terra un minifestival di film a cortometraggio dedi
cati aM'arte Satf. La manifestazione cinematografica — che 
prevede la consegna di quattro premi da parte delle autorita 
cecoslovacche — ai terra dall'll al 14 novembre. 

Jacques Laurent autore drammatico 
PARIGI, 29. 

Jacques Laurent, vlncitore — tra la perplessita del mondo 
della cultura — dell'ultimo Goncourt con Lcs Bdtises e au 
tore — sotto la pseudonlmo dl Cecil Saint Laurent — della for-
tunata serie di Caroline Chirie, si appresta a fare 11 suo esor-
dio di autore drammatico. La sua prima commedia andra in 
scena in questa settimana al Theatre dc l'Athende: si intitola 
Le perle de culture ed fe un pastiche di autori notl quali lone 
sco, Sartre, Claudel ecc. 

reai vU 

controcanale 
SU E GIU* — La novita . 

maggiore e piii interessunte j 
del teleromanzo di Bagnasco 
e Nocita, I Nlcotera, e senza 
dubbio qualla di mettere al 
centro della stotia, per lu pri
ma volta i» TV, una famiglia 
operaia, e di registrare, quin
di, quanto meno di scorcio, 
alcuni aspetti della vita quoti 
diana in rapporto alia fabbri
ca. Gli autori hanno afjronta-
to questo nuovo terreno con 
Vinlenzione di dire molte co
se (anche troppe, pzr la veri
ta), ma non hanno sufficiente-
mente misurato le difficolta 
che Vimpresa comportava. Ne 
sta risultando un racconto 
che, come ha ampiamente con-
fermato la seconda puntata, 
soffre di violenti squilibri: a 
momenti il tderomanzo ac-
quista robustezza, respiro e 
sale verso scene di penetran-
te verita; in a'tri momenti, es
so precipita nella palude del 
fumettone, distorcsndo e mi-
stificando vicenda e per so-
naggi. 

I brani migliori, finora, ci 
pare, sono quelli nei quali si 
esprime il travaglio dei due 
anziant Nicotera- I'ostinato au 
toritarismo, venato di rabbia 
e di amarezza e anche squar-
ciato da qualche dubbio. di 
Salvatore; la timidezza e in
sieme la tenacia di Cettina, 
la sua suprema speranza di 
riuscire sempre a ricompor-
re tutto nell'ambito degli at-
fetti familiari. Qui le imma-
gini servono ad approfondi-
re i personagqi, nei dialoqhi 
si ritrova un'eco diretta del 
linguaggio quotidiano (cosa 
assai rara negli sceneggiati te-
levisivi), i problemi emerqo-
no con chiarezza; qui rifulgo-
no anche le grandi caPacita 
interpretative di Turi Ferro e 
di Nella Bartoli. cha nei loro 
personaggi portano una soffer-
ta carica umana 

II racconto scade, invece. in 
maggiore o minore misura, 
quando si passa agli altri per
sonaggi e ai loro problemi. 
Abbastanza confusa, nelle sue 
origini e nei suo svolgimento, 
appare la nevrosi di Gianni: 
piii un fatto «csistzvziale » 
che la conseguenza di una 
precisa condizione operaia. 
Generica e tutta esterna e la 

posizione « contcstatrice » di 
Luciuno; mqutnata, tra I'al-
tro, da ttnu storia d'amore 
cue ha tutti t connotati del fu-
metto. Si pensi alia dzbolez-
za delle battute del giova
ne nei dialogo col padre m 
moto; si pensi alia polemica 
con gli industriali nella villa 
delta ragazza tn brughiern: 
una scena che, nonostante le 
allw<ioni a situazioni e perso
naggi rcalmente esistenti nei 
mondo dell'alta finanza italia
na. rtsultava slavata e superfi-
cialc. Quasi un diversivo. pot, 
sono le storie di Anna e di 
Patrizta: soprattutto la secon
da, che sembra tratta di pe
so da un settimanale femmi-
nile. 

Nei con/ronto tra padri e 
figli, quindi, solo uno dei due 
termini, finora, ha una sua 
consistenza reale: nei mondo 
dei giovani si cammina a ten-
toni. D'altra parte, lo stile nar-
rativo di Nocita, come abbia-
mo gia detto, aggrava gli squi
libri. It regista ha voluto pro-
cedere con una narrazione per 
blocchi, aliernando situazioni. 
probabilmente con I'intenzio-
»« di mctterle continuamen-
te a confronto e di coglierne, 
volta per volta. i tratti fipici. 
Una strada tutfaltro che ar-
bitraria: ma Nocita avrebbe 
dovuto essere capace di see-
gliere le immaaini con molto 
rigore. per sintetizzare effica-
cemente personaggi e proble
mi e stati d'animo e dare, 
comunque, unita al racconto. 
Invece, tronpo spesso si pas
sa dal realismo oitasi dnru-
mentario al formalismo e per-
Uno a un certo espressioni-
smo. fino a sconfinare nei li-
rismo di maniera (la prima 
parte della seauenza dei due 
ragazzi nella villa in brimhie-
ra somigliava al carosello di 
un noto brandy «di classe »). 
Tra 1'altro, auesti continui 
mutamenti chs comvortano 
anche tecniche narrative di
verse (spostamenti drl tem
po. sfasatura tra dialoao e 
azione) schiacciano il telespet-
tatore e lo impcanano in una 
fatica che finisce. tzmiamo. 
per sningerlo a distrarsi dai 
motivi centrali della storia. 

g. c. 

oggi vedremo 

SUL FILO DELLA MEMORIA 
(1°, ore 21) 

E' la seconda puntata del telefilm di Leandro Castellani che 
ha per tema il rapinumto e la successiva liberazione di un In-
dustriale sardo. In qutsta seconda parte — intitolata II riscatto 
— il racconto fa leva sui ricordi dei protagonisti, che rievocano 
le prime trattative fra i familiari dell'industriale rapito ed i 
suoi familiari. Si passa cosi attraverso una prima esorbitante 
richiesta di riscatto, un rifiuto e — di conseguenza — un serio 
rischio per la vita del protagonista. Alia fine, dopo una trat-
tativa durata due mesi, la faccenda si accomoda e l'industriale 
viene liberato. Resta da stabilire, a questo punto, chi siano i 
rapitori. II film — che si concludera la settimana prossima con 
la terza puntata — fe interpretato da Maria Grazia Marescal-
chi, Renzo Palmer, Nino Castelnuovo, Riccardo Garrone, Fran
co Odoardi. 

QUEL GIORNO (1°, ore 22) 
La seconda trasmissione della rubrica di « fatti e testimo-

nianze del nostro tempo » di Arrigo Levi e Aldo Rizzo fe dedi
cata ad un esame della condizione politica ed economica di 
Gerusalemme dopo l'occupazione israeliana. Questo esame (che 
viene presentato con il titolo Gli ebrei al muro del pianto) 
prende avvio e pretesto dal T giugno 1967 quando, al terzo 
giorno della guerra arabo-israe'iana, le truppe di Tel Aviv oc-
cupano la citta vecchia di Gerusalemme ed arrivano infine al 
« muro del pianto »: vale a dire l'ultimo frammento del tem-
pio di Salomone. Partendo da quella data cruciale per la storia 
contemporanea del Medio Oriente, si svolge una ricostruzione 
della situazione attuale e delle prospettive future di Gerusa
lemme: a questa ricostruzione partecipano, in studio, tre 
ospiti arabi e tre israeliani. Al programma ha collaborato 
Franco Bucarelli. 

programmi 
TV nazionale 
10,50 Trasmissioni scola-

stiche 
12,30 Sapere 

Replica della terza 
puntata di a Vita in 
Polonia » 

13,00 Oggi cartoni animati 
13,30 Telegiornale 
14,00 Una lingua per tutti 

Corso di francese 
15,00 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 Piccoli e grandi rac-

conti 
Programma per i 
piu piccinl 

17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 

Spazio; Gli eroi di 
cartone 

18.45 La fede oggi 
19,15 Sapere 

a Conrad » 

19,45 Telegiornale sport -
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 
21,00 Sul filo della m»-

moria 
«II riscatto » 
Seconda puntata 

22,00 Ouel giorno 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
10,00 Programma cinemft* 

tografico 
(Per le sole zone di 
Roma e Palermo) 

18,30 Scuola aperta 
21,00 Telegiornale 
21,15 Boomerang 

Programma a curm 
di Alberto Luna 

22,15 Hawk I'indiano 
«L'ultima mission©* 
Telefilm. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Or*: 7, 
8. 10. 12. 13. 14. I S , 17, 
20 , • 23,15; 6: Maltutino mu-
sicate; 6,30: Corso di lingua 
tedesca; 6,54: AlmanaccO; 
8,30: Lc canzoni del mattinO; 
9,15: Vot ed to: 11.30: La Ra
dio per le tcuole; 12,10: Un 
disco per Testate; 13,15: Se 
permette I'accompaano; 14,05: 
Buon pomeriggio-, 16: Per »oi 
giovani; 18,20: Come * per
che; 18.40: I tarocchi; 19,10: 
Controparata; 19,30: Un di
sco per restate; 20.20: • Un 
Ballo in maschera », musica di 
G. Verdi: 22,35: Andata e re 
tomo. 

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. 19,30. 22,30 • 24: 
6: I I mattiniere; 7,40: Buon 
giorno; 8.14: Musica espresso; 
8,40: Suoni a colori dell'or-
chestra; 9.14: I tarocchi: 9.50-
• Madame Bovary ». di Gusta 
ve Flaubert; 10,35: Chiamat* 
Roma 3 1 3 1 ; 12,35: Trasmis
sioni regional!: 12,40: Alto 
gradimento; 13,50: Coma e per-

I che; 14.30: Trasmissioni refliav 
nali; 15: Discosudisco; 16: C » 
rarai; 18: Speciale G.R.; 18,15: 
Long Playing; 18,40: Punto in
terrogative; 19: Monsieur I * 
professeur; 19,55: Servizio spe
ciale del Giornale radio sol 55 , 
Giro d'ltalia; 20.20: Andata • 
ritorno: 2 1 : Supersonic; 22,40: 
« Al Paradiso delle signore », 
di Emile Zola: 23.05: La staf-
letta owero « uno sketch l i 
ra 1'altro >; 23.20: Musica r«t-
gera. 

Radio 3° 
Ore 9.30: Musiche di Fridenc 
Chopin; 10: Concerto di aper* 
tura; 11,15: Musiche italiana) 
d'oggi; 11,45: Concerto baroc-
co; 12,20: Concerto del vio-
linista A. Ferraresi e del piani
sts E. Galdieri; 13: Intermezzo; 
14: Salotto Ottocento; 14,30: 
II disco in vctrina; 15,35: Con
certo sinlonico diretto da Carle 
Maria Giulini; 17: Le opinion! 
degli altri; 17,20: Classe uni-
ca; 17,35: Jazz oggi; 18: No-
tizie del Terzo; 18,30: Musica 
leggora; 18,45: Parlano I filo-
soli italiam; 19,15: Concetto 
di ogni sera; 20,15: L'arte del 
digerire; 2 1 : II Giornala del 
Terzo - Sette arti; 21,30: Ter
za biennale di musica belgajf 
22,30: Discogralia; 22,55: L i M 
ricavuti. 

http://resn.ro

