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La rassegna 
del cinema 
di Albisola 
a un bivio 

Nostro servizio 
ALBISOLA, 1 

Con la proiezione di San 
Michele avcva un gallo di Pao
lo e Vittorio Taviani, si 6 
chiusa la terza edizione della 
rassegna «Moment! di un ci
nema italiano ' contempora-
neo» realizzata ad Albisola 
dal Circolo culturale «Ca!a-
mandrel», sotto l'egida di di
verse amminlstrazioni di En-
ti local! liguri. 

Complesslvamente il bilan-
eio della manifestazione si 
pu6 dire posltivo, anche se 
alcunl disguidi organizzativi 
hanno impedito che il pro-
gramma si svolgesse come 
previsto. A creare difficolta 
* stato. in particolare. il corn-
portamento del regista Gian 
Vittorio Baldi. il quale, dopo 
aver praticamente imposto la 
proiezione del suo Fuoco 
(vecchio di quattro anni) pa-
rantendo in cambio il nuo-
vissimo La notte dei fiori. de-
cideva. improwisamente, dl 
ritirarll entrambi avendo ac-
colto l'invito di partecipare 
alia Mostra di Venezia. diret-
ta, come e noto, dal critico 
del quotidiano filofascista 7/ 
Tempo. 

II contrattempo non ha, tut-
tavia. influito sulla riusclta 
della manifestazione. che ha 
visto un folto pubblico se-
guire con interesse la proie
zione e i dibattiti dedicati al
le varie opere: da Arcana di 
Ouesti. a // poterr di Trettl. a 
NP il segreto di Agosti. a 
Dentro la casa della vecchia 
siqnora di BnUiato. a La piaz
za vuota di Recchia. Un oar-
ticolare successo ha caratte-
rizzato l'incontro tra Flore-
stano Vancini e il pubblico in 
occasione della proiezione di 
Bronte. 

Un bilancio generale della 
rassegna non pu6 escludere 
alcune conslderazlonl sul fu-
turo. L'edizione dl quest'an-
no ha dimostrato come la ma
nifestazione alblsolese sia 
giunta ad un bivio. per una 
sorta di crtsi di crescenza che 
non consente di rimanere nei 
vecchl panni organizzativi e 
nelle linee cultural! sin qui 
seguite. Utile a romoere 11 
muro del silenzio che contrad-
distingue il dibattito e il di-
scorso cinematoerrafico in 
una regione la quale, quanto 
a occasion! dl incontro e di 
Informazione culturale e di 
poco al di sonra del deserto, 
1'iniziativa del «Calaman-
drei» corre 11 rischio di in-
vecchlare precocemente e di 
aoffocare neH'autonomo, ma 
anche rlstretto angolo che e 
riusclta a conquistarsl. 

Occorre andare a un salto 
di qualitft che' rifnetta in dl--

scussione sia la dimensione 
organizzativa. guardando al-
Vintero assetto regionale. sia 
IMmDOstazione culturale sino 
ad ora non molto dissimile 
dalle tradizionali oasserelle di 
registi Diu o meno sensibili ii 
fermenti che animano 11 tes-
suto sociale del paese. E' a 
ouesti fermenti e alle istanze 
di massa da essi espresse. 
che bisogna euardare Der ten-
tare dl saldare semore Diu 
alia realta un potente stru-
mento di comunicazione come 
11 cinema. 

u. r. 

Presentata ieri 
Canzonissima '72 

Sui binari 
di sempre 

Nessuna novita sostanziale e 
emersa dalla conf erenza-stampa 

Conferenza stampa pluttosto 
animata, ieri mattina nei lo
cal! della RAI-TV dl vlale 
Mazzini a Roma, per la pre-
sentazione dl «Canzonissima 
1972 ». 
Sul « banco degll Imputatl » 

sedevano Pippo Baudo e Lo-
retta Goggi. che sostituiranno 
la coppia Corrado Carra nei la 
veste di animator! dello «spet-
tacolone ». 
Bisognera lnnanzitutto dire 

che l'incontro in questlone si e 
rivelato. in fin del conti. sol 
tanto un espediente pubbli 
citario. visto che non e stato 
detto molto di concreto su 
come verra allestita la tra-

Cantanti e orchestral! sono rientrati in Italia 

II Comunale di Bologna 
ha mietuto successi 

in Bulgaria e Ungheria 
BOLOGNA. 1. 

II Teatro Comunale di Bolo
gna ha concluso la tournee 
che. per circa un mese. l'ha 
portato in Bulgaria (Varna i 
e in Ungheria (Budapest e 
Ezeged). 

«Si e trattato della trasfer-
ta piu lunga nei tempo e nel-
10 spazio che abbiamo mai fat-
to ». ha detto il segretario ge
nerale del Teatro. Trezzini. 

La troupe del Comunale di 
Bologna era composta di cir
ca trecento persone (cantanti, 
orchestral!, coro, addetti agli 
allestimenti). Ha rappresenta-
to // trovatore, Otello, e la 
Messa da requiem di Giusep
pe Verdi a Varna; ancora II 
trovatore. nei suggestivo tea
tro all'aperto dell'Isola Mar-
gherita a Budapest e, infine, 
Otello. a Szeged, sempre al
l'aperto. 

In considerazione del lungo 
Impegno artistico sono st .ti 
diversi i cantanti che si sono 
succeduti in palcoscenico. Ti
to Del Bianco. Timo Callio. 
Maria Chiara. Walter Alberti 
in Otello. Flaviano Labo. Gior 
gio Casellato Lamberti, Oria 
na Sanlunione nei Trovatore 

Lanos Podor. diret to re ge
nerale degli spettacoli estivl 
ed autunnali di Budapest e 
delle Settimane musicali. ha 
znesso in evidenza 1'apprezza 
mento degli ungheresi per il 
livello artistico del teatro bo 
lognese. a Le recite all'aperto 
— ha aggiunto — propongono 
condizioni ambientali molto 
difficili per I cantanti, ma co-
munque tutto e andato per i) 
meglio » 

Dello stesso parere e stato 
Carlo Maria Badini. sovrinten 
dente dell'Ente autonomo per 
11 Teatro Comunale di Bolo 
gna il quale ha assistito ad 
una renta del Tromlore dato 
ft Budapest e al'a prima del 
VOtelln a S?eged 

A Budapest esistono - co 
•n'e noto - tre teatri all'aper 
to: qucllo dell'Isola Marghe 
rita riservato agli spettacoli 
elassici, gli altri due per 11 
ftnere piu leggero. 

Cecnmentanoo la parted pa-

zione bolognese alia stagione 
Iirica ungherese all'aperto, La
nos Fodor ha anche detto: o II 
Comunale di Bologna ha por
tato il contributo della cul-
tura musicale mediterranea e 
lo consideriamo un fatto alta-
mente positivo. L'Ungheria, 
tradizionalmente. si sente mol
to vicma all'Italia a. 

Jl Giappone 

protagonista 

del Festival 

della prosa 
VENEZIA. 1 

II XXXI Festival interna-
zionale della prosa di Vene
zia si svolgera dal 20 settem-
bre al 10 ottobre. II program-
ma comprende tredici spetta
coli. in sei diversi luoghi tea-
trali. II Festival sara in gran 
parte dedicato alia documen-
tazione di una intera civilta 
teatrale, quella del Giappo
ne, che sara lllustrata attra-
verso cinque spettacoli su te 
stl elassici e contemporanei. 

Altro motivo fondamentale 
della manifestazione sara co-
stituito da un panorama di 
important! spettacoli della 
stagione teatrale scorsa e dal-
1'ariticipazione di nuovi spet-
tacoli italiani che saranno da 
ti nella prossima stagione. 

II Festival comincera il 20 
settembre alia Fenice. dove la 
Compagnia Nuria Espert di 
Barcellona rappresentera Yer-
ma di Federico Garcia Lor-
ca, con la regla di Victor 
Garcia. 

smissione dl quest'anno. Le 
notizie che la RAI-TV ha for-
nito ieri mattina sono quelle 
che alcuni giornall avevano 
gia pubblicato nei giorni scor-
5i: ogni sera, si esibiranno 
otto cantanti la giuria in sala 
sara formats di campion! 
sportlvi di ogni disclplina. 
mentre quella esterna verra 
ospitata nella sede dl un quo
tidiano dlverso ogn! settima 
na Stop 
Mentre la Goggi venlva tar-

tassata con domande in ge-
nere non particolarmente in
telligent!. Baudo ha tenuto a 
precisare il carattere stretta-
mente musicale dell'edlzione 
1972 dl «canzonissima». ri-
cordando come lu! sia sempre 
stato un « protagonista » nei 
l'ambito della produzione te-
levislva rivolta alia musica 
legpera E qui torna alia rl-
balta un discorso di fondo. 
che riguarda « Canzonissima » 
fin dalla sua nasclta La tra 
smissione a premi. infatti. non 
ha mai saputo — ne lo pre-
tendeva — fornire un pano
rama anche minimamente at-
tendibile della canzone italla-
na tanto da non poter nem 
meno piu condizionare il mer-
cato discografico, le cui clas-
sifiche sono. gia dl per se. 
poco rappresentative 

In parole povere, «Canzo
nissima » non serve neppure 
all'industria della sottocultura 
musicale senza scrupoli. da-
gll Intent! bassamente eom-
merciali E allora. che cosa 
le da vita, se non la ma 
scheratura propagandistico 
divistica che la avvolge, lo 
schema di un condi7lonamen 
to che diviene tradizione e 
rientra ormai in una routine 
abituale? 

A conferma di questa Ipo-
tesi. depone l'in'ziativa — as-
sai dipcutibile anrhe dal punto 
di vista della correttezza — 
presa lo scorso anno dal dl-
ngentl deiia RAI TV. che de-
cisero dl pubbllcizzare espll-
citamente. ogni settimana. un 
film che stava per essere di-
stribuito nei normali circuit! 
cinematoeraflcl. In questo 
modo. « Canzonissima » si era 
assirurata la presenza di 
gross! noml che. altiimenti. 
non avrebbero certamente ac-
cettato di partecipare. 

Quesfanno. Invece. a dett* 
dei boss di viale Mazzini. si 
e fatto di tutto per ridimen-
sionare la trasmlsMone (dl qui 
la scclta di Pippo Baudo e Lo-
retta Goggi. ma la verlta e 
un'altra in alto loco si sono 
arcortl di dover fare 1 contl 
con la nota spe^e) tanto che 
la si voleva spostare dal sa 
bato al giovedl o. al mas 
simo alia domenlca Sembra. 
pero. che il ministero delle Pi 
nanze abbia tanto insistito — 
senno ch! le compra le car-
toline? — e allora e tutto 
rlmasto fermo sul sabato sera 

Comunque. quasi offesl da 
questo «intervento d'autori-
ta», i dirigenti della 
RAI-TV vanno ora a dire in 
giro che questa « sara Tultimfl 
edvione di " Canzonissima „ 
Anzi azli Intiml cnnsttrliano 
di cambiare nddtrittnra ca 
nnle perche tenffono In serbn 
una val'da alternative alio 
spettarolone dl fine d'anno-
i disegn! anlmatl 

CHIUSURA A KARLOVY VARY 

Nei terzo mondo un 
cinema in fermento 

In numerosi film afro-asiaticj e latino-americani 
presentati al XVIII Festival i segni di una labo-
riosa lotta politica e culturale — In discus-
sione la formula competitiva della rassegna 

d. g. 
NELLA FOTO: Loretta GOQQI 
e Pippo Baudo. prescnlatori 
dt «Canzonissima 1972», da 
vanti alia sede della RAI a 
Roma. 

Dal nostro inviato 
KARLOVY VARY, 1 

Si chiude questa sera con 
l'assegnazione del «Globo dl 
crlstallo» e degli altri premi 
prevlsti dallo statuto, 11 XVIII 
Festival cinematograflco dl 
Karlovy Vary. Le ultlme bat-
tute della manifestazione so
no state caratterlzzate da ac-
caniti dibattiti, protrattisi 
spesso fino a notte inoltrata 
— e, del resto. ancora !n cor-
so mentre scrlvlamo — tra 1 
membri della giuria; mentre 
negli amblentl degli organiz-
zatorl della rassegna e tra 1 
glornalisti. e stato un accaval-
larsi di indiscrezloni sui pro-
bablll premiati e di notizie 
— talvolta contrastanti tra 
loro — sul dosaggl e suite 
trattatlve per non scontenta-
re nessuno. 

In attesa del verdetto fi
nale. snmo, quindi. in piena. 
atmoaleia dl competizione. 
che. appunto In quanto tale. 
non sempre rispecchia ade-
guatamente gli effettivi valor! 
artistici e cultural! che pos-
sono emergere da una rasse
gna come questa. Vecchia que
stions che tuttavia nei giorni 
scorsi e rimbalzata anche sul 
Rude Pravo di Praga: in uno 
dei tanti articoli dedicati alia 
manifestazione. si chiede qua 
le senso abbiano oggi in ge
nerale 1 festival di competi
zione. formula ormai logora. 
che anche Karlovy Vary do-
vrebbe flnalmente deciders! 
ad aggiornare 

In quest! giorni slamo riu 
sciti a vedere parecchi film. 
tra i moltissimi che si sono 
succeduti sui vari scherml del 
Festival In quanto aH'aspetto 
quantitntlvo. Infatti. Karlovy 
Vary '72 pub ben dlrsi riu 
scito Ma indubblamente que
sto festival, al di la dl certe 
sue deficienze di impostazio-
ne e di organizzazione. possie-
de anche un suo fondamen
tale carattere di luogo d'in 
contro Internazionale tra le cl-
nematografte di tutto 11 mon
do, sottolineato dalla presen
za del vari paesi africanl. as!a 
ticl e delPAmerica Latina. che, 
nei « Symposium » dedicato a! 
paesl del Terzo mondo. han
no spesso potuto esprimere gll 
eslti sempre interessanti di 
una loro laborlosa lotta politi
ca e culturale. In tal senso. 
cl e parsa particolarmente In-
teressante. oltre alia pellicola 
egiziana di cui abbiamo gia 
accennato nei giorni scorsi. 
quella presentata In concorso 
dalla Slria // leopardo dl Na-
bll Maleh. un regista siriano 
diplomatos! alia scuola cine 
matnerafira di Praga 

Maleh. autore anche della 
sceneggiatura del suo film, ha 
dichiarato. in una intervista. 
di dedicarsl esclusivamente a 
soggettl di carattere politico. 
impostati pert secondo una 
struttura narratlva 11 leopar
do. che e il primo film rea-
lizzato in Slria senza la colla 
borazione di tecnici e dl atto 
ri stranleri. cioe in completa 
indipendenza. e. In effettl. una 
sorta di vigorosa ballata po-
polare. le cul cadenze possono 
ricordare. s'intende fatte le 
debite proporzionl. l'i4ntonfo-
dasmortes del brasiliano Ro-
cha ET la storia. riproposta 
In chiave di epica popolare-
sca. della solitaria tlbellione 
di un uomo. un povero con 
tad I no siriano. all'ingiustlzia e 
all'inumano sfruttamento del 
padroni di sempre e di ogni 
luogo La vlcenda. ambientata 
nell'lmmediato dopoguerra. 
quando in Sina dominava an
cora un regime feudale. si 
sviluppa lungo un arco nar
rative cul fanno da efflcace 
contrappunto musiche e can 
zoni popolari dedicate alia fi
gure di questo coraggioso rl 
belle che. imbracciato un vec
chio fucile e rifugiatosi sui 
monti. prima dl cadere nelle 
mani dei suol feroci aguzzinl 
e dl finire impiccato come 
mdnito per gli altri. da pa 
recchio filo da torcere al gen 
darmi al servizio dei proprie-
tari fondiari Un film quasi 
grezzo nella sua e!ementari-*-
ta formale. realizzato eviden 
temente con scarsita di mez-
zl, tuttavia non privo di in 
tensi moment! espressivi e dl 
una sua apprezzabile dina-
micita snettacolare. 

Piu disteso. oiu lento ma 
altrettanto intenso, il film La 

Film e attori 
premiati 
KARLOVY VARY. 1 

" La giuria di Karlovy Vary 
ha assegnato 11 x Globo di cri 
stalk>» — gran premlo del 
Festival — al film II fuoco do 
mato del sovietico Danil 
Khrabrovitski Quattro «pre 
ml principal » sono andati a 
Questa specie di amore di 

Alberto Bevilacqua (Italia). 
alio Slittamento di Jan Lorn 
nicki (Polonia), a 11 terzo di 
Egon Guenter (RDT) e a Ra-
gazzi abbastanza buoni di Jo
sef Rezucha (Cecoslovacchia) 

I premi per i migliori atto
ri sono statl attribuiti alia 
ungherese Mari Torocsik per 
Paesaggio morto e airind!ano 
Ranjit Mullick per 11 colla 
quio di ammisiione 

La «Rosa d'oro» d! Lidice 
— premio per la pace — e 
andato al giapponese Sotto In 
bandiera del Sol levante dl 
Kenji Fukasuku. mentre 11 
film II paese natale di Bu! 
Dinh Hac (Repubbllca demo 
cratica del Vietnam) ha otte-
nuto 11 rlconoscimento del 
«Symposium » delle giovanl 
clnematografle. 

venditrice di fiori. presenta 
to in concorso ieri mattina 
dalla Repubbllca popolare de 
mocratlca della Corea Ne so 
no reglstl 1 compagni Pak 
Chak e CoJ Ik Ky SI trattn 
di una drammatlca vicendn 
ambientata negli annl trenta. 
non priva a volte di un suo 
sia pur sincero patetlsmo dl 
fondo, In gran parte per6 rl-
scattato dalla delicatezza poe-
tica dl certe Immaginl. da un 
senslbile impiego del colore, 
particolarmente efflcace nei 
paesaggl, e, verso 11 finale. 
dall'impeto rlvoluzionario con 
cui viene descritta la solleva-
zione del popolo coreano. che 
sotto la guida di Kim II 
Sung lotta contro l'oppres-
sione del giapponesi e dei 
gross! proprletarl fondiari. 

Particolarmente ricco dl u-
mori Ironici Invece 11 film 
indlano. anche in concorso, 
prolettato l'altra sera- // collo-
quio d'amnussione. tratto da 
un racconto di Ashis Burman. 
scenegglato e realizzato da 
Mrinal Sen. La pellicola. am 
bientata nella Calcutta odler 
na. nei descrivere le peripe-
zie di un giovane indiano al-
1'affannosa ricerca di un posto 
di lavoro, sviluppa il suo rac
conto utilizzando vari moduli 
espressivi: quello del cinema 
narrativo. quello piu propria 
mente documentaristico. con 
cui vengono scrutati aspettl 
piu o meno nascosti della 
grande. brulicante citta. quel
lo del Cin6ma-virit& 

Tra 1 film vlstl nei giorni 
scorsi. vorremmo ancora ac-
cennare ad alcune opere — po 
che in verita — che di vol 
ta In volta hanno risollevato 
11 livello qualltativo del Fe
stival. in generale. se non pro 
prio basso, certamente mode 
sto. Ci riferiamo in particola
re al film jugoslavo La figlia 
dt Kosmaya di Dragovan Jo-
vanovic in cui II motivo della 
lotta partigiana — un filone 
questo particolarmente caro 
alia cinematografia jugoslava 
— fa da sfondo ad un tragico 
conflitto di cosclenza vlssuto 
da una ragazza, un tema che 
ricorda sotto certi aspettl II 
quarantunesimo del sovietico 
Ciukrai. 
• Vi sono lnoltre da ricorda
re: il cubano La lotta contro t 

demoni. una densa, violenta 
allegoria ambientata nei XVII 
secolo. sugli inizl della lotta 
del popolo cubano per la 
sua llberta e la sua indipen
denza. realizzata dal regista 
Tomas Gutierrez Alea. anche 
sceneggiatore del film con 
Vicente Revue I ta, Miguel Bar-
net e 11 drammaturgo Jose 
Triana (11 film fu gia visto 
alia Mostra di Pesaro lo scor
so anno), l'ungherese Paesag
gio morto di Istvan Gaal. sul 
problema sociale dello spopo-
lamento delle campagne, rifles-
so perd attraverso un dramma-
tico conflitto psicologlco che 
si sviluppa in una coppia dl 
giovanl contadinl. 11 finlande-
se Povera Maria di Eija-Elina 
Bergholm, e II terzo. presen-
tato dalla Repubbllca demo-
cratlca tedesca (regla di Egon 
Guenter). due ritratti di don 
ne. intrisi di umorl varlamen-
te polemic!. 

Dalla Francla. l'unlca na-
zlone con due film in con
corso (e non si e compreso 
bene II perche sia stato allora 
escluso il nostro Bronte di 
Vancini. ci era infatti stato 
detto che 11 regolamento del 
Festival prevede una sola ope
ra in concorso per clascun 
paese), e giunto sullo scher-
mo principale del Festival ^o^ 
timo Rak (in russo signifi-
ca cancro, e il regista ha vo-
luto intitolarlo cosl, per il 
suono duro. spietato che as
sume la parola in questa lin
gua). in cui Charles Belmont, 
anche autore del soggetto e 
della sceneggiatura, ha affron-
tato 11 drammatico problema 
del rapport!. che in un paese 
a struttura capltalistlca si sta-
blliscono. o meglio non si sta- I 
biliscono. tra malato e medico 
Belmont ha voluto cioe de-
nunciare la quasi totale man-
canza di una effettiva. indi-
spensabile comunicazione fra 
i due termini del rapporto. 
dovuta anche al llnguaggio 
volutamente ermetlco con cul 
la categoria dei sanitari ten-
ta di difendere la situaztone 
di piivi'.egio in cul svolge la 
sua lucrosa attlvita, 

L'altra pellicola francese e 
La guerra d'Algeria di Yves 
Courriere e Philippe Monnier. 
n film e un documentario 
in parte sinceramente auto-
critico — in Francla e stato 
bloccato per quattro annl dal
la censura — sulle orlglni. 
gll svilupp) e la concluslone 
dl quella « guerra atroce » che 
vide la « grande » Francia pie 
gata dalla lotta di tutto un 
Dnpolo per la sua llberta 

Del film sovietico parleremo 
piu dtffusamente in sede di 
bilancio conclusivo Per ora 
sara sufficlente accennare al 
suol Indiscutibill valorl spe^ 
tacolari. II fuoco domato di 
Khrabrovitski, nei rievocare 
nelfambito di un ampio arco 
storico-narrativo. che va da-
gll anni trenta al nostrt gior
ni. la vita e l'intensa attlvita 
del grande sclenziato sovieti
co Andrei Bachklrtsev, pro-
gettatore e costruttnre dl mis-
silt e dt astronavi. raggiunge 
infatti un notevole livello 
qualltativo di tlpo artigiana 
le Ma in tal senso ci e parso 
che il film non si dlvostl 
molto da analogh! knloisal hol
ly woodiam anche se nell'ope 
ra del regista sovietico vi e 
indubblamente una tensione 
Ideologica, In parte tuttavia 
attenuata da certo Indulgere 
a tonl celebratlvi. 

• Nino Ferrero 

SARA' MOLTO 
ATTENTA 
A QUELLO 
CHE DIRA' 
LA REGINA 

Ra i v!7 

PARIGI — Lyne Chardonnet (nella foto) ventiquattrenne at-
trice francese, attraversera nei prossimo autunno la Manica 

' per andare ad interpretare in Gran Bretagna, accanto a Michael 
Caine, il film c Her Majesty did not say I t» (a Sua Maesta 
non lo ha detto »), sotto la direzione del regista Henry Coen. 
c Her» in inglese e femminile, e quindi la c Maesta » alle 
cui parole Lyne sara ' tanto attenta £ la regina 

Bolchi annuncia il programme dello Stabile 

Repertorio«popolare» 
per la prosa a Trieste 

TRIESTE, 1. 
On «repertorio popolare» 

e stato annunciate da Sandro 
Bolchi che ha assunto. da que 
st'anno. msleme con Sergio 
D'Osmo e Enrico Rame, la di
rezione dello Stabile del Friu-
li-Venezia Giulia. 

Ed ecco il programma pre 
sentato da Bolchi e che e 
stato approvato dal Constgllo 
di amministrazione. La stagio 
ne verra.aperta con un testo 
dei glornalisti triestini Lino 
Carpinteri e Mariano Faragu 
na, che continuera il filone 
delle Maldobrie — lo spetta-
colo presenta to due stagioni 
or sono —. La regla sara di 
Francesco Macedonio; le sce
ne e I costumi di Sergio 
D'Osmo: gli attori saranno 
quell! della Compagnia Sta 
bile 

II secondo spettacolo in car-
tellone e Delitto e castiao dl 
Dostoievski. La regla sara di 
Sandro Bolchi. che ha affida 
to la riduzione a Dante Guar 
da magna Protagonista ma-
schile Ueo Pagliai Del cast 
ancora da definire. fara par 
te Angiola Baggi: scene e co
stumi di Carlo Tommasi 

II regista Fulvlo Tolusso cu 
rer& 11 terzo spettacolo in 

programma: L'egoista di Ber-
tolazzl. 

Al Teatro Auditorium, lo 
Stabile di Trieste proporra al 
pubblico una rassegna del tea
tro o off » italiano e stranie-
ro. comprendente: Afobv Dick 
e 11 Ritorno di Ulisse di Ma
rio Ricci; Amleto nell'inter-
pretazione di Giuliano Vasili-
co, mentre 11 complesso di 
Giancarlo Nanni presenterA 
Risveglio di primavera di 
Frank Wedeklnd e A come 
Alice Nei quadro di questa 
rassegna lo Stabile si propone 
di produrre un proprlo spet
tacolo. che potrebbe essere 
costituito dalla novita del trle-
stino Renzo Rosso, Esercizi 
spirituals premiata a Ric-
clone. 

Completeranno il cartellone 
gli spettacoli di altri Stablli 
che verranno ospitati al Poll-
teama Rossetti. Essl sono: 

* settembre di Zangrandi. De 
Bernart e Squarzina (Gena 
va); Galileo di Brecht, prota
gonista Tino Buazzelll (Tori
no); Liola di Pirandello, con 
Turi Ferro (Catania). Sono. 
infine. in corso trattatlve con 
i! Piccolo di Milano per Re 
Lear di Shakespeare, che ver
ra allestito da Giorgio Streh-
Ier tomato alia direzione del 
teatro milanese. 

r in breve 
Venticinque i film polacchi nei 1972 

VARSAVIA, 1 
Entro la fine dei 1972 la Polonia avra prodotto venticinque 

film a lungometragj*io. piu diverse decine di cortometraggi e 
documentan Dei \entic:nque film, venti saranno a colon. An 
che la nuova produzione televisiva sara in buona parte a colori. 
I principal; centn c.nematografici nmangono Varsavia, Craco-
via e Lodz, ma un nuovo laboratorio viene attualmente co-
struito a Katowice, capoluogo della Slesia. 

«Caravans» con Finch e OToole 
HOLLYWOOD, 1 

Con qualche ritardo sulla data prevista, la MGM realiz-
zera il film Caravans d«* un romanzo dl James Mlchener. 
II film sara girato all'lnizio dell'anno prossimo in Spagna; 
ne saranno probabilmer.te protagonist! Peter Finch e Peter 
OToole. 

Cineprese nella scuola d'arte drammatica 
COPENAGHEN. 1 

II film piu interessante che si gira attualmente in Dammar-
ca e forse Coops, Dagmar, che il regista Henning Oernbak ha 
tratto da un testo teatrale dl Leif Petersen, sugli student! dl 
una scuola dl arte drammatica: studentl tanto culturalmente 
aggresslvl quanto, nella realta, lnslcuri. Un altro regista da-
nese sallto ultimamente a una certa notorleta, Knud Lelf 
Thomsen, glra invece in Norvegia Jentessoranget, con Ingrld 
Vaxdund protagonista, 

controcanale 
IL TEATRO DI PEPPINO — 
S'e avviato, dunque, il bre
ve ciclo teatrale dedicato a 
Peppino De Filippo; un ciclo 
realizzato da quasi un anno 
al centro tv di Napoli. Lo 
incontro rappresenta • certa-
mente un inedito per la gran~ 
de maggioranza del pubblico: 
anche perche" ha preso le mos-
se con due atti unici degli 
anni Trenta e mostra dunque 
un aspetto dell'attoreautore-
napoletano in qualche modo 
diverso da quello cui e stato 
abituato dalle frequenti ap-
parizioni televisive di Peppi
no. Tuttavia. al di la della 
curiosita della scoperta (o ri-
scoperta) di questo volto « ine
dito », il ciclo lascia qualche 
perplessita, almeno per due 
motivi. II primo — ed e un 
errore che spesso abbiamo 
rimproverato alia Rai — e che 
i due atti miici non sono sta-
ti preceduti da alcuna intro-
duzione che tentasse di Jornir-
ne una sistemazione storica o 
— almeno — tentasse di dare 
alio spettatore qualche ele-
mento chiariflcatore sulle di-
mensioni culturali dei lavori. 

La lacuna appare abbastan
za grave per un'opera come 
Don Raffaele o' trumbone che, 
pur nella sua modestia, e un 
caratteristico rappresentante 
di certo teatro dialettale na
poletano ma anche, forse, una 
satira che ha senso sol tanto 
se si tiene presente Vanno del
la sua scrittura: il 1931. La 
vicenda. infatti, ha un risvol-
to conclusivo che viola le re-
gole generali della comme-
dia: Vamaro finale, nei quale 
tutte le inattese felicita del 
protagonista si rivelano soltan-
to la menzoqnera promessa di 
un pazzo. Come non pensare 
(c perche" non chiarire) che 
qui traspare una allusione che 
ha senso soltanto in relazione 
alle menzognere promesse che, 

m quegli anni, animavano la 
vita di tutto un popolo? Per
che non aiutare ad intendere 
la localizzazione storica della 
commedia in rapporto al fa-
scismo ed al «pazzo u ('o 
trumbone) Mussolini? 

II secondo errore e, ci sem
bra, quello di aver tentato una 
mediazione fra forma teatrale 
e forma televisiva: lasciando 
ciod intatta la dimensione del 
palcoscenico, costringendo gli 
attori a recitare a fronte di 
un pubblico immaginario ma 
alio stesso tempo presente (la 
cui presenza, del resto, e sot-
tolineata dalle risate e dagli 
applausi fuori campo). La no
stra televisione ha gia fatto, 
in questo campo, ampia espe-
rienza: e si doveva pur sape-
re che una scelta a mezzadria 
non avrebbe restituito la im-
mediatezza del diretto rappor
to teatrale, senza per conver-
so riuscire a sfruttare a fondo 
le risorse narrative della tele-
camera. con tutta la sua mag-
giore mobilita. Si flnisce cosl 
per sottolineare (con qualche 
movimento di macchina e di 
obiettivo) ahuni particolari 
(pensiamo ad alcuni primi pia-
ni di Peppino) che non sono 
certamente «teatrali» e che 
legano dunque male con I'in-
sieme del testo. Questo gio-
chetto, oltretutto, ci sembra 
torni a danno anche di Pep
pino attore che spesso tende 
a costruire piit che un perso-
naggio una « macchietta », se
condo la linea meno signiflca-
tiva e impegnata della scuola 
teatrale napoletona. Del re
sto, anche Peppinoautore sof-
fre, come appare evidente in 
piit di una battuta ad effetto. 
di questo limite generate che 
lascia la sua produzione a It-
velli di un prodotto « minore o. 

vice 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 22 - 2°, ore 17) 

Oltre alia consueta rubrica Mercoledl sport — che va in 
onda a partire dalle ore 22 sul primo canale — domani po-
meriggio sono previste le final! per 11 campionato mondiale 
di ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Marsiglla. 
Esaurita la spinta delle «grand! tradizioni» che ci hanno 
dato campioni del calibro di Maspes, Gaiardoni e Faggin, gli 
azzurri hanno disputato negli ultimi anni dei campionati 
piuttosto deludenti. 

UUOMO E IL MARE (1°, ore 21) 
La sesta puntata della serie di inchieste condotte dallo 

scienziato Jean Yves Cousteau si intitola La lontra marina. 
Questo animale e anch'esso in pericolo di estinzione e 1 
pochi esemplari soprawissutl sono quasi irreperibili, giac-
che fuggono le zone ove l'uomo si e massicciamente instal-
lato. I superstiti si trovano solamente al largo delle coste 
californiane e dell'Alaska, e predillgono le regioni paludose, 
dove possono facilmente procurarsi il cibo e difendere la 
loro progenie. 

Cousteau ripercorre nei servizio di stasera la rotta se-
gnata dai cacciatori di pellicce che, circa due secoli fa, 
decimarono questa specie di mammiferi. La lontra usa na-
scondersi fra le alghe, nelle zone in cui queste affiorano 
alia superficie, formando una vera e propria foresta sotto-
marina, e Cousteau ha incontrato non poche difficolta ad 
avvicinarla, per analizzarne le abitudini nei suo ambiente 
naturale. 

BATTICUORE (2°, ore 21,15) 
Un ciclo dedicato a aMomenti del cinema italiano del 

'40 >/ si apre questa sera con Batticuore. un film diretto da 
Mario Camerini nei 1938. Tipico esempio di a cinema piccolo 
borghese all'italiana», questo film e pur sempre uno dei 
pochi prodotti garbati del cinema dei atelefoni bianchi». 
Realizzato in pleno ventennio fascista, senza grandi pretese 
come semplice spettacolo di evasione al limiti del consentito', 
Batticuore apparira oggi sul teleschermi come efficace testi-
monianza di un'arte cinematografica molto improbabile. mi-
stificatoria con se stessa e con il contesto storico-politlco a 
cui appartiene. 

programmi 
TV nazionale 
18.15 Fotostone - Alia sco

perta degll animal! 
Programma per 1 
piu piccinL 

18.45 La TV dei ragazzl 
cLa spada dl Zor-
ro» - i l ragazzl dei 
cinque cercnl». 

19.45 Telegiornale sport • 
Cronache Italiano 

20.30 Telegiornale 

21,00 L'uomo e II mare 
c Timida lontra ». 
Sesta puntata La 

inchiesta dl stasera 
e dedicata alia lon
tra marina. 

22.00 Mercoledl sport 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
17.00 Sport 

Ciclismo: in Eurovi-
sione da Marsiglia, 
telecronaca dei cam
pionati mondiall su 
pista. 

21,00 Telegiornale 

21,15 Batticuore 
Film. Regla dl Ma
rio CamerinL Inter
pret!: Assia Noris, 
John Lodge, Luigl 
Almirante, Giusep
pe PorellL Rubl 
D'Alma, Giullo Stl-
val. Maurizio D'An-
cora. 

22,45 Maschere e sortilegl 
di Venezia 
«Zanni e il cava]-
k>» - «U principe 
triste ». 

Kadio 1° 
GlOKNALft KADIO - O m 7, 
• . 12. 13. 14. 17. 20 • 23i 
6.05: Mattutioo m s i c * ! * 6.54i 
Almaiucco; 8,30: C*nxO**i 9.15« 
Vot • « m, 10: Mar* ons 11.30: 
Menente • m t i n i t t 12.10* Via 
co* «i*col 13.15: Prasiatisat-
m» •star*; 14.10: Zi*ai«oo« 
ttaltano: 16: Gli amlct «i 5o-
aia: 16.20: Par «of fltovafiu 
18.20: Come a ocrcM; 18.40: 
• tarocctM: 18.55: Concerto m 
miniatvra: 10,30: Mmtcai; 
20.20- Concarto: 21.20: « La 
oaroM aalla «a»aia m 22.20-. 
Aatfata a rttoimx. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - O r * 6.30, 
7.30. 8 .30 . 11 J O . 12,30. 
13.30. 13.30. 10.30. 17.30. 
10.30. • 22,30: C. I I m m -
•Jam 7.40: 0«o»«toraot 8.14: 
Maaica taraaaoi 8.40i Oaata 
•armo potta: 9.14: I tarocdili 
9.30: Saoal a colorlt 9 ^ 0 : 
• tmlllafio Zapata •> lO.OSt 
Otaco par rastatai 10.30: A par
te par taria; 12.10: RaaJotialh 

1 2 ^ 0 * I a t W i a m i 1 3 ^ 0 t 
C O * M • p a r e * * 14; S« «] •Ui i 
1 4 J 0 I Raviooalli 15i Disco pa 
«laeot 16* Cararatt 18* Mala* 
draaunat 19i Raona, la pH-
mal Lc vod ttaiiana del d -

tatarnasioaaia; 20.10* 
• ritorao; 2 0 ^ 0 i Sa-

par aonici 22,40i a Zia Ma
ma a; 23.05i — a via 4iacorraa> 
do: 23.20: Musica lanera. 

Radio 3° 
ORE 9.30: Renvenato la Ita
lia; 10* Concarto; l i t Moslem) 
di Rachmaninovt 11.25: Loial 
BocclMrini; 11^40: MssiclM Ita
lian* d 'ot f l ; 12,20: Maslcaa 
parallale; 13: Intarmezzo; 14: 
Peno dl bravura; 14,30: M»-
lodraiaaia: 15.30: Ri tratto m 
aatora, Fraacaaui A . Renpor 
t l ; 16.15: Orsa minora; 17.20: 
Fo*li <ralbami 17.35: Musica 
faori acaamat 10.30: Mosica 
laffaraj 19,15t Concarto sera-
MR 20.1 Si Glasepp* Maninl 
a d ccntanario delta norta? 
20,45: R. Sdiaman; 21 i Gior-
aala dal Tarrei 21.30: Concar
to flnfonlce. 
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