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Sciopero negli enti del cinema 
L'AIACE dopo 

San Marino 
• • 

si mterroga 
All'ordine del cjiorno una ristrutturazione 
della Mostra - Generalizzate riserve sul ca-
rattere competitive* della rassegna - Le scel-
te per la diffusione dei f i lm di qualita 

La conclusione della I Mo
stra del Cinema d'art e 
d'essai» svoltasi a S. Marino 
dal 23 al 27 settembre scor-
si, ha confermato la necessi
ty di una piu rigorosa pun-
tualizzazione non soltanto de-
gli scopi dl una manifesta-
zione del genere, ma di quell! 
della stessa Associazione che 
l'ha volonterosamente orga-
nizzata, impegnandosl in dif-
ficolta organizzative non in-
differenti: l'AIACE (Associa
zione Italiana Amici Cinema 
d'E&sai). che appunto con que-
sta « Mostra ». ospitata (ma 
alquanto freddamente questo 
anno, rispetto alle precedenti 
edizioni dei «Rendez-vous», 
dall'Ente governativo per il 
Turismo della Repubblica di 
S. Marino, ha voluto siglare 
11 suo decennale di vita. 

Del resto, tale esigenza e 
stata avvertita dallo stesso Dl-
rettlvo centrale dell'associa-
zione, che mercoledl sera, do
po la chlusura della manlfe-
stazione, mentre sullo scher-
mo del « Palazzo dei Congres-
si» si proiettava ancora 
« Quai des orf&vres », l'ultimo 
film della « personate» dedi
cate all'attore francese Louis 
Jouvet, ha riunito i suoi com
ponent! present! alia «Mo
stra » (14 sul 23 che costitui-
scono il direttivo, di cui e 
presidente Alberto Lattuada, 
che tuttavia non ha presenzia-
to alia manifestazione, essen-
do impegnato nella lavorazio-
ne di un film), per fare una 
prima analisi critica della si-
tuazione In relazione agll svi-
luppi e agli esiti della rasse
gna sanmarinese. 

Nel corso della rlunione, sol-
lecitata da alcuni membri del 
Direttivo (di cui anche chi 
scrive fa parte), sono stati 
per ora solo accennati vari 
problemi, come quello di una 
nuova strutturazlone della 
Mostra e di una sua piu pre-
cisa caratterlzzazione nel sen-
so di scelte politico-cultural! 
piu adeguatamente operative, 
soprattutto in relazione alia 
attuale situazione del cinema 
Italiano («Giornate» di Ve-
nezia, Mostra di Pesaro, pe-
santi condizionamentl politici 
e mercantill che boicottano si-
stematicamente certe opere 
filmiche sgradite a chi detie-
ne le leve dell'esercizio e del
la distribuzione cinematogra-
fica). Appare infatti del tutto 
inutile fare di S. Marino una 
brutta copia di altre manife-
stazioni del genere. proiettan-
do una serie di film etero-
genei. tra 1'indifferenza di un 
pubblico per altro assai scar-
so come in effetti e avvenu-
to durante le giornate della 
Mostra Si e trattato quindi 
di un primo tentativo, i cui 
esiti parzlalmente negativi 
hanno gia stimolato gli or-
ganizzatori della manifesta
zione a studiare la possibilita 
di nuove soluzioni. che lun-
gi dall'affossare definitiva-
mente l'iniziativa di fronte al
le prime sia pur gravi diffi-
colta. ne facciano una sorta 
di banco di prova. di verifica 
e di diffusione di opere cine-
matografiche da proporre alia 
attenzione del pubblico. tr 
mite una sensibilizzazione de-
gli esercenti d'essai italiani e 
degli stessi distnbutori. 

Premi 
discutibili 

Circa la diversa structura-
lione della « Mostra ». la stes
sa giuria, composta esclusiva-
mente di sette cittadini san-
marinesi. che mercoledl sera, 
a conclusione della manifesta
tions ha assegnato. come da 
« regolamento ». il premlo «II 
*ntano» (un piatto d'argento 
con un antico s:gil!o della Re
pubblica di S Marino), ha 
auspicato. nel verbale della 
premiazione. che per il fu-
turo la rassegna non abbta 
piu ranacronistjea imposta
zione competitiva con relati-
vo premio. che ha Invece ca-
ratterizzato questa sua pri
ma edizione. 

A questa matura presa dl 
posizione, immediatamente re-
cepita dal direttivo del-
l'AIACE, ha tuttavia fatto se
guito una premiazione ex-
aequo decisamente discutibi-
le in quanto a scelte operate. 
che in fondo ha confermato la 
confus:one p:uttosto diffusa 
circa J'essenza della cos'.ddet-
ta a opera d'essai » Sono stati 
Infatti premiati. Les annfe* 
Lumiere del francese Jean 

Claire Bloom 

sara Nora in 

«Casa dibambola» 
LONDRA. 2 

Una versione cinemaiografi 
ca del dramma di Ibsen Ca 
sa di bambola sara girata a 
tondra a parti re dal 14 novem 
bre, sot to la regia di Patrick 
Garland Nora, la protagoni-
ata femminile, sara Claire 
Bloom, che ha recentemente 
teterpreUto questo spettacolo 
a Broadway con vivo successo. 

Chapot e // gesto del plttore 
'Marcello Grottesi. II prlmo e 
un corretto film di montag-
gio, messo lnsleme utilizzan-
do con indubbia intelligenza 
un vasto materlale documen-
taristico realizzato alia fine 
del secolo scorso in varie par
ti del mondo da numerosl 
operatorl dei fratelli Lumiere. 
II secondo e un alquanto vel-
leltarlo esempio di cinema di-
ciamo simbollco e semlologl-
co. che nel tentativo di esprl-
mere in immagini. segni e 
suoni la «condizione dell'ar-
tlsta» contemporaneo, riper-
corre stancamente e noiosa-
mente i gia battutisslml sen-
tier! di un underground ormal 
decisamente invecchiato. In 
entrambi i casi quindi. due 
opere molto diverse tra lo-
ro. ma anche altrettanto lon-
tane. nonostante la indubbia 
efficacia qualitativa della pri
ma e la sua impostazione 
storica antimperialistica. da 
quel tipo di cinema che una 
associazione come l'AIACE si 
propone di sostenere e diffon-
dere. 

Un unico 
dibattito 

Molto piu significativi in 
tal senso, tra le varie opere 
viste a S. Marino, e inutilmen-
te suddivise nelle due discus-
se sezioni dei « film in com-
petizione» e dei «film di ri-
cerca e sperimentazione » (ot
to nella prima e cinque nella 
seconda), i film: & la il cielo 
e la terra di Anna Lajolo e 
Guido Lombardi; II bagno di 
Ugo Gregoretti; Invasione del-
l'argentino Hugo Santiago su 
soggetto e sceneggiatura dello 
scrittore Jorge Luis Borges; 
11 cileno Voto piu fucile di Hel-
vio Soto, sui dramniatici av-
venimenti che precedettero in 
Cile la vittoria elettorale del-
le forze di «Unitad Popular» 
guidate da Salvador Allende e 
— ma presentati fuorl pro-
gramma — cinque cortome-
traggi belgi del Gruppo «Fu
gitive Cinema» e l'italiano 
Uno dei tre di Gianni Serra, 
prodotto dalla RAI-TV ma, 
come si e gia scritto in un 
precedente articolo. rlflutato 
al recente «Premio Italia», 
sembra su diretta pressione 
del governo fasclsta greco. 
Questo film, programmato al-
l'ultimo momento aH'inizio 
della rassegna ma in ora tar
da e di fronte a pochissiml 
spettatori. e stato proiettato 
nuovamente mercoledl pome-
riggio. dando luogo aU'unico 
vivacissimo dibattito di tutta 
la « Mostra ». che proprio per 
la sua impostazione program-
matica avrebbe invece richle-
sto piu frequent! scambi di 
idee tra il pubblico e gli 
autori delle opere d! volta 
in volta proposte. 

Comunque. il dibattito se-
guito al film di Serra. dibat
tito al quale ha preso viva-
mente parte anche l'autore 
non e servito soltanto a movl. 
mentare l'atmosfera della 
rassegna. ma, coinvolgen-
do nella discussione altri 
film proiettati in precedenza. 
anche ad indicare, sia pure 
ancora molto approssimativa-
mente. l'ampiezza di una gam
ma entro cui e possible si-
tuare un cinema, che anche se 
non lo si vuol definire rigo-
rosamente a politico ». possie-
de elementi, aspetti e sti-
moli ideologic) per proseguire 
a schermo spento discorsi e 
analisi critiche strettamente 
collegate con I problemi. le 
esigenze e la realia che ci cir-
condano. Cost, infatti. Uno dei 
tre. i cui sviluppl narrativl s' 
imperniano sulla difficile. 
SDesso drammatica situazione 
dei fuoriusciti ereci in Italia. 
e ancora. anche se con altre 
soluz'oni espressive. la ver
sione filmica realizzata da 
Gregoretti del Batmo di Maia 
kovski neU'allestimento aceni 
co della Compagnia « H Gran 
teatro» di Carlo Cecchi. e per 
fare un ultimo esempio. che 
a noi sembra notevolmente 
siznificativo. la gia citata pel-
licola di Lajolo-Lombardi. in 
cui la marchina da presa fun-
ee da efficace tramite per una 
sorta di testlmonianza didat-
tica circa 1'essenza e le con 
traddi7ion! di una societa neo-
ran'tal'stica come la nostra 
Semtve a titolo di psemnio. 
si potrebbe aeziuneer*1 a oue I 
sti film ai oochi altri citat' 
in oreredenz^. un'ooera come 
Treriro Torino di Ettore Sco 
la. non certo a caso bo'cottflta 
anche dflll'Ttalnolegw'o. un En 
te cinematografico statale. le 
cui funziom evidentemente 
sono oesantemente oondizio-
nate sia a Hvello politico che 
mercantile 

Ci sembra allora dl poter 
concludere. sottolineando an 
cora una volta come anche 
contribuendo a promuovere 
li coivv?cen?a e la d'ffus'one 
di orv»re di ou«itn t!oo 
rATAf*̂ " fe di roneeciiPnzR 
HIM mf»ntfeet»7ione come nue 
<;ti d' S Merino) ouo «»ffira 
rpm*>nte <sviIunD»re una con 
rr*»tq a7lone in favore di un 
p'nema «empre n'O svlnco'flto 
dalle ferree leirgi del profitto 
e quindi dagli «lnteressl» 
politici del " padrone ». 

L'azione di loffa decisa conlro i gravi orienfamenti 
governalivi miranti a mortificare I'ailivila del gruppo 
cinemalografico pubblico - Pericoli per I'occupazione 

Uno sciopero di ventiquat
tr'ore dei lavoratori degli enti 
cinematografici statali (Cine-
citta, Istituto Luce, Italnoleg
gio) 6 stato deciso per gio
vedi. 5 ottobre. dall'assemblea 
che si k tenuta ieri pomerig-
gio al «Luce». con la par-
lecipazione compatta della 
stragrande maggioranza dei 
dipendenti del gruppo cinema-
tografico pubblico. L'azione 
sindacale. promossa e soste-
nuta dalle organizzazioni di 
categoria, PILG-CGIL. FULS-
CISL. UIL-Spettacolo. vuol es-
spre una prima concreta pre 
sa di posizione contro i gravi 
orientamenti involutivi espres-
si dalla nota « direttiva » del 
ministero delle Partecipazio 
ni statali e contro gli atteg-
giamenti censori emersi nel 
Consiglio di amministrazione 
dell'Ente gestione cinema: 
orientamenti e atteggiamenti 
gia denunciati con forza. nei 
giorni scorsi. sia dai sinda-
cati, sia dalle associazioni 
degli autori cinematografici. 
In pratica, da parte del go
verno e della DC si pongono 
drastici impediment!, attraver-
so una serie di manovre, ora 
piu scoperte ora piu sottili e 
insidiose. alia realizzazione di 
film d'impegno politico e so-
ciale. col risultato di frenare 
o addirittura bloccare tutta 
l'attivita del settore cinema-
tografico statale. 

Lo sciopero di giovedi, e le 
altre initiative di lotta in pre-
parazione, hanno anche lo 
scopo di far recedere il Consi
glio di amministrazione del
l'Ente dalla decisione di liqui-
dare l'lstituto Luce e di crea-
re nuove societa dalle finalita 
non definite e non chiare. la 
cui costituzione nell'attuale 
momento rappresenterebbe un 
pericoloso precedente. tale da 
mettere in forse tutte le strut-
ture del gruppo cinematogra-
fico pubblico. con pesanti con-
seguenze sull'occupazione. 

Stasera assemblea 

delle troupes per 

il rinnovo 

del contratto 
Stasera a Clnecita. alle ore 

20, si terra un'assemblea dei 
lavoratori delle troupes cine-
matografiche, per discutere 
l'azione da svolgere in vista 
del rinnovo del contratto na-
zionale di lavoro. 

II ruolo 
ciell attore 

nella societa 
dlscusso 

a Tasckent 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, 2 
Ruolo dell'attore nello svl-

luppo della cultura nazionale; 
funzione dello spettacolo nel
la societa contemporanea e 
formazione dell'attore: questl 
1 temi centrall del slmposio 
della Federazione internazio-
nale degli attori. che si e con 
cluso a Tasckent, capitale del-
TUsbeklstan sovietlco. presentl 
1 delegat! dl oltre quaranta 
paesi (per PItalia hanno par-
teclpato Enzo Bruno della 
SAI. Otello Angeli e Alfredo 
Barra della FILS-CGIL). 

Sul dibattito che si e svilup-
pato e sulle decision! adotta 
te, I dirigentl della Federazio
ne rlferiscono oggi nel cor
so di una conferenza stampa 
che si svolge qui a Mosca 
nella «Casa degli artlstlw. 

Intanto, 1 giomali dedicano 
ampio spazio al slmposio sot
tolineando — come fa la So-
vietskaia Kultura — che a Ta
sckent sono state messe in ri-
lievo le principali difflcolta 
con le quail si scontrano gli 
attori che operano nel mondo 
capltalistico. 

Vari delegatl hanno parlato 
infatti delle condizioni del 
mondo dello spettacolo occl-
dentale, sempre piu dominato 
dal capitale e quindi dagli ln-
dirizzi dei capitalist! che han
no fatto delFarte un mercato. 
Significativo, a tal proposito, 
quanto affermato dal rappre-
sent ante portoricano Molina. 
il quale ha reso noto tra Tal-
tro che la TV portoricana e 
soggetta ad una censura inim-
maginabile. a La TV del no-
stro paese — ha detto Molina 
— prima di passare in onda 
i programml prodotti negli 
USA deve chiedere l'autorlzza 
zione ad una speciale commis 
sione americana, che decide se 
il programma va bene o no 
per i portoricani». La denun 
cia di questo «colonialismo 
ideologico » e venuta anche da 
parte dei delegati inglese e 
svedese. 

c. b. 

II ritorno 
di «Clizia» 

Lirica italiana 
in cartellone 

all'Opera romena 
Molto applaudito il « Trovatore » 
eseguito nella lingua originate 

Nino Ferrero 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST. 2 

All's Opera romena » di Bu 
carest si canta in italiano. 
Quale terzo lavoro in cartel-
lone e infatti andato in sce-
na, con grande successo, il 
Trovatore di Giuseppe Verdi 
eseguito nella lingua origina
te e nella stessa versione che 
nei prossiml giomi la compa
gnia portera sulle scene dl 
Salonicco durante una tour-
nie in Grecia 

Figurano in programma per 
la stagione appena iniziatasi. 
e che riprendera in pieno con 
i migliGii interpret! ai primi 
di novembre dopo la tournie 
ed alcune rappresentazioni al 
Festival di Belgrado. aiKhe 
altre opere del repertorio tra-
dizionale tra cui Carmen, 
Traviata, La Bohime, Mada-
ma Butterfly, il Don Carlos 
ed II barbiere di Stciglia. 

Un grande successo perso-
nale nella Traviata ha avuto 
i) tenore Nicolae Herlea. uno 
dei moltj cantantl romeni 
che, come dicono a Bucarest. 
ritornano a casa solamente 
per le vacanze perche impe-
gnat! in contratti che 1! por-
tano a cantare sulle piu note 
scene dell'OccIdente. 

E sempre restando In tema 
di cantantl romeni, che vivo-
no aU'estero, abblamo appre-
so che II celebre soprano Vir
ginia Zeanl. ormal dalla mag
gioranza ritenuta Italiana, do-
vrebbe ritornare In gennaio. 
per alcuni spettacoll, sulle 
scene che la videro debutta 
re Con le! dovrebbe cantare 
anche 11 marito Nicola Rossi 
Lemenl Un ritorno a casa, 
quindi. quello della Zeanl. vl 
vamente atteso dagl! appas-
sionatl della lirica della ca
pitale romena, 

t. g. 

Offerfo di Chaplin 

al Festival 

di New York 
NEW YORK, 2 

Con II film Cloe nel pome 
riggio del francese Eric Ron 
mer e stato inaugurato il de 
cimo Festival Internazionale 
cinematografico di New York. 
ComplessIvamente, la manife
stazione ofTrira al pubblico 
quindici film La serata con 
clusiva. 11 14 ottobre. sara de 
dicata aXYUltimo tango a Pa 
rtgi, il piu recente film di 
Bernardo Bertolucci. che ne
gli anni scorsi ottenne a New 
York un significativo successo 
di critica (ed in seguito di 
pubblico) con 11 conformists 
e La strategia del ragno. 

Le proiezioni si svolgono 
nelivAlice Tully Hall* del 
Lincoln Center, al centre- di 
Manhattan II film di Rohmer 
e stato accolto con favore 
dagli spettatori della serata 
inaugurate, tra I quail si no 
tavano Andy Warhol. Sidnev 
Lumet, Mike Nichols. II regi 
sta Rohmer. 1'attrice francese 
Zouzou (Cloe nel Rim). 11 
presidente della «Film Socle 
ty of Lincoln Center ». Martin 
Segal. 11 sindaco di New York, 
John Lindsay, e sua moglie. 

Dopo la prolezione inaugu-
rale, cui erano presentl oltre 
mllle persone, si e svolto un 
rlcevimento al quale hanno 
partecipato centinala di lnvi-
tati. Segal mentre faceva 
gli onori di casa. ha ricevuto 
un contribute anonimo di mll
le dollar) (poco meno dl sel 
centomila lire) Soltanto dopo 
alcune indaginl e stato poss! 
bile accertare che l'offerta 
era glunta da Charlie Cha
plin. al quale qualche mese 
fa New York ha trlbutato ca 
lorose accogllenze. soprattutto 
nella sede del Festival cine
matografico, dopo venti anni 
dl esillo del grande regist* 
e attore dall'Ajnerica. 

—raai g 

controcanale 

A un anno dall'lnaugurazlone della slagione teatrale con «Viagglo controverso di Candido» 
(da Voltaire), II GrupDO della Rocca si ripresenta stasera al pubblico romano, sempre al-
I'EIIseo, con « Clizia » di MachlavelH, che gia fece una breve apparizione al Premio Roma 
del 1970. Lo spettacolo (del quale mostriamo qui un'immagine) si replichera sino al 15 ottobre 

Sawallisch conclude la Sagra musicale umbra 

Un avventuroso viaggio 
del cantante wagneriano 

Pieno successo al Morlacchi di Perugia del « Tannhauser» andato in 
scena con un basso giunto alPultimo momento per sostituire un collega 
Proteste di Terni e di altri centri umbri per Tesiguita delle rappresentazioni 

Dal nostro inviato 
PERUGIA. 2. 

Parafrasando il titolo di un 
lavoro teatrale che ha avuto 
il suo buon momento, di-
remmo che la Sagra musica
le umbra (ha concluso ieri 
la sua XXVII edizione) si 
sia svolta ali'insegna di un 
« Aspettando SawallLsch ». 

Wolfgang Sawallisch e di-
rettore che non perde mai la 
bussola. neanche nelle tempe-
ste piu movimentate (e nota 
la sua «avventura» all'Audi-
torio di Roma, quando im 
prowiso un bel concerto bee 
thoveniano senza alcuna pro
va), ed e ci6 che soprattutto 
ha dimostrato nelto sbroglla-
re l'intenso finale della Sa
gra, presentando sabato sera 
la Mesfa e 11 Requiem di 
Schumann, e nel pomeriggio 
di eri il Tannhauser di Wag
ner, In edizione da concerto, 
ma non per questo esente da 
Inconvenient! piu soliti In tea 
tro. quando un cantante per
de la voce e non si sa co

me fare 
Un basso, infatti, si e raf-

freddato (Perugia in quest! 
giorni e stata avvolta persi-
no da un gelido nevischio), e 
il sostltuto e arrivato da Mo
naco appena due ore prima 
del concerto, per quanto pre-
levato a Fiumiclno e traspor-
tato In macchina non proprio 
nelle dolcezze di un Venus 
berg Tannhauser e un gio 
vane cantone. schiavo del pia-
cere. e sara salvato soltanto 
dal sacrificio della donna che 
10 ama (ma e una comoda 
estetica, dopotutto. quella di 
trovare Innamorate cos) ben 
disposte). 

Prima di arrivare a Peru 
gia, il cantante ha dovuto 
superare il traffico che era 
impazzito nella zona di Ter
ni. per via della partita di 
calcio Ternana - Milan. Ma e 
nelle difficolta che si vede la 
bravura e il successo conse-
sruito poi da Sawallisch e dal
la sua troupe (cantantl stu 
pendi quail il baritono Wolf 
gang Brendel. it tenore Rene 
Kollo. il soprano Gundula Ja 
nowitz. Mignon Dunn, ecc.) 
— meravigliosa. poi. la gam
ma di sfumature toccata dal
lo stupendo coro di Praga —; 
11 successo — dlcevamo — 
k stato formidable 

II pubblico aveva preso dl 
assalto il Teatro Morlacchi. 
decretando aU'esecuzione del 
Tannhauser un successo sen 
za riserve 

Poche ore prima, nello stes
so teatro. si era registrata, 
invece. qualche detuslone a 
seguito della hfessa e del Re 
quiem di Schumann Le due 
composizioni — sono le ulti-
me labiate da] compositore 
tedesco — risalenti al 18S2, 
ririettono un momento dram-
matico del musicista. sopraf-
fatto dalla vita, e gia suli'or 
lo della pazzia Entrambe 
avrebbero avuto bisogno di 
una magglore eccitazione In
terpretative. In esse Schu
mann sembra ricongiungersi 
a Bach, ma non per ripeter-
ne l'esperienza contrappuntl-
stlca, bensl nel tentativo 
di riconquistare attraverso 
Bach, la giovinezza ancora 
aperta alle speranze. ancora 
fremente dl musica E alia 
musica Schumann si era av-
vlato studiando appunto le 
opere di Bach 

11 contrappunto e la fuga, 
nel momento della confusio-
ne mentale, afflorano come 
estrema possibilita dl dare 
un online alle cose. Tant'e, 
avremmo preferito un'esecu-
clone che sfumasse t rlcorsi 
airaccademla forraale e ac-

centuasse certe pagine piu 
veementi e allucinate. II Dies 
irae del Requiem, ad esem
pio. si svolge come una gran
de ballata romantica. in un 
clima di cavalcata in compa
gnia della morte che Schu
mann aveva gia al suo fian
ce. Ma Sawallisch ha preso 
troppo alia lettera — alme-
no cl e sembrato — il pl-
glio contrappuntistico. con il 
risultato di un'esecuzione 
piuttosto massiccia. unifor 
me. pesante. 

In conclusione. la Sagra si 
e svolta come un duplice 
o fine-settlmana»: quello di 
Georges Prdtre (sabato 23 set
tembre. con la Giovanna di 
Honegger) e del Coro della 

L radiotelevisione polacca di 
Cracovia (domenica 24): un 
ricco programma con punte 
dl bellezza esecutiva raggiun-
te in pagine di Karol Szyma 
nowsk! e di Stanislaus Wie-
chovlcz. un musicista scom-
parso circa dleci anni fa; e 
questo di Sawallisch. sabato 
e ieri. In mezzo non e'era qua
si nulla e le lamentele sono 
arrivate pure dai centri vlci-
nl, dove la Sagra aveva una 
sua fisionomia. A Terni. ad 
esempio. non hanno mandate 
giu la striminzita presenza 
della Sagra, che dlmostra di 
non renders! piu conto delle 
cose. Tra l'altro. succede an
che che, con la cltta dell'ac-
clalo (Temi. appunto). deb-
bano fare i conti. quest'anno. 

tutte le «dive» calcistiche di 
serie A, per cui non si tolle-
ra che, per quanto riguarda 
la musica, si possa essere 
considerati come una entita 
si e no classificabile in serie 
C. Perdippiu e stata Terni. in 
un certo senso. a invadere il 
campo perugino. offrendo. a 
nome della Regione. un rice-
vimento in onore dei prota-
gonisti della Sagra. quasi a 
tendere loro la mano. in una 
intesa necessaria piu che mai 
per coordinare le iniziative 
musical! dell'Umbria e fare 
in modo che esse abbiano un 
seguito. una presenza cultura-
le e sociale a carattere dl 
contlnuita. Non ha piu sen 
so mobiiitarsi musical mente 
per pochissiml giorni dell'an-
no, e tacere poi per gli altri 
trecento e passa. 

Che sia tutto sbagliato e 
controproducente, lo dlmo
stra anche II vecchlo e nobi-
le Teatro Morlacchi. che. do
po mes! di chiusura. si 6 aper-
to giorni fa in odore di muf-
fa e nello stesso odore si e 
ora rinchiuso. L'aprl e chiu-
di non ha fatto fare una buo-
na figura nemmeno alia mac-
china per II caffe. che propl-
nava liquid! distillati tra la 
ruggine e lo sporco. cosl per-
fldi che neppure 11 «Pronto 
soccorso » piO sguarnlto avreb
be osato ammannlrli come un 
emetico d'urgenza. 

Erasmo Valente 

le prime 
Teatro 

Infedele 
Riproporre oggi all'attenzio

ne del pubblico il teatro di 
Roberto Bracco (18621943) ci 
sembra un'operazione non del 
tutto inutile (cioe non del 
tutto snobistica). soprattutto 
se si vuol cogliere 1'occasione 
per una verifica ideologico-
estetica di uno degli autori 
piu importanti del teatro ro-
mantico-verista in Italia tra 
i due secoli. La storia del tea
tro ha certo gia inquadrato 
la poetica di Bracco, dove 
convergono in una sintesi non 
sempre soddisfacente influssi 
di Dumas, Sardou, Ibsen, e 
della commedia boulevardie-
re. Tuttavia, un'opera come 
Infedele (1894) merita di es
sere nesumata se non altro 
per gli inequivocabili umori 
ibseniani che la sostanziano. 
e per un'indagine che potrem-
mo condurre all'intemo della 
sua struttura posciadistica 
per rintracciare. appunto. 
quelle influenze ibseniane. cer
to trasformate nell'ambito di 
una diversa cultura. 

La figura di Clara Sangior-
gi. moglie fedele ma estrema-
mente civetta e borghese, ri-
corda per certi versi Nora, il 
grande personaggio fbseniano 
di Casa di bambola: Clara, 
onesta ma sospettata dal ma
rito. dovra condurre una lun-
ga «lotta» per affermare i 
suoi diritti e la sua liberta. 
Piuttosto malconci ne usci-
ranno il marito incredulo e 
gelsso. e lo spasimante Gino 
Riccardi. attraverso un jeu de 
massacre che e anche un'in
dagine psicologica e morale, 
non priva d'ironla, sui pre-
giudizi e gli atteggiamenti so
cial! di un'epoca. Tuttavia, 
non poche cadute nella pura 
«pochade» dlmlnulscono e 

» awillscono la portata Ideolo-

gica e contestatnee della cri
tica sociale di Bracco. 

La messa in scena curata 
dalla Compagnia diretta da 
Alessandro Ninchi — con lo 
stesso Alessandro Ninchi nei 
panni del conte Silvio. Bian-
ca Galvan in quelli di Clara 
(avremmo preferito maggior 
grinta nel disegno del perso
naggio). Mauro Bosco. Ric-
cardo Zmfarelli. Tina Castro-
giovanni. Vincenzo Donati — 
soffre proprio dell'ambiguita 
presente nel testo di Bracco: 
la regia non sembra deciders! 
tra la commedia social-psico-
logica e la pochade. In altre 
parole, di fronte a Infedele, 
Ninchi non ha avuto il corag-
gio di optare per una inter-
pretazione critica unitaria, 
anche se e possibile, nello spet
tacolo, cogliere alcuni momen-
ti felici. particolarmente nella 
seconda parte. II pubblico ap-
piaude. e si replica, al Teatro 
delle Arti 

vice 

Luigi De Filippo 
ci riprova 

come autore 
Luigi De Filippo e alia sua 

seconda esperienza di autore 
con Strana storia su di una 
terrazza romana che fara par
te del repertorio del padre 
Peppino. La compagnia di 
Peppino De Filippo esordira 
a Bari il 1. di novembre con 
la ripresa di Quelle giornate 
dello stesso Peppino e di Ma-
scar ia (Maria Scarpetta). 
Strana storia su di una ter-
razza romana narra la vicen-
dA di due coniugi che sco-
prono i motivi della fragilita 
del loro amore, ma che flni-
scono col rassegnarsl a vlvere 
insieme. 

IL NIPOTE FARABUTTO — 
Giunto alia sua seconda, e 
penultima puntata, Le sorelle 
Materassi ha confermato la 
sua linea di pura e semplice 
trascrizione televisiva del ro-
manzo di Palazzeschi. Gli see-
neggiatorl Codignola e Mont-
celli e il regista Mario Ferre' 
ro sembra abbiano voluto sol
tanto «animare» le pagine 
dello scrittore toscano, resti-
tuetidone in qualche misura il 
« clima » af telespettatori e of
frendo a due attrici di gran-
de classe come Rina Morelli 
e Sarah Ferrati 1'occasione 
per esprimere sul video la 
gamma intera delle loro ca
pacity interpretative. Un'ope
razione normale, nei consuetl 
conftni del « genere»; e, ag-
giungiamo, condotta con cura 
e ben riuso.ita nella misura in 
cui milioni di telespettatrici. 
soprattutto anziane, avranno 
potuto identiflcarsi con il 
dramma — ora patetico, ora, 
specie in questa seconda pun
tata, feroce — delle due po-
vere zitelle-madri putative 
affascinate e vezzate dall'u. in-
grata » nipote. 

Rispetto all'originale, see-
neggiatorl e regista, ci par:, 
hanno soltanto accentuato i 
tratti da farabutto del nipo
te. presentando le zie nelle 
vesti esclusive di due vittime 
innocenti: laddove Palazzeschi, 
tenendo il suo racconto costan-
temente sul fllo di una sottile, 
ironica ambiguita, punta mol
to sul fascino erotico del gio-
vane per mettere in rilievo 
anche il rovescio della meda-
glia, e clot le debolezze del
le due donne, gravate da una 
educazione piccolo — borghese 
della quale, nel fondo. avver-
tono i limiti frustranti. In 
questa trascrizione televisiva, 
questo elemento & appena sug-
gerito — e, semmai, nel rap-
porto tra il nipote e la terza 
zia separata dal marito. Del 
resto. la televisione, alio sta
to delle cose, non A certo il 
mezzo piu adatto per desert-
vere rapporti ambigut. 

Cosl, I'ironia e sparita, e il 
dramma ha acquistato a mo-

menti perft.no un sapore sinl-
stro, anche grazie alia flsica 
protervia da bellimbusto del
l'attore che interpreta il per
sonaggio di Remo, Giuseppe 
Pambieri. Ci da dire che que
sta variazione di tono avrebbe 
potuto rappresentare un ele
mento di interesse, nel telero-
manzo, ove fosse stata svilup-
pata: attraverso questo tocco 
dl vigliacca crudelta. gli autori 
avrebbero potuto inserire nel
la vicenda un elemento di giu-
dizio critico, vorremmo dire 
perftno di classe, non solo nei 
riguardi del rapporto tra zie 
e nipote, ma anche in riferi-
mento a tutto I'amblente e 
all'epoca storica: gli anni tren-
ta, il secondo decennio del-
Vneratt fascista. Attraverso il 
personaggio di Remo e le rea-
zioni delle zie dinanii al corn-
portamento dell'idolatrato ni 
pote, sarebbe stato possibile 
mettere in evldenza alcune ca-
ratteristiche della piccolo bor-
ghesia adagiata nel fascismo. 
impegnata nel regime o da 
esso sedotta. Pub darst che. 
in questo senso, la terza e con-
clusiva puntata ci porti qual-
cosa di nuovo. Finora, comun
que, una simile possibilita c 
rimasta, ci pare, piu che impli-
cita: non solo perchd quasi 
inesistenti sono stati gli at-
cennl al mondo non stretta 
mente domestico, ma anche 
perchd il giudizio critico 
avrebbe dovuto coinvolgere, 
chiaramente, le responsabilita 
e le « debolezze » delle sorelle 
Materassi. Finora, invece, ab-
biamo colto semmai qualche 
vaghissima allusione in questa 
direzione; e le allusioni, quan
do si tratta di un «genere» 
televisivo e in particolare del 
teleromanzo, non contano as-
solutamente nulla: in un com-
plessivo «di$cor$OT> televisivo 
che procede costantemente a 
colpi d'accetta e a forti tinte, 
le intenzioni — seppure ci so
no — valgono soltanto in quan
to vengano espresse in modo 
tale da raggiungere i telespet
tatori. 

g. c. 

oggi vedremo 
MANDRIN (1°, ore 21) 

Comincia stasera uno sceneggiato televisivo di Philippe Fou-
rastie — articolato in sei puntate — nel quale si descrivono 
la figura e la vicenda di Mandrin, famoso brigante che agl 
in Savoia intorno alia meta del diciottesimo secolo. Mandrin 
e un personaggio di cui la tradizione ci restituisce un no-
bile ritratto: una sorta di Robin Hood, generoso difensore 
degli oppressi, spina nel fianchi del potere e del sopruso. 

PASSATO PROSSIMO 
(2°, ore 21,15) 

Dopo le due puntate dedicate alia Francia sotto I'occu
pazione nazlsta, la rubrica curata da Stefano Munafd pro
pone da stasera un trittico sulle citta italiane (Taranto, Na-
poli e Torino) durante la seconda guerra mondiale. La tra-
smissione di oggi si intitola «Taranto: la notte della verita » 
e ricostruisce l'attacco alia base navale italiana pugliese da 
parte degli aerosiluranti britannici, che seminarono la dl-
struzione fino alle vie che conducono al porto. II tragico epi-
sodio di quella notte ritorna a noi attraverso le testimonianze 
di alcuni protagonisti di allora, tra cui i piloti inglesi che 
parteciparono all'operazione. 

INDAGINE GIOVANI (1°, ore 22) 
La trasmissione di questa sera si intitola a Che cosa farb 

domanin e affronta la delicata questione deH'inserimento 
dei gio van i negli ambient! di lavoro. I giovani intervistati 
oggi hanno appena lasciato il mondo della scuola e si ap-
presta.no ad iniziare una qualche attivita produttiva. Nel 
corso del programma verranno particolarmente presi in esame 
i rapporti tra le masse giovanili e le organizzazioni sindacali. 

programmi 
TV nazionale 
12.30 

13.00 

1330 
17.00 

17.30 
17.45 

18.45 

Sapere 
Replica della prima 
puntata di « Scien-
za, storia e societa » 
II cambio della 
guardia 
Telefilm. Regia di 
Jean Laviron. Inter
pret!: Jacques Jo-
uanneau, Henri Vir-
lojeux, Brigitte Au-
ber. 
Teieglomale 
Rasmus e II vaga-
bondo 
Programma per 1 
piu piccini. 
Telegiornale 
La TV dei ragazzi 
« I raccontl del fa
ro* 
La fede oggi 

19,15 Antologia di sapare 
Seconda puntata di 
«I1 pianeta awele-
nato». 

19,45 Telegiornale sport • 
Cronache italiana 

2030 Telegiornale 
21.00 Mandrin 
22,00 Indagine giovani 
23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 Passato prossimo 
22,20 L'amico fantasma 

cGiocatori d'azzar-
d o * 
Telefilm. Regia dl 
Cyril FrankeL Inter
pret!: Mike Pratt, 
Kenneth Cope. An
nette Andre. Paul 
Maxwell. 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO - Ore 7 . 

8. 12, 13, 14, 15, 17, 2 0 , 
23; 6,05: Mattntino musica
le; 6,54: Almanaccoj 8,30) 
C*iuoni; 9.1 S: Vol •* lo; lOs 
Special* GR; 12,10: Via co. 
disco: 13.15: Le nltime lette
rs di one scapolo viaaslatore; 
14.10: Zibaidone italiano: 16: 
Programma per I ragazzi* 
16.20: Per vo< fiovanh 18.20: 
Musica in palcotcentco; 18,55: 
I larocchi; 19,10: Italia ch* 
•avora: 19.25: Parliamo di mo-
*ica con : 20.15: Ascolta, si 
la sera; 20.20: Andata e ri
torno: 21.15: I I Console. 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO • Ore* 

6.30. 7.30. 8.30. 9 .30, 10,30, 
11,30, 12,30. 13,30. 15 .30 . 
16.30. 17.30: 19.30, 22 .30 . 
24; « : I I BMttinlerej 7.40: 
Raonfiomo con Massimo Ro> 
nieri * Wilma Coidn 8.14: Mo-
sica espissso. 8.40: Soonl • 
colori; 9.14: I tarocchh 9.35: 

Soonl a colori; 9,50s « Tar-
zaa a 10.05: Canxoni per tart-
t i ; 1 0 3 5 : Aeerto ancora per 
ottobre; 12,10: ReeJooali} 
12,40: Alto sndlmeato; 14« 
Sa dl giri; 15: Lo noove CM> 
roni italiane; 15,40: Ceraral; 
17,35: Pomeridiana; 19: Men-
siear lo professean 20,10: Ra> 
dioschermo; 2 0 ^ 0 : Supeno 
nie; 22,40: « Una can per Mar
tin a; 23 .05; Lo staffetta. 

Radio 3° 
Or* 9,30: Musica seria; 10s 

Concerto; 11.15: Mosicoe ita
liane; 11,45: Concerto baroc-
co; 12,20: Concerto; 13: lav 
termezzo; 14: Salotto ottocen-
to; 14,30: Disco in retrinw 
I S ^ O : Concetto; 17.20: F*> 
f l i rf'album; 1 7 ^ 5 . Jazz ogfi; 
18: Notizi* 4*1 Tarzo: I t ^ O i 
Musica leataia. 19,15: Coa> 
certo serale; 20,15: Concerto; 
2 1 ; Ciomal* del Terzo; 21 .30: 
Lo soost* per ptanofortai 
22,20: Discoeraflai 22,43: U> 
brl rkewrti; 23 ; 
zione. 

M B R B R I A B D I S C O T B C A RINASCITA 

• V a Baoefbe Oteurc 12 lUma 

• TutrJ i Uki c ^•K«:bi haUioJ ed eueri 

http://perft.no
http://presta.no

