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II Congresso 
della 

FIPRESCI e 
il problema 
dei festival 

MILANO. 30. 
II Congresso annuale della 

FIPRESCI (Federazione in-
ternazionale della stampa cl-
nematografica) si e svolto a 
Milano al MIFED. Delia FI
PRESCI. dopo la adeslone del-
le assoclazloni dei crltlcl di 
Israele e della Repubblica 
Araba Unita. fanno parte ven-
totto sezioni nazionali. 

Fra i temi dl maggior rl-
llevo affrontati dalla assem-
blea vi e stato quello della 
collaborazione che alia FI
PRESCI e stata rlchiesta da 
alcuni responsabill di mani-
festazioni cinematografiche 
(Mostra internazionale d'ar-
te cinematografica di Vene
cia. Giornate del cinema ita-
llano di Venezia, Festival in
ternazionale del film dl Lo
carno). I delegati, con la 
astensione della sezione italia-
na, hanno dato parere favore-
vole a tali richieste, incari-
cando il bureau, Torgano di-
rigente della Federazione, di 
definirle concretamente, ga-
rantendo la assoluta liberta ed 
autonomla della FIPRESCI. 
Tuttavia le iniziative in que-
Btione potranno avere concre-
ta attuazione soltanto ed uni-
camente quando vi sia il pie-
no consenso e la attiva colla
borazione delle sezioni nazio
nali primariamente interessa-
te alle manifestazioni: nel ca-
si esaminati in pieno consen
so di ambedue le assoclazloni 
che costituiscono la sezione 
italiana della FIPRESCI (il 
Sindacato nazionale critici ci-
nematografici itallant e il Sin
dacato nazionale giornalisti ci-
nematografici italiani) e della 
associazione dei critici clne-
matografici che costituisce la 
sezione svizzera. 

A conclusione del lavori I 
delegati hanno votato per le 
nuove cariche direttive della 
Federazione, dopo avere ap-
provato una modifica statuta-
ria che porta da due a quat-
tro i vice presidenti. Sono ri-
sultati eletti: Lino Micciche 
(Italia) confermato per il se
condo bienno presidente del
la FIPRESCI, Marcel Martin 
(Francia) segretario generale, 
Yvette Biro (Ungheria), Klaus 
Eder (Repubblica federale 
tedesca), Gheorghi Kapralov 
(URSS), Hans Saaltink (Olan-
da), vice presidenti. 

A «Trevico-Torino» 
di Scola il premio 

FIPRESCI-MIFED 
MILANO, 30 

La giuria del Premio FI
PRESCI (Federazione interna-
aionale della stampa cinema
tografica) • MIFED, compo-
sta di Lino Micciche (Italia), 
presidente, Yvette Biro (Un
gheria). Marcel Martin (Fran
cia), Boleslaw Michalek (Po-
lonia) e Walter Albert! (Ita
lia), segretario, ha assegnato 
all'unanimita il premio an
nuale al film Trevico-Torino 
di Ettore Scola « per il vigo-
re drammatico, la partecipa-
zione umana e l'autenticita 
documentaria nella rappre-
eentazione di un destino ope-
raio ». 

Ultime riprese del « Caso Pisciotta » 

Un giovane magistrate 
a confronto con la mafia 

II 1° dicembre 

Con II Trovatore* 
prendera il via la 
stagione torinese 

> • ! 

Gli spettacoli si svolgeranno al « Nuovo»: Tan-
no prossimo si riapriti il ricostruito Teatro Regio 

Tony Musante e Carla Gra-
vina in una scena del Caso 
Pisciotta, il film sulla vicenda 
del luogotenente del bandito 
Giuliano che Eriprando Viscon-
ti ha quasi finito di girare. 

Pisciotta, com'e noto, fu av-
velenato con una tazzina di 
caffe, nella quale era stato di-
sciolto un potente tossico, men-
tre si trovava detenuto con suo 
padre nel carcere dell'Ucciar-
done a Palermo; e cid per im-
pedirgli di rivelare quelle ve-
rita che erano a sua conoscen-
za e che avrebbero permesso 
di far luce sulle misteriose 
circostanze della morte di Giu
liano. 

Dopo che sugli schermi sono 
di recente apparsi film misti-
ficatori (o addirittura indiret-
tamente apologetici) della ma
fia, Eriprando Visconti si pro
pone di ricostruire una vicen
da per tanti versi esemplare 
su basi storiche e documentate. 

Tony Musante interpreta la 
parte di un magistrato onesto 
e coraggioso, che pure non 
puo evitare di essere condizio-
nato dalla mafia e dagli stessi 
avvenimenti, sui quali deve 
indagare; accanto a lui. Car-
la Gravina da vita ad una 
enigmatica figura di amante. 
Tra gli altri attori. ci sono 
Salvo Randone e Saro Urzl, 
nelle parti di due potenti 
« boss > maf iosi. < La verita — 
afferma Tony Musante — e 
che, indipendentemente da 
tutto cio che a suo tempo la 
stampa internazionale scrisse 
sui caso Pisciotta, questa ver-
sione cinematografica dei fat-
ti mette in luce la vera strut-
tura della mafia dell'epoca, e 
fa comprendere come e per-
che cert! incredibili delitti ab-
biano potuto verificarsi >. 

le prime 
Musica 

Inbal-Margalit 
all'Auditorio 

C'e da registrare una mar-
eia retrograda all'Auditorio: 
da Mahler siamo ritornati a 
Brahms e, alia terza tappa, 
la musica si e attestata su 
Camille Saint-Saens e su Men
delssohn. Ma entrambi — 
ciascuno ha svolto un ruolo 
lmportante per il rinnova-
mento della cultura musicale 
In Europa — hanno due buon: 
motivi da accampare. 

Di Camille Saint Saens (1835-
1921). infatti, celebriamo Icon 
ntardo) i cinquant'anni dalla 
morte, e a tanto e serrito il 
suo secondo Concerto per pia
noforte e orchestra, op. 22, ul-
tracentenario (risale al 1868). 
ma tuttora efficiente, che ha 
irovato nella formldabile pia-
rusta Israela Margalit un'in-
terprete attenta sia nel tener 
conto di certe concessioni al 
pianismo di Liszt, sia nello 
fibalzare l'inedita Iucentezza 
di questa musica, libera da 
convenzioni formali, come si e 
visto subito in quel preludio 
per solo pianoforte che da il 
via alia composizione. Nel se
condo movimento notevole e 
la levita di suoni, incentrata 
au un gioco di timpani (mor-
bido perb) e su slentamenti 
di ntmo che piaceranno a 
Stravinski. II Finale e un « sal-
tere!!o> dal quale esce tnon-
fante soprattutto la concerti-
•ta, molto applaudita. 

Di Mendelssohn ricorre il 
centoventicinquesimo d e l l a 
morte. Nato ad Amburgo nel 
1809. Mendelssohn mori a 38 
anni, il 4 novembre 1847, a 
Lipsia, E in questa citta — 
che fu anche di Bach — fece 
eseguire la Sinfonia-cantata 
(1840), op. 52 (compos ta per 
11 quarto centenario dell'inven-
sione della stampa). detta 
Lobgesang (Canto di lode), la 
quale, rifacendosi alia Nona 
beethoveniana e anticipando 
persino Mahler, si art:cola :n 
due grosst momentt. uno stru 
mentale; I'Altro anche vocale 
Intervengono due soprani <ee-
cellenti Lydia Marimpietri e 
Margaret Baker), un tenoie 
(una meravigha: Nicola Tag 
ger) e il coro (ottima presta-
Bione) per intonare — in te-
tfesco — frammentl di innl 
Stbllci. 

s\ mUpeUe di Wagner, cul 

questa Sinfonia non piaceva, 
diremo — era nuova nei con
certi di Santa Cecilia — che 
si tratta d'una affascinante 
musica, capace di unire in-
sieme le grand! «B» amate 
da Mendelssohn (Bach, Bee
thoven, Berlioz) in un gran-
dioso inno, felicemente fluen-
te e privo di retorica. 

Eliahu Inbal ha nobilmente 
e fervidamente decifrato i mo
tivi d'interesse che punteggia-
vano il concerto, conquistan-
dosi un caldo successo. Non 
si e perb sentito il suono del-
l'organo essendo scomparso 
Io strumento che c'era e n-
sultando insufficiente (oltre 
che jrnverente) il ricorso a 
un organo Hammond. 

e. v« 

Rivista 

Disney on 
parade 

Molto pubblico plaudente e 
molti colori alia <cprima» di 
Disney on parade al Palasport 
dell*EUR. Lo spettacolo consi-
ste in una serie di numeri, 
gradevoli per varieta di co-
stumi, di luci e di «effetti 
particolari». nel corso dei 
quali si awicendano sulla 
scena — presentati da brevis-
sime proiezioni cinematogra 
fiche — un centinaio dei piu 
noti personaggi del fantastico 
mondo di Walt Disney, da 
Topolino a Pluto, da Alice a 
Cenerentola. ai protagonlsti 
del Libro della giungla. 

Disney on parade risulta ve-
ramente piacevole e rlesce 
agevolmente a tenere viva 
1'attenzione del pubblico per 
quasi due ore e mezzo, rag-
giungendo momenti di auten-
tica suspense con alcuni eser-
cizi acrobatic! in altezza ese-
guiti — con un rischio che 
francamente ci sembra inuti
le — senza rete di protezio-
ne Gli unici ven grandi li
mit! dello spettacolo consisto-
no nel suo contenuto essen 
zialment*! perbenlsta tipico, 
del resto. di tutta la crea-
zione di Disney (e specie do
po la fine del New deal) che 
ormai non gllela fa piu a 
reggere il pasao con i tempi. 

vice 

Un'istituzione unica nel mondo 

A Mosca musica 
in un teatro 

tutto dei ragazzi 
Inaugurata I'ottava stagione — Piu di 
un milione e mezzo di giovanissimi 
hanno gia assistito agli spettacoli 

La Wertmuller 
sta finendo 

«Film d'amore 
e d/anarchia» 
Un film d'amore e d'anar-

chia owero stamattina alle 10, 
in via dei Fiort, nella nota 
casa di tolleranza...: questo e 
il titolo definitivo nel nuovo 
film di Una Wertmuller. Sog-
getto e sceneggiatura sono del
la stessa reglsta, impegnata 
attualmente nella fase conclu-
siva di montaggio. 

«Non ho voluto fare con 
questo film — ha detto Lina 
Wertmuller — un'apoteosi del-
l'anarchia, benche questa sia, 
a mio avviso, un'utopia illumi-
nante, che, in un mondo con-
fuso come il nostro. merita 
rispetto e suscita, proprio per 
la sua purezza, sentimenti di 
tenerezza ». 

La regista dei Basilischi, dl 
Parliamo di uomini e di Miml 
metallurgico ferito nell'onore 
ha inteso piuttosto continuare 
un ((discorso coerente» per 
ribadire l'impegno e, al tem
po stesso. l'ambizione di in-
durre lo spettatore a a recepl-
re problemi di fondo in chia-
ve grottesca». 

Come in Afiml metallurgi
co, la Wertmuller parte dal 
presupposto che il dramma e 
la commedia sono due facce 
di un'unica medaglia. La vi
cenda e sentimentale (lo in-
dica. del resto. il titolo), e si 
snoda in un contesto sociale 
— quello dell'Italia degli an
ni Trenta — nel quale Taspi-
razione alia giustizia e alia 
dignita puo fare commettere 
un atto assurdo. 

« Assurdo — precisa la Wert
muller — ma non inspiegabi-
le: conseguenza ineviLibile di 
certe premesse. II mio non e 
un invito, comunque. a met-
tere le bombe per disperazio-
ne — aggiunge — ma un gri-
do che suoni come la riven-
dicazione del diritto al ri
spetto ». 

In una casa di tolleranza, 
dove la tenutaria Salome e 
'Jna romagnola amata e ricer-
cata dalla rispettabile cliente-
Ia. si muove una schiera di 
«signorine». le quali sogna-
no Jean Harlow e assumono 
«nomi di battaglia* singola-
ri, come Zoraide, Lola, Tri-
polina. 

Un cliente, cugino di Salo 
me. Soffientini Antonio, detto 
Tonino. contadino lombardo. e 
venuto a Roma per uccidere 
Benito Mussolini. Non ha idee 
politiche chia re. e soltanto oc-
casionalmente viene ad essere 
im plica to in una faccenda piu 
grande di lui. Nella casa di 
tolleranza trascorre i giomi 
che precedono la data dell'at-
tentato. sentendo nascere !n 
se l'amore per Tripolina. Un 
sentimento che coesiste con 
il suo desiderio. non definito, 
ma intenso. di dignita e di 
giustizia, che lo conduce sul
le soglie della follia e che de-
termina il drammatico epilo-
go della storia. I protagonist! 
sono gli stessi di Miml metal
lurgico ferito nelfonore Gian-
carlo Giannin! e Mariangela 
Melato. Del cast fa parte an
che un attore proveniente 
dalla prosa, Eros Pagni. Gli 
estemi sono stati girati a Ra 
ma e in un paese del Veneto 
al confine con la Lombardia 
per csfatare la leggenda che 
certl fatti accadono soltanto 
nel Sud J>. Per la stessa ragio-
ne un commissarlo dl polizla 
ed un fasctsta sono rispettlva-
mente piemonteae e toscano. 

MOSCA. 30 
Con lo spettacolo-concerto 

Pusckin e la musica il Teatro 
musicale di Mosca per 1'infan-
zia ha aperto la sua stagione. 
II programma della- serata 
comprendeva frammenti di 
opere di compositori russi ispi-
rate alle opere del poeta come 
l'aria da Russian e Ludmila di 
Glinka. Aleko di Rachmaninov 
e La leggenda dello Zar Saltan 
di Rimski Korsakov. 

L'attuale stagione d I'ottava 
nella storia del teatro, il nu-
mero degli spettatori pud gia 
competere con le piu famose 
sale moscovite. 

Agli spettacoli del Teatro 
musicale per l'infanzia hanno 
finora assistito un milione e 
mezzo di bambini, anche delle 
altre citta dove gli artisti si 
sono recati in tournie. La com-
pagnia ha ammiratori anche 
all'estero: k conosciuta nella 
Repubblica democratica tede
sca, in Jugoslavia, in Canada, 
negli Stati Uniti. 

Sulle scene deU'unico teatro 
musicale del mondo per l'in
fanzia. si rappresentano so
prattutto opere liriche; ma il 
repertorio comprende anche 
drammi e commedie musicali. 
Per questa stagione il teatro 
presentera il suo primo bal-
letto. 

Dimitri Kabalevski e Tikhon 
Khrennikov hanno composto 
opere specificamente destina-
te alia compagnia 

II teatro ha oggi anche al
cuni centri c satelliti >. dove 
sia i solisti. sia i musicisti so
no bambini. Tra le compagnie 
piu attive sono quelle degli sco-
lari della citta di Sciolkovo. 
vicino a Mosca. dei loro coe-
tanei di Alma Ata. dei pionieri 
di Taschkent. 

A tutti gli spettacoli parte-
cipa sempre Natalia Satz. or-
ganizzatrice e regista-capo del 
teatro. Suo padre. Ilia Satz. 
fu un collaboratore dei fon 
datori del Teatro d'Arte di 
Mosca. Stanislavski e Demiro 
vie Dancenko. Subito dopo la 
Rivoluzione. insieme col pri 
mo commissario del popolo 
all'Istruzione pubblica. Anato
li Lunaciarski. essa si fece 
promotrice dello sviluppo del 
teatro drammatico per 1'in-
fanzia. 

Oggi neirURSS vi sono 44 
teatri drammatici per l'infan 
zia e piu di 100 teatri delle 
marionette, dove gli spettacoli 
vengono presentati in 27 lingue. 

TORINO, 30. ' 
L'Ente autonomo Teatro Re

gio di Torino ha annunclato 
11 cartellone della stagione li-
rlca 1972-'73, la ultima che si 
terra nella sede del Teatro 
Nuovo al Valentino: 1'anno 
venturo, come e noto, sara 
rlaperto — dopo trentasel an
ni —il ricostruito Teatro Re
gio. 

Sara un'opera di Giuseppe 
Verdi — che per tradlzlone 
apre le stagionl del Regio — 
ad inaugurare 11 1. dicembre 
prossimo l'attivita lirica: la 
scelta e caduta quest'anno sui 
Trovatore che. dlretto da Oll-
viero De Fabritiis e con la re-
gla dl Luciana Novaro, sara 
interpretato • nella « prima » 
ed In alcune repllche da Fla-
vlano Lab6. Licinio Montefu-
sco, Rita Orlandi Malasplna, 
Franca Mattlucci e Lorenzo 
Gaetanl. II Trovatore sara 
replicato sette volte, e In al
cune delle recite successive 
si alterneranno altrl Interpre-
ti. fra cui Angelo Mori. Hele-
nlta Olivares e Adriana Laz-
varini. 
• Seguira Cenerentola di 

Gioacchino Rossini, dlretta da 
Mario Rossi, con la regia di 
Giancarlo Sbragia. e la Inter-
pretazione — fra gli altri — 
dl Lucia Valentinl (una delle 
vincitrlc! del concorso per 
voci rossiniane della RAI-TV). 
Ugo Benelll. Sesto Bruscantl-
nl e Giorgio Tadeo. 
- A rappresentare il consueto 
appuntamento del Regio con 

.l'opera moderna e stato lnse-
rlto nel cartellone un trlttlco 
composto da Billy Budd del 
Ghedinl (che torna a Torino 
dopo 18 anni). da Una lettera 
d'amore di lord Byron dl 
Raffaello De Banfiled e da 
Pubblicita ninfa • gentile dl 
Gino Negri, entrambe in pri
ma esecuzione per Torino. 
Direttore del trittico sara Et
tore Gracls: la regia delle pri
me due opere sara curata da 
Filinpo Crivelli. e della ter
za dall'autore stesso. 

Seguira Gioconda. dl Amil-
care Ponchiell! dlretta da 
Gianfranco Rivoll. con la re
gia di Beppe De Tomasi. e 
l'lnterpretazione di Carlo Ber-
gonzl. Aldo Prottl. Orianna 
Santunione. Carmen Gonzales 
e Mima Pecile. Polch^ sono 
prevlste sette reoliche, alcu
ne rappresentazioni saranno 
Interpretate da altri artisti 
(fra cul Gastone- Limarilli. 
Giuseppe Taddel. Marcella De 
Osma, Stella Silva). 

Nel cartellone del Regio 
non manca ma! Wagner: que
st'anno andra in scena Lohen
grin in edizione italiana, dl
retto da Bruno Bartoletti. e 
con la Interpretazione dl Car
lo Cava. Gilbert Py. Katia 
Ricciarelll. Giuseppe Zecchil-
lo. La stagione sara chiusa da 

7 puritani dl Vincenzo Belli
ni: Armando Gatto ne sara 
direttore, Dario Dalla Corte 
regista, Nicolal Gedda, Crlstl-
ne Deutekom e Giullo Flora-
vantl gli Interpret! principall. 

Fuorl abbonamento e stato 
lncluso un ciclo dl quattro 
recite dl Boheme dl Puccini, 
dlretta da Nicola Rescigno, 
Interpret! Maria Pirazzinl e 
Otello Borgonovo. 

Settimane 
teatrali per 
il pubblico 
di Bucarest 

BUCAREST. 30 
Per stabilire un contatto vi

vo con il pubblico teatrale del
la capitale romena e stato de-
ciso di effettuare regolarmen-
te alcune « settimane teatra
li» con un programma denso 
e talvolta insolito. 

A giudizio dei collettivi tea
trali ci6 consente di conoscere 
piu da vicino gli spettatori. di 
elaborare uno stile, di valu
ta re criticamente i risultati 
delPattivita. di mettere insie
me un repertorio che interes
sa il pubblico. 

Settimane di tale tipo avran-
no luogo presto al Teatro Na
zionale. al Teatro Mik. al Tea
tro della Commedia. al Teatro 
Nottara. al Teatro Balandri. 

Durante tali incontri verran-
no presentati al pubblico i mi-
gliori spettacoli e le nuove ope
re che si preparano nei teatri 
della- capitale. II pubblico po-
tra assistere alle prove gene
ral! ed in tal modo avvicinarsi 
ai «segreti della vita dietro 
le quinte del teatro». incon-
trarsi con gli artisti piu ma-
turi e con quelli all'inizio del
la carriera. II programma del
le « Settimane » includera mat-
tinate speciali per i bambini e 
gli adolescenti. 

Un'altra iniziativa che figu
ra nel programma delle Setti
mane teatrali sono le serate 
dei c sostituti >: in tali spetta
coli i ruoli principali sono affi-
dati ad attori che di solito 
non recitano nelle parti dei 
protagonist!*. 

Anna Identici 
entra nel PCI 

La nota e brava cantante ha chiesto la tessera 
durante I'attivo delle comuniste milanesi 

c in breve 
Obiettivo su Lucky Luciano 

Tra pochi giorni cominceranno le riprese del film L'impe-
ratore di New York, di Riccaxdo Freda. 

U film, ispirato alia vita di Lucky Luciano, e frutto di 
una minuziosa documentazione. Gli sceneggiatorl infatti, si 
sono awalsi della collaborazione di numerosi italo-americani. 

Un film su Mafalda 
BUENOS AIRES. 30 

Mafalda, il popolare personagglo dei fumetti creato dal-
1'argentino Qui no e noto in tutto il mondo, sara portato sullo 
schermo. II film a disegnl animati costera trecentomila dol 
lari (pari a quasi 180 milionl di lire italiane) e richiedera la 

partecipazione di una clnquantina di persone. La regia sara 
di Jorge Catu. 

II film narrera un anno Intero della vita di Mafalda e dei 
suol plccoli amid: un anno dl scuola, glochl. vacanze. SI trat-
tera dl uno studio. In chiave sociale e psicologica, del nostri 
tempi, realizzato attraverso 1 gludizl acuti e sarcaatlcl dl un 
gruppo dl enfant* ttrribles. 

MILANO, 30. 
Anna Identici, la nota can

tante democratica, che gia nel 
corso della campagna eletto-
rale del 7 maggio. parteci pan-
do concretamente alle manife
stazioni del Partito. ha dato 11 
proprio oontributo al succes
so elettorale dei comunisti ita
liani. ha chiesto domenica a 
Milano, nel corso dell'Attivo 
delle donne comuniste. che si 
e svolto alia presenza della 
compagna Adriana Seroni del
la Direzione, di lacriversi al 
PCL 

«Dopo 1'esperienza vissuta 
nelle file del Partito non co
me cantante professionista 
ma, di fatto. come militante 
comunista — ha dichiarato 
Anna Identici — ritengo sia 
atto di coerenza chiedere la 
Lscrizione al Partito al quale 
mi sento legata da sentimen
ti profondi e la cui lotta di 
rinnovamento demccratico e 
socialists dell'Italia giudico 
essenziale per lo sviluppo del. 
la democrazia nel nostro pae
se e per la salvaguardia delle 
stesse istituzioni repubblica-
ne, oggi insidiate dall'involu-
zkrne del centro-destra». 

«Le attestazlon! di affetto 
e di stima che ho ricevuto in 
tutt! quest! rnesi e ancora do. 
menica a Milano. mi hanno 
fatto intendere come il PCI 
sia non soltanto un grande 
partito politico, ma una 
grande organizzazlone umana, 
volta in primo luogo a riscat-
tare le donne e a dare un 
contribute decisivo alia cau
sa della emancipazione fern-
minile. Ho ritenuto giusto pre-
sentare la mia rlchiesta di 
lscrizione nel momento In cul 
11 Partito e Impegnato in una 
grande azlone dl reclutamen-
to ed ho voluto fark) il glor-
no della stessa aperture di 
questa campagna polltlca che 
non h un problema tnterno. 
ma interessa tutte le forze de-
mocratlche. poich* un PCT piu 
forte, piu numeroso. piu capa
ce e earanzia di sviluppo de-
mocratlco per tutta la so-
cleta ». 

« Vogllo cogliere roccastone 
- ha concluso Anna Tdentlc! 
— per rlngraziare tutte le 
compagne che domenica a Mi
lano hanno voluto manlfesta-
re in modo commovente II lo
ro affetto e la loro contentez-
za dl saperml In prima flla 
accanto agli altrl compagnl 
mil* lotta del Partito ». 

« 

Riproposti 
a Salerno 
I parenti 
terribili» 

di Cocteau 
Noitro setrizio 

SALERNO, 30 
Scrltto nel 1038 da Jean Coc

teau, Les parents terribles e 
stato 11 testo d'esordio nella 
regia dl Luchlno Visconti. Era-
vamo nel '45, e quel lucldo 
teorema sull'egolsmo repres-
sivo dl una borghesla putre-
scente conservava una sua at-
tualita. Michel, nel cui panni 
ritrovavamo lo stesso Cocteau, 
era 11 camplone della «pu
rezza » glovanile, l'uomo nuo
vo che si librava come un an
gelo (e non a caso l'immagi-
ne dell'« angelo» ricorre 
spesso nel testl poetlcl dl 
Cocteau). Ingenuo e testardo, 
al di sopra del macchinlsmo 
lnfernale dell'« ordine » bor-
ghese, che fe sempre stato la 
negazlone della liberta e del-
rimmaglnazlone, la negazlone 
della Storia e dell'Arte. E 
Cocteau — Yenfant terrible 
della letteratura francese del 
Novecento, apostolo del futu-
rlsmo, del dadalsmo e del sur-
reallsmo — ha amato l'lmma-
ginazione poetlca, la creazlo-
ne, quanto la sua stessa vita; 
una vita dl eterno fanciullo 
In perenne combattimento 
con la miserla della sua fa-
mlglla, della sua «terrlblle» 
societa. Mi ritorna alia me-
moria / Che l'infanzia dagli 
occhi ingannatori / — scrive 
Cocteau neW'Eta ingrata — Si 
nascondeva negli armadi / Per 
far morire di paura. 

La poetica dl Cocteau ha 
una sua inimitabile e crudele 
dolcezza: Tutta la mia poesia 
e qui: Calco / L'invisibile (in
visible a voi). I Ho detto: 
«Inutile gridare, mani in al
to; »» / Al delitto travestito 
d'un costume inumano... 

Quest! quattro versl offrono 
la chiave per un'interpreta-
zlone del Parents terribles, 
oggi riproposto al pubblico sa-
lernitano dal circolo cultura-
le «II sipario», con la regia 
di Alexandra Kurczab (diplo-
mata all'Accademia Silvio D'A-
mico con un ottimo sagglo dl 
regia: Un caso fortunato di 
Slawomir Mrozek). I «paren
ti terrlbili» dl Cocteau sono 
del vegetali, e l'egoismo, la 
violenza. la totale mancanza 
d'amore sono il segno della 
loro disumanita. L'apparenza 
inganna, e Leo, zia di Michel, 
come un'asplde, e la piu ter-
rlbile quale autrice di un ln-
trigo che condurra Yvonne al 
suicldlo, perche sopraffatta 
dalla solitudine (incapacity di 
amare) lnvano combattuta at
traverso un amore possessive 
distruttivo. elargito con folle 
passione incestuosa al figllo 
Michel. 

La «crlsi» della bella fa-
miglia e una ferita irrimar-
ginabile frugata dal coltello 
arfilato ma spietato di un 
poeta: tutto e a incredibile », 
e la disumanita della coscien-
za borghese si nasconde spes
so sotto le macchie invlsibili 
di una rispettabilita delit-
tuosa. 

Alexandra Kurczab forse 
non si e chiesto quanto pos-
sa essere a attuale» oggi il 
testo dl Cocteau, un testo che 
cl appare " certo universale 
nella rappresentazione del 
conflitto tra conservazione e 
progresso (un conflitto che, 
soprattutto oggi, non e soltan
to generazionale), e lo ha mes-
so in scena con obbiettiva fe-
delta. 

E questa « fedelta » alia let
tera (e forse meno alio spi-
rito cartesiano che lo anima) 
del testo di Cocteau e anche 
il limite di uno spettacolo rea
lizzato con una compagnia di 
dilettanti dichiarati (diretta 
da Alessandro Nisivoccia). An-
zi, l'assenza di una malizia 
consumlstica e il pregio mag-
giore del «Teatro popolare 
salernitano ». Tuttavia, l'impe
gno artistico va ancora pre-
cisato e raffinato (per esem-
pio. assolutamente insufficien-
te rimpianto scenografico di 
Roberto Monastero. incapace 
di inserlre la commedia in 
una precisa sltuazlone stori-
ca), anche se almeno due de
gli attori (Regina Senatore e 
Teresa De Sio) hanno dato 
buona prova delle loro capa-
cita interpretative. Molto ef-
ficace, per esemplo, e stata 
resa i'ambiguita vischiosa di 
Yvonne, la mamma della fa-
miglia-«r carrozzone ». Alessan
dro Nisivoccia era Georges, 
Antonio Peluso 11 giovane Mi
chel. e Rossana Minoliti Ma
deleine. amante di Georges e 
del di lui figlio Michel. II pub
blico ha seguito con attenzio-
ne e ha applaudito la a reel-
tan. che si replica fino a do
menica. 

Roberto Alemanno 

— R a i %j 

controcanale 

Si discutero 
venerdi il 

dissequesfro 
dei «Racconti 

di Canterbury » 
BENEVENTO. 30. 

La discussion* sui disse-
questro del film / racconti 
di Canterbury dl Pier Pao
lo Pasolinl, che doveva aver 
luogo oggi davanti al Tribu
nate dl Benevento, e stata 
rinviata a venerdi, 3 novem
bre. II dissequestro, rlchiesto 
dal legal! del regista e del 
produttore Alberto Grunal-
di, dovrebbe essere la logl-
ca e giusta conseguenza del
la sentenza (gib peraltro de 
positaU) con la quale 11 Trl-
bunale stesso della citta 
campana ha pienamente as-
solto l'opera pasolinlana e 1 
suo! responsabill dalle accu
se dl «oscenita» e di «of-
fesa alia religione*. Come si 
sa, contro l'assoluzlone del 
Racconti di Canterbury si e 
appellata la Procure gene-
rale della Corte d'appello di 
NapoU. 

VERSO LA MORTE — Ab-
biamo Vimpressione che, per 
alcuni teleromami, i rias-
sunti che prededon'o alcune 
puntate non siano rivolti sol
tanto alio scopo dl ricapitolare 
la vicenda, ma anche al ten-
tativo di suggerire ai telespet-
tatori una interpretazione di 
quello che va scorrendo sotto 
i loro occhi. Tentantivo ap-
prezzabile, ma, temiamo, piut
tosto vano: perche", in real-
ta, questa interpretazione do
vrebbe invece venir fuori dal 
teleromanzo stesso, dall'impo-
stazione dei fatti e dei per-
sonaggi, tenuto conto anche 
del fatto che, al di la di qual-
siasi intenzione, e poi il rac-
conto vero e proprio che ft-
nisce irrimediabtlmente per 
condizionare I'atteggiamento 
di chi sta dinanzi al video. 
Forse, questa specie di inter-
vento a posteriori testimonia 
di un conflitto, o quanto me
no di una dialettica interna al 
gruppo di coloro che curano 
il programma: tra quelli che 
tendono al teleromanzo (tclas-
sicon, intessuto soprattutto di 
episodi e di sentimenti e volto 
a sollecttare I'identificazio-
ne del pubblico con il pro-
tagonista (tendenza preva-
lente, peraltro, nella politica 
generale della Rai-TV nel cam-
vo degli sceneggiati), e quel
li che cercano, invece, di im-
mettere nel racconto il dibat-
tito delle idee, con I'intento 
di suscitare nel telespetta-
tore un atteggiamento critico. 

Guardiamo, per venire su
bito ad un esempio concreto, 
quel che accade con il Joe Pe-
trosino. Come abbiamo scrit-
to e ribadito dopo aver visto 
le prime due puntate, in que
sto teleromanzo risulta netta-
mente dominante la figura del 
protagonista, destinato a rap
presentare il a bene » contro il 
«male» (la mafia): e, dun-
que, I'unico autentico con
flitto che emerge dal raccon
to & quello tra chi ricatta e 
sfrutta gli emigrati italiani ne
gli Stati Uniti (i maflosi) e 
chi combatte per salvare gli 
emigrati stessi mandando i 
mafiosi in galera o rispeden. 
doli in Italia o, addirittura. 
impedendone I'ingresso in 
America (Petrosino). 

Solo qua e la, finora, e ba-
lenata una terza componente: 
quella di chi sostiene che per 
salvare gli emigrati e com-

battere la mafia non bastano 
le mtsure poliziesche, perchi 
la mafia mette radtel solo 
quando trova un terreno fa-
vorevole. Ecco: questa terza 
componente, appunto, molto 
esile nella economia del rac
conto, e stata, invece, forte-
mente sottolineata nel riassun-
to che ha preceduto la terza 
puntata: anche se pot, nel 
corso della puntata stessa, e 
tornata pressocchi a scorn-
parire. 

Ancora una volta, infatti, 
Petrosino i apparso come il 
vero «cavaliere dell'ideale». 
personaggio a tutto tondo pro-
ticamente senza antagonisti 
(magnificamente interpretato 
te). Anche in questa puntata 
abbiamo assistito quasi esclu-
sivamente al cammino del-
l'« eroe »: la cui statura e sta
ta, anzi, ulteriormente esalta-
ta da alcuni episodi, come 
quello attinente alle indaaini 
destinate a far luce sull'in-
nocenza del giovane presunto 
assassino o Valtro relativo al
ia decisione di Petrosino di 
continuare la missione in Ita
lia, nonostante le minacce di 
morte che si vanno adden-
sando sui suo capo. Da questo 
punto di vista, I'unico brano 
volto a introdurre una proble-
matica piu complessa era 
quello dell'incontro con il ca
po di gabinetto di Giolitti 
(magni camente interpretato 
da Antonio Battistella), nel 
quale emergevano alcune ra-
did politiche della questione 
maflosa totalmente ignorata 
da Petrosino nella sua azione. 

Anche questo incontro, tut
tavia, rimaneva un po' ester-
no al resto, e troppe cose, in 
esso, erano dette solo per al-
lusione. Tanto che il anon 
capisco nulla di political di
chiarato da Petrosino, anzichi 
come un limite del poliziotto 
rischiava di apparire come il 
solito riftuto delle persone 
«per bene » di lasciarsi invi-
schiare «nelle cose sporchev. 
Rischio assai pericoloso, per-
chi cost si pud anche arrivare 
a incrementare la convinzione 
che, in realta, Petrosino fosse 
davvero I'unico che avesse ra-
gione e fosse disposto seria-
mente a combattere la mafia, 
salvo i Ktradimenti* di quel
li che lo circondavano. 

g. c. 

oggi vedremo 
MANDRIN (1°, ore 21) 

Va In onda stasera la quinta puntata dello sceneggiato te-
Ievisivo realizzato da Philippe Fourastie. II re di Francia, de-
ciso a liberarsi a qualsiasi prezzo del pericoloso eroe-bandito 
Mandrin invia nella regione il fido colonnello Fischer, al co-
mando di regolarl truppe dell'esercito francese. II nostro pro
tagonista riuscira ancora una volta a tener testa agli awer-
sari, nonostante la schiacciante superiority numerica: in un 
violentissimo scontro, gli uomini di Mandrin respingono i 
soldati ma, alia fine, gli sparuti superstiti della banda sono 
costretti alia fuga attraverso le Alpi. Mandrin e ferito e si 
rifugia in Savoia ove il fidato Manot compie alcune imprese 
spacciandosi per il suo capo. I risultati, perd, non sono piu 
quelli di una volta, e la fama di Mandrin sta pian piano scorn-
parendo... 

PASSATO PROSSIMO (2°, ore 21,15) 
Si conclude, con 11 programma di stasera, il servizlo di Ste-

fano Munafd ed Enzo Pecora intitolato Propaganda e realta 
del Terzo Reich, La trasmisslone di oggi prende spunto dal-
l'ascesa al potere dl Adolf Hitler e daU'allucinante processo 
di nazificazione della Germania che ne segul. Sowertita ogni 
istituzione democratica sciolti i partiti politici e le organiz-
zazioni sindacali. Hitler e il suo «braccio destros Goebbels 
ottengono, infine, anche l'asservlmento incondizionato della 
«giustizia». II nazifascismo, a questo punto, non pud fare a 
meno della propaganda che, attraverso l'lmpiego capillare dei 
principali strumenti di comunicazione di massa, present! agli 
occhi del popolo tedesco la Germania come un aideale mo-
dello» dl stato. 

GIUSEPPE MAZZINI (1°, ore 22) 
E' in programma stasera 11 secondo ed ultimo episodio di 

questo singolare sceneggiato televisivo dedicato a Giuseppe 
Mazzini, nel centenario della morte. Nella trasmisslone vedre
mo Mazzinl tornare pieno di entusiasmo in Italia dopo il 
breve esilio londinese: siamo nel marzo del 1848 e Milano 
insorta deve far fronte alia piu barbara delle repression!. 

programmi 
TV nazionale 

9,30 Trasmissioni scolft-
sticho 

12,30 Sapero 
Replica della quinta 
puntata di xScienza, 
storia e society ». 

13.00 I corsarl 
• Sylvie >. 
Telefilm. Regia dl 
Claude Barma. Inter
pret!: Michel Le Ro
ver, Christian Bar-
bier. 

13.30 Teleglornale 
14X10 Una lingua per tutt! 
15,09 Trasmissioni scola-

sticha 
17,00 Fotostorle 

II nodo al fazzoletto 
17,30 Teleglornale 
17.45 La TV del ragazzi 
18*45 La fade oggi 
19.15 Antologia di sapere 
19.45 Teleglornale sport • 

Cronache italiana 
2030 Teleglornale 
21,00 Mandrin 

Quinta puntata. 
Interpreti: Pierre Fi

bre, Monique Mo-
rellL Diego Miche-
lottl, Armand Me-
stral, Andrea Aure-
II. Regia di Philip
pe Fourastie. 

22.00 Giuseppe Mazzinl 
Seconda parte. 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
10,00 Programma cinema-

tog rafico 
(Per la sola zona di 
Flrenze) 

214)0 Telegiornale 
21,15 Passato prossimo 

« Propaganda e real
ta del Terzo Reich > 

22,15 L'amico fantasma 
•Invito al castello> 
Telefilm. 
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