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Dopodomani 
Fassemblea 
del cinema 

La promuovono le associazioni degli autori e degli 
attori e i tre sindacati del lavoratori dello spettacolo 

Martedl sera alle 21,30. a 
Roma, presso la Casa della 
Cultura. Largo Arenula 26, a-
vra luogo 1'annunciata assem-
blea del cinema italiano, pro-
mossa dalle tre organizzazioni 
sindacali dei lavoratori dello 
Spettacolo. FILS-CGIL. FULS-
CISL e UIL-Spettacolo. dalle 
due associazioni degli autori 
cinematografici, ANAC e 
AACI. dalla Societa attori ita-
liani. SAI. 

L'assemblea, il cui ordine 
del giorno verra reso noto suc-
cessivamente. e stata decisa 
per esaminare la situazione di 
paralisi creatasi nel gruppo 
cinematografico • pubblico. e 
che e sfociata nelle dimissioni 
di Mario Gallo da presidente 
dell'Ente gestione cinema: e 
comunque certo che, partendo 
da questi fatti, verra dibattuto 
tutto l'arco dei problemi che 
travagliano il settore del ci
nema. 

«II ratto dal serraglio » a Roma 

Mozart ridotto 
a frivolo balletto 
La regia molto discutibile e curata 
dal direttore d'orchestra Peter Maag 
Peter Maag, direttore d'or

chestra ormad di larga popo-
larita, ha smanito pert da 
qualche tempo un piu control-
lato senso della mlsura. E clo 
gli e successo da quando dl-
resse a Roma (Audltorlo) uno 
spavaldo concerto, con musl-
che In prevalenza degli 
Strauss del valzer. Pu un bel 
concerto, ma, da quel mo-
mento, Peter Maag ha assun-
to un atteggiamento piti fri-
volo e spregiudicato. 8e ne 
ebbe un primo segno in un 
nuovo concerto all'Auditorio 
risoltosl non certo a vantag-
gio dl Ravel, cui 11 program-
ma era dedicate. Se ne ha ora 
la conferma, in occasione del
la ripresa, al Teatro deH'Ope-
ra, del Ratto dal serraglio. 
di Mozart, in lingua ltaliana 
(il che ha comportato gratui-
te Invenzionl nel testo recita-
to). 

Dl questo spettacolo, Peter 
Maag e il responsablle fino 
in fondo, avendo lui stesso 
approntato la regia, inqua-
drandola tra le scene, piutto-
sto dispersive, di Yasmlna 
Bozin che e poi la mogiie del 
direttore-reglsta. Pud darsi 
che una schiera di piccoli 
Maag sla anche disseminata 
in palcoscenico. magarl tra 
gli sciagurati mimi che com-
paiono (Mozart non 11 aveva 
chiamati). a un certo punto, 
per intimidlre Oostanza. 

Dove gli e stato possibile, 
Maag ha sempre sospinto la 
azione in una sorta di ballet
to del quale ha acoentuato un 
disdicevole aspetto buffonesco. 
E cib ha fatto di Osmino un 
pallone gonflato. cost prepon-
derante, poi. da dlstruirgere 
la vitalKa e la dignita di Se-
lim Pascia e dei suoi pri-
gionleri. 

H sultano ha acqulstato dal 
pirati, tra l'altro, due donne 
(padrona e camerlera. Costan-
za e Bionda) che resistono al
le galanterie e preparano con 
i loro legittimi fidanzati la 
fu*a dal serraglio. 

Le due coppie fuggitive ven-
gono rlacciuffate, ma il sulta
no. per quanto abbia anche 
altri contl da regolare con 
uno dei fuggiaschi. da nrova 
di magnanlmita ooncedendo 
ai prigionieri di tornarsene a 
casa. 

Mentre in Osmino si suole 
configurare (ma non sono in-
dispensabili certl eccessi) la 
grettezza piu ottusa. In Se-
lim Pascia si celebra. invece. 
il sovrano illuminato. Bene, 
a prescindere da altri squl-
libri deJla regia. Peter Maag 

[ ha preso proprio alia lettera 
l'idea del sovrano illuminato. 

I per cui. alia fine, quando gli 
spagnoli (le due coppie) si 
awiano verso la nave, si veri-
fica sulla scena un'eclissi. pio-

Ivono laoislazzuli polverizz^ti. 
le miracolosamente si accendono 
lnon soltanto certl candelabri 
che una folia di portatori ave
va appunto portato. ma anche 
le aureole sulle teste d'una 

I folia immensa. 
Nel libretto, il fidanzato di 

I Oostanza, nobile spagnolo. rie-
Isce a penetrare nel palazzo, 
Ifacendosi passare per un in-
gegnere italiano. Peter Maag 

I ha pensato che fosse un an-
Itenato di Guglielmo Marconi, 
] II quale ha premuto un botto-
jne e. zacchete. la luce fu. Se 
I si fossero accesi anche certl 
I ornament! che pure il pubbll-

Morto o Porigi 
il regista 

Andre Borsocq 
PARIGI. 3 

II regista e scenografo tea-
Itrale Andre" Barsacq e morto 
loggi in un ospedale pariglno, 
I dove era stato ricoverato per 
linfarto. 

Andre Barsacq aveva 64 
lanni, ed era nato in Russia. 
I Come scenografo, esordi nel 
11928 con Dullin; dopo il "30 
I la sua attivlta si feoe vasta 
le varia, sconfinando anche, 
I dal teatro, nel cinema, e piu 
Itardl nella televisione. Da ol-
I tre un quarto di secolo diri-
lgeva a Parigi II Theatre de 
ll'Atelier. dove mlse in scena, 
loltre a una suz. commedia, 
\Agrippa, gran numero di te-
lati classic! e modern!. Tra 
If suoi autori preferitl, I rus-
ltf (del Fratcllt Karamazov 

Dostoievski curd anche una 
|mgia in Italia) e, in campo 

Jean Anouilh. 

co pub avere sul capo, il col-
po d'occhlo sarebbe stato as-
sal piu suggestive 

Occorre perb dire che il 
colpo d'orecchlo non era ma
le. L'orchestra ha trovato bel
le sonorita (e Mozart ne ha 
inventate alcune genlali), 
mentre 1 cantanti erano in 11-
nea per una buona realizza-
zlone vocale. Diciamo di Lui-
gi Alva (Belmonte) e dl So-
nla Foot (Costanza) mirabll-
mente canori, nonche di Emi
lia Ravaglia (Blonde: nervosa 
e vivace al punto giusto) e dl 
Antonio Bevacqua (Pedrillo) 
che ha saputo unlre, alia brll-
lantezza della recitazione, una 
gustosa vocalita. Noel Man-
gin. bravlssimo. ha spadroneg-
giato nella parte dl Osmino 

II pereonaggio di Selim Pa-
scia (non canta) e stato rea-
lizzato da Achllle MlHo 

Gli applausi non sono man-
cati e 11 pubblico ha anche 
dimostrato di dlvertirsl. Ma 
dubitlamo che sulla base di 
uno spettacolo come questo, 
Goethe che aveva in mente 
qualcosa del genere anche lui, 
avrebbe potuto dire, come dis-
se al suoi tempi: «tuttl 1 no-
stri sforzl di mantenerci entro 
I limiti semplici e rlstretti an-
darono perdutl 11 giorno in 
cui apparve Mozart. H suo 
Ratto dal serraglio ha spaz-
zato via tutto e del nostro la-
voro non si e piu parlato...n. 

e. v. 

L'assoluzione 
di « Ultimo tango » 

Bertolucci: 
«una sentenza 

importante 
per la liberta 
d'espressione» 

NEW YORK, 3 
La notlzla deU'assoluzione 

di Ultimo tango a Parigi fe sta
ta comunicata per telefono 
dall'Italia a Bernardo Berto
lucci, che si trova a New York 
per la « prima » amerlcana del 
film, 

«E' magnlfico — ha dlchia-
rato il regista —; per 11 mo
menta posso solo dire che, a 
mlo parere, questa sentenza e 
importante non solo per 11 mlo 
film, ma per la liberta di e-
spressione in Italian. 

Ultimo tango a Parigi, dopo 
essere stato presentato — co-
m'e noto — con successo nello 
ottobre scorso al Festival dl 
New York, e entrato dall'altro 
lerl nel normale clrcuito cine
matografico degli Stati Uniti. 
II film e attualmente proiet-
tato soltanto in un piccolo lo
cale dl Manhattan: sebbene 
11 cinematografo sla poco ca-
plente. gia sono stati venduti 
bigllettl per un totale di 
150.000 dollar 1 (pari a quasi 90 
milloni di lire italiane). 

Le recensloni pubbllcate dal 
glornali amerlcanl sono, In ge-
nerale, calorose. II New 
Yorker aveva gia scritto che 
Ultimo tango a Parigi «dovreb-
be diventare una pletra milia-
re nella storia del cinema», 
mentre 11 New York Daily 
News attribulsce al film dl 
Bertolucci le quattro stellette 
che costitulscono il masslmo 
del giudizio critico del gior-
nale. 

II critico del New York Post 
afferma che 11 film, al primo 
impatto, gli provocd un po* dl 
disgusto, ma che questa sen-
sazlone e del tutto scomparsa, 
dopo una seconda vislone 

L'autorevole recensore del 
piu influente giornale della 
metropoli. 11 New York Times 
(II quale ha pubblicato anche 
un'Intervista con il regista), 
pur esprimendo qualche rlser-
va sul « romanticismo totale e 
un po' fuori modan dl Ultimo 
tango, afferma che il film ae 
bello, coraggioso, pazzo, teme-
rarlo » 

La commedia di Goldoni a Genova 

< Casa nova > in una 
Yenezia in declino 

La regia di Luigi Squarzina porta alia luce, al di la 
della predominante comicita della yicenda, il clima 
malinconico degli ultimi decenni della vecchia repubblica 

Una nuova 
assoluzione 
per Pasolini 

BENEVENTO. 3 
Pier Paolo Pasolini, regista 

del Racconti di Canterbury, 
e stato assolto,dal Tribunale 
di Benevento dall'accusa di 
diffamazione nei riguari del-
rOrdine del cappuccinl, per-
ch6 «il fatto non sussiste ». e 
da quella di offesa alia rell-
gione dello Stato, perche ail 
fatto non costituisce reatos. 

Dal nostro inviato 
GENOVA, 3. 

Dopo Una delle ultime sere 
di Carnovale e / rusteghi lo 
Stabile di Genova presenta, 
sempre con la regia dl Luigi 
Squarzina, La casa nova, ap-
partenente alio stesso mo-
mento creativo dl Goldoni (la 
commedia e del 1760) e che, 
seppure sotto una maschera 
dl placevolezza e di amabi-
llta, nasconde la stessa ama-
rezza, lo stesso rlpensamento 
quasi critico sulla realta ve-
neziana del tempo, la stessa 
mallnconla. Al centro della 
vicenda e'e questa « casa no
va)) di orlglnl autoblografi-
che, che, come narra 11 Gol
doni stesso, proprio In quel-
l'autunno del 1760 egli aveva 
dovuto traslocare, e sapeva 
sulla propria pelle 1 fasti dl 
e le pene di un cambiamento. 
Gil vlen fatto di allarsare 
11 suo discorso, e di chleder-i 
si, con l'arla dlvertita di chl 
vi racconti un aneddoto, se 
questo cambiamento, se il 
cambiamento sla dawero uti
le; se esso valga la pena di 
essere fatto, se non sarebbe 
megllo non farlo, tornare ln-
dietro, starsene nel proprio 
buco, confinati nella famlglla 
e nella tradizlone. E allora In-
venta la favola dl Anzoletto 
che mette su casa nuova per 
andarcl a stare con la giova-
ne mogiie, ragazza alia moda 
con tanto dl cavalier serven-
te: e fa 11 passo piu lungo 
della gamba, perch6 ormai e 
senza un quattrino, assediato 
dai creditorl, il padrone della 
vecchia casa e quello della 
nuova. 

Conflitto di 
generazioni 

Dietro alia favola s'erge 
ammonitrice la flgura dl Cri-
stofolo, 11 vecchio zio di An
zoletto, che del nipote non 
vuol piti saperne: un ablsso 
lo separa dal glovane, lui 
che e aweduto e prudente, 
laudatore del buon tempo an-
tlco, quando 1 glovanl fa-
cevano quel che veniva loro 
ordinate dal padri, rispar-
miatore assiduo e lavoratore 
onesto. Anche qui dunque e'e 
quel conflitto,tra le.genera-.. 
zionl; le nuove il cambiamen
to lo vogllono, le vecchie re
sistono e fanno appello a cl6 
che di male pud venlrne. 

Sulla base dl questo con-
trasto dl fondo nascono 1 
personaggi: 11 debole Anzo
letto; la prepotente e furba 

Cinema 

Super Fly 
Campione d'incasso, in Ame

rica, del «cinema nero». Su
per Fly sta avendo gia un se-
guito, «girato» dalle nostre 
parti, con la regia dello stes
so attore protagonista. Ron 
O'Neal. Regista del primo Su
per Fly, che appare ora sugll 
schermi romani, e invece Gor
don Parks jr.; il quale, come 
suo padre Gordon Parks sr. 
(quello della serie di Shaft), 
viene dalla fotografia, e da il 
meglio di se proprio negli 
score! gelidamente documen-
tari del suo Iavoro. 

H personaggio centrale dl 
Super Fly (il titolo appartiene 
alia terminologla del mondo 
dei tossicomani) e un forte 
spacciatore di stupefacenti, 
dalla pelle scura. Egli decide 
un giorno d'investire ogni ri-
sorsa in un affare da un mi-
lione di dollar!, e di ritirarsi 
quindi a vita privata. Nono-
stante il tradunento del suo 
socio, ma potendo contare sul-
l'aiuto devoto delta propria 
donna, e sulle preziose infor-
mazlonl fomitegli daH'uomo 
che lo ammaestro nel periglic-
so mestiere. il nostro (nell'ori-
ginale il suo soprannome e 
Priest, cioe Prete, ma tale ri-
ferimento k scomparso nella 
versione ltaliana) flnisce per 
trionfare sul boss della droga 
e su quelli della polizia: due 
potenze che hanno tra loro lo-
schi legami. 

A parte la luce che getta su 
questo aspetto della faccenda, 
peraltro non inedito. Super 
Fly e un film misUficatorio: 
non gia percrte sostenga che, 
negli Stati Uniti. i « neri» so
no spinti dall'iniqua organiz-
zazione sociale ad awelenare 
gli altri e se stessi — qui c'& 

infatti un elemento dl scot-
tante verita —, ma perche, al 
problema cost sollevato, offre 
una soluzione «indivlduale» 
tanto consolante quanto incre-
dibile. II tutto, poi, rawolto 
in una confezione che, seppu
re aggiornata aU'esterno (un 
vago sapore di autenticita in 
certe immagini a colori, la 
piacevole colonna sonora di 
Curtis Mayfield), rimanc tlpi-
camente hollywoodiana. Ac-
canto a Ron O'Neal, hanno 
spicco la bella Sheila Frazier, 
Carl Lee, Julius W. Harris, 
Charles McGregor. 

Ma che razza 
di amici! 

Richard, direttore artistico 
di una rivista e scrittore al 
suo primo successo, viene ri
coverato in clinica per un pic
colo intervento chirurgico; ma 
sopraggiungono complicazioni, 
sempre piu gravi. Mentre Ri
chard sta fra la vita e la mor-
te, nel reparto rianimazlone, 
la mogiie Julie, circondata dal
la sollecitudine non sempre 
sincera n6 sempre onesta di 
parenti e amici. scopre alcune 
sgradevoli verita sul conto del 
marito: ne individua raman-
te stabile, e molte altre occa
sional!; cerca goffamente di 
vendicarsi, progetta il divor-
zio, ma non pud sciogliersi 
daU'amore e dalla pena per 
il suo uoir.o. La immatura fi
ne di cestui vanlflca, a ongi 
modo. qualsiasi altro dilem
ma. Julie resta dawero sola, 
con I due flglioletti. 

Prodotto e diretto da Otto 
Preminger (sceneggiatura di 
Esther Dale, adattamento di 
David Shaber. dal romanzo 
di Lois Goul) Ma che razza di 
amici! alterna, senza troppa 
coerenza. toni di commedia. e 
addirittura di pochade. a ca-

r in breve 
Recital di canzoni proibrto in Spagna 

MADRID, 3. 
Le autorita di El Ferrol hanno Impedito al Duo Los 

Juglares dl tener una serie di concert! gia programmati in 
un teatro locale. II prowedlmento e stato preso perche nel 
repertorio dei due cantanti figuravano alcune liriche del 
grande poeta cubano Batista Nicolas Guillen. 

Film messicano sni figll di Cortez 
CTTTA' DEL MESSICO, 3. 

El jutcio de Martin Cortez h \\ primo film comlnciato 
a realizzarsi in Measico, nel 1973. Scritto e diretto da Alejandro 
Galindo. il film si rifa ai prtml arm! della conquista del 
Measico, descrivendo un contrasto fra due figli del conqui-
»tatore Heman Cortez, ambedue dl nome Martin, uno nato 
nel Messico e 1'altro In Spagna, I due ruoll sono interpretaU 

da Goncalo Vega e Juan Pelaes. 

denze traglche. La plttura del 
costume (anche sessuale) del
la borghesla (anche intellet-
tuale) amerlcana non e nuova, 
ma ha tinte vivaci: si vedano 
la sequenza del cocktail e quel 
la del csalottov che si costi
tuisce dentro l'ospedale. Pur 
le puntate polemiche sulla or-
ganizzazione sanitaria e sulla 
boria professionale del medic! 
hanno una loro acutezza. Quel
lo che manca al colorato film 
e un nucleo problematico suf-
ficientemente chlaro e denso, 
che tolga alia vicenda e al 
suoi sviluppi ogni sospetto dl 
frivolezza e dl lenociniol No-
tevole e, comunque, l'interpre-
tazkme di Dyan. Cannon, che 
si conferma attrioe dalla 
« grinta » inconsueta. Nel con-
torno. il ben caratterizzato 
James Coco, l'atletico Ken Ho
ward, la seducente Jennifer 
OTTeill, Laurence Luckinhill. 
e qualche vecchia gloria, piu 
o meno famosa. di Hollywood: 
Burgess Meredith, Sam Leve-
ne, Nina Poch, ecc. 

ag. sa. 

Musica pop 

Tempest 
Capeggiato dal percussionl-

sta Jon Hiseman, gia leader 
degli scomparsi Colosseum, 
Tempest e un gruppo britan-
nico nuovo di zecca soltanto 
in apparenza, giacch6 si av-
vale dell'apporto d! strumen-
tisti fin troppo collaudati dal 
rock stage londlnese. Accanto 
al possente Hiseman. infatti, 
flgura il cantante Paul Wil
liams (ex-Juicy Lucy) e un al
tro ex componente del fran-
tumato cColosseoit. il glova
ne bassista Mark Clarke, che 
per un breve periodo ha fatto 
parte degli Huriah Heep. 

E, difatti, questo concerto 
romano dei Tempest non ci 
dice nulla di nuovo: il gruppo 
si muove sulle note di un hard 
rock piuttosto consunto e mol
to manleristico, sorretto tut-
tavia con precisione dall'abi-
lita professionistica di Jon 
Hiseman, il quale sembra sod-
dlsfatto di mettere In mostra 
le sue dot! di fenomeno da 
baraccone. Nonostante alcunl 
vaghl accenni ad un blues di 
ampio resplro armonico. il 
complesso non si preoccupa 
ecoessivamente di dare un'inv 
pronta personale alle esecu-
zionl e qualsiasi allusione a 
schemi improwisativi si risol-
ve in uno show ad uso e con-
sumo di Hiseman e del suo 
drumming poderoso, rationa
le ma ben poco rappresenta-
tivo. Ascoltare per piu dl mez-
z'ora la sua monotona parata 
ritmica e stato. in deflnitiva, 
dawero un inutile eroismo. 

d. g. 

sua mogiie; la sorella di lui 
che odla la casa nova perche" 
crede dl non potervl piu ve-
dere il suo amore, 11 Loren-
zin sprovveduto che spera 
che qualcuno gli compri (co
me s'usava) una carica con 
annessa rendlta: le due di
verse sorelle del piano dl so-
pra, la maritata Checca e la 
nubile e vogllosa Rosina, che 
poi sono, guarda caso, cu-
gine del Lorenzin; I due « ari-
stocratlcln decadutl e scroc-
cord; l'onnlpresente Lucietta, 

. la camerlera che vi esprlme 
la vltaHta popolaresca. E ci 
sono inflne gli operai, gli ar-
tigiani che stanno lavoran-
do a preparare la casa nova: 
tappezzieri, falegnaml. mura-
tori, tutti presl da questo Ia
voro che dara loro, alia fine 
della glornata, una miser a 
ricompensa. 

Essi non sono «pittore-
schi»: la scena prima del 
primo atto, con quel fervore 
di opere nell'appartamento 

- vuoto, ci presenta una plcco-
la realta, quella dl gente che 
sta al di fuori della favola 
e della storia. Un «quarto 
stato» in nucel Sarebbe for-
se troppo dirlo; comunque, a 
loro nulla importa della vi
cenda del sor Anzoletto e 
dl quel bel tlpi; loro fanno 
il Iavoro e ne vogllono glu-
sta mercede. Sono testlmonl 
della favola: la vedono svol-
gersl sotto i loro occhl, non 
intervengono se non con la 
ammonitrice presenza. 

Ecco dunque la regia di 
Squarzina partire da qui: da 
questi operai che vediamo at-
traverso le due all di una 
tenda blanca da Iavoro appe-
sa a una scala al centro del
la scena. L'azione si svolge 
in controluce e in traspa-
renza, per poi sciogliersi con 
la dlscesa della tela e l'ac-
censlone delle luci In palco
scenico. Ma gli operai sa-
ranno quasi sempre 11, sem
pre muti testlmonl: del fal-
limento della famiglia, del 
disperdersl della ricchezza, 
del rientro in seno aH'ordine 
antico di quella borghesla In-
capace di consistere. Venezia 
e alia fine. Ma la borghesla 
non lo sospetta nemmeno, e 
crede di potersi salvare rl-
tornando tra le braccla dei 
vecchi Crlstofolo. Goldoni 
parteggla per loro? Forse, 

i per ragloni soprattutto mo-. 
rail e di buon costume (do
ve avrebbero portato 1 co-
stumi nuovi delle spese paz-
ze, dei ciclsbei, della premi-
nenza della mogiie, delle don-. 
ne alia moda?); ma non e 
difficile Ieggere dietro la re-
slpiscenza dei personaggi dl 
questa Casa nova un che di 
lronlco, di presa a gabbo, dl 
mistiflcazlone. Prima la so
rella Meneghlna, poi la «nc-
vlziap Cecilia, poi il marito 
Anzoletto si prostemano da-
vanti a Crlstofolo, gli dichla-
rano 11 loro pentimento; e 
questo burbero ha facile glo* 
co nel volersl esibire come 
beneflco, a patto che «loro», 
i glovanl, facclano ammenda. 
Ma e un'ammenda sincera? 
O un espediente. In attesa che 
11 vecchio muoia? 

Quanta mallnconla in tutto 
questo. Lo spettacolo la enu-
clea e la sottolinea, soprat
tutto nella descrizione della 
disperazione dl Anzoletto (lo 
attore Omero Antonuttl) e 
nella costruzlone della trama 
che Imbrlgliera 11 vecchio 
Crlstofolo (un bravo Eros 
Pagni, duro e legnoso come 
11 personaggio richiede, e ca-
pace dl cedere appena si ac-
corge della sua facile vitto-
ria) da parte della sora 
Checca. un'eccellente Lilla 
Brignone (che ne fa un ca-
polavoro di pettegolezzo e di 
finte buone maniere, una don
na ancora una volta dominan-
te la vita sociale nella Vene
zia fine Settecento: Goldoni 
non ci dice e non ci fa ve-
dere che cosa lei faccia per 
convincere definitivamente il 
vecchio a recedere dal suo 
atteggiamento negativo, ma 
solo ci mostra 1'arte sua del 
raggiro a fin di bene, e poi 
rimanda la soluzione a una 
scena che non e'e; quando 
la rivediaroo tutto e gia sta
to fatto). 

La condizione 
della donna 

All'ombra dl Checca vive 
la sorella nubile Rosina, in-
terpretata da Lucilla Morlac-
chl; un personaggio che apre 
ablssi sulla condizione della 
donna nella famiglia veneta 
di allora. La Morlacchl ce la 
caratterizza come una ragaz
za mortificata (persin nel-
I'ablto), con voglia repressa 
di liberta; molto bello & 11 
momento in cut alia fine Lo
renzin (Gianni Penzl) e la 
Meneghlna (Maria Grazia Spi
na) si sposano dandosi la 
mano, e lei va vicino e mette 
le sue mani sopra di loro, 
con invidia triste. Margheri-
ta Guzzinati e Cecilia, la « no 
vizza» plena di pretese e 
dl Iussl; ha imponente flgu
ra, ma la preferiremmo me
no autoritaria e piu calcola-
trice. Piu bor^iese. 

A flanco di questa chlave 
malinconica, Squarzina ha 
usato, naturalmente, quella 
comica. Come non farlo con 
un testo quale La casa nova, 
pleno di situazion! buffe e 
di dlalogo divertente? Ma 
forse 11 comico gli ha preso 
la mano, talche invece di una 
convergenza verso un eslto 
omogeneo, sent! nella rappre-
sentazlone un po' uno lato, 
una oesura tra I due piani; 
e quello comico ha natural
mente 11 soprawento, con 
conseguente diminutions'- dl 
capacM dl arrivare a un 

discorso attuale. Perno del 
gioco comico 6 11 personag
gio di Lucietta, interpretato 
bellamente da Lina Volon-
ghi; e questo suo gioco e 
talmente comunicativo da 
colnvolgere tuttl. Divertentl 
ma un po' di manlera i due 
ciclsbei, anche se vi sent! 
sotto l'attenzlone dl una de
scrizione di classe del due 
aristocratic! decadutl. Sono 

Giovanni Galavottl, un gros-
so tacchlno tutto plume e 
or) sul suo abito di lusso che 
per lui e II ferro del mestiere 
per scroccare pranzl dagli 
sclocchi borghesi; e Adolfo 
Penogllo. II capo degli ope
rai fe Camlllo Mllll, sempre 
a posto. 

Gli applausi 
del pubblico 

La scenografia e di Gian-
franco Padovanl: bella nella 
scena Inlziale (la casa nova). 
e anche In quella che ripro-
duce l'appartamento delle due 
donne del piano dl sopra, 
e tuttavla, a nostro gusto, un 
po' macchlnosa nei cambl 
(che avvengono a sallscendl 
e. sempre a vista, con girl 
di quinte). macchlnoslta che 
non si addice del tutto. cl 
sembra, al clima sfatto che 
dovrebbe regnare nella casa 
nova, alia sua poverta co-
stretta. Gradevoli 1 costuml. 
sempre dl Padovanl. Commen-
to musicale. inteso a sotto-
lineare 1 moment! malinco-
nlcl, dl Dorlano Saraclno. 
Pubblico festante alia prima 
di venerdl. e lunghi applausi 
a tutti. piu volte evocati, con 
Squarzina, alia ribalta. 

Arturo LazT^ri 

Nove fi lm 
inediti 

da domani 
al Farnese 

- Da domani, lunedl, slno al 
24 febbraio, a inizlativa del-
l'AIACE, saranno presentati al 
cinema Farnese d'essai, In pri
ma vislone per Roma, nove 
film — quasi tuttl apparsi In 
occasione di important! ma-
nlfestazionl internazionali 
(Cannes, Pesaro, Venezia, Lo
carno, ecc.) — che, pur aven
do suscitato vasto interesse 
allorche sono stati proiettati 
in altre citta, non sono anco
ra conosciuti dal pubblico ro
mano. 

I film in programma sono: 
L'ora dei fornl di Fernando 
Solanas; Charles mort ou vif 
di Alain Tanner; Terra in 
trance dl Glauber Rocha; Af-
ferra il tempo dl Antonello 
Branca; Umano non umano 
di Marco Schifano; Uno dei 
tre di Gianni Serra; L'aggres-
stone dl Lasse Forsberg; II 
bagno di Ugo GregorettI; A 
proposito dell'Angola dl Stefa-
no De Stefanl. 

Anche per queste proiezioni 
In prima vislone, l'AIACE ha 
ottenuto che 11 prezzo del bi-
glletto d'lngresso restasse in-
varlato, a testlmonlanza del 
concreto persegulmento dl una 
linea culturale che tende ad 
offrlre, ad un prezzo estrema-
mente contenuto. opere di 
particolare rilievo artistico e 
culturale. 

I registi dei film Italian! 
compresl nella rassegna par-
teclperanno a dibattiti con 11 
pubblico; a disposizlone di 
questo saranno poste le sche-
de filmografiche delle opere 
in programma. . 

«Contact»: T 

film sull'Africa 
e sugli africani 

II regista Giorgio Bontempi 
comincera il 12 febbraio In 
esterni in Ghana le riprese dl 
Contact un film sull'Africa e 
sugli africani. 

Gli interpret! di Contact 
sono George Hilton. Calvin 
Lockhart. Anita . Strindberg, 
Franco Glornelli, Joanna Ca
meron ed Enrico Maria Sa
lerno. 

Cooperativa Edile con sede in Emilia e con atti-

vita in tutti i settori delle costruzioni, 

RICERCA 
£ * ; c i i A ( J a 11 HcA; 

Laureati in Economia e Commercio 

da inserire nel ramo amministrativo e commertiale 

Ingegneri Civili 

da inserire in uffirio progetti o Direzione lavori 
Non 6 richiesta esperienza specifica. 

Si offre: prospettiva di inserimento in una Cooperativa in 
fase di grande sviluppo. 

mviare curriculum a Cassetta S.P.I. n. 4M - 4X1121 BOLOGNA 

PERCHE' 
LEMILIA 
« II Calendario del popolo », diretto da Carlo 
Salinari, che e giunto al suo 28° anno di vita, 
pubblica nel 1973 I'inserto (che alia fine si 
potra raccogliere in volume) su 

LEMI LI A - ROM AGN A 
Un panorama vivace e completo della regio* 
ne, a cui hanno collaborate il Presidente della 
Giunta region ale Guido Fanti, parlamentari, 
assessor! regional! e comunali, economisti, 
giornalisti, critici e 24 docenti universitari. 

IL PIANO DELL'OPERA 
Natura • 
Storia 
II patsaggio agrario 
Srrvttvra amministrativa 
L'aconofnia regional* 
Turismo 

L'urbanistica 
La arti figurativ* 
U Unrversita 
II folclora 
La cultura 
La parttcipazfona 

LTmilia - Romagna oggi 

t L'Emilia-Romagna d il banco di prova 
del potere comunista in Italia» 

(«LE MONDE* 13 LCGLIO 1J72) 

Per avere € L'EMI LI A-ROMAGNA », (compos to di 
oltre 400 pagine, riccamenta illustrate a colori), 
basta abbonarsi al c Calendario del Popolo >. 

L'ABBONAMENTO COSTA SOLO LIRE 3.000 
Per abbonarsi: inviare L, 3.000 a mezzo assagno 
bancario, vaglia o sul conto corrente postale n. 
3/18891 Intestato al: 

CAUNMIK) l a P0P010 - VIA INOE 23 - 2H33 NNANO 

reai % 

controcanale 
MESTA DIVA — Da anni e 

anni la TV italiana dedica la 
serate migliori e gli sforzl 
maggiori agli spettacoli di 
evaslone, proclamando il suo 
dovere di «divertire» il pub
blico. Eppure e dawero dif
ficile trovare nella program-
mazione televisiva un motivo 
di genuino umorismo, uno 
spunto di autentica ironia. un 
lampo di fresca creativita; e 
difficile, crediamo, trovare 
qualcosa di meno divertente 
della televisione italiana, Ce 
ne ha dato ultima prova Una 
serata con Carla Fracci. 

La fusione tra il balletto, il 
film, il disegno animato, i 
giochi di immagine ottenuti 
attraverso le telecamere, ha 
offerto ai registi, in altri pae-
si, il modo di imbastire spet
tacoli deliziosi, di grande vi-
vacita, densi di idee e di tro-
vate grafiche. Vorremmo che 
i telespettatori italiani aves-
sero avuto la possibility di ve-
dere, ad esempio, alcuni dei 
programmi del regista france-
se Jean Cristophe Averty, o lo 
spettacolo del regista cecoslo-
vacco Evald Schorm La sve-
glia su Praga; confrontandoli 
con questa Serata con Carla 
Fracci avrebbero potuto mi-
surare la distanza che esiste 
tra una televisione al servizio 
della fantasia e dell'intelli-
genza e una televisione stan-
camente adagiata sui moduli 
del fasto scenografico, della 
comicita di maniera, del di-
vismo. 

In Serata con Carla Fracci 
e'era soltanto un brano che 
rivelava un minimo di capa
city invetniva: quello nel qua
le la figuretta danzante della 
protagonista si intagliava nel
le cartoline delle diverse capi-
tali del mondo. Un'idea, peral
tro, largamente sfruttata in 
spettacoli di questo genere 
prodotti dalle televisioni di al
tri paesi: ma che qui riusci-
va ad attingere ugualmente 
una sua sorridente teggerezza. 
II resto era soltanto un reper
torio obbligato di esibizioni 
della Fracci, una specie di pas-

serella a piu dimensioni, che 
la scontata bravura della pro
tagonista non poteva, di per 
si, vitalizzare. 

Di questa sostanziale bana
lity e ristrettezza di orizzonti, 
probabilmente, hanno avuto 
coscienza perfl.no Beppe Me-
negatti e Antonello Falqui, che 
hanno cercato di riscattare lo 
spettacolo, di volta in volta, 
ricorrendo alle scenografle 
sontuose, come nella sequen
za inizlale; o alle coreografle 
travolgenti, come nel brano 
del can-can; o al raddoppio 
del richiamo divistico, come 
nel "numero" con te Kessler; 
o agli sketch interpretati dal
la Vcderi. O, inflne, addirittu
ra alia riflessione moraleg-
giante sulla "missione" delta 
danzatrice, come nel finale 
suggellato dalla mesta imma
gine del volto della Fracci. 
Tutti espedienti che, in veri
ta, sono riusciti soltanto a ri-
portare sul video il consueto 
clima del varieta televisivo di 
serie e, nella conclusione "pe-
dagogica", a marcare ancora 
di piii la convenzionalita delta 
concezione di base del pro
gramma. 

Rimane soltaiito da sperare 
che una parte non piccola del 
pubblico abbia avuto I'ispira-
zione di spostarsi sul secondo 
canale, che, invece, offriva 
una serata veramente di ec-
cezione con la trasmissione di 
due tra i piii grandi capolavo-
ri della storia del cinema: 
La corazzata Potemkin e La 
madre. 

E' molto signiflcativo, co
munque, che i programmato-
ri, ancora una volta, abbiano 

• deciso di collocare al posto 
d'onore lo spettacolino con la 
Fracci, riservando una delle 
posizioni tradizionalmente me
no frequentate a un program
ma che — fatto senza pre-
cedenti — riuniva due film 
come questi. Forse con il pre-
testo, appunto, che il pubbli
co va soprattutto « divertito ». 

g. c. 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 15,17,45,19,20, 22,20; 
2°, ore 16,30, 18,40, 19,20) 

L'odlerno turno del campionato nazionale di calcio non pre
senta incontri che possano determinare eccessive modifiche 
nell'ftttuale classifica della masslma divlsione. Per gli sport 
invernall sono In pieno svolgimento le gare della Coppa del 
Mondo di scL 

PUCCINI (1°, ore 21) 
f Jvaftoj-widafhi qulnta ed ultima puntatardelldHsceheggiato 
televisivo di Dante Guardamagna, interpretato da Alberto* Lio-
nello, Ingrid Tnulin, Daria Occhlnl, Renzo Palmer e Giancarlo 
Dettorl. 

L'eplsodlo di stasera comlncia con la morte di Giulio Ricordi. 
un evento che colpisce profondamente Giacomo Puccini il 
quale, sentendosi solo, ai riconcilia definitivamente con Elvira. 
Siamo nel 1912 e 11 Iavoro del compositore procede a gonfie 
vele: sta preparando un trlttico (II tabarro, Suor Angelica e 
Gianni Schicchi) che verra rappresentato soltanto alia fine 
della guerra. Puccini spende le sue ultime forze a comporre la 
Turandot nel '22, mentre soffre gia dl un male alia gbla. Morira 
il 24 novembre del 1924, a Bruxelles, e la Turandot verra com-
pletata da Franco Alfano sulla base degli eppunti del maestro. 

I GRANDI DELLO SPETTACOLO 
(2°, ore 21,20) 

Questa sera, la qulnta trasmissione del programma curato 
da Lilian Terry presenta uno special che vede protagonista 
Engelbert Humperdinck, ultimo erede dl Sinatra e Bing Crosby, 
alfiere della canzone melodica nella Londra dei Beatles e dei 
Rolling Stones. Ospiti dello spettacolo saranno Jose Feliciano, 
DIonne Warwick e Barbara Eden. 

programmi 
TV nazionale 
11.00 Messa 
12.00 Domenica ore 12 
12,30 II gioco del mestierl 
133) Teleglomale 
14.00 A come agricoltura 
15.00 Sport 
16.45 La TV del ragazzl 
17,45 90* minuto 
18.00 Teleglomale 
18.10 Gil ultimi cento se-

condl 
194)5 Prossimamente 
19,20 Campionato Italiano 

dl calcio 
20,10 Teleglomale eport 
20,30 Teleglomale 

21,00 Puccini 
Qulnta ed ultima 
puntata 

22,20 La domenica spor
tive 

23,10 Teleglomale 

TV secondo 
16,30 Sport 
18>t0 Campionato italiano 

di calcio 
19.20 Sport 
21,00 Teleglomale 
21,20 I grandi dello spet

tacolo 
Una sera con Engel
bert Humperdinck. 

2%20 Tra culture diverse 
m Viaggio in Porto-
gallo». 

23,10 Prossimamente 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Or* a , 
13, 15, 20 , 21 • 23 ; St M M -
tatino WMiciH) «,52i A l M » 
IWCCQ; 7 , 2 0 I lo • f l i Mtor i ; 
8,30: VHs M i amUt 9-. Mm-
mat per arcM; 9 ^ 0 : M i n t 
10,15: M n , i l j l l l t l j 10,45* 
Ftrtli Jecktn 11.35: I I drceie 
w i fMUtort; 12: Riccrca Mto-
mmtH*i 12,22i Vctrtoa « Hit 
r>wl—i 12.44: Ma4* la I M y i 
13,15: C n t i « 14: I I • ! • > • 
rrttoj 1 4 3 0 : CirowIlP m «V 
•cM; 15^30: Talto M o l d * 
iniMte M T aiimrtoi 1»,30: 
rOHMri^olo COB Mlofli 1 7 ^ a t 
Bsrto ^oottroi ia ,15t lovHo ol 
cowewto; 19,15 lolonoWo mm-
•leal*; 19,30: MotonoiMflo lo 
o i o f t m o n 20,25: Anoota o 
ritornoi 21,15: Toatro i t — m 
21,45: Concorto «ol otaoiata 
CaiH CMIoloi 22.15:^ U ooo-
tiooo ol 'raoda Ooraddoai 
23,10: f a k o 41 oroocooJoi 

Kadio 2° 
GIORNALe RAOIO • Ora oVM, 
7.30, a.30, 9 J 0 . 10,30, 
11.30, 13.30, 1O\30, 10,30. 
1 9 ^ 0 , 22,20 • 2 4 | Of I I o * 
thilorai 7^401 Oa iaa l inm 8.14t 
Tra tootM oar aaj a,40t I I 
o i ia i l io l imi i 9,14i Uoa ato. 
oko hi COM voatroi 9 ^ 5 t 

VarMoi 111 Mik* 41 
oica; 12: Aateprima sportj 
12,15: l*a»et9iando fra ' la 
oota; 12,30: Canzoni di casa 
nostra; 13: I I gambero; 13,35: 
Atto tratfiownto; 14: Supple
ment! 41 vita rationale; 14.30: 
Com* 4 scria questa musica 
Hj—rat 15: La Conidsj 15.40: 
Lo piaca II classico?; 16.30: 
Dosaeaica sport; 17,30: Sapor-
aonic; 18,40: I I cantaiitor*~. 
raccoata; 19,05: L'aac del dr
aco; 1 9 3 5 : Canzoni senza pea-
starli 20,10: I I mondo d*l-
ropera; 2 1 : La retfora 4 aem-
ara all*ara7| 2 1 3 0 : Gli oditorl 
dall'Italia aaita; 22 : I I gira-

Radio 3° 
O R ! 9,05: Trasmisaionl aao-
cialb 10: Coocarto di aportara; 
1 1 : MastetM par orsaaoj 11,30: 
Masicha ol danta a di aceao; 
12,20: Itiaorarl oparisti; 13,05: 
Folhlor*] 1 3 3 0 : latermazioi 
14.10: Coocarto 4*1 flaatista 
•avarlao CatMlloal; 15,30: La 
omka orlle motli; 17,30s Raa-
aeflM 4*1 disco; 14: Clcll let* 
torartt 15.45: FOfli cralaoan 
18,55: | | fraacoOoHo; 19,15t 
Coacorto ol oanl aaro; 20,1 Si 
Faaaato a araaoaiat 20,45: 9oa> 
•la M l looda; 21t I I ilamala 
4*1 Torso • aotto ortti 213431 
a t * 4'i 
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