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II mercato del film 

Surclassati 
dalle societa 
americane i 
noleggiatori 

italiani 
Passate da tempo le festlvl-

ta di fine d'anno, trascorsl 
quasi tutti i « period 1 grass! » 
per la vendita di spettacoli 
(rimangono ancora le vacanze 
pasquall, ma il loro peso non 
dovrebbe mutare 1 tratti ge-
nerall del quadro), e possibile 
tracclare un primo bilanclo di 
tendenza, dal punto di vista e-
conomlco e commerciale, del-
la stagione clnematografica. 
• II primo dato che salta agli 

occhi e quello di una forte ri-
presa della cinematografia a-
mericana, che ha conqulstato 
nuove posizionl sia a livello 
degli lncassl per origine pro-
duttiva, sia per quanto con-
cerne i «cambi di nazionali-
ta » in sede di noleggio. 

Hollywood controlla quasi 11 
45 per cento della distrlbuzio-
ne (contro il 40 per cento del-
lo scorso anno), mentre le dit-
te itallane a respiro naziona
le superano di poco il 51 per 
cento (11 residuo 4 per cento 
e appannaggio del noleggio 
«regionale»). Per ben com-
prendere queste clfre occorre 
ricordare che, mentre la quo
ta americana va ripartita tra 
set societa che agiscono in 
modo coordlnato, quella na-
sionale si disperde in ventuno 
organlsml. che operano sen-
za alcun indirizzo unitarlo. In 
questo modo le ditte america
ne possono contare su un fat-
turato medio di due miliar-
dl e settecento millonl, men
tre le imprese nazlonall deb-
bono accontentarsi di un giro 
d'affarl che non arriva al ml-
llardo. 

Anche la componente ita-
liana degli lncassl per nazlo-
nalita di produzione ha subl-
to un ridimenslonamento, at-
testandosl attorno al 44 per 
cento. Tuttavla non si ha un 
quadro complete della sltua-
zione qualora non si tenga 
conto che questo dato nasce 
dalla somma degli lncassl del 
film Italian! In senso stretto 
(26,4 per cento) e dalla quota 
nazionale sugli introiti delle 
pellicole dl coproduzione (17,9 
per cento). Quest'ultima cifra 
e declsamente piu elevata che 
non gli anni passati, per cui 
e facile dedurne un ulteriore. 
reale aggravamento del punti 
deboli della struttura del no
stra cinema. Non e un mtstero 
per nessuno che molto spes-
so 1 film dl coproduzione na-
scondono pure e sempllci ope-
razionl speculative, le quail 
non apportano nulla alia po-
tenzlalita produttiva del no-
stro cinema. 

Dove il domlnio americano 
rivela maggiormente il pro-
prlo volto e nei « cambi di na-
zionalita in sede distributiva »-
Come e noto si tratta di una 
pratica commerciale attraver-
so cui i profittl di un deter
minate film vengono in gran 
parte tncamerati dalla societa 
distributrice che ne cura lo 
sfruttamento. In questo modo 
molte opere, formalmente Ita-
liane, concorrono ad aumenta-
re i gia alt! profitti del ci
nema americano. 

Sino a meta febbraio, quasi 
cinque miliardi e mezzo d'in-
cassi erano stati dirottati in 
questo modo verso la distribu-
zlone americana (si tenga pre-
sente che il dato non compren-
de gli introiti del film di Ber
nardo Bertolucci, Ultimo tan
go a Parigi, rimesso recente-
mente in circolazione dopo le 
note persecuzioni censorie e 
dlstribuito da una societa a-
mericana). Lo «scompenso» 
dell'operazione risulta eviden-
te quando si compari questa 
cifra con 11 mlliardo e otto-
cento milion! che le noleggia-
trici Itallane traggono dal 
commercio di pellicole statu-
nitensi. 

La circostanza si spiega con 
1 diversl rapporti di forza che 
caratterizzano la distribuzione 
americana e quella nazionale. 
rapporti che consentono alia 
prima di assicuracsi alcune 
tra le pellicole mercantilmen-
te piu interessanti realizzate 
dalla nostra cinematografia. 
Un'ultima osservazione riguar-
da la progressiva concentra-
zlone del mercato attorno ad 
alcune situazioni (circuito del
le prime vision! del grand! ag 
glomerati urbani) e su deter-
minati titoli. A questo propo
siti bastera osservare come i 
prim! dodici film nella gradua-
toria del maggiori lncassl slno 
* oggi (II Padrino, Piu forte 
ragazzi!, Alfredo Alfredo, La 
prima notte di quiete, _. e poi 
lo chiamarono il Magnifico, La 
arancia meccanica, Joe Vala-
ehi, Lo scopone scientifico, Lo 
chitmeremo Andrea, I roc-
eonti di Canterbury, Ma papa 
ti manda sola, II clan dei mar-
tigliesi) ottengono complessi-
vamente un decimo degli in-
cassi global! del mercato: un 
mercato. si badl bene, su cui 
circolano mediamente piu di 
tettemita film! 

Umberto Rossi 

Durrell nella 

giuria di Cannes 
PARIGI, 5. 

Lo scrittore inglese Law
rence Durrell fara parte della 
giuria del Festival di Cannes 
In programma dal 10 al 25 
maggio. Egll e il quarto mem
bra finora designato della 
giuria, dopo Ingrid Bergman 
(presidente), Sydney Pollack e 
Boleslaw Michalek. Durrell. 
noto soprattutto per la qua-
drilogia intitolata II quartet-
p d'Alessandria, ha sessan-
tuno annl e vlve normalmen-
te nella Prancla Merldlonale. 
Piplnge anche, con lo pseu-
" " 10 dl Oscar Epf». 

Novita assoluta al San Carlo 

Dubrowski II 
melodramma 
senza il canto 

Per61'opera di Jacopo Napoli h ben costruita 
e ha un forte rilievo drammatico - Presentata 
anche « Listeria di Marechiaro» di Paisiello 

Noitro servizio 
NAPOLI, 5. 

Dall'omonlma novella di 
Puskln, Mario Pasi ha trat-
to 11 libretto dl Dubrowski II, 
la nuova opera di Jacopo Na
poli rappresentata per la pri
ma volt a ieri sera al San 
Carlo. 

In concise e rapide sequen-
ze la vicenda si snoda con 
un rltmo, una tenslone che 
non ha soste e cedlmentl per 
l'intero arco deH'opera. II glo-
vane Dubrowski, che dlven-
ta bandlto per vendicare II 
padre vittlma dell'ingiustizia 
e della protervia d'un poten-
te, mettendosl a capo dl al-
trl dlseredati nella speranza 
d'un awenire mlgliore. e al 
centro d'una vicenda esempla-
re, ricchlssima di elementl, 
dl occasionl teatrali, per la 
dinamica stessa degli avvenl-
menti cosl come essi sono 
stati colti e proposti al musl-
clsta da Mario Pasi, parten-
do da Puskln. Jacopo Napo
li, con Dubroioski II, ha da
to corpo ad una partitura 
sapientemente orchestrata, di 
forte rilievo drammatico, dai 
color! cupl come la dlspera-
zlone dei personaggi che dan-
no vita alia vicenda, una par
titura che soltanto al finale 
deU'opera, con 11 belllssimo 
episodio corale, s'llllmpldisce 
in una vena quasi di canto, 
quando Dubrowski ed 1 com-
pagni del volontarlo esilio, si 
avviano verso una sorte anco
ra Ignota, cullati dalla spe
ranza d'un ritorno fellce. 

Visto In questa prospettlva, 
il dramma ha una Innegabi-
le forza di suggestione che, 
assieme agli altri element! del-
lo spettacolo, lascia nello spet-
tatore una impresslone dure-
vole. E, a questo punto, vo-
gliamo attribuire la masslma 
importanza al contribuio da
to da Nicola Benols ideatore 
delle scene e di magistral! 

Squarzina e Faggi 
rinviano «Rosa» 

alia prossima 
stagione 

GENOVA, 5. 
Rosa, lo spettacolo forse 

piu atteso del cartellone "72-
'73 del Teatro Stabile di Ge-
nova, non potra andare in 
scena durante questa stagio
ne, perche la progettazione 
deU'opera e ancora in alto 
mare. Gli autori, Luigi Squar
zina e Vico Faggi, giudicano 
insufflciente la preparazlone 
del testo. da studlare nei det-
tagli anche con la collabora-
zione degli attori dello Sta
bile, che non possono perd 
impegnarsi a pieno nelle pro
ve di Rosa perche stanno an
cora replicando la Casa No
va di Goldoni. 

Rosa, che vuole essere una 
rievocazione - interpretazione 
della flgura di Rosa Luxem
burg, sara probabllmente mes-
so a punto per 11 prossimo 
cartellone. 

soluzlonl atte a garantlre i1 

rltmo serratissimo dello spet
tacolo, elemento cardlne della 
sua efficacia. 

Un'opera, Dubrowski II, da 

f;ludlcare positlvamente nei 
a globalita degli aapetti che 
la costitulscono: da quello 
slnfonico-corale a quello pu-
ramente spettacolare al qua
le hanno dato il loro eppor-
to, oltre Benois, Nicola Ros
si Lemeni, autore delh ben 
calcolata regia, ed il reallzza-
tore delle lucl Pasquale Net-
tl. D'altra parte, 1'opera sof-
fre dei llmitl che sono quel-
11 del melodramma contem-
poraneo In genere. ri canto e 
completamente scomparso, 
sostituito da un generico de-
clamato anch'esso in crisl e 
prossimo a lasciare In piu 
puntl, alia parola recltata, 11 
complto d'illustrare Ja vicen
da. Da cl6 rindlscrlminato 
confondersi del personaggi, 11 
generate livellamento dl essl 
nei contesto dell'azione. II 
melodramma muore per man-
canza di canto, ed il dram
ma, anche se sostenuto dal-
l'orchestra sapientemente usa-
ta a commento dell'azione, 
non sappiamo sino a che 
punto possa trovare la sua 
enratterizzazione, scomparso 
il personaggio come entlta 
musicalmente distlnta e au-
tosufficlente. 

Dubrowski II e stato dl-
retto da Fernando Prevltall, 
11 quale si e disimpegnato 
con bravura, tenendo conto 
soprattutto della complessa 
struttura sinfonica della par
titura. Tra gli interpret! <m-
pegnati nei ruoli principal! si 
sono dlstlnti Carlo Bibl, pro-
tagonlsta, Nicola Rossi Leme
ni, Giuseppina Milardi, Gio
vanni Amodeo. Bene gli altri. 
Eccellente il coro diretto da 
Giacomo Magglore. 

L'osteria di Marechiaro, di 
Giovanni Paisiello, dopo Du
browski II ci ha fatto fare 
un salto a ritroso di due se-
coli, riportandoci di colpo in 
una specie dl limbo al di 
fuori del tempo. L'arguzia, 
rinnocenza, la levita della fa-
vola sono quelle comunl a 
tanta parte della commedia 
musicale settecentesca. In es-
sa Paisiello ci da la misura 
del suo talento e, talvolta, la 
prova d'intuizioni antlcipatn-
cl, pur restando debitore a 
sua volta del grande Gluck ed 
in maniera piu diretta e BD-
pariscente di Giovan Battista 
Pergolesi. 

L'opera ci e stata propo-
sta in una ediztone garbata 
e nei complesso ben curata 
Unlco neo, la squallida sce
na di Vittorio Patane, che 
molto ha tolto alia grazla del
lo spettacolo. Ha diretto Ni
no Bonavolonta con buoni 
esiti. La regia, articolata con 
gusto, e stata curata da Al-
do Musella. Tra gli interpreti 
si e particolarmente dlstinto 
Domenico Trimarchi insieme 
col bravo Ugo Savarese, e 
con Fulvia Ciano, Nelle Pra-
ganza, Ermio Buoso, nei ruo
li principal!. Facevano lnol-
tre parte del cast Luigi In-
fantino, Bernardino Trotta. 
Anna Maria Carboni. Giullana 
Ricciardi. 

Sandro Rossi 

Una francese 
per Moravia 

La giovan* attrlca francese Bulle Ogltr (nella foto) Interprata, 
eeeanto a Lande Bunanca, II film c lo • Lul >, trafto dairomo-
nime remanse dl Alberto Moravia. Le regia e di Luciano Selce 

UN MISANTROPO ATTUALE 

LONDRA — Nei terzo centenarlo della morte di Mollere, II National Theatre ospita un Inte-
ressante adattamento in ablti modernl, a cura di Tony Harrison, di uno dei capolavorl del 
grande drammaturgo francese, c II Mliantropo». La regia e stata curata da John Dexter. 
Nella foto: Alec McCowen nei panni del protagonlsta, Alceste, tra la bella Diana Rlgg (Cell-
mine) e Alan Mac Naughtan (Phillnte) 

Sono cominciate le prove de l l 'orchestra 

Sanremo: oggi si decide 
se la Balistreri ci sara 

PercheMa cantante 
ha detto s) al Festival 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 5. 

Rosa Balistreri 6 la cantante 
di cui piu si parla, in questa 
vigilia del XXIII Festival del
la Canzone di Sanremo; e se 
ne parla non solo perche" con 
lei la musica folk comincereb-
be a trovare un suo spazio nel
la grande kermesse canora na
zionale, ma anche perchi e 
stato avamato un ricorso con
tro la sua canzone, Terra che 
non sent!, la quale non potreb-
be essere presentata alia com-
petizione, in quanto non ine-
dita (si afferma che sarebbe 
gia stata eseguita in preceden-
H trasmissioni radiotelevisi-
ve). Ma, indipendentemente 
dalle traversie di Terra che 
non sentl, Rosa Balistreri & 
sempre un grossissimo perso
naggio; per questo siamo an-
dati a trovarla prima che fosse 
presentato fl ricorso e pensia-
mo che le cose che ci ha detto 
— qualsiasi decislone prenda-
no a Sanremo — meritino co-
munque di essere riferite ai 
nostri lettori. 

Che cosa e'entra Rosa Ba
listreri con Sanremo? Perche 
va al Festival la acantatrlce 
del Sudff. la voce piu strug-
gente e oonsapevole della Si-
cllia oppressa? A domanda po-
lemlca, rlsposta polemica: 
alo non vado a Sanremo per 
vincere o per sentirmi dire 
che sono brava. Io ci vado 
perche ascoltino 11 dolore del
la mle terra, lo sfruttamen
to. la miseria. Io stessa sono 
tutto questo». Poi sbotta. In 
dialetto: «E poi. io mancu 
*u sacciu che e questo San
remo. La mia canzone pero 
ci deve andare In culo anche 
al diavolo... un pugno nello 
stomaco. ci devo dare a San. 
remo ». 

Rosa e oonsapevole delle po-
lemiche suscitate dalbi deci
slone sua (e quella della sua 
casa discogiafica) di partecl-
pare al Festival: ma difende 
tenacemente questa scelta, e 
lo ha fatto con una flducia an
che eccesslva in un serrate 
confronto con un college del-
YOra, che aveva dlchlarata-
mente vestito I panni dell'av-
vocato del diavolo. PiO che 
un'autodifesa. del resto fuori 
luogo. ne e uscito il vivido 
ritratto di una donna dl tena-
ce concetto. 

Dunque. Rosa intanto, non si 
aspetta nulla da Sanremo sul 
piano del successo personale. 

a lo vorrei solo che si par-
lasse della canzone, doe de] 
discorso della canzone che e 
quasi autobiografica. e che Al
berto Piazza ha scritto appo-
sta per me. Insomma le Ca
se del popolo debbono caplre 
e caplranno che resto sempre 
Rosa, anche se vado a San
remo*. 

Semmal, Sanremo pud es
sere rinsperato amplificatore 
delle sue canzonl di lotta e di 
protesta (tale e appunto anche 
7>rra che non senti che ascol-
teremo sabato sera: m terra 
che non tlenl chl vuole purtlre 
e non gli offrl nulla per farlo 
restarei>): «Non gli sto por-
tando una canzone da "clurl 
ciurl", Insomma- E se ml 
applaude anche chlddu c'a far-
falllna, vuol dire che lul ha 
capito. non che io no cambia-
to linguagglo. Anzi. mi posso
no anche vestlre come vogllo-
no. loro, ma a me non ml 
cambia nessuno: io faccio an
cora la fame, capito?». 

E, per dlraostrarlo, Rosa U 
sbatte In faocla l'ancor reoen-
te caso dee^l spettacoli con 
Amelia Rodriffues. «Quando 
na cantato con me a Roma, 

lei ha presd tre' millonl; e 
a me lnvece, per tre spetta
coli. hanno dato duecentomila 
lire». Perd, con la Rodrigues 
non ci ha litlgato per 11 ca. 
chet ma per le idee. «Brava. 
bravlssima lei. Perd non la 
caplsco piu quando tlra fuori 
la storla del fado. e dice che 
il mondo e destino e non lo 
possiamo cambiare con le can
zonl. D'accordo magari per le 
canzoni, ma se il contadino 
muore di fame non e destino 
ma perche *u patrunl si pig-
ghia tutte cose lull. 

Ora II personaggio e lei. 
Rosa Balistreri; e e'e da 
scommettere che tra pochl 
giorni piu d'uno si dara da 
fare per fare a ritroso «le 
tappe del successo», come si 
dice, di questa contadina di 
Licata dalla voce aggresslva 
e struggente. « Ma nessuno — 
incalza — parlera delle "tap
pe della sofferenza". Eppure 
e'e solo queHo. dletro e den-
tro di me ». 

Nasce in un paese affama-
to, senz'acqua e pieno di mo-
sche, e a due anni. la porta-
no a Pal ma dl Montechiaro: 
prende il tracoma, si sfama 
raccattando bucce d'arancia 
(a non solo per me. ma anche 
per i mlel fratelli»). scuola 
manco a parlame, e ancora 
una bamblna quando «va a 
servire » a Palermo. Poi fa la 
sacrestana, non per credo ma 
per necesslta: «un sottoscala 
per donnire, e died lire dl 
carita per le sedle ». ma sem
pre meglio della vita grama 
In famlglia, col padre «buon 
oomunista e gran lavoratore. 
la persona che ml ha inse-
gnato piu cose ». che non ce la 
faceva a tlrar su tutti. 

E Intanto cantava, a dalla 
disperaxlone » . . , - . 

A scoprirla fu Mario De 
Micheli («sl, il critico d'arte 
deU'I/nifdv; che la sent) can-
tare un giorno in casa del 
pittore ManfredL per molt! an
ni compagno di Rosa. Poi in-
sistette anche Ignazio Buttit-
ta. che le sugger) di impara-
re a suonare la chltarra. II 
resto e venuto a poco a poco: 
10 spettacolo di Fo Ci ragiono 
e canto, l'ARCI di Palermo. 
11 Folkstudio di Roma, i no
stri festival. Ma lei sta sem
pre nella consunta casa popo-
fare di Via Maria Santlssl-
ma Medlatrice, a combattere 
contro tanti gual e soprattut
to assolutamente impreparata 
al « salto » di Sanremo. In ca
se, le unlche tracce del Fe
stival immmente sono 11 na-
stro con la registrazione di 
Terra che non senti e una 
vicina che csa fare da sar-
ta» e le accorcia un palo di 
pantalon! blu per la serata: 
«con le gambe corte che no, 
sono tutti troppo lunghi per 
men. 

g. f. p. 

Avanzato un ricorso con
tro « Terra che non sen
ti » la quale non sareb
be una canzone inedita 

Dal nostro corrispondente 
.SANREMO, 5 

E* la piu glovane cantante 
del XXIH Festival ed e stata 
anche la prima a giungere a 
Sanremo. SI chlama Carmen 
Amato, figlia di un meccanico 
della Lancia di Torino e com-
pie diciassette annl II 29 ago-
sto. La sua canzone Dove an-
drai d! Detto Mariano e stata 
ammessa con undid voti fa-
vorevoll e otto contrari. quin-
dl con il punteggio minimo. 
ma la glovane cantante spera 
dl far meglio al Festival e di 
non essere esclusa sin dalla 
prima serata. 

Oggi si e provato per la sola 
orchestra diretta dal maestro 
Raymond Lefevre nei Salone 
del Casino dove sono ancora 
in corso I lavori di allestimen-
to. - Domanl cominceranno a 
provare anche 1 can tan tl, dal
le 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. 

Sanremo e quindl entrata 
nei clima del Festival, con la 
sua via principale, intitolata 
Giacomo Matteotti. illumlna-
ta dalle luc] dl pentagramml 
musical!. 

L'ultima a grana » che si tro
ve a dover af frontare la com-
missione consiliare dl organlz-
zazione riguarda Rosa Bale-
strerl, la sola cantante folk 
presente (e per la prima vol
ta) alia manifestazione sanre-
mese. Sembra ad opera dl 
Umberto Blndl, primo delle 
sel orlserve*. vl e un ricorso 
per la canzone Terra che non 
senti, che e gia stata cantata 
due volte in TV da Marina Pa-
gano. Per questo non sarebbe 
Inedita anche se, come sostie-
ne la casa dlscografica, la can
zone non venne mat incisa in 
disco ne • pubblicata. 

Nei tardo pomerigglo di 
oggi la Giunta municlpale di 
Sanremo ha reso noto di es
sere in attesa di una confer-
ma ufficiale della RAT-TV, 
che preclsl se Terra che non 
senti sia gia stata o meno 
cantata In televisione. A cono-
scenza di tale decislone la ca
sa dlscografico Fonit-Cetra di 
Torino ha subito fatto perve-
nire a mezzo di un telegram-
ma una contro-contestazlone 
sostenendo che anche negll 
anni passati piu di una can
zone cantata al Festival era 
gia stata trasmessa per radio 
e per TV; per cui la Giunta 
comunale, se decldesse la 
esclusione dalla rassegna di 
Terra che non senti, potrebbe 
farlo soltanto ignorando tutti 
i casi precedentl. Comunque 
entro domani s! sapra senz'al-
tro se la Balistreri ci sara 
oppure no. 

Si vuole escludere 1A Bali
streri dal Festival? Se sL ne 
verrebbe soltanto un danno 
per questo Festival che per-
derebbe una delle cantantl piu 
impegnate ed una buona occa-
sione per offrlre al grosso pub-
blico un tipo nuovo di canzo
ne (almeno per Sanremo). 
quello folk 

Giancarlo Lora 

Rinviata alia fine di marzo la 

la Rassegna di musica popolare 
' La I Rassegna di musica po
polare si svolgera al Palazzo 
dello Sport di Roma nei giorni 
26. 27 e 28 marzo. Lo ha an
nunciate ieri. per conto del-
I'Ente valorizzazione spettacolo 
(EVAS) che ha promosso la 
manifestazione. I'organiaatore 
Ezio Radaelli. il quale ha illu
strate durante una conferenza 
stampa, i motivi che hanno co-
stretto rorganizzazione a spo-
stare la data di svolgimento 
della rassegna e a modificare 
la struttura deal! spetUcoli. 
Radaelli ha detto che il rfanrio 

e stato provocato <da un ri-
tardo di disponibilita dei teatri 
di posa dnematografici provo
cato da alcune lungaggini buro-
cratiche per il rilascio del per-
messi di agibilita, sicurezza ed 
ordine pubblico». La rassegna 
si impemiera sempre su quat-
tro diversi tipi di spettacolo 
ma non sara piu possibile rea-
lizzare lo svolgimento contero-
poraneo delle quattro manifesta-
tioni, com'era previsto dai pro-
grammi originari deD'organusa-
alone. 

Beckett 
apre il 

Teatrino 
di Roma 

Conferenza stampa, ieri, In 
occasione della rlapertura del-
l'ex Arlecchino, ribattezzato, 
per ora, Teatrino di Roma. 
Franco Enriquez, direttore 
del Teatro dl Roma, nei cui 
ambito 11 Teatrino rientra, ha 
parlato sia delle difflcolta In-
contrate nei reperire nuovl 
spazl teatrali, sia dei proble-
ml tecnlci che egll e I suol 
collaboratori hanno dovuto rl-
solvere per restaurare 11 vec-
chio Arlecchino. chiuso, quat
tro anni fa, perche dlchlara-
to inagibile. A tutfoggl 11 lo
cale non ha ancora, pero, il 
permesso necessarlo per ospl-
tare spettacoli. Comunque le 
prove della rappresentazione, 
che dovra Inaugurare 11 Teatri
no dl Roma, vanno avantl. La 
data della « prima » dovrebbe 
essere 11 12 o II 14 marzo; l'au-
tore scelto e Samuel Beckett, 
del quale verraj messo in scena 
Not I, una novita, e, per Enri
quez, «un capolavoro del piu 
grande drammaturgo vlven-
te». Not I (letteralmente 
«Non lo») sarh segulto dal-
YUltimo nastro di Krapp, da 
Atto senza parole, dal brevlssl-
mo Respiro, della durata dl 
quaranta secondl, e daH'opera 
clnematografica Film, Inter-
pretata da Buster Keaton e 
reallzzata da Alan Schneider e 
dallo stesso Beckett su un te
sto originale dl quest'ultlmo. 
Interpreti dl Not I sono Laura 
Bettl e Glauco Mauri; regista 
10 stesso Enriquez. che, per6, 
ieri. non lo ha detto. 

Dal 6 aprlle la sala del l'ex 
Arlecchino ospitera tre spet-
tacoli-sagglo deH'Accademia 
nazionale d'arte drammatica, 
e precisamente: La clemenza 
di Tito dl Metostasio, per la 
dlrezione di Vittorio Sermonti, 
11 ciclo dell'eroe borghese di 
Sternhelm, regia dl Mario Mls-
slroll (dal 2 maggio), e Min
nie la Candida dl Massimo 
Bontempelll, regia dl Paolo 
Gluranna (dal 2-3 giugno). 

Ancora In programma Kad-
dish dl Allen Ginsberg e II 
Vangelo secondo Borges (gia 
dato a Torino). 

La conferenza stampa e sta
ta animata dall'intervento po-
lemico dl Leo De Berardinls, 
11 quale ha chiesto dl sapere 
quando il suo nuovo spettaco
lo, per il quale lo Stabile di 
Roma lo ha impegnato da sel 
mesl, andra In scena. King la-
creme Lear napulitane e del
lo stesso De Berardinls e dl 
Perla Peragallo. L'attore, che 
ha gia rappresentato per il 
Teatro di Roma, al Centrale, 
'O zappatore e Sir and Lady 
Macbeth, ha denunciato come 
la sua compagnla non sia sta
ta messa in grado di provare, 
per la mancanza di un locale, 
mentre contlnua a ricevere. 
da sel mesl. la paga. che perb 
lul e la Peragallo, dalla fine di 
novembre. si rlflutano dl ri-
scuotere. : ^ 

Polche il contratto del grup-
po di « Leo e Perla» con ren
te teatrale romano scade il 
5 aprile, sorge 11 dubbio che 
la protesta dl De Berardinis 
abbia qualche fondamento; 
Enriquez ha risposto comun
que alia questione sollevata in 
modo assai eluslvo. Che que
sto matrimonio tra Shake
speare e la sceneggiata napole-
tana non si debba fare? 

m. BC, 

Musica 

Bach prof ano 
alFAuditorio 

Bach ci ha fatto venire 
in mente Rossini il quale, in-
differentemente (non sempre, 
perO), dedicava la stessa mu
sica ad un argomento comico 
o drammatico. Ce un «cre
scendo*, neU'OfcHo, che si 
gonfia di suono come certa al-
legria fonica del Barbiere di 
SivlglUx. 
• Domenlca, all'Auditorio, fl-
guravano in programma due 
Cantate «profane*, dl Bach 
(cioe non di argomento sa-
cro), che pure svelavano bel-
lezze melodicbe e intensita dl 
canto, non dissimili da quelle 
che si ammirano addirittura 
nelle Pastioni, 

Delle due Cantate, la prima, 
intitolata La gara di Pebo 
e Pan, riflette una qualche 
polemica musicale del tempo, 
e vuole essere anche frizzante 
e ironica. Senonche, era pre
sentata in una corpulenta tra-
scrizione (un'esecuzione del 
genere poteva andar bene un 
centinaio di anni fa, quando 
Bach in Italia era ancora di 14 
da venire) del wagneriano di
rettore d'orcbestra Felix Mottl 
(1856-1911: diresae le « prime » 
a Bayreuth del Tristano, Lo
hengrin, TannhGuser e Vascel-
lo fantasma), piuttosto lonta-
na dairassunto bachiano. 

L'altra Cantata, intitolata 
La caccia, si svolge come un 
« benvenuto » d'occaslone, a un 
Principe che ritorna in sede 
L'occasione perd, non sminui-
see 1'impegno del compositore. 

Dal podio. I'lllustre Vittorio 
Gui. vicino ormai agli ottan-
totto annl. mentre ha condl-
viso la trasfusione dl sangue 
wagneriano nelle vene di Bach, 
ha un po' sospinto La caccia 
in un clima nostrano, accen-
tuato dalla traduzione in 
italiano. da lul stesso curata. 

L'orchestra, il coro, 1 can
tantl (Elisabeth Rarwood, 
Margherlta Rlnaldl. Beverly 
Wolfr. Lulgl Ahra, Giorgio Grl-
maldl, Alberto Rlnaldl ed En
rico Fissore) parevano come 
folgoratl dalla maesta del ve-
gllardo direttore, rispettosa-
roente applaudlto. 

REU $ 

controcanale 
Le reazioni che in queste set-

timane hanno accolto il Dlarlo 
dl un maestro indicano che 
questo eccezionale program
ma ha cblto nei segno: anche 
perchi ha aperto un largo spi-
raglio — come forse nessun 
telefilm aveva mai fatto fi
nora — sulle autentiche pos
sibility insite nei mezzo tele-
visivo. Non e'e bisogno di es
sere ottimisti per affermare 
che, se le puntate fossero sta
te di piii (come tante volte e 
avvenuto per i teleromanzi di 
stile tradizionale), i telespet-
taiori avrebbero continuato a 
segulrle con appassionato in-
teresse. E perfino con mag-
giore soddisfazione: perchS il 
Dlarlo ci ha potuto offrire, in 
sostanza, soltanto la sintesi 
dei diversi momenti di una 
esperienza, e in not e rimasto 
il desiderio di seguirne invece 
gli sviluppi fino in fondo, per 
poter capire e giudicare me
glio il cammino percorso dai 
ragazzi. 

In quest'ultima puntata, ad 
esempio, abbiamo avuto il mo
do di assistere praticamente 
all'intera «lezione» sul Van
gelo e sulla violenza: e grazie 
a questo, abbiamo potuto ren-
derct conto della logica dei 
ragazzi, e dei limiti che un 
giusto metodo come quello a-
dottato dal maestro D'Anqelo 
pub avere quando non viene 
esercitato in un corretto rap-
porta con la realta. Che Vade-
sione dei ragazzi all'esortazio-
ne non violenta del maestro 
fosse piuttosto formale, scar-
samente convinta (anzi, in 
qualche caso non esistesse af-
fatto) e stato chiaro. II mae
stro ne ha tratto la conclu-
sione che i ragazzi non aveva-
no capito, forse per mancan
za di tempo: ma chi, avendo 
potuto seguire appunto tutta 
la discussione. ha riflettuto 
sull'episodio, ha potuto capire 
che non era cosl. 

In realta, quel che i ragazzi 
tstintivamente non potevano 
accettare era la visione astrat-
ta e puramente moralistica 
del problema, che trascurava 
le loro concrete condizioni di 
vita e assimilava ta violenza 
individuale, privata (la lite) 
alia costrizione sociale (la leq-
ge) e alia ribellione di massa 
contro Vingiustizia (la rivolu-
zione). II discorso, per loro. 
sarebbe stato persuasivo sol
tanto se fosse parttto da una 
analisi della violenza istituzio-
nalizzata, di classe di cut essi 
erano quotidianamente vittt-
me (e qui I'esempio della 
scuola attuale sarebbe venuto 
a proposito), per aiutarli a di-
stinguere i veri dai falsi ne-
mici e a superare le rivaUta 
individuali in nome dell'unita 
necessaria per cambiare con la 

lotta la loro condizione. Evl-
tando questo discorso, il mae
stro D'Angelo aveva rinuncia-
to, nei fatti, alia « educazione 
critical da lui auspicata, in 
questo caso: e Vepisodio ser-
viva a dtmostrare chiaramen-
te come ogni metodo sia stret-
tamente legato ai contenuti. 

Questo d stato, del resto, il 
nodo dinanzi al quale il tele
film si & trovato continuamen-
te: e in rapporto a questo no-
do, in definitiva, si e manife-
stato il suo limite magglore. 
Che ha preso corpo in questa 
ultima puntata propria nella 
scena della discussione tra il 
maestro e il direttore, che pu
re, per certi versi, e stata tra 
le piu vibranti e efficaci. E' 
sembrata tornare qui con for
za, infatti, la tesi che gia in 
altri momenti era emersa: se
condo la quale un itesperi-
menton come quello del mae
stro D'Angelo (e cioe, poi, di 
Albino Bernardini) sarebbe a-
datto soltanto ad un ambiente 
di bargata, quasi un espedien-
te da a scuola specialen diret
to a « recuperare » ragazzi in-
capacl di seguire i ttriormaltn 
proqrammi. 

Per fortuna, poi, le contc-
stazioni mosse da Cirino ai li-
bri di testo hanno dimostrato 
che cosa siano questi proaram-
mi «normali». Ma cib che it 
telefilm non ha mai messo in 
evidenza e come la scuola 
«normalen. nozionistica e se-
lettiva. sia strumento e parte 
intearante delta societa fonda-
ta suite differenze di classe, 
sullo sfrutttamento. sulla com-
petizione individuale, sulla 
produttivita al servizio del 
profitto E per questo la scuo
la adiversaiy ha rischiato di 
apparire come un particolarc 
esverimento pedagogico, del 
tutto isolato dal movimento 
delle masse, frutto della pas-
sione individuale di un mae
stro « 6uono » cui si contrap-
ponevano altri insegnanV 
«cattivin e un direttore «al 
Vantica ». 

Forse sperando in questo. In 
TV ha accettato di trasmetter-
lo: e non & un caso che questa 
sia stata esattamente la «chia-
ve di letturan che del telefilm, 
pochi giorni fa. ha cercato di 
offrirci Stasera, Ma Diario di 
un maestro e stato. al di la 
di ogni tesi mistificante, an
che la cronaca di un'autentica 
esperienza: e il suo valore sta 
nei fatto che. messi in grado 
di assistere direttamente ad 
alcune fast di questa esperien
za, milioni di telespettatori 
hanno potuto trarne motivo 
per ragionare con la propria 
testa. 

g. e. 

oggi vedremo 

QUEL GIORNO (1°, ore 22) 
La morte dl Stalin (awenuta il 5 marzo 1953) e l'argomento 

di questo nuovo numero della rubrica televisiva curata da 
Andrea Barbato e Aldo Rizzo. H senatore Umberto Terracini, 
11 deputato Bettino Craxi, lo storico inglese Robert Conquest 
e il giomalista statunitense Henry Shapiro partecipano con 
le loro testimonlanze alia trasmissione, la quale si awale di 
una rievocazione storica basata quasi esclusivamente sulle me-
morie di Svetlana Stalin e Nlklta Krusclov. Staremo a vedere. 

PALCOSCENICO (2°, ore 22,20) 
L'attesa e 11 tltolo dl un telefilm — diretto da Joseph Sear 

gent ed interpretato da Maximilian Schell. Claire Bloom, Ralph 
Bellamy, Nina Foch — che va in onda questa sera. 

La ricca flglla unlca dl un oelebre chirurgo callfornlano e 
facile preda dl astuti cacciatori dl dote. Dopo essere stata 
vittlma di numerosl ingannl, Margaret Chapman (e questo il 
nome della ragazza) crede di aver trovato il suo principe azzur-
ro e si innamora di August Holland, un slngolare personaggio 
che ufflclalmente si occupa di pubbllche relazionl. n padre di 
lei si oppone al matrimonio. perch* convinto dell'insincerita 
del promesso sposo, ma un fatto improwiso getta nuova luce 
sulla vicenda... 

programmi 

TV nazionale 
930 TrasmissionI scola-

etiche 
1230 Sapere 
13.00 Oggi disegni anlmatl 
1330 Telegiomale 
14,00 Una lingua per tutti 

Corso d) francese 
15,00 TrasmissionI scols-

stlche 
17410 Tl presento II mlo 

amlco Camevale 
1730 Telegiomale 
1745 U TV del ragazzi 
1845 La fede oggi 

19.15 Sapere 
1945 Telegiomale sport • 

Cronache itallane 
2030 Telegiomale 
21,00 Le comlche dl Stan-

llo e Ollio 
22,00 Ouel giorno 

«La morte dl Sta
lin*. 

23,00 Telegiomale 

TV secondo 
21,00 Telegiomale 
2130 lo compro. tu compri 
22,05 SI. ma 
2230 Palcoscenlco 

cL'attesaa. Telefilm. 
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GlORMALt RADlOi or* 7 , S, 
12, 13, 14, I S . 17. 20 . 21 • 
2S.15; a.OSt UtaChrtiao m r t -
catet M i l A l w — r w i «.4«i 
C M f • p t t t M ; 7,45* l«rt ai 
E M I — M t n S,SOi CaasMrti Si 
i > « t t f l O | »,1St Vol •* Mi 
I O I %9*i*H Cm 11.20. Stttl-
I M M carta: 1 2 ^ 4 ; Ma«a Hi 
Italy; 1 S.I St I I watatio * » • 
nat«; 14,10: Qwr to a i o » a t -
ma; 15,10: Per vol fltovaati 
16.40: C * a,—let— Om BOO 
va?t 17,05* I I oJraaolo; 1S.55: 
latarvaHo loatcaNu IS . IS i Ita
lia c*a knorat 1935s Coatwio 
•a aif t latan; 20,20: Aaoata o 
ritoraot 21,15: c Taiiaaaom • . 
Maaka « R. Waoaar. 

Radio 2° 
GlORMALS RADIO: ora • , » • • 
7.SO. *A0. » 3 0 , 10.30. 
1 1 3 0 . 1 2 3 0 . 1S.S0. 13.30. 
1§,30 t 14.30. 19.30. 2 2 ^ 0 t 
24| it I I maffialara} 7,40s 
• • • a a l i f i i i ,14t Trt OMtlTi 
aav l*i t 4 0 i Sooal a cotorti 
9 i 9VHM « aaoa4at«i 935c 
Itaa BMaica la caaa voatrat 
93#« «Paafaa La Tafia* »i 

10.05* CaaaaaJ a w W H t 1 0 3 5 : 
Dalla voatra aartaj 12,10* Ro-
flioaaat 1 2 4 0 : Alto 
tot 1 > 3 5 i r M M * 41 
rtoai 1 3 3 0 * < 
14: So 4 Hrt( 1 4 3 0 * 
Bad; 15s Paolo tatwrrooatlvoi 
15.40: Cararati 1 7 ^ 0 : SpariaM 
CR t 17,49* CMa 
3131t 1 9 3 5 * ' 
aaoalarft 20.10* 
ami 2 0 4 0 * Sa**rao«aci 2 2 ^ 3 : 
« Toa par iiaipra. Claoala at 
23: SelMtlne 4al OMra; 23,05: 
La staffettaj 2 3 3 0 * Maaka too-

Radio 3° 
« Craawi 9.45: 

10* Coocartoj 
l i t Coocarto: 1 1 4 0 * Ma 
ItaHaaoi 12.19* I 
tatapoi 13.30: l i 
14,30: Maaktw 41 
19.40* Ma^ctw 41 So*. Ko-
4atn 17,20* Ctaaaa oak*! 
1735* I a n ooali IS* Matte* 
4*1 Tarsal 19,45: I co ipata i i 
nella acaota taiiaal, 19,15* C o * 

20.30] MoaMM 41 
2 1 * Clocoala 4*1 

TartOt 21.30: Rorliaor 
ttmmt 1 2 3 5 * 
*l3t9vs LMff n M f i « a 
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