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Approvati 
dal Senate 

stanziamenti 
urgenti per 

gli eitti lirici 
I comunlsti ribadiscono 
I'esigenza di una legge 
generate di riforma del-

I'attivita musicale 

La Commisslone Pubblica 
Istruzlone del Senate ha va
ra to lerl, In sede leglslativa. 
1 prowedlmentl urgentl a fa-
vore degll entl llrlci. 

I prowedlmentl approvati 
dalla maggioranza dl centro-
destra prevedono la conces-
sione di una autorlzzazlone 
ai tredicl entl llrlco-slnfonici 
Italian! a contrarre mutui per 
30 miliardi per la copertura 
delle spese del 1973 e a con
trarre mutui per circa 50 
miliardi da destinare al ri-
plano delle passivlta matura
te negll annl precedent!. 

I senator! comunlsti aveva-
no presentato una serle dl 
emendamentl dlrettl ad Impe-
dire che lo stanzlamento dl 
cosl ingentl somme fosse dl-
sposto al dl fuori dl una con-
creta garanzia che l'organlz-
zazione musicale venlsse pro-
fondamente rinnovata, in mo-
do da assicurare una dlffu-
sione della musica su tutto 
11 terrltorio nazionale e a tut-
ti gli strati soclali, ponendo 
cosl fine all'attuale carattere 
di ilite della vita musicale. 

In concreto, 1 comunlsti 
avevano chlesto che a partire 
dal 1974 nessun finanziamen-
to potesse essere deliberato 
se non sulla base della legge 
di riforma. 

II ministro per 11 Turismo 
e lo Spettacolo, Badinl Con-
falonleri, si e tnvece llmltato 
a far approvare una modl-
fica deirarticolo 1 del dlse-
gno di legge. che impegna il 
governo ad attuare la riforma 
entro l'anr.o e tenendo conto 
deH'ordinainento regionale. 

Nel motivare il voto contra-
rlo del gruppo eomunlsta. la 
compagna Valeria Bonazzola 
ha denunciato la mancanza di 
una chiara volonta politica 
dell'attuale maggioranza sul 
problema della riforma delle 
attivita muslcall ed ha richla-
mato l'attenzione sulla ferma 
declsione dei comunlsti dl 
riaprire la battaglia alia Ca
mera, dove 11 prowedimento 
passera ora. al fine di creare 
le condizioni in cul sia possi-
bile ottenere un impegno rea-
le per l'attuazione della ri
forma. 

I senatori comunisti hanno 
sottolineato la gravita della 
chiusura del governo e della 
maggioranza alle proposte co-
struttive del PCI, chiusura 
che si e ulteriormente mani-
festata nel rifiuto del ministro 
di accogliere un altro emen-
damento riguardante l'Acca-
demia di Santa Cecilia, e con-
cernente 11 distacco da essa 
della gestione autonoma dei 
concerti: distacco che era 
stato richlesto dai lavoratort 
deiristltuzione, dai sindacati 
di categoria e dagli esponen 
ti piii qualiflcati del mondo 
musicale. 

Di fronte alia ferma presa 
di posizione dei comunlsti 11 
ministro ha dovuto comun-
que ribadire l'impegno del 
governo ad accettare che. co
me gia deciso a livello di 
presidenza della commisslo
ne. abhla inizio dalla terza 
settimana di maggio la di-
scussione sui progetti di ri
forma presentati in Senato. 
compreso quello comunista. 
Cio dimostra la validita del-
1'argomento princlpale porta-
to nel dibattito dai comunl
sti, secondo cul non e ammis-
sibile l'approvazione di prov-
vedimenti finanziari di cosl 
lngente entita quali quelli 
approvati. senza che si vada 
contemporaneamente ad una 
riforma generale della vita 
musicale. 

Horst Bucholz 

esordisce 

come regisfo 
STOCCARDA. 8. 

L'a^tore tedesco Horst Bu
cholz ha dichiarato che inten-
de esordlre come regista ci-
nematografico. I suoi plani 
per ora sono ancora piuttosto 
vazhi, ma egli pensa comun-
que di fare del cinema di ca
rattere politico. «alki Costa-
Gavras» Bucholz, che ha 39 
anni, anche se non gode piu 
della popolarita di un tempo. 
continua a iavorare regolar-
mente. 

leri sera al Teatro deH'Opera 

Carla Fracci: 
esibizione 

di alto stile 
In uno spettacolo composito I'illustre ballerina 
ha trionfato soprattutto in passi di famosi balletti 

Una prova generale a rldos-
so della « prima », per quanto 
non del tutto messa a fuoco, 
pud dare 11 senso d'uno spet
tacolo. E, dopotutto, 11 balle-
rlno che, piroettando, calpe-
sta la mano della ballerina, 
11 passo falso, la pausa troppo 

Terminate 
le riprese 

delle «Mil le 
e una notte » 

TEHERAN, 8 
Pier Paolo Pasolini ha flni-

to le riprese In Iran delle 
«Mllle e una notte ». Egli ha 
gira to la maggior parte delle 
scene a Isfahan, cltta che « of-
fre la massima varieta di 
aspetti architetturali persla-
ni», come ha dichiarato lo 
stesso regista. Pasolini non ha 
voluto per il suo film attori 
notl, ma ha reclutato in Iran 
uomini e donne del popolo, 
« rivelatlsi eccellenti attori ». 
Nel nuovo film, come nel De
cameron e nei Racconti di 
Canterbury, « protagonlsta e 11 
popolo stesso», ha concluso 
Pasolini. 

Motrimonio 
alia moda 

per la Bella 
Catherine 

^*5BW^ *'V 

PARI6I — Catherine Jourdan 
(nella foto) sta interpretando 
c II matrimonio alia moda», 
fratto da un romanio di Mi
chel Mardore, che e anche 
regista del film. Fanno parte 
del cast, tra gli altri, Yves 
Beneyton e Geraldine Chaplin 

lunga o troppo corta: sono 
cose che rawlverebhero uno 
spettacolo, rendendolo meno 
flnto. Diclamo del trittlco dl 
balletti, che ha rimplazzato al 
Teatro dell'Opera Romeo e 
Giulietta dl Prokofiev, spari-
to dal cartellone, mlsterlosa-
mente. 

Sarebbe stato Import ante. 
invece, per Carla Praccl che 
doveva esserne la protagonl
sta, completare a Roma la sua 
fase prokofievlana (a Bolo
gna ha trionfato nel Fiore di 
pietra, sempre dl Prokofiev). 

SI tratta ora d'uno spetta
colo dl riplego, con riplego 
anche deH'illustre ballerina 
sul vlrtuosismo esteriore. Co
me se una cantante, anzlche 
cimentarsl in un'opera com-
piuta, si esibisse un po' re-
cltando e un po' « sparando » 
acutl, dalla groppa di tramon-
tatl «cavalll di battaglia». 

La « recitazione » si veriflca 
nel Pellias et MSlisande, su 
muslche dl Sibelius, accresclu-
te dal famoso Valzer triste. La 
tragedla dl Maeterlink (quel-
la messa In musica da De
bussy, ma al drammaturgo 
l'operazione musicale non 
placque). schematizzata da 
Beppe Menegattl (regista e 
ideatore delta pfece) e coreo-
grafata da Lorls Gal, rlsulta 
Incomprenslbile nel suo vol-
glmento ballettistico. ma da 
tuttavia alia Fracci (forse non 
ha ancora trovato il modo di 
affermare fino in fondo il suo 
estro drammatico) l'occasione 
di un « recltar danzando », pe-
raltro incislvo e intenso, ma 
al di qua di una danza che sia 
anche il suDeramento dl un 
clima teatrale. Raffrenatl da 
questo clima erano anche A-
medeo Amodio, ballerino sem-
Dre d'alto stile, nonche James 
Urbaln. qui un tantino soffo-
cato, 11 quale si e fatto vale-
re. alia fine dello soettacolo, 
nella «sparatoria» di acutl di 
cul dicevamo, condensate In 
un Divertimento spaqnolo. ri-
cavato da passl dl due ballet
ti ottocenteschi: Paquita e 
Don Quixote. 

La coDpia Praccl-Urbain ha 
raggiunto vertici acrobatic!, 
dando prova (ma ce n'era bi-
sosno?) dl una tecnica formi-
dabile, dalla quale non sono 
rimaste lontane ElDide Alba-
nese. Diana Perrara. Crlstina 
Latin! e Lucia Truglia. Que-
ste. poi. ad apertura di spet
tacolo. si erano fatte anche 
applaudire ne / auattro tem-
peramenti: un balletto gia ben 
collaudato. di George Balan-
chine. su musica di Paul Hin-
demlth. 

II corpo di ballo si e brava-
mente dispiegato nel rllevare 
il temoeramento melanconico 
(Alfredo Rain5. con Marghe-
rita Parrilla, Gabriella Tessi-
tore, Astrid Ascarelll, Lucia 
Colosnato. Stella Di Simone e 
Claudia Zaccari). quello san-
auiano (Giulia Titta e Mauro 
Maiorani, con Lidia Braca-
glia. Giuseppina Lanzi. Glor-
gina Paoletti e Lucia Truglia), 
flemmatico (Walter ZaoDolini 
con Antonella Boni. Patrlzia 
Luzi. Giusenpina Paris! e Ros-
sella Zampi) e collerico (Dia
na Ferrara). 

La rassegna dei tempera-
menti era stata avviata dalle 
coppie Crlstina Latini e Tuc-
cio Rigano. Patrizia Lollobrl-
gida e Augusto Terzoni. ElDide 
Albanese e Maurizio Venditti. 

La partitura si svolge co
me Tema con quattro varia-
zioni, per pianoforte e orche
stra d'archi, e non faremo tor-
to a nessuno, rilevando che 11 
vero protagonista musicale di 
questo balletto e stato Gino 
Diamanti, splendido solista al 
pianoforte. Ha diretto il mae
stro Carlo Frajese. uno specla-
lista della bacchetta coreuti-
ca, il quale pero. di punto in 
bianco, si e trovato sul leggio 
(e sono arrivate a pezzi e 
bocconi) muslche affatto di
verse da quelle che stava stu-
diando (Prokofiev). Avra giu-
rato di non cacciarsl ma! piu 
in simili awenture (lui la mu
sica ce Ilia in testa, ma ha a 
che fare con chi la sente sol-
tanto con i piedi), ma fe riu-
scito ancora una volta a ca-
varsela. Anche a lul sono an-
datl, alia fine, gli applausi che 
festeggiavano i divi. 

e. v. 

r. 

Domani la « prima » sotto un tendone a Villa Medici 

Barrault porta a Roma 
il vento delle Baleari 

In scena a Roma 

Un canto funebre 
sull'aridita 

dell'eroe borghese 
La frilogia di Sternheim («Le mulande», «lo snob » 
e «1913 ») presenlafa da allievi dell'Accademia d'arfe 
drammalica con una livellalrice regia di Missiroli 

Non possiamo fare a meno 
d'iniziare questa nota critica 
con una considerazione sulla 
aglbhita del Teatrino di Ro
ma « Ennio Flaiano », sede del-
l'incontro tra l'Accademia 
a Silvio D'Amicon e il Teatro 
di Roma, un incontro che do-
vrebbe preludere all'assorbi-
mento del reglsti diplomat! e 
degli attori formati all'Acca-
demia in quella struttura pub
blica che sembra gia'aver fal-
lito la sua mediazlone con il 
teatro sperimentale. Ebbene, 
l'altra sera — alia a prima» 
del Ciclo dell'eroe borghese di 
Carl Sternheim, seconda eser-
citazione di lavoro scenico del 
3° anno di corso a cura di 
Mario Missiroli — il «secon
do palcoscenico » (come lo ha 
definite Franco Enriquez) del 
Teatro di Roma, il a Flaiano », 
si e trasformato, senza cam-
biamenti di scena, in una spe
cie di camera a gas. Una par
te del pubblico boccheggiante 
e marcio di sudore, verso la 
fine della trilogia di Stern-
heim-Missiroli (Le mutande, 
Lo snob e 1913), era costretto 
ad abbandonare il teatro, e 
pareva che tutto congiurasse 
perche si compisse fino in 
fondo il grande «sacrificio» 
di assistere ad uno spettacolo 
teatrale: l'estenuazione regi-
stica sino alio spaslmo della 
« ricognizione eccentrica» di 
Missiroli sembrava nascere e 
materializzarsi in quel vuoto 
d'aria dove precipitava la co-
scienza dello stralunato spet-

Gli allievi 
dell'Accademia 

chiedono un 
nuovo statuto 

L'altra sera, prima dello 
spettacolo di cui scriviamo so-
pra, e stato distribuito al pub
blico un volantino con la se 
guente lettera aperta al mini
stro della Pubblica Istruzione, 
11 cui testo e stato approvato 
daH'assemblea degli allievi 
dell'Accademia di arte dram-
matica: 

«GH allievi dell'Accademia 
d'arte drammatica Silvio d'A-
mlco sono in agltazione per 
ottenere 1'approvazione del 
nuovo statuto con gli emenda
mentl proposti dagli allievi, 
In quanto i! vigente statuto 
risale al 1935 e, non rispon-
dendo assolutamente alle esl-
genze dl lavoro. impedisce il 
giusto svolglmento dell'attlvi-
ta didattica, Approvazione che 
insieme con tutta la legisla-
zione relativa agli Istituti ar
tistic! e stata insabbiata al li
vello parlamentare a causa 
della posizione reazionaria 
dell'attuale governo. 

«II nuovo statuto permette-
rebbe all'Accademia la regola-
mentazione della sua vita In
terna, e quella autonomia che 
compete a qualsiasi attivita 
di carattere artlatico. 

«Alk> stato attuale si e de 
termlnata una rottura tra al
lievi e istltuzlone accademica, 
che mantlene una posizione 
conservatrice, alimentata dal 
vecchlo statuto fasclsta. 

«C1 proponlamo dl trovare 
un collegamento con gli altri 
Istituti artistic! per sollecitare 
insieme la soluzlone di quest! 
problemi e affrontare le que
stion! relative al signlflcato 
dell'insegnamento e delle at-
Uvlta artistiche dell'atUale si-
tuaxlone politic* e aociaJe ». i 

tatore, oggetto del piu totale 
disprezzo da parte del gestori 
del teatro. Le dlfficolta che 
incontrano, e incontreranno, 
determinati spettacoli e «luo-
ghi teatrali», prodottl e ge-
stiti fuori delle ostrutturen 
degli Stablll, per ottenere i 
permessl di agibilita sono fin 
troppo note, e qui a nol inte-
ressa sottollneare soltanto co
me certe strutture stabili go-
dano di particolari «immu
nity». 

E* dawero paradossale che, 
nella breve nota di regia, Mis
siroli, precisando gli scopi del-
l'esercitazlone sulla trilogia di 
Sternheim, scriva a chiare 
lettere che essa intende «ve-
rificare modi ed eslti espres-
sivi di un linguaggio dramma
tico scarsamente sperimenta-
ton. Ora, II Ciclo dell'eroe 
borghese, nell'adattamento di 
Missiroli e Sermonti, e una 
ennesima conferma della tra-
dizionale poetlca mlsslroliana, 
che ruota intomo al cardinl 
del livellamento espressivo, 
che altro non e se non livel
lamento Ideologico - estetico, 
estenuazione formallstioa. 

Forse, Missiroli vede se stes
so in Carl Sternheim (1878-
1942), precursore dell'Espres-
sionismo, chirurgo implacabi-
le di ogni forma della falsa 
coscienza borghese, ma anche 
destinato a trasformarsi in 
conservatore (pensiamo a Ta
bula rasa del 1917, e a La 
scuola di V. ovvero Nuovo Og-
gettivismo del 1926, mistiflca-
zioni sul problema sociale del
le classi lavoratrici e su quel
lo della liberta sessuale), in 
un Kartista* incapace di sta
re al passo con i tempi nuovi 
che incalzano. 

Tuttavia, il teatro di Stern
heim e gran teatro, all'altezza 
di quello prodotto nella fu-
cina delta sperimentazlone po-
lacca gestita dai Gombrowicz, 
dai Witkiewicz e dai Mrozek, 
II linguaggio, cosl aderente ai 
suoi cerois, esprime una ca
tena ininterrotta di metafore 
illuminanti, crudellssime, di-
struttlve, sul destlno oscuro 
di una classe, quella borghese. 
destinata aU'estinzione. La tri
logia di Sternheim dove la 
«posltivita» e un astro spen-
to, e II canto funebre per una 
grande Famiglla, i Maske, di 
cui, attraverso 1'acido della 
satlra, si narrano la corruzlo-
ne, la perenne involuzione, 
1'arrivismo, la brama smodata 
del guadagno, la mitomania, 
lo squallore erotico, le nevrosi, 
ma soprattutto la siccita 
umana. 

In Sternheim. comunque, 
l'«assurdo» e superato dalla 
logica interna del discorso 
drammaturgico ferooemerte 
concreto, dalla sua profonda 
ironia che e la fonte prima 
della vitallta linguistica. Ed 
e questa vitality che Missiroli 
finlsce per corrompere e sof-
focare con il livellamento eva-
sivo e intenzionale delle conv 
ponentl espresslve, le quali 
nniscono per annullarsl nelle 
nebble dell'indlstinto, del grot-
tesco, e nella nola. Tuttavia, 
e possibile cogliere II talento 
degli allievi-attori, la loro, pur 
mortificata in parte, disponl-
bilita espressiva: Giorgio Giu-
liano, Gabriele Martini, Gian 
Paolo Poddighe, Simona Ra-
mieri, Paola Montenero, Maria 
Teresa Maxtino, Florella D'An-
gelo, Alfonso Saggese, Claudio 
Pugllsl e Rino Cassano. La de
cadent* e funzlonale sceno-
Safia e dl Giancarlo Blgnar-

, mentre 1 be! costurul sono 
dt Elena Mannlnl. Gil applau
si, cordial!, non sono mancatl, 
e si replica ancora oggi e do
mani sera. 

Domani sera, sotto un ten-
done di circo allestito nel par-
co di Villa Medici (dove gia 
qualche anno fa propose il 
suo Rabelais), Jean-Louis Bar
rault inaugurera la quinta edl-
zlone del Premio Roma, inte-
ramente dedicata al teatro 
francese. II prestigioso regista 
e attore transalpino, con la 
sua compagnia, mettera in 
scena Sous le vent des lies 
Baldares (« Sotto il vento del
le Baleari»), quarta giornata 
del ciclo Le Soulier de satin 
(«La scarpina dl raso») di 
Paul Claudel. Lo spettacolo 
verra poi replicato fino a lu-
nedl prossimo. 

Da martedl 15 a venerdl 18 
aprile sar i quindi la volta del 
Theatre National de Stra
sbourg, che celebrera il terzo 
centenario della morte di Mo-
Here rappresentando al Qui-
rino L'etourdi, opera giovani-
le del grande commediografo. 
Sempre al Quirino, dal 21 al 
23, verra dato, a cura del-
l'« Espace Pierre Cardin », un 
lavoro teatrale di Jean-Michel 
Ribes isplrato alia vita e ai 
test! di tre poeti surrealist!. 
Nel campo della prosa, 11 Pre
mio Roma ha ancora in car
tellone VElettra di Sofocle, 
nell'adattamento di Antoine 
Vitez, con inserti del poeta 
antifascista greco Yannis Rit-
sos (sala del liceo Visconti, 
28 e 29 maggio). Completano 
il programma due spettacoli 
di cafMheatre. al Salone Mar-
gherita (dal 22 al 27 maggio, 
Dilirante Sarah, da una pi&ce 
della famosa attrice Sarah 
Bernhardt, dal 29 maggio al 
3 giugno D'Artagnan amou-
reux), e 1 nuovi balletti dl Fe
lix Blaska, che saranno al Si-
stina dal 4 al 9 giugno, sotto 
l'egida della Maison de Cul
ture di Grenoble. 

NELLA FOTO: Jean-Louis 
Barrault con Genevieve Page 
in un momento del dramma 
di Claudel. 

Festival di 
Pentecoste 

a Salisburgo 
VIENNA, 8 

Dopo aver portato al piu 
grande successo il Festival di 
Pasqua, il maestro Herbert 
von Karajan dirigera nel me-
se di giugno il suo primo 
Festival di Pentecoste. Con 
rOrchestra dei filarmonlci dl 
Belluno, nella stessa cltta di 
Salisburgo, egli interpretera 
un Concerto brandenburghese 
di Bach la Quinta smfonia, la 
Messa, la Quarta e VOltava 
sinfonia dl Bruckner e un 
Concerto per pianoforte e or
chestra di Mozart. 

A Trento 
un tranquillo 

Festival di 
montagna 

Nostro servizio 
TRENTO, 8. 

I fatti nuovi che si posso-
no desumere dal Festival ap-
pena termlnato non sono mol-
tl. Trento e un Festival a 
tempi lunghi, ignora sia la 
contestazione che l'autoconte-
stazlone, digerisce presto le 
eventuali arrabblature Interne 
e si appaga solidamente di 
ortodossle tecniche poco chia
re ai profani. Lo soccorrono 
comunque Teccellente organlz-
zazlone e una fase prepara
tory e selettiva condotta con 
serleta; senso dell'ospltallta e 
simpatla fanno 11 resto. Owla-
mente I film rlflettono que
sto stato di cose con scarse 
variantl, anche se il giro dl 
orlzzonte che essi complono 
abbraccla quasi tutto il mon
do e mette sullo stesso piano 
il cinedilettante Isolato, 1 pro-
fesslonisti dl larghl mezzl, gli 
uomini delle varle television! 
europee e i documentaristi che 
non hanno mal superato le 
due bobine dl pellicola. 

Auspicare novlta- di linguag
gio e poco realistlco. Ad al-
cunl sono precluse per ragio-
nl pratlche, ad altri non in-
teressano. Quest'anno cl e 
sembrato Inoltre che la piu 
concreta e attuale urgenza so
ciale suscettlbile dl trovare In 
questa sede la sua voce di-
retta, cloe il problema ecolo-
glco, sia rimasto a margine 
o si sia affldato solo a qual
che patetlca deplorazione. II 
meglio della rassegna si pub 
scoprlre ancora nella crona-
ca progressivamente perfezlo-
nata dell'impresa difficile, si 
svolga su una parete a stra-
plombo o nel sottosuolo o 
in fondo al mare o su una 
plsta sciistica: e piu ancora, 
diremmo, dove l'avventura 
non e coronata dal succes
so agonistlco sperato e si rl-
solve in una pura prova di 
carattere. 

Su questo particolare tema 
abbiamo veduto negll ultimi 
giorni del Festival almeno tre 
film molto degni: il britan-
nico Everest: lotta per la pa
rete di John Edwards e gli 
Italian! II Pilone ha detto no 
e Sant'Elia: vittoriesconfltte, 
rispettivamente di Armando 
Aste e Giovanni Rusconi. Spe
cie nell'ultimo, l'asprezza del 
tentatlvo failito spoglia il do
cument*) d'ogni retorica e ri-
conduce alia sua essenza piu 
severa il rapporto tra gli uo
mini e l'alta montagna. 

Purtroppo i discorsi uffl-
clali di chiusura si sono ri-
fatti a dlchiarazionl del tut
to generiche sulla «san!ta» 
della vita montanara e sui 
«valori turistlci» dell'inizia-
tlva clnematografica trentina 
(ma divers! film avevano e-
spresso chiaramente un con
cetto opposto, cioe che l'esplo-
razione comincla proprio do
ve il turismo flnisce). Stri
dent! sono apparse anche le 
premesse alia premiazione: 
dopo ch'erano state esaltate 
le nuove forze della documen-
taristica dl montagna e la 
lezione di solldarieta di que
sta specializzazione sportiva, 
11 Gran Premio e toccato a 
un filmetto amerlcano bril-
lante certo. e anche ben fat
to, Solo dl Mike Hoover, che 
non pub dirsi nemmeno un 
documentario bensl un espe-
rimento di clownerie ad alta 
quota eseguito da un alpi-
nlsta solltario, pazzo ricerca-
tore dl pericoli: al punto che 
la stessa motlvazione del pre
mio si e sentita costretta a 
riconoscerlo «non raccoman-
dabilen da un punto dl vista 
tecnlco. 

H Trofeo delle Nazioni e 
andato alia Polonia per la mi-
gliore selezlone. II Premio del 
C.A.I. al francese Abissi di 
Gilbert Dassonville (anche 
questo un po* troppo visto-
samente spettacolarizzato). II 
premio speciale all'ottlmo 
Cinquant'anni, o la vita di 
uno sciatore d'un altro regi
sta francese, Maroel Ichac. 
II Rododendro d'oro per il 
miglior film di montagna a 
La marcia della regina bian
co (URSS). II Nettuno d'oro 
per il miglior film di esplo-
razfone a Sigilmassa (Sviz-
zera). 

t. r. 

le prime 
Cinema 

II killer dagli 
occhi a mandorla 

«Piii dico che non cl vo-
gllo venire, e piu vengo a 
vederli questi film», confes-
sava al suo amico uno spet-
tatore decisamente nauseato 
non tanto della violenza im-
perante quanto della idiozia 
totale di queste pellicole «ci-
nesi» prodotte a Hong Kong. 
Eppure, la forza del condi-
zionamento e tale che lo spet-
tatore, contro \x>glia, corre 
a sognare ad occhi aperti sui
te irreali possibilita del 
« Kung-fu per soli adulti», ca-
pace di rompere un uomo a 
cui non servira una bara ma 
un semplioe sacchetto. 

Rispetto ai precedent!, il 
film a color! di Chu Yuen 
(con Fang Yuan come trucca-
tore) sembra accettare espli-
citamente influenze holly-
wood lane, soprattutto per 
quanto riguarda lo «stile» 
del comportamento del prota
gonista, un sorridente e inge-
nuo Tsung Hua, assoldato da 
una banda di contrabbandle-
ri perche 11 difenda contro 
terzl. Solo alia fine, il killer 
scoprlra dl essere stato in-
gannato proprio da coloro che 
credeva amlcl, e, pieno di rl-
morsl, morlra tra le braccia 
di Yu ChUo. Tuttavia, delle 
perlpezie dell'« eroe » nella co-
sciema del pubblico « adulto » 

non rimarra nulla: forse cl si 
potra ricordare soltanto della 
fornita coltelleria che il kil
ler dagli occhi a mandorla ce-
lava sotto la casacca. 

r. a. 

Istituita la 
« Fondazione 

Wagner >» 
MONACO. 8. 

La lunga controversia fra 
i discendenU di Richard Wag
ner e le autorita bavaresa e 
stata risolta con due accord!, 
uno del quali prevede l'isti-
tuzione della « Fondazione Ri
chard Wagner», che d'ora in 
poi garantira k> svolglmento 
annuale, a Bayreuth, del cc-
lebre festival di muslche wag-
neriane. II secondo accordo 
prevede l'acqulsto da parte 
delle autorita degli archivi di 
Wagner, col pagamento agli 
eredi dl 12,4 milioni di mar
ch!, da versare in tre anni. 
L'accordo rekitivo alki fonda
zione e stato flrm&to dallo 
stato federale tedesco. dal 
Land dl Baviera. dalla cltta. 
di Bayreuth, dalla societa 
« Amid di Bayreuth » e dalla 
famiglla Wagner. Acqulrentl 
dagli archivi saranno lo stato 
federale, la «Fondazione di 
Baviera* e la «Fondazione 
<tl FranconlAB, ' 

reai yi/ 

oggi vedremo 

RITRATTO D'AUTORE 
(1°, ore 18,45) 

Le incisioni di Renzo Vespignani e il titolo dell'odiema 
puntata del programma curato da Franco Simonglnl. II ser
vizio dl oggi, su testl dl Dulllo Moroslni, illustra la vita e 
l'opera di una delle figure piu interessantl dell'arte contem-
poranea. Nato a Roma nel 1924, Renzo Vespignani ha comin-
ciato a dlpingere e ad incidere durante la guerra. L'artista 
romano, infatti, nasce prima come incisore che come pittore, 
e le sue prime lastre portano la data dell'occupazione tedesca, 
durante la quale egli si nascose nello studio dl un amico 
incisore. Oggi Vespignani e unanimemente rlconosciuto come 
uno del maestri della grafica contemporanea. 

FACCE DELL'ASIA CHE CAMBIA 
(1°, ore 21) 

La quinta puntata del prograinma-inchiesta reallzzato da 
Carlo Lizzani e Furio Colombo si Intltola II treno di Singapore 
ed e costituita da un servizio strutturato come un viaggio 
che parte da una delle zone piu mlstiche delPAsla (la Blr-
manla) per giungere alia cltta piu spregiudicata, slmbolo 
dell'avventura consumlstlca e industrlale: Singapore. 

I DUE MARESCIALLI 
(2°, ore 21,20) 

In questo film — diretto nel '61 da Sergio Corbuccl ed 
interpretato da Totd, Vittorio De Slca, Gianni Agus e Vlt-
torio Bragaglla — lo straordinario comlco napoletano e alle 
prese con una commedla neoreallstica costrulta su mlsura 
per 11 suo personagglo di sempre. Ladro e maresclallo, 11 
pavldo «eroe» dl questo film ci off re una satira gustosa 
anche se un po' macchiettistica del fasclsmo. 

programmi 
TV nazionale 

9.30 

12.30 
13.00 
14.00 
15,15 

17,00 

17.30 
17.45 

18.45 

TrasmissionI scola-
stiche 
Sapere 
Ore 13 
Insegnare oggi 
Trasmissioni scola-
stiche 
Gira e gioca 
Programma per 1 
piu piccini. 
Teleglornale 
La TV dei ragazzi 
a La legge» - a 11 
bambino e la palla ». 
Ritratto d'autore 
Le incisioni di Ren
zo Vespignani. 

19,15 Sapere 
19,45 Teleglornale sport -

Cronache del lavoro 
e dell'economia 

20,30 Teleglornale 
21,00 Facce dell'Asla che 

cambia 
«I1 treno di Singa
pore ». 

22,00 Mercoledl sport 
23,00 Teleglornale 

TV secondo 
21,00 Teleglornale 
21,20 I due marescialll 

Film. 
22,50 Prima vislone 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ora 7, 
8, 12, 13, 14. I S , 17, 20 , 
2 1 , 23; 6J Mittutino musicale) 
6.42: Almanacco] 6,47: Coma 
a perche; 7,45: leri al Parla-
mento; 8,30: Le canzoni del 
mattino; 9: I I mto pianoforte; 
9,15: Vol ad lo; 11,30: Quarto 
programma; 12,44: Made In 
Italy; 13,20: Corrado uno a 
due; 14: Buongiorno coma fta? 
15,10: Par voi giovanl; 16,40: 
Programma par I ragazzi; 17,05: 
I I fllnaole; 18.55: Intervallo 
musicale; 19,10: Cronache del 
Mezzogiomo; 19,25: Novltr • * • 
foluta; 20,20: Andata • rl-
torno; 21,15: Musica in palco-
tcenico; 22,10: Concerto ope-
riitico; 23,20: Le nortre or
chestra di musica leggera. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ora 6,30, 
7,30. 8,30, 9.30, 10,30, 11,30, 
12,30. 13.30, 15,30, 16,30. 
18.30, 22,20 a 24; 6: I I mat-
tiniere; 7,40: Buongioraoj 8,14: 
Musica flash; 8,40: Itinerari 
operiitlcl; 9,15: Suonl a colorl 
dell'orchestra; 9,35: Copertlna 
a scacchi; 9,50: « I I giro dal 
mondo In 80 giorni »j 10,05: 
Un disco par restate; 10,35: 
Dalla vostra parte; 12,10: Tra

smissioni regional!; 12,40: I 
Malalingua; 13,35: Canzoni per 
canzonare; 13,50: Come e per
che; 14: Su di girl; 14,30: Tra
smissioni regional]; 15: Punto 
interrogativo; 15,40: Cararai; 
17,30: Speciale G.R.; 17,45: 
Chlamate Roma 3 1 3 1 ; 19,55: 
Tris di canzoni; 20,10: I I con-
vegno dei cinque; 2 1 : Super
sonic; 22.43: « Piccolo mondo 
antico » di A . Fogazzaro; 23,05: 
... E via discorrendo; 23,20: 
Musica leggera. 

Radio 3° 
Ora 9,30: La Radio per le 
Scuole; 10: Concerto di aper
tura; 1 1 : La Radio per le Scuo
le: 11.30: Muslche italiane di 
oggi; 12,15: La musica nel 
tempo; 13,30: Intermezzo; 
14,30: Ritratto d'autore; 15,25: 
Musiche di J . 5. Bach; 16,15: 
Orsa minora; 17,20: Classe uni-
ca; 17,35: Jazz moderno a con-
temporaneo; 18: Notizie del 
Terzo; 18,30: Musica leggera; 
18,45: Piccolo pianeta; 19,15: 
Concerto della serai 20,15: Al-
brecht Duren la vita a I'aav 
blente; 20,45: Idea a fatti del
ta musica; 2 1 : I I Giornale dal 
Terzo - Sette arti; 21,30: Al
fredo Casella, venticinque anal 
dopo la sua morte; 22,35: Dl-
scografia. 

r in breve 
Anna Magnani sar^ Madama Letizia 

Anna Magnani sara l'interprete di un film dedicato alia 
vita di Madama Letizia, madre di Napoleone. Le riprese In 
estemi saranno effettuate in Corsica, a Parigi e a Roma, 
dove Letizia Bonaparte visse gli ultimi anni nel palazzo che 
sorge tuttora in Piazza Venezia. 

II film sara di produzione italo-statunitense. e si prevede 
cne il suo costo sara molto alto. 

I premi deN'Accademia francese del cinema 
PARIGI, 8 

II regista ungherese Miklos Jancsd, per linsierne della 
sua opera, e 11 francese Henri Glaeser per il film Une larme 
dans I'Ocean, hanno ottenuto le « Stelle di cristallo » 1973 del
l'Accademia francese del cinema. Le a Stelle di cristallo* 
per l'interpretazione sono state atrnbuite a Marte Dubois • 
a Roland Dubillard (Francia) e all'americano Bud Cort (per 
Harold c Maude). 

«Piccola piuma» in Francia 
NANCY, 8 

L'attrice Indiana Sacheen Littlefeather (Piccola piuma), 
nota per aver letto in pubblico la dichiarazione con cui Mar-
Ion Brando ha rinunciato aH'Oscar, ha visltato in questi gior
ni Nancy, in Francia, dove si e tenuto il Festival internazio-
nale del teatro. 

Huckleberry Finn in un « musical» 
HOLLYWOOD. 8 

J. Lee Thompson dirigera la versione musicale del film 
Huckleberry Finn, tratto dal romanzo di Mark Twain. Si tratta 
del secondo musical ispirato alle opere del noto scrittore ama> 
rlcano; II primo. Tom Sawyer, diretto da Don Taylor, e uscito 
da qualche giorno a New York. Autori delle musiche per am-
bedue I film sono Richard e Robert Sherman. Le riprese di 
Huckleberry Finn cominceranno in giugno. II personaggio dl 
Twain e anche il protagonista di un altro film che si sta gl-
rando neliTjRSS. 

LIBRBRIA B DISCOTECA RINASCITA 
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