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Un bilancio del Festival appena concluso 

Cannes: dove 
va il cinema? 
Dal nostro inviato 

CANNES, 26 
E' possibile verlficare da 

Cannes lo stato del cinema? 
E' possibile e non e possi
bile. L'anno scorso vmsero 
ex-aequo 11 caso Mattel e La 
classe operaia va in paradiso, 
quest'anno si e imposta la 
accoppiata anglo-americana e 
lo scarto e evldente. Ma non 
dobbiamo dar peso al verdet-
to del la giurla: le giurie pas-
sano e i film restano. Ora, 
cercando di allontanarci dal 
Festival e dai suoi metodi, 
quale tipo di cinema ci ha 
fatto vedere Cannes '73? II 
cinema e in crisi o In svi-
luppo? 

E* forse legittimo afferma-
re che, anche nei c;isi ml-
gliori, un cinema dl tlpo pri-
vato, autobiografico, indivl-
dualistlco si e venuto soviap-
ponendo a quello che, gene-
rlcamente, si definlva cinema 
« politico » o di idee. Alle idee 
si sostituisce la confessione, 
e quasi sempre la confessione 
di impotenza; alia lucidita 
della storla la nebulosita del-
1'inconscio; agli scontri della 
realta la sfera dell'ineffabile, 
dell'immaginario, deH'onirico. 

Non e senza una ratjione 
che buona parte del film del 
Festival si servissero della me-
tafora e dell'allegorla, parlas-
sero per simboll, vatjassero 
tra il reale e il surreale. For
se 11 cinema lnternazionale 
(ma ricordiamoci che a Can
nes mancavano contlnentl in-
teri) ha accettato il grande in-
segnamento di Bunuel? Ma di 
Bunuel ce n'e uno solo, con 

una sua lunga vicenda per
sonate, e poi tutte le sue ope-
re sono il rlflesso dl una vl-
sione critica precisa aella so-
cleta, che Invece manr;a, op-
pure viene espressa con rnzzo 
schematismo. nei suoi emuli. 

II fatto e che 1 registi del 
Festival, anche 1 piu validi e 
schietti, si occupano esclusi-
vamente dl faccende che li 
riguardano in prima persona. 
ma coinvolgono assai meno 
gli altrl. Insomma i protago-

Una delegazione 
dal ministro 

dello Spettacolo 
per le sovvenzioni 

al teatro 
aufogestito 

Una delegazione composta 
di rappresentanti dell'ASST 
(assoclazlone sindacale scrit-
tori teatro), della SAI, del-
l'ARCI, della FILS, della 
FULS, dl cooperative e grup-
pi sperimentali e stata ri-
cevuta dal ministro dello 
Spettacolo, B-adlnl Confalonie-
rl, al quale ha rlchlesto l'a-
brogazione della clausola che 
toglie i contributi statall al
le compagnie che recitano nei 
circoli cultural!. In proposito 
sara tenuta una conferenza 
stamps martedl alle ore 11 
al teatro « Spazio Uno » 

le prime 
Musica 

Carmen 
alPOpera 

Al Teatro dell'Opera si e 
awiata una Carmen, nella 
quale si trasforma in ordi-
naria l'esecuzione che al suo 
primo apparire sembrd straor-
dinaria: quella cantata in 
francese, con la Bumbry e il 
Tucker. E* rimasto valido — 
nell'attuale edizione — l'al-
lestimento scenico di Renato 
Guttuso. che fu una compo-
nente primaria dl quella Car
men e che, adesso, inutilmen-
te spande la sua vivaciti e 
luminosity cromatica. La vi
cenda vi e quasi estranea, •sot-
focata in un impianto coreo-
oleografico. che. solo per un 
momento, ha un guizzo ag-
gressivo (quarto atto), con la 
danza dl itafael De Cordova, 
cui l'esibizione della sua com
pagnia, anche durante il se-
condo atto, non aggiunge al-
tro prestigio. 

Tuttavia, e una Carmen fa-
ticosa. II coro, ad esempio, 
imitando Fregoli, fa meravi-
glie. passando via via dai pan-
ni della guarnigione militare 
a quelli del «tifosi» di Esca-
millo. agli altri dei contrab-
bandieri e della gente che va, 
infine, alia corrida. Come se, 
ad una sfilata. le stesse per-
sone comparissero a mano a 
mano in addobbi diversi. Non 
seerve a niente, ma costa fa-
tica. E* la fatica dei nostri 
Enti musicali. quella di esse-
re sempre di piu un'apparen-
za, privi affatto di un vero 
fondamento. 

La figura di Carmen e af-
fidata alia voce, piu che alia 
persona, di Viorica Cortez. 

splendida cantante, squisita in-
terprete anche di Mahler, pro-
pensa a una Carmen piutto-
sto vacua. Cid vale anche per 
un mirabile tenore: Giorgio 
Casellato Lamberti, il quale 
adombra in Don Jose quasi il 

Del Monaco dei tempi migliori, 
ma ondeggia sulla scena (si 
vegga il finale) con la man-
dibola calata e la bocca di-
grignante. 

Escamillo e affidato anche 
esso a un'ottima voce, quella 
di Walter Alberti che, pero. 
non fa personaggio nei panni 
del torero (e, appunto. si dice 
che l'abito non fa il monaco). 
Guido Mazzini. Piero De Pal-
ma. Larls Gambelli (che ha 
sostituito Paolo Dari, indispo-
sto). Giovanna Di Rocco, 
Franco Mieli e Anna Di Sta-
sio hanno disimpegnato ruoli 
solo apparentemente minori. 
mentre una esemplare nota di 
compostezza vocale e sceni-
ca si e avuM r»-» \ntonietta 
Cannarile (Micaela). 

Oliviero De Fabritiis pro-
segue nei suo secondo cin-
quantennio di attivita diret-
toriale. affatto indifferente 
nei portare le cose fuori del
la routine (co-ne fu per la 
edizione di cui dicevamo al-
1'inizio) o nei rimettercele 
dentro fino al collo. Come se 
per una stessa occasione, il 
medico potesse. indifferente-
mente. tenerti in vita o ada-
giarti nella fossa. 

e. v. 
Cinema 

tuale » venduto al partito del
la Democrazia cristiana. E non 
si tratta soltanto di una que-
stione di « contenuti», ma so-
prattutto di « forme». II film 
di Rondi — che non ha al-
cun aggancio possibile con la 
poetica del Kammerspiel — 
vuole essere un'indagine sul-
le frustrazioni politico-sessua-
11 di Andrea e di sua moglie 
Sabina, sul loro cattivo gu
sto, sulla loro goffaggine di 
cattolici, sulla senllita di una 
coppia ormai spenta come 
l'Lsola dl Ponza, dove subisce 
1'impatto con un'altra coppia, 
ma di giovanl, lmpastata di 
a sesso » e di « futuro ». 

Nei film di Rondi si awer-
te la stanchezza di un autore 

\ che, ritornando sempre -sui 
suoi passi, finlsce per espri-
mere la, sua poetica attraverso 
la slntesl dei luoghl cinema-
tografici piu comuni: l'isola 
come ultimo rifugio dell'uo-
mo. la crisi dell'intellettuale 
di mezza eta e la positivita 
tutta aprioristica della nuova 
generazione. Ma, al di la dei 
H contenuti» — eppure come 
tacere alcune battute dialetti-
che, come « Puttana! », «Mo
glie! ». «Tra qualche anno 
l'autista raccogliera il tuo se-
no caduto per terra! » — cid 
che sorprende e 11 linguaggio 
anonimo e banale con cui 
Rondi ha espresso la sua tra-
gica storia esistenziale, vana-
mente circonfusa da aloni di 
mlstero. E a nulla valgono le 
note della Nona sinfonia di 
Beethoven, che rimbalzano su-
gli uomini e sulle rocce. 

UFO 
allarme rosso... 

attacco 
alia Terra! 

Gli UFO non sono altro 
che dei rotori simili a trottole 
pilotati da umanoidi in via 
d'estinzione, colpiti da un 
morbo misterioso. Questi uma
noidi conducono da tempo at-
tacchi regolari contro la Ter
ra. con lo scopo di rapire es-
seri umani per trame organi 
sani da trapiantare alia loro 
generazione morente. La ba
se SHADO — comandata dal 
capitano Straker, l'auomo di 
ghiaccion. insensibile a ogni 
lusinga romantica o senti-
mentale — ha il compito di 
difendere dagli UFO il gene-
re umano. 

II film a colori deU'inglese 
Summers Tomblin Frankel — 
interpretato da Ed Bishop. Mi
chael Billington, Wanda Ven-
tham — inizia proprio con 
questi toni retorici e altiso-
nanti. per proseguire, poi, 
lungo i sentieri di quella « fan-
tascienza» che non e ne 
scienza ne fantasia, ma sol
tanto evasione nell'inverosi-
miglianza, astratta da ogni 
rapporto concreto con una 
realta possibile (sia essa ideo-
logica o tecnologica). In com-
penso, ci sono uomini e gatti 
siamesi in stato di ipnosi. 
astronaut! che si trasformano 
in felini, e molti modellini 
sputafuoco. In un mondo di 
cartone. U lieto fine e d'ob-
bligo. 

r. a. 

Tecnica 
di un amore 

Forse l'errore di valutazione 
piu grave che si possa com-
mettere, recensendo l'ultimo 
film di Brunello Rondi. Tec
nica di un amore (interpre
tato da Silvano Tranquilli, Er-
na Schurer e Janet Agren, 
Norberto Botti e Paola Co-
razzi). e quello di considerare 
11 film un prodotto culturale 
solo per certi « contenuti » che 
forse e possibile cogliere 
astratta men te soprattutto da] 
magma informe delle imma-
gini. prive di ogni connota-
zione e abbandonate alia falsa 
evidenza del linguaggio kitsch. 
Ci chiediamo. cice, come sia 
possibile prendere sul aerio 
un'opera (certo, la meno rlu-
acita dell'autore) che vorreb-
be « riflettere » sulla crisi ero-
H«o-oonlugale di un «intellet-

I programmi 
di « Er Piccolo 

de Roma* 
La compagnia «Er Piccolo 

de Romas, diretta da Enzo 
Liberti, e della quale fanno 
parte, accanto a Leila Duoci 
e ad Alflero Paliani, Ombretta 
De Carlo. Patrizia Fanelli e 
Anna Maria Finkelman, t e n * 
una sua regolare stagione 
estiva al teatro del Villaggio 
Orientale dal LUNEUR. Per lo 
spettacolo inaugurate, in pro-
gramma il 28 giugno, e stato 
scelto.^ 'Ste romane (Ispirato 
alia Venexiana); segulranno 
L'omo su la colonna (tratto 
dal Frate del Lasca) e Ben? 
Semo oneste pe* tra&izione. 
Altro regista della compagnia 
sara Pino Passalacqua, 

nisti sono loro, come tantl 
eredi di Felllni, piuttosto che 
11 mondo, 11 quale d'altra 
parte potrebbe offrlre dram-
mi e angosce dl ben piu va-
sto respiro, se essi, i registi, 
non si accontentassero di se-
minare l'ortlcolo che cono-
scono. 

Coslcch6, mentre 11 cinema 
di testimonlanza o dl lotta, 
quasi totalmente scomparso 
dalla Croisette a cinque annl 
dal Maggio francese, era un 
cinema « aperto », quello che si 
e visto quest'anno era quasi 
sempre a clrcolo chluso. Se 
la nouvelle vague, quindlci 
annl fa, sembrava splegarsi a 
ventagllo coprendo molti oriz-
zonti, Francois Truffaut, da 
rampollo dlvenutone il padri-
no, riassume nella Notte 
americana soltanto .'1 proprio 
amore per il cinema. Lo 
riassume come forse meglio 
non si potrebbe. in forma 
brlllante e patetlca. ma alia 
fine e un universo mlnlmo 
che ci si rlvela, l'unlverso dl 
un autore che non ne ha al
tri e si accontenta del poco 
che ha, cercando dl spremer-
ne tutto 11 succo. 

H ruolo del glovane Truf
faut nei cinema francese e 
preso dal nuovo venuto. Jean 
Eustache, che capovolge il 
rapporto e, in La rnaman et la 
putain, abollsce in certo senso 
il cinema per raccontarci flu-
vlalmente la propria esperien-
za di vita. Allora non hanno 
piu senso per lui tutte ie ac-
quisizioni tecnlche, i movi-
menti di macchina. !a stessa 
troupe amicale, che invece il 
maturo Truffaut celebra. II re
gista non e un demiurgo o un 
medlatore. ma semplicemente 
l'occhlo della cinepresa, fissa 
sulle creature che le si rive-
lano impudlcamente, senza li
mit! e senza diaframmi. Ne 
nasce un cinema che e anco-
ra dl confessione. di confessio
ne intima che sconfina nei 
disagio; solo che non si sa 
piu se e ancora cinema, ed 
e probabllmente In questo 
che consiste il suo fascino. 

Per Bergman, al contrario, 
il cinema (o per essere piu 
preclsi il « suo» cinema) esi-
ste ancora. e come; soltanto 
sembrano essersi ancor piu 
attenuati i confinl rra la vita 
e la morte. Non per nulla. 
nei suo film magistrale, chi 
sussurra e chi grida (le sue 
braccia alzate sono infatti un 
grido) in modo da farsi udire 
piu delle altre, e da annichl-
lire le sorelle. e una defunta. 
A esprimere un'esigenza vita-
le in forma non nevrotica o 
masochista, rimane esclusiva-
mente la domestlca, ma in 
una. ,s.ua devozione. animale-
sca, da pia giovenca rasse-
gnata. 
- Anche in Ferrer! I'ombra 
della morte e immanente. e 
bisogna osservare che e pro
prio essa a dilatare il film 
in una smorfia tragica. Non 
siamo sicuri che la socleta 
dei consumi sia la gtande 
accusata; se cosl fosse La 
grande bouffe ci piacereobe di 
piu. Ci sembra, invece, che 
lo stesso resista si sia, que-
sta volta, lasciato andare a 
un'ansia di annichilimento, a 
un cupio dissolvi che richie-
deva per contrasto, data la sua 
natjura sanguigna cosl Ion-
tana dalla meditazione berg-
maniana, proprio quel diapa
son animale che gli viene rim-
proverato. e che non e se 
non i'urlo prolungato di chi. 
come i personaggi del film, 
creda di non poter piu espri
mere altro. Certamente e un 
suicidio borghese, quello che 
Ferreri descrive; ma rallego-
ria lo coinvolge a tal punto, 
da farlo apparire sea volta 
come un complice. Ed e per 
questo che risulta m«no lu-
cido che in passato. 

Alia decomposizione del cor-
po, fa eco la scorn posizione 
dell'anima nei film altrettan-
to cupi — come quello beiga 
di Delvaux, come quello po-
lacco di Has — dove 1'iden-
tita e la salvezza personali so
no cercate nei sogno, ma do
ve il sogno. tutto rivolto al-
l'indietro. si popola di spet-
tri che accrescono I'incubo 
invece di dissolverlo. E an
che qui i registi hanno il tor-
to di parlare in prima per
sona: non si dissociano dalle 
immagini. ma le sposano. 
Dalla ballata delle apparenze, 
condotta fino aU'eccesso, non 
si pu6 trarre che una lugu-
bre lezione, tanto piu rafiina-
ta quanto meno necessaria. Ne 
soddisfa il sapere che e una 
certa cultura ad attrarre in 
certe paludi; sorprende piut
tosto. e talora agghiaccia. che 
il cinema ne possa essere av-
vinto oggi, come negli anni del 
surrealismo o dell'espressioni-
smo storicL 

D'altra parte, questi sono 
gli esemplari piu stlmolanti 
che ci sono stati mostrati, 
perche gli altri. con S'abbon-
dante produzione americana 
in blocco. sono invece d. un 
infantilismo che sconcerta. Se 
hanno un messaggio di spe-
ranza, lo fanno regolarmente 
sortire da un gioco di busso-
Iotti, quando non lo edificano 
sul vuoto. Meglio, molto me
glio II pianeta selvaggio, che 
almeno ci awerte sul destino 
che ci pud toccare qualora, 
invece di vedere I'uomo come 
tale, sia pure nei difficile con-
testo storico che sta attraver-
sando, continuasslmo a pre-
parargli on futuro di robot. 

Per fortuna ci sono altri 
festival, e'e un altro cinema 
(che qua e la ha fatto capo-
lino anche a Cannes e che, 
quando ci e stato possibile, 
abbiamo segnalato), e'e so
prattutto un altro tipo di uo-
mo. E siccome a Venezia, 
quest'anno, non pare comun-

• que che il tentativo di ripe-
tere Cannes possa aver Iuc~ 
go, perche non reagire, co-
struttivamente anche se po-
veramente, in tale dlrezione? 
Ne varrebbe la pena, 

Per I'inaugurazione del Teatro Comunale 

Eduardo tra i giovani 
attori di Mola di Bari 

Ha curato la regia della sua «Arte della commedia » inter-
pretata dalla locale compagnia universitaria - Un f el ice spetta
colo in una serata caratterizzata da entusiasmo e commozione 

Nostro servizio 
MOLA DI BARI, 26 

«Questa serata rappresenta 
uno del piu bel moment! della 
mla vita d'attore e dl uomo 
di teatro». Con queste pa
role, Eduardo, commosso, l'al-
tra sera concluse la man)-
festazione della inaugurazlone 
del Teatro Comunale dl Mola 
dl Bari, dove il Qruppo uni-
versitario teatrale « Piero Del-
flno Pesce» aveva raonresen-
tato, con enorme successo, 
una delle piu Impegnatlve e si
gnificative opere del grande 
commediografo napoletano: 
L'arte della commedia. 

Per comorendere 1'emozione 
dl Eduardo, uomo che e stato 
protagonista dl trlonfl memn. 
rabili. come Interprete e come 
autore, nelle principall cani-
tall del mondo, bisogna rac 
contare brevemente la storm 
dl questa serata dedlcata non 
solo alia rlpresa di un testo 
che era stato rappresentatn 
solo a Napoll nei gennalo del 
1965, suscltando scalpore per 
le coraggiose tesl che con-
tiene — il che. di per se 
stesso, costituisce gla un »v 
venlmento di non poco con-
to, e diremo poi perche — 
ma anche alia inaugurazlo
ne di questo piccolo e gra-
ziosissimo teatrino provlncia-
le: che. grazie all'interessa-
mento di Eduardo. si e po-
tuto salvare dalla dlstruzmne 

Ora. Eduardo da annl. an 
quando no! io conosciatno — 
e si tratta di alcuni decennl 
— ha sempre sostenuto ,a 
tesl che per fare del buon 
teatro ci vuole uno spirito di 
bottega. cloe una plena ed 
armon'nsa Intesa tra comlcJ. 
scenografi, macchinlsti, elet-
triclsti, regista e gli altrl col 
laboratori imDsanati nplla rea 
lizzazione di uno snetta^olo 
Egli aveva tentato dl realiz 
zare questa Intesa tra ! co 
mlci fin dal tempi del uiv 
butto del « teatro umorlstlco » 
cioe nei 1930. quando I tro 
fratelll De Filippo recltavan<» 
lnsleme. Tentd pot di far«» 
qualcosa del genere quando 
entrd in possesso del «Snn 
Ferdinando » e infine nei 1963. 
quando. dopo il fallimento o 
gli scandali suscitati dalle al 
legre gestioni precedent!, Il 
Comune di Napoli si rivolso 
finalmente ad Eduardo inca-
ricandolo di dlrigere lo Sta
bile delta citta. La storia e 
nota, ma val la pena dl n-
cordarla. Eduardo present6 un 

piano dl strutturazione basa-
to, appunto, sulla perfetta unl-
ta e sincronla dei varl mo
ment! operativi di un orga-
nismo artlstico-culturale quale 
6 il teatro, oltre che sui'a 
moralizzazione del crlterl ani-

mlnlstrativi. II progetto eduar-
dlano fu sabotato, e anche 
se De Filippo resta ancora, 
uflicialmente. direttore del Tea
tro Stabile di Napoli. questo 
non si 6 mal piu reallzzato. 

L'occaslone di Doter final
mente organizzare un com-
plesso armonico di teatrantl 
all'antica gli fu offerta due 
annl fa, e proprio dal giovanl 
del CUT di Mola di Bari, 
che awicinarono Eduardo net 
corso di una sua breve sta-
gtone al Teatro Plcclnnl dl 
Bari e gli chiesero alutl e con
sign. 

Ecco come 1'attore rlcorda 
queH'incontro: «Vennero a 
trovarmi e parlammo a lunso. 
Le loro Idee sul teatro si av-
viclnavano molto alle mie. co-
sa abbastanza Impegnativa. 
polche alia base dl queste 
mie idee e'e sempre quella 
— difficile ad accettarsl — 
che fare teatro Impllca una 
assoluta dedizlone ad esso, 
qualslasi sia la forma tea
trale che si intende pratlcare. 
E cosl. conquistato dalla pas-
sione e dalla costanza dl que
sti giovani — che, da quando 
li conosco. non si sono mai 
avviliti n6 tanto meno arresi 
di fronte alle difflcolta — sot-
trassi alcuni giornl a! miei 
troppi Impegnl e venni a Mo
la. nei settembre del 1970, a 
completare la regla di Dolore 
botto chiave, da essi gia inl-
«iata». Eduardo aggiunge-
«Ognuno dl loro era lmpe-
s<nato a fondo individualmente 
e come parte del gruppo- chi 
suggeriva. coDione alia mano; 
chi stava attento a! movi-
mentl; chi teneva il quaderno 
di regla con appuntl, dlse»ni 
e note; chi spostava attrezzi 
ed elementl dl scene; e tutto 
cid con una decisione. una 
umilta. un entusiasmo che di-
ventano sempre pin rarl sul 
nostri palcoscenlci e che con 
gloia ho ritrovato. la Drlma-
vera scorsa, asslstendo alle 
prove della Dodicesima notte. 
con Vanessa Redgrave, a Lon-
dra». 

L'entusiasmo e la commo
zione di Eduardo sono piu 
che glustlficati. dunque, spe
cie se si -tiene conto del fatto 
che la scelta del testo dello 
spettacolo Inaugurale esprime 

una precisa presa dl posl 
zlone ldeale, oltre che pro-
fesslonale. Si deve ancora ag-
giungere una consideraztone 
lncoraggiante, e cioe che, 
mentre I teatri, plccoll e eran-
dl, vengono rasl al suolo o 
trasformatl In sale cinema-
tografiche, alcuni uomini di 
cultura di Mola, i giovani 
del CUT, soprattutto per me-
rito di Eduardo, che ha im-
pegnato la sua figura d'or-
tlsta e 11 suo alto prestigio 
di intellettuale, sono riusciti 
a far rlaprlre 11 delizioso tea
trino intitolato al mustcista 
molese Van Westerhout. 

L'arte della commedta, che 
fu da noi, a suo tempo, lar-
gamente recenslta, e un'ope-
ra-chlave per comprendere H 
teatro eduardiano. SI trattp 
Infatti, di una sDecie dl ma
nifesto o, se volete, di una 
dlchlarazlone di poetica. che 
e tanto piu efficace in quanto 
espressa ron mezz! scenlcl 
semplicissimi ma di straordi 
naria efficacia e chlarezza 
Nella figura del prefetto DP 
Caro, espresslone del pater-
nalismo e della insensiblllta 
dei poteri pubbllci verso ogni 
fatto creativo e ariegglata 
una realta purtroppo semprc 
In atto, contro la quale lot-
tano tutti gli uomini dl cul
tura. In questa opera Eduardo 
ha profuso tutta la straorat-
naria esperienza della sua lun
ga carriera d'attore e dl au
tore. ma ha dato ancor piu: 
II sentimento dl liberta e dl 
dignita detrartuta, it richia-
mo alia sua alta responsabl-
llta come « anticipatore di ve-
rita » 

La reallzzazione scenlca di 
questa mirabile commedia e 
duardiana e stata davvero as
sai felice. 

Tra gli interpretl vogllamo 
citare innanzitutto Palmina 
Quaranta. Stefano Oaudluso. 
Paolo Amoruso e Glgi Manna. 
Ma tutti i bravlsslmi giovam 
meritano una lode, da Vito 
Rizzl a Mariella e Francesco 
Capotorto; da Pasquale Le-
gretto a Nino Acquaviva. La 
regla. abbiamo detto, e di 
Eduardo. coadmvato da Luca 
della Porta. Gli element! sce
nic! sono stati realizzati da 
Franca Francese e Nunzla 
Scarpelli su disegni di Brunu 
Garofalo. Applausi caldissimi 
e molte feste a Eduardo e 
a! giovani comlci pugliesi. 

Paolo Ricci 

Proiezione 
organizzata 
dalFARCI 

contro 
lacensura 
L'ARCI provinciate ha or-

ganizzato per domanl una ma-
nifestazione contro la censura. 
Verra prolettato In capo al 
mondo d! Tinto Brass; 11 film 
6 privo del vlsto di censu
ra, pertanto l'accesso sara 
consentlto ai soci dell'ARCI. 
Alia manlfestazione aderlsco-
no TANAC, l'AACI. la SAI. le 
organlzzazlonl sindacali dello 
spettacolo e l'U.C.C.A. Le 
prolezionl avranno luogo al
le 17,30 e alle ore 21 presso 
la sala del CIVIS, Viale del 
Ministero degli Esterl 6. Se-
gulrh un dlbattlto con la pre-
senza di Tinto Brass, al qua
le parteclperanno esponenti 
delle associazioni del Cinema 
e dell'ARCI. 

reai v!7 

Musica 
contemporanea 

al Beat 72 
E' in corso al Beat 72 — 

dove si e aperta venerdi e si 
concludera glovedl prossimo 
— la III Rassegna dl musica 
contemporanea organizzata da 
« Nuove forme sonore » e dal 
Gruppo « Rinnovamento musi-
cale». Nei corso delle prime 
due serate sono state esegui-
te opere di Murray Shafer, 
Giacinto Scelsi, Eugene O" 
Brien. Nils Vigeland. Giancar-
lo Schiaffini, Vinko Globokar. 
Fernando Grillo, Lei Smit. 
Jerone Rosen, Yoritsune Mat-
sudaira; domani. martedl e 
giovedl — alle 21,30 — sono 
in programma musiche per 
synthesisers, electric-jazz e 
composizloni di Giacomo Man-
zonl, Michele Jannaccone, Ser
gio Rendine, Harry Fried
man, Jesus Villa-Rojo, Harry 
Somers, Goffredo Petrassl, Ed-
gard Varese, Antonello Neri, 
Sylvano Bussotti, Wolfgang 
Witznmann, Vittorio Gelmetti. 
Partecipano alle esecuzioni, ol
tre al membri del Complesso 

[ del «Rinnovamento musicale», 
noti cantanti e strumentisti. 

« Mal di destra » 
a Centocelle 

Martedl 29, alle ore 21, nei 
teatro del Circolo culturale 
Centocelle, sara presentata in 
« prima » Mal di destra, sati-
ra in due parti sui temi po
litic!. Lo spettacolo — con 
parole e musica di Guerrino 
Crivello — sara interpretato 
da Cecilia Calvi, Lorenzo Tra-
maglino e Alberto Pudla, che 
e anche direttore di scena e 
delle luci; al pianoforte Ste
fano di Stasio. II prezzo del 
biglietto e dl 1000 lire (per i 
socl del Clrcolo e gli iscritti 
all'ARCl. 500 lire). 

molte vetture hanno 
I'una o I'altra di queste cose.. 

L'85% del ^volume globale 
per I passeggeri e i l o robagag l i . 

Vano bagagli della capacita di 700 litr-i. 

Motore anteriore che aziona dlrettarnente 
|e ruote molr ic i . 

Sospensione postenore a ruote indipendenti 
pur essehdo a.trazione anteriore. 

Predisposizione per la diagnosi elettronica. 

Serbatoio di sicurezza per il carburante 
sistemato fuori della carrozzeria. 

Superficie vetrata di 2.6 metri quadrati 

Rapporto ideale tra la lunghezza del pa isc 
e la larghezza deila carreggiata. 

Sisterna di aerazione e riscaldamento 
cosi sofisticato. 

, , w * - ^ 

S*K?-? 

Ugo Casiraghi 

controcanale 
CANTANDO SOTTO IL « RE
GIME » — Dagli anni venti 
e giu di ft fino alio scoppio 
delta guerra in Italia, si sa, 
non e'era granchd da ridere, 
ne tantomeno da cantare: ov-
vero si rideva amaro e si 
cantava cercando finvano) di 
pensare ad altro. Di massima 
questa e la chiave scelta nel
la seconda puntata di Dove 
sta Zaz& — protagonisti sem
pre Gabriella Ferri, Pippo 
Franco, Pino Caruso e Enri
co Montesano — per una ve-
loce cavalcata satirico-canora 
negli inverni (ma anche in 
tutte le altre stagioni) del 
nostro scontento, per dirla 
con un eufemismo. 

Avevamo gia detto, in occa
sione della prima puntata, 
del felice esordio di questa 
trasmissione e, salvo qualche 
marginale riserva, non pos-
siamo non riconoscere che 
anche il seguito continua a 
mostrare una sua dignitosa 
linea conduttrice e una sua 
originate verve. Innanzitutto 
ci sembra vieppiii confermato 
il fatto che Gabriella Ferri, 
se ben guidata dall'attenta 
regia di Falqui, pub e sa da
re molto non soltanto sul pia
no della pura presenza spet-
tacolare, ma dimostra gia una 
padronanza della scena, ora 
irruenta ora ironica ora ve-
nata di sentimento, che ne fa 
davvero un personaggio ab
bastanza originate. 

Da cima a fondo della tra
smissione, infatti, pur con lo 
adeguato supporto del bravi 
Franco, Caruso e Montesano 
— anch'essi costretti nella 
misura aurea di concisi ed 
efficaci sketch —, Gabriella 
Ferri domina autorevolmen-
te la scena reinterpretando 
con sapienza e sensibilita 
canzoni e Urate a due (qua
si sempre con I'eclettico Pip
po Franco). In tal senso, una 
prova del nove 6 venuto ad 
essere il confronto, a base 
di stornelli in romanesco, col 
pur collaudato Claudio Villa: 
ebbene, tra i due chi ha su-

soltanto la K70 
le ha tutte insieme! 

Cone«Mion*ri in tutta te province. 
Vedera gR memzzt In tutu oK eienchi tetefonia 

* IU letter* V = VOLKSWAGEN 
(a ancha «utu *econda <Ji copertina) 

Tutti i Cooc*«iO<v»" sono agenti 
• M Servizio Assicwatno VOLKSWAGEN 

un'ktea nuova nella tradiaone VOLKSWAGEN 

Autocentro Balduina 
• VIA ANASTASIO I I , 401 (Direzione) 
• VIA TUSCOLANA. 12S0 (Don Bosco) 
• PIAZZA DELL'EMPORIO. 2» (Testaccio) 
• VIA SENECA, SI (Balduina) 

Centrailno 
telefooke 
S3t.OC.41 
( lO l i aa * rtcarca 

ttka) 

ITALWAGEN VIA A. G. BARRILI, I f (Monteverde Vecchio) 
Ttl $15450 • 5S90M1 • S INI t l 

VIALE MARCONI, 19S • Tal. 555327 

AUTO OLFRED 
Via Salarla, 54* • Tal. WJ341 
Via Tascalana, 22* • Tal. 792104 
Vlala Somalia, 227 - Tal. M*7» 

scitato piu simpatia, chi ha 
messo piu sapore e piu disin-
canto e stata certamente la 
giunonica cantante che non 
il gia celebrato iireuccio de 
Roma ». 

La materia piu rilevante 
delta trasmissione, comun-
que, non era tanto e non era 
solo la serie di canzoni in 
voga at tempi del «regi
men, quanto piuttosto il qua
si sempre garbato ed efficace 
contrappunto satirico che — 
con proieztoni in sottofondo, 
alternanze di couplets e tra-
sparenti glochi di parole — 
sottolineava causticamente le 
reboanti quanto insensate 
sparate del fuscismo quoti-
diano di allora. Particolar-
mente bersagliata (ci pare 
giusto) e stata quella pervi-
cace tempra di cretino, a tut
ti purtroppo nolo, di Achille 
Starace che nella sua abissa-
le stoliditi incarnb a suo tem
po esemptarmente tutti gli 
aspetti piu beceri della ga-
gliofferia nera. 

Dove sta Zaza, insomma, 
inche in questa seconda pun
tata, come si dice, mantle-
ne la tinta; soprattutto quan
do — come nello sketch del
la rimbombante musichetta 
«imperiale», cui fa eco la 
famosa canzoncina tutta sen
so pratico Se potessl avere 
mllle lire al mese (eravamo 
nell'immediato anteguerra); e 
nell'altro sui deliranti saggl 
ginnici dei gerarchi staracta-
ni al ritmo di Maramao per
che sei morto — anche I'evo-
cazione suggestiva e sentimen-
tale delle melodic piu belle 
("Sotto un man to dl stelle. 
Na tazza 'e carTe. Torneral, 
ecc.) cede il passo al robu-
sto scherno della buffonesca 
magniloquenza della facciata 
esteriore del «regime»; lo 
stesso, peraltro, che, nei fat-
ti sostanzialt, fu causa di ine-
narrabili dolori e di crimina-
li guasti per il nostro popo-
lo e il nostro paese. 

s. b. 

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

'Archivlato 11 campionato dl calcio dopo il finale di dome
nica scorsa che ha visto alia ribalta ancora una volta i torinesi 
della Juventus, 11 calcio sta esaurendo anche 11 torneo dl 
serie B, glunto alia quart'ultima glomata. In compenso, II 
caldo porta nuove competizlonl agonistiche, tra le quail 
spicca il 56o Giro clclistico d'ltalla, glunto all'ottava tappa. 
con Merckx alfiere sin dall'inlzio, deciso a non lasciarsi sfug-
gire questo ennesimo traguardo. 

ESP (1°, ore 21) 
Va In onda questa sera la prima puntata dello sceneggiato 

televlsivo dl Flavlo Nicolinl, dlretto da Daniele D'Anza ed 
interpYetatd da' Paolo Stoppa, Gianna Plaz, Marzla Ubaldi, 
Ferruccio De Ceresa, Pulvia Gasser, Giampiero Bianchi ed 
Erailio Bonuccl. 

ESP — signlfica aExtra sensorial perceptions)), ossia 
« percezloni - extra-sensorlali» — narra la fantastlca vicenda 
dl Gerard Croiset, un uomo che scopre dl possedere poteri 
sovTaumani e decide dl metterli al servizio dell'umanita. Croi
set mescola vlsionl del passato, del presente e del futuro e 
viene scrupolosamente esamlnato da numerosi istituti di 
parapsicologia. Ben presto, le straordinarie qualita dl Croiset 
non tarderanno a rlvelarsl estremamente prezlose onde pre-
venlre sicure catastrofi. 

L'OCCASIONE (2°, ore 21,20) 
E* in programma questa sera la settima ed ultima puntata 

del varleta televisivo dl Leo Chiosso e Gustavo Palazlo con-
dotto dal Quartetto Cetra. Per la loro serata d'addio, 1 Cetra 
hanno invitato numerosi ospitl: Orletta Berti, Corrado Pani, 
Nicola di Bari, Emy Eco e Tony Ventura. 

programmi 

TV nazionale 
11,00 
12.00 
1230 

1330 
14.00 
15.00 
17.00 
18,00 
18.10 

19.05 
19.20 

20.10 
2030 

Messa 
Domenica ore 12 
Colazione alio Stu
dio 7 
Teleglomale 
A come agrlcoltura 
Sport 
La TV dei ragazzi 
Teleglomale 
Gli ultiml cento se
cond! 
Spettacolo dl glochl 
Prossimamente 
Campionato itallano 
di calcio 
Telegiornale sport 
Teleglomale 

21,00 ESP 
. Sceneggiato televisi 

vo In quattro pun 
tate dl Plavlo Nico 
lini. 

22,20 La domenica spor 
tiva 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
17.00 Sport 
18.45 56° Giro ciclistico 

d'ltalia 
21,00 Teleglomale 
2120 L'occaslone 
22,20 Orizzonti 

I/uomo, la scienza e 
la tecnica. 

23,20 Prossimamente 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ora 8, 
13, 15, 20 . 2 1 . 23; 6.05: 
Mattotino mnsicale; 7.20: !e e 
all antorh aV30: Vita aei caw-
pi; 9i Musica per arch}; 9 3 0 : 
Santa Messa; 10,15: Mante-
vani o « i ; 10,45: Folk Jockey; 
11,35: I I circolo dei genitorh 
12: Via col ditco; 12.22: Hit 
*arae>; 1 2 ^ 4 : Piaaeta mmh 
ca; 13,20: Horn success! per 
nova cantanti; 14: I I ganiberet-
to; 1 4 ^ 0 : Carosello dl discni; 
15,10: Musica alParla aperta; 
15.30: Powxrifjlo con Mina; 
17: Musiche ht palcoscenico; 
18: Batto qaattro; 18,50: Con
certo oella domenica; 19.30: 
Canzoni Italian*; 20.25: Anda-
ta • ritorno; 20.45: Sera sport; 
21.15: Dedicato a una dtta: 
Parisi; 21,45: Concerto; 22,15: 
• Asca^io >; 23,10: Pako di 
proscenio. 

Radio 2° 
GIORNALE RACIO - Ora 7.30: 
13.30, 1 7 3 0 . 1 8 3 0 . 19.0, 
22.0 . 24: S: I I mattiniera mo-
•kale; 7.40: Baonaioroo; 8,14» 
Tutto rock; 8.40: I I 

dischi; 9,14: DafTItalia co»™; 
9.35: Gran rariata; 1 1 : Must-
ch« in callaloide; 12: Antepri-
n t sport; 12,15: Canzoni par 
canzonarc; 1 2 3 0 : Un disco par 
restate; 13,35: Alto andiaian 
to; 14: Refionali; 1 4 3 0 : Co
ma a seria qoesta ntosica; 15: 
La corrida; 1 5 3 5 : Saperaoajlct 
17: Oaando la flcnt* canta; 
1 7 3 0 : Mnsica a sport; 18.48: 
Musica per qaattio; 20: La «hi 
del successo; 20,10: I I mondo 
deiropcra; 2 1 : La wdowa * 
aempra alleara; 21,30: Un • • -
tore * il fl«o resista; 22 : 11 
flirasketchas. 

Radio 3° 
Ora 10: Concerto; 1 1 : Mosi-
cha per orsano; 1 1 3 0 : MusJ-
cbe dl danxa; 1 2 3 0 : Itinerari 
operisHd; 13. Folclore; 1 3 3 0 : 
Intermezzo; 14,05: Concerto; 
1 5 3 0 : «GIorni di a e r i t t - ; 
1 7 3 0 : Raanma del disco; 18: 
O d i letterari; 1 8 3 0 : Mnsica 
leojera; 18.45: Fofll ra l tvmt 
1 8 3 5 : 11 francobono; 19.15: 
Concerto sorale; 20,15: Pas
sato a piesmnte; 20.45: Poesia 
nei mondo; 211 Gionmle dal 
Terzo; 21,30: Clak rascolto. 
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