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Rinviatolo 
spettacolo 
d'apertura 

al Comunale 
di Firenze 

Dalla nostra redazione 
, .' -h FIRENZE, 13. • 
Domanl sera Aida di Verdi, 

che doveva inaugurare la sta-
glone - invemale del Teatro 
Comunale, non andra in sce-
na. La rappresentazlone delta 
opera verdlana e stata annul-
lata e la data della sua esecu-
zlone sara comunicata nel 
prossimi glorni. La decislone e 
la diretta conseguenza del gra-
vissLmo attegglamento assunto 
da una parte dei componenti 
deU'orchestra, del coro e del 
balletto del Magglo aderenti 
alia FULS-CISL e alia : UIL-
Spettacolo, che stamane si so-
no riuniti in assemblea perma-
nente con l'oblettlvo di co-
strlngere il conslgllo dl amml
nlstrazione del Comunale a re-
vocare la nomina del professor 
Carlo Marinelli a direttore ar-
tistico dell'ente liricosinfoni-
co fiorentino. 

Ieri gli orchesfcrali ed i co-
rlsti della OISL e della UIL 
non hanno parteclpato alia 
prova generate di Aida ed in 
questo modo hanno lmpedlto 
oggettlvamente l'esecuzlone 
dell'opera per domani sera. 

E* questo l'ultlmo atto del-
l'azione rlstretta e corpora* 
tiva che una parte del di-
pendenti del Comunale dl Fi
renze sta portando avanti in 
contrasto con la maggioranza 
dei lavoratori del teatro. dal-
1'ottobre scorso, quando il 
Consiglio di ammlnlstrazione 
nomln6 appunto il professor 
Carlo Marinelli direttore ar-
tlstlco. A questa nomina, con 
motivazioni speciose, si - sono 
opposti fin dall'inizio gli am-
bienti politic! e cultural! piu 
retrlvi della cltta. che inten-
dono contrastare con ognl 
mezzo — in questo caso con 
la strumentalizzaziohe della 
nomina del direttore artlstico 
— il processo di rinnovamen-
to delle strutture del Teatro 
Comunale, che deve assume-
re un preclso ruolo nell'ambito 
della regione nella diffusione 
della cultura musicale con lo 
obiettlvo di superare le 6Ue 
attuali dimensioni municlpa-
listiche. Nel pomerigglo si e 
svolta una affollatissfma as
semblea dei lavoratori ade
renti alia FILS-CGIL. Al ter-
mine della riunione l'assem
blea ha approvato un docu-
mento nel quale si afferma 
che i lavoratori della FILS-
CGIL del Teatro Comunale, 
preoccupati sensibilmente per 
la prolungata - assenza della-' 
sovrintendenza dell'Ente, per. 
Tirregolarita con cui viene 
convocato 11 Consiglio dl am-
ministrazione dalla presiden-
za e per la mancanza di una 
qualsiasl programrnazione per 
la futura attivlta del teatro 
ritengono che ail ritardo con 
cui 11 Consiglio di ammini-
strazione ha provveduto alia 
nomina del direttore artistico 
abbia ' influito notevolmente 
su tali fatti». I lavoratori ri-
badiscono altresl in coerenza 
con l'autonomia del sindaca-
to, la ferma determinazione 
di non entrare in merito alle 
scelte delle nomine dei diri-
genti del Teatro, riservandosi 
di esprimere il proprio giu-
dizio sul loro operate, in lo-
gica conseguenza della posl-
zione piu volte espressa dalle 
organizzazioni slndacali, e di-
chiarano la propria disponi-
bilita all'incontro proposto 
dallo stesso Consiglio d'ammi-
nistrazione dell'Ente alle or
ganizzazioni sindacali per la 
discussione ed il confronto 
suite linee programmatiche e 
sull'attivita del Teatro. f 

Nel comunicato si affer
ma. poi, che la FILS-CGIL 
si rifiuta di lasciarsi trascl-
nare in manovre ed azioni 
che minacciano la stessa oc-
cupazione con la grave pro-
spettiva di una probabile chiu-
sura dell'Ente; e che giudi-
ca necessaria una assemblea 
generate dei lavoratori del 
Teatro, aperta al Consiglio di 
ammlnlstrazione, • ai • partiti, 
agli amministratori degli Enti 
locali, alle associazioni cultu
ral! per un democratico e ci
vile dibattito attorno alia 
funzione. ai compiti. alle linee 
programmatiche e di politi-
ca culturale che i tempi, esi-
gono da organismi pubblici e 
istituzioni ^ulturaii finanzia-
ti col pubblico denaro. 

In particolare l'assemblea 
della FILS-CGIL chiede l'ur-
gente convocazione del Con
siglio di ammlr.istrazione per 
assicurare: 1) la garanzia dei 
livelli di occupazione e il re-
lativo pagamento delle retri-
buzioni per i dipendenU ftssi 
e stagionali; 2) una tempesti-
va e edeguata programrnazio
ne che consenta un regolare 

- svolgunento dell'attivita del 
teatro, superando ritardl e 

?ravi incertezze al riguardo; 
) la garanzia dei dirittl di 

lavoro per tutti i lavoratori. 
c L'assemblea della FTLS<X5IL. 
inline — conclude il docu-
mento — consapevole dell'im-
portanza del momento, giu-
dica indispensabUe ed ur-
gente una reale riforma de-
mocratica delle attivita mu-
sicali che sia piu aderente alle 
necessita attuali corrisponden-
ti alia sempre crescente do-
manda in questo settore, e 
che, garantendo un effettiva 
gestione sociale del servizlo 
in una dimensione regionale, 
permetta un'ampia partecipa-
zlone democratica di tutte le 
forze sociali, cultural! e del 
lavoro, come piu volte richle-
sto dalle tre organizzazioni 
sindacali. A tale riguardo con-
sidera importante l'azione di 
sciopero nazionale proclama-
to dalla Federazione nariona-
nale unitaria di categorla 
CGILCISL-UIL per U 18 dl-
cembrea. L'assemblea, inline, 
si 4 lmpegnata a lavorare per 
la realizzazione degli obietti-
«*, slntetizzati nel documen
ts, ricercando tutte le poaei-
bili intese unitarie, nell'inte-
tease dei lavoratori e dell'In-

collettivita, 

Lo nuova commedia di Patroni Griff i 
. ' r 

Lunga veglia 

«Persone naturali e strafottenti" andra in scena, 
in gennaio- a Roma con la regla dello stesso autore 

Le commodle dl Patroni 
Griffi hanno sempre avuto 
titoll partlcolari, inusuall, cu-
rlosl: D'amore si muore, Ani-
ma nera, In memorfa di una 
signora arnica, Metti una se
ra a cena. Ed anche la sua 
Elu recente fatlca ha un tl-

>lo strano: Persone naturali 
e strafottenti. «Sono perso-
naggl che non hanno nulla 
da nascondere -— dice Patro
ni Griffl — e, quindi. sono 
" naturali e strafottenti". I 
quattro protagonistl del mlo 
nuovo testo teatrale — ag-
giunge l'autore — sono una 
afflttacamere napoletana, un 
negro amerlcano, un • trave-
stito partenopeo e un ragaz-
zo ventenne. che trascorrono 
lnsieme la notte di Capodan-
no in una stanza d'affltto a 
Napoli. Tutta l'azione va dal
le dieci dl sera alle quattro 
del mattino. In questo spazlo 
di tempo i quattro scoprlran-
no di avere la stessa radice». 
Patroni Griffi li definisce, 
con audace neologismo, « raz-
ziatl», intendendo con ci6 
dire che ciascuno di loro, 
per ragionl diverse, e un di
scriminate. D'altra parte lo 
scrittore afferma che I napo-
letanl sono discriminatl in 
quanto napoletanl. 

II regista torna a parlare 
dei suol personaggi. «D ne
gro. che fe capitato per motl-
vi di lavoro a Napoli. e discri
minate !n quanto negro: il 
travestito in quanto travesti-
to. l'affittacamere perche chl 
e piu discriminate dl un'af-
fittacamere napoletana? C*e 
poi il glovane. anche lul di-
scrlminato, anche se per mo-
tlvi molto partlcolari. E* un 
ragazzo Infellclssimo in quan
to si sente felloe, e non rie-
sce ad awertire rinsopporta-
bilita della vita. SI sa dlverso 
dagli altri per questa sua fe-
llclta. poichfe 6 convlnto che 
sono gli altri ad avere ra-
gione». , 

Al centro della commedia 
ci saranno le discussioni. ma 
non solo quelle, che i quat
tro intraprenderanno su pro
blem! esistenziall. L'autore 
inslste nel ribadire: «I quat-
tro sono quel che sono. e 
non hanno nessuna ragione di 
nasconderlo o di farsens un 
cruccio. Insomma sono quat
tro che parlano chlaramente. 
senza frapporre moraltstlcl 
paraventi. delle question! 
che questa vita tremenda po
ne dinanzi a Ioron. •- - -• 
' Patroni Griffl preclsa che 11 

dialogo e brillante e. a suo 
parere,. assai divertente. ma 
non vuole dire di piu. Affer

ma solo che i rapportl che si 
creano tra i quattro sono al 
tempo ' stesso «esllarantl e 
agghiaceianti». 

In attesa che gli spettatorl 
scoprano a teatro 1 rlsvolti 
della vioenda, one : natural-
mente ci sono, anche se il re-
glsta-autore appare retlcente, 
chledlamo a Patroni Griffl 
come mal per la prima volta 
abbia declso dl curare anche 
la regla dl un suo lavoro tea
trale. «Non amo dlrigere le 
mle commedle. L'ho fatto 
questa volta solo perchfe ci 
sono nel testo implicazlonl dl 
carattere nartenopeo. che an-
davano calibrate come In un 
meccanlsmo dl preclslone. So
lo per questo. Per 11 resto fe 
un pezzo dl teatro scrltto te-
nendo presente l'ldea che 11 
teatro va fatto secondo certi 
canonl. In questo Persone na
turali e strafottenti cl sono 
quattro parti per altrettanti 
attori. Protagonlsta e il te
sto. Lo scopo che ml sono 
preflsso scrlvendo questo la
voro, e di restitulre al teatro 
11 gusto dl scoprlre 11 testo». 

Chl saranno sulla scena 
queste Persone? ((L'affittaca
mere h Pupella Magglo. D'al
tra parte, mentre scrivevo, 
gia pensavo a lei. Gil altri so
no Mariano Rlglllo (travesti
to), Gabriele Lavia (11 glo
vane fellce-lnfellce) e Arnold 
Wllkerson (il . negro amerl
cano) ». ." .•:•..-, -;.•.'• 

La prima e fissata alle Art! 
di Roma, per I'll gennaio. 

m. ac. 

Conf erenza-stampa 
sul caso 

Lou Castel 
II comitate nazionale per il 

ritorno in Italia di Lou Castel 
terra domattina una conferen-
za-stampa nella sede di Roma 
delle associazioni degli autori 
clnematografici (ANAC e 
AACI). 
; La vicenda di Lou Castel —-
afferma in un comunicato 11 
comitate — si colloca nel qua-
dro piu generate della politica 
governativa di represslone an-
ticulturale e contro la parte-
cipazione degli stranierl alle 
battagUe democratiche italia-
n e . . > . ... . . - . : .•: .-.-t.,.•••;•••••>, .• 

Teatro-documento 
sul dramma cileno 
«I I testamento di Allende » rappresentato 
a Roma dalla cooperativa « I I Collettivo» 

Al' Circoto Centocelle, nel 
popolare quartlere romano, la 
cooperativa «II Collettlvo» 
presenta II testamento di Al
lende. una composizlone dl 
Dacia Maraini e Mario Mo-
retti che utilizza, in larghls-

I Santana 
in gran vena 
al Palasport 

di Roma 
A due anni di distanza dal

lo sfortunato debutto sui pal-
coscenici italiani i Santana 
(a Milano, il gruppo fu vit-
tima di incident! di ogni ge-
nere e giunse al aPalalldo» 
con diverse ore di ritardo. 
sprowlsto di strumenti: elb 
provoco le intemperanze de
gli spettatorl e 11 conseguente 
prowedlmento che ancor og-
gi vieta i concerti pop nel 
capoluogo lombardo) i'altra 
sera, hanno fatto registrare il 
ctutto esauritos al Palasport 
romano. in barba ai disagi 
dell'austerity. U concerto. In-
fatti. 6 cominciato alle otto 
precise, con dlsappunto di 
numerosi giovanl rimasti fuo-
ri senza biglietto. 

Sensibilmente maturate dal
la K mistica » collaborazione 
con la cMahavlshnu Orche
stra* di John McLaughlin, 
Carlos Santana torna con la 
sua formazione ai vecchi amo-
ri: il folclore latino-america-
no f Utrato attraverso le espe-
rienze del rocJt e del blues. 
Tecnicamente motto piu sma-
tiziati di un tempo, i Santa
na ricreano con rinnovato vi-
gore espressivo le suggesti
ve suites che nel '68 li aifer-
marono protagonistl deli'esal-
tante new look califomiano: 
Soul sacrifice ed altri celebri 
hits vengono efficacemente 
rivisitati in una limpida ve-
ste naturalista. H complesso 
si tiene tontano da soflstica-
te rtelabora-zloni per conce-
dere, invece, amplo respiro 
al slngoli spunti improvvisa-
tlvL magistralmente sorret-
ti da un tamburo ritmico dav-
veto lmpreasionante. Difatti, 
il gruppo si awale di un fit-
to contrappunto percussioni-
stico (batteria, congas, ma
rimbas, timpani, piattl). sal-
damente ancorato aH'umore 
dl un Carlos Santana in gran-
de vena, 

d. g. 

sima mlsura, document! au-
tenticl: dlscorsl. dichiaratio-
nl, intervlste. corrisDonden-
ze eiornalistiche. La regla e 
di Claudio De Angells. Gli !n-
terpretl sono. con • lo stesso 
De Angells, Giulto Campone-
schl. Guglielmo . Ferraiola, 
Graziella Ferraris, Glancarlo 
Padoan. Bianca Maria Va-
g l i a > ;• '*'•'.< ''•• '•'v"> • •'••r ' 

La storla deU'esperlenza dl 
govemo di «Unlta. Popola
re». della congiura imrjerla-
lisU contro di esse, del col-
po di State dei militarl e 
della sanguinosa represslone 
tuttora in atto viene dunaue 
narrata con le parole de! pro
tagonist! e dei testimoni. illu-
minata in modo efflcace. se 
non del tutto esauriente. nel 
suol diversi aspetti. Gli atto
ri. In tuta, assumono su di 
se 1 vart Dersonaggl senza 
nessuna pretesa di Identlfica-
zione «reallstica». con una 
dlzione sobria e una gestua-
llta essenzlale (che not ve-
dremmo volentleri anche plrt 
distaccata, oggettiva). mentre 
la pmlezione di diaposltive. 
su uno schermo In - fondo 
(questa parte dello spettaco
lo e curata da Lamberto 
Lambertlni). ha funzione di 
commento. di esplicaxione vt-
siva. ma anche di deforma-
zlone grottesca, di sferzante 
carioitura nel confront! del 
massimi responsabili o com
pile] delta tragedia del Cite. 

Dl questa tragedia si form-
see poi. nella rappresentazlo
ne. una « prova » sconvolgen-
te e diretta con le registra-
zioni su nastro delle vocl 
straziate di alcun! fra 1 tan-
tl (sono donne a parlare. so-
prattutte) che hanno perdu-
to i loro carl nel grande mas-
sacro: voci di doiore e dl 
protesta, che cl richiamano 
atl'attuatita e all'urgenza dl 
una campagna mondlale dl so-
tidarietA con la krtta de! po-
polo latino-americana 

tl testamento di Allende ha 
un'intonazione seria e severa, 
adeguata a! tema, ma evita 
le cadence troppo oratorie; 
il ritmo e anzl svelto. calzan-
te in special modo al tambu-
regglare della denuncla con
tro I gToasl monopolt statu-
nttensi. co-autori del « golpe >. 
Un congTuo materlale musi
cale (oltre 11 Canzonlere In-
temazlonale ha collaborato, 
per questo riguardo, Fausto 
Clgllano) acoompagna e con-
trappunta la documentazione 
del dramma cileno, esaltan-
do l'lndomito splrlto di resl-
stenxa dl quella genta, . • 

'\ ' ag. ta. 

le prime 
Musics 

Cathy Berberian 
alia Filarmonica 
- La « serata Liberty » al Tea
tro * Olimplco, programmata 
mercoledl •• sera dall'Accade-
mia Filarmonica e ldeata da 
Cathy Berberlan, che ne e 
stata brillante protagonlsta 
lnsieme con Bruno Canlno, 
stupendo collaboratore »al 
pianoforte, e rlmasta parec-
chio al dl qua delle aspetta-
tlve. II perche 6 sempllce: 
la manifestazlone e nata da 
un equlvoco, quelto dl Inten-
dere la «serata Liberty», 
forse, come una serata In li
ber ta, pluttosto che come . 
lmpegno di rlevocare un pre
clso . momento della - cultura 
europea: 11 momento. avvia-
to dalf arredatore londinese 
Arthur Lasenby Liberty, dif-
fusosl, poi, nel paesi d*Europa 
e colnvolgente le piu diverse 
esperienze artlstiche.. . 

Cathy Berberlan, invece, ha 
puntato su una serata «llbe-
ramente » ,- dedicate alia . ro-
manza da salotto e alle sue 
degenerazlonl •' nel corso del 
tempo. II suo e state, appun
to, un intrattenimento salot-
tlero, vacuo e parodistico, non 
aderente all'assunto. ' 

Paglne scherzose di Rossi
ni, «arie» di Cesar Cui, ca
ricature su pagine dl Purcell 
e dl Beethoven, dellneano i 
llmltl della serata snoblstlca 
e ammlccante, sottratta a rie-
vocazionl plix pungentemente 
puntegglanti quel periodo sto-
rico. ." -
' U successo della cantante — 

che ha • rawivato 11 recital 
con mallzlose illustrazioni dei 
vari pezzi eseguitl — e state 
tuttavia dl prlm'ordine. e ha 
raggiunto punte piu convin-
centl in pagine di Delibes, di 
Saint-Saetis, dl Offenbach, dl 
Rossini (il «Duetto dei gatti » 
ha concluso il programma, e 
il < secendo gatto era lo stes
so Bruno Canino, miagolante 
a meraviglia), nonche di tali 
Adolfo ed Ernesto Berlo, nei 
quail, chissa, si nascondeva 
il falso Liberty del vero Be-
rlo (Luciano). 

e. v. 

Cinema 

A Venezia... 
un dicembre 

rosso shocking 
Nella ricorrente moda pa-

rapsicologica s'inserisce que
sto film di Nicolas Roeg, am-
bientato in una Venezia in
vemale, dove si trova per mo-
tlvi di lavoro un restaurato-
re di opere d'arte, John, con 
la moglie Laura. La coppia e 
ancora sotto choc per la tra-
gica scomparsa della figllo-
letta, annegata in uno sta-
gno, oltre Manlca. In questa 
delicata contingenza s'inseri
sce una signora cieca, dotata 
(a quanto dice) di proprieta 
extrasensoriali, la quale con-
sola Laura, dicendo di a ve-
dere» la sua bambina, sere-
na e sorridente nell'aldila, 
ma non consota affatto John, 
che una serie di awenimenti 
smlstri dovrebbero d'altronde 
mettere in guardia. Si ag-
glunga il cllma teso della cit-
ta, a seguito del ripetersi di 
delitti a sfondo sessuale, e 
si aggiungano le fuggevoli, al-
larmanti apparizloni, per cal-
II e campielli, d'una specie 
di Cappuccetto Rosso, cut sa
ri destinata una parte impor
tante nella cruenta conclusio-
ne della storia. - •.; 

Derivato ' da un testo ' di 
Daphne Du Maurier (che for-
nl migliori argomenti a Hit
chcock, seppure di stampo 
affine) II racconto cinemato-
grafico scarseggia dl nessi 
logici, anche all'interno della 
voluta illogicita delta situa-
zlone. II regista fe un ex ope-
ratore, e lo si nota, per la 
cura leziosa ' che egli mette 
nella composizione delle im-
magini a color!; ma non di-
remmo che gli riesca poi di 
conferlre un aspetto realmen-
te fantomatico a Venezia, le 
cui piaghe e i cui guasti de-
nunciano a ognl passo l'ope-
ra della natura e degli uo-
mini. e non certo quella di 
chissa quali forze occulte. 
- Donald Sutherland e Julie 
Christie sono gli interpreti 
principali. non troppo convin-
ti. a quel che sembra, Tra 
gli altri. e'e pure Massimo 
Berate, travestito da vescovo. 

ag. sa. 

Giochi d'amore di 
un'aristocratica 
H film che Michel Lemoine 

ha tratto dal romanzo Le ca-
gne di Jean Breton h prece-
duto da un carosello commis-
slonato da una casa di con-
fezioni maschili: Giorgio Al-
bertazzi il «protagonlsta di-
segnato» dall'abito, e un « ar-
rivista a cui non place per-
dere». Comunque, l'inevitabi-
le tono di comicita prosegue 
nel film a colori di Lemoine, 
dove certi cgiochi* aristocraU-
ci pur finiscono tragicamente. 

La prima «cagna» & una 
marchesa ninfomane (Janine 
Reynaud) che. durante i suoi 
pasti quotidian!, incontra 
Erich, '• un pittore spiantato, 
ma efficientissimo. Dopo es-
sere state «ospitato» nel ca-
stello di lei in seguito a una 
• prova* convincente H «pro
stitute » non chiudera occh'.o 
perche conoscera almeno altre 
quattro «cagne». Alia qulnta, 
che fe la sorella della marche
sa, cl lascera lo zampino per 
la geiosla omicida dello sut-
liere scemo, che poi si rifarA 
con la padrona. II massimo 
della comicita to si ragglun-
ge alia fine, quando la mar
chesa, divoratrice d'uominl, 
ao/fre con cosciema per la 
prima volta, lei che ha pro-
curato per tantl anni la sof-
ferenza dl tantl uomlnl- -

Rajzman ha terminato un singolare film R a i v!7 

oggi vedremo 
t,' •>''$ 

Viaggio nell'antichita 
dun marinaiosovietico 
In «Visiia di cortesia», ambientato sia nella Pompei di 
oggi, sia in quella dell'impero romano, il regista affronta 
il tema dell'umanita nell'imminenza di una catastrofe 

Dalla nostra redazione 
- - v '.:.; MOSCA. 13 ^ 

' Juli Rajzman, uno dei mi
gliori clneasti sovletici. ha 
portato a termine un film — 
Visita di cortesia, schermo 
grande a colori — destlnato 
a suscitare interesse e dibat
tito. dal momento che l'ope-
ra si stacca dal filone tra-
dizlonale del regista, che fe 
state sempre caratterizzato 
dall'aderenza ai teml di attua-
llta della societa sovletica. Ri-
cordtamo, infatti, che 1 piu 
grandl successl 11 regista li 
ha ottenuti con La terra ha 
sete, un racconto documenta
ry che descriveva le tra-
sformazloni di una repubbll-
ca sovletica dell'Asia; con II 
treno va in Oriente; con II 
cavaliere della stella d'oro e 

con II comunista, dedicate ai 
primi passl della glovane re-
pubblica nata daU'Ottobre. -—• 

Con Visita di.cortesia Raj
zman si cimenta invece con 
un racconto che pretende di 
aprire un dibattito filosofico 
sul ruolo dell'uomo e sull'av-
venire dell'umanita, n dl-
scorso, importante ed estre-
mamente ambizioso, viene af-
frontato net film partendo da 
molto tontano e con un ag-
gancio... turistico a Napoli e 
a Pompei. • . 

II film comincia, infatti, 
con l'arrivo, per una visita dl 
cortesia, dl una nave sovle
tica nel • golfo partenopeo. I 
baldi marinai sovletici, in per-
fetta divisa bianca, vengono 
ricevuti dal sindaco (che ri-
volge loro un caldo discorso 
di benvenuto), passeggiano 
per le strade dl Napoli (in 
un bar, addirittura, si ritro-
vano con alcuni marinai ame-
ricani e vengono insultatl da 
un gruppo dl glovani che ur-
lano iiabbasso l'lmperlalismo 
amerlcano e il revisionismo 
sovietico! ») si recano, quindi, 
a Pompei accompagnati da 
una graziosa gulda. • ' 

Fra l marinai c'fe un uffi-
clale (l'attore Boris Gusakov) 
che, preferendo le belle let-
tere alia marina, fe sul pun-
to di comlnciare a scrivere 
una commedia da presentare, 
sucoessivamente, in qualche 
teatro dell'Onione sovletica. 
Ma I pensleri tetterari ven
gono a confondersi con quel-
Ti amorosl: nasce infatti, tra 
le rovine dell'antica Pompei 
(le riprese sono state effet-
tuate' sul post©), un idillio 
tra il giovane ufficiale e la 
beila guida italiana (che in 
realta fe la brava attrice LJu-
bov Albitskaia. del Teatro 
drammatico di Kuibyscev). 

Ed 6 a questo punte che 
1'intera awentura si trasferi-
sce ai giorni che precedette-
ro la tragedia di Pompei. 
L'ufficiale e la ragazza si ri-
trovano cittadini dell'epoca. II 
film entra quindi nel vivo. 
H giovane — che viene pre-
sentato come uno straniero 
che giunge a Pompei — com-
prende che sta per awenire 
qualcosa di eccezionale e che 
la tragedia si sta awicinan-
do: cerca di convlncere la 
popolazione a fuggire. Ma 1 
suoi accorati appelli resta-
no inascoltati. La storla va 
avanti cost con una serie di 
Interessanti diatoghi sul ruo
lo dell'uomo; sulla necessita 
di salvare it gene re umano 
dalla catastrofe; e sul fatto 
che fe necessario essere uni-
ti per sconfiggere coloro che 
si oppongono alia « realta». 
• - A poco a poco si dellnea 
11 vero obiettlvo di Rajzman. 
a I problem! e gli interrogatt. 
vi sollevatl nel film — dice 
il regista — sono quelli del 
giomo d'ogg!, della vita stes
sa; sono probleml che riguar-
dano soprattutto un "campo 
epico" e che lo ho cercato 
di presentare nel quadro di 
una storia che non fe alle-
gorica*. 

Parlando del genere del 
film, Rajzman ammette di 
aver Inaugurato una «nuova 
forma dl narrasione* che si 
dHUcca da quella tradutiona-
le da lul seguita flno ad ora. 
• C16 — prosegue 11 regista 
— creera incomprensloni ed 
Jo dono pronto a tenere nel 

glusto conto tutte te critiche. 
Ma devo subito dire che in 
Visita di cortesia ho cercato 
dl mettere tante idee e di esa-
minare nello stesso tempo la 
varieta dei fenomeni sociali. 
Credo dl essere rlusclto ad 
inserire nelle varle scene al
cuni grandl probleml dl ca
rattere "umoristlco". Ho cer
cato soprattutto dl afferma-
re it concetto che l'uomo. pic
colo o grande che sia, non 
deve mai tacere dinanzi alle 
tragedie della vita. Deve sem
pre parlare in difesa della 
umanita». 

. Carlo Benedetti 
NELLA FOTO: una scena di 
a Visita di cortesia» girata 
nelle strade di Pompei. 

Viftoria sovietica 
al concorso 
pianistico 
di Parigi 

PARIGI. 13 
-• II priroo ed 11 secondo pre-
mio del Concorso lnternezio-
nale per giovani pianisti con-
clusosi a , Parigi sono stati 
vinti dai sovietici Mikhail 
Pletnev e Tatiana Kharcenko. 

Al concorso hanno preso 
parte pianisti francesi, rome-
ni, belgi e giapponesi. 

STASERA (1°, ore 20,45) 
Rlprende oggi, con un nuovo ciclo, 11 settimanale d'attua-

llta Stasera (rotocalco televislvo erede dl TV7) che ora, al 
suo secondo anno dl vita, fe curato da Mimmo Scarano. La 
formula delta trasmlsslone fe sempre la stessa: tre o quattro 
servizl, ta cui messa in onda viene declsa all'ultlmo momento, 
per stablllre cosl un collegamento immedlato con gli awe
nimenti ed i loro sviluppl. 

LA DONNA DEL MARE (2°, ore 21) 
' Alfredo Senartca, Claudio Trionfi, Marlsol Gabbrlelll, Sll-

vana Panflli, Vlrginlo Gazzolo, Tulllo Valll, Ileana Ghlone e 
Mario Mattia Glorgetti sono gli interpreti del dramma di 
Henrik Ibsen La donna del mare, adattato per il piccolo scher
mo e dlretto da Sandro Sequi. • ' J 

La crisl dl una coppia, vista attraverso 1 turbamenti del
la donna innamorata dl uno sconosciuto: questo l'emblema-
tlco presupposte del testo dl Ibsen. II conflitto svanisce allor-
chfe entrambl rltroveranno la feliclta con la liberta e la reol-
proca comprenslone. :, y. -^ . . - ;; 

SPAZIO MUSICALE (1°; ore 21,50) 
Amore, amore, amore, amore fe il tltolo della puntata di 

stasera della rubrica musicale curata dal maestro Glno Ne
gri e da Patrlzla Mllanl. Durante la trasmlsslone, la brava 
attrice britannica Glenda Jackson lllustrera l'opera dei due 
compositorl Georges Bizet e Josfe de Azagra. ' 

E' uno studente il nuovo 

II napoletano Mario D'Ama-
to. appassionato di calcio, fe 
state spodestato ieri sera, alia 
sua seconds apparizlone a Ri-
schiatutto da un nuovo e gio-
vanissimo concorrente: Danie-
le Monti, 20 anni, milanese. 
studente di Ingegneria, esper-
to in astronomia e astrologia. 

La serata si fe trascinata in 
un monotono susseguirsi di 
risposte sbagliate o dl insi
stent! silenzi, tanto che i con-
correnti sembravano impegna-
ti piu in una gara al rispar-
mlo (per la TV) che non per 
una loro affermazione. In tale 
cllma sono state conseguite 
vincite in verita piu che mo-

deste: 300 mlla lire per il nuo
vo campione; un gettone di 
presenza da 100 mila lire per 
Mario D'Amato (che comples-
slvamente porta a 840 mlla 
lire il suo attivo a Rischiatut-
to); 240 mila lire per la terza 
concorrente, Marta Fabiani, 
anche lei, come it Monti, ven
tenne milanese e studentessa 
(frequenta il secondo anno 
presso la facolta di psicologia, 
a Roma), che come materia 
aveva scelto il « Liberty ». 
- D'Amato fe state sconfitto 
perchfe alia domanda finale su 
un giocatore di pallone, ha ri-
sposto «Moscardino» invece 
di a Moscardini». 

TV nazionale 
9,30 Trasmlsslonl scola-

stiche 
12,30 Sapere 
13,00 RItratto d'autore 

aVenturino Ventu-
• rl». 

' 13,30 Teleglomale 
14,10 Trasmlsslonl * scola-

' stiche •«• • • 
; 174H) Teleglomale : ' v 
17.15 La galllna ••-*•.'•. 

; 17.45 La TV del ragazz! 
18.45 Sapere 
19.30 Cronache itallane 

20,00 Teleglomale 
20,45 Stasera 
21,50 Spazlo musicale 

«Amore, amore, a-
more. amore » 

22,30 Teleglomale 

TV secondo 
18.00 TVE i 
18,45 Teleglomale Sport 
19,00 Salto mortale 

« Amsterdam » 
20,00 Ore 20 
20^0 Teleglomale 
21,00 La donna del mare 

di Henrik Ibsen. 

Radio 1° 
• i \ • ; - • . ' \ 

GIORNALE RADIO • Ore: 7, 
8, 12, 13. 14. 15. 17, 19. 
21 e 22.40: 6,05: Mattutino 

' muflcalet 6,50: • Almnaccoi 
7.45: lari al Parlamtnto; 8,30: 
Canzonii 9: II grillo cantante: 
9,15: Vol ed lo: 10: Spaciale 
GR: 11,30: II padrino dl casa; 
12.44: Setts note aette: 13,20: 
Special ogglj 15,10: Per vol 
giovanl) 16: II glraaole; 16,30: 
Sorella radio; 17,05: Pomerl-
dianat 17,40: « I tra moschet-
tieri » dl A. Duma*: 17,55: 
Ottlmo e abbondante; 18,45: 
Italia che lavora; 19.20: Loni 
Playing} 19.30: I protaeonlrtlj 
20,20: Andata e ritorno, pre
senta Mine; 21,15: Concerto 
sinfonico, Direttore S. Ozawa. 

Radio 2a 

GIORNALE RADIO • Ore: 6,30. 
7,30. 8,30, 9,30, 10,30. 11,30, 
12,30, 13.30. ; 15.30, 16.30, 
18.30, 19,30 • 22.30; 6; 
11 mattlnierej 7,40: Buongior-

' no; 8,14: E m come rbyttunand* 
blues; 8,40t Come • perch*; 
8.55: Galleria del melodram-
mii 9.35: Ribalta; 9.50: « I 

'tre moschettierl > dl A. Du-
mai; 10.05: Canzonl; 10,35: 
Dalla voftra parte; 12,10: Re-
glonali; 12.40: Alto gradlmen-
to; 13: Hit Parade; 13,35: Le 
belle canzoni d'amore; 13,50: 

. Come e perch*; 14: 5u di girl; • 
14,30: Regional!; IS: Punto in-
terrogativo; 15,40: Cararai; 

• 17,30: Speciale GR; 17,50: 
Chiamate Roma 3131; 19,55: 
Magla d'orcbesrra; 20,10: Su
personic; 21,25: Pop oH; 
22,25: I programmt dl domanl. 

Radio 3° 
ORE 7,05: Trasmitsionl tpe-. 
cialt; 8,05: Filomuslca; 9,30: 
Radioscuola; 10: Concerto; l i t 
Radioscuola; 11.40: Concerto da 
camera; 12,20: Muslche Italla
ne d'oggi; 13: La music* Ml 
tempo; 14,30:" Mahler secondo 
Solti; 15,50: Polironla; 16,05: 
RitraHo d'autore; 17,20: Con
certo, wlolinista U. Ugli, pla-
nista T. Macoggi; 18: Discoteca 
sera; 18.20: Muslca leggera; 
18,45: Piccolo pianeta; 19,15: 
Concerto seralei 20,15: Vee-
chie e nuove droghej 21: Gior-
nate del Teno; 21,30: Autunno 
letterario; 22,10: Parliamo dl 
spettacolo. 

Sappiate 
doue 
mettetei 
Chi sa dove mettere i piedi li mette 
di scarpe con la suola di cuoio. 
Con il cuoio i piedi non soffocano 
perche il cuoio, e soltanto il 
cuoio, consente la libera 
naturale respirazione. 
Camminate sul cuoio: J 

cuoio e salute, / 
cuoio e benessere, 

cuoio e eleganza. 

in un paio 
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