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Nuovi sviluppi 
della lotta 

degli allievi 
dell'Accademia 

E" In cor!>o di approntameli-
to una lestKina per la conces
sione dell'assegno di studio 
ajrtl allievi del Coni di spe-
clalizz&zlone dell'Accademia 
di danza e dei Conservatori di 
musica, e a quelli dell'Acca
demia nazionale d'arte dram
matica « Silvio D'Amico ». 1 
quali Ria lo ricevevano di fat
to, (fi! anni passati, ma que
st'anno 6e do sono visto ne-
S«to da un Intervento del mi
nistro del Tesoro. La conces
sione dell'assegno di studio 
previsto da questa leggina, la 
cui elaborazione fa seguito al
le lunghe lotte sostenute da
gli studenti degli lstltutt ar
tistici avverrebbe secondo 
le modalità universitarie. La 
leggina deve comunque cas
sare ancora al vaglio del Con-
stglto del ministri e poi delle 
Commissioni parlamentari. 

L'assemblea degli allievi del
l'Accademia nazionale d'arte 
drammatica — informa un co
municato — ha deolso di Im
pegnare le sue forze affin
one la leggina venga appro
vata rapidamente, ponendo 
termine cosi a una disorimi, 
nazione nel confronti degli 
studenti bisognosi; essa si ri
propone pertanto di allarga
re l'agitazione agli altri Isti
tuti interessati e di coinvol
gere l'opinione pubblica at
traverso assemblee aperte e 
contatti con 1 partiti demo-
oratici. 

In questi giorni. Inoltre, 
dovrebbe essere discusso, In 
una commissione costituita 
presso il ministero della Pub
blica Istruzione, 11 nuovo sta
tuto dell'Accademia, destina
to a sostituire quello tuttora 
vigente, ohe risale al 1930. L' 
assemblea degli allievi dell'Ac
cademia s'Impegna a battersi 
per una presenza degli allie
vi nella discussione sullo sta
tuto, al fine di garantirne una 
impostazione democratica e 
una reale corrispondenza e 
con 1 bisogni materiali del 
personale non docente, e con 
quelli didattici e di organiz
zazione interna della scuola, 
soddisfacendo In particolare 
le esigenze di una sperimen
tazione e di un Insegnamento 
che portino alla elaborazio
ne di nuovi linguaggi e con
tenuti i quali tengano con
to della realtà in cui nascono 
• operano. 

Rosi porterà 
sullo schermo 
« Il contesto » 

di Sciascia 
Sarà tratto dal Contesto di 

Leonardo Sciascia 11 prossi
mo film di Francesco Rosi. 

Lo ha annunciato il regista ap
pena tornato da Bruxelles do
ve ha partecipato ad un di
battito in diretta col pubbli
co televisivo. 

Come ò noto, nel romanzo 
si narra di una serie di ucci
sioni di magistrati In un pae
se immaginarlo,' l'ispettore 
che si occupa delle Indagini 
si rende conto che gli omi
cidi dei magistrati sono frut
to di un complotto di natura 
politica al vertici delle Istitu
zioni statali. Del cast si sa 
per ora di certo soltanto che 
la parte dell'ispettore sarà af
fidata a Lino Ventura. 

Ritorna nel 
circuito d'essai 

« Assunta Spina » 
con la Magnani e 
Eduardo De Filippo 

Assunta Spina, la versione 
cinematografica del dramma 
di Salvatore DI Giacomo rea
lizzata dal regista Mario Mat-
toll nel 1947. per l'Interpreta-
sione di Anna Magnani nella 
parte di protagonista, sarà ri
proposta dalla fine di gen
naio sugli schermi italiani a 
cura della distribuzione «art 
e essai ». 

La riedizione di Assunta 
Spina, oltre a costituire un 
omaggio alla grande attrice 
scomparsa, tende a rivaluta
re un'opera che, passata 
quasi inosservata all'epoca 
cella sua prima apparizione, 
presenta numerosi motivi di 
Interesse, soprattutto per 
quanto riguarda iamblcnta-
rlone realistica e la ^citazio
ne. Elementi cui diede un 
fondamentale apporto Eduar
do De Filippo, sia come pro
tagonista maschile del film, 
sia come sceneggiatore (Insie
me con alno Capriolo) e au
tore dell'adattamento del dia
loghi. Accanto alla Magnani 
e a Eduardo hanno ruoli di 
rilievo, in Assunta Spina, Tl-
tlna De Filippo, Antonio Cen-
ta e numerosi attori della 
scuola napoletana, quali Aldo 
Olurrré. Rosita Pisano, Aldo 
Bull Landl, Ugo D'Alessio. 

Festival mondiale 
della danza 
a Venezia 

VENEZIANO 
Il Festival montfliile della 

danza si terra a Venezia dal 
gliuno TI o Inni!» orfani? 
z.ito dal. UNESCO In cullnbo-
ra/'ono con !a Fondazione 
Cini e la Biennale La mnnl 
le.>Uu,oni- si sarebbe dovuta 
svolger*-1 la storso anno ad 
Avignone, ma venne sowpe 
sa per manenn/a di londl 
Ora la sezioni' che rUNESCO 
ha R[*>ito a Veneriti uè ne 
è assunta l'Im/Litlwi 

«Otello» torna a Roma dopo dieci anni 

Nel comico e nel tragico 
sempre un unico Rossini 

La diversità delle situazioni, nel quadro di un perfetto giro di suoni e 
di voci, assicurata dall'esemplare uso di varianti timbriche - Il Teatro 
dell'Opera ha ripreso con successo l'edizione diretta da Carlo Franci 
con le scene e i costumi di Giorgio De Chirico - Ottima prova dei cantanti 

Una decina d'anni fa (di
cembre 1964), 11 Teatro del
l'Opera presentò, per la pri
ma volta nel nostro secolo, 
l'Ofelto di Rossini. L'Iniziati
va ebbe uno splendido suc
cesso, ma sembrò che questa 
ripresa fosse stata anche l'ul
tima. Eppure, l'Otello di Ros
sini, rappresentato a Napo
li 11 4 dicembre 1818 (agli Ini
zi dello stesso anno si era 
rappresentato a Roma, 11 
Barbiere di Siviglia), ebbe un 
successo straordinario, in Ita
lia e In Europa, fino al so
praggiungere dell'Otello di 
Verdi. 

Non ci sono confronti da 
fare: ciascuna delle due ope
re è a suo modo un capola
voro: runa riflettente 11 me
glio della giovinezza di Ros
sini (aveva 24 anni, ed era 
con l'Otello alla diciannove
sima opera), l'altra — dopo 
settantanni — 11 meglio del
la maturità di Verdi, Inoltra
to negli anni (II suo Otello 
risale al 1887), 11 quale ormai 
abbandona quel «zum-pa-pà» 
che Rossini, peraltro, non 
aveva mal adottato E questa 
è una delle meraviglie del gio
vanile Otello, ripescato ora 
dal Teatro dell'Opera ad Inau
gurare la stagione In abbo
namento, nella quale non 
rientravano nò Manon Le-
scout né / « Trionfi » del Pe
trarca. Cioè, la meraviglia di 
una musica d'alta fattura e 
d'alta cultura (cose per lo 
più sconosciute al nostri com
positori ottocenteschi), per 
cui, orchestra e cantanti in
staurano un perfetto giro di 
suoni e di voci avvolgente la 
vicenda scenica. La quale 
sembra essere trascesa dalla 
sublimità rossiniana che sve
la ancora la meraviglia del
l'ambivalenza di certe situa
zioni foniche — buone a dare 
11 senso del comico come del 
tragico — soltanto attraverso 
varianti timbriche. 

In questo. l'Otello è di 
una esemplarità straordina
ria: certi «crescendi» e certe 
tempeste foniche, che nel 
Barbiere sottolineano eventi 
comici o ironici, qui, nel
l'Otello, punteggiano — con 
una diversa tavolozza timbri
ca — 11 pathos e le dilanienti 
tensioni. 

E' che II comico e il tragi
co, In Rossini, rientrano uni
tariamente in una sorta di 
«commedia umana», nella 
quale si compongono uguali 
la gioia e II dolore, 11 giorno 
e la notte. 

L'opera è stata ripresa nel

lo stesso allestimento del 1964, 
pregevole per le scene dovu
te all'opulenza pittorica di 
Giorgio De Chirico il quale 
— dieci anni non sono tra
scorsi Invano — è stato re
centemente nominato Accade
mico di Francia, andando ad 
arricchire la schiera degli 
« Immortali », 

Durante la prova generale, 
De Chirico è stato assediato 
dal giovani e costretto a ri
lasciare autografi sulle boz
ze delle note Illustrative del
l'opera. Firmando e Arman
do, a un certo punto, ha bo
fonchiato che quasi quasi va
leva la pena di chiedere cin
quanta lire a firma; e cosi 
ha dovuto fare una maggior 
fatica nel respingere la mo
netina che non pochi gli por
gevano Insieme con il foglio 
da Armare. 

Questi ultimi dieci anni so
no stati, poi, ben sopportati 
pure dai cantanti già applau
diti nell'Otello del 1964. Com
plimenti vanno rivolti a Vir
ginia Zeani, «sposa occulta 
di Otello », ma cantante aper
ta ad una vocalità tuttora ar
dente e limpida. 

Ad Otello ha dato prestigio 
Aldo Bottlon tenore di ricca 
agilità non meno che Piero 
Bottazzo e Gastone Limarmi 
(Jago), entrambi veterani del
la precedente edizione del
l'opera. Un buon rilievo Car
lo Cava ha conferito al patri
zio Barberlgo, padre di De-
sdemona, mentre Tommaso 
Frascati, più che un Doge pro
pendeva a farsi passare per 
un sontuoso Babbo Natale. 

Una qualche scivolata nel
l'oleografia è da attribuirsi 
all'assenza del regista, San
dro Sequl, le cui Invenzioni, 
non senza difficoltà, sono sta
te riprodotte da altri (Bruno 
Nofri). 

Tra 1 nuovi cantanti, a pro
posito, mirabilmente si è di
simpegnata Maria Borgate 
nelle vesti di Emilia, confi-
dente di Desdemona. 

Sul podio, Carlo Franci è 
sembrato un poco stentare nel 
ritrovare lo smalto e lo slan
cio di dieci anni or sono, ma 
gli applausi del pubblico sono 
ondati anche a lui e all'orche
stra che ha esibito ottimi soli
sti e, nel complesso, momenti 
ben più felici di quelli regi
strati, giorni fa, nella Manon 
Lescaut di Puccini. 

0. V. 

NELLA FOTO: il quadro del 
primo atto dell'Otello rossi
niano 

Un film in Messico per Volonté? 
CITTA' DEL MESSICO, 16 

Negli ambienti clnemptograflcl della capitale si afferma 
che Qtan Maria Volonté sarà II protagonista di un film che 
il regista cileno Miguel Llttin girerà In Messico. Si tratte
rebbe del film Actas do mannaia, ohe racconta le vicende 
di un gruppo di minatori cileni oppressi dal capitalisti. Le 
riprese dovrebbero cominciare nel prossimo febbraio. 

Roger Moore e Susannah York ancora insieme 
BRUXELLES, 16 

Roger Moore e Susannah York, protagonisti del Segno del 
potere, reciteranno ancora Insieme In un film di Crlstopher 
Mlles, Che II cielo ci protegga dagli amici. Fra gli altri in
terpreti della pellicola, in lavorazione a Bruges, sono Jeanne-
Pierre Cassel. Rnf Vallone e Shelley Wlnters. 

Copie illegali di film di successo 
LOS ANGELES, 18 

Almeno una quindicina di laboratori situati nella zona 
di Los Angeles realizzano illegalmente copie di film di suc
cesso che sono In seguito distribuite, prevalentemente al
l'estero, defraudando l'industria cinematografica di Holly
wood del proventi del diritto d'autore per una somma valu
tata In circa un miliardo di dollari l'anno. 

Un'Inchiesta aperta In merito dal FBI ha già portato al 
sequestro a Hollywood e od Indianapolis di pellicole ripro
dotte Illegalmente. 

« La stangata » batte « L'esorcista » negli USA 
NEW YORK, 16 

La stangata di George Roy Hill è 11 film che ha Incassato 
di più sugli schermi americani nel 1974- esso ha battuto an
che L'esorcista di William Frledkln. Infatti, l'Incasso del pri
mo nini e stato di 68 460 000 dollari, quello del secondo di 
C0 30>5U0O dollari 

Al ter?o posto, notevolmente distanziato, seguo Papillon 
con 11)730 000 dollari 

Attore del Kabuki avvelenato dal pesce 
KYOTO, 10 

Un celebre attore del Teatro « Kabuki », Mitaugoro Bando 
ò morto ouirl, all'età di 68 anni, nell'ospedale di Kyoto per 
avvelenamento, dopo aver mangiato un piatto di «fugu»; 
si ti atta di un tipo di pesce molto apprezzato In Giappone, 
sebbene contenga una vescica con un veleno mortale, che 
dt \e essere rimossa con particolari cautele. 

I raschiamuri 

impegno 
civile del 

Teatro 
Rigorista 

Il Teatro Rigorista di Pe
saro agisce, ancora per pò-
ora giorni, al Tordlnona di 
Roma, dove presento 1 ra
schiamuri, uno spettacolo 
nuovo anche per il decentra, 
mento marchigiano e, so
prattutto, romagnolo, dove 
il Collettivo opera stabilmen
te. Dopo qualche decina di 
recite, nelle Case del popo
lo delle Marche e della Ro
magna, 1 componenti del Tea-
tro Rigorista hanno voluto 
sottoporre 11 loro spettacolo 
alla verifica di un teatro ro
mano. 

Operazione più che giustifi
cata se questa città, che pul
lula di cantine in cui si esi
biscono 1 più svariati teatri 
sperimentali, 1 quali porta
no avanti discorsi spesso in
teressanti e stimolanti, se 
questa città dicevamo, aves
se anche un pubblico abitua-
to a recepire spettacoli, come 
/ raschiamuri, di più sempli
ce, ma anche di più dichiara
to impianto politico-ideolo
gico. 

Nlvlo Sanohinl, autore e re
gista dei testo, nonché atto
re, ho voluto far rivivere, in
sieme con 1 suol compagni 
e collaboratori, Il giorno pre
cedente e quello successivo 
al golpe fascista In Cile. La 
passione civile della « viglila » 
ha 11 suo riscontro tragico 
nel risveglio angoscioso dei 
« giorno dopo » e dì quelli sus
seguenti, pieni, però, di an
sia di riscatto. 

L'azione teatrale, In cui 
gesto e parola si alternano 
e si sovrappongono, ha come 
punto culminante proprio II 
momento della sortita del 
« raschiamuri » 1 quali altro 
non sono che 1 patrioti e 1 
compagni cileni che strappa
no dai muri 1 manifesti fa
scisti e attaccano quelli che 
portano 1 nomi di Allende e 
Corvalan. Ma « fare 1 raschia-
muri », In dialetto romagno
lo, vuole anche dire « scivo
lare rasente ». « defilarsi ma 
essendo sempre pronti alla 
azione» da compiere. Il ter
mine veniva largamente usa
to In quel luoghi durante la 
Resistenza Italiana. «Rnschla-
re i muri » in attesa del mo
mento buono, del momento 
della riscossa. 

Il Teatro Rigorista ha ten
tato con questo spettacolo un 
salto di qualità da quanto 
aveva prodotto precedente
mente. E' un tentativo da lo
dare, anche se abbisogna an
cora di un certo lavoro di ri
finitura. 

Oltre a Sanchlnl prendono 
parte alla rappresentazione, 
In più parti. Alfredo Posti, 
Loredana Marcon, Pino Ca
pitoni e Giusi Martinelli, tut
ti molto Impegnati e so
prattutto partecipi dell'azio
ne che stanno rappresen
tando. 

m. ac. 

Grotowski apre 

una scuola teatrale 

per stranieri 
VARSAVIA, 10 

Il « Teatro Laboratorio » 
di Wroclnw, diretto da Jcr-
zy Grotowski. ha aperto una 
scuola per stranieri Sono già 
pervenute novanta domande 
di iscrizione. Il primo grup 
pò, composto di trenta can
didati, ha cominciato lo pro
ve preliminari di qualifica
zione. 

le prime 
Musica 

Elly Ameling 
alla Filarmonica 
La Filarmonica ha ospita

to l'altra sera all'Olimpico, 
Elly Ameling, soprano olan
dese ben nota nel paesi di 
llnirua tedesca e anche oltre 
Atlantico, che era però al 
suo primo incontro col pub
blico romano: incontro rive
latosi utile e gradevole, che 
la cantante è senza dubbio 
di grosso calibro. 

Apriva 11 programma Mo
zart, con alcuni brani collo-
cantisi per lo più a metà 
strada tra II Lied e la sce
na drammatica, e che Incli
nano, più che a malinconia, 
a un toccante, anticipatore 
patetismo: e poi, Schumann, 
presente con alcuni esempla
ri tra 1 più signlAcatlvl della 
intera fioritura romantica, 
per finire con Schubert — 
indispensabile in una mani
festazione llederlstica — per 
il cui Der Hirt auf dem Tel-
sen è sceso in campo anche 
il clarinettista George Pie-
terson, che ha gareggiato In 
bravura con il pianista Dal-
ton Baldwin, efficace ac
compagnatore e, natural
mente, con la stessa cantan
te; la quale ha condiviso con 
i suol collaboratori lo schiet
to, abbondante tributo di ap
prezzamenti offertole dal pub
blico. 

Il concerto era organizzato 
In collaborazione con 11 Ser
vizio culturale dell'Amba
sciata di Olanda a Roma, 

vice 

Cinema 

Corruzione 
al palazzo 
di giustizia 

Corruzione al palazzo di 
giustizia riprende 11 titolo e, 
in parte, l'argomento e an
che 1 dialoghi del dramma 
di Ugo Betti, cominciato a 
scrivere nel 1944, rappresen
tato per la prima volta allo 
inizio del 1949. Ma il regista 
Marcello Allprandl cerca di 
aggiornare la tematica mo
ralistica e trascendentale 
dello scomparso magistrato-
commediografo, innestandovi 
elementi di attualità. E 11 
risultato d'Insieme non è 
davvero del più persuasivi. 

Si tratta. In sostanza, di 
un'Indagine coinvolgente alti 
esponenti dell'amminlstrazlo-
ne della legge, sospettati di 
collusione con un losco per
sonaggio, un potente della 
economia e della politica, 
che un ministro di fresca 
nomina e, si presume, 11 go
verno con lui, hanno deciso 
(fosse mal vero) di mettere 
alle strette. Qualcuno avver
te in tempo l'individuo, che 
riesce a far distruggere pre
ziosi documenti, sottraendoli 
alla perquisizione appena or
dinata. Intanto, dagli archi
vi del «palazzacclo » è spa
rito il fascicolo riguardante 
quell'uomo, 11 quale prose
gue tranquillo 1 suoi affari. 
Malferma si dimostra subito 
la posizione di Vaninl, pre
sidente del Tribunale, che 
dall'lnqulsito ha ricevuto fa
vori, soprattutto a vantaggio 
della proprio figlia, cu) è 
molto legato, e che ha altre 
debolezze In campo femmi
nile. 

Attorno a Vanlni, dunque, 
che finirà rimosso, ma che 
almeno dell'ultimo gesto at
tribuitogli è Innocente, s'In
treccia un groviglio di ricer
che ufficiali e ufficiose, di 
spregiudicate Iniziative, di 
subdole manovre; nelle quali 
hanno varia responsabilità 
l'Ispettore Incaricato dell'In
chiesta, Erzl, e l'ambizioso 
giudice Cusonl, ohe succede
rà infatti a Vanlni. Ma II 
trionfatore spirituale della 
situazione sarà un altro giu
dice. Prandi, molato di cuo
re e amante dello bottiglia, 
però onesto quanto scettico. 
Sarà lui a Intrappolare nello 
sua stessa rete Cusonl. E sa
rà lui, soprattutto, a pronun
ciare In punto di morte scon
fortate parole (« Chi è stato 
a stabilire che una coso * 
giusta e l'altra no? »), le 
quali, giungendo intatte da 
Betti fino a noi, contribui
scono a restringere alquanto 
lo « novità » inserite nella 
vicenda, riportandone 11 si
gnificato a una dichiarazione 
di sfiducia, ambigua e gene
rica, non nelle Istituzioni 
concretamente, storicamente 
definite, non — poniamo — 
nella giustizia di classe, ma 
nella giustizia degli uomini 
In quanto tale. 

Per Ugo Betti tali affer
mazioni teoriche, Intrise del
la sua religiosità pessimisti
co e lugubre, servivano poi 
di alibi a una pratica reazio
naria, nello cultura e altro
ve, piuttosto rilevante, E' 
lecito credere che il regista 
Allprandl (11 quale aveva 
esordito nel '70 oon un film 
curioso e abbastanza simpa
tico, La ragazza di latta) la 
pensi in modo diverso. Ma 
quella che egli qui ci offre 
è pur sempre una Tavoletta 
metafisica, dove I richiami 
alla nostra realtà, anche per 
difetto di stile, suonono stri
duli, talora incongrui (la 
tossicomania della figlia di 
Vanlni) e non sono comun
que tali da collocare la ma
teria narrativo In un quadro 
problematico odierno; anzi 
rischiano di accrescere la 
confusione, già notevole, esi
stente su certe questioni. 

Degli Interpreti, esce con 
dignità dalla prova forse il 
solo Fernando Rey (Vanlni), 
cui una qualche astrazione 
non disdice Martin Bolsam 
e 11 corrotto corruttore. 
Franco Nero è Cusanl, e 
sbarra con frequenza gli oc
chi. Umberto Orsini, con una 
barbetta tra caprina e dia
bolica, 6 l'ispettore Erzl (11 
quale vive, chissà perche, In 
uno stambugio fetente) Ga
briele Ferzettl è un Prandò 
fra sarcastico e bonario. Ma
ra Danaud e Giovanna Be
nedetto Bono, senza troppa 
srloila, le donno del caso. 

ag. sa. 

In corso la II Settimana 

A Torre del Greco 
segna il passo il 

teatro laboratorio 
La manifestazione non sembra trovare 
effettiva incidenza nella realtà cittadina 
« Il processo » di Kafka in una versione 
gestuale degli universitari di Erlingen 

Nostro servizio 
TORRE DEL GRECO, 16 

La Settimana di teatro la
boratorio di Torre del Greco 
sembra segnare 11 passo; Il 
pubblico che segue abitual
mente la rassegna non è poi 
troppo — lo scorso anno ci pa
re fosse un po' più folto ed 
animato — e questo magari 
giustifica le accuse, da più 
parte rivolte, che lo rasse
gna stenti a trovare una In
cidenza effettiva nella real
tà cittadina. 

Qualche defezione ha addi
rittura costretto gli organiz
zatori a lievi modifiche del 
programma: Leopardi della 
Cooperativa Adelphl è stato 
ritirato per dissensi sull'Im
postazione complessiva della 
Settimana e lo spettacolo 
Francisco v Maria della Co-
muna Balres è stato spostato 
od altra data e In altro luogo 
perché 11 Teatro Metropolitan, 
In cui si presentano gli spetta
coli della rassegna, non sem
brava adatto alle formule di 
ricerca della compagnia (ma 
non era possibile accorgerse
ne con un po' di anticipo?). 

In compenso 11 Theaterwis-
senschaftllche Abtellung Er-
langen, teatro sperimentale 
della università di Erlongen, 
ha presentato altri due spetta
coli, Pan e Rashomon, oltre 
quello previsto dal pro
gramma. 

Lo spettacolo previsto era 
Il processo che 11 gruppo di 
Giovanni Tedeschi ha tratto 
dall'omonimo romanzo di 
Franz Kafka. 

Il gruppo di Erlongen ado
pera come mezzo di espressio
ne il gesto: uno spettacolo di 
mini, dunque, elaborato con 
cura meticolosa e straordina
ria ricchezza gestuale, con un 
costante sottofondo musicale 
ed uno serie di diapositive 
proiettate sul palcoscenico as
solutamente nudo, senza nep
pure un panorama che deli
miti lo spazio teatrale. L'azio
ne si dilata cosi In uno spa
zio vago, fin nella sala, tra 
gli spettatori, in un'atmosfera 
rarefatta, slmile a quella che 
permea 11 romanzo. Momenti 
della rappresentazione sono 
alcuni frammenti del Proces
so, a volte Iterati fino all'os
sessione; attraverso tali mo-
menti-chiave dovrebbe co
struirsi l'azione del dramma 
di Josef K., arrestato e con
dannato a morte senza mal 
neppure conoscere la sua 
colpa. 

H lungo incubo kafkiano 
non trova però una precisa 
rispondenza nella proposta 
teatrale, non c'è l'ossessione, 
se non una ossessione forma
le, non c'è lo disperazione, 
non ci sono 1 terribili contra
sti tra K. ed 1 suoi aguzzini. 
Gli uomini e le donne che 
la vittima Incontra restano 
sulla scena, senza mal vera
mente incidere sullo spetta
tore. 

E questo nonostante la no
tevole bravura, del mimi-at
tori — bisogna darne loro am
piamente atto — il loro evi
dente studio sul rapporto tra 
suono e gesto, l'uso coerente 
e corretto delle luci e del suo
ni, che rendono lo spettacolo 
spesse volte assai suggestivo, 
Una interessante lezione sulle 
capacità di tecnica gestuale 
del gruppo, quindi, che però 
non giunge, In cifra comples
sivo, ad un prodotto di am
pio respiro e di chiara leggi
bilità teatrale. 

Giulio Baffi 

La censura boccia 

il film « L'amica 

di mia madre » 

. Il film L'amica di mia ma
dre di Mauro Ivaldi è stato 
bocciato dalla commissione 
di censura di prima Istanza, 
n nulla osto di programma
zione In pubblico non è stato 
concesso perché alcune se
quenze sarebbero «eccessiva
mente spinte per la loro ca
rico erotica». 

H regista ha detto che 11 
suo film «vuole essere una 
satira di costume di un cer
to tipo di società borghese, 
il cui perbenismo è dettato 
nella maggior porte del cosi 
più dal timore di essure mal 
giudicato che da un fattore 
di Intima educazione e con
vinzione » e che « non può 
esserci morbosità quando lo 
umorismo fa da contrappun
to all'erotismo ». 

Interpreti principali della 
Amica di mia madre sono 
Barbara Bouchet, Carmen Vil
lani e Roberto Cenci. 

— r e a i v!/ 

oggi vedremo 
FACCIAMO INSIEME (1°, ore 12,55) 

Il Musco Etnogvaiico di Torino fi rimasto chiuso tre anni 
per mancnn7T di personale solo da breve tempo l'ist'tuto 
ha potuto rliprire 1 bittentl gra/'e alh lodevole Iniziativa 
di un snuppo d! studenti e docenti universitari. 1 quali, oon 
le loro solo forze, hanno rimesso In funzione le sale. Ogei 
l'Intera città beneficio di questo Museo ritrovato e la rubrica 
curata da Antonio Bruni ha inteso perciò rendere omasrgio a 
coloro che h.inno reali-vato il u miracolo » con un servizio di 
Vincenzo Gamma, (Tirato Iti piena ricostruzione. Dopo 11 fil
mato la trasmissione si conclude, come di consueto, con un 
dibattito In studio. 

L'ONORE (2°, ore 21) 
Va in ondi stasera L'onore, la commedia di Herman 1 

Sudermann. nell'adattamento Televisivo in due temp realiz
zato dal regista Roberto Guicciardini. Ne sono interpreti 
Antonio Casagrando. Adriana Innocenti. Cirio Basno. Pino 
Mlcol, Magda Mercatall, Angela Pagano. Alfredo Bianchini, 
Irene Alolsl. Ugo Maria Morosi, Leda Neuroni. Attillo Corsini. 

L'onore illustra la controversa vicenda di due famiglie, 
una ricca, l'nltra povera, che vivono a stretto contatto nel 
medesimo stabile 

programmi 
TV nazionale 
12,30 
12,53 
13,30 
14,00 
14,15 

17,00 
17,15 

17,45 

18,45 
19,15 

Sapere 
Facciamo Insieme 
Telegiornale 
Oggi al Parlamento 
Una lingua per tutti 
Corso di tedesco 
Telegiornale 
Rassegna di mario
nette 0 burattini Ita
liani 

La TV del ragazzi 
« Prlmus: un'isola 
senz'acqua » 
Telefilm. 
Sapere 
Cronache Italiane 

19.30 Ogql al Parlamento 
20.00 Telegiornale 
20.40 Stasera G 7 
21,45 Variazioni sul tari» 

« I l regista e la mu
sica» 

22,45 Telegiornale 

TV secondo 
19,00 L'epoca d'oro del 

musical americano 
20.00 Ore 20 
20.30 Telegiornale 
21,00 L'onore 

di Hermann Suder
mann-

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Orai 7. 
8, 12 , 13 , 14, 15, 17 , 19 . 
2 1 , 23) 6 i Mattutino musicalo; 
6,25t Almanacco! 7,12i I I la
voro o n l ) 7,49i U r i al Parla
mento) 8,30t La canzoni dal 
mattino) 9t Voi ed lo; 10t 
Speciale CRi 11,1 Ot Incontri; 
11,30i I I meglio dal mogllo; 
Una commadia in trenta mi* 
nutl, « Yerma » di P. G. Lor-
ca, con A. Mltarocchli 14,05i 
Llnaa aparta; 14,40i L'ombra 
eh» cammina: 15,10t Per voi 
giovani) I S i ti viratole) 17,05i 
FHort Issi mot 17.40* Program
ma par I ragazzi; 18i Mualca 
Ini 19,20i Sul nostri mercati) 
19,30i La moaaat gli anni del 
caffé contorto* 20 ,20 i Andata 
a ritorno» 21 ,15 i 1 concert) di 
Torino, direttore J . Tornir-
kanovi 22 .40 : R. Eldrteh e la 
London "estivai orchestri) 23t 
Oggi al Parlamento, 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Oret 0 ,30 , 
7 ,30 , 8 ,30 , 9 ,30 , 10 ,30 , 11 ,30 , 
12 ,30 , 13 ,30 , 15 ,30 , 16 ,30 , 
18 .30 , 19 ,30 , 22 ,30t Ci I I 
mattiniere) 7,30i Buon viaggio; 
7,40t Buongiorno; 8,40t Co
mo e porche; S.SSt Gallarla 

.del melodramma; 9 ,33i F le t t i ; 

9,5Si Canzoni per tutti; 10,24» 
Una poesia al giorno; 10,3St 
Dalla vostra parte; 12 ,10 i Tra
smissioni regionali; 12 ,40i Alto 
gradimento; 13t Hit parade; 
13,35) I l distintissimo; 13,30i 
Come e parche; 14i Su di girli 
14,30i Trasmissioni; lS .40 i Ce
rerà 1; 17.30i Speciale GB) 
17 ,90 i Chiamate Roma 3131 i 
19,55: Supersonici 21,19r I I 
ditlintlaslmoi 21 ,29 i Popoff) 
22,50t L'uomo della città. 

Radio 3" 
ORE 8,30i Trasmlslsonl specia
li • concerto di apertura; 9 ,30 : 
Salotto musicele; lO i Le eef* 
timone di Scrlebln; 1 l i Fol
klore; 1 1 , 4 0 I L'Ispirazione re
ligiosa nella musica corale 4*1 
Novecento; 12 ,20 i Mualclat) 
Italiani d'oggii 13 i La musica 
nel tempo; 14,30; Intermez
zo; 1S,30t Llederlatlca; 1S,50t 
Concerto di B. Eldaleck; 16,30i 
Avanguardia; 17,10i Fogli d'al
bum; 17,25t Classe m i r e ; 
17.40i A. Luatdl; IB i Discoteca 
sera; 1S,20i Parole In musi
ca; 18,4Si Piccolo pianeta; 
19,15t Concerto della aera; 
20,15t Nascila, vita • mor
to di una cafona montuosa; 211 
Giornalo del terzo - eette ar
ti) 21 ,30 i Orsa minorai in un 
luogo Improclsato; 22,10t Par* 
Damo di spettacolo] 22,30* So
listi del Jazz. 

DA SABATO 18 AL 31 GENNAIO 

LA RE DI CUORI 
CONFEZIONI - UOMO - DONNA - BAMBINO 

VALORIZZA IL VOSTRO DENARO 
PRATICANDO SU QUOTAZIONI GIÀ' COMPETITIVE 

RISPETTO Al PREZZI DI MERCATO UNO SCONTO 

DEL 2 0 % 
SU MOLTI ARTICOLI 

PER POCHI GIORNI 
LA 13"DEL RISPARMIO 

RE DI CU0RI~ 
VIA PELLEGRINO MATTEUCCI 42 - TEL. 577-8956 

(TRAVERSA VIA OSTIENSE A 200 M. METROPOLITANA PIRAMIDE) 


