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Gli spettacoli Si girano due nuovi film italiani 
nel Bolognese - ™ ~ — — # ~ ~ 7" 

Dino Risi 
ci riprova 

con Arpino 
Dopo il successo di « Profumo di donna » il regista dà 
il via alla trasposizione cinematografica del romanzo 
« Un'anima persa » • Gassman e la Deneuve protagonisti 

saranno 
coordinati da 
un comitato 

BOLOGNA. 10 
La creazione di un comita

to per Torganizzazione di spet
tacoli a Bologna e provincia 
è stata annunciata ieri nel 
capoluogo emiliano dai pro
motori dello stesso organi
smo. Partecipano all'iniziati-
u i il Comune, la Provincia, 
l'Ente provinciale del turi
smo. il Teatro Comunale e la 
società di gestione del Palaz
zo dei Congressi. Si arriva 
cosi — è stato precisato dai 
promotori dell'iniziativa, pre
senti l'assessore alla Cultura 
del Comune di Bologna. Lui
gi Colombari, l'assessore alla 
Cultura dell'Amministrazione 
provinciale. Aldo D'Alfonso. 
11 presidente dell'EPT. Gian
paolo Testo, il sovrintendente 
del Teatro Comunale. Carlo 
Maria Badini. e il presidente 
della Sogepaco. Elio Mattio-
ni — alla realizzazione di un 
progetto nato già da vai?o 
tempo. Faranno parte del Co
mitato tre rappresentanti di 
ciascun ente promotore ed ii 
nuovo organismo sarà nello 
stesso tempo del tutto auto
nomo 

Il Comitato è sorto nell'in
tento di evitare ripetizioni. 
sprechi, e comunque per con
cretizzare, come è s tato no
tato. una programmazione de
gli spettacoli nell'ambito pro
vinciale. Non saranno però 
trascurati — è stato ancora 
affermato — scambi con al
tre città dell'Emilia-Romagna 
e si darà nuovo impulso alle 
attività culturali e di spet
tacolo che in numerose città 
della provincia di Bologna so
no già in at to o sul nascere. 

In sintesi, il comitato sarà 
dunque «centro di qg?reca-
zione di forze diverse, cui far 
riferimento per una produ
zione organica di spettacoli 
e ancora centro di confronto 
con tutti gli altri organismi 
privati e pubblici che opera
no nello stesso settore». 

Due nuovi testi 
di Samuel Beckett 
in scena a Londra 

LONDRA. 10 
Due nuovi lavori teatrali in 

un at to dello scrittore irlan
dese Samuel Beckett. premio 
Nobel, sono stati presentati 
in «pr ima» mondiale a 
Londra. 

That timc è il monologo di 
un moribondo (interpretato 
da Patrick Magee). o meglio 
un dialogo del protagonista 
con se stesso (la sua voce è 
in parte registrata su nastro 
magnetico), che cerca di ri
cordare l'incontro avuto con 
una donna tempo addietro. 

Footfalls è un altro mono
logo-dialogo. interpretato da 
Billie Whitelaw. nel quale 
una donna in abito di festa 
risponde alla voce della ma
dre morta. La regia è s ta ta 
curata dallo stesso Beckett. 
Il programma è completato 
dalla ripresa di un testo già 
noto del drammaturgo. Play, 
di cui sono interpreti Anna 
Massey, Ronald Pickup e 
Penelope Wilton. 

L'attr ice francese Anlcée A l 
vina fa parte del « casi » di 
« Anima persa » di Dino Risi 

Sandokan 
diventa il 

Corsaro Nero 
sul «set» 

Carole André è la protagoni
sta femminile della versione 
cinematografica del saiga-
nano « Corsaro nero » 

Presenti Kablr Bedi, ov
vero Sandokan. Carole An
dré, Mei Ferrer, Angelo 
Infanti . Dagmar Lassan-
der, Tony Renis e qualcun al
tro, Sergio Sollima ha illu
s t ra to al giornalisti romani 
il film che si appresta a gi
rare in Colombia, precisamen
te a Cartagena e dintorni, 
sull'Atlantico. Anche stavolta 
Il regista di Sandokan ha at
t into a Salgari, di cui porterà 
sullo schermo II Corsaro nero, 
impastato con un po' di Re
gina dei Caraibi. 

Sollima non nega che l'idea 
di riprovarci con Salgari è na
ta sia dal successo del ciclo 
televisivo e della riduzione ci
nematografica. sia dai consen
si ottenuti da Kabir Bedi, an
che se rifiuta le scorie consu
mistiche che Sandokan si è 
portato dietro. Comunque que
sto Corsaro nero dovrebbe es
sere assai diverso. « Si t ra t ta 
— dice il regista — di un film 
ispirato al neo-romanticismo 
e cioè all'uomo che si muove 
non per servire certi Interes
si. ma spinto da sentimenti 
come l'odio, l'amore, la ven
det ta eccetera. Un personag
gio. dunque, complesso, raffi
nato, tormentato ». Rispon
dendo ad una domanda. Solli
ma ha precisato che nel film 
non ci sarà nessuna ironia, 
perché « non si prende in gi
ro una favola ». Rimandato 
quindi ogni distacco critico dì 
qualche decennio, ma ammet
tendo il divertissement (che 
spera di ottenere) il regista si 
prefigge « di riprodurre Io spi
r i to e la fantasia della no
s t ra infanzia ». 

Il costo preventivato per 
questo « gioco » è di due mi
liardi. che 11 produttore ese
cutivo vede ogni giorno sali
re di cento milioni. Sarà bene. 
quindi, affrettarsi. L'inizio 
delle riprese, che dureranno 
t re mesi. è. per ora, fissato 
al 28 giugno. 

m. ac. 

« I danzatori scalzi » a Roma 

Senza scarpette ma con fantasia 
Sfuggitici in una prima ap- I una statica, morbida plasti-

parizione a Roma (poi han
no girato in lungo e in largo 
per l'Italia, e c'è s ta ta anche 
una puntatina a Parigi), ab
biamo potuto apprezzare l'al
t ra sera « I danzatori scalzi » 
in un ampio e valido spelta-
colo da essi allestito sulla 
pedana all 'aperto dell'Acca
demia nazionale di danza. 

Si t ra t ta d'una piccola com
pagnia. raffinatissima, cover-
na ta da una mente illumina
ta : quella di Patrizia Cerroni 
che dà la sua impronta al 
complesso. La Cerroni è da 
qualche anno l 'animatrice del
la compagnia nel sen^o più i aia 
pieno e concreto. « I danza
tori scalzi >\ infatti, hanno 
la Cerroni quale coreocrrafa 
e solista ugualmente prezio
sa. La fantasia imrn t iva è 
saggiata da un aito estro ese
cutivo. 

Le t rame coreutiche sem
brano riunire in una sigla 
personale Io scatto felino e 

! 

I 

I 

cita (un ricordo, quasi, delle 
figure femminili di Henry 
Moore). l 'intensità gestuale 
che rievoca un arcaico Orien
te o anche atteggiamenti se
veramente ieratici. Una com
plessiva opulenza viene a vol
te mascherata da una scarna 
semplicità, cosi come la mu
sica (registrata, spesso elet
tronica) viene soppiantata 
dal silenzio. Le mani spesso 
si «ci tano come per sfilarsi 
di dosso un vecchiume accade
mico e i piedi, sbucanti dalle 
calzamaglie, si protendono 
nello spàzio ila ballerina pog-

ìl suo peso sulla nuca) 
come musi di animali miste
riosi. 

Secondo tali prospettive, fe
licemente nuove, si sono mos
si il balletto Apotropin (1973-
*74>. su musiche pop di Frank 
Zappa, frammiste a effetti 
elettronici di Mauro Borto-
lotti: l'assolo di Beatrice Li-
bonati in Model for a mobile: 

| le composizioni coreografiche 
Selfmirror, su musiche di 

i John Cage; Concatenazioni 
[ su musiche di Mauro Barto-

lotti. minuziosamente traspo
s te in danza; U.H.FJ, ancora 
su musiche di Bortolotti e 

! Hmm..., che ha di nuovo ri-
• portato la presenza di Cage. 
, In genere, si sono utilizzati 
1 frammenti di questa o di 
I quella composizione, e meglio 
i forse ha fatto Daniela Ca-
I pacci. bravissima, ad esibirsi 

accompagnata dal fruscio di 
car ta variamente manipolata. 

Splendida tut ta la compa
gnia (ai citati aggiungiamo 
Giovanna Greco. Melila In-
catasciato. Patrizia Macagno, 
Patrizia Mancini. Paolo Mo
relli e Hai Yamanouchi) : me
ravigliose le calzamaglie isto
riate. Successo di rilievo. Si 
replica, tempo permettendo. 
ogni sera fino a domenica. 

e. v. 

' Soddisfatti degli esiti di 
Profumo di donna, il regista 
Dino Risi e l'attore Vittorio 
Gassman propongono l'adat
tamento cinematografico di 
un altro romanzo di Giovan
ni Arpino. Si t ra t ta di Ani
ma persa, il cui t ra t tamento 
per lo schermo è s ta to cura
to dallo stesso Risi in colla
borazione con Bernardino 
Zapponi. Nonostante il suc
cesso della precedente tra
sposizione, tuttavia, Risi ha 
dovuto faticare non poco per 
mandare in porto questo se
condo progetto, e ci è forse 
riuscito soltanto in virtù del 
cast assai rilevante riunito 
per l'occasione: accanto a 
Gassman ci saranno infatti 
Catherine Deneuve. Anicée 
Alvina e un giovane esordien
te. Danilo Mattel 

Come spiegano Risi e Gas
sman. infatti, è s ta to diffici
le convincere un produttore 
perché Anima persa è una 
storia «anomala sotto diversi 
profili», popolata di figure 
« inafferrabili, quasi Inesi
stenti » 

Quale la • vicenda? Arpino 
descrive l'arrivo a Torino (il 
film è s tato però ambienta to 
a Venezia, «ci t tà labir into» 
che secondo Risi meglio si 
presta ai suol Intenti, rispet
to a una Torino «ormai pri
va di segreti») di un ragaz
zo il quale si va a stabilire 
dagli zii nella nuova c i t tà o-
ve ha deciso di iscriversi a. 
una scuola di pit tura. Antica. 
preziosa ma piuttosto malan
data dimora, la casa degli zìi 
ha, se cosi si può dire, il do
no della parola: con la com
plicità dei tetri parenti , il 
giovane protagonista si tro
verà al centro di una spe
cie di continuo happening, 
t ra presente e passato, realtà 
e fantasia. 

Ai limiti della parapsico
logia, quella di Anima persa 
non sembra una par t i tura a-
dat ta ad un regista fin trop
po disincantato come Risi. 
« Il romanzo l'abbiamo modi
ficato e dilatato — afferma il 
cineasta — ma mi rendo con
to che questo è un film che 
non avrei mai dovuto fare. 
Come per scommessa, mi son 
voluto però convincere del 
contrario, perché sono stan
co di essere identificato con 
la commedia all ' i taliana og
gi da noi tan to vilipesa. 
mentre gli americani che ne 
hanno ricalcato il modello 
fanno un'ottima figura ». 

Gli interpreti principali 
Vittorio Gassman e Catheri
ne Deneuve, ci sembrano un 
po' a disagio, a causa di 
quella famosa inconsistenza 
dei personaggi: il primo già 
pensa al prossimo film che 
farà come regista, ment re la 
Deneuve ostenta una coscien
za femminista per poi dire 
che « una donna innamorata 
è sempre schiava » e atteg
giarsi a star divoratrice di fo
tografi. Danilo Mattei sem
bra invece al settimo cielo. 
mentre chi s ta con i piedi 
saldamente in terra è Anicée 
Alvina (in Italia l'abbiamo 
vista in Spostamenti progres
sivi del piacere di Robbe-Gril-
!et). 

Come molti parigini oggi. 
Anicée Alvina ha un debole 
per Risi ed è felice di lavo
rare in Italia perché il cine
ma francese va alla deriva, 
«sospinto da una mercifica
zione aberrante» e i giova
ni autori pieni di idee diffi
cilmente vi hanno spazio. Ani
cée ha scelto da tempo di 
lavorare soltanto con questi 
ultimi, condividendone tor
menti e speranze. 

d. g. 

Un giornale 
sovietico 
esalta 

« Novecento » 
di Bertolucci 

MOSCA. 10 
Il film Novecento del regi

sta italiano Bernardo Berto
lucci, viene definito dalla Li-
teraturnaia Gazeta « grande 
e originale ». 

Nel film di Bertolucci — 
scrive 11 periodico moscovita 
— « numerose sequenze sono 
pervase da un autentico spiri
to rivoluzionario ». « Con l'e
terno antagonismo, proposto 
da forti contrasti, t ra conta
dini e proprietari terrieri, con 
i r i trat t i espressivi dei suoi 
personaggi, con l quadri liri
ci della natura — afferma 11 
giornale —, questo film su
scita continui riferimenti al
la prosa epica ». 

« Le scene della vita, delle 
sofferenze e delle lotte popo
lari. rappresentate con gran
de respiro, hanno indotto un 
critico francese a paragonare 
Novecento ai Miserabili di 
Victor Hugo», scrive ancora 
la Literaturnala Gazeta. 

le prime 
Musica 

Enfantines 
alla Filarmonica 
Con un concerto dedicato ai 

ragazzi e intitolato, appunto. 
Enfantines, la Filarmonica ha 
concluso l'altra sera la sua 
stagione all'Olimpico. 

L'avvio al programma è sta
to dato da Roman Vlad che, 
in veste di pianista, ha ese
guito Rèvene de l'enfance de 
Pantagruel di Satie. Kindrr-
stitck di Webern e Valse pour 
lese enfants improvisee au 
«Figaro» di Stravinski; poi 
è scesa in campo Liliana Po
li, che ha cantato Trois pe
tite* chansons e Trois histoi-
res pour enfants, ancora di 
Stravinski e le splendide, stu
pefacenti sette canzoni del 
ciclo La camera dei bambini, 
di Mussorgskl. 

Nella seconda parte il pal
coscenico è stato letteralmen
te invaso da giovani e giova
nissimi: cioè dal Coro di bam
bini e dal Coro femminile da 
camera della Filarmonica, di
retti da Pablo Colino, e da 
altri ragazzi che suonavano 
gli strumenti di un singolare 
complesso: violino, flauti dol
ci. organetti a bocca, metal-
lofoni, campanacci, tamburel
li, percussione ecc.. Alla loro 
testa e avvalendosi della col
laborazione di alcuni « gran 
di » (l 'Ottetto vocale Italiano 
o quelli che sedevano, per 

Un'originale riproposta di Shakespeare 

Vietato ai proletari 
il «Sogno» dei potenti 
Regista dello spettacolo Giovanni Lombardo Radice 

Onorificenza 
americana 

| a Charlie Chaplin 
| GINEVRA. 10 
j L'Accademia americana del-
I le arti e lettere e l'Istituto 
j nazionale delle art i e lette

re hanno assegnato a Char
lie Chaplin il titolo di mem
bro onorario. L'onorificenza. 

! at tr ibuita finora soltanto a 
j se t tantaquat t ro persone, è 
1 destinata agi» artisti 

Ancora uno Shakespeare? 
E perché no? Ecco questa 
nuova edizione del Sogno di 
una notte di mezza estate. 
in « prima assoluta » a Ro
ma. a Spazlouno. suggerirci 
qualche visuale diversa, se 
non del tut to inedita, da cui 
guardare all'opera famosa. 

Regista esordiente, di giova
nissima età. Giovanni Lom
bardo Radice colloca la vi
cenda nell'epoca ottocente
sca. ed inglese, che siamo so
liti chiamare vittoriana. L'a
zione si svolge per buona mi
sura su una pedana centra
le. articolata in forma di cro
ce, mentre il pubblico è di
sposto su due lat i : agli altri 
capi, un minuscolo palcosce
nico, pur esso utilizzato per 
la rappresentazione, e un'e
norme. sinistra bambola, che 
potrebbe essere anche un si
mulacro della Regina Vitto
ria. e che funge da quinta, 
all'occorrenza. L'inno britan
nico Dio salvi il Re (o la 
Regina) accompagna del re
sto l'inizio della favola, con 
Teseo e Ippolita abbigliati 
secondo 1 det tami dell'ico
nografia monarchica recen
te o attuale. Gli stessi atto
ri. allo stesso modo, fingo
no Oberon e Ti tania : due 
coppie speculari di potenti. 
simili nell 'arroganza. nel 
capriccio, nell'indulgenza. Le 
fate che. nella magica fore
sta. fanno corona a Titania. 
sono semplici cameriere, e 
Puck un valletto malizioso 
quanto sbadato al servizio di 
Oberon. 

In tale quadro, e sotto il 
controllo ora occulto ora di
chiarato dei sovrani anzidet
ti. la commedia dell 'amore 
e del caso che annoda e sno-
c?a i legami di Lisandro ed 
Ermia. di Demetrio ed Elena. 
benché mimi i toni esaltati 
della passione (non senza 
momenti di esplicita ironia). 
si raggela in un cerimoniale 
fra romanzesco e melodram
matico, sino a diventare ri
to di corte, articolo di eti
chetta. Questi giovani (i ma
schi soprattutto) sono già in
tegrati nella cultura della 
classe dominante: e. una vol
ta assortiti e pacificati fra 
loro, troveranno il posto che 
ad essi srjetta al fianco dei 
re-padroni. 

Espressione di un 'a l t ra cul
tura. quella delle classi su
balterne. Bottom e i suoi a-
mici «prole tar i» sono inve
ce destinati a pagare le spe
se. Lombardo Radice accen
na appena la mostruosità fi
sica (una festa d'asino impo
stagli dalla monelleria di 
Puck) che dovrebbe rendere 
ridicolo, scandaloso, l'inva
ghimento di Titania nei ri
guardi di Bottom. L'appar
tenenza di costui al mondo 
dei « soggetti -> è motivo suf
ficiente perché ii suo breve 

rapporto con la regina del 
bosco si manifesti come as
surdo. Spogliato dei bei ve
stiti e degli ornamenti già 
messigli indosso, il « rozzo 
art igiano» (la versione adot
ta ta è quella di Gabriele 
Baldini) verrà respinto nu
do. inerme, nella sua condi
zione di prima. 

E la recita di Bottom e 
compagni sarà allora una fa
ticosa prova di forza, una 
gara ad ostacoli, vista al ral
lentatore. e dove non sai più 
se di uomini o bestie si trat
ti. Certo si è che un gesto 
imprudente di Bottom. il suo 
spingere la mano ardita ver
so Ippolita-Titania, gli costa 
la pelle: Teseo Oberon lo 
ammazza come un cane. Qui, 
è ovvio, la regia spinge i 
suoi propositi alle estreme 
conseguenze, rischiando dì 
squilibrare la tensione sino 
a quel punto mantenuta fra 
il testo (rispettato nella so
stanza. tagli a parte) e la let
tura moderna che di esso si 
vuol fornire. Così anche l'im
magine macabra del Potere 
tut to nero (la festa di nozze 
assume l'aria d'un funerale) 
ha qualcosa di scoperto e di 
scontato. 

Sono palpabili gli esempi 
ai quali Lombardo Radice 
sembra essersi ispirato: in 
primo luogo quello di Aldo 
Trionfo (cui rimanda, in spe
cial maniera, la colonna so
nora eterogenea quanto insi
stente. comunque imperniata 
sul XIX secolo). Ma il gio
vanissimo regista ha pure 
idee per suo conto: ed ha 
la volontà (e in notevole gra
do già la capacità) di am
pliare in senso sociale un di
scorso che nasce forse « pri
vato». intimo. Non tut t i i 
mezzi a sua disposizione era
no però all'altezza dell'ambi
zioso scopo. Tra gli interpre
t i . il solo Saverio Marconi 
(Bottom) ci è parso in pos
sesso di un talento adeguato 
all'impresa. Ma il gruppo del 
comici è discreto. nell'Insie
me (tra di essi Paolo Car-
doni e Massimo Melloni, che 
firmano altresì l 'impianto 
scenografico, mentre i costu
mi sono di Salvatore Ru'vso. 
e i movimenti mimici a cura 
di Enzo Avallone): e due pre
senze vivaci e abbastnnm giu
ste offrono, come Eler.a ed 
Ermia. Madrina Garroni e 
Patrizia Terreno (quest'ulti
ma con qualche esuberanza). 
A un livello minore gli a l t r i : 
Mauro Bosco. Melania Mol-
fesi. Michele Renzullo. S'e
rano Bertlni. i fanciulli ge
melli «Enrico e Mauro Maz
zoli» che danno vita alle saet
tant i incursioni di Puck. ecc. 
Sala gremita, caldissimo sue 
cesso Repliche fino al 27 
giugno 

esempio al piano, all'armo
nium o alla celesta). Roman 
Vlad ha diretto, in prima ese
cuzione assoluta, il suo La 
vespa di Toti. una composi
zione — definita «poesia con 
animali, voci e strumenti » su 
testi di Toti Scialoja — co
struita con lo sviluppo di in
cisi tematici molto semplici. 
che riesce a far centro con 
la gradevolezza della sua Im
pronta timbrica e. soprattut
to. con il suo procedere sul 
filo di un simpatico garbo ca
ricaturale. 

Alla line del concerto gli 
appassionati di musica e i 
parenti dei giovani canterini 
e suonatori facevano a gara 
a chi applaudiva di più. 

vice 

Cinema 

L'altro dio 
Una famiglia operaia a Me

stre: il padre, Daniele, è ve
dovo. e l'unica femmina t ra 
i figli. Rita, fa un po' da 
madie ai i iatelh: Marco e 
Granano , giovanotti ormai, e 
Ferruccio, un radazzino anco-
ì.i. Marco appare, di tutti, il 
più equilibrato, anche .̂ e ine-
diai.te studiosi comp»ciue.^i: 
ia milizia politi'-a e sindacale 
non gli impedisce di coltiva
re aspirazioni piccolo borghe
si e qualche rischioso vi/.io 
(le corse con auto «trucca
te») . Sarà, anche, lui il me
no colpito dalia decisione di 
Rita, che. rifiutando la pri
gione domestica, va a lavora
re in fabbrica; menti e Danie
le, uomo all'antica, soffre ne! 
vedere la propria casa ridot
ta ad albergo, e si rifugia 
all'osteria, e Ferruccio cerca 
una propria collocazione fra 
i coetanei e i compagni di 
scuola. 

Sensibile, incerto, sbandalo. 
chi subisce maggiormente le 
conseguente di questa disper
sione del nucleo familiare è 
Graziano, preda ora di tenta
zioni missionarie, ora di sma
nie apocalittiche. La morella 
Rita, desiderosa di liberta. 
ma incapace di manifestare i 
suoi slanci in altro modo che 
nei rapporti sessuali, passa 
da un uomo all'altro, senza 
trovare quello giusto, e avvi
lendosi progresslvament?. Te
stimone casuale d'uno degli 
squallidi convegni di lei. Cìra-
z n n o sembra perdere fin l'ul
timo aggancio affettivo alla 
vita, e si butta in un'impresa 
d inamit i rda . che si conclu
de nel suicidio. 

Narratore e sceneggiatore 
(al fianco di Antonioni. lo ri
cordiamo. in rilevanti occa
sioni). Elio Bartolini, al suo 
esordio di regista, deve aver 
compiuto un at to di eccessi
va umiltà verso il mezzo ci-
npmatografico. La parte più 
debole dell'.d//ro dio (al di la 
dell'ineffabile titolo) è proprio 
quella a sc r i t t a» : situazioni, 
personaggi, dialoghi (special
mente dimessi, questi) paiono 
confidare troppo nella forza 
di riscatto delle immagini: le 
quali, a loro volta, hanno 
scarsa pregnanza. Del resto, 
gli accenti più sinceri cado
no entro i limiti del dramma 
intimo; il richiamo alle tra
me eversive, e a certi loro 
ignari strumenti , più che con
fusionario. .si direbbe qui 
sproporzionato. Alla fiacchez
za del risultato contribuisce 
la modesta resa degli at tori ; 
solo Maria D'Incoronato «Ri
ta) , dal viso triste ma espres
sivo. riesce a disegnare una 
figura non banale, anzi abba
stanza significativa. 

ag. sa. 

Aggeo Savioli 

Ricostruite 
in URSS 

le registrazioni 
fonografiche della 

voce di Tolstoi 
MOSCA. 10 

Un gruppo di studiosi sovie
tici è riuscito, dopo quattro 
anni di lavoro, a ripristinare. 
con la massima fedeltà, la vo
ce del grande .-crittore ru^so 
Leone Tolstoi restaurando le 
registrazioni fonozrafiche cs: 
stenti . Uno di costoro, in par
ticolare. ha me.->ao a punto un 
pick-up molto sensibile, che 
garantisce l'esatta nproduz.o-
ne del sjono. 

La completa dee.frazione del
le registrazioni esistenti ha 
arricchito notevolmente le va
rianti di testi noti in prece
denza. Hanno assunto un tim 
bro molto chiaro i racconti let
ti da Tolstoi La forza dell'in
fanzia e II fiQho di Vorov. S a 
no .stati individuali nuovi bra
ni del saggio E' venuto i' mo
mento. 

Tut te le reg.strazoni fono-
erafiche r pr:st:nate sono sta 
te trasferite su microsolchi. 

Monthy Python 
Goliardica presa in giro di 

Re Artù e del Cavalieri della 
Tavola Rotonda, qui partico
larmente impegnati nel'a ri
cerca del Santo Gr.iil. Gli 
«eroici» Lancillotto. Galahad 
Robin e compagni rivivono 
in una prospettiva sarcasti
co. compiendo pazze impie.-e 
e sbagliando l'obiettivo fina
le per l'intervento della mo
derna polizia. 

Questo scner/o •"> coni e'io-
nato dai Monthy Python, un 
gruppo di attori ài cabaret 
assai noti in Gannì F.reta-
ura e neeli Stati Uniti (lo 
fumano, per la regia. l \ n y 
Jone.-, e Terry Gilhan). Me
scolando tiritere e nonsenso 
ai lazzi tipici del periodo «mu
to» cna strizzando l'occh.o 
anche agli ultimi Woody Al
ien e Mei Brooks). essi met
tono insieme un pasticcio m 
copulile qua e là dimettente, 
buono soprattutto per i gu
sti anglosassoni e assai meno 
appetibile per noi. uu lg iado 
che Oreste Lionello, Pippo 
Franco. Pino Cai uso e Silvio 
Spaceesi abbiano doppiato le 
\ar ie cadenze d'oltre Mani
ca nei dialetti italiani 

Ma forse proprio per que-
n»a '< trov.it': » il 1 lini non 
riesce poi tanto co inro come 
:»\iebbè voluto, e sfci ia ìul-
l.i larsacela becera. 

Ordinata 
la confisca 
di « Sogni 
bagnati » 

PISTOIA. 10 
Il film canadese Wet 

dreams («Sogni bagnati») è 
stato confiscato per ordine 
del Tribunale di P.stoia. I 
giudici hanno invece assolto 
dall'accusa di oscenità, perché 
il fatto non costituisce reato, 
l 'amministratore e 11 procu
ratore della casa di distribu
zione italiana che presentò in 
« prima » la pellicola il 2 feb
braio scorso a Pistoia. Sogni 
bagnati, in seguito alla de
nuncia di uno spettatore, ven
ne sequestrato a Roma 

Il l.lm, bocciato in prima 
Istanza dalla commissione di 
censura, aveva avuto il visto 
in sede di appello. 

Stamane si è svolto 11 pro
cesso. Il Pubblico Ministero 
aveva chiesto la condanna del 
due imputati u due mesi di 

| reclusione e a centomila lire 
di multa, ma i giudici, acco-

I gliendo le richieste rella dife-
.».i che sosteneva la mancanza 

j di dolo, assolvevano con for
mula a m p a ì due imputati: 
deponevano però il sequestro 
e !a confisca a tutti gli effet-

I ti de'.'a jvllico'a. 

Rai yjjf 

oggi vedremo 
IO 'NA CHITARRA E A LUNA 
(2", ore 19,15) 

Anche In questo secondo ìncontio con il pubblico televisivo. 
il cantautore Roberto Murolo piopone una carrellata sulle 
tappe più significative della canzone napoletana. Come aveva 
già premesso la scorsa settimana, Muroio si lascerà guidare 
dall'istinto, dal sentimento nella scelta dei brani: di ogni 
canzone il grande interprete partenopeo Illustrerà l'atto 
di nascita, il primo trionfo, le storie segrete e i risvolti più 
curiosi. Questa prassi Murolo la segue da sempre, per essere 
fino in fondo coerente alla sua figura di ricercatore semantico, 
folksinger nel senso più ampio. 

COSTANZA (2°, ore 21,40) 
Secondo il suo caratteristico modo di impostare il discordo 

sui problemi importanti e reali in chiave di paradosso, lo 
scrittore inglese Somerset Maugham at t ronta in Costanza il 
tema dei rapporti coniuguah. denunciando le contraddizioni 
della morale matrimoniale borghese con spinto ed eleganza, 
ma forse con troppo ostentata frivolezza. Ad adat tare Costanza 
per il video è stato il regista Carlo Lodovici, che ha voluto 
quali interpreti Milena Vukotic, Gualtiero Isnenghi, Silvia 
Monelli. Laur i Carli, Silvano Tranquilli. Vira Silenti, Paola 
Bacci. Mario Valdemann e Carlo Hintermann. 

programmi 
TV nazionale 

10,15 

12.30 
12,53 
13,30 
14.00 
16,30 

17.00 

18,15 
18.45 

19.45 

PROGRAMMA CINEMA
TOGRAFICO 
(Per la sola zona di 
Palermo) 
SAPERE 
RAGAZZI SUL MARE 
TELEGIORNALE 
CORSO 01 TEDESCO 
PROGRAMMI PER I 
PIÙ' PICCINI 
LA TV OEI RAGAZZI 
« Lettere in moviola » • 
SAPERE 
I SOLISTI VENETI 
(Alle 18.45, per la 
Puglia, il Lazio, il Friu
li-Venezia Giulia e la 
Valle d'Aosta: « Tribu
na elettorale regionale») 
CRONACA 

ELETTORALE 
20,00 TELEGIORNALE 
20.45 TRIBUNA ELETTORALE 

1976 
21.15 TELEGIORNALE 
21,40 ADESSO MUSICA 

TV secondo 
15,00 SPORT 
1S.00 CRONACA 
18.30 TELEGIORNALE 
18.50 I CASI ARCHIVIATI 

Telefilm. 
19.15 IO, 'NA CHITARRA I 

'A LUNA 
19,45 CRONACA 

ELETTORALE 
20.00 TELEGIORNALE 
20,45 TRIBUNA ELETTORALE 

197G 
21,15 TELEGIORNALE 
21.40 COSTANZA 

Kadio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore: 7. 
8. 12. 13. 14. 15. 17. 19. 21. 
23; 6: Mattutino musicale; 6.30: 
L'altro suono: 7,15: Lavoro 
flash; 7.23: Secondo me; 8,30: 
Le canzoni del mattino; 9. Voi 
ed io; 10: Speciale GR; 11: Tri
buna elettorale; 11,50: 5anto 
e Johnny: 12.10: Il protsgoni-
sta; 13,30: Cronaca elettorale; 
13,40: Assi al pianoforte; 
14.05: Una commedia in tren
ta minuti: 14,40: Canti del 
West - Giro d'Italia; 15.10: 
Ticket; 15.30: Il cavallo sel
vaggio (5 ) ; 15,45: Per voi 
g ovani; 16.25: Forza ragazzi; 
17.05: Fflortissimo; 17.35 II 
tagl acarte; 18.10: Ruoto libe-
rj, 13.20 f.'.uìica in: 19.30 
Imcmgini di cantautori, 20,20. 
Andata e ritorno; 21.15: Con
certo d.rcilo da Yuri Tcmyr-
fcanov. 

Radio 2° 
GIORNALE R A D I O - O i G.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: I! 
mstlm'cre; 8.45i Galleria de! 
rrelodramma; 9.35- Il cavallo 
selvaggio (5) ; 9.55: TuMi in-
scnc ella radio; 11: Tr.bjnj 
elettorale; 11.55: Un'orch:stra 

al giorno; 12,10: Trasmissioni 
regionali; 12.40: Alto gradi
mento; 13: Hit Parade; 13,35: 
Pippo Franco; 14: Su di giri; 
14.30: Trasmissioni regionali; 
15- Punto interrogativo, 15,20: 
Cronaca elettorale; 15,40: Ca
rata.; 17.30: Speciale radio 
due; 17,50: Alto gradimento: 
18.40: Giro d'Italia; 18,45: 
Radiodisccteca; 19,55: Super
iore; 21,15: Pippo Franco; 
21.29: Popoli; 22,50: Musici 
sollo le stelle. 

Radio 3" 
GIOP.MALE RADIO-Ore: 7.30, 
14. 19. 21. 23: 7; Quotidia
no; 8.30: Conre-to di apertu
ra. 9.30 Concerto da camera; 
10,10: Li settimana di Kodaly; 
11.10: Sa ne parla oggi; 11.15: 
Tr bjna elettorale; 12.05: Con
certo. 13.05: Fogli d'album; 
13.15- D.scogreiu; 13.50: Cro
naca c'ettora e; 14,25: La mu-
s'ea rei tempo; 15.45: Musi-
est itc'ia-n d'oasi. 16.30: Spe-
c 5lc t-e: 16 45: Come e perché-, 
17.10: Ra/ Chares; 17.25: Di
scoteca sera. 17.45- Concerto 
dciia slsg orti pubblica della 
RAI. 13.30 Cronaca; 19.15: 
Ccncc-to dilla sera; 20.15: 
Concerto i:rz da Francoforte: 
21.15- Sette arti; 21.30: Ors» 
r-;-io-c; 22.10. Mus ca. dolce 
m JS ca: 22.40: Parliamo di 
spcttseo'o. 

QUAU AUTOMOBILI DI S0U 850 ce SONO DELLE VERE AUTOMOBILI? 

Bm»m* 

Renault 4 (850 ce) Reiaalt 5L (850 ce) Reaaah 6L (850 ce) 
ni» H ! M * I W . ; M < J H1H mw « • <*. mim • • « » * > / mm<* — •»««»• iiiwjfrmw 

r 'A ; 

Renault 4 - Renault 5 - Renault 6 
Motore a 4 cilindri, confort, sicurezza e tenuta di 
strada garantiti dalla trazione anteriore, consumi 
limitati, grande abitabilità, sospensioni a 4 ruote 
indipendenti, scocca interamente in acciaio con 
speciale trattamento anticorrosione, ottime presta
zioni su ogni tipo di percorso. Se un'automobile 
ha tutte queste caratteristiche è senza dubbio una 
vera automobile. Renault lo dimostra. Chi può fare 
altrettanto? 

Le Renault sono lubrificate con prodotti Elf. 

Gamma Renault,trazione anteriore. 
Sempre pili competitiva. 
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