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ANTEPRIMA TV La commedia di Shaw 

La rivolta mancata 
della dolce Candida 

Una donna in lotta per la vita - La regìa di Sandro Sequi 

PROGRAMMI TV 
• Rete 1 
12.30 
13.25 
13.30 
16.45 
17 
18.25 
18.55 
19.20 
19.45 
20 
20.35 

£2.05 
23 

CHECk UP 
CHE TEMPO FA 
TELEGIORNALE 
90. MINUTO 
3. 2, 1... CONTATTO 
CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO 
SPECIALE PARLAMENTO 
JULIA - «Corev non si t rova» 
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO • Che tempo fa 
TELEGIORNALE 
LA REGINETTA DI POLVERE DI STELLE - Regìa 
di S a m O'Steen • Con Maureen Stapleton, Charles 
Durr ing. Michael Strong. Char lo t te Rae 
FACHODA - La missione Marchand (3) 
TELEGIORNALE - Che tempo fa 

• Rete Z 
12,30 OPERAZIONE BENDA NERA • Il disertore • Telefilm 
13 T G 2 ORE TREDICI 
13,30 DI TASCA NOSTRA - Un programma della redazione 

economica del TG 2 
14 GIORNI D'EUROPA 
14.30 SCHERMA - Da Venezia 
16.45 CINECLUB - Con Charlot e Buster Keaton 
17.25 TG 2 GOL FLASH 
17.40 MESSA IN DO MAGGIORE - Da Orvieto in eurovisione 

- Dire t tore G i a n a n d r e a Gavazzeni 
18.55 ESTRAZIONI DEL LOTTO 
19 CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO 
19.45 T G 2 STUDIO APERTO 
20,35 RADICI - « L e nuove generazioni» (10) 
21,20 CANDIDA - Di G.B. Shaw - Regia di Sandro Sequl -

Con Anna Maria Guarnier l , Sergio Fantoni , Alfredo 

22.S5 UN BALLETTO DI GEORGE BALANCHINE - « I quat
tro t emperament i » (New York city ballet) 

23.25 TG 2 STANOTTE 

• Rete 3 
D i 
visti 

Con S. Mecchia 
e da vedere sulla 

QUESTA SERA PARLIAMO 
18,30 IL POLLICE - Programmi 

Terza re te TV 
19 T G 3 
19.30 TEATRINO - Antologia da «Mat r imonio segre to» 

Di Cimarosa 
19.35 TUTTINSCENA 
20,05 IL CAPPELLO DEL PRETE 

A. Millo. L. Vannucchi , A Luce (Replica) 
21 DUEPERSETTE 

Regìa di S. Bolchi - Con 

• TV Svizzera 
Ore 16" Pe r i bambin i : 16.30: Pe r i ragazzi: 17.10: Telefilm: 
13 Video libero; 18.30: Jazz magazine: 19.05: Estrazioni del 
Lotto (C) ; 19.25: Scacciapensieri ; 20,30: Telegiornale: 20.45: 
II Vangelo secondo Mat teo. Film con Enrique Irazoqui. Re-
*ia di Pier Paolo Pasol ini ; 23,10-24: Saba to sport . 

D TV Capodistria 
Ore 15 25: Calcio; 17: Telesport - Pa l lacanes t ro ; 19.30: L'an-
eol ino 'de i ragazzi; 15.50: Pun to d ' incentro; 20: Due minut i ; 
20 05: Car toni an ima t i : 20.30: Telegiornale; 20.45: Il grande 
rapinano Fi lm con Robert Stack. Marisa Pavan. Regia di 
J o h n Ffcrrow: 22.40: Ier i e oggi; 23.10: Parola d'ordine. 

• TV Francia 
Ore 12- La veri tà è nel fondo della m a r m i t t a ; 12.30: Sabato 
e mezzo- 13.35: Signor Cinema; 14.25: Montecarlo: Tenn is ; 
17^0 I giovanissimi e gli a l t n ; 18,10: Cori ; 18.50: Gioco dei 
numer i e l e t t e re : 19.20: Attual i tà regionali ; 19.45: Top Club. 
a cura di Guy Lux; 20: Telegiornale; 20.35: Gesù di Naza
re th . Fiim di F ranco Zeffirelh; 22,15: Varietà ; 23,10: I car
net dell avventura (4.). 

• TV Montecarlo 
Ore le : In temaz iona l i di tennis di Montecarlo 1980 (C) : 18: 
Car toni a n i m a t i : 18.15: Var ie tà : 18.45: Facciamo un affare: 
19 10: As t roganea : 19.40: Telemenu ( O : 19.50: Notiziario (C) : 
''O- Le avventure di Arsenio Lupin - Telefilm: 21: T u t t e le 
donne del re. Film - Regia di Waris Hussein con Char lo t te 
R a m p h n e : 22.35: Ma il tuo funziona.- o no? Fi lm - Regia 
di Ralph Thomas . 

PROGRAMMI RADIO 
Q Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7. 8. 9, 
12, 13, 14. 15. 19. 21. 23: 
ò: S t ano t t e s t a m a n e ; 8.40: 
Ieri al Pa r l amen to ; 8.50: 
W e e k e n d ; 10.03: Black-out; 
11: Ornella Vanoni ; 12.03: 
Check-up per un vip; 12.30: 
Cole Por t e r : Night and Day; 
13 20: Mondo motor i ; 13.35: 
Dal rock al rock; 14.03: Ci 
s iamo a n c h e noi ; 15.03: Sta
dio quiz; 16.20: Car t a b ianca; 
17 20: T u t t o il calcio minuto 
per minu to ; 18.30: Globetrot
ter- 20: Dot tore buonasera*. 
20.30: Black-out: 21,30: Quat
t ro volte venti nasceva il se
colo...; 22: Piccola c ronaca ; 
22.15: ' Radiouno jazz: 23.10: 
Buonanot te con R. Cucciolla. 

• Radio % 
GIORNALI RADIO: 6.0o. 
6 30. 7.30. 8.30. 9.30. 11.30. 12.30. 
13 55 17.30. 18 35. 19.30 22.30: 
6. 6.06. 6.35. 7.05. 7.55. 8. 8.45 • 
Saba to e domenica : 9.05: 
S imone Weil. operaia della 
ver i tà : 9.32: T re per t r e con 
S Gigli : 10: Speciale GR2: 
Motori; 11: Long P l a y i n g H i t ; 
12 IO- Tr?=mis<i'»ni regiona
li; 12,50: Alto g rad imento ; 

13.35: Musiche e c inema: 14: 
Trasmissioni regionali : 15: 
Da Radio Tr ies te : Ludwig di 
Baviera: 15.42: Hit P a r a d e : 
16.32: Domenica spor t ; 17,32: 
Speciale GR2: Agricoltura; 
17.55: Invito a t e a t ro : 19.50: 
La scaccianoia del saba to ; 
21: Dal Duomo di Orvieto 
concerto sinfonico, di re t tore 
G. Gavazzeni ; 22.15: Pe te r 
Nero al pianoforte: 22,50: 
A dis tanza di ann i : vagabon
daggio 'con N. Filogamo nel
la musica leggera. 

D Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6.45. 7.25, 
9.45. 11.45. 13.45. 15,15. 18.45, 
20.45. 23,55; 6: Quotidiana 
Radiot re ; 6.55-10.45: Il con
cer to del ma t t i no : 7.28: Pri 
ma pagina: 8.30- Folk con
cer to : 9.45: Succede in Ita
lia: tempo e s t r ade ; 10: li 
mondo dell 'economia: 12- In
vito all 'opera; 13: Speciale... 
un certo discorso: 14.10: Con
t rocan to : 15.18: Controspor t : 
15.40: Musiche; 17: Da Fi 
ronze: Spaziotre; 20: Pranzo 
alle o t to : 21: Musica a Pa
lazzo Lnhia: 22: Musica a 
programma: 23 II Jazz, 23,55: 
Ultime notizie. 

Ar ia di t r e n t e n n a l e pe r 
G e o r g e B e r n a r d S h a w an
c h e in T V : q u e s t a se ra sul
la r e t e d u e a l le 21.25 si 
t r a s m e t t e Candida, u n a t r a 
le s u e c o m m e d i e più n o t e 
e r a p p r e s e n t a t e . Ma vor
r e m m o ev i t a re di c a d e r e 
nel t r a n e l l o di ch i ede rc i 
(cosa c h e s e m p r e si fa) se 
q u e s t o tes to s i a femmini 
s t a o m e n o : s a r e b b e co
m e s t a r e a d i s c u t e r e sul 
sesso degl i a n g e l i . 

Quel lo che è fuori di dub
bio , invece , è c h e qui , pe r 
mezzo di u n o s t i l e scint i l 
l a n t e e r icco di humour 
d a l l a b a t t u t a t ag l i en te , si 
t r a t t e g g i a u n p e r s o n a g g i o 
f e m m i n i l e e a t u t t o t ondo , 
fra i p iù i n t e r e s s a n t i di 
que l l a ga l le r ia di d o n n e in 
l o t t a c o n s a p e v o l m e n t e p e r 
la v i t a . Sul le qua l i soven
te S h a w r i f l e t t e r à : bas t i 
p e n s a r e a C l e o p a t r a , a Gio
v a n n a d 'Arco, alla s ignora 
W a r r e n . al m a g g i o r e Bar
b a r a . S e m m a i in q u e s t a 
c o m m e d i a più c h e di fem
m i n i s m o ante luterani l 'in
t e re s se p e r la d o n n a da par
te del p u r i t a n o S h a w ci 
p a r e spesso il r i s u l t a t o più 
e s t r e m o (e p iù felice) di 
quel suo gus to p e r il pa
r ados so c h e lo po r t ava a 
r i b a l t a r e i l u o g h i c o m u n i 
del <- s a p e r v ivere » cor ren
te . Cosi il c o m m e d i o g r a f o 
p u ò p e r m e t t e r s i di scrive
re q u e s t a Candida p a r t e n 
do p r o p r i o ( p a r a d o s s a l m e n 
te a p p u n t o ) d a i p iù viet i 
ass iomi a n t i f e m m i n i s t i c h e 
c i r c o l a v a n o a l l o r a : p r i m o 
fra t u t t i quel le di consi
d e r a r e la d o n n a inferio
re a l l ' u o m o e q u e s t ' u l t i m o , 
invece , n a t o pe r p ro tegger 
la. m a n t e n e r l a e s a lvagua r 
d a r n e l 'onore . 

La s t o r i a vera di Can
dida. q u i n d i , n o n cons i s t e 
t a n t o ne l l ' a z ione c h e s i 
c o m p i e ne l t e m p o t e a t r a 
le de l la sua v i c e n d a sceni
c a : h a radic i più so t t i l i . 
c h e r i m a n d a n o a l t rove , a 
u n a v i t a c h e noi in tu ia 
m o m o n o t o n a , c h i u s a co
m ' è fra il c o m p i a c e r e u n 
m a r i t o d i s t r a t t o e la casa . 
m a a c c e t t a t a d a l l a d o n n a 
con consapevo lezza : il c h e 
e ra a b b a s t a n z a « s c a n d a l o -
so > a que i t e inp l . 

La s c o p r i a m o q u e s t a s to
r ia . nel losor io g iornal ie
ro de l l a copp i a b o r g h e s e 
c h e si c o n s u m a fra s a lo t t o 
e b o t t e g a a n c h e se qui la 
« b o t t e g a » è la s b a n d i e r a 
ta ( m a p e r s e g u i t a ipocri
t a m e n t e ) e l evaz ione del le 
m a s s e sce l t a c o m e c o s t u m e 
di v i ta d a u n o di ouegl i 
i n t e l l e t t u a l i di cui S h a w . 
senza f i losofemi, m e t t e in 
ev idenza l ' e n o r m e differen
za c h e c o r r e fra l ' essere e 
l ' a p p a r i r e . C a n d i d a è SDO-
s a t a a cos tu i , il p a s t o r e 
More l l . fuori p r o g r e s s i s t a 
e in ca sa p a n t o f o l a i o con
v i n t o e v iz ia to , p iù a t t en 
to a l p r o p r i o lavoro c h e 
al la g iovane mog l i e . 

F r a 1 d u e si inser i sce il 
e i o v a n e E u g e n i o , u n poe t a 
di d i c io t to a n n i c h e h a l a 
funz ione di d i s t russ re re . 
con la p rop r i a d i a l e t t i c a 
n e g a t i v a , la r occa fo r t e d: 
s i cu ra c r e d e n z a ne l l a alia
le si crogiola Morel l i . Ov
v i a m e n t e il g i o v a n e si in
n a m o r a di C a n d i d a ap ren 
d o degl i sp i r ag l i di ambi 
g u i t à i n s o s p e t t a t i d e n t r o 
que l menage f ami l i a r e . M a 
S h a w n o n è Noel C o w a r d . 
n é . t a n t o m e n o , T e n n e s s e e 
W i l l i a m s , q u i n d i t r a d i m e n 
to n o n ci s a r à : la d o n n a 
sceg l ie il m a r i t o , m a n o n 
t a n t o p e r c h é s u o l eg i t t imo 
c o n s o r t e q u a n t o p e r c h é le 
s e m b r a il più debo le . 

La c o m m e d i a è t u t t a qu i . 
In u n a con t r apDos iz ione di 
c a r a t t e r i e s e n t i m e n t i c h e 
si s v i l u p p a in u n d ia logo 
s e r r a t i s s i m o . P e r i n t e r o r e -
t a r l a o c c o r r e r e b b e r o des ì i 
a t t o r i ab i l i s s imi n e l l ' a r t e 
de l la c o n v e r s a z i o n e , in ter
p re t i c h e m a n c a n o quas i 
del t u t t o su l le s c e n e Ita
l i a n e . 

L ' o d i e r n a ed i z ione te*e-
vis lva , mvece . d i r e t t a d a 
S a n d r o Semi!, p u r immer 
gendo 1 p r o t a e o n i s t i in u n a 
s t r u t t u r a l l enea c h e sue-
ger l?ce p iù c h e so t to l inea
re l ' a m b i e n t e de l l a vicen
da . s i avva le d: u n a reci ta
z ione assa i t r a d i z i o n e » : 
Se rg io F a n t o n i è u n Mo
rell g r a n i t i c o : F l av i a Bo-
rell i è la s v a s a t a secre 
t a r l a P e n e l o p e - M a u r o 
A v o s a d r o è Alessandro . 
m e n t r e Alfredo P e a (v is to 
di r e c e n t e ^e l Trpno ver 
Istanbul) è E u g e n i o , ruo
lo c h e v ide ne l 1946 il 
d e b u t t o di M a r i o n B r a n d o . 
Su t u t t i s p i c c a n o la inter-
n r e s t a z i o n e di A n n a M a r i a 
G u a r n i e r l . u n a C a n d i d a 
assai so t t i l e , e que l la di 
Cesa re Gelli i ron ico p a d r e 
del la p o r t a g o n i s t a . 

Maria Grazia Gregori 
NELLA FOTO: Sergio Fan-
toni • Ann» Maria Guarnì* 
ri in una scena di « Candi
da » in onda staterà in TV 

CINEMAPRIME Molte novità sugli schermi in occasione della Pasqua 

Woyzeck, un 
reietto 

o un mostro ? 
WOYZECK — Regia e sce
neggiatura: Werner Herzog, 
dal d ramma di Georg Biich-
ner. Interpreti: Klaus Kinski, 
Eva Mattes, Wolfgang Reìch-
mann, Willy Semmelrogge, 
Joseph Bierbichler. Fotogra
fia: Jòrg Schmid t-Reitwetn-
Scenografia: Hcnning von 
Gierke. Drammatico, tedesco-
federale, 1978. 

C'era da aspettarsi , pr ima 
o dopo, l ' incontro fra il re
gista tedesco occidentale Wer
ner Herzog. l 'autore di Aguir-
re, di Stroszek, di Nosferatu 
(per citare i suoi titoli più 
noti, anche in I ta l ia) , e il 
personaggio di Woyzeck, ca
postipite di quant i « diversi » 
sono passati, dalle cronache 
della vita, alla pagina, alla 
scena o allo schermo. Woy
zeck è, come si sa. il capo
lavoro postumo di Georg 
Buchner: incompiuto, fram
mentario. ma geniale, antici
patore d'un buon mezzo se
colo (Bùchner scomparve, 
nemmeno ventiquattrenne, 
l 'anno 1837) della moderna 
drammaturg ia nelle sue for
me più avanzate. Le ango
sciose vicissitudini del solda
to-barbiere oppresso dai su
periori. sottoposto a folli 
esperimenti dietetici da un 
medico sadico, t radito dalla 

sua donna col burbanzoso 
Tambur-maggiore, sono state 
riproposte alla ribalta innume
revoli volte: qui da noi. da 
un decennio e più, interessan-
dovisi in particolare i grup
pi sperimentali , con risulta
ti pur di spicco, come quan
do (è il caso dell'edizione di 
Carlo Cecchi) la figura di 
Woyzeck assumeva un profi
lo meridionale, tendendo a 
combaciare con quella del 
grande reietto, il nostro Sud. 

Notevole, anche, la versio
ne cine-televisiva di Giancar
lo Cobelli. con Antonio Pio-
vanelli s t raordinar io prota
gonista (1973), purtroppo ap
prezzata da pochi; e che 
varrebbe la pena di accosta
re a questa di Herzog. La 
quale, personalmente, ci ha 
deluso: per essere, tu t to som
mato. la meno inventiva fra 
le t an t e che abbiamo visto. 
Rispettoso, nell'insieme, del 
testo originale (ma il rispet
to può esser nemico dell'amo
re), il film procede per ottan
ta minut i circa di inquadra
ture stat iche, se non proprio 
fisse, d'un gelido rigore, ac
cendendosi solo in certe cat
t ivanti prospettive scenogra
fiche e cromatiche. 

Lo sbaglio grasso, comun
que. s ta nella scelta di Klaus 

Un'inquadratura di « Woyzeck » di Herzog 

Kinski. della quale possiamo 
magari comprendere le ragio
ni di mercato. A par te il fat
to (non del tu t to seconda
rio) che l'età di Woyzeck è 
s ta ta elevata, cosi da t renta 
a quarant ' anni , il rischio è 
d'identificare in lui una sor
ta di mostro da baraccone: 
da compatire, si capisce (e 
non da irridere, come fa il 
dot tore) , ma pur sempre mo
stro. Ora. il vero Woyzeck è 
semplicemente un uomo po
vero e ignorante : un prole
tario. se ci si consente il ter
mine in disuso: la sua «di
versità » non ha altra natu
ra, anche se le circostanze la 

spingono al parossismo del 
delitto. 

La sequenza dell'assassinio 
di Maria per mano di Woy
zeck è. poi. fiacca, strascica
ta. ripetitiva, al punto che si 
è avverti ta la duhbia esigen
za di appiccicarvi, a soste
nerla per contrasto, l'ormai 
inascoltahile brano di Ales
sandro Marcello, reso celebre 
da Anonimo veneziano. E 
pensare che. oltre il resto. 
Woyzeck (mutato in Woz-
zeck) costituisce, per via di 

• Alban Berg. un capitolo im-
I por tante della musica con

temporanea. 

ag. sa. 

Avventure parigine di un vitellone 
IL CAPPOTTO DI ASTRAKAN — Regia: Marco Vicario. 
Sceneggiatura: Sandro Parenzo, Marco Vicario, dal romanzo 
di Piero Chiara. Interpreti: Johnny Dorelli. Andrea Ferréol, 
Carole Bouquet, Marcel Bozzuffi. Paolo Bonacelli, Quinto 
Parmeggiani . Enzo Robutti , Nanni Svampa. Fotografia: En
nio Guarniero Drammatico-sentimentale- italo-francese, 1980. 

Piero, un provincialotto scapolone nostrano, se ne va a 
Parigi in vacanza, e infila una serie di disgrazie, per cui, 
assaporata la prigione da innocente, si ri trova quasi senza 
soldi, e col passaporto nelle man i della polizia. La ma tu ra 
signora Lenormand gli offre alloggio a modico prezzo, an
zi lo aiuta nel bisogno: Piero, infatt i , le ricorda il fratel
lo (ma scopriremo essere poi il mar i to) , Maurice, dilegua
tosi da tempo. 

Questo Maurice doveva essere un curioso tipo, a giu
dicare dalle car te lasciate in casa, e fra le quali Piero 
fruga oziosamente: sistemi filosofici, escogitazioni lingui
st iche. progetti di s t rane macchine vi si a l te rnano a brani 
d: diario. Inconsapevolmente suggestionato da tali letture, 
oltre che condotto dal caso, il nostro fa la conoscenza 
di una beila radazza. Valentine, che si svelerà per l'ex 
«mante dello scomparso. Piero intreccia, a sua volta, una 
relazione con lei. la cui piacevolezza è turba ta però dal dubb'.o 
di essere egli, per Valentine come per la signora Lenor
mand, una specie di sosti tuto o di sosia. 

La faccenda s'imbroglia con l'improvvisa r i a p p a r i t o n e 
di Maurice (fuggito da un luogo non precisamente di 
villeggiatura) e il susseguente ra t to di Valentine. A fatica 

e con spavento, Piero riesce a r iparare nel suo quieto pee-
sotto natale, t r a I tal ia e Svizzera, vi r iprende l'esistenza 
di sempre, t ra il lavoro, gli amici, il caffé. Ma ecco, un 
giorno, profilarsi una nota figuretta femminile... 

Gli sviluppi conclusivi della vicenda — ma qui li ta
ceremo, per quel t an to di giallo che i colori di essa com
portano — sono noti ai lettori del romanzo di Piero Chiara. 
Da questo, regista e sceneggiatore si discostano in alcuni 
t r a t t i : facendo della Lenormand la moglie, e non la madre, 
di Maurice; introducendo un omosessuale e togliendo via 
una donna dal conto dei personaggi; ambientando all'epo
ca a t tua le una storia da ta t a Anni Cinquanta , ecc.. In com
penso, l 'ambiente vltellonesco ove Pierro alligna è intensifi
cato, sulle scorta forse di al t re opere dello scrittore. Che 
del resto, ormai , ha l'aria di pensare da sé. nel l ' impugnar 
la penna, alle possibili trasposizioni cinematografiche dei 
suol libri, sempre più frequenti. 

Solo che. nel passaggio sullo schermo, lo spessore stilistico 
della pagina di Chiara (già non troppo termo, nell'occasio
ne) si sfalda; il suo spirito modera tamente casanoviano 
si converte in un avventurismo da qua t t ro soldi, e a 
motivare le traversie del protagonista vien t i rata in ballo, 
più del Destino, la Jella. Copione mediocre, regia alla men 
peggio. Non male, però. Johnny Dorelli. benché usato me
glio altrove. Modesta la componente muliebre, discreta qual
che caratterizzazione di con tomo (Bozzuffi, Bonacelli. Par-
meggiani, Robut t i ) ) . 

ag. sa. 

La Rete uno annuncia nuovi programmi per i più pìccoli 

La fata tv scopre Pinocchio 
Ma basta sostituire qualche programma per aiutare i ragazzi a uscire 
dalla fruizione passiva della cultura? Intanto, arriva « Huckleberry Finn » 

Un bambino mostro con una 
abnorme necessità di iperali
mentazione. prerocemente pre
disposto ad un saccheggio ra
pido e indifferenziato: cioc
colato con tanto latte e spazi 
celesti dove collezionare stel
le, biscotti fragranti della 
nonna e mostri terribili su cui 
cavalcare le proprie paure. 
succhi di frutta tutta natura 
e ombre galattiche da dimen
ticare. Di questo bambino. 
minacciosamente « imminen
te ». si è parlato con inquie
tante astrazione in una con
ferenza stampa indetta nei 
giorni scorsi dai responsabili 
delle trasmissioni per ragazzi 
della Rete uno televisiva per 
discutere della nuova pro
grammazione. 

< In questo momento diffi
cile dell'azienda di stato im
pegnata nel confronto con le 
televisioni private — ha detto 
Luciano Scaffa, capo di que
sta struttura — è necessario 
offrire ai ragazzi e alle fami
glie un palinsesto del pome
riggio ricco di presenze e di 
s \ago e di informazione cul
turale non legate ad istanze 
consumiste... prendiamo Ma-
zinga. l'invincibile personag
gio che ha invado la fantasia 
dei piccoli, abbiamo pensato 
di do \e r at t ivare una lettura 
critica tramite un confronto 
con .. Pinocchio ». 

Il commento a queste affer

mazioni lo affidiamo a due 
lettere esibite da un funzio
nario come verifica dell'espe
rimento: « Cara TV. io non 
vorrei essere Pinocchio per
ché è debole e indifeso, vor
rei invece essere Mazinga 
perché lui si che è Forte. . . 
Un bambino di Alcamo ». « Ca
ra TV. sono una vecchietta 
che. ogni mese, ha paura di 
recarsi alla posta a ritirare la 
pensione, se solo potessi ave
re l 'armatura di Mazinga sa
rei la donna più felice del 
mondo... Una pensionata co
me tante ». 

I promotori di questa confe
renza hanno cercato di dare 
un senso compiuto al proprio 
itinerario di ricerca ma . co
scienti e timorosi della loro 
stessa oscurità, hanno scam
biato per progetto di program
mazione alternativa l'intuizio
ne necessaria di una urgente 
revisione dei criteri tradizio
nali d'impostazione delle tra
smissioni per ragazzi. 

€ Non c 'è un nuovo assoluto 
come non c 'è un vecchio as

soluto. pian piano è necessario 
aggiustare il tiro dei pro
grammi ». ha risposto Scaffa 
a quanti chiedevano, in defi
nitiva. quale fosse la novità. 
In bell'ordine sono state ri
proposte una serie di conside
razioni troppo usate e già \ a -
nificate ed esaurite nelle loro 
motivazioni più intime: infor
mazione recepibile, educazio
ne ad una critica dell'ascolto, 

In realtà, il pubblico della 
infanzia, come caso culturale. 
è assai t rascurato dalle strut
ture dell'informazione, che de
dicano spazi e dibattiti quoti
diani ai programmi della fa
scia serale (film, varietà, in
chieste) ma evitano di pren
dere in considerazione la qua
lità dei programmi pomeridia
ni tanto.. . sono per bambini. 

Ma quanto tempo questi 
stessi bare bini passano di 
fronte alla TV. baby sitter 
elettronica o fata meccanica 
responsabile di sorrisi e di 
malinconie? 

Basta per una programma
zione diversa sostituire tìap-

Conigli in 
fuga verso 
la libertà 

LA COLLINA DEI CONI
GLI — Regista: Martin Ro
sai. Tratto dal libro di Ri
chard Adams La collina del 
conigli. Musica: Angela Mor-
ley. Direttore dell'animazio
ne: Tony Guu. Britannico. 
Cartoni animati . 1979. 

Che sollievo. Abituati a In
gurgitare cartoni animat i 
giapponesi conditi in tu t te le 
salse (dalla violenza tecnolo
gica di Goldrake alle disav
venture piagnucolose di Re
mi) . fa piacere vedere qual
cosa di diverso: anzi di asso
lutamente originale. La sor
presa arriva, per u n a volta, 
dall ' Inghilterra, preceduta da 
un bat tage pubblicitario sen
za precedenti che comunque 
non toglie meriti a questo La 
collina dei conigli, visto fino 
ad ora da oltre 10 milioni di 
spettatori . Ricavato dall'or-
mal celebre romanzo di Ri
chard Adams. La collina dei 
conigli reca la firma di Mar
tin Rosen. un regista quaran
tenne di origine americana 
noto agli esperti per aver 
prodotto Donne in amore di 
Ken Russell. Innamoratosi 
senza ritegno del soggetto. 
Rosen si è indebitato fino al
l'osso (la lavorazione si è 
mangia ta 4 milioni di dollari) 
per realizzarlo con dovizia di 
particolari, senza lasciare 
niente all'improvvisazione e 
alla sciatteria. E il r isultato 
— senza voler acciimpare i-
nutill paragoni con Disney — 
ei vede: l 'animazione, i colo
ri. I disegni hanno un fascino 
inconsueto, sospesi come so
no tra il rispetto del testo e 
le esigenze di sfumature psi
cologiche. Sì perchè, a diffe
renza dei classici cartoni a-
nlmat i giocati tut t i sull'esa
gerazione parossistica. 1 co
nigli protagonisti del film 
hanno qualcosa di sorpren
dentemente umano. S-nza 
per questo sconfinare nel rea
lismo. 

La storia è presto detta . 
Una banda di conigli, capeg
giata dal saggio Moscardo, si 
met te In viaggio verso l'igno
to per scampare ad un'atro
ce. quan to impalpabile ca
tastrofe. La coraggiosa briga
ta ne vede di tut t i i colori: 
gli uomini, le aquile, le volpi, 
anche i conigli (i terribili 
conigli di Etrafa. dominat i 
dal perfido Vulneraria) dis
seminano di paure e di mor
te 11 percorso di questa cu
riosa «anabasi ». non riu
scendo tut tavia a fermare la 
corsa verso la libertà e la 
salvezza. Perfino le blandizie 

Nuovo film per Joseph Rodi 
BONN — Joseph Rodi, la cui opera pr ima « Albert, perché? » 
ha en tus iasmato critica e pubblico in occasione del ventino
vesimo Festival dì Berlino, sta girando un nuovo film dal 
titolo « F r a n z » . Si t r a t t a di una storia ambienta ta in campa
gna t d in terpre ta ta da Joseph Schiebl t Elfnede Bleisteiner. 

PU Day.* o Mazinga con i car
toni (ancora di produzione 
giapponese) di Huckleberry 
Finn, il delizioso personaggio 
di Mark Twain? (Intanto so
no in cantiere Musica musica 
dal giullare al cantautore, 
non va e vieni dentro i ritmi 
della musica tradizionale e 
contemporanea e Arcobaleno, 
ogni programma un colore, 
ogni colore uno spazio d'esplo
razione: blu il porto, rosso il 
castello, viola il laboratorio 
scientifico). Questo culturali
smo d'apparenza, pieno di luo
ghi comuni, come può aiutare 
il ragazzo a uscire da un con
cetto di cultura passivo e no
zionistico? Il riscatto da una 
fruizione subordinata avviene 
con l'educazione al mass-me
dia t ramite il mass-media 
stesso. 

Intanto, aspettando domani. 
il bambino continua sempre 
più allenato e vorace a schiac
ciare i tasti elettronici, uno 
dopo l 'altro, alla ricerca di 
quel nuovo improbabile che 
sfiora ma non riempie la sua 
esistenza sempre più popolata 
di gesti stereotipi, di nvni-
codici linguistici, di fantasmi 
irreali da portare la notte den
tro il proprio letto invece del
la bambola di pezza o del
l'orsetto di compagnia. 

Maria Silvia Farci 

Parruccone, uno degli Intre
pidi conigli del film di Roften 

di Primula gialla, espressione 
di una schiavitù dorata ma 
soffocante, si infrangeranno 
contro la rabbiosa volontà di 
Moscardo e dei suol amici, 
più che mai risoluti ad ap
prodare al mitico colle We-
tership. 

Moderni ulissidi esposti al
la furia della na tura , i sim
patici coniglietti coroneranno 
il loro sogno passando sopra 
1 cadaveri di numerosi nemi
ci. pagando anch'essi un do
loroso contr ibuto di sangue. 
Ma la Libertà, si sa, non h a 
prezzo... 

Piacerà al bambini? Qual
cuno dice che il crudo ve
rismo di alcune scene e il 
distacco dalla placida filoso
fia di s tampo disneyano pos
sono recare danno al succes
so del film. Secondo noi è un 
errore, giacché il fervido e 
civilissimo apologo che La 
collina dei conìgli Illustra 
non ha n iente di astruso e dì 
intellettualistico. Del resto, la 
qualità delle immagini, il ta
glio dei personaggi (unico 
neo un insopportabile gabbia
no Kehaar doppiato In tede
sco maccheronico: ma nella 
versione originale la voce era 
dello scomparso Zero Mostel) 
e la suggestione delle musiche. 
can ta te da Art Garfunk^i so
no quanto di meglio e di 
spettacolare si possa attende
re da una cinematografia 
spesso snobbata e. qualche 
volta, sopiavvalutata» Come 
nel caso del recente JI tigna
re degli anelli. 

mi. art* 

La polemica sul film di Faenza 

Folgorato 
sulla via 

di Bologna? 
Sulla polemica in meri to al nuovo film di Rober to 

Faenza «S i salvi chi vuole» interviene ora Renzo Im
beni. segretario provinciale del PCI a Bologna, con que
sto suo articolo che pubblichiamo qui di seguito. 

Si discute del film o di Bologna? O di tutte e due 
le cose? La sera della prima i posti a sedere erano 
molti di meno dei biglietti distribuiti e perciò ho scelto 
un'altra sala cinematografica e un altro film. Non sono 
perciò in grado di esprimere un parere diretto sull'opera 
di Faenza. Però ho letto tutti i commenti e le interviste 
fino ad ora pubblicati: l'impressione netta è che i di
battito su Bologna sia un po' « retro ». Tutto bene, tutto 
male: è uno schema vecchio, improduttivo. A che serve 
difendere e accusare Bologna, dividersi in due partiti 
su tutto l'arco di posizioni e di problemi? Nel film di 
Faenza c'è la chiave di volta per mettere a fuoco le 
contraddizioni sociali e politiche, i contrasti fra esperiente 
culturali ed umane che attraversano la città di Bologna 
e la società regionale? Se fosse così dovremmo certo 
ringraziarlo. Ma le figure di un deputato, di un giovane 
e di una ragazza e l'immagine di un quartiere disgraziato 
forse sono un po' poco per € giudicare* Bologna. 

Sembra di grande importanza per il regista (leggo svi 
Messaggero) parlare del funzionario del PCI come di 
un uomo grigio, incapace di avere una sua personalità. 
Spero che lo stesso Faenza non vorrà la palma d'ore 
per un clichè abusalo, che altri hanno propagandato e 
che non ha molti riscontri con la realtà. Si potrebbe par
lare. se si vuole indagare su questo aspetto, con quei 
funzionari e dirigenti del PCI e del movimento demo
cratico che abitano al « Pilastro » per avere nuove te
stimonianze di tensioni familiari, umane, politiche. Si 
potrebbe mettere a fuoco la figura di quel giovane se
gretario della sezione del PCI del Pilastro che si è sui
cidato pochi mesi or sono, o raccontare di quella ra
gazza della FGCI, sempre del Pilastro, che ha diretto 
la cooperatila agricola e .4roto », intimidita e minacciata 
più volte per la sua attività politioa. Si potrebbe ri
prendere una delle tante assemblee in cui amministra
tori e dirigenti comunisti argomentavano con difficoltà 
di fronte ad un uditorio diffidente le ragioni dell'adegua
mento delle tariffe dei servizi sociali, mentre democri
stiani di base contestavano anche soltanto l'uso del ter
mine austerità. 

San voglio elencare le tante facce di un problema 
che molti liquidano sbrigativamente con un aristocratico 
€ dalli al burocrate ». Mi preme invece domandare: dov'è 
la forza della democrazia a Bologna? In cosa consiste 
lo scontro di classe, quali sono gli antagonismi sociali? 
Come sono organizzati il potere economico, finanziario e 
chi influenza di più la cultura e l'informazione? A che 
punto è il difficile rapporto fra U movimento operaio 
e contadino e il tessuto culturale interno ed esterno al
l'Università? 

A tutte queste domande non sì risponde con im
provvise scoperte e folgorazioni. E se Faenza dichiara che 
non gli interessano i massimi siatemi tanto più. allora. 
la discussione sul film (che per rispetto dei lettori e del 
pubblico sarà opportuno riprendere quando Io si potrà 
vedere sugli schermi) non può diventare un'altra occa
sione per impedire che su Bologna si discuta veramente 
e liberamente. 

Renzo Imbeni 


