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Dovra cominciare praticamente da zero 
stilando un progetto che sara sottoposto 

al ia Commissione consiliare 

VENEZIA —Nel le ultime ore utili allaAAo-" 
stra la giovane attrice italiana Donatella Turri 
ha fatto la sua apparizione. Nella telefoto si" 
ripara con una mano dal sole mentre in ri-
dotto bikini posa per il fotografo su una 
spiaggetta di una delle isolette della laguna 

II « Busoni » non assegnato 

Concorsi senza 

; Dal nostro inviato . 
•••»•• " B O L Z A N O , 7 

I concorsi musicali, e quelli 
ptfanistici in part icolare, sono 
W dcclino? A - giudicare da 
qucsta - quindicesima edizione 
del Concorso pianistico inter-
nazionale Ferruccio Busoni — 
che pure e 1'unico a livello 
intemazionale che si tenga in 
Italia,' e che gode di una so-
lidissima fa ma — sembrereb-
be proprio cosl. Intanto, anche 
se questo r imane un semplice 
fatto di cronaca. bisogna co-
s ta tare una paurosa flessione 
nel numero degli iscritti r i -
spetto agli anni passati: venti 
ammessi alle el iminatorie — 
in grandissima maggioranza 
stranieri — e solo otto alle fi-
nali, in un rapporto di circa la 
meta rispetto alle cifre prece
dents. E poi. c'e da notare an
che una notevole diminuzione 
del livello di quali ta medio: 
oggi dal - B u s o n i - — come 
del resto da qualsiasi al tro con
corso italiano ed estero — nes-
suno si aspctta piu, diciamolo 
francamente, la grande •» r ive-
laz ione- . il lancio di un pia-
• i s ta autentico, di una perso
nal it a forte e capace. Non a 
caso anche quest 'anno il primo 
premio non e stato assegnato. 

La causa di questo fenomeno 
va ricercata probabilmente nel 
fatto che i giovani pianisti og
gi non hanno piu molta fidu-
cia nei concorsi, nazionali o 
internazionaii che siano; e se 
cio a w i e n e . la col pa e anche 
in gran par te della s t ru t tu ra 
invecchiata e sorpassnta dei 
concorsi stessi. Prendiamo il 
caso del - Busoni ». Ancor og
gi. questo concorso e concepi-
to come un vero e proprio esa. 
me; e di fatto tut t i i program-
mi presentati dai concorrenti 
andrebbero benissimo per r e -
same di diploma di pianoforte 
in un nostro conservatorio. 
Questo perche a ciascun con-
corrente e • fatto • obbligo per 
rcgolamento dj scegliere ir 
proprio programma In" setto-
ri hon definiti della storia mu-
sicale. che v a n n o ' dal "700 a 
oggi (tanto per d i m e una, nei 
qua t t ro concerti delle ~ fina-
li - abbiamo ascoltato ben ' 5 
volte l'opera di Beethoven!). 
Orn. se questo cr i ter io e buono 
quandn si t ra t ta di eontrollnre 
il livelio di preparaztone tec-
nica t> interpretat iva di un al-
lievo in'sede di esame. esso non 
regge piu quando non si t ra t ta 

di giudicare, un candidato che 
esce dalla scuola, ma una gio
vane personality che nspira al 
concertismo- • v 

Perche costringere un ese-
cutore che si trova particolar-
mente a suo agio — poniamo — 
nel repertorio romantico, a ci-
mentarsi in opere del - "700 o 
degli impressionisti francesi? 
E viceversa? A parer nostro la 
scelta da par te dei candidati do-
vrebbe essere liberissima. in 
modo che ciascuno di loro p r e . 
senti il repertorio piu conge-
niale alia propria formazione e 
personality, senza remore e co-
strizioni di tipo accademico. 

Ma veniamo in breve alle con
c lus ion dell 'edizione di que
st 'anno. La giuria presieduta 
da Giorgio Federico Ghedini e 
formata dagli • italiani ' Tito 
Aprea. Giorgio Cambissa. ' Gi-
no Gorini. Renzo Silvestri . 
Giorgio Vidusso. dall 'america-
no Daniele Amfitheatrof. dal-
l 'australiana Maureen • Jones. 
dalla polacca Margheri ta Ka-
zuro. dallo svizzero Andre Ma. 
rescotti e daH'austriaco Robert 
Wagner ha stabilito. dopo una 
seduta conclusasi a notte tarda 
e con verdetto che sottoscrivia-
mo pienamente. di non poter 
assegnare il - Premio Busoni - . 
At t r ibuendo invece il secondo 
premio al giovane tedesco Ger . 
not Kahl . indubbiamente il mi-
gliore degli otto concorrenti in 
finale, un pinnista che pur ri-
sentendo ancora di certo scola. 
sticismo ha rivelato una perso-
nalita gia sicura. un pianismo 
s o l i d o e una musicalita di pri-
m'ordine: • dissentiamo * invece 

l"neirassegnazione del terzo pre
mio al filippino Jose Ma
ria Contreras. esecutore di as-
sai scarso rilievo per il quale 
poteva essere ampiamente ba-
stevole la distinzione di essere 
stato ammesso in finale. Gli al-
tri premi sono andati alia gia-
maicana Maxine Frankl in , una 
pianisla dal tocco gentile che 
necessita perd ancora di matu-
razione. • all 'americano Robert 
Hamilton, spavaldo quanto la-
cunoso di tecnica e tempera-
mento. mentre al sesto posto e 
stata relegata I'italiana Gloria I 
Lannl. forse meritevole di mag . 
gior riconoscimento. Un premio 
speciale per 1'esecuzione delle 
operp di Bach e Scarlatti e sta. 
to assegnata dalla giuria al
l 'americano Jeffrey Siegel. 

Giacomo Manzoni j 

Dalla nostra redazione 
. N A P O U , , 7 . 

Anche Napoli, finalmentc, 
avra il suo Tcatro ' stabile. 
Soltanto oggi, infatti, dopo 
che Eduardo De Filippo ha 
accettato la prcsidenza e la 
direzione artistica dello sta
bile di prosa Citta di Napoli, 
si potra veramente pensarc 
ad un centro cultumle sc-
rio, capace di dare un di-
verso indirizzo a quella mn-
lapiega che avevano preso 
in questi anni lc questioni 
teatrali napoletane sotto le 
diverse amministrazioni mo-
narchiche e commissariali 

La nomina di De'Filippo 
dove essere infatti conside-
rata come una grande vit-
toria di quegli uonuni ,di 
cultiira napoietani che, da 
anni, si stanno battendo per 
riportare la citta sulla stra 
da di quella grande tradi-
zione che aveva fatto di Na
poli J/TIO dei centri teatrali 
piu vivi e piu . stimaii . rtt 
J*alia. • Af« deve essere • an
che considerata come un av-
venimento importante per 
lo sviluppo del: teatro ita
liano: giucche e da credere 
che la sua direzione potra 
dare alio , S t a b i l e napoletfi-
no un imputso che lo met-
tera rapidamente all'altezza 
di quelli di Milano, o To
rino o Genova che hanno 
giocato, in questi anni, tin 
ruolo cosl importante nella 
nostra culturu. . . ' 

Che Eduardo abbia gi& ac-
cettato, sia pure con riser-
ve. e giii ima garanzia. ' 11 
commediografo ' napoletano. 
infatti, - gi& cinque anni or 
sono (verso la fine del 1958) 
aveva ricevuto Vofferta di 
occuparsi del Teatro stabile 
Ed aveva steso un nrogram-
ma assai significatwo: ben 
diverso. certamente, da quel 
€ cartclloni » • che sono poi 
stati elaborati dalle diverse 
«d i rez ion l artistiche» df 
questi . anni. Era un pru-
gramma serio ed impegnato: 
e come tale spavento • chi 
di dovere, - ; costringendo 
Eduardo a rinunciare alio 
incartco. • • - * i - .-.-:•.• . 

u Oggi, di programma an
cora non si parla; e, a quel 
che pare. De Filippo — che 
intende fare le cose sul se
rio — non intende impegnar-
si subito in un cartellone 
troppo complesso. Il tempo, 
ormai, e limitatissimo ed i 
mangior't attori e registi su-
no impeanati per la prossi-
ma ' stagione teatrale. 

Le condizioni : in cui - De 
Filippo trona lo Stabile di 
Napoli, inflne, sono meno 
che disastrose: ed aora cer
tamente il suo da fare per 
riportarsi al punto zero, pri
ma di iniziare il lavoro *ar 
tistico* vero e proprio. '-^ 

Per rnggiungere questo 
sotto-punto di partenza. del 
resto. c'e voluta una batta-
glia di anni. Una battaglia 
scaturita in un primo ,suc-
cesso pochi mesi or sono. 
auando f critici naDnletani 
— riunit't all'Azienda Turi-
smo (al cui presidentc il 
compagno Paolo Uicci aveva 
inv>ato una lunga lettsra 
densa di proposte e indica-
zioni) — siesero una sorta di 
programma '• minimo, indi-
spensabile per ricominciare 
tutto daccaoo. Si chiedeva, 
tra Valtro. in questo docu-
mento, Veliminazione della 
« Primavera della j prosa * 
(I'assurda stagione teatrale 
che condensava in una de-
cina di spettacoli e in due 
mesi di tempo le principali 
conipagnte d't €giro*. che 
venivano cost riservate ad 
un pubblico di « elite »): una 
diversa. politico verso lo 
Stabtle. per il quale si ri-
chiedeca una direzione Ji~ 
nalmente competente; - una 
nuova azione per la • rina-
scita di alcuni . grandi tea-
tri del centro e la migliore 
utitizzazione per que't • po-
chissimi gia funzionanti. 
i Certo. la battaglia di Na

poli non i e • finita. Eduardo 
ha annunciato che deve an
cora incontrarsi con la com
missione i consiliare * che ali 
e stata posta a fianco. E ha 
fatto sapere che, sulla base 
di questo colloquio, stilcra 
una relazione * programma: 
accetta quest' ultima, • ini-
ziera il lavoro definitivo. In 
queste fast intermedie, dtm-
que. c'e ancora la • possihi-
Utft di una grana; c'e tempo 
di impedire che un altro 
qrandc Teatro stabile, direr-
to da uno dei maggiori uo-
mini di teatro italiani ed eu-
ropei, trovi la forza di mct-
tersi In moto; colmando una 

grossa lacuna cultitralc, spe-
clalmchte • in qucll'area de-
pressa che — ntic/ie in que
sto .settore — 6 il Mezzo-
giorno. •••.••. •>• 

Tuttavia, adesso, occorrc 
avere pazienza e fiducia. Lit 
citta della grande tradizin-
ne degli Scarpetta, dei Vt-
viani, dei De Filippo, degli 
Altavilla ha trovato In un 
sup grande' concittadino I'uo-
mo capace di farrivivere, 
attualizzandolo. il suo gran
de passuto. ••!•'•;-

Dario Natoli 

Cinema 

II processo 
' 11 processQ, \l flLm che Orson 

Welles ha. tratto dnl libro dl 
Frank Kafka, scrlvendone il 
soggetto,- i dialoghi e curando-
ne la regia. era. u l t ima t e gia 
neU'oslate del '62 ,e dpveva es
sere presentato, nello stesso an
no alia Mostra di Venezla. Ina-
spettatameute. l 'autore lo riti-
rd.dal la ra'ssegna senza offrlre 
suasive motivazioni del suo ge-
sto. Non era soddisfatto dolla 
sua opera? Non 6 improbubile. 
Prolettato appena quest 'anno a 
Parlgi. poi nella Rassegna di 
Messina e Taormina, h stato 
accolto da. contrastantt giudizl 
dei critici. J5i tratta ovldente-
mente di un film di alto livel
lo. stilistlco! e statp riconospiu-
to'. ma nessuno ri)rdvera in es
so Jj processo dj Kalka. ' ' 
•La traccia nafrativn-del film 

e fedele a quella del libro sal
vo alcune varianti A Josef K., 
funzionario di "Mija bahca, una 
mattina viene notfficato lo sta
to di arresto. • ifn processo si 
sta imbastendo contro di lui. 
Egli non viene rinchiuso in car-
cere. ma deve tenersl a dispo-
sizione dei giudici. Nello stesso 
giorno si •avvede che tutti ami-
ci. parenti e conqscenti sono a 
eonoscenza del procedimento 
iniziato contro di lui. Che si 
tratti di una sventura irrepa-
rabile K. ne ha oscuramente 
coscienza sin dal principio. pur 
quando tratta con, fierezza e 
con sdegno funzionari e inqui-
sitori deH'oDganizzazione della 
giustizia. • , • .. - . .. 

: I capi di accusa non gli sono 
rivelatj ed invano egli cerca di 
far luce sulle niisteriose ragio-. 
ni della sua calamita nelle te-
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L'antenna ricevente del Fucino per le tra-
smissioni con satellite 

Ma il 30% 
non riceve 

. " . . * ' -

il secondo TV 
'-: — M I L A N O , 7. 
• E ' s t a t a i n a u g u r a t a ieri la 

X X I X Mos t r a naz iona le del
ta r ad io e de l la te lev is ione 
che a p r e i suoi b a t t e n t i , i n -
s i eme a l ia X I Mos t r a nazio
na l e degl i e l e t t rodomes t i c i e 
al p r i m o S a l o n e dei compo
nents e l e t t ron ic i , ne l Pa laz 
zo de l lo ;= S p o r t a l ia F i e r a 
C a m p i o n a r i a . ' : , , •. 
•»' AH ' inaugu raz ione 6 in te r -

v e n u t o jl m i n i s t r o de l l e Po-
s t e e Te lecomunicaz ion i , o n o -
revo le C a r l o Russo , il q u a l e 
ha a n c h e p r o n u n c i a t o u n b re 
v e d iscorso su l la s i t uaz ione e 
le p r o s p e t t t v e de l l a r ad io e 
de l la t e lev i s ione in I t a l i a . 

P e r q u a n t o r i g u a r d a il set-
t o r e radiofonico, Ton. Russo 
ha a n n u n c i a t o c h e la r e t e t ra -
s m i t t e h t e a o n d e m e d i e , c h e 
con ta a t t u a l m e n t e 128 im-
p ian t i . s a r a c o m p l e t a t a e n t r o 
l ' anno in corso con la r e t e 
t r a s m i t t i n t e a m o d u l a z i o n e 

jdi f r equenza la cui de r ivaz io -
n e cap i l l a r e e a s s i cu ra t a da 
c i rca 1300 i m p i a n t i t r a s m i t -
t en t i . Q u a t t r o n u o v i imp ian 

ti — a R o m a , Mi lano , • Na 
poli e T o r i n o — p o r t e r a n n o 
ne l 1964 l ' l t a l ia ai p r i m i po-
st i ne l la tecnica de l l a r ad io -
diffusione. *. 

L 'on. Russo ha qui agg iun-
to, • senza • fo rn i re u l t e r io r i 
pa r t i co la r i , c h e ne l lo • s tesso 
a n n o a v r a n n o inizio le t r a -
smiss ioni • s t e reofon iche ; ' , g i a 
i r r a d i a t e , se n o n a n d i a m o er -
r a t i , su u n o dei cana l i de l l a 
fi lodiffusione. Le t r a smis s io 1 

ni s te reofoniche a m e z z o di 
a n t e n n a s a r e b b e r o u n a g ros 
sa conqu i s t a la q u a l e , t u t t a 
via , v s o v v e r t i r e b b e l ' i n t e ro 
s i s t ema r i c even t e degl i a p -
parecch i r a d i o fin*ora in com-
merc io . ". .,'.'.. 

Su l l a TV, i l . M i n i s t r o ha 
r i co rda to ' c h e - la diff ici le 
conf igurazione orograf ica de l 
la penisola r i ch iede u n m a g -
g ior n u m e r o di t r a s m e t t i t o r i 
m a che i 600 imp ian t i t r a -
s m i t t e n t i del p r o g r a m m a na
z ionale ( p r i m o c a n a l e ) assi-
c u r a n o il se rv iz io a c i r ca il 
98 pe r c e n t o del la p o p o l a -
z ione. 

TV a colori 
' Meno felice e la s i tuaz ione 

de l secondo c a n a l e le cu i t r a -
smiss ioni non g i u n g o n o an
cora a c i rca il 30 p e r c e n t o 
del la - popolaz ione . - L e - p ro-
s p e t t i v e sono a n c o r a ince r t e : 
Ton. R u s s o ha p a r l a t o d i al-
t r i 24 imp ian t i c h e e s t ende -
r a n n o il se rv iz io a t u t t i i ca-
poluoghi di p rov inc ia ( m a , 
d u n q u e , n o n anco ra a t u t t i i 
t e l e abbona t i c h e p u r e h a n n o 
i s ta l la to il secondo c a n a l e ) . 
• La dif fusione de l l a r ad io e 

de l la te lev is ione si e ancora 
e s t e sa : i r a d i o a b b o n a t i sono 
9 mi l ioni e mezzo, quel l i a l
ia T V c i rca 4 mi l ioni . ' J ' 

Una a m p i a p a r t e de l d i 
scorso e s t a t a ded ica t a a n c h e 
ai co l l egamen t i i n t e m a z i o n a 
le e a l ia T V a colori . L 'ono-
revole Russo ha d e t t o c h e la 
socie ta Te lespaz io e o r m a i in 
g r a d o di r i ceve re , a t t r a v e r s o 
la s t az ione del Fuc ino . le co-
municaz ion i con sa te l l i t e e, f 

t r a poco, di t e n t a r e a n c h e i i 

p r imi " e s p e r i m e n t i ' d i t r a -
smiss ione . S u l l a TV a colori 
il m in i s t ro non e a n d a t o al 
d i la d e l l e g e n e r i c h e no t i z ie 
o r m a i di pubb l ico d o m i n i o e 
secondo le qua l i le r i c e r c h e 
c o n d o t t e d a l l a Raj e d a l Mi-
n i s t e ro de l l e Te l ecomun ica 
zioni h a n n o r i po r t a to u n sod-
d i s facen te successo. 

La Rai s t a ora d i s c u t e n d o , 
in s ede • i n t e m a z i o n a l e , su l 
s i s t ema migl iore , t r a i tre in 
d iscuss ione , p e r la t r a s m i s -
s ione e la r icezione. ne l ten-
t a t i v o di n o n r e n d e r e neces -
s a r i o il r icorso ad a p p a r e c c h i 
specia l i . 

Non una pa ro la . invece , sui 
co l l egament i i n t e r e u r o p e i i 
qua l i , m a l g r a d o i r ecen t i ac-
cord i con la T V sovie t ica e 
r i n t e r v i s i o n e , s e g n a n o anco
ra de l le b a t t u t e d ' a r r e s to . 
A n c h e su l l e p ros s ime Ol im-
piadi di Tok io , il M i n i s t r o 
n o n ha o f f e r t o ' ulcuna , » • -
tizia. ' i 

t re cancellerie sistemate nei so
la! della citta, ove si accumula-
no montagne di scartafaccl. ed 
ove • In • una estenuante attesa 
altri acctisatl attendono d( co-
noscere la loro sorte Ma con 
ungoscla comnrende che la mac. 
china della giustizia lavora Ine. 
sorabilmente coctro di lui e nel 
pit'i impenetrabile segreto, di,-
retta da giudici irragiungibili e 
che non rendono conto del lo
ro atti. Ogni difesa e vana La 
esecuzione -di K. ayviene Ina-
gpettatamente, come la notifi-
cazlpne. del sup arresto e senza 
che glj venga fatta conoscere 
la sentenza t Trascinato in una 
cava dl pietra.1. perira In una 
spaventosa esploslone • -
'' La storia' dl Josef K. e durt-

qiie in gran parte rispettata. 
ma Vive nel film dr Welles un 
autentico clima kafkiano? Cer
tamente no. se non in alcuni 
niotivi ossessivi e di angoscia 
ma che son° lievi baflumi. II 
complesso e misterioso mondo 
di Kafkai mondo che propone 
persbnaggl e fatti ultrareal! ma 
che esprime l'hngoscia. l'inu-
manita degli Istituti e gli or-
rori del nostro tempo,' vive In 
una sobria. quasi dimessa. ma 
lucidissinia. ed incisiva parola. 

Orson Welles punta non sul 
fondamentale testo kafkiano. 
chp risulta invece sfumato e 
sbrecciato. ma sulle immagini. 
certo piene dl poesia e potenti. 
che sono poi frutto di una In-
terpretazione. che. a nostro giu-
dizio. sembra : evidentemente 
inaccettabile. - Architetture im-
nonen.t^. sterminate prospettive. 
figure gigantesche sfilano sot-
to gli occhi dello spettatore con 
nobilissimo senso figurativo". 
Ma e qucsta la rappresentazio-
ne che evoca Kafka? 

Si potrebbe dire dunque che 
Welles ha . fallito la sua ri-
schios.1 impresa. ma, il film, e 
di per se Interessante Affasci-
na per lo stile e Toriginalit/i 
del suo linguaggio. fa scaturi-
re alti significati etici dalla an-
gosciosa vicenda che narra. II 
motivo dell 'antisemitismo " e 
messo in luce fortemente nelle 
parole del commerciante Block: 
«S i puo riconoscere dal viso 
dell'accusato. specie dalla linee 
delle labbra, l'esito del proces
so. Lei sara certamente con-
dannato >•. La coscienza di uh 
mondo ordinato assurdamente e 
che colpisce ciecamente e esso 
stesso prepara e sentenzia la 
sua distruzione si sottolinea 
nella protesta di K. e viene 
simboleggiata nella finale esplo. 
sione che uccide il protagonista. 

Anthony Perkins appare nei 
panni di Josef K. nervosamen-
te ed agosciosamente teso. Dei 
personaggi di Welles" e 1'unico 
in cui palpiti vita. Gli altri so
no opachi ri tratt i . Eppur attor-
no a Perkins si raccolgono ec-
cellenti attori, lo. stesso Wel
les, Madeleine Robinson. • Ar-
noldo Foa, J e a n n e Moreau, 
Akim Tamirof, Romy Schnei
der, Elsa Martinelli. 

Gangster 
contro gangster 

' Di un nuovo film che ambisse 
a narrarc i la vita di un gang
s te r con il compleaso paterno, 
non ne sentivamo • il bisogno, 
a meno che il racconto non 
fosse - ineccepibile. Purtroppo 
cosi non e per questo Gangster 
contro gangster, storia della ra-
pida « c a m e r a >» e della inevi
t a b l e ' fine di certo - Vincent 
Coll. Accettato l 'avvio (un ra-
gazzo malmenato dal padre che 
viene portato a odiare il mon
do) avremmo voluto un ritmo 
narrat t ivo avvincente, non ba-
dando troppo alia approssima-
tiva ambientazione, al dialogo 
dispersivo quando non buffo. 

Il regista Bur t Balaban non 
ce l'ha fatta. dovendo • usare 
una sceneggiatura prolissa e de-
ficiente alio stesso tempo. Non 
si puo - permet tere ' che. per 
esempio, la ragazza del gang
ster lo preghi di •« cambiar me-
s t i e r e - o che l ' ispettore di po-
lizia sentenzi: «anche Giulio 
Cesare fu ucciso da una banda 
r i v a l e - . Stringendo. Tunica co-
saK che tenga un po ' svegli e 
l ' interpretazione di John Chan
dler. un giovane dal viso be-
stiale. dal gnigno che ricorda 
lontanamente quello del primo 
Widmark. Sotto u n regista che 
lo controlli meglio e probabile 
che riesca a t rovare una mag-
giore misura. .• • . ' ; : 

Gli altri at tori (Kay Double-
day e Brooke Hayward) non 
contano. Bianco e nero. -<• 

vLa portatrice 
';;. di pane 

' Non si pu6 dire che il tempo 
faccia giustizia. Sembrava in
fatti che averse relegato nel giu-
sto oblio La portatrice di pane 
di Xavier De Montepin. quan-
decco che si r ipropone sullo 
schermo con molti pianti e poca 
commozione. Talvolta da un 
brutto romanzo si pub t ra r re 
un buon film. Maurice Cloche. 
il regista. non ha conseguito 
questo risultato ma e rimasto 
irretito t ra i modesti limitj del 
libro. •. •.,-

La portatrice di pane, J eanne 
Portier, e un'evasa. Condannata 
ingiustamente con l'accusa di 
aver aewassinato un industriale, 
riesce a fuggire dal career© e 
cerca la figlia Lucille che neo-
nata - era stata affidata. molti 
anni pr ima ad un brefotrofio. 
Per un caso felice la ritrova 
ormai ragazza. ma non cvela il 
suo vero nome. che di fronte 
alia legge ed alia opinione pub-
blica e quello di una assassina. 
Lucille e fidanzata ad un gio
vane che (oh. disegni del de -
stino!) e figlio dell ' industriale 
ucciso molti anni prima, secon
do l'accusa. da Jeanne . Il vero 
autore del cl imine e invece un 
flnanziere che si cela sotto falso 
nome. Questi colpira ancora con 
azioni atroei Jeanne , Lucille e 
il suo fidanzato. ma infm* dovra 
pagare il prezzo delle sue ma-
lefatte. 

Recitano Susanne Flo. Jeanne 
Valerie, Phnippe Noiret e Al
berto Lupo. Colori. 

• - vnm 

• • • • • • • • 

Zavattini non capitola ;'^ 
;. Naso finto ce l'ha fatta. Ha chiuso'veran^ente .• 

in bellezza, con un explo i t che non ci aspettavamo' 
e che ben poco, delle sue precedenti puntate, ci 
avrebbe fatto supporre. Ieri sera, con il tenia 
* L'umorismo surreale », la trasmissione ha supc-
rato i canoni di una schematizzazione banale e con-
sueta per avventurarsi — spesso coraggiosamente, 
come nello sketch del morto chiamato in ufficio 
per Vinventario — sul terreno di una fantasia 
arguta e brillante • \., * •• , 

Anche la scelta di alcuni'testi, dovuti a veri 
maestri • dell'umorismo surreale — come Anton 
Germano Rossi, il francese Allais e persino Paul ; 
Eluard coi suoi famosi « Proverbi > — ha contri-
buito a dare un tono centrato alio spettacolo; dove 
il meccanismo di una comicitd tutta basata sul 
paradosso, sulla metafisica diremmo, e stato fatto 
girare senza sfridu. riuscendo a divertire. "'•$,' 

Ma il vero c fuoco d'artificio * finale di Naso r. 
finto e stato costituito dall'ultimo sketch, quel vero 
c proprio gioiello di comidta che e * La gara inter-
nazionale dimatematica* 'di Cesare'Zavattini. 
Zavattini era, ieri sera, Vumorista ospite di Naso 
finto e la sua presenza, dobbiamo dirlo, ci e stata 
di gran conforto. Gia altre volte abbiamo avuto 
modo di criticare il comportamento *televisivo* 
di altri scrittori presentatisi davanti alle telecamere 
in qucsta trasmissione: Campanile, tanto per citarne 
alcuni, e Frattirii. 

Ebbene, a nostro giudizio Zavattini.ci ha dimo-
strato come si pud € non capitoldrc.* di fronte al 
video, conservare una misura ed una dimensione • 
coerentl col proprio personaggio. con la propria 
mentalita. Zavattini non ha parlato molto, Zucconi 
ha fatto la parte del leone, ha spiegato tutto lui, 
quasi in una specie di monologo. Certo, far espri- . 
mere Zavattini liberamente in Tv, doveva essere un '_ 
problema grosso; per. cui si e.preferito presentarlo 
come inventore di barzellette piuttosto che come 
un uomo di cultura, che ha fatto del suo umorismo 
un'arma contro i vizi della societa. • • • A ••• \ 
- Ma tant'e. Zavattini, lui, non ci ha rimesso; e il 
suo sketch -ha dimostrato I'abissoche corre tra 
l'umorismo vero e quello falso. Perche anche cost 
limitato, costretto, pressato, la sua brava zampata 
e riuscito a darla lo stesso, mettendo alia berlina 
quei consessi accademici internazionaii che, nono-
stante il lustro dei partecipanti e I'altisonanza dei 
nomi, si risolvono in sterili discussioni sul sesso 
degli angeli, ,..-,.•• , ; -
T Ora che Naso finto ha terminato, dopo otto tra-
smissioni, i suoi programmi, vorremmo dire che,' 
nonostante pari e seri difetti, e stata una trasmis
sione che a volte e rhtscita a dirci qualcosa; qual-
cosa di piit rispetto alle solite cose dei soliti pro
grammi musicali, comici o brillanti delta Tv. Un 
lodevole sforzo di intelligenza- ha quasi sempre 
caratterizzato la scelta dei testi. la messa in scena, 
la recitazionc, e se il contraltare dello sketch di 
Zavattini e stato quello sul marito siciliano geloso, 
almeno Zavattini c'e stato. • 

.'•vice • 

/ Ritorno 
dall'abisso 

•< Ritorno dalfabfsso h il •« - '} 
tolo di un orlginale televi- ! 

;sivo dl Franco Enna. che 
. andra in onda sul primo ca

nale alle 21.05 di ' staeera, • 
: neH'interpretazione di Luisa 

Rivelli. Armando Francloli. 
Itala Martini, Germana Pao-
lieri. Roberto Villa. ; Gianni 
Agus e altri. per la rcgia 
di Mario Lanfranchi. -. 

Dopo aver scontato dieci 
lunghi anni di prigione per 
una colpa non commeasa. " 
Phil Karrady -viene rimes
so in liberty. Il suo primo 
impulso 6arcbbe quello di 
aflrontare Miles, l'uomo che ' 
con la sua falsa deposizione 
avova contribuito a farlo 
impriglonare: ma l a moglle 
c l'amico Pat Smith rieoco- • 
no a dissuaderlo. Senonche 
e proprio Miles che di li a 
poco telefona invitando. Phil 
a recarsi da lui. Ma. inve
ce di Miles. Phil t rovera il 
suo cadavere e c a d r a a sua "" 
volta vittima di un infanie 
tranello. ucciso da una rna-
no misterioea. Scatta. a que
sto punto. la macchina del
la polizia. 

Le . indagini. guidate dai 
capitano Wonder, coadiuva- • 
to dal detective privato 
Priest, approdano preuto al-

, la scoperta della partecipa- . 
zione di Phil a Un < clamo-
roso furto ad una banca. 
avvenuto esattamente dieci . 
anni prima. E' la pista buo-
na. Da un'intricata matassa 
la polizia riuscira alia fine , 
a t i rar fuori il fllo che la 
condurra alia scoperta di -•• 
chi ha ucciso. 

Un .vaudeville 
con Buazzelli 

La rfceffa nnracolosa. in 
onda sul primo canale alle . 
19.15 di oggi e un vaude
ville di Edmond Gondinet. 
il cui testo originale fran-
ceee e stato tradotto e rie- ',' 
laborato da Romildo Crave- . 
ri. in funzione del l ' in terpre . '; 
tazione di Tino Buazzelli •. 
che e qui affiancato da Em- . 
ma Danieli, Graziella Gal-
vani. Giulio Girola. Franco 
Sportelli. Quinto Parmeg-
giani e altri. La regi a 6 d i ' : 
Alessandro Brissoni 

reaiW 
programmi 
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radio 
NAZIONALE 

Giornale r ad io ; 8 . 13 • 
. 15 . 20 - 23; 6.35: Il canta-
'" gal lo; 7,10: Aimanacco - II 

can taga l lo ; 7,35: £ n a c q u e 
. una' canzone; ' 7,40: - Culto 
< evangel ico; 8,20: Aria dj 

c a sa nos t r a ; 8,30: Vita nei 
campi: 9 : L'Lnforrnatore del 
c o m m e r c i a n t i ; 9,10: Musi-
ca s a c r a ; 9,30: Messa ; 10 
e 30: Trasmiss ione per le 

- Forze A r m a t e ; 11: Van den 
Be rg : Pas segg i a t e nel tern. 
pi; 11,25: Casa nos t ra : Cir . 
colo del geni tor i ; 12: Ar-
lecchino; 12,25: Chi vuol 
e s se re l ieto. . . ; 13,15: Car i l . 

. I o n - Zig-Zag; 13,25; - La 
' borsa dei rfiotivi; 14: Musi . 

che di C. Frank; 14^0: Mu-
; s ica a l l ' a r ia a p e r t a ; 15,15: 

MMusica ~ a l l ' a r ia - a p e r t a ; 
. 16: Tut to il calcio minuto 

per minu to ; 17: La figlia 
>r del Reggimento . di G. Do-

nizzetti; 18.35: Musica da 
ballo: La g iorna ta sporti-
v a ; 19,45: Motivi In gio-
a t r a ; 19,55: Una canzone a l 

- giorno; 20,20: Applausi a.. . ; 
20,25: Giacche t ta bianca. 
Romanzo di H. Melville; 
21; Radiocruciverba , di 
T. F o r m o s a ; 22: Lucj ed 
o m b r e ; 22,15: Concerto del 
vioL G. Mozzato e della 

Biao. E . MagnetU; 22,45: Il 
bro piu beUo del mondo; 

. 23: Questo campionato dl 
calcio. •..._• 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30 . 9,30 

10,30 - 11,30 . 13.30 . 18.30 -
19.30 . 20.30 . 21.30 . 22,30; 
7; Voci d'ltaliani all'estero; 

. 7.45: Musi che del mattino; 
8,35: Musiche del mattino; 
9: E fiornale delle donne; 

' 9,35: Hanno successo; . 10: 
'-- Disco volante; 10,25; La 

chiave del successo: 10.35: 
Musica per un giorno di fe-
sta; 11.35: Voci aUa ribal-
ta; 12: Sala s tamps sport; 
12,10: I dischi della setU-
mana; 13: II signore delle 
13 presenta; 14; Le orche-
stre della domenica; 14.30: 
Documentario sulla Resi-
stenza; 15: Musica alio 
spiedo; 15,45: Prisma mu-
sicale; 16,15: H clacson; 17: 
Musica e sport; 18,35: 1 
vostri preferiti; 19.50; In. 
contri sul pentagramma; 

> 20,35: Tuttamusica; 21: Do. 
,- menica sport; 21,35: Euro. 

pa canta. , 

r TERZO 
: ' 17: Parla U programmi. 

: s t a ; 17,05; Programma mu-
sicale; 17,50: La Luna. Ra. 

' diodramma di S. Giovani* 
nettl; 19: Musicbe di O. 
Messiaenj 19.15: La Basse-
g n a ; 19.30: Concerto dl ogn| 
sera; 20,30: Rivista delle 
riTiste: 20,40: Musicbe di 

. F . J . Haydn; 31: H Gtorna. 
le de iTerro , - • •- .. 

primo canale 
10,15 La TV degli 
...... agricolfori 

11,00 Messa 

15.15 Sport 
Ripresa dtretta di un av-
venimento sportive in Eu-
rovisfon^ 

18.15 La TV dei ragazzi a) Alice; ' b) Braccobal-
• do show 

19.00 Telegiornate .del pomrrtggio 

19,15 I profagonisfi 
• quattro storie per un at- .' L l tore: •« La ricetta mlra-
" colosa > dl E Gondinet 

20.15 Teleqiornale sport 

20.30 Teleqiornale della sera 

21.05 Ritorno dall'abisso originate televi9ivo dl 
Franco Enna 

22,20 L'8 settembre '43 
La domenica sportiva 
Telegiomale 

servizio speciale 

della notta 

secondo canale 

18,00 I Giacobini 
dl Federico Zardl. con 
Serge Reggianl. Warner 
Bentivegna. Sylva Kosci-
nn. Regla di Edmo Feno-
glio (replica dal orlmo 
canale) 

21.05 Telegiornale « segnale orarlo 

21.15 Follie d'esfafe varieta musicale con Be-
niannlno e Pupella Maggio 

22.20 Lo sport 

Sylva Koscina e Serge Reggiani ne « I Gia
cobini », in onda sul secondo canale alle 
ore 18 • J S.."-:..,:r.v:.'._: 
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