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della fama 

«IL CERCHIOM GESSO DEL CAUCAS0» IN SCENA AUA FENICE 

Oggi a Venezia 1'opera verdiana 

UnVilar sulle spine 

affronta «Jerusalem» 
Al suo debutfo nella lirica, il regista francese feme soprat-

iufto il pubblico italiano - Le « Furie » di Gavazzeni 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 23. 

Domani, 24, ii Teatro La Fe-
nice interrompera le manife-
stazioni dedicate alia prosa per 
presentare, pressoche in prima 
esecuzione, l'opera Jerusalem 
di Verdi, che doveva inaugu-
xare la XVIII Sagra musicale 
umbra. I manifesti annunciano 
l'opera con il titolo di Geru-
salemme, ed e giusto. L'opera 
infatti, che e un rifacimento 
abbastanza sostanziale • dei 
Lombardi alia Prima Crociata, 
rappresentati a Milano nel 
1843, muto libretto e titolo per 
essere eseguita. come nuova. a 
Parigi. nel 1847. Tradotta dal 
francese • in italiano. • divent6 
Gerusaiemme, per una edizio-
ne italiana assehte dalle scene 
da oltre cent'anni. 

La vicenda si sposta da Mi
lano a : Tolosa. L* imrhinente 
Crociata spinge il Conte della 
citta a rappacificarsi con un 
giovane visconte. Gastone, al 
quale • egli concede in moglie 
la figlia Elena. Serionche, c"e 
di • mezzo l'uomo con i suoi 
malvagi propositi, raffigurato 
dal fratello del Conte. Rugge-
ro, il quale e segretamente in-
namorato della nipote. Le pro-
spettive pacificbe non gli gar-
bano, e molto per le spicce 
questo Ruggero ordina ad un 
soldato di uccidere Gastone. II 
soldato sbaglia l'obiettivo e fe-
risce il Conte di Tolosa. il fra
tello stesso • di Ruggero. Del 
misfatto. perd. viene accusato 
Gastone. costretto ad andarse-
ne in esilio. La scena si spo
sta in Terra Santa, in Palesti-
Jia. dove i terribili saraceni si 
dimostrano uomini civili e cor-
tesL In Palestina si e rifugia-
to anche Ruggero. in veste di 
eremita. e in Palestina. a poco 
a poco. compaiono tutti i per 
sonaggi della vicenda, frammi 
sti a crociate e a pellegrini. E' 
incredibile come un luogo iso-
lato _e appartato dal mondo, 
qual e il rifugio di un ere
mita. sia al contrario nelle' ope-
re liriche il miglior posto per 
convocazioni generali. Qui ar-
riva anche il Conte di Tolosa, 
riacciuffa Gastone e pubblica-
mente : lo priva delle insegne 
militari. I saraceni, impassibili. 
stanno a guardare. Fin qui la 
Crociata si svolge come un fat-
to privato. che li incuriosisce 
ma non Ii riguarda. Gastone, 
umiliato. sparisce dalla circola-
zione. ma ritorna con i *no-
stri - alia fine, e cioe con i cri-
5'iani. alia cui testa e riuscito 
per primo a penetrare in Ge
rusalemme. II - finale si mette 
bene, grazie anche al penti-
mento di Ruggero che confess3 
le sue colpe, morendo. Gasto
ne ed Elena potranno cosi co-
ronare U sogno d'amore. 

Per quanto riguarda la mu-
s:ca. sentiremo domani sera. 
II maestro Gianandrea Gavaz
zeni si e gettato a copofitto nel
la partitura riesumata dal mae
stro Sicilian!, con l'ardore pro : 

prio d'un crociato. di quei cro-
ciati verdiani i quali, per quan
to sospinti da nobilissimi idea-
li. non dimentieanc mai la lo-
ro terrestre natura. Fatto sta 
che Gavazzeni non ha perdo-
nato al cantante Ganzarolli la 
defezione da Gerusalemme, e 
piu incita orchestra e cantanti. 
piu rinnova il suo proposito di 
vendetta. Dice (o ha detto) che 
dovunque vada, questo Ganza
rolli sara sempre flschiato da 
suoi appositi - s i c a r i - . II gran-
de attore e regista francese, 
Jean Vilar, che con Gerusa-
lemmc debutta nel teatro liri-
co e pieno di apprensioni. S; 
e proposto soprattutto di smen-
tire un ofTensivo motto france
se: - Stupido come un tenore », 
•< ttupido come un baxitono >. 

Cioe vuol fare dei cantanti dei 
personaggi vivi. E' per6 molto 
preoccupato del pubblico ita
liano che, secondo lui. e assai 
tirchio negli applausi. 

Abbiamo sentito anche il so-
vrintendente del Teatro La Fe-
nice, Floris Luigi Ammannati. 
Si augura che. dallo shock de-
rivante dalle vicende perugine, 
la Sagra umbra e gli organismi 
che dovrebbero esservi • piu 
strettamente legati trovino la 
volonta e la forza di rinnova-
mento. Abbiamo anche saputo. 
intanto. che le manifestazioni 
perugine. soppresse per diffi-
colta economiche. avranno luo
go, in seguito. qui a Venezia. 
Non e la stessa cosa, ma conta 
moltissimo ai fini generali del
la cultura. Non faremo, pertan-
to, come i crociati che si por-
tano appresso, fino in Terra 
Santa, i loro sentimenti e ri-
sentimenti, le loro passioni, i 
loro puntigli. Dunque, viva Ve
nezia e viva Perugia: la musi-
ca — Verdi insegna — pud an-
cora svolgere una sua alta fun-
zione uniflcatrice sul piano or-
ganizzativo e su quello cultu
ral e. Sarebbe altrimenti una 
svuotata vicenda melodramma-
tica. • 

Erasmo Valente 

Mezzo secolo 

di spettacoli nel 

teatro siracusano 
•••• .- • SIRACUSA. 23. 

Ricorre nella primavera del 
1964 il cinquantenario degli 
spettacoli classici siracusani, 
promossi dallllstituto. nazionale 
del dramma antico. Sulla scena 
del vetusto monumento • greco 
sarannd di scena per 1'occasio-
ne due tragedie. di Euripide, 
Ercole e Andromaca, mai rap-
presentatevi prima d'ora. E \ 
quello che si prepara. il XVIII 
ciclo di spettacoli classici. La 
traduzione italiana dell'ErcoIe 
verra curata dal poeta Salva-
tore ' Quasimodo, quella della 
Andromaca dal prof. Raffaele 
Cantarella. ..;• r ,, : - . 

L'Istituto del dramma antico 
ha in programma la pubblica-
zione di un volume che docu-
menti l'attivita da esso svolta 
in mezzo secolo di vita, sia nel 
teatro greco di Siracusa sia ne
gli altri teatri della penisola. 

CITTA* D E L MESSICO. 23. 
El isabeth Taylor e R i 

chard Burton sono arri-
vat i ieri a Citta del M e s -
s ico , d o v e si trattcrranno 
per un periodo di tre m e -
si , d o v e n d o Burton girare 
n e l Mess ico il film « L a 
not te de l l ' i guana» , tratto 
da l l 'omonimo lavoro t e a -
trale di T e n n e s s e e Wi l 
l iams . 

Liz non e impegnata nel 
film ( n e l quale rec i teran-
n o i n v e c e con Burton A v a 
Gardner, Deborah Kerr e 
S u e L y o n ) ma h a d i ch ia -
rato c h e terra compagnia 
a Bur ton per tut ta la d u -
rata de l l e riprese. 

La not iz ia ha scatenato 
s u l l e tracce dei due attori 
cent ina ia di giornalist i . E' 
s tato chiesto ai due se il 
v iagg io nel Mess ico a n d a -
v a m e s s o in re laz ione ai 
procediment i di d ivorz io 
c h e Liz • e Burton hanno 
in atto con i r i spett iv i c o -
niugi . Gl i interessat i si s o 
n o rifiutati di fare d i c h i a -
razioni su i loro p iani per 
il futuro . Un g iornale di 
Toronto h a pubbl i ca to ieri 
la not iz ia che i due attori 
avrebbero in tenz ione di 
sposarsi a l p iu presto , n o n 
appena s a r a n n o . e l iminat i 
gl i « os tacol i l e g a l i » , t o r 
s e entro tre mes i . « N o n 
h o mai fatto • una s i m i l e 
d ichiarazione » — h a detto 
B u r t o n a Citta d e l ' M e s 
s i co . - ' • • • • - . - - - , 

La coppia e poi s f u g g i -
ta ; a l l 'assedio dei g iorna-

: l ist i r i fugiandosi ne l la sa la 
vacc inaz ioni de l l 'aeropor-
to. S u c c e s s i v a m e n t e , Liz e 
B u r t o n s i sono a l lontanat i 
i n m a c c h i n a , ' scortat i - da 
una dec ina di agent i . Liz, 
c h e e accompagnata dal la 
figlia Lisa Todd, ha v i a g -
g ia to so t to II n o m e di « s i -
gnora H a y m a n ». 

Ne l la te lefoto: materna , 
Liz asc iuga il - sudore a 
Burton dopo la fuga dai 
g iornal is t i nel l ' aeroporto 
mess i cano . 
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E' Zaharira Harifai - Ma nel complesso 
una edizione di scarso livedo 

Dal nostro inviato 
. VENEKIA,'23 : 

Se non ne avrii ultri motivi 
(ma crediamo che tutto som-
mato non yli mancheranno), 
questo XXII Festival interna-
zionale del teatro sara degno 
di ricordo per avercl rivelato 
una attrice di grande rilievo, 
un'eccezionale interprete epf-
ca, Zaharira Harifai, che ab
biamo visto domenica sera al
ia Fenice nella parte di Gru-
scia, nel dramma di Brecht 
E. cerchio di gesso del Cau-
caso. E* questa di Gruscia una 
delle piu belle «parti* della 
drammaturgia contemporahea, 
c certamente uno dei perso
naggi brcchtioni -di pin alta 
poesia e di piu forte signifi-
cazione epica: scritto proprio 
per una intcrpretazione da ca-
jibfare con estremo spirito ana-
litico e da far fermentare den-
tro onde raggiungere . una lu-
mlnosa sintesi ideologica ed 
estetica: per • una interpreta-
zione, diremo con- Brecht, as-
solutamente oggettivata in un 
ritmo gestuale che proponga 
alio spettatore idee c senti
menti. emozioni. perche no. sul 
filo di una totale ruzionalita. 
Ebbene, Zaharira Harifai t sta. 
ta una Gruscia cosi: non capi-
vamo una sola parola del suo 
dire ebratco (era di scena, in
fatti, la Compagnia del Teatro 
comunale di Haifa, diretta da 
Joseph Millo), ma afferrava-
mo tutta la sua storia, dalla 
serena e distesa sua recitazio-
ne compiutamente felice nella 
sua espressivita totale. I suoi 
gesti erano il deitato di una 
coscienza precisa del fcfto e 
del personaggio, che ella rac-
contava con un rigore c una 
sobrieta senza mai smagliatu-
re. E, dalla attenzione del pub
blico, abbiamo ragione di ri-
tenere che neUa stessa condi-
zione nostra fosse tiitta la pla-
tea della Fenice, alia quale, un 
po' alia brava, un sommario 
programma daua il nassunto 
dell'opera brechtiana; non cer-
to sufficiente a mante.nere wiuu 
la • presenza degli • spettatori, 
per i - quali, come per noi, 
mancando • la cognizione delle 
parole, era appunio il gesto a 
campeggiare nel quadro scenico. 
" Ci sono stati alcuni momen-
ti dello spettacolo che hanno, 
crediamo, * catturato » alia re-
citazione epica molta gente, fi
no ad ora ad essa sorda. Dei 
tanti. • ne ricordidmo' in parti-
colare due: qudhdo. dopo la ri-
voita di palazzo che spodesta 
U governatore, • e dopo che 
Gruscia si e vista capitare tra 
le braccia il neonato della mo
glie del governatore, fuggita 
con i bauli di ricche vcsti ma 
senza il piccolo, dimenticato 
nel cortile della reggta da una 
serva, c'e • la • scena dell'addio 
tra lei e il fidanzato, il - sol
dato Simon Shashava. Questi, 
lasciando la donna, le regala 
la propria colland; e la ragazza 
gli porge il capo perche ve la 
infili. 

- Un momento che ci ha pro-
fondamente presi dcntro. per 
Vasciuttezza e ilpudore di quel 
gesto d'amore; nessuna retori-

A Castrocaro ha vinto una ex voce bianca 

Dalla Cappella Sistina 
aimicrofoni diSanrema 

Bruno Filippini, romano, ha battuto la sedicenne Gigliola Cinquetti 

Dal nostro inviato 
CASTROCARO TERME.' 23 
Questa volta, va dato atto a 

Castrocaro di aver fatto quello 
che raramente fanno i Festival: 
premiare i migliori. Bruno Fi
lippini e - Gigliola - Cinquetti. 
primo e seconda classificati del 
VII Concorso «Voci nuove» . 
la cui finalissima si & svolta 
domenica sera, erano d a w e r o 
non solo i piu merltevoli di vin-
cere, ma senz'altro gli unici 
meritevoli. Semmai, l'ordinc 
della classifica e piu criticabile: 
avrebbe. a nostro avviso, dovu-
to essere inverso. Ma sono i 
fattt che contano. e alia resa 
dei conti essere primo o se
condo e esattamente la stessa 
cosa entrambi, Filippini e la 
Cinquetti. andranno di diritto a 
Sanremo. 

Con Gigliola Cinquetti. Ca
strocaro si e presa sicuramenta 
quest'anno la rivincita di tame 
lauree assegnate senza conse-
guenze. Volto d'angelo, questa 
minorcnne. non ancora 16 anni 
compiuti, possiede una voce a 
sua volta un po* angelica ma 
tiepida, diremmo da gattina. La 
Spaak e la Hardy (ieri presenti 
in sala assieme a Petula Clark) 
possono essere riferimenti ac-
cettabili, ma Gigliola sa anche 
cantare. cioe riesce a palleggia. 
re in gola questa sua voce di 
un'estrema morbidezza. e force 
anche gia un po' leziosa, come 
solo riesce a cantanti e profes-
sionisti dopo alcuni anni. -

Se. come noi avevamo gia 
avuto modo di annunciare la 
<;ettimana scorsa, la Cinquetti 
era la candidata piu favorita 
alia vittoria, il romano Bruno 
Filippini, cresciuto alia scuola 
della Cappella Sistina, e un ex 
voce bianca che, adesso, somi-

glia un po* a un contralto, ma 
sfrutta questa sua caratteristica 
da adolescente come una mac-
chietta. come un slmpatico e 
preparatissimo giullare dei n o . 
stri giorni. Se non tradira que
sto personaggio, potra fare stra. 
da. come e gia d'ora sicuro che 
Gigliola Cinquetti diventera la 
piu pericolosa rivale di Rita 
Pavone. . 

Per il resto, gli altri otto fi-
nalisti hanno dimostrato una 
buona preparazione tecnica — 
non e piu il tempo dei rozzl 
improwisatori. o almeno costo. 
ro debbono avere lasciato le 
penne fin dalle prime selezioni 
— ma puntavano tutti su mo-
delli come la Pavone : 

II vero punto debole. in que
sti debuttanti. era l'intelligen-
za interprPtativa. Colpa loro? 
O dobbiamo ripetere ancora 
una volta il discorso che. sen
za il pane, cioe canzoni espres. 
sive. non avremo mai i denti 
fort:, cioe cantanti che vadano 
oltre la bella voce o la voce 
iotata dalla natura. Esistono le 
<?ccezioni, quelli che. come un 
Celentano o la Pavone o m:i-
gari presto la Cinquetti, diven. 
tano speechi di un costume. Ma 
temperament! di questo tipo 
«ono rarL 
: Quanto alio spettacolo in se 
stesso. esso si e mantenuto sul 
solito binario vieto e vacuo dei 
festival • canori. con una serie 
di divi gia affermati venuti so
lo per farsi - riprendere - dalle 
telecamere. ma che non sanno 
dire altro che - come sta? •» al 
presentatore o - s tud io il viol!. 
no. al conservatorio. lo sanno 
tutti ormai... - (citiamo Pino 
Donacgio: e noi che ce n'erava-
mo dimenticati!). 

Daniele lonio 

Una scena del film di John Huston - FREUD - Passioni 
segrete>, interpretnto da MONTGOMERY CLIFT, SUSAN-

. . . NAH YORK e SUSAN KOHNER 

ca, nessun patetismo, soltanto 
una straordinarla tenerezza 
oggettivata come segno di un 
rapporto semplice, nitido, puli-
to, a confronto con quello che 
lega, nel dramma brechtiano, e 
spesso nella " uita, la gente df 
alto' ligndggior- a confronto di 
quello stereotipato nelle frasl 
fatte di sentimenti superflclali. 
Ma il vertice della sua forza 
epica, Zaharira Harifai lo rag-
giunge. alia fine del primo at
to. quando marcia, con il suo 
fardello sulle spalle (le sue 
poche cose miserabili, e il bim
bo in fasce) verso le montagne 
del Caucaso, verso la salvezza. 
Fugge dalla citta in rivolta, t 
sa di essere in pericolo, per
che i vincitori vogliono ucci
dere Verede del governatore. 
Ma per lei e solo una piccolo 
cosa umana, da far vivere. E 
la sua camminata, nella tern-
pesta di neve che si abbatte 
sulla sua strada (che ci ricor-
da quell'altra celebre * cam
minata" brechtiana, quella di 
Schweyk nella steppa russat 
' oggettiva » nella sua solenne 
compostezza, nel suo vigore, 
quasi virile, nel .suo slancio 
quasi ' appassionato, nella sua 
decisione quasi cocciuta (ma 
la salvezza e al di Id delle 
montagne!) la forza popolare 
della sopravvivenza, la . capn-
cita di durare e resistere, lo 
attaccamento ~ materho senza 
smancerie e pietismi, ma di
ritto, severo. perche rotto a 
tutte le sofferenze; diventa 
persino, quella camminata, una 
specie di marcia - prolctarla. 
perche appunto sintetizza in se 
tutto quanto di emoito di vita 
di ricchezza intsriore di vo
lonta. di salvezza v'e nella 
classe a cui Gruscia appar-
tiene. ••••• '••-

1 Certo, se dovessinmo sottoil-
neare tutti i momenti della 
straordinaria recitazione di 
Zaharira Harifai, dovremmo 
occupare tutto lo spazio con-
cessoci per questa recensione 
dello spettacolo del teatro co
munale di Haifa. Ma, di esso, 
la partee'vpazione di questa at
trice e la cosa che abbiamo 
apprezzato di piu, in senso as-
soluto. Diamone merito, oltre 
che a let, alia regia di Joseph 
Millo, che certamente • ha cu-
rato in modo particotare que
sta * parte •». Quanto alio spet
tacolo, • esso rivela, a nostro 
parere, notevoli scompensi. Da 
un lato c'e questa alta scuola 
di recitazione epica; ma dal-
I'altro, specie nel secondo e 
nel terzo atto, il tradizionale 
naturalismo, che ancora'domi-
na sulle scene europee, dUaga 
senza argini. Tutto 'il secondo 
atto (con la scena del matri~ 
monlo di Gruscia con un con-
tadino — che la ragazza e co-
stretta a sposare per *salvare 
la faccia* davanti al vicinato. 
visto che ha un bambino: • la 
scena del bagno dello sposo 
zotico e gretto, ecc.) fa diven-
tare, nella regia di Millo. la 
storia brechtiana una specie di 
dramma contadino, •• con tipi 
' vecchi ebrei - un po' grotle-
schi. II terzo atto e quello do-
minato dal celebre personaggio 
del giudice Azdak, Vubriacone 
gozzovigliatore incallito che di
venta, per volere dei soldati 
ribelli, quasi per burla, U di-
spensatore della giustizia. h'at-
tore che lo interpreia. Chaim 
Topol, e indubbiamente di ot-
timo livello; ma di gran lun-
ga' impari (e forse e questo 
un difetto della regia) aUa di-
chiarata epicita di Azdak. Co-
munque, e lui che domina il 
gran finale, con il famoso giu-
dizio: a chi tocchera il bhnbo 
della governatoressa, - salvato 
da Gruscia, ma che ora la vera 
madre vuole? (E lo vuole per
che a lui spetta Veredita del 
marito!). Si fa la pro pa del 
cerchio di gesso: delle due don-
ne chi.tirera piu forte a sk il 
bambino, messo al centro del 
cerchio, rivelera di essere la 
vera madre. Cosi nella morale 
mHlenaria, che parte da Salo-
mone e arriva ai nostri giorni. 
E cosi • Azdak, quando vede 
che mentre la governatoressa 
non esita nemmeno a far mai* 
al bimbo pur di prenderlo, 
Gruscia se ne ritrae timoroea, 
p a lei che dichiara d'appar-
tenere il fanciullo. 
• Nel testo brechtiano U rac-

conto del cerchio di gesso k 
narrato da un cantastorie da
vanti ai membri di due coicos 
della Georgia. Tra loro v'e una 
divergenza circa U possesso di 
certe terre; e Brecht vuol con-
cludere che • la terra appar-
tiene non a chi ne ha il di
ritto di proprieta, ma a chi 
sa farla fruttare. Cosi come de-
ce essere per tutte le cose, an
che per le creature umane. Que
sto e detto nel prologo del 
Cerchio di gesso, che nella sua 
edizione U regista ' Millo ha 
soppresso. Ci pare un errore, a 
meno che non si vogiia sna-
turare U senso deWopera. Quel 
prologo non e affatto un espe-
diente per narrare la storia del 
cerchio, ma ha una sua precisa 
funzione ideologica (H mondo 
nuovo dei contadini al potere 
nei coicos. davanti alia mo
rale vecchia e alia ricerca di 
una morale nuova), che non e 
giusto voler sottacere. 

Un succcsso calorosisshno ha 
premiato U generate buon li
vello del complesso. E soprai-
tutto la bravura di Zaharira 
Harifai. Uno spettacolo, tutto 
sommato, hen degno di entrare 
nella »teatroiogia » brechtiana, 
che annovera ai primo posto, 
nelle cdlzionl del Cerchio quel
le datane ai Berliner Ensem
ble, con la regia di Brecht, 
protagonista Angelika Hurwicz, 
Hdene Weigel, nella parte del
la governatoressa. ed Ernst 
Busch in quella del giudice 
Azdak (1954). 

Arturo Uzxari 
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Interessante, assai interessante, per la scelta 
dei temi, il TV 7 andato in onda ieri sera. Delu-
dente, almeno in parte, per il modo in cui i temi 
sono stati trattati. 

II servizio sul Vietnam del Sud, che incorpo-
rava Vintervistd. di madame Nhu, e stato un esem-
pio di come sia possibile far parlare cose, volti e 
personaggi servendosi della macchina da presa. 
La piccola e sddica « Lucrezid Borgia del Vietnam >". 
ha tfneciato un efficace autoritrdtto limitandosi a 
rispondere alle semplici e dirette domande dello 
intervistatore: comprendiamo perche, al termine 
dell'intervlsta, quel giornalista francese abbia di-
chiafato di aver avuto vogiia, durante \utto il tem
po, di schiaffeggiare, soltanto - di: schiaffeggiare la 
signora. Efflcaci anche il commchto e le immagini ' 
della manifestazione organizzata da Diem e dai 
suoi uomini in favore del regime a Saigon: dai 
volti amari, dalle transenne di filo spinato, dalle 
truci facce dei soldati emergeva netto il rapporto 
che esiste tra il popolo e la cricca che lo opprime 
con Vappoggio del civile Occidente. Che TV 7 ab
bia mandato in onda questo « pezzo » .proprio in 
questi giorni in cui madame A'/iw e a'Roma e si 
reca compuntamente a pregare nelle basiliche (do
po aver concesso significative dichiarazioni al Se 
colo^ e un atto di onestd politica non consueto ne
gli ambienti della RAI. 

Correttamente informativo e girato con gusto 
il servizio sui cavalli da corsa: senza la facile reto-
ricu d'occasione di cui purtroppo i servizi sportivi 
non sempre ci fanno grazia, TV 7 e riuscito a darci 
uno scorcio inedito del mondo che sta dietro agli 
ippodromi e anche certe notazioni non volgari sui 
rapporti tra uomo e animale. Dal servizio sulle 
< ragazzc alia pari » in Inghilterra abbiamo appre-
so notizie che non era difficile immaginare. -

Come d'abitudine, Zatterin non s'e acconten-
tato delle risposte facili e gencriche delle ragazze 
italiane e ha anche cercato di montare le inter-
viste in modo che ne scaturisse un certo dibattito. 
Proprio a questo fine, tuttavia, avremmo prefe-
rito che le interviste fossero magari meno nume-
rose ma meglio « sfr'uttate >; Voccasione era buona 
per approfondire il rovescio di certi usi e di certa 
mentalita italiana messi alia prova in un paese 
straniero. Non vogliamo essere maligni: ma ci sa
rebbe piaciuto sapere quante di quelle ragazze che 
si lamentavano, e giustamente, d'esser trattate 
* come domestiche » dagli inglest , usavano tenere 
a distanza le domestiche nella loro famiglia d'ori-
gine. Una semplice curiosita. La corrispondenza di 
Branzi dall'URSS, infine, ci e sembrata franca-
menteirritante.' •' , - • > • • - •-

Un tema come quello delle vacanze dei sovietici e 
vasto e richiede innanzitutto un'opera di informa-
zione: ci e sembrato, invece, che Branzi volesse, a 
priori, smentire il mito delle * vacanze gratuite *. 
Di qui, battute discutibili come quella sui colco-
siani che non godrebbero di vacanze « perche stdn- ,' 
no tutto Vanno all'aria aperta* 

g. e. 

vedremo 
« Le tre arti » 

« L e tre arti'» di stasera 
(ore 19.05, primo catialc) st 
apre con un servizio sulla 
Mostra Mercato • dell'Anti-
quariato che si tiene in Fi-
renze a - Palazzo Strozzi. 
Quindi, Emilio Garronl pre-
sentera. attraverso un ser
vizio nlmato, ' la • mostra 
»Aspelti dell'drte contem-
poranea", aperta da,tempo 
a L'Aquila. • v ' -

In occasione del centena-
rio della nascita del pittore 
Eduard Munch, di cui si e 
aperta ad Oslo una mostra 
nionograflca, Marco Valsec-
chi ricordera il grande 

i espressionista tedesco. 
Un'intervista di Gabriele 

. Fantuzzi all'archeologo pro
fessor Frova e il consueto 
Notiziario concluderanno ia 

. trasmissione. 
.."• Preeenta Maria Paola Mai-

no. Regia di Emilio Ga-
slini. 

Ritorno 
di « Marty » 

Torna dinanzi aglt spet
tatori, che festosamente lo 
accolsero quando apparve, 
nelle sale cinematografiche 
otto anni or sono, il 11m di 
Delbert Mann « Marty >*. De-
sunto da un dramma televi-
sivo di Paddy Chayefsky, 
« Marty » narrava la - sem
plice. schietta storia d'amo-

" re di due timidi, suilo sfon-
do d'una America non con-
venzionale, rappresentata 
nella sua piccola verita quo-
tidiana. Anche se gli entu-

: siasmi suscitati allora pres-
so una parte della critica 
vanno forse ridotri, oggi. a 
una piu modesta misura, 

. « Marty » - continua a far-
si apprezzare positivamente 
per la delicatezza dell'ana-
lisi psicologica. per il sa-
pore d'un linguaggio mime-

, ticamente ' ricreato sui di-
scorsi di tutti i giorni. per 
l'eccellenza dell'interpreta-
zione. 11 film, tra gli altri 
meriti, ebbe infatti quello 

'. di rivelare un solido e one-
sto attore. Ernest Borgnine, 
ma soprattutto un'attrrce di 
gran classe. Betsy Blair. 

RaiW 
programmi 

• • • • • • < • • • • • 

radio 
NAZIONALE 

Giornale ~ radio: 7, 8. 13, 
15. 17, 20, 23; 6,35: Corso di 
lingua portoghese; 8.20: II 

: nostro buongiorno; 10.30: La 
realta della fantasia; 11: 
Passeggiate nel tempo; 11.15: 
Due temi per canzoni; 11,30: 
II concerto; 12.15: Arleccbi-
no: 12.55: Chi vuol esser 
lieto...; 13,15: Zig-Zag; 13,25-
14: Coriandoli; 14-14.55: 
Trasmiseioni regional!; 15,15: 
La ronda delle arti; 15.30: 
Un quarto d'ora di novita; 
15.45: Aria di casa nostra; 
16: Programma per i ragaz-

• zi; 16.30: Corriere del disco: 
musica da camera; 17.25: 
Concerto sinfonico diretto 
da Jose Rodriguez Faun*; 
18.50: Voci e strumenti; 
19.10: La voce dei tavorato* 
ri; 19,30: Motivi in giostra: 
19,53: Una canzone al gior-
no: 20,20: Applausi a...; 20.25: 
Musica per archl; 21: - J e 
rusalem - di Giuseppe Verdi. 

^SECONDO 
Giornale' radio 8.30, 9,30, 

10.30. 11,30, 13.30, 1430. 15.30. 
1630. 17.30, 1830, 1930. 2030. 
2130. 2230; 735: Vacanze in 
Italia; 8: Musicfae del matti-
no; 835: Casta Fred Bon-
gusto; 830: Uno strumento 
al giorno; 9: Pentagramma 
italiano: 9,15: Ritmo-fantasia; 
935: Passerella tra due se -
coli; 1035: Le nuove can
zoni italiane; 11: Buomnno-
re lo musica: 1135: Chi fa 
da se_.;' 11.40: H portacan-
zonU 12-1Z20: Oggi in musi
ca; 12JHM3: Trasmissioni re
gional!; 13: H Signore del le 
13 presenta; 14: Voci aUa ri-
balta; 14,45: Discorama; 15: 
Album di canzoni deH'anno; 
15.35: Concerto in miniatu-
ra: 16: Rapsodia; 1635: Pa
norama di canzoni: 1630: 
Fonte viva; 17: Schermo pa-
ooramico: 1735: Napoli: IV 
Giochi del Mediterraneo: 
1835:1 vostri preferiti: 1930: 
Musica ritmo • sinfonica; 
2035: H baraccone: 21^0: 
Cantano 1 Pennsylvanians; 
2130: Uno, nessuno. oento-
oula: 21,45: Muaica neUa s e 
ra: 22,10: BaHiamo con Sam 
Butera e Roberto S e t a 

TERZO 
* Ore 1830: ' L'iodicatore 
economico; 18.40: Panorama 
delle idee; 19: Heltor Villa 
Lobos. Carlos Chavez; 19.15: 
La Rassegna: Cultura norda-
mericana: 1930: Concerto dl 
ogni sera: Wolfgang Ama-
deus Mozart. Claude Debus
sy. Bela Bart&k: 2030: Ri-
vista delle riviste; 20,40: 
Johann Sebastian Bach: 
Concerto per due violint e 
orchestra; 21: D Giornale 
del Terzo: 21,20: Ritratto di 
Henri Dutilleux; 22,05: Lu-
pa in gabbia Racconto di 
Hortense Calisher. 22.45: La 
musica, oggi: Kazuo Fuku-
shima. Franco Donatonl. Do-
menico Guaccero, Luigi 
Nono. 

primo canale 
10.30 Film per la sola zona di Bar! 

e Torino , 

16,00 Napoli In Eurovlslone: Giochi 
del Mediterraneo 

16,55 La TV dei ragazzi a) Glramondo: b) I ro-
manzi delta sdenza 

17,55 XVII Conferenza intemazionale Bulla tu-
bercolosi 

19,00 Telegiornale della sera (1» -dlzlone; 

19,15 Le tre arti Rassegna di pitrura. scul-
tura e architettura 

19.50 Balzac A cura dl Jean Vldal 

20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edizione) 

21,05 Marty 
per la serie «1 ffrandl 
Oscar* con Ernest Bor
gnine. Betsy Blair. Regia 
dl Delbert Mann 

22,40 Napoli In Eurovlslone: IV Gio
chi del Medlterreaneo 

23,15 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Nuovi inconfri Un'ora con Herbert Oii-
vecrona 

22,20 Record Prtmatl, camplonl • 
mini dello sport 

23.10 Notte sport 
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Ernest Borgnine, protagonista del f i lm 
« Marty » in onda stasera sul primo ca
nale alle 21,05 
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