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Scandalo al Teatro dell'Opera 

«Boheme » 
V 

rinviata 
a Vienna 

I I braccio di ferro tra Karajan e il per
sonate e sfociato nel rinvio - Un sugge-
ritore italiano al centro della polemica 

II maestro von Kara
jan in una recente 
foto 
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Nostro servizio 
VIENNA. 4. 

Niente Boheme per i vien-
nesi: a causa di un suggeritore 
italiano. il melodramma di Puc
cini non e stato rappresentato 
al Teatro dell'Opera di Stato. 
II pubblieo aveva gia preso po-
sto in teatro e mancavano cin
que minuti all'inizio. quando la 
direzione ha cotnunicato che la 
rappresentazione era sospesa 
-< lino scandalo senza prece
dent! >-. commentavano stama-
ne i giornali austriaci 

Lo scandalo. come si e detto. 
e stato indirettamente provoca-
to da un suggeritore italiano. il 
maestro Armando Romano del-
la Scala, che Herbert von Ka-

> rajan — direttore di questa edi
zione della Bohtme, oltre che 
dell'Opera di Stato — aveva 
assunto per venire incontro ai 
protagonisti italiani della 
Bohemc, Gianni Raimondi (Ro-
dolfo) e Mirella Frem (Miml). 
II sindacato 'dei dipendenti del 
Teatro non ha approvato que
sta scelta. chiedendo I'assunzio-
ne di un suggeritore austriaco. 

-II rifiuto di Karajan ha deter
minate lo sciopero e il conse-
guente rinvio deH'opera pucci-
niana. ' • • 

La sua messa in scena era ai-
tesa da alcune settimane come 
uno dei maggiori avvenimentl 
della stagione musicale Vienne
se. Le premesse erano tra le 
piu promettenti: interpret! ita
liani, la bacchetta di Karajan. 
la regia di Franco Zefflrelli, la 
ribalta di una tra le piu vec-
chie e gloriose istituzioni euro-
pee. II Teatro dell'Opera era 
gremito di bella gente. ingioiel-
lata e impellicciata: all'annun-
cio dell'improvvisa sospensione. 
il pubblieo ha messo da parte. 
ocni convenienza ed ha comin-
ciato a intonare in coro uno 
- pfui-pfui-, che equivale ai fi-
sen- italiani e ai - buu-buu » 
americani. 

L'assunzionc del suggeritore 
italiano aveva gia provocato 
ferme prese di posizione da par
te del sindacato. j cui dirigenti 
ne riassumevano il senso con 
queste parole: «Non VJ e nes-
sun bisogno. a Vienna, di un 
suggeritore italiano. Qui ne ab
biamo di ottimi Fra I'altro. ne 
abbiamo uno che conosce per-
fettamente la lingua italiana e 
svolge la sua att-.vita da oltre 
23 anni. Le richieste degli arti
st! italiani sono soltanto dei ca-
pricci TJi questo passo. gli ita
liani vorranno anche i parruc-
chierj e le guardarobiere ita
liano ». Karajan. dal canto suo. 
aveva cercato di spiegare che 
Romano non era soltanto « un 
italiano ~ ma un - maestro sug
geritore ». 

II pubblieo. venuto a conu-
scenza dei termini della verten-
7a. ha cominciato a rumorcggia-
re. ha gridato che la Bohkme si 
doveva fare con o senza sugge
ritore Poi si sono levate alcune 
grida: - Rimandatelo a Mila-
no! -. direite evidentemente a! 
suggeritore della Scala Ma Ka
rajan non si e lasctato intimo-
rire ed ha deposto la bacchetta 

Questa mattina. nel corso di 
una conferenza stampa. il mae
stro ha dichiarato: - Se. nono-
stantc la pirna tutcla della si-
curcz7a socnle del personale. 11 
rispetto dclle leggl e Tosservan-
za dei llmiti del bilancio flr.an-
zlarle, non abbiamo neppure la 

possibility di prendore nol stcs-
sj decisiom di cirattere artisti-
co. la mia attivita al Teatro del
l'Opera 6 terminata •> Poi il 
direttore del teatro. Hilbert, ha 
riassunto la vicenda. aggiungen-
do che la direzione e stata mes
sa al corrente dello sciopero 
soltanto due minuti dopo l'ora 
flssata per 1'inizio dello spetta-
colo Impossibile. quindi. avver-
tire prima il pubblieo A chi 
chiedeva se Karajan si sarebbe 
dimesso (come gia aveva, fatto 
nel febbraio dello scorso anno). 
e stato risposto che il ministro 
dell'Istruzione. Drimmel. ha ap
provato l'atteggiamento del mu-

Jsicista e lo ha pregato di resta-
re al suo posto. L'attivita della 
Opera di Stato dovrebbe quindi 
riprendere. Ma ancora non si 
conoscono le reazioni dei sin-
dacati. 

k. e. 

Polemica filologica 
per il giovane Brecht 

Una lettera 

di Enriquez 

in risposta a 

Paolo Chiarini 
II regista Franco Enrique:: 

ci ha inviato una lettera. che 
qui di seguito pubblichiamo. in 
risposta a quella del prof. Pao
lo Chiarini. apparsa nell'Unitd 
del 29 ottobre. 

Caro direttore, 
tper mia fortuna, pochi giomi 
prima che Paolo Chiarini in-
viasse la sua lettera concernen-
te la mia versione dell'opera 
di Bertolt Brecht Vita di Edoar-
do II d'lnghilterra. ho ricevu-
to da Frankfurt am Main una 
lettera in data 15 ottobre. flr-
mata' da He'.ene Ritzerfeld, del
la Suhrkamp Veriag. che tutela 
i dintti di rappresentazione di 
Brecht in tutto il mondo: 

La lettera. tradotta in italia
no, dice: -Caro sisnor Enriquez. 
abbiamo esammato la vostra 
traduzione della Vita di Edoar-
do II d'lnghilterra, e la rite-
niamo molto ben fatta. Abbia
mo parlato con persone della 
casa Einaudi, suggerendo loro 
di pubblicare la vostra tradu
zione. Nel vostro primo tele-
gramma ci parlaste dell'inten-
zione di usare la traduzione di 
Paolo Chiarini. ma avete fatto 
bene a cambiare idea. Saluti. 
ecc.». 

Non ho mai avuto l'intenzio-
ne di mettere in dubbio il ta-
lento filologico di Paolo Chiari
ni, ma sono felice che dalla 
Suhrkamp mi abbiano mandato 
questo attestato di stima, che 
la prego di voler cortesemente 
pubblicare, * suo - •' * 

FRANCO ENRIQUEZ " 
P.S. — Delia lettera r.cevuta 

sono in attesa di una fotocop.a, 
che invierd a Paolo Chiarini. 

' ' . ' ' . 

di Antonioni 
Un mondo in violenta e disorganica trasformazione e I 'am-
biente della vicenda - «Non una commedia, ma un dramma» 

Tre i personaggi principal!, «pero non si tratta del solito 
friangolo » - A colloquio con Monica Vi t t i 

Dal nostro inviato 
RAVENNA. \ 

' Naturalmente, non le dird 
niente della trama del mio film, 
sc e questo che stavn per chic-
dcrmi Al piu, le pojso precisu-
re che. contruriamente a cid 
che ccrtuiu hunno .scritto. De-
seito roijoo ((ineslo tl titolo at-
tnalc^ nbv t una commedia. ma 
un dramma ~, escluma risoluto 
Mlchelmnielo Antonioni prijnu 
ancora che ci .SKI data la possi
bility di formularc una sola do-
;jia.rida. Dobbiumo ammettere 
che ha indoyjnuto pcr/ettanjpn-
te: quindi, con un'ariu mortift-
cutissima. da flagellatt. ccrchta. 
mo di auyiraTC Vostacolo. 

' D'accordo. ma quail sono 
stati — chiediamo di rimando 
— gli eiemcnti cui s'e ispirato 
per questa sua ultima opera? *. 

'Non e per pruderie — n-
prcude Antonioni continuando 
tranquillamrnte il dtscorso mi-
2iato poco prima — ma provo 
quasi un senso dl pudore a rac-
contare la vicenda del mio film. 
Non so adattarmi all'idea, doe, 
di parlare d'una cosa ancora in-
forme. non del tutto a fuoeo 
nemmeno entro me stesso. sep. 
pure continui a studiare e a 
riPlaborare la sceneggiatura. E' 
che. insomnia, la trama mi sen-
to di poferla raccontare e valu-
tare soltanto quando sara com. 
piuta e cioe, come un normale 
spettatore. allorche apparlra 
sullo schermo » 

-Le i mi chiede — n'prende, 
dopo una breve patisa. Antonio
ni — a che cosa mi sono ispi
rato: mah, agli stessi Tnotiui che 
mi hanno spinto a fare i miei 
precedenti film. Ognuno di noi. 
infatti, si porta dentro qualco-
sa di immutdbile. in altre pa
role qualcosa che lo fa sentire 
se stesso. Quel che cambia, e 
che deve necessariamente cam
biare, in sostanza. non sono tan-
to gli stimoli che ci inducono 
a fare questa o quesValtra cosa. 
quanto le nostre reazioni a de
terminate so'lecitazioni scaturi-
te dalla realta che ci circonda. 
Cioe, per fare un esempio, e 
vero che esiste nei miei film 
precedenti un 'ideale continuity 
di temi e di forme espressive: 
!• ancor vero, x>erb, che noi tutti. 
pur muovendo dalle stesse ma-
trici che costituiscono U fondo 
della nostra personalita, siamo 
spinfi. proprio per non rtnne-
parci. sempre piu avunti in un 
incetsante aggiornamento. in 
una puntuale presa di cosciema 
della realta che, sola, ci per-
mettc di esserne partecipi, di 
essere riui. insomma!». 

«Perche — riprendiamo noi 
— questa sua nuova opera ha 
avuto una vita cosl travagliata 
sin dalla fase di abbo2io? Ci 
riferiamo. in particolare, ai mol-
teplici cambiamenti di titolo 
(Tecnicamente dolce. Celeste e 

verde. Verde e celeste e infine 
Deserto rosso) ed alia altale-
nante serie di notizie relaffue 
alle difficolta del finamiamen-
to, da parte di Tonino Cervl, 
del film (tanto che a un certo 
punto. sembrava non si doves-
se girare affatto)!~. 
' 'Certo — rispondc Anfonfoni 

_ questo e un tasto dolcntissl-
mo. No non per i titoli: i cam
biamenti U ho fatti di rolta in 
volta. durante le diverse n>-
faborarioni della scenepgiatn-
ra da stesura oripinarja e stata 
complctamente riscritta). per
che non mi sembravano ade-
guati o semvliccmcnte perche 
arerano I'aria di csicre troppo 
voluti. Quel che mi ha angu-

Conversazione a Monteverde 

Moisseiev parla 

del viaggio in Italia 
Conclusa - l'esperienza tepi-

ratrice - in Sardegna ed in Si-
cilia, Igor Moisseiev, e ritor-
nato a Roma ove rimarra al-
cuni giorni in attesa del ri-
torno in patria. Memore delle 
rappresentazioni del comples-
so. diretto "dal coreografo, che 
tanto interesse suscitarono fra 
il pubblieo romano. l'associa-
zione culturale - Monteverde -
ha invitato l'illustre ospite ad 
un incontro con i suoi soci. 
Incontro che 6i e fivolto in un 
caldo clima di cordialita. pre-
sente un foltissimo pubblieo 

Presentato dal prof. Ernesto 
De Martino. Moisseiev ha illu-
strato il suo viaggio e le sue 
impressions di artista, di coreo
grafo e di studioso dell'arte po-
polare e della cultura italiana. 
L'amore per l'ltalia per Je sue 
tradizioni. per i suoi inestima-
bilj - patrimoni artistici. per la 
sua tradiziono culturale ispira-
di ogni parse. Io indusse da 
di ogni paese. lo indussero da 
tempo alia scelta di questo 
viaggio. n«?l cqrso del quale egli 
ha cercato le auteutichc fonti 
della cultura popolarc. ricerca 
non facile ma che ha dato suoi 
frutti, riccrche che continuera, 
In tin futuro non lontano. Le 
severe, chiuse e ficre danze 

sarde. le dolci gioiose e dina-
miche forme coreiche siciliane 
(- che ti aprono il cuore - ) han
no suscitato in niodo appassio
nato 1'interesse del coreografo 

La raccolta di un prezioso 
matcriale era s»ata preceduta 
— ha affermato Mo'sseiev — 
da un particolare studio delle 
condizioni. delle tradizi.mi del
la storia delle citta. dei centri 
e dei villaggi visitati. cono-
scenza indispensabile per co-
gliere nel suo autentico vr.lore 
ogni manifestazione di cultura 
popolare Le immngini colte in 
questa - appassionante - pere-
grinazione italiana *aranno mo-
tivi stimolanti. materia di :spi-
razione per danze che Mois
seiev si propone, a seguito di 
una ancor piu vasta esperien-
za. di far eseguire dal com-
plesso di danzatori dell'Istituto 
sovietico del Teatro popolare 
proprio in Italia 

Una relazione che ha viva-
mente interessato ' il pubblieo 
e che e stata integrata dai dot 
ti ed acuti commenti del De 
Martino. di Diego Carpitella. 
dello scrittore Giu^ppe Dessl 
e di Alberto Mario Cirenesi 
prcsenti all'lncontro. 

9-

stiato e stato proprio il tortuo-
;>o cummino Imcomprcnsibile 
a lei quanto a me) per la ri
cerca dei /inaticiamenti del film. 
Ricorderd soltanto I tmiuotiua-
to, iii^picuabfle rifiuto della 
Banca del Lavoro, che segnd, 
forse, il momento piu grave 
della fase produttira -. 

'Come ranno le nprcsc qui 
a Ravenna — chiediamo anco
ra — e perche" e uenuto pro
prio qui a oirare tl suo primo 
jilm a colori? », 

' II fatto e che la vicenau 
(no, non silluda. non ghela rac-
conto!) e ambientata in un mi
lieu tipico di alcune zone della 
provincia Italiana d'ouai, toccu-
te dal costddetto miracolo eco-
nomico: ptccoli borphesi alle 
prese con prob/eml d'ordine 
qtiotidiano, immersi in un cli
ma familiare, umano, sociale 
e persino urbanistico (nel Ka-
vennate le pincte uanno scont-
parendo e al loro posto nasco-
no gli "alberi di cemento") in 
violenta e disorganica trasfor
mazione: Ravenna e 1 suoi din-
torni mi sembra che carattenz-
zino bene questo fenomeno. Da 
altra parte il film, appunto per 
Vimportama dell'elemento pue-
sistico connesso ulla stena nar-
rata, a mio parere non potcva 
essere girato che a colori. Quan
to poi alia lavorazione. m corso 
gia da due settimane^, non man-
cano le difficolta, comunque li-
mitate nell'ordine del previsto *. 

* Ma come sono le fisionomie 
di questi personaggi, almcno di 
quelli principali? * — insistiamo. 

- Sono due uomini e una don
na (niente a che vedere. pero, 
col classico triangolo sentimen-
tale, anche se dei tre uno e it 
marito, Valtra la moglie e I'ul-
timo un amico), dj cut il film 
pone in evidema il rapporto 
umano con le altre persone del. 
la vicenda: persone, in effetti, 
che costituiscono per se stesse 
e nel loro insieme una mentali-
ta, una psicologia: In sintesi, la 
condizione umana attuale della 
provincia italiana, non piu iden-
tificabile ormai con qu.ella di 
alcunt anni /a soltanto*. 

' Senta, Antonioni, passando 
ad altro. come le e sembrata la 
interpretazione della Vitti nel-
Vepisodio di Blasetti La lepre 
e la tartaruga in.serito nei film 
Le quattro verita? ». 

'A mio parere. una prova 
molto positiva Monica ha gia 
dimostrato in altre occasioni 
(come in Drages au poivre c 
nellepisodio diretto da Salce in 
Alta infedelta) molto talento 
per i ruoli brillanti ». . 

' E dei risultati della recente 
Mostra veneziana. che ne 
pensa? ». 

' Non no vlsto ancora Le 
mani sulla citta. purtuttavia non 
dubito del valore del film di 
Rosi. Ho visto, invece, Fuoco 
fatuo di Malle e mi sembra sen-
z'altro un'opera d'plta classe. 
anche se non del tutto esente 
da errori » • • 

Antonioni mordicchia inquie-
to il mezzo t-oscano che sta fu-
mando senza eccessivo impegnu 
(lo attende. infatti. una impor-
tante riunione di lavoro con i 
suoi collaboratori), quando dal
la porta socchiusa fa capolino 
Monica Vitti, col suo viso dol
ce e luminoso nella cornice del 
biondo smorzato dei capelli e 
della blusa verde scuro: un'ap-
parizione. e il caso di dire, tec
nicamente dolce, che offre il 
modo al regista di dedicarsi al
le questioni (* e sono tante. mi 
credo!', ci ha detto) del suo 
film. - -

Naturalmente, non traiasctu-
mo I'occasione per fare alcune 
domande a Monica Vitti che 
ancora una volta. a fianco di 
Richard Harris (Vattore mgle-
se che si e imposto con una for
te interpretazione nell'opera di 
Lindsay Anderson This Sport
ing Life), sara la protagonista 
di un film di Antonioni. 

'Com'k — chiediamo — il 
suo personaggio nel Deserto 
roc«o?». * 

- Be*, direi che e molto. mol
to direrso da tutte le figure 
femminili da me interpretatc 
nei precedenti film di Antonio
ni (l/avventura. La notte. L*e-
clisoe): questa volta si tratta di 
un personaggio estremamente 
sempUce nella sua psicologia. 
per niente mtellettuale. ed alle 
prtie con problem! ben cdn-
crefi ' . 

* E del film in generate che 
cosa sa? ». 

' Non molto. francamente Da 
quel che ho potuto intuire. tut. 
tavia. ho ricarato Vimpressione 
che sara assolutamentc nuovo: 
affronterh molti probfemi deiln 
rita moderna. e credo, inoltre. 
che sara il piu bello tra tutti 
quelli fatti finora da Anto
nioni '. f 

'Ha .progetti in aria per il 
cinema, la DTOSO. ia TV? • 

' A parte il fatto che non vo-
glio in alcun modo ipotecare il 
mio futuro prossimo o remoto 
con'impepni di lavoro — ri-
iponde affabile Monica Vitti — 
ho arwto inferp.wanfi propose 
per i l ' cinema (forse un film 
con De Sica I'flnno centuro) e 
per la prosa (sto leggendo in 
questi giorni una commedia 
mandataml in vis)one c che an-
drA in scena a Roma nel pros
simo gennaio): per ora. comun
que. anche se aue%te occasioni 
mi allcttano prefcrisco lasciare 
tutto nel rnoo Importantc, per 
ade*ib, e il film che sto fa-
cendo -. 

Le tre donne del nuo
vo film di Antonioni: 
Monica Vitti, Xenia 

Sauro Borellil Valderi e Rita Renoir 

E'iniziato 

a Capri 

l'«anno zero» 
< • 

per il cinema 

scolastico? 
Dalla nostra redazione 

' V1- ' NAPOLI, 4.' 
L'anno zero del cinema didat-

tico italiano ha avuto < la sua 
riprova e conferma a Capri. 
nei quattro giorni della IV Ras-
segna nazionale Bobina d'oro, 
organizzata dal Centro naziona
le per i su&idl audiovisivi; una 
Rassegna che non si svolgeva 
piu da quattro anni e che, se 
ha messo in mostra — come di-
cono — qualche doeumentario 
pregevole. ha ribadito la con-
fusione domlnante ne\ delicato 
settore, rimprovvieazione e, nel 
confronto con gli stranieri, la 
nostra soetanzlale arretratezza. 

II fatto che il Centro nazio
nale per i sussidi audiovisivi ab-
bia decieo di rilanciare il mode-
stissimo concorso Bobina d'oro, 
rappresenta una novita da con-
siderarsi positiva, quasi una 
sorpresa che segna, non foss'al-
tro. la conclusione di un lungo 
periodo (oltre dieci anni) nel 
corso dei quali la cinematogra-
fia didattica e stata abbandona-
ta praticamente a se stessa ed 
il Centro. che avrebbe dovuto 
assumere la funzione di suo 
.sollecitatore soprattutto nei rap-
porti con la scuola. ha toccato 
il punto limite della sua ineffi-
cienza. I dieci anni di disastro-
sa gestione Branca ,i due di 
direzione commissariale, aveva-
no riportato la situazione del 
rapporto cinema-scuola ad un 
iivello probabilmente inferiore 
a quello raggiunto dall'Istituto 
Luce' quando getto le basi di 
quell'organizzazione di propa
ganda fascista nelle scuole che, 
dopo la guerra, doveva trasfor-
marsi, per Tappunto. nel Cen
tro nazionale per i eussidi au
diovisivi. Cosl in Italia il cine
ma didattico manca di un polo 
di direzione e di guida; e af-
fldato all'iniziativa di enti e 
istituzioni private, che agiscono 
secondo proprie Iimitate esigen-
ze e con grandissimi sacriflci: 
e cio mentre all'estero — dai 
paesi socialteti. all'Inghilterra. ai 
paesi scandinavi — istituzioni di 
stato efficienti e eolide incorag-
giano, flnanziano e producono 
direttamente film didattici e ne 
stampano congrui numeri di co-
pie, e ne curano la distribuzione 
nelle scuole o negli istituti supe-
riori di istruzione, badando alia 
formazione di ricche filmoteche, 
ormai .considerate essenziall in 
una moderna concezione didat
tica. 

Discorsi ormai ovvi, questi; 
lamentele. Uniche cose tuttavia 
che lo stesso direttore del Cen
tro, prof. Sala. e riuscito a dir
ei in margine alia manifesta
zione organizzata a Capri, quan
do gH abbiamo chiesto di illu-
strare i motivi di questa «ri-
presa >* del concorso Bobina 
d'oro e, soprattutto, gli scopi 
dei * Corso di cultura cinema-
tografica per presidi e professo-
ri di scuole medie», che si e 
svolto — in questi quattro gior
ni — di pari passo al concorso. 

Anno zero e belle eperanze 
dupque, mentre sullo schermo, 
allestito in un noto night capre-
se chiuoo al pubblieo per la 
bassa stagione, sfilavano i film 
didattici - piu - diversi, • la cui 
produzione porta le firme di In
dustrie'private; e, mentre, din-
nanzi ad un ristrettissimo audi-
torio di presidi e professori 
campani, si svolgevano lezioni 
di cinematografia che — 6e in 
questt anni si fosse fatto il mi-
nimo di qualcosa — potrebbero 
essere ovvie per un pubblieo 
di scolari. (Ci sono state le le
zioni di Cincotti su Nomencla-
tura e lessico cinematografico 
elementare: cos'e l'inquadratura 
la sequenza, il montaggio: « 
sui Protagonisti dell'opera filmi-
ca: cosa significa regista. attore, 
produttore, ecenografo; e con-
ferenze di Verdone, Calendoli, 
Gian Luigi Rondi. Roberto Pao-
lella sul 'cinema italiano del do-
poguerra. sul colore, la colon-
na sOnora e la critica cinema-
tograflca specializzata). 

Per confronto con questa esi-
bizione di impreparazione na
zionale. sono passati sullo scher
mo (ma fuori concorso) alcuni 
film didattici stranieri. con le 
firme di illustri ed anzianl cen
tri specializzati nazionali e di 
6tato: inglesi. jugoslavi. dane-
si, belgi. 

Non e possibile un giudizio 
sulle qualita delle diverse pro-
duzioni (la stampa e stata ac-
curatamente esclusa, non si sa 
bene perche, da questa manife
stazione ed ha saltuariamente 
vissuto soltanto di sintetici ed 
anodini comunicati ufficiali): ma 
e un fatto che dietro queete bre-
vi pelhcole gli invitati al con
corso hanno potuto saggiare il 
differente valore globale di pro-
duzioni che non siano affidate 
a - genialita - individual!, bensl 
a tecnici inseriti in un comples-
so produttivo programmato. 

-• Ricominciamo daccapo •>: 
questa Tunica giustificazione di 
una situazione che vede il ci
nema. sia come forma autonoma 
di spettacolo sia. piu semplice-
mente, come sussidio all'inse-
gnamento. molto lontano dalla 
scuola. Una giustificazione scon-
certante e deprimente, che e 
un'ulteriore condanna a venti 
anni (e centinaia di milioni) 
sprecati banalmente. Tuttavia. 
malgrado le eventual! buone vo_ 
lonta. non e con queste mani-
festazioni assai dispendiose e 
semiclandestine (non e un caso 
del resto, che il premio Bobina 
d'oro sia una creatura del prof. 
Remo Branca che lo lancio nel 
1959) che si pud imprimere una 
svolta decisa, recuperando ra-
pidamente 11 tempo - perduto. 
Mentre — tanto per citare Tul-

timo esempio di cronaca ripor
tato dal nostro giornale — alia 
Universita di Friburgo si orga-
nizza addirittura un corso spe-
ciflco sul neorealismo italiano. 
pochi presidi e professori cam
pani invitati a Capri per quat
tro giornate festive sembrano 
soltanto la manifestazione nega-
iiva di una volonta politica che 
vuole sostanzialmente lasciare 
— per quanti anni ancora? — 
le cose come stanno. £ speria-
mo di sbagliare. 

Dtrie NtfoVi 

TV 7 a: Iivello costante / 
'"Molti dcgli abltuali spettatorl di TV 7 avranno 

probabilmente prefcrito, ieri > sera, assistere sul 
secondo canale alia Traviata, nel la versione messa 
in scena da Luchino Visconti per il Festival dei 
Due Mondi. Una edizione splcndida, che il video 
ha rcstituito ai telespettatori secondo le sue P°s-, 
sibilitn, Iimitate purtroppo rispetto a quelle del,' 
teatro, specie per la resa delle scene c dei costumi. 

Il € numero * di TV 7 non contava servizi 
eccezionali, mu continuava,' nel complesso, 'la 
serie a buon Iivello cominciata alcune settimane 
fa. La scelta e stata ancora quella della cronaca. ' 
commentata > discrctamcntc da ' notaziont perl i-
nenti. Tra tutti gli altri si distingueva, a nostro 
parere, il « pczzo > sull'operazionc delle forze ur
inate americanc big lift, il trasferimento acreo 
di una inticra divisione dal Texas alia Germania 
occ'tdentale, In un certo senso, esso si collegava 
alia cronaca della visita a una portaerci atomica 
americana, trasmessa da TV 7 qualche tempo fa: . 
una corretta esposizione delle notizie, « montata > 
sul filo dell'ironia c commentata da una spiritosa t 
colonna sonora (in questo caso opera di Giuseppe * 
De Lucu). Questa volta, Vintcnzione satirica ci c 
parsa anche piu esplicita, seppure sempre conte-
mtta nei limiti della rapida notazione (e pcrcio 
tanto piii efficace). Inutile dire che questa chiave 
adottata da TV 7 per offrirci i servizi di carat- ; 
tere. diciamo cost militarc, ci pare felice, c pas-
sibilo di intcressanti variazioni su unu vasta 
gamma di argomenti. 

Assai meno ci e piaciuto il servizio di im-
pegno sul Viet Nam del Slid, trasmesso in « apcr-
tura di numero >. Ne era autore quel Murcello 
/ l lcssnndrt che Valtra sera ci aveva letto, nel corso 
del telegiornale, una sua * nota» piuttosto cva-
siva e pietistica sul defunto Diem. In questo ser
vizio, Alessandri se I'e cavata certamente meglio, 
facendo la drammatica cronaca di uno scontro 
tra I'esercito sudvietnamita (istruito ed assistito 
dagli americani) e i combattenti del Fronte di 
liberazione: un breve doeumentario che ha mo-
menti di notevole intensita. Senonche non si puo 
fare a meno di notare che da una simile cronaca 
i telespettatori erano in grado di ricavare poco 
o nulla sulla situazione rcale del Vict Nam del 
Sud. Ora, invece, proprio quest'opera di informa-
zione avrebbe dovuto costituire lo scopo essen-
ziule degli inviati della TV italiana: e nessuno 
potra negdre che ci fossero parecchic cose da regi-
strare e spiegare in un paese che, quando Ales
sandri vi soggiornava. era alia yigilia del colpo 
di stato che ha rovesciato Diem c la sua famiglia < 
sanguinaria. Se Alessandri, invece di scegliere la 
via piu facile (un'azione di guerra 'c sempre im-
pressionante), avesse cercato di guardarsi a'ttorno, 
di penetrare la realta e di mostrarcela, oggi, dopo 
quel che e avvenuto, TV 7, avrebbe avuto la pos-
sibilitd di mandare in onda un servizio di ecce-
zionale interesse. Invece, ha finito per offrirci un 
matcriale che odorava di archivio. Servira. la 
esperienza? 

g- «• 

vedremo 
Tokyo olimpica 

Tra poco mono di un an
no, la namma dei Giochi 
Ohmpici (i diciottesiml) sa
ra accesa a Tokio II do
eumentario di stasera • in-
tende dare un.qnadro dei 
prdparativi che. gia da mol
to tempo, sono in corso nel
la capitale del Giappone per 
far fronte ad un avvenl-
niento che e tra I piu im
portant! e seguitl del mondo. 

. Non sono soltanto gli atleti. 
come si sa, a creare proble-
mi lbgistici e di attrezzatu-
re, ma il pubblieo. i giorna-
listi, i tecnici che converran-
no numerosi da ogni parte 
del mondo. Roma, che ha 
ospitato l'liltima edizione dei 
Giochi, ha del resto cono-
sciuto questi problemi (ma. 
come e altrettanto noto, non 
li ha risolti). 

In cifre, le Olimpiadi del 
19154 costeranno al Giappo
ne 200 miliardl di lire, fl-
nanziati per un terzo'dallo 
Stato, per un terzo dall'am-
ministrazione comlinale di 
Tokyo e per il restante ter
zo da privati. II preventivo 
d'incasso per i biglietti e di 
circa 22 miliardl di lire. 

Storia del 
cemento armato 

- Si • stanno effettuando in 
questi giorni le nprese di 
una breve Storia del cemen
to armato che andra in on
da sul .primo canale. Due 
puntate Mllustreranno gli e-
sempi piu interessanti della 
utilizzazione del cemento 

• nell'ultimo secolo delVevo-
luzione deH'architettura. an-

> che attraverso incontri con 
le piii importanti figure di 
tecnici e artisti. 

Il programma e realizzato 
da Giuliano Betti con la con-
eulenza dell'architetto Ita. 
lo Insolera, autore fra I'al
tro di un libro sull'urbani-
stica di Roma attraverso 
i tempi e collaboratore di 
una nvista specializzata. 

Le riprese saranno effet-
tuate in Ital.a e all'estero. 

raaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8. 13. 15, 
17. 20. 23; 6,35: Corso di 
lingua inglese; 8.20: II no
stro buongiorno: 10,30: La 
Radio per le Scuole; 11: Pas-
seggiate nel tempo; 11,13: II 
concerto; 12: Gli amici del
le 12; 12.15: Arlecchino; 
12.55: Chi vuol esser lieto...; 
13.15: Carillon; 1355-14: Co-
riandoli: 14-14,55: Trasmis-
sioni regionali; 15.15: ' La 
ronda delle arti; 15.30: Un 
quarto d'ora di novita; 15,45: 
Aria di casa nostra; 16: Pro
gramma per i ragazzi; 16.30: 
Corriere del disco: musica 
da camera; 1755: Concerto 
sinlonico diretto da Jose Se-
rebrier; 18.40: Musica da 
b&llo; 19.10: La voce dei la-
voratori; 19.30: Motivi in 
giostra: 19.53: Una canzone 
al giorno; 20.20: Applausi 
a.~: 20.25: -Rigo le t to- , mu
sica di Giuseppe. Verdi. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9,30. 

10.30. 1150. 1350.14.30, 1550. 
1650. 1750. 1850. 1950. 20.30. 
2150. 2250: 7,35: Musiche del 
mattino; 855: Canta Enzo 
Guarino: 850: Uno strumen-
to al giorno; 9: Pentagram-
ma italiano; 9.15: Ritmo fan
tasia; 955: La donna oggi; 
1055: Le nuove canzoni ita-
liane: 11: Buonumore in mu
sica: 1155: Chi fa da se~ ; 
1250: Oggi in musica: 1250-
13: Trasmissioni regionali; 
13: La Signora delle 13 pre-
senta; 14: P.aladini di - Gran 
Premio-: 14.05: VocI alia ri
balta: 14.45: Discorama: 15: 

' Album di canzoni dell'anno; 
15.15: Motivi scelti per voi: 
15.35: Concerto in miniatu-
ra: 16: Rapsodia: 1655: Pa
norama di motivi: 1650: 
Fonte viva: 17: Schermo pa-
noramico: -1755: Non tutto 

' ma di tutto: 17.45: Personag
gi sorridenti: 18.35: Classe 

'unica: 1850: 1 vostri prefe-
riti: 19.50- I grandi valzer: 
2055: Vent'anr.i di novita: 
21.35: Uno. nessuno. cento-
mila: 21.45: Musica nella se
ra: 22.10: L'angolo del jazz. 

TERZO 
1850: L'Indicatore econo-

mico; 18.40: Panorama delle 
idee; 19: Jobann Sebastian 
Bach; 19.15: - La Rassegna 
(letteratura italiana); 1950: 
Concerto di ogni sera. Tom. 
maso Albinonl. Franz Jo-

. seph Haydn, Ottorino Re-
spighi: 20.30: Rivista delle 
riviste: 20.40: Francis Pou-
lenc: 21: n Giornale del Ter
zo: 2150: Le Sinfonie di An
ton Bruckner; 22.20: Le mo-
sche. racconto di Carlo Frut-
tero; 22.45: La musica. oggi. 
Romuald Twardowski. Ta-
deusz Baird. 

primo canale 
8,30 Telescuola 

18,00 La TV dei ragazzi a) -GIramondo; b) A bor» 
do del Poseidon 

19,00 Telegiornale della sera (1« edizione) 

19,15 Le fre arti Rassegna di pittura. scul-
tura e architettura 

19,55 Rubrica , rellgloea 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera (2» edizione) 

21,05 Questo mondo 
e meraviglioso 

Film. Con James Stewart 
e Claudette Colbert 

22,30 Musicisti 
nella mia vita 

Ricordi di Glovacchlno 
Forzano 

23,15 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario 

21.15 Tokyo, 
un anno prima 

II punto aoTIa prep: 
ne per le Olimpiadi 

22,10 Concerto 
dl musiche dl Ricoaitfo 
Wagher diretto da Franco 
Caracclolo 

23,10 Notte sport 

James Stewart che vedremo stasera in 
« Questo mondo e meraviglioso » 

) \ '• 
>*? 

r U n i t A / marttdi 5 novtmbrt 1963 _ _ ^ -1 >r • PAG. X / ^D^IYC3CC9II ! 

( • 

Incontro col regista a Ravenna mentre si giro «Deserto rosso 

La provincia del «miracolo» 
nel nuovo film 
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