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Sartre ha detto di 

lui: « || miglior 

Goetz visto fino 
;:-..•: ad OKI » 

Alberto Lioncllo, o della me-
tamorfosl. • Dalla paglietta • di 
Canzonissima a Goctz, uno dei 
personaggi piu dlfflcili e impe-
gnatlvi del tcatro contcmpora-
nteo. Ed ecco, qui, nel suo ca-
nierino dell'Eliseo di Roma com-
plersl quest a metamorfosi, alia 
rovescia e in tin batter <j'occht'o. 
SJMtriicc la folta parrucca ros-
sastra di Goetz, sparlsce la sua 
barba e gli occhi — gli occhi 
lampeggianti del fratricida — 
tornano quleti. E' un solUevo, 
anche per noi: la finzione tea-
trale ci aveva cosi preso lu 
mano che non riuscivamo piu 
a ricordare, sotto il Goetz del 
Diavolo e il buon Dio, Alberto 
Lioneflo, ex attore di varieta, 
ex attore dj teleuisfone, ex at
tore di commedie brillantf. Ora 
ci ritorna affabile come sempre 
e con la sua voce modulata, di-
sposto a parlarcldl se stesso. 

E' contento del successo, suo 
personate e dello spettacolo? SI, 

, e contento. E' contento di aver-
cela fatta. 'Non e stato cosl 
facile. Nel corso delle prove, 
ho avuto delle crisi terrtbt'li. 
Pregavo Squarzina di rinun-
eiare a me: sentivo di non far-
cela, sentivo di r'tschiare trop
po. Perche rovinare, in una 
volta sola quel poco di succes
so che ero riuscito ad accutnu-
lare? Ma Squarzina '»a insisti-
to, ha avuto fiducia in me. E 
ce Vho fatta. A sentire gli al-
tri, ce Vho fatta bene». 

Attomo alio specchio. insie-
•me con le decine di telegramml 
ricevuti all'indomani dell'asse-
gnazione del Premio San Gene-
sio, attribuitogli per questa m-
terpretazione di Goetz, Lionei-
10 conserva una foto autografa-
ta da Jean-Paul Sartre, che lo 
ritrae con lo. scrittore francese 
e con Simone De Beauvoir; e 
un ritaglio del Figaro che parla 
della ' prima» romana dello 
spettacolo. * In pieno 'Concilia 
Ecumenico — comincia la corri-
spondenza del giornale fran
cese — si rappresenta a Roma 
11 diavolo e il buon Dio.. .- . 

Torniamo alia foto. "Che ha 
detto, Sartre, dopo avere assi-
stiio alia "prima* romana del 
suo dramma? ». 

"Ha detto che questo e il mi
glior Goetz che abbia mat visto. 
Gli e piaciuta, soprattutto, la 
continuitd del Goetz tra il pri-
mo e il secondo tempo. Anch'io, 
nel corso delle prove, pensavo 
che il personaggio subisse una 
netta trasformazione nel secon
do tempo; e che si trasformasse 
in una specie dt fraticello. In
vece no: Goetz e sempre il co-
tnandanfe utolento e sbruffonc 
di prima: si mette a fare il Be
ne non per vocazione, ma per 
scommessa~. Si impiastriccia il 
volto di crema, si toglie il ce-
rone, pot aggiunge: "Sartre ha 
anche detto che scrivera un se-
guito • al Diavolo e il buon 
Dio...» e lascia cade re il discor-
so. come a dire che potrebbe 

. affidarlo a lui. 
"Tre anni fa — riprende — 

non pensavo di arrivare a 
Goetz. I miei obietfiiu si chia-
mavano Shaw e Pirandello, piii 
in la non credevo di giungere. 
Ora, da Sartre, posso anche 
pensare a Shakespeare... - . 

Siamo cosl arrivati al " dopo ~, 
ai progetti di Lionello. Che 
cosa intende fare, dopo? ' 

"Ho un programma che mi 
tmpegna ancora per qualche 
anno. Porteremo Ciascuno a 
suo modo di Pirandello, I due 
gemelli veneziani di Goldoni e 
Romagnola di Squarzina in giro 
per il mondo. NelVUnione So-
vietica, a primavera; poi in 
Sudamerica e negli Stati Vniti. 
A Parigi, siamo attesi all'inizio 
delVestate: nel quadro del Fe
stival del Teatro delle Nazioni 
rappresenteremo I due gemelli. 
C e poi un progetto che riguar-
da Italo Svevo e la sua Coscien-
za di Zeno. che Tullio Kezich 
sta riducendo per il teatro. E' 
un progetto. ancora ~. 

L'affabilita e la cortesia di 
Lwnello ci spingono alia fran-
chezza. Gli diciamo che non 
d sembra di sentire molto en-
tuslasmo in questa sua esposl-
zlone. E ci accorgiamo di avere 
colpito nel segno. 

"E' vera — confessa Lionel-
Jo. — Jo anio il teatro. ogni sorta 
di teatro. Ed amo Goetr, e que
sto dramma. Ma purtroppo, a co-
sto di ripetere frasi che sono 
diventate di maniera. debbo dire 
che il teatro e ancora un tusso. 
Si, le cose vanno meglio, si 
guadagna abbastanza bene; la 
gente vlene a teatro: a Genora, 
siamo arrivati a 14.000 abbona-
ti, dalle poche migliaia di qual
che anno fa. Sono grouse soddi-
sfazloni. creda. Ma insomma — 
aggiunge — io vorrei almeno 
Tiusclre a farmi una casa tutta 
mia. non le par Qiusto? ~. 
• 'Ci vorrebbe — riprende — 
un pe* di cinema. Intendiamo-
ci. non sola oer i soldi ». 

CTc un regista con tl quale 
Lioncllo lavorerebbe colentieri, 
in cinema? Cc. ma Lionello si 
schcrmisce. »Si sa quali sono 
i registi, oggi. con i quali si 
vorrebbe lavorare.„ *. Poi dice 
il nome: »FeIItni». "Siamo, co
me dire?, sanguigni tutti e due. 
Lui della Romagna, io del Ve-
neto...». Cj accorgiamo che Fel-
lini e proprio nel suo cuore. E 
che il grande sogno e proprio 
il reg'ista di Otto e mezzo. 

Lasciamo Lionello dopo un 
fnrffo aWottimismo. • CTe an
che qudlcosa che vale per noi 
stessl. non e vero? ~, • Perbac-
co, se e'e», risponde lui. Ogni 
sera, dopo tre settimane di re-
pUche, it pubblico si spella le 
mani. alia fine, e grida: "BravV. 
Bravi! -. E il merito e anche 
suo. del Lionello che a Canzo
nissima sventolava la paglietta 
e cantacc un semplice "La-la-

I.f. 

PARIGI — Alain Delon ha festeggiato ieri il suo 28° complean-
no sul set di « Ne santi ne salvi » dl Rene Clement. Si e fatto 
poi aiutare da Jane Fonda a spegnere le candele sulla torta 

; • . (telefoto) 

I cantanti hanno capitolato: niente suggeritore 

«Boh&me» in programma 
oggi a Vienna: si far a? 

Quale sard Patteggiamento di Karajan ? — L'ufficio del 
lavoro gli ha dato torto — Si inasprisce la polemica 

N o i t r o s^rvizin Kara jan e ha detto che — s e e re immediatamente ricoi Nostro servizio 
• ' ; • VD2NNA. 8. 
* La prestazione del maestro 

suggeritore italiano Armando 
Romano e da considerarsi un 
contributo tecnico o artistico? 
£ il maestro Karajan guadagna 
cifre spropositate. a spese della 
comunita austriaca. o i suoi 
emolumenti sono ragionevoli? 
Con questi interrogativi conti-
nua nella capitale austriaca la 
polemica sullo « scandalo » del 
Teatro.delTOpera di Stato e sul 
rinvio della Boheme 

La polemica trae nuovo ali-
mento dal fatto che domani se
ra il cartellone prevede la * re
plica » della Boheme. e si teme 
che possa accadere un nuovo 
scandalo; cioe un nuovo rinvio. 
Perche Karajan, per dirigere il 
melodramma pucciniano. vuole 
il maestro Romano e i sindacati 
ne contestano l'utilizzazione. -

Ieri. tutta la faccenda (il « ca_ 
so - . come ormai viene chiama-
to) e'stata discussa nel corso di 
una tempestosa riunione al Par-
lamento austriaco. II deputato 
socialista Mark ha sostenuto 
che i guadagni di Karajan am-
montano a quelli del Presidente 
della Repubblica, del Cancel-
liere. del ministro dell'Istruzio-
ne e di un deputato messi insie-
me. e che i?li oneri derivant; 
dalla gestione del Teatro del-
l'Opera sonb eccessivamente al . 
ti. Mark ha inoltre sostenuto 
che i denari pagati a cantanti e 
tecnici italiani finiscono per co-
stituire una forma di sovven-
zione alio Stato italiano e un 
contributo al passivo del Tea
tro alia Scala. 

II deputato Kummer. del Par-
tito Popolare. ha ribattuto che 
se l'onere e pesante e il bilan-
c:o e passivo, i teatri di Stato 
costituiscono un attivo cultu-
rale non trascurabile. E.quanto 
al maestro Romano, il parla-
mentare ha detto che la sua 
prestazione £ da considerarsi 
artistica e non tecnica. Un al-
tro deputato socialista. Winter. 
ha insistito sul rischio che la 
Opera di Stato austriaca si tra-
sformi in una succursale della 
Scala di Milano Winter ha inol
tre, accusato Karajan di avere 
creato, come di ret tore artistico 
del Teatro dell'Opera. una -mo-
narchia assoluta ». ed ha espres
so la convinzione che. in caso 
dr sue dimissioni. - n o n scop-
piera la rivoluzione -. 

Nella sua risposta. il ministro 
dell'Istruzione. Drimmel. ha 
•mentito le voci eoncerncnti 1 
fuppoiti guadafni lptrbollel dl 

Karajan e ha detto che — s e e 
giusto che il personage difenda 
i propri diritti — bisogna che 
in una istituzione artistica pre-
valga l'interesse artistico. In-
fine, ha fatto presente che lo 
impiego di musicisti stranieri 
in Austria e stato, nel 1962-63, 
del 26 per cento, contro il 34 

• per cento della Germania occi-
dentale e il 78 per cento della 
Svizzera. . - • - - . . 

A tarda sera si e appreso 
che il ricorso presentator al-
l'Ufficio del lavoro di Vienna 
per ' ottenere 1'autorizzazione 
per il maestro Romano a pre-
stare la sua opera, non ha avuto 
esito positive La Direzione del
l'Opera ha invitato l*ammin:-
strazione federale a presenta-

re immediatamente ricorso con
tro questa. decisione. 

II parere • del giurl tecnico 
non e stato quindi accoltp dal-
1'ufficio del . lavoro austriaco. 
*" II maestro Karajan ha con-
vocato per le 10 di domattina 
una conferenza - stampa. Non 
si esclude che egli possa pre-
sentare definitivamente le di
missioni dalla direzione artisti
ca dell'Opera. - - --
• Per la Boheme i cantanti han
no intanto deciso di. rinunciare 
ad un suggeritore italiano per 
non inasprire la situazione. La 
recita dovrebbe pertanto avere 
luogo regolarmente. Non e an
cora stabilito tuttavia se sara 
Karajan a dirigerla. 

k. e. 

le prime 

- II Klorane attore Walter Maestoal che appare Is domenlca 
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: Chi ha paura di 
Virginia Woolf ? 

• L'americano " Edward r Albee 
si e imposto all'attenziQne in-
ternazionale, dopo. aver sag-
giato il suo talento i n opere 
brevi come Storia dello zoo e 
La sabbiera (Tuna rappresen-
tata Ri .̂ l'altra pubblicata an
che in Italia) con questi tre 
atti dal tltolo cattivante quan-
to marginale: della famosa 
scrittrice inglese non c'fe trac-
cia, qui, se non nella stolida 
canzoncina infantile che. - sul-
l'aria dei Tre Porcellini, i pro
tagonist! intonano per allenta-
re, • o viceversa • accrescere, la 
tensione dei loro reciproci rap-
porti. Quattro i personaggi, ed 
unica la scena: una conforte-
vole casa , del New England, 
dove George, professore di sio-
ria sul quarantacinque anni, 
vive con la rhoglie Marta, che 
ha oltrepassato la cinquantlna. 
Un sabato notte, la coppia rl-
ceve in visita un nuovo colle-
ga dl George, il ventottenne 
biologo Nick e la glovane mo-
glie di lui. Honey. Dinanzi a 
costoro, dapprima sconcertati 
poi ambiguamente pi^rtecipi, 
George e Marta vuotano il sac-
co del rancore, dell'insofferen-
za, del disprezzo: - sentimenti 
che. in essi. hanno sostituito lo 
affetto e l'attrazione flsica di 
un tempo, ma che li uniscono. 
in fondo, ancora piu saldanien-
te l*uno aU'altra. 

Marta consiaera George un 
fallito, tanto piu degno di san-
guinosi oltraggi in quanto. spo-
sando lei, figlia del rettore del-
I'Universita. egli ha seguito for-
se un basso ed er,roneo cal-
colo. George • rimprovera a 
Marta la differenza d'eta.'U vi-
zio di bere, la stnania (d'altron-
de mai soddisfatta) di avven-
ture erotiche extraconiugali; 
che si manifesta. al presente.' 
in" un tentativo di seduzione 
della donna nei riguardi di 
Nick. Sia costui, sia sua moglie. 
del resto, sono, separatamente 
o insieme, bersaglio del pesan
te sarcasmo di - George e di 
Marta. Lo seoperto arrivismo, 
il culto tecnologico, la medio-
crita morale del giovane do-
cente; l'affettazione bambine-
sca, la puntigliosita piccolo 
borghese, l'inquietudine nevro-
tica di Honey (una gravidan-
za isterica e stata la leva del 
suo matrimonio) vengonb-fa-
cilmente messi alia berlina dai 
loro disincantati e feroci ospiti. 
II cui semiserio travaglio, tut
tavia, prevale e vigoreggia nel 
tessuto del dramma. ; • 

Nodo della logorante diatri-
ba di George e di Marta e un 
figlio - inesistente, attomo •; al 
quale essi hanno tramato il piu 
sinistro dej loro giochi senza 
allegria: questo - flglio mai ve-
nuto alia luce ha una storia, 
una personalita, un volto; e il 
rifugio dei loro sogni spezzati, 
delle loro ambizioni • deluse. 
Finche, al ' parossismo dello 
scontro ; sempre 'Piu impieto-
so, George decide di far mori-
re quel rampollo di pur a fan
tasia. Come ha inventato. com
plice Marta, la sua vita, in-
venta ora la sua tragica morte, 
alia vigilia del v ventunesimo 
compleanno. Ma non e. ci sem
bra, un gesto liberatore: e solo 
una inutile crudelta, un rinsal-
damento del legame d'impotenza 
e di solitudine fra lui e la don
na, i'estrema confessione della 
totale disfatta di entrambi. 

D'altronde. non crediamo che 
il culmine artistico e ideale 
dell'opera sia in questo esito 
piu o meno catartico, quanto 
invece nel rovesciamento iro-
nico, nella brutale demistiflca-
zione (soprattutto evidente nei 
primi due atti) di una temati-
ca che ha intriso larga parte 
del teatro - americano contem-
poraneo: facendo buon uso dei 
sistemi dell'avanguardia' euro-
pea, cui per qualche verso' e 
affine. Albee rende semplice-
mente grottesco cio che in Ten-
ne^eei Williams, in William 
Inge, nello stesso Arthur Mil
ler e patetico. Anche se, nel 
caso specifico, per attingere il 
suo scopo, egli adotta l'espe-
diente un poco • esteriore di 
coinvolgere le sue sciagurate 
creature in una ' progrediente, 
solennissima sbronza, dissolvi-
trice d'ogni " freno inibitorio: 
che e un modo. in fondo. di ve
nire a patti con le convenzioni 
altrove beffate ed irrise. . 

In questa rappresentazione 
d'una crisi di valori civili ed 
intellettuali cui altri non se ne 
sostituiscono. il timbro di ori-
ginalita non e insomma nella 
problematica. e n e m m e n o nel
la dinamica delle situazioni, ma 
nel linguaggio, df una violenza 
autentica. non gratuita, pur se 
talvolta il piacere d'uno sfavil-
Iante esibizionismo dialogico 
prende la mano dell'autore. 
II richiamo al Mercuzio shake-
speariano, che Franco Zeffirelli 
fa in una nota del programma. 
e. dunque, osservate le debite 
distanze, pertinente. 

A Zeffirelli v a il merito di 
uno spettacolo tra i piu felici 
degli ultimi anni: concertato 
a meraviglia. vorremmo dire 
musicalmente. come un quar-
tetto. Ii ritmo e il colore della 
vicenda sono colti sin dall'ini-
zio con assoluta sicurezza, e 
mantenuti senza smagliature 
per l'intero suo corso: solo nel 
- pianissimo» conclusivo. in 
quel chiaroscuro vagamente ce-
choviano, e'e forse un'ombra 
dj troppo. Ma. ripetiamo, l'in-
sieme e straordinario, tanto da 
indurci a collocare senz'altro 
il regista. ancora troppo poco 
noto ed attivo in Italia, nel 
numero dei nostri migliori. En
rico Maria Salerno offre. nelle 
vesti di George, un'interpreta-
zione strepitosa. forse la piu 
matura fra le molte eccellenti 
di questo incostante ma bra-
vissimo attore. 

Sarah Ferrati7 d una Marta 
di superba intensita, sebbene 
ci paia che la sua recitazione 
sia tenuta su un registro stili-
stico meno moderno. Umberto 
Orsini e un Nick • di efneace 
e volitiva presenza, Manuela 
Andrei disegna con spirito e 
sottigliezza l'ingrata flgura di 
Honey. Calzante alia perfezio-
ne la cornice scenograflca di 
Mario Garbuglia e naturalmen-
te da citare, per misura e in-
telligenza, la versione italiana 
del testo, di Gerardo Guer-
rieri. - . . . . . . . 

Un Valle gremitissimo ed en-
tusiasta ha confermato il suc-
cesjo gik raccolto da CM ha 
poura di Virginia Woolf?, re-
cent«m«at«, al Tutlval v«at-

ziano. Applausl a scena aperta, 
innumerevoll chiamate a ogni 
chiudersi di sipario. ovazioni 
flnali per gli interpret e per 
il regista. Si replica. 

ag. sa, 

Spettacolo i;: 
Majakovskij'; 

Una scena co6tellata di ban-
diere e di stracci rossi, un vec-
chjo e massiccio pianoforte • a 
coda, due personaggi: il poeta 
Majakovskij, scamiciato • e in 
calzoni alia cosacca, scarmiglia-
to, il volto sbiancato e due oc
chi sfavillanti: il pianista. in 
vesti ottocentesche mareina e 
calzoni rossi, con 6carpe di 
pezza, bianche, una " parrucca 
arruffata. Questo l'aspetto visi-
bile dello, Spettacolo Majakov
skij messo in scena l'altra sera 
ai «Satiri» da Carmelo Bene. 
L'attore non ha tratto la sua 
scelta daH'opera- teatrale • del 
poeta. ma dai poemi partendo 
dalla Nuvola in calzoni del .1914, 
un Majakovskij , verdisslrrio 
dunque, per giungere alle ul-
time composizioni poetiche ed 
infine al colpo di rivoltella sui-
cida. II Bene, offrendo un per-
Gonaggio di allucinante, ainara 
e disperata ironia ha evocato 
in un clima vivo e fantasioso 
le immagini del mondo e degli 
uomini dei poemi" majakovskia-
ni. Ai versi da lui detti ora in 
un'aspra, affannata dizione, ora 
in una gelida e pacata espres-
sione (i momenti migliori del 
Bene) e sempre con pungente 
sfrontatezza e polemico atteg-
giamento. erano contrappuntati 
dalle estrose ed ironiche note 
del pianoforte, sfruttato in tut-
te le sue • capacita tlmbriche 
(yenivano pur pizzicate o per-
cosse le corde dal cofano aper-
to) da Giuseppe Lenti. 

Lo spettacolo 6i replica an
cora domani. - ' •• -

vice 

Cinema 

, Tom e; Jerry ; 
all'ultimo baffo 
Negli undici cortomctraggt 

dedicati a Tom ed p. Jerry, il 
topoiiho ed il gatto si cimenta-
no in una serie di incredibili 
duelli usando per amu le piu 
moderne r batterie di « cucina. 
Duello impari .na che il piu 
debole, Tom, vince o^-ponendo 
l'astuzia alia «forza bruta •• di 
Jerry. Fra i bram piu vivaci ed 
arguti, sono quelh che descrir 
vono • la stoltezza che prende 
Jerry allorche *•: inn^mora di 
qualche graziosa gattiua. In ta.i 
circostanze il gatto impone :il 
topolino gli impesni domestici 
piu umilianti o addirlttuia ii 
ruolo di « raffredda minestra >• 
o accendi sigari. " a buona na-
tura del topolino si sdoppia. al-
lora ed appare un Tom diavo-
letto con cornetti e coda "nfer-
nali, che distrugge perficiamente" 
tutta la messinscena organizzata 
da Jerry per farsi bello di 
Tronte alia vagheggiata • satti-
na. Appare pure il cane Buck: 
con lui Tom e Jerry sllpulano 
tin trattato di amicizia. Amici-
zia che finLsce quando i tre 
debbono spartire fra ioro una 
grossa bistecca: Buck, che e il 
piu forte vuole la parte piu 
grossa ed il patto vien calpe-
stato come nella nota favola 
esopiana. • 

vice 

In risposta a 
Franco Enriquez 

Una nuova 
| lefteradi 
Paolo Chiarini 

1 Dal prof. Paolo Chiariniw ab» 
biamo ricevuto la nuova letters 
che qui di 6eguito pubblichiamo. 
Quella del regi6ta Franco Enri
quez. cui essa si riferisce. e ap-
parsa neWUnitd del 5 novembre. 

Caro Direttore, 
dice bene Franco Enriquez. quan
do ti scrive esultante che *-per 
sua fortuna - gli e giunto in que
st! giomi dal Suhrkamp Verlag 
un -attwtato di stima», bran-
dendo il quale econflggera chiun-
que voglia mettere in dubbio la 
sua preparazione germantetica; 
senza di eeso, infatti. i difficile 
immaginare che pesci avrebbe 
pigliato. Ma ho idea che anche 
codesta autorevole patente gli 
servira a poco. Giacche il signor 
Enriquez. oltre al tedesco. non 
capisce evldentemente (o. meglio, 
non vuole capire) neppure 1'ita-
liano. Nejla mia lettera della scor-
sa settimana io non contestavo 
ad Enriquez (ne alia caea edi-
trice Suhrkamp, ne a chicchea-
Fia) il diritto di preferire una 
traduzione piuttosto che .un'altra. 
Chiamato in cauna 6Ul piano del
la correttezza fllologica. ho eem-
plicemente difeso il mio lavoro 
e meno in guardia il pubblico 
nei' confront! di una versione — 
quella di Enriquez — che lascia 
molto a desiderare sotto il pro-
fllo scientiflco; eitando alcuni fra 
i tanti. gravi fraintendimenti del 
testo brechtiano che essa con-
tiene. Su questa questione. che 
costituiva il succo della mia re
plica. Enriquez tace. E dal suo 
punto di vista lo capisco fin trop. 
po bene: come dimostrare a chi 
conoece il tedesco (fomito o no 
che sia di laeciapassare Suhr
kamp) che drauf vuol dire pri
ma e che Wetter eigniflca epoca? 
Perplessita che nascono non cer-
to dalle elucubrazioni del mio 
-talento fllologico- (che Enri
quez, bonta sua. ml attribuisce 
generosamente: ma io non vo-
levo tanto!). bensl da una ele-
mentare frequentazione di quella 
lingua. 

A questo punto, anche il fa-
moso « attestato » perde qual«iasi 
valore in rapporto alle mie 
contestazionj linguistiche. poich^ 
non le confuta in alcun modo (e 
come «i potrebbe confutare. mio 
Dio, la grammatica?). Dei resto. 
ai redattori della Suhrkamp non 
sono nfuKftiti soltanto gli abbaglt 
di Enriquez, ma e sfuggito altre-
Bl che la sua traduzione e in 
buona parte derivata daJIa mia: 
come ho dimbstrato, con abbon-
danza di esempi. nel fascicolo 
del 2 novembre di Rinascita, al 
quale rimando i lettori. Col che 
non voglio certo - porre la mia 
candidatura ad un ex aequo: ma 
semplicemente ricordare ad En
riquez che la stima, se anche 
§uo salvarlo in extremis dall'lm-

arazzn di una risposta. non riu-
scira mai a cancel I a re la sostan-
za dei miei argomentL Che egli 
li smentisca uno per uno, testi 
alia mano: e sard il primo a rico-
noscere di avere sbagliato. 

Cordlalmtnte. ruo 
PAOLO CHXAJUNX 

controcahale 
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Documentari e no: 
Frale tante forme di spettacolo tclevlsivo i l . 

' * Servizio-documentario » e certamente quello che 
meglio s'adatta alle esigenze del piccolo schermo; 
soprattutto, crediamo, perche permette un partico-
lare tipo di inchiesta giornalistica che ha la possi-
bilita di affront are un argomento compiutamente, 
rendendone gli aspetti sia di forma che di soslan-, 
za. Tanto per intenderci, un ottimo documentario ; 

' e stato quello messo in onda ieri sera sul secondo-
. p e r la serie Popol i e paesi, dal titolo I riti sacrifl-

cali nel l 'antico Yucatan, che narrava di una spc- . 
dizione geologica alia scoperta delle vestigia della 
antichissima civilta Maya. Un documentario che e 
riuscito a rendere il senso di avventura e, unxta-
mente, Vestremo interesse scientifico di una spedi-
zione del generc; la macchina da prcsa tisata senza 

'. nessuna concessione alio spettacolo, ma adattata ad : 
una narrazione scarna, pulita, per alcuni versi eroi-
ca — d i ' quell'eroismg sempre insito nell'uomo 
quando affronta pcHcolt c sacriftci per ampliare le 

'sue conoscenze, per scoprire la verita, per far luce 
sul misterOi Esdttamente il contrario — come con- , 
cezidne xlocumentaristica — e avvenuto invece sul 

.••primo, col servizio di Halo Orto Viaggio con la 
Marconi," documentario dedicato alia \motonave 
Marconi del Lloyd Tr'testino. Qui la formula era 
solo-un pr.etes'to, che-celava una scialba, banalc ' 
pubblicita'a quella sopiefd di navigazione ed alia . 

.••-.€ perla » della sua flotta. Tutto era sfocato, anche 
Viminaglne; non tecnicamente, certo, ma nella so-
stanza. Qualche battuta patriottarda c convenzio-
nale sul. * genio italico», qualche considerazione 
neocapitalistica, sulle maestranze dei cantieri na-
vali unite alia direzione con vincoli di fratcllanza, 

[fiducia e aihore (e t salari, caro Orto, che dicono 
gli operal dei salari?) e via di questo passo, fino 
all'apoteosi della cabina di prima classe con doccia, 
radio interna, telefono e piscina sul ponte. Viva 
I Italia — e il Llotjd Tr'testino, nuturalmente! . 

Unica, desolante considerazione permessaci da 
questo Viaggio con la Marconi rimane quella che 
la nostra TV, sul piano dei documentari, ancora 
non ha appreso nulla; non e un caso.infatti che il 
servizio sullo Yucatan era firmato da un americano, 
V. Fae Thomas. •:•'' 

- . Sul secondo abbiamo visto anche la Fiera dei 
."'sogni e non avremmo voluto tornare su questo spia-
". cevolissimo argomento se non fosse stato il vivo 

senso di fastidio che Mike Bongiorno suscita quan
do, magari credendo di esser spiritoso — ma non 
ne siamo certi — offende a sangue qualche ingenuo 
concorrente. Ieri sera Vingenua era una ragazza • 

-' siciliana che vuole' a tutti i costi andarsene in -
. . Giappone perche, da quando ha visto il film Sayo-

nara, si e innamorata degli occhi a mandorla dei 
giapponesi. Pronubo felice, Mike ce Vha messa tutta 
e ne ha dette di cotte e di crude, immaginate voi. 
Le nostre trombe suonano a vuoto, quando parlia-

' mo della F iera dei sogni, lo sappiamo. Da quello 
" orecchio la TV non ci sente. Ma chissa: la nostra \ 
.. speranza e tenace. 

vice 

• • • • • • • 

vedremo 
« Lezione 

; di gioco » 
• I «g ia l l l - dl Hitchcock 

(salvo qualche imperdona- • 
bile variazione) non puntano 
di solito tanto sull'orrore, ' 
quanto sul conflitti psicolo- . 
jlici e su personalita di tipo 
particolare. Anche questa 
serie televisiva (diretta, a 
volta a volta, da registi di-

• versi) non sfugge a questa 
regola. •• - -.• .' 

II racconto di stasera ' 
(«Lezione di gioco»), nar- : 
ra di un affermato consulen- : 

- te fiscale, Duck Marsden, af-
fetto dal vizio del gioco del-

. le carte, causa il quale sta 
• rischiando anche il divorzio 
dalla moglie. Sta per emen-

• darsi ma l'arrivo del fratel-
lo Chuck, anche lui attrat- : 

to dal gioco, lo spinge a sfl-
darlo in una infernale par
tita. Che dapprima Duck 
sembra perdere. poi rlesce a 
prevalere ma resta il "dub
bio che la vittoria non sia 
stata cosl chiara. Una cosa 
e certa: Duck ha voluto vin-
cere ad ogni costo-, per dare 
una lezione e allontanare il 
fratello dalle carte. Ma co
me ha vinto lo rivelera il 
finale. 

« Canzoniere 
, minimo»» , 

La quinta puntata di Can-
zonicre minimo, antologia di 
canzoni popolari e di cu-
riosita musicali raccolte da 
Umberto Simonetta e pre-
sentate - da Giorgio Gaber, 
in onda stasera sul * secon
do » alle 22,10, e ambien-
tata nella piazzetta di uno . 
dei tanti paesi della nostra 
provincia. • 

Giorgio Gaber apre la tra-
smissione cantando Afentca, 
Menfca, oggi e domenica; 
sullo . stesso tema. Margot •', 
interpreta Pomeriggio di do
menica; Paolo Poli cantera 
due ballate • popolari tosca-
ne: La pappa e La biritullera, 
Franca Tamantini cantera 
una romanza di Donizetti; •'! 
Otello Profazio, il T c Deum 
del calabresi; Biancuzzi, Una 
frute; Gaber, Amore amore; 
Maria Monti, La domenica 
andando alia messa e Mar- • 
got, Il padrone del mondo. 

RiaiW 
programmi 
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radio 
NAZIONALE 

Giornale radio ore: 7, 8, 
13. 15. 17. 20. 23; ore 6,35: 
Corso di lingua tedesca; 8,20: 
Il nostro buongiorno; 10,30: 
La Radio per le Scuole; 11: 

. Passeggiate nel tempo; 11,15: 
, Concerto dei Premiati al 

«Concorso ' Internazionale 
Regina Elisabetta del Bel-
gio 1963 »; 12: GU amici delle 
12; 12,15: Arlecchino; 12,55: 
Chi vuol esser lieto.„; 13,15: 
Zlg-Zag; 13.25-14: Motivi di 
moda: 14-14,55: Trasmissioni 

. regional!;' 15,15: La ronda' 
delle arti; 15,30: Aria di casa 
nostra; 15,15: Le manifesU-

. zioni sportive di domani; 16: 
Sorella Radio; 16,30: Corrie-

. re del disco: musica lirica; 
, 17^5: Estrazioni del Lotto: 

17,30: Concerto - sinfonico; 
19,10: H settimanale dell'in-

: dustria; 19,30: Motivi in gio-
stra; 19,53: Una canzone al 

,• giorno; 20.20: Applausi a_; 
20.30: Messaggio di S.S. Pao-

. lo VI; 20.40: Di che viviamo. 
-. di che moriamo: Radiocom-

media di Herbert Eisenreicb; 
21,30: Canzoni e melodie ita-

- liane; 22: Venfanni a Pari-
gi e a Roma; 22^0: Musica 

:'• da ballo. \ A- \ , 

SECONDO 
Giornale ' radio ore: 8^0. 

9,30, 10.30, 1 U 0 . 13,30. 14,30, 
15,30, 16^0. 17^0. 18J0, 19,30. 
20,30, 21,30, 22^0; ore 7,35: 
Musiche del mattino; 8^5: 
Canta Adriano - Celentano: 
8,50: Uno strumento al gior
no: 9: Pentagramma italia
no; 9.15: Riuno-fantasia; 9^5: 
Un anno in 60 minuti; 10J35: 
Le nuove canzoni italiane; 
11: Buonumore in musica; 
1 U 5 : Chi fa da s e _ ; 11,40: 

. n portacanzoni; 12-12J20: Or-
chestre alia ribalta; 12^0-13: 

. Trasmissioni regionali; 13: 
La Signora delle 13 presen-
ta; 14: Paladini di Gran Pre-

: mio; 14,05: Voci alia ribalta: 
. 14.45: Angolo musicale; 15: 
. Locanda delle sette note: 
,. 15,15: Recentissime in micro-

sol co; 15,35: Concerto U> mi-
; niatura; 16:. Rapsodia; 16,35: 
.. Ribalta di successi;' 16,50: 

Musica da ballo; 17,35: Estra
zioni del Lotto: 17.40: Musi
ca da ballo; 18,35: I vostri 

E' referiti; 19.50: La vita e 
. ella; . 20^5: Incontro ' con 
- 1'opera: L'Ajo nell'imbaraz-

zo di Gaetaflo Donizetti; 
' 21,35: Due citta, due epoche, 
. due stili; 22,10: Nunzio Ro-
.. tondo e il suo complesso. . 

• ; -V!"- . *TE«O ; ; : ;
; 

" O r e 18.30: Cifre all* m i -
> no; 18.40: Libri ricevuti; 19: 
.: Giovanni Salviucci; It, 15: 

La Rassegna: Studi politic!; 
. 19.30: Concerto di ogni sera: 
! Mozart, Johannes Brahms; 
i 20^0: Rivista delle riviste; 

20.40: Arcangelo • Corelli, 
Georg Friedrich Haendel; 21: 
XI Giornale del Terzo; 21.20: 
Plccola antologia poetica; 
21,30: Concerto 

primo canale 
8,30 Telescuola 

18,00 La TV dei ragazzi a) Finestra'auirunlvano; 
b) Teletrifl 

19,00 Telegiornale della sera (1* edizlone) 
Estrazioni del Lotto 

19,20 Tempo libero trasmieeione per 1 la' 
ratori . 

20 Messaggio di 
Paolo VI 

20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale della sera ( > edizlone) 

21,05 Piccola Enciclopedia 
Panelli 

(ultima puntata) 

22,15 L'approdo settimanale dl lettera 
arti' 

23.00 Rubrica rellgioea 

23,15 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Hitchcock presenta « Lezione di gioco • 
Racconto sceneggiato 

22,10 Canzoniere minimo 
II campione e la folia: Babe Ruth, 

campione di base ball 

23,20 Notte sport 

« K ^ S & 

Una scena d i« Lezione di gioco » di Hit
chcock : in onda stasera sul « secondo * 
alle 21,15 ' • 

( 
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