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Incontro con la critica frdncese, che 
e profondamente impressionata dalle 
•cMani sulla citta > — II prossimo 

lavoro in Spagna 

Dal nostro inviato 
PARIGI. 9. » 

Francesco Rosi ha presentato 
ieri sera il suo film Le mani sul
la citta. (Man bassa sulla citta c 
il titolo in francese) alio Studio 
Saint-Siverln. II successo che la 
critica gli ha tributato e stato 
pressoche unanime. 11 dibattito 
che ha segulto la proiezione ha 
costititito, pertanto, pt'i'i che uno 
scontro tra diverse opinioni, una 
sollecitazione a Rosi affinche ri-
spondesse ai quesiti posti da un 
film, net quale la macchina da 
presa non e piu utilizzata per 
raccontare passi>mmente. ma per 
giudicare, prendere posizione, 
criticare ed intervenire diretta-
mente in una realta in tnowi-
mento. . 

I critici parigini avevano I'at-
teggiamento di chi si piega con 
la lente d'ingrandimento su que
sto " nuovo fenameno », per stu-
diarlo nelle sue componenti ec-
cezionali. Rosi. Fellini. Anto-
nioni, Visconti, un * poker di 
assi* nelle mani degli italian't, 
che fa vincere loro la partita. 
a quatunque tavolo di critica 
internazionale essi siedano. 

Guardavamo ieri sera Rosi 
rispondere con serena consa-
pevolezza, in un francese im-
maginifico come il napoletano 
dei suoi personaggi, ma con 
concetti di una razionalita 
ferma, fredda e senza conces-

messo 
a Vienna 

per ileaso 
Karajan 
Nostro servizio 

VIENNA, 9. • 
• Un compromesso ha conclu
de la prima fase del «caso 
Karajan*. II. direttore del 
Teatro dell'Opera di Stato e 
i cantanti iialiani, i interpreti 
della Bohkme, • in cartellone 
per questa sera, hanno rinun-
ciato al suggeritore italiano 
Armando Romano, ma anche 
ad un qualsiasi altro suggeri
tore. In sostanza, Karajan ha 
capitolato. ma ha almeno ot
tenuto che nessun suggeritore 
austriaco sostituisse il maestro 
italiano. La mancanza di un 
suggeritore ha tenuto sulle 
spine, sino all'ultimo, i can
tanti e lo stesso Karajan; can-
tare senza Tapporto di un mae
stro suggeritore e molto im-
pegnativo e, per di piu, i can-

; tanti non vi sono • abituati. E* 
andata invece benissimo. Suc
cesso Dieno con 70 chiamate. 

La polemica, nel frattempo, 
continua furiosamente. L'altra 
sera, come fe noto. si e sapu-
to che anche l'Ufncio regiona-
l e del lavoro aveva dato tor-
to a Karajan. rigettando il ri-
corso presentato alio scopo di 
far riconoscere legittima l'uti-
lizzazione — considerata di 
carattere - artistico * — del 
maestro Romano. II ministro 
deU'Istruzione. Drimmel, - ha 
comunque chiesto alia direzio-
ne dell'Opera di Stato di pre-
sentare ricorso davanti ad 
una terza istanza (il Ministe-
ro dell'Amministrazione socia

b l e ) . Se anche questa dovesse 
rigettare il ricorso, la que-
stione verrebbe riproposta di 
fronte ad una quarta istanza, 
c ioe davanti alia Corte ammi-

• nistrativa. • -
Questa mattina, nel corso di 

una conferenza stampa, il 
. maestro Karajan ha risposto a 

tutfe le accuse che, in Parla-
. mento, gli sono state mosse in 

questi ultimi giorni. 
t; Riguardo alle accuse di sov-

: •enzioni • indirette alio Stato 
' . i ta l iano e al Teatro alia Sca-
.. la, il musicista ha detto che 
; dall'accordo con il teatro ita-
, l iano traggono vantaggio an-
: che i cantanti austriaci. i qua-
- l i possono contare su una oc-
,. cupazione permanente. Riguar-
1 do ai suppos'ti eccessivi gua-
; dagni di cui egli beneficereb-
~". be, Karajan ha fatto i conti: 
•/" gli emolument! del Capo dello 
i : Stato, del Cancel Here, del Mi-
v nistro dell'istruztone e di un 
* deputato messi insieme am-
V. montano a oltre due mHioni 
" e mezzo di lire. Lui percepi-
r. see 160.000 lire come diretto-
S; re artistico del Teatro dell'O-
\i pera e 370.000 lire per ogni 
-i opera diretta. - Appena un 
ti' quarto — ha aggiunto — di 
y quanto mi offrono alt rove. So-
•V lo che io mi sento legato a 
?* Vienna e a Vienna voglio re-

j." stare. Chi spera nelle mie di-
lf. missioni. sofTrira la piu atroce 
'',*''• delle delusioni». Inline, Ka-
?,: rajan ha smentito che i com-
p pensi ai cantanti Uriel .siano 
*iv eccessivi. se considerati in 
. .rapporto al rischio di una at-
% tlvita che , . per un semplice 
J-l raffreddore, pu6 essere messa 
J tm parieolo. 

sioui di sorta. Egli assumeva 
naturalmente le proporzioni di 
un ambasclatore eccezionale, e 
non solo della cultura e dei-
I'arte italiane, ma di un.intero 
pacse, che oggi e tra I pegglo 
rappresentati del mondo - per 
quel che concerne la classe di 
rlgente politico al potere, e i 
suoi massimi esponenti. Dopo 
questo oscuro mondo ufficialc, 
cosl meccanico, arruffone. sen
za genio ma con molt a furbi-
zia, si arriva a comprendere 
perche uomini come Rosi di-
ventino di fronte al mondo i 
vcri rapprescntanti del «paCse 
reale ». 

Perche i comtmisti raccoiyo-
no quasi otto milioni di voti 
in Italia? Dove si dirige la spin-
fa della societa italiana? Non e 
che il film di Rosi farnlscu r'~ 
sposte a quesiti tanto circostan-
ziati. perb esso ha il preg'w 
di piombare lo spettatore stra-
niero. non con il cuore ma con 
Vintelligenza, dentro una realta 
politico e socialc complessa. che 
gli e ignota. Dopo la proiezione, 
Rosi sembrava preoccupato: 
"Credo di avere chiesto trop-
po alio spettatore — mi ha 
detto —: e un film duro, rivc-
devo adesso le scene con tutti 
quei dialoghi e disciissioni e 
tutta la meccanica del Consi-
glio comunalc. Per la prima 
volta, ho pensato di essere an-
dato troppo in la...*. -,v. 

Invece. e stato propria que-
sto freddo ragionare, volonta-
rlamente privo di emozione e 
sempre razionalmente concita-
to, man mono che il film vol' 
ge alia fine, a conquistare la 
critica francese. Questa ha re-
so ieri sera a Rosi i massimi 
onori. E lo ha fatto con quella 
generosa passione e quell'atto-
nito entusiasmo che caratteriz-
zano gli intellettuali parigini 
(la sinistra, in particolar modo) 
ogni volta che essi vengono co-
stretti a sfondare il bossolo do-
rato dove svolgono e avvolgono 
i loro fill, e prendere contatto 
con le altre correnti culturali 
del mondo. 

All'inizio della ' discussione, 
Rosi ha raccontato con tutta 
franchezza le difficolta politi-
che incontrate dal film in Ita
lia: ' dalla opposizione fattagli 
da parte deJrAssoeiasione dei 
costruttori alia denuncia spic-
cata contro di lui dalla polizia 

per vilipendio delle forze del-
Vordine ». Egli ha ricordato che 
il critico del "Giornale d'lta-
l ia* e stato licenziato per avere 
parlato bene del film e che il 
Centra cattolico cinematografi-
co ha vietato Le mani sulla citta 
at minori, considerandolo adat-
to »aglt adulti con riserva*. 

* Qualcuno ha affermato — 
ha detto Rosi — che nel film 
si grida troppo, ma in Italia 
(e altrove) e importante gri-
dare in nome di qualcosa...». 

* Ma . i personaggi, e stato 
chiesto, non sono troppo mani-
chet. non rappresentano troppo 
il bene e il male gia scelto in 
anticipo? 

> «• Certo — ha risposto Rosi 
— De Vita (il consigtiere co-
munale dellopposizione, n. d.r.) 
e U bene, egli ha scelto il be
ne. E io stesso ho scelto il be
ne, o sinistra. Mi si rimprove-
ra di dimostrare che nel film 
la sinistra * migliore della de-
stra, ma e propria queilo che 
io penso., Io mi sento legato — 
e rispondo a coloro che mi 
chiedono se concepisco il film 
sotto altra forma che come un 
atto politico impegnato — a una 
certa realta e cerco di fare film 
che lb riguardano. Facendo co
sl, io compio sempre, evidente-
mente, un atto politico. Qnesto 
e il mio modo di vedere le 
cose, di annotare, di ricostrni-
re, di giudicare la realta. Giu
dicare la realta e un atto po
litico'. 

£ ' stato qui posto a Rosi il 
problema del rapporto tra il 
suo film e il neo-realismo, nel 
senso che tale opera rappre-
senta, secondo i critici francesi. 
uno stadio piu elevato rispetto 
al primo: »Invece che fare ap-
pello ai sentimenti come il neo-
realismo, il film diventa una 
macchina per far rifleltere -. 
Rosi ha concordato su questo 
giudizio. ... 

TII neo-realismo — egli ha 
detto — e dicenuto una sorta 
di etichetta da applicare alle 
cose, uno stile da sovrapporre 
a qualsiasi storia da racconta
re. Mentre, tanto in Salvatore 
Giuliano quanto in questo film. 
e la realta che impone il suo 
stile e il suo UnguaggiO'. . 

" Io non voglio essere — ha 
risposto Rosi a qualcuno che 
gli faceca notare come le vi
ce nde personali dei miseri abi-
tanti dei "bassi" vengono mo-
strate troppo poco nel film — 
U propagandista della miseria, 
ma dei problemi. La stessa 
spinta dl indlgnazione morale 
che e alia base del film, in 
tanto e compresa dallo spetta
tore, in quanto ' questi passa 
dallo stadio dsi sentimenti a 
queilo della comprensione, del' 
Vintelligenza*.' 

Alia fine del dibattito, Rosi 
mi ha confermato che il suo 
prossimo film sara ambientato 
in Spagna. - -

'Non ho ancora preparato 
soggetto — ha risposto alia m 
domanda —: so perb che «>i 
sono tante cose da dire e da 
raccontare: donchisciottismo, dl-
gnitd umana, storie • di fori e 
di toreri. e il sentimento della 
morte e Goya da ritrovare. -~ 

Mi metterb a girare libera-
men'e. filmerb con la macchina 
da presa le cose che mi da-
ranno I'impression* til capire 
Vanitno del pa«sf... Ecco, se 
dovtssi dare una definition* 
di queilo che voglio fare, direi 
che, per un film come questo, 
occorre partite dalVetnologia*. 

k. o. [ Maria A. Macciocchi 

lair lady»: da 
anni rende milioni 
Nell'edizione italiana, andata in scena al Nuovo di Mi-
lano, con protagonisti Delia Scala e Gianrico Tedeschi, 

brillantissimo Mario Carotenuto 
' ' • i i-. 

' Dalla nostra redazione 
;;'•'•;••" " ' "' MILANO, 9' 

Dunque. allegri, anche noi, 
finalmente. abbiamo- la nostra 
My fair lady.' A. leggere quel 
che veniva stampando e di-
chiarando l'ufficlo stampa del
la produzione. la mancanza sui 
nostri palcoscenici di questo 
musical rischiava di far a.u-
mentare il tasso di arretratezza 
del nostro Paese;.spnza.Afy.7(rir 
lady (presentato-in quasi tutti 
i continent! in edizloni fedel-
mente riproducenti il modello 
originate americano) e'era il pe-
ricolo di diventare ancora piu 
area depressa di quanto non 
siamo. Arriviamo buoni ultimi. 
in questa corsa internazionale 
a My fair lady: ma meglio tar-
di che mai. Ora Tabbjamo in 
casa, vediamo di che si tratta. 

• Di che si tratta? My fair lady 
e prima di tutto. un enorme 
affare commerciale. Non siamo 
noi a sottolinearlo. per bassa 
polemica demagogica. Lo ;pro-
clama a tutti i venti la prbdu-
ziohe dello spettacolo. che cele-
bra le .dec ine e decine di mi
lioni di dollari che sono stati-
incassati dal 1957 ad oggi e 
addita a modello ' rabllissimo 
sfruttamento del musical con le 
version-:-nelle piu diverse lin-
gue del globo.e le edizioni di-
scografiche. Persino le cause 
e l e controcause promosse dagll 
uni contro gli altri per salvn-
guardare la propria « fetta della 
torta » vengono citate come m o . 
tivo d'orgoglio per chi ha sapu. 
to costruire questa meraviglio-
sa macchina per far soldi che 
e il musical « piu. replicato nel 
mondo». Esso ci appare addi-
rittura emblematico del teatro 
leggero .americano; esso ci rap-
presenta nel modo piu eloquen. 
te la mentalita. lo-stile.' il gusto. 
dello spettacolo dl Broadway. 
espertissima cucina di piattl al-
lettanti alia vista per le dovi-
ziose confezioni di lusso e pre-
libati al palato per gli ingre-
dienti standard . assolutamente 
digestivl. ••-• -'•-•."•• 

, II piatto c h e My fair Lady 
v'l scodella porta addirittura 11 
nome di G.B. Shaw. E' la storia 
di Pigmalione, : la storia del 
professor Henry Higgins. ma-
niaco studioso di fonetica. che 
raccoglie dalla strada la giovane 
fioraia Eliza Doolittle per com-
piere su di lei un esperimento 
linguistico. Farle dimenticare il 
suo orribile dialetto da subur-
bio e insegnarle a parlare come 
una lady, trasformandola in una 
dama di classe. degna di stare 
i l ia pari con le signore altolo-
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cate e per bene del suo mondo. 
La ragazza. che vuol migliorare 
la sua condizione diventando da 
venditrice ambulante commes3a 
di negozio. accetta. Incomincia 
U silo faticoso tirocinio fonetl-
co, che si conclude vittoriosa-
mente: Eliza va alle corse, fre-
quenta balli di societa, e fa una 
eccellente figura. • '» 

L'espenmento e compiuto te . 
licemente; il professor Higgins 
crede di non aver piu nulla da 
fare con Eliza. Ma la ragazza? 
Tornera al suo sbrdido ambien-
te? Evidentemente no: tanto piu 
che ormai' si e anche innamo-
rata del professore. Scena fina. 
le: dopo una breve assenza. riec-
cola nella casa del suo ex mae
stro. .pronta ora a servirlo non 
piu con la birichina riluttanza 
dell'alHeva. ma con la tenerezza 
dell'innamorata. ••. ~- . • -

Inutile cercare in My fair lady 
lo spirito caustico di Shaw, il 
sensq ironico e tenero inSieme 
della vicenda di-Eliza Doolittle. 
ir cui itinerario da povera, fio
raia a lady non e la storia. di 
una ascesa sociale, ma l'occasicL 
ne ricca di humour per la di-
vertente polemica shawiana a 
piu obbiettivi: dalla buona so
cieta inglese tutta raffinate ma-
niere alia1 mania lihguistica (il 
prof. Higgins e l'inventore di 
un alfabeto universale), dal m o . 
do di vedere i poveracci come 
colorito e • ridicolo folclore al 
femminismo ancora una volta 
trionfante con Eliza. - > . . - - • 

" My fair ' lady edizione "' di 
Broadway (riduzione dal testo 
e canzoni di Alan Lay Lerner; 
musiche di Frederick Loewe) 
risuUa invece la storia di una 
specie di Cenerentola. con quel 
tanto di sbarazzino che ne ren-
da sopportabile la caramellosi-
ta: una Cenerentola il cui posto 
non e una lieve favola morali-
stica. ma uno spettacolo costrui. 
to con abile mestiere. per di 
spensare al grosso pubblico bor_ 
ghese facili sentimenti. facili 
canzoni, facili suggestioni visi-
ve, facili sorrisi e. alia fine, un 
facile, prevedibilissimo scioglL 
mento. Questa c facili'ta - av-
volta nel cellophane di una mes_ 
sinscena acnirata. distinta. fe-
stosa e probabilmente alia base 
del • successo internazionale di 
My fair lady — che si e ripe-
tiito ieri sera al Nuovo. Qui non 
ci sono problemi, non ci sono 
idee, non e'e quel pizzico di 
-toria. che invece pare essere 
ora elemento necessario al tnn-
stcal italiano (si vedano - gli 
spettacoli di questi ultimi anni 
da Enrico' 61 a Rugantino a 
Tommaso d'Amalfi): non ci so* 
no sketches di satira politica 
e'e soltanto. nel quadro scenico 
di un gusto medio, ne volgare 
ne raffinato. ma aereamente 
mediocre, lo svolgersi tra slcu. 
ri effetti cromatici e musicali 
della storiellina di Eliza. • 

Alle prese con questo gen ere 
di spettacolo. che non lascia al-
cun margine 211'estro dell'atto-
re, alia sua comunicativa diret
ta col pubblico. all'invenzione 
improwisa: che non permette 
all'interprete di strizzar l'occhio 
alio spettatore facendosene un 
complice nel divertimento (o 
nella polemica. nella satira. nel . 
I'ironia. nel gioco insomma del 
teatro); alle prese, d icevamo 
con questo genere di spettacolo 
tutto calcolato a t millimetro da 
un mestiere espertissimo quan. 
to arido.DeUa Scala, nella par
te di Eliza. t» Gianrico Tedeschi 
in quella' di Higgins, non ci so
no pars! molto sciolti. disinvolti. 
sicuri. Delia Scala e una sou-
brette quasi nel senso etimo. 
logico della parola: vi e In lei 
la verve e la vivacita. la tenuta 
di - palcoscenico della servetta 
della commedia deH'arte. Qui. 
da fioraia e lady, e d a w e r o sa-
crificata: non le t fanno fare 
nemmeno un ballo. Meglio Co-
munque ' come fioraia. quando 
pari a Quel suo dialetto aeaurdo. 
tutto consonant! sgradevoll. 
' Di gran lunga il migliore e. a 

nostro parere. Mario Carote
nuto nella parte del padre di 
Eliza; e riuscito a starsene di-
staccato con sufficiente umori-
smo. evitando -la macchietta. 
Peccato che le parole della sua 
parte siano per lo piu assolu
tamente banali, come le sue can-
zoncine (il cui unico pregio e 
queilo di «M«r« oraechlabili). 

Ma la ridicola scipita'ggine del 
quadro in cui. in tight, si ap-
presta ad andare in chiesa a 
sposarsi! Una fiacca polemica 
contro 11 matrimonio, che si ri-
solve col tfasporto di Carotenu
to, come morto. da parte dei 
suoi amici. .:. _•-•, ••••'.. '.v, 
• Lola Braccini (la governante 
di Higgins); Cesare Bettarini 
(il colonnello Pickering, amico 
di Higgins) e Tina.Lattanzi.(la 
madre di Higgins) completano 
il cast. Vi sono. poi. natural
mente. ballerini e ballerine (le 
coreografie sono piuttosto mac-
chinose e gratuite), e il coro 
di Franco Potenza. .„,•. . v . 
: Regia di Sven Aage Larsen 
— una regia al cellophane, co
me dicevamo. Versione italiana. 
piuttosto buona. di Siiso Cec-
chi D'Amico e. per le canzoni, 
di Fedele D'Amico. : .->•-,» . 
• Pubblico entusiasta.. Ma un 
po* sorpreso per la strana dif-
ferenza tra il" primo tempo, che 
dura due ore. e il secondo che 
dura poco rrieno di un'ora. An
che questo squilibrio denuncia 
la carenza di idee dello spetta
colo, ci pare. 

' . " • « . - • • ; • - - • • • 'y;v;' a . * ' l . ' 

(Nella foto. da sinistra: Gian
ni Mazzocchi, Delia Scala. Ti
na Lattanzi, Gianrico : Tede
schi). . ;;-. -.,:.-• 

« Rogopag» 
•'• * ' • * " • -

torna 

sugli 

schermi 
.'' Ragopag ritorna sugli scher
mi. II film, tolto dalla circola-
zione in conseguenza della con-
danna ' inflitta dal > Tribunale 
di Roma alio scrittore e regi-
sta Pier Paolo Pasolini, autore 
deirepisodio intitolato La ri-
cotta. verra proiettato : a co-
minciare dalla fine di novem-
bre. :-...:.- . . 

Secondo una notizia d'agen-
zia, confermata anche dalla ca
sa produttrice. r« Arco film » di 
Alfredo Bini. il film e stato 
modificato dallo stesso Bini (e 
non dal regista?) nelle sequen-
ze che la sentenza del Tribu
nale aveva giudicato — sulla 
base di una requisitoria di in-
tonazione medievale — offensi
ve della religione dello. Stato. 
La pellicola, cosl «> trattata», e 
stata di nuovo presentata in 
censura e qui ha ottenuto un 
nuovo yisto. Anche il titolo del 
film (che comprende. come e 
noto. altri tre episodi firmati da 
Rossellini, Godard e Gregoret-
ti) e stato cambiato nel meno 
cabalistico •• Laviamoci il cer-
vello che. se appare piu rispon. 
dente alia tematica del film. 
non manca di adombrare il 
processo con il quale. Pasolini 
fu condannato. •:;.,. •. . 
:- Non appare ben chiara' la 
procedura con la quale la Com. 
miseione di censura eia stata di 
nuovo investita nel caso. dal 
momento che Rogopag aveva 
gia ottenuto, a suo tempo, 11 
nulla-osta di circolazione. Tut
to. cid, in ogni caso, testimo-
nia dell'enorme confusione e 
iniquita che informa la legge 
di Censura ora in vigore. . 

Musica 

L'orchestra 
S. Pietro 

: a Majella ':; 
all'Aula Magna 

Se non ' esisteseero i musi-
cisti minori o dimenticati. biso-
gnerebbe inventarli perche ad 
essi dobbiamo, dopotutto, il fio-
rire di iniziative, spesso dure-
vori e meritorie anche dal pun. 
to di vista culiurale. quali il 
costituirsi di orchestre e di for-
maziohi strumentali specializ-
zate. Per fortuna. pero, e poi 
soltanto un pretesto la pietas 
nei confronti dei negletti della 
storia musicale. Ecco qui l'or
chestra da camera - S a n Pietro 
a Majella - di Napoli, fondata 
nel 1957 proprio per le suddet-
te pietose ragioni: si e presen
tata ieri all'Aula Magna con 
un ricco programma incentrato 
su autori e opere di rilievo. 
Cioe Antonio Sacchini (1730-
1786) con la sinfonia dall'opera 
Edipo a Colono, Tommaso Al-
binoni (1671-1750) con il Con
certo per due oboi e archi, Lui-
gi Boccherini ' (1743-1805) con 
la Sinfonia in re min. detta -« La 
casa del d iavo lo- forse per il 
riferiniento agli spiriti infernali 
deU'Or/eo di , Gluck, Albert 
Roussel (1869-1937) con la ge-
niale Sinfoniettd op. 52. Mozart 
(1756-1791) con il f a m o s o M n -
sikalischer Spass, K 522. un di
vertimento con tonalita sovrap. 
poate, diasonanze e . «*etona-
ture>». 

Come si vede. personaggi e 
opere di prima mano. Senon-
che, questo flnisce con l'accre-
scere le responeabilita d'ordine 
esecutivo e stilistico, non tan
to nel giovanissimi orchestral! 
che • appunto sono giovani. 
quanto nel direttore " d'orche-
stra. il maestro Renato Ruoto-
lo, gia brillantissimo violinista. 
il quale e sembrato acconten-
tarsi d'una puntualita di esecu-
zioni monotonamente inesisten. 
ti su una costante pienezza di 
suono particolarmente sensibi-
le nel gruppetto dei vlolini. In-
conveniente fastidioso e maci-
nante in una convenzionalita 
comune alle diverse composi-
zioni i divers! umori dei diver-
si autori. b u o m m i , eembra 
miseare aU'orcfceetra quel piu 

. '•-•":_ • '-'•• . • , l , ; - ' - *J ' . - . i -' •','• v.-J*'rS'.~:--

compiuto ' respiro - d'esecuzione 
che vivifica il discorso musica
le. II qual discorso ha perd tro-
vato in un giovane. applaudi-
tissimo contrabbassista, Gianni 
Amadio, un oratore sensibile e 
brillante, come ha dimostrato 
la Tarantella per contrabbasso 
e archi di Giovanni Bottesini 
(1823-1889), che rappresentava 
Tunico ma piccolo •< recupero » 
d'un musicista famosissimo ce-
lebre ai suoi tempi. -. / • > . > . . 

• Pubblico numeroso, applausi 
al direttore e a tutti i giovani 
della simpatica orchestra napo-
letana. • , -•••• . .', -. • 

e.:V. 

Teatro 

Qualcosa che 
yi riguarda 

' tMarito (De Vauquelin). mo-
glie (Genevieve) ed amante di 
quest'ultima (Pierre), il trian-
golo consueto di un certo re-
pertorio teatrale finito in di-
suso. De "Vauquelin scopre la 
relazione della moglie con Pier
re ed una sera, fuori di s^ im-
pugna una rivoltella e la punta 
contro Genevieve, che si crede 
perduta. DaU'arma non parte. 
pero. nessun colpo. Essa cade 
invece nelle mani della donna, 
che, esasperata. uccide il marito 
e corre poi dall'amante. Questi 
per salvare l'amica ai reca sul 
Iuogo del delitto e dispone le 
cose in modo da ingannare la 
polizia che. a tutta prima, in-
fatti, propende per la tesi del 
suicidio. Diverse circostanze, 
perd. suscitano sospetto. II com-
missario Bernu, indaga minuta-
mente sul caso e quindi in una 
serie di inesorabili interrogator! 
scopre un'imprevedibile verita. 

II ' " giallo» di Jean Pierre 
Conty si regge piu suH'abilita 
e sul mestiere che sulla fan
tasia od altre virtu teatralL 
Marisa Quattrini (Genevieve), 
Carlo Alighiero (Pierre) hanno 
rettb con efficacia le loro parti. 
Franco Sabani ha caricato un 
po' troppo i tratti di , Bernu. 
Nelle vesti di altri personaggi 
sono apparsi " Sandro Moretti, 
Vico Feiiciangeli e Ginella 
Bertaccht Da st&sera l e re-
plicne. • • 

: ' vie* 

Gaber ha vinto ancora 
. •., • ' i ,' ' • ' • i . ' ' • 

..:.v Qualche.giorno fa^iiel corso. della 3agra della \. 
canzono nova ordahizzalaanch&qiicsl'iuino od A s s i - ; •, 
si dn tin' intrupremlcnic sdcerdo'te nel sdttinfcsd tii-^. 
tento di incrementare un filone «.edifiqantc > «cI/« ; 
musica leggera, abbiamo udltq-alcund tra le piu 
brutte e melense canzoncine che ei -siano'state-..'. 
imposte dal video. Il fondo e stato toccaio, forse, ~ 
da un ritmo insistcnte cantato da tin quartetto, 
del quale ricordiamo il ritornello, perche ci ha 
lasciato di stucco: « C'e una strada dinanzi a noi - >• 
Signore, guardaci tu - di lassu, di lassii...». L'inten-
zione era evidentemente quella di imitare gli « spi
rituals » ma il rlsultato era talc da far rabbrividi-

-.. re, su tutfaltri piani, primo tra gli altri que i lo del • 
. rispetto della fede cristiana. . •<"•'• •• '••»•,• 

Ieri sera Capzoniere min imo, ci ha offerto tin 
• Te D e u m m calabrese, cantato da Otello Profazio, 

cite ct ha consolato e ha riscattato del tutto quel 
disgnstosp pcordo'. II fatto e che la sinccra e se-

i vera forza ' di questa canzone ;- scaturiva « da una 
^autentica vena di religiosita popolare, mentre la , 
:• dislnvolta vacuita di quella sorta dl' «,s«»iba . spi- , 

rlfnnl > tnycutafa per la sagra d e l l a , c a n z o n e nova, ; 

malgrado la cornice edificante e la eventuale bc-
nedizione ufficiale, portava I'inclclebile marchio 
della commercialitd. Cost, Canzoniere min imo e 
riuscito a impartire un'altra lezione a quanti Vhan-
no combattuto, forbid alia mano, per sospetto • 
« sovvcrsivismo *..ed,.e riuscito. rt.. poxtarlg su un 
terren'o abbastanza inaspettato. Ma gia, dimenti- , 
cavamo che anche la fede religiosa, in certe cir- •;-,, 

\costanzc e sotto dctermlnati cieli, pud apparire 
« sovversiva >, .qtinndo e autentica e pura. 

La puntata del Canzoniere, ieri sera, ci ha of-. 
ferto alcune altre belle canzoni. Dai inoiivetti po- . 
polari toscani cantatt con'grazia da Paoli.PoU, al 
forte II padrone del • mondo di Calvino c Libera-.; 
vici, ai canti bergamaschi, trentini e friulani che 
ci hanno restituito, ancora una volta, il gusto del 
nostro folclore (anche se. con certe corrdz'wni ispi- } 
rate da una preoccupazibne, a volte eccessiva, del ' 
video). Gaber si e cimentato in un quel Si no m c 
moro che Alfredo Giannetti scrisse per il. film 
Un malede t to imbrogl io diretto da Pietro Germi: 
una canzone dolente e appassionato che il bravo 
Giorgio ha eseguito correttamente anche se meno ' 
felicemente di altre, non solo per la difficolta che 
il dialetto romanesco presentava per lui, milanese, 
ma anche perche la sua vena delicata non poteva 

•. - riuscire a sostenere Vimpeto di una canzone simile.' 
1 Un nuovo punto a favore della trasmissione di 
Simonetta e Gaber, dunque. che sard servito a 
ribadire il gia. accertato successo ' di pubbl ico . 

- A d e s s o che la PEP ha terminato, del tutto.inglo-
riosamente, la sua serie e su ambedue i canali • 

. resta libero il posto di: apertura della serata ... 
(Hitchcock non lo merita dawero, pet questa sua 
nuova serie di « gialli * in minore) si .decideranno . 
i programmisti a riparare al malfatto del passato 
dando a Canzoniere m i n i m o la collocazionc che " 
glispetta? Ogni resipiscenza, sia pure tardiva, 

• v werrd apprezzata. . ... _ 

• ':':: ' 9 - ' c -

;> itALIA-URSS W 
Da nulla troppo, ma me

glio 11 troppo. Batti'e rlbatti 
nhalmerite si 6 « ottenuto» 
di poter assistere alia ripre-
sa diretta della partita 'Italia-

, URSS. Come diciamo in al-
; tra parte del giornale, avre-
nirt oggi alle 14.20 eul pri
mo canale.la ripresa diretta 
dcll'attesissimo incontro di 
calclo che alio ore 21,50. 6 a ra 

•: ripetuta, registrata in Euro-
visione-Intervisione. sul se
condo canale. 
• Mercoledl 13. sul « primo •* 
alle 19,15, cronaca registrata 

-. di un avvenimento agonisti-
co; •• mentre sul « secondo » 

. alle 22.50, andra ,in' onda' la 
.-telecroriac^ registrata di un 
.-. tempo <di- un incontro - di 

calclo.' , 
Giovedl. 14. sul secondo 

canale. alle 22.20. nelTambi-
. to della rubrica «Giovedl 
: Sport >»'.ripresa diretta di un 
importante avvenimento ago-
nistico,' 

.. Sheridan 
spaziale 

" ' , • * • " . " : , - - ' - • • * ' 

11 .quarto episodio • della 
serie . - Ritorna: il tencnte 
Sheridan -. in onda sui pri
mo canale stasera alle 21.05, 
ha per titolo La lettera ed e 
interpretato oltre che da" 
Ubaldo Lay, Carlo Alighie
ro. Walter Maestosi, da An
gela Cavo. .Vira Silentj. Die
go Michelotti. Ivano Stac-

.cioli. Paolo Cariini. .Marisa 
Mantovani e altri. Regia di 
Mario Landi. ''.*•• 

Un gruppo di so'enziatl — 
uomini e donne — si sta pre-
parando al primo volo verso 
la Luna. Una notissima iiior-
nalista. Florence Fontaine, 
dopo averli intervistati. vie-
ne trovata uccisa. Forse la 

: splegazione della sua morte 
sta in una lettera. una lettera 
che aveva scritto aU'amica 
Rita Lorre poche ore prima 
di essere assassinata. Ma do- ' 
v'6 la lettera? La cercheran-
no. ma inutilmente, I'assassi-
no, il tenente Sheridan e un 
giornalista amico di Florence 
Fontaine. Eppure, proprio a 
quella fantomatica lettera, e 
legata la scoperta deL col-
pevole. 

mmSB 
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radio 
NAZIONALE 

Giornale radio:: 8; 13; 15; 
20; 23 — 6,35: n cantagallo 
- 7.10; Almanacco - 7.35: Un 
pizzico di < fortuna - 7.40: 
Culto evangelico - 8.20: So-
lista leggero - 8.30: Vita dei 
campl- 9: L'in/ormatore dei 
commercianti - 9,10: Musica 
sacra - 9 3 0 : : Messa - 10: 
Lettura del Vangelo - 1030: 
Trasmissione per le Forze 
Annate - 11: Passeggiate nel 
tempo - 11.25: Casa nostra: 
circolo del genitori ' - 12: 
Arlecchino - 12.55: Chi vuol 
esser lieto... - 13,15: Carillon-
Zig-Zag - 11335: La b o n a 
dei tnotivi . 14: Musica da 
camera - 1430: Badiocrona-' 
ca Italia-URSS - 17.15: Aria 
di caea nostra - 17,30; Con
certo einfonico. diretto da V. 
Gui - 18,35: Musica da ballo 
- 19: La giornata eportiva * 
19.30: Motivi in giostra - 19 
e 53: Una canzone al giorno -
2030: Applausi a... - 20,25: 
I Paragreens a Parigi. Ro-
manzo di G. Ruffim" - 21: Ra* 
diocruciverba - 22: Luci ed 
ombre • 22.15: Musica sin-
fonica - 22.45: D. libro piu 
bello del mondo. : . 

. . S E C O N D O 
Giornale radio: 930; 930; 

1030; 1130; 1330; 1830; 
1930; 2030; 2130; 2230 — 
7: V o d d'italiani all'estero -
7,45: Musiche del mattino -
835: Musicbe del mattino i 
8.50: H programmista del 
Secondo • 9: Giornale delle 
donne - 9 3 5 Motivi della do-
menica - 10: Disco volante 
. 1035: La ehiave del suc
cesso - 1035 Musica per un 
giorno di festa . 11.35: V o d 
alia ribalta - 12: Anteprima 
sport - 12.10: 1 discni della 
settimana - 13: La signora 
delle 13 presenta - 1430 Vo-
ci dal mondo - 15: L'autunno 
non • triste - 15.45: Vetrina 
della canzone napoletana -
16.15 II clacson - 17: Musica 
• sport - 1835: I vostri pre-
feriti - 1930: Incontri sul 
pentagramma - 2035 Tutta* 
musica - 21: Domenica sport 
. 2135: Musica nella sera. 

TERZQ 
' 17: Parla H programmista 

. 17,05: Programma musica
le - 1730: Q teatro di G. 
Bucbnen Lena • Leonce -
19: Musiche dl F. Poulenc 
• 19.15: La rassegna - 1930: 
Concerto dl ogni sera - 2030: 
Rrviata delle riviite - 20.40: 
Musicbe di L Strawinsky. 

primo canale 
8,55 Cerimonia religiosa da S Giovanni 

in Laterano in Roma 

11,30 La TV degli 
agricolfori 

14,20 Italia-URSS telecronaca diretta 

1730 La TV dei ragazzi S£fift£&S%£S* 

18,30 II passeggero 
per Ankara Racconto eceneggiato 

19.00 Telegiornale della sera (1* edizione) 

19,15 Varieta Musicale 

20,05 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2» edizione) 

21,05 II tenenfe Sheridan *£*- , e t t e ra*«eon xnM-Lay 

Cinema d'oggi 

22,55 La domenica sportiva 
Telegiornale 

secondo canale 
18,00 II maestro dei ragazzi racconto sceneggiate 

1835 1 missili del 
dott. Goddard 

19,55 Rotocakhi 

21,05 Telegiornale • 

21.15 Recital 

21,50 Italia-URSS 

. • • • • • . ' . - . ' • r • -

t n pol t rona: a cairn jaj 
Paolo Cavall ina 

e segnale orar lo 

di Tito Gobbl 

cronaca registrata 

Stasera (primo canale, ore 21,05) un altro 
episodio de;« II tenente Sheridan »: 
cone una foto di scena 
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