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IN SCENA IL «MILES GL0RI0SUS» TRADOHO DA PASOLINI 

mmaccioso 
anna 

to spettacolo dato in « prima assa-
luta» alia Pergola di Firenze dalla 

Compagnia dei Quattro 

Igor Stravinski e giunto ieri a Roma da New 
York. II maestro/ che ] la foto mostra • in un 

.':.atteggiamento;poco rassicurante per i fo-
; togra f i / si rechera a Palermo per Hirigervi 
un concerto. Stravinski e convalescence di 
una recente malattia e per non affaticarsi 

: usa una sedia a rotelle 

Assolti Ferreri e Carucci 

« » L'Ape regina 
non recava 

offesa al pudore 
Ammenda per alcune foto del volume 

che fornera ora in circolazione 

- L'avventura deWApe reglna 
•I e' conclusa ieri mattina nella 

; IV Sezione del Tribunale di 
*•' Roma con una assoluzione dal 
• reato principale (offese al co-

mune scntimento del . pudore) 
e una -ammenda per «il reato 

. di -< pubblicazione contraria al-
•; la pubblica decenza». Con la 
-:. condanna a 15.000 lire di mul-
i; ta, il Tribunale ha in sostan-
•» za salvato capra e cavoli. e-
v mettendo un giudizio che si al-
;v l inea con il nulla-osta conces-
'l so al film di Marco Ferreri dal-
t la censura, dopo U taglio di tre 
;-" sequenze- " " '"""' .*.—•*.'•-. 

• Come si ricordera. II proccs-
1'so era stato istrnito. al tempo 
h del veto censorio al film; la 
\ pubblicazione di un libro (- Ma-

trirnonio in bianco e nero •*, e-
. dito d.i Carucci) contenente la 
^sceneggiatura, eaggi, articoli e 
-alcune foto di eceria fece met-
v tere in 'moto i funzionari della 
- questura, i quali sequestrarono 
i-1500 copie della pubblicazione e 
[l denunciarono Ferreri e Caruc-
'? ci per offese al pudore. Solo 
i piu tardi, di fronte all'ampia 
v> reazione degli uomini di cultu-
:J ra e dell'opinione pubblica. la 
: censura si decise a concedere 

i- i l nulla-osta. a condizione che 
>- il titolo del film venisse muta-
v to (vi fu aggiunto - Una storia 
'< moderha «) e che ci procedesse 
f al taglio di tre sequenze secon-
?dar ie . 
'-••• Si venne a creare, in questo 
' modo, uno dei tanti curios: ca-
5 si di contraddizione tra censu-
? r a •mministrativa =« e censura 
?j giudiziaria. Per la prima, film 
r e sceneggiatura non erano piu 
'r ofTensivi; per la seconda il rea-
]• to esisteva ancora. 
,>.- Ieri la conclusione, a dimo-
a strazione che la camp'agna del 
f, nostro giornale, delle sinistre e 
rt della cultura italiana. in di fe
ll sa del film di Marco Ferreri. 
S e r a legittima. Nel film non si 
if oftende il pudore. Inutilmente 
t3 il P.M.. dottor Pedote. aveva 
j insistito sull'editstenza del rea-
? to (ma il stio colle^a Lo Sohia-
g vo, concedendo il nulla-osta al 
* film, si era dunque reso com-
" pliet?) e ch'.edendo la condanna 

del 4ue imputati a due mesl di 

: 

recliisione e 80.000 lire di mul-
ta. II dottor Pedote ha sorret-
to la sua requisitoria pescando 
nella sceneggiatura e nelle fo
to alcuni esempi che. secondo 
lui. dimostrerebbero 1'offesa al 
pudore. Dopo le arringhe dei 
difeneori (Giorgio Moscon per 
Ferreri. Madia e Bufarelli per 
Carucci). il preaidente*. dottor 
Giallombardo. ha pronunciato la 
sentenza: assoluzione dal reato 
di offesa al pudore. condanna a 
15.000 lire di ammenda per al
cune foto pubblicate nei libro. 
Le copie del quale, purgate del
le foto ' incriminate, potranno 
essere rimesse in commercio. 

Romy sostituisce 

la Loren 

Rell«ldiota>> 
i ' •« : « LONDRA, 12. : 

f Romy Schneider e stata scrit-
turata per interprctare il ruolo 
di protaaonista nett'Idiota (trat-
to dall'omonimo Iavoro tfatra-
le di Marcel AchardD in sosti-
tuzione di Sophia Loren. che 
ha rinunciato a partecipare al 
film neccssitando di un periodo 
di riposo. . ... .-.i, . 
- Le ripr»se cominceranno ap-
pena Romy Schneider potra la-
sciare Hollywood dove sta at-
tualmente girando - My good 
neighbour Sam assieme a Jack 
Lemmon per la regia di David 
Swift. La versione cinemato-
grafica della - piece - di A-
chard (che si intilolera in in-
glese A shot in the dark) sara 
diretta da Blake Edwards Ro
my Schneider avra come - part
n e r - Peter Sellers Esaa ha 
inoltre accettato di interprets-
re il ruolo di protagonista nel
la-versione cinematografica di 
un bestseller di Hans Habe, La 
contessa, 

' Dal nostro inviato ,-., 
V ' ••'; 'l ' ' FIRKNZE. 12 '-

Del > Vantone si • purhwa da 
tempo: era nci progetti di Vit-
torio Gassman. travolti poi (so
lo momentuncamente, (sper iu-
JTJO; dalla strabiliante fortuna 
vlnematografica dell'attore. Ora 
I'hu nresentato, alUi Pergola di 
Firenze, in - prima - p e r VIta
lia, lu Compagnia dei Quattro. 
cm" Pasolini ha voluto confi-
dare questo stio esordio nel tea-
tro. Per la verita. seppure un-
nunciata come opera non di 
prima mano, ina tuttavia auto-
noma dalla fonte ispiratrice (il 
nome di Plauto vicn citato ap-
pena. pudicamente, fra paren-
tesi) tale libera traduzione del 
Miles .gloriosife e certo meng 
qualificante, ai fini deN'acccr-
tamento di eventuali doti dram-
maturgiche del narratore, pac
ta e regista di film, di quanto 
non fosse la sua versione del-
rOres tea di Eschilo: disc'ussa e 
discutibile, si, ma tnotivata da 
ragioni non soltanto di gusto, di 
npasso personale o convivlale. 
bensl ideologiche, culturali. e 
insomnia di pubblica risonamu. 

11 Vantone ripete dunque. nel 
fondo,' la vicenda del soldato 
spaccone plautino* Pirgopolini-
ce, doppiamente beffato'da un 
pugno d't altegri burloni. nel 
quale spicca il servo Pale$trlo-
ne; per la cut malizia, Pirgo-
polinice perde la concubina Fi-
locomasio e poi, tratto in in-
gunno dalla cortigiana Acrote-
leuzio. vien picchiato e mtnac-
ciato di atroci mutilazioni dai 
domestici di Perlplecomeno. un 
vecchio di spirito. che della 
donna si e finto marito. E' una 
storia tutta scoperia, nella qua
le Plauto ammicca spudorata-
mente, piu che mai, verso to 
spettatore, facendo e disfacen-
do una serie d'intrighi. I'uno piu 
assurdo dell'altro: da quello tes-
tuto al danni • dello schiavo 
Scelledro. cui si fa credere che 
la Filocomasio da lui vista i« 
intimo colloquio col giovane 
amante, Pleusicle, non sla lei, 
ma sua sorella; a quelli che se-
gnano, appunto, la tctale dt-
sfatta di Ptrgopolinice, esem-
plare tipico di tutti i * comutl 
e marz ia t t» Capitan Fracassa 
d'ogni tempo. - • - - ^ ' • . 

: Con qualche taglio e qualche 
agglunta. il testo e dunque 
quello che c- Pasolini non ha 
dilatato. come forse era da 
aspettarsi, u versonaggio di Plr-
gopolinice, ne ha arricchito la 
figura del guerriero millanta-
tore di .sfumature satlriche at-
tuuli, che la realta odierna po-
teva probabilmente suggerirgli. 
(E del resto. Plauto stesso non 
se la . prendeva. addirittura, 
con Sclpione VAfricano. salva-
tore della patria?), Anche Pa-
lestrione e gli altri sono vivi 
per quel tanto, ami quel mol-
to, di sanguigna evidenza. di 
carnale robustezza che ad east 
(come a tutte le altre consimili 
sue creature) conferl I'autore 
latino: nel cui gioco spassiona-
to e ribaldo lo scrittore di oggi 
ha voluto avvertire. crediamo. 
soprattutta uno stimolo per la 
propria sotterranea o palese vo-
cazione picaresca; ma non un 
incitamento a rielaborazioni vo-
lemiche in chiave di contem-
poraneita. Se un aspetto della 
commedia sembra esser stato 
poslo in ritievo varticolare, nel 
Vadattamento di Pasolini, non 
e infatti quello che attiene al 
la'cinica ma veridica rappre-
sentazione d'un mondo corrot-
to e canagliesco: quanto pint-
tosto I'altro, varziale, della iro-
nizzata perfidia e ambiguifa 
femminile. Ma la misoginia di 
Plauto, che e indulgente, llber-
tina, carica di sensuale sim-
patia. assume qui (fatta I'ecce-
zione - dello .stomello finale. 
gioiosamente ' e congruamente 
tntonato da Valeria Moriconi) 
i caratteri d'una programma-
tica, quasi teorica tetraggine. : 

L'accento del giudizio da dare 
a proposito del Vantone si spo-
sta. a questo punto, sulla resa 
ttilistica. ' La lingua adoperata 
da Pasolini. e quelle, grosso mo
do. che i letton c gli spetia-
tori di cinema conoscevano gia: 
un impasto di italiano. di ro-
manesco e di dialetti • bur in i» . 
con locuzioni - di gergo e di 
varlar corrcnte periferico. La 
operazione e perd assai menu 
riuscita che altrove: mancando 
una necessita autentica '- alio 
sforzo filologico. mancando una 
congenialita esprcssiva • tra la 
materia prescelta e la ricerca 
formate, H testo risulta impo-
verito e ingrigito nel vocabo-
lario e nel fraseggio: ne le facili 
quanto insistenti rime o asso-
nanze o dissonanze vasoliniane 
sono tali da rcstituire. se non 
in modest a mtsura. la ricchez-
za e to splcndore verbale di 
Plauto. il magistero ritmico e 
timbrico del suo eloquio. dove 
la vlolenza plebca e sortegliata 
sempre da una raffinatissima 
cultura. 7{ romanesco macche-
ronico e annacqnato del Van-
tone. a dirla tutta, non rtchia-
ma alia menle ne~ Pascarella ni 
Trilussa (lasclamo perdere Bel
li), ma semmai U sof Capan-
na e. peggio. Vapprossimativo 
idloma delle r i r is te radiofoni-
che del tipo di Campo de" fio-
ri: condito. nalnralmente. • di 
vwaci interiezioni. d'un pitto-
resco ormal, • peraltro, logoro 
dall'uso. 

Dc Pasolini,k In ' conclusione. 
e'era da attendersi qualcosa di 
maggior peso- anche se — * 
docere di cronlstl sottolinear-
lo — la pr ima e per ora unica 

rapprcsentazionc di, »"erj sera 
(II Vantone andra tt Roma e 
poi a Milano nel vrosslmo gen-
nuio) ha registrato un successo 
strepitoso. con grandi risatc e 
lunghissimi applutisi all'indiriz-
zo degli interprcti. del regista. 
dello sccnografo e dello stesso 
Pasolini. che si trovava. appar-
talo, in sala. E senza dubbio. 
Franco Enriquez. nella cornice 
sempllcc ma colorita dlsegnato 
da Emanucle Luzzati (autore 
anche dei • bei costumi). hu 
edificato uno spettucolo agile, 
dl pronto comiclta. insaporito 
ma anche ispessito. a volte, da 
inuen^ionj farscsche '• d'antico 
conio. E gli attori si sona pro-
digati festosamente nelle loro 
parti, non guardando troppo al 
sottile, ma raqgiungendp effet-
ti di sic'ura presa sitlla "platen. 

Da citarc fra i primi. ovvia-
mente. oltre alia Moriconi. la 
quale era « " " pnngentissima 
AcTotelcuzio. Glauco Mauri, che, 
avendo indossato tre 'anni • or 
sono i pannl di Pirgopolinice, 
ha vestito stavoltd quelli di pa~ 
lestrionc: Michele Riccardini, 
nel ruolo che da il titolo alia 
commedia: Enrico D'Amato. un 
gustoso Scelledro. Ma' efficaci 
anche Laura Panti (Filocoma
sio). Carlo De Cristofaro (Pe
rlplecomeno). Sergio rDe Ste-
fano (Pleusicle). Armando Spa-
daro. Renato Camp'ese.' Si sono 
provati T tutti (la Moriconi <e 
Mauri iudit'tduqlmenfe) anche 
come cantanti. cavandosela con 
bravura: quantnnque Varrangia-
tore delle musiche. Ranieri Ru-
magnoli, non si fosse impepna-
to troppo (altro il Iavoro fatto. 
ad csempio, da Trcvajoli per il 
RugantinoJ nel reinventare vc-
tusti motivi ed ariette...,., (v •• 

* • - ' • • * / • ' 
...s.-W Con Franco Parenti 

\ T . « f ' / • - « , " T ' ' i ! '• ,! 

:l • 

ascesalo 
i ' 

Aggeo Savioli : Franco Parenti 

Ne sdra c uttore 

per CC 
Rinuncia alia tiBib-

bia», conferma per 

«iLo sfraniero» - Un 

intenso programma 

Luchino Visconti sara copro-
duttore dei suoi prossimi film. 
Lo ha annunciato il regista il 
quale ha inoltre precisato che 
sin dal prossimo Iavoro che di-
rigera. per conto di Franco Cri-
staldi. rinuncera ad una parte 
det suo guadagno e part.ecipera 
attivamente. all'affare con una 
caratura sugli utili del film. 

Si tratta di un soggetto che 
il regista sta scrivendo in col-
laborazione con Suso Cecchi 
D*Amico ed Enrico Medioli. II 
soggetto ha detto Visconti, e 
costniito sul personaggio, di 
Claudia Card in ale. 

Nel programma di Iavoro di 
Visconti sono previsti inoltre: 
la regia di due lavori della 
compagnia teatrale da lui diret. 
ta che debuttera a Roma con i 
Sei personaggi in cerca d'autore 
prima delle feste natalizie; per 
maggio ' dell'anno venture la 
messa ' in scena delTopera Le 
nozze di Figaro. . . -

Circa gli altri impegni' Vi
sconti ha dichiarato che non 
fara l'episodio di Giuseppe neL 
la Bibbia di De Laurentiis. Ri 
mane perd valido con De Lau 
rentiis l'accordo per Ln stra-
niero tratto daU'omonimo ro-
manzo di Camus. Inoltre pro-
prio in ouesti giorni. Visconti 
ha ricevuto una proposta dalla 
Twentieth Century Fox per rea-
lizzare un film su Michelangelo. 
Inoltre e sempre impegnato con 
Ponti pe r La monaca di Monza. 
:• Per realizzare i film in com 
partecipazione. Visconti creera 
una societa cinematografica con 
la quale realizzera inoltre, in 
compartecipazione con qualche 
produttore. i soggetti cut tiene 
maggiormente. cTrovo piu che 
giusto ed onesto — ha detto 
Visconti — che un regista par-
tecipi ai risehj ed agli utili del
lo "af fare"- . - . --_ 
. In merito al Gafropardo. Vi
sconti ha detto di essere soddi. 
sfatto dcll'accoglienza che il film 
sta ottenendo in tutto il mondo 
dove — «5ia pure nella versione 
americana che egli non ha ap-
provato e che anzi ha protertato 
— sta registrando unanimi con-
sensj di critica e df pubblica. 
A Parigi e gia in programma-
zlone da sei mesi e l'esercentc 
ha sottoscritto un impegno per 
proiettarlo per altri sei mcii. 
Dal Portogallo. da New York 
e da Beirut ha ricevuto calo-
rose lctterc attestant! il trionfo 
tributato al suo film. En tro la 
fine dell'anno II Gattopardo ver-
ra prescntato anche in Inghil-
terra ed in Germania. 

le prime 
- ! Rivista 
uScaiizona: 

:, tissimo ,'64 » $:S 
' Mentre il teatro leggero «i e 

decisamehte - avviato s i i . una 
strada di maggiore impegno. 
senza, per questo, abdicare alio 
spettacolo e al < divertimento 
Dino Verde e pochi altri con-
tinuano sulla ; vecchia strada 
delia rivieta tradizionale. Ma 
questo Scanrpnatissimo '64, che 
segue di ' un anno ' esatto lo 
Scanzonatissim'o '63, vorrebBe 
essere qualcosa di piu e di di 
verso e, come rilevammo lo 
scorso i anno, le buone inten 
zioni sono quelle di dar vita ad 
uno spettacolo cabaret del qua 
le. ad onor del vero, la ribalta 
italiana avrebbe bisogno. E. ri-
spetto oempre alia prima edi-
zione di Scanzonatissimxt, an
cora troppo Iegata ai moduli 
radiofonici (cioe piu alia parola 
che ' all'azione), Verde ha ' sa-
puto questa volta dare maggior 
ritmo e maggiore vivacita alio 
spettacolo. • ' - - ' 

Ma. nello stesso ' tempo.' ha 
accentuato il suo tono qualun-
QuLsta. correndo epesso sal filo 
(vorremmo sbagliarci) della 
velata apologia del ventennio. 
Dove lo spettacolo diventa etuc-
chevole e dove cade definitiva-
mente (anche se ha iaccolto i 
nutriti applausi di un pubblico 
bene e politicamente definito: 
al quale i'canzonatissimo mem
bra particolarmente rivolgersi) e 
quando la satira politica diventa 
sberleffo a senso unico. quando 
il guoco di parole si fa pesante, 
quando si parte dalla sacrosan-
ta .satira agli scandal: per con-
cludere che -andava meglio 
prima -. In gostanza. Verde ha 
sostituito a Fan/ani (al quale 
tuttavia non ha risparmiato pe-
santi battute) Moro, lascidn-
do inaiterato — e quindi scon-
tato — il risultato. Come si dice? 
Lo stesso piatto servito due 
volte finisce per : essere indi-
gesto.' -' ; , '-"•--• 

Buon per Verde che gli attori. 
e principalmente Elio Pandolfi 
e Antonella StenL riescono — 
al di la dei teati — e sollevare 
lo spettacolo. Ed infatti. dove 
piO Scanzonati.«rimo e piaciuto 
e - stato nel secondo tempo. 
quando i due (dopo una gustosa 
narodia di West Side Story am-
bientata al Testacdo) ci'hanno 
dato un ^ag^io irroslstibile della 
loro bravura mimiea (lo sketch 
della gallina e uuello del cinema 
mu'o). Va bene. la satira ' al 
ccntrc-sin&tra. legittimo con. 
durla: ma non si po*sono.rie-
sumnre il buff one di Predappio 
e i figli della lupa-pre^entando-
?eli com" esempi M una Italia-
modello. 

Successo, come el.e' detto, co-
spicuo. .' ' : • i "' 

I. t. 

L'attore espone gli 
obiettivi e le diffi-
colta del Teatro 
In cartelloneiMo-
liere; McLeish, Pi
randello e Brancati 

Dalla nostra redazione 
" '. w ^ .PALERMO, 12 i 

Franco Parenti. Tindimenti-
cabile protagonista deH'Artu-
ro Ui di Bertolt Brecht. dirigera 
quest'anno il • Teatro stabile 
- Citta di Palermo» che. dopo 
alterne e fortunose vicende. ri_ 
prende ex novo la sua attivita 
sulla base soltanto. a tutt'oggi. 
di platonici e modestissimi im
pegni dffinanziamenti (i quali. 
se tutto andra bene, raggiunge. 
ranno. contributi statali com-
presi. a malapena i 50 milioni). 

La stagione si inaugure^ra il 
12 dicembre con L'uotno. la be-
stia e la virth di Pirandello. 
In cartellone sono inoltre J.B. 
dell'americano Mc Leish. il Don 
Giovanni di Moliere. nella ridu-
zione di Brecht (per la regia di 
Benno Besson); Una donna di 
casa di Brancati. Verranno 
inoltre rapp'resentate. due no-
vita. una italiana e una stra-
niera. sulle quali ogni decisio-
ne e tuttavia rinviata a stagio
ne inoltrata. quando Parenti 
avra realizzato una sufficic-nte 
presa di contatto con il pub
blico palermitano. * " '.:•'•• 

« Gli ultimi due lavori — pre-. 
cisa Franco Parent! — dpvreb-
bero essere infatti la» consu-
guenza spontanea della collabo-
razione tra la compagnia e il 
pubblico. Per questo noi cer-
cheremo. sin da ora, di stabilire 
un contatto organico e perma-
nente con le organizzazioni cul
tural! e politiche della citta, at-
traverso incontri. dibattiti.- con-
ferenze. Nella misura in cui. 
insomma. saprS collegarsi alia 
cittS e ai siioi problemi reali. lo 
Stabile riusciri a diventare uno 
strumento di cultura e a parte. 
cipare attivamente alia realiz-
zazione di una precisa politica 
cuiturale>». •• ••• •••'•»'• •-••*,. 
'; Parenti ha centra to il proble-
ma con realismo e senza facili 
ottimismi. Palermo e ormai una 
grande citta, nella quale una 
serie assai numerosa di orga
nism! culturali (musica. cine
ma. teatro) portano avanti uiia 
azione talora apprezzabile. ma 
disorganica, ' molto spesso ' di 
iliie quand'anche non influen-
zafa esclusivamente dall'indu-
stria cuiturale e dalla • specu-
lazione. - - .?.-i .-*: 
• Porre quindi, come problema 

essenziale della formazione di 
un centro di vita cuiturale, una 
iniziativa democratica, di di-
battito e di esplicita problema-
ticita, significa indicare la stra
da per svihtppare un discorso 
assai interessante e ricco < di 
stimoli. '••••• • ' ••••- > •'••* -
-««Non bisogna illudersi — di

ce ancora Parenti — che alia 
fine della ' prima stagione lo 
Stabile di- Palermo sia in grado 
di mietere i grandi allort di 
altre consorelle. Il Iavoro sari 
lungo e delicato e in ogni caso 
i» risultati sono - legati a • due 
condizioni: che il pubblico eser-
citi costantemente una azione 
di critica e d i stimolo; che ci 
sia dato it tempo materiale per 
creare. tra gli attori. quella 
omogeneita che solo un lungo 
affiatamento pu6 assicurare ». .-• 

La compagnia e composta in 
gran parte di giovani che Pa
renti ha preso dai teatri stabili 
di Milano. di Genova e di To
rino. dove ha Javorato. alterna. 
tiyamente.. sino all'inverno 
scorso. Eccone i nomi. per or-
dine alfabetico: Maria Teresa 
Bax. Mino Pellei. Sebastiano 
Calabro. Elvira' Cortese. Geo 
Corsaro. ' Patrizia • De : Clara. 
Sandro Dori. Carlo Formigoni 
(che collabora inoltre alia di-
rf-zione artistica). Gianna Gia-
chetti. Franco Morillo. Gualtie. 
ro Rizzi. Carmen Scarpitta. Li
no Troisi e. naturalmente. Fran
co Parenti. Le scene e i costu
mi saranno di Gianni Polidori. 
di Pilloid e df Guglielminerti: le 
musiche di Musco. Liberovlcl. 
Lulli-Desea'u (per Moliere). -

Un'ultima domanda a Franco 
Parent!: quale e il criterio ispi. 
ratore del cartellone dello Sta
bile? «Ho cercato — risponde 
— dl - dare una • lmpostazione 
ampia. differenziata. articolata 
a queste prime battute d'assag-
gio. To credo, oer esernpio. che 
le opexe di Pirandello debbano 
essere riproposte in una nuova 
Iettura critica e che questo si 
presti In particolare per L'uo
tno. la bestia e la virtu che non 
e solo una delle commedie piu 
limpide del vostro icrittore. ma 
che contiene in se alcuni germi 
anticipafori dell'atruale proble-
matica della alienazione. Cosl. 
ancora. ho ritenuto opportune 
includere in cartellone un'ope-
ra di" uno dei piu impegnati 
drammaturght americani con-
femporanei. Mc Le!sh che ri-
proppne. sotto nuova luce, la 
biblica vicenda di Giobbe: men
tre con un classico come il Don 
Giovanni. - nella riduzione di 
Brecht. tenteremo di impostare 
un discorso sul teatro popo-
Iare». " •• - > • • <• 

Lo Stabile aglri aucst'anno 
nel delizioso teatro Bellini, il 
pin vecchio teatro lirico della 
citta. che un irruppo di piccoli 
e valorosi artigian! di Paler
mo «ta gratuitamentp rcfitituen-
do. dopo parecchi anni. agli 
anti^h: splendor!, assicura'ndo. 
inoltre. ! comfort piu modern!. 

i \ - " •_*• ! - • » - g. f. p. 

Come f anno i guerriglieri ? 
' -Con il Vietnam del Sud la TV e andnta, si po-
trebbe dire, per successive approssimazioni, in. que
ste ultime settimane. Sttbito dopo il colpo di stato ' 
di Saigon, abbiamo aviito le due * note » di Ales- '•. 
sund r i e Cuidi, nel corso del Telegiornalc: ambi- •'. 
gue e reticenti. Poi, nel corso di nn < numero * di 
T V 7, abbiamo visto un servizio degli stessi Ales- •' 
sandri c Guidi su un'azione di guerriglia: dramma-
tica, naturalmente, ma, come dire, * fuori tenia >. 
Poi, I'altro ieri, in un nltro t numero* di T V 7, *, 
abbiamo. visto le immugini del colpo di stato, « gi-
rate » da operatorl franccsi. E ieri sera, finalmcnte, 
ci e stato offcrto il materiale ripreso da Alessandri 
c Guidi nel Vietnam sulla situaziqne anteccdcnte.il '» 
colpo di s t a t o . . „.-<•',...••' • • .•.••.•* ••'".•-•, -•.."•• >.'. 

• Le immagini e il commentq di questo documen-
tario, che si intitolava Una irichiesta nel Vietnam. ': 
nonlasciavano dubbi sulla impopolarita del regime 
diemista: qua e Id vi appariva una leggera indul-
genza per la persona del dittatore (peraltro vanifi--
cata dalle ciniche dichiarazioni dello >$tesso Diem), 
ma nel complesso, I'odiosa Jacciata del dispotismo; 
della famiglia sanguinaria. vi era mostruta • abba-
stanza chiaramentc. r : 

E' da rilevare, perd, che questa facciata ci cr-i . 
gia stata mostrata dalla TV in un servizio trasmes-
so parccchie settimane fa: quindi. da questo punto •' 
di vista, il materiale raccolto da Alessandri c Guidi 
non era ccrto fulminante. Tanto pin che oggi. dopo 
che i militari hanno rovesciato Diem, sulia natura 
del defunto regime e sulle sue manifestazioni non 
csistono piu misteri. < • - • - • . ' . • . 

Rimanevu da indagare sulle radici della ditta-
Uvra di Diem, sui rapporti tra il dittatore e gli ame
ricani, •- sulla ^ situazione cconomica e i socialc nci . 
Vietnam. Ma su questo tcrrcno Alessandri c Guidi 
ci hanno detto ben poco. L'unica conclusione pos-
sibile, dopo aver visto il loro documentario, era 
che, essendo i Diem divenuti, non si sa per che, 
*cattivi», tutto andava male: e rgo , tolti di mezzo 
loro, tutto e tomato a posto. —-•• •••>•-• --T - — 

C'e , e vero, la guerriglia. che continua da anni 
c che si allarga a macchia d'olio. Ma Alessandri c 
Guidi si sono strettamente attenuti, per questo. alia 
versione .americana: « Aggressione del Vietcong *; . 
e chiuso. I guerriglicri sono appoggiati dalla popo-
lazione al punto che si sono dovuti creare i « villag-
gi stratcgici » (cioe una sorta di campi di concc'n-
tramento) per controllare la gente; come si spiughi . 
c h e t guerriglicri, poco armati e, continuamente in 
pericolo, riescano a impegnare Vesercito in rap- '.-
porto di un uomo a sette (e una constatazione di 
Alessandri e Guidi) non si sa. Forse, bisognerd at-
tendere qualche ulteriore approssimazione per ap-
prenderlo dalla TV.. , • ... . 
<••• Sull'altro canale e stato trasmesso un vecchio 
polpettone di Kazan, ispirato ai piu vieti motivi. 
della « guerra fredda ». Che questo fosse il carat-
tere e il livello del film era riconosciut'o esplicita-
mentc anche dal R a d i o c o r r i e r e : ma ciononostante, 
la scelta e stata approvata e il film e andato in 
onda, per la maggior gloria del video. • 

,-.',::.- •/•••.^ •, :'' ••"•'- ;':g.-c.'-v 

vedremo 
Praga e Kafka 

(primo, ore 22,30) 
In collabornzione con la 

TV cecoslovacca. Fcrnaldo di ,V 
Giammutteo ha realizzato ."'. 
questo documentario dal ti- v 
tolo ««La vecchia Praga di :. 
Franz Kafka >». desllnnto a 
suscitare l'interesse piu vi- ' 
vo dei tanti lettori del gran- " 

• de ed infelice scrittore. sul ' 
quale si sono intonsificatl 
nuovamente. da qualche tern- y 
po. sii studi e le ricerche. :.K 
II logame tra Kafka e I'am- ; 
biente non solo familiare, ma .' 
civile e cuiturale. del s u o v 

paese : e della sua citta, : h 
infatti di quelli che meritano . 
hi maggior attenzione. At-
traverso le imm.i^ini del pic- •• 
colo schenno. gli spettatori' 
potranno conoscere i luoghi 
che ispirarono il narratore, 
ed entrare insieme nel vivo 
d'una capitale tra le piu af- . 

' faseinatiti del nostro conti-
' nente. la quale conscrva tut-

tora pressocho :ntatta la sua 
antica. inimitabile bellezza. 

Successi 
, di Katyna 

•* Incontro con Katyna Ra- . 
nieri - e il recital televisivo 

• che va in onda stasera alle ' • 
ore 21.55. sul primo canale. 
Katyna cantera.. nel corso 
dello spettacolo a lei dedi-
cato e presenUito da Corrado, 
i suoi maggiori successi jn- v 
ternazionali. gih raccolti nel-
I'ultimo Long Play * Katyna 
Ranieri show stoppers'. 

Cottafavi 
e Tolstoi 

c. • ' -.- . . . . . i. 
Vittorio Cottafavi ripren-

dera la sua attivita televisi- ' 
va il 1° dicembre curando, . 

. negli studi TV di Napoli. la '-• 
regia de La potenza delle 
tenebre di Tolstoi. La rea-

, lizzazione televisiva di que
sta opera del grande autore " 
russo-terra impegnato Cotta
favi fino al 20 dicembre. B. 
cast e in via di definizione. 

1 i A: JSSLW 

radio 
NAZIONALE ' * - • 

primo canale 
8,30 Telescuola 

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

. Passeggiate nel tempo; 11,15: 
Il concerto; 12: Gli amici 
delle 12; 12.15: Arleccbino;' 
12.55: Chi vuol esse r lie to...; 
13,15: Zig-Zag; 13,25-14: Ita-

; liane d'oggi; 14-14,55: Tra-
smissioni regional!; 15,15: La 
novita da vedere; 15.30: Ra-

- diocronaca diretta del secon-
" do tempo di una partita di 

calcio; 16,30: Rassegna di 
: giovani concerttsti; 17.25: 

Concerto di musica operisti-
v ca; 18,25: Bellosguardo; 18,40: 
• Appuntamento con la'sirena: 

19.10: II settimanale della > 
agricoltura; 19,30: Motivi in 

- giostra; 19.53: Una canzone 
al giorno; 20,20: Applausi a._; 

L 20,25: Fantasia; 21,05: Ham-
.' merbeck: Radiodramma di 
" Malcolm Hulke e Eric Palce; 

22,15: Concerto del Quintet-
t to Chigiano. 

^ S E C O N D O 
Giornale radio ' ore: 8,30. 

-9,30. 10^0. 11,30, 13^0. 14,30. 
15^0, 16^0, 17.30, 18.30, 19^0. 
20.30. 2W0. 22^0; ore , 7^5: 

c Musiche dei mattino; 8,35: 
Canta Paula; 8,50: Uno stru-

. mento al giorno; 9: PenU-
. gramma italiano; 9.15: Rlt-
- mo-fantasia; 9^5: Gentil) si-

gnore.„: 10.35: Le nuove can-
v zoni ltaliane; 11: Buonumore 
• In musica; 11,35: Chi fa da 

se.„; 11,40: U portacanzoni; 
\ 12-12,20: Tema in brio; 12,20-

13: Trasmissioni regional!; 
-. 13: La Signora delle 13 pre-

senta; 14: Paladin! di -Gran 
. Premio*; 14,05: Voci alia 
.ribalta; 14.45: Dischj in ve-
trina; 15: Aria di casa nostra; 

- 15,15: Piccolo complesso; 
15.35: Concerto ln miniatu-

f ra: 16: Rapsodia; 16^5: Di
vertimento per orchestra; 

' 17.35: Non tutto ma di tutto; 
17.45: E~ con Elsa Merlini; 
18.35: Classe unica; 18.50: 

• I vostn preferiti: 19.50: Mu
sica ' sinfonica; 20.35: Ciak; 

' 21: Taccuino di -Gran Pre-
. mio»; 21,35: Giuoco e fuori 

giuoco: 21,45: Musica nella 
sera; 22,10: L'angolo del jazz, 

TERZO / : 
' ' Ore " 18,30: L'indtcatore 
, economico; 18.40: Novita 11-

,-- brarie: Tre generazioni di 
critica • letteraria italiana: 

• 19: Giorgio Federico Ghe-
dlni: 19,15: La Rassegna: 

. Cultura tedesca; 19.30: Con
certo di ogni sera: Wolfgang 

. Amadeus . Mozart Franz 
• Schubert, -Eugene Ysaye; 
' 20,30: RivlsU delle riviste; 

20.40: Paul Hindemlth; 21: 
II Giornale del Terzo; 21.20: 
Costume: 21.30: Vincent 
D'Indy: Sinfonia In si be-

• molle; 22,15: Sabs prosatore; 
22,45: La musica, oggi: Tohru 

. Taktnritsu, Yshinao Nakada. 

16,45 La nuova 
r scuola media 

Incontri eon git fnae-
gnantl : 

18,00 La TV dei ragazzi a) Supercar; b) Blo*ra-
rla del diamante 

19,00 Telegiornale della aera (1* edizlone) 

19,15 Sport cronaca reglstrata dl no 
awenimento 

20,05 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2> edizlone) 

21,05 Si chiude 
Un atto dl Sabatino Lo
pez. con Gilberto Govt • 
Fulvia Mamml -

21,55 Incontro ' 
con Katina Ranieri 

present* Corrado 

a cnra di T. Dl Giam-22,30 La Praga di Kafka ^X r o 

23,00 Telegiornale deii.nott« 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario 

21.15 II dottore 
e la ragazza 

film, eon Glenn Tort, 
Janet Leigh 

22,50 Sport cronaca reglstrata dl 
awenimento 

Katina Ranieri cui e dedicato stasera (pri
mo canale, ore 21,55) uri « Incontro » , ; 
•• .•• ' ..... J .: 
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