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DA/ 25 febbraio in tutte le It-
brerie il nuovo romanzo di , 

Giorgio Bassani . 
DIETRO LA PORTA 
« Supercoralli» pp.148. 
Rilegato L. iyoo. 

Due novild nel «Coralli»: " 
Juan Goytisolo 
L'ISOLA , 
«Icoralli»~ pp. 177. 
Rilegato L. 1500. "• 

Una giovane donna tenta di 
ritrovare se stessa tra la folia 
cosmopolita di una spiaggia 
alia moda, nel sud della Spa-
gna. . . . -' 

Kurt Kusenberg 
LA CITTA DI VETRO 
«Icoralli» pp.171. 
Rilegato L. 1300. 

«c Se qualcuno trova un senso 
nelle mie storie, e affar suo: 
io rion ce l'ho messo ». 
- • • • • • . . . - . - . . , » 

Un'attesa ristampa: 

LACALDAVITA 1 

di Pier Antonio 
Quarantotti Gambini 
« Supercoralli» pp.829. 
Rilegato L. 4000. 
Da questo romanzo il film di 
Florestano Vancini con Ca
therine Spaak. 

Nella « Piccola Biblioteca Ei
naudi», dopo la Storia della 
critica d'arte di Lionello Ven-
turi: l 

V.-LSaulnier 
STORIA 
DELLA LETTERATURA 
FRANCESE 
«PBE» pp.662. L. 1300. 
Dalle chansons de geste all'e-
sistenzialismo, un panorama 
agile e moderno di nove seco-
li di cultura. 

Un atnpio consenso di stu-
diosi, un crescente interesse 
di pubblico hanno accolto le 
opere di Shirer, Deakin e 
Thomas. Ad esse si affianca 
ora nella stessa collana un'al~ 
tra grande sintesi storica: 

Edward H. Carr 
LA RIVOLUZIONE 
BOLSCEVICA 
1917-1923 
« Biblioteca di cultura storica » 
pp. xxv-1361. Rilegato L. 7000. 

Dalla Rivoluzione d'ottobre 
alia guerra civile agH anni in 
cui furono gettate le basi per 
la creazione di und stato so-
cialista: la prima ricostruzio-
ne completa di eventi che 
hanno mutato il corso della 
storia mntcmporanea. . ; 

Ludwig Wittgenstein 
TRACTATUS LOGICO-
PHILOSOPHICUS 
E QUADERN11914-1916 
* Biblioteca di cultura filojofica* 
pp. xi-169. Rilegato L. 3700. 

U n libro indispensabile, una 
del le esperienze filosofiche 
fondamentali del nostro tem
p o . 

Franca Pieroni Bortolott 
ALLE ORIGINI 
DEL MOVIMENTO 
FEMMINILE IN ITALIA 
(1846-1892) 
«Sj«,i» pp 287. L. 2000. 
I primi passi verso l'emanci-
pazione femminile. 

La «Nuova Universale Ei
naudi* presenta in una col-
lezione organica i grandi clas-
sici delle letterature d'ogni 
tempo e paese. Accanto a 
Goethe, Stendhal, Dostoev
ski), Proust, esce ora, prece-
dulo da una introduzione di 
Delio Cantimori: 

Erasmo da Rotterdam 
ELOGIO DELLA PAZZIA 
A cura di TotnnruKo Ftore. • 
pp. XTXit-14). Rilegato L. 1000. 

Jazz a Milano 
t V* 

• * * * * * < 

II quartetto 
di Monk 

padre 
del «bop» 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 22. 

Thelonious Monk ritorna a 
Milano. a distanza di tre anni, 
per tenere due concerti, lune-
dl e martedl sera, al Teatro 
dell'Arte. punto d'incontro or
mai familiare per gli appassio-
nati del jazz. II pianista suone-
ra. anche questa volta. con un 
quartetto. che annovera Charlie 
Rouse al saxofono tenore. Butch 
Warren al contrabbasso e Ben 
Riley, alia batteria. Questi due 
ultimi hanno sostituito da po 
che settimane John Ore e Fran 
kie Durlop. che erano legari a 
Monk ormai da quattro anni. 

Se John Coltrane e Roland 
Kirk rappresentavnno il jazz 
piu vitale e significativo di og-
gi (ed anche Max Roach, no-
nostante la sua carriera arti-
stlca abbia avuto orig.ne negli 
anni quaranta a flanco di Char
lie Parker). Thelonious Monk 
rappresenta, invece. un momen-
to anteriore. e piu precisamen-
te le premesse del jazz odierno. 

Monk, infatti. fece parte di 
quel gruppetto di musicisti ne-
gro-amencani che. nel 1942, si 
ntrovavano al Monton's, un lo-
caletto di New York, verso le 
due di notte. cioe al termine 
del lavoro, per dar vita a spe-
nmentare quella nuova musi-
ca che doveva poi prendere il 
nome di bop. Musica che, dap-
prinid, la critica e il pubblico 
respinsero come strnvagante ed 
eccentrlca, persino irritante. ma 
che piu tardi doveva rivelarsi 
nulla sua reale dimensione 
storica di nbelhone non solo 
alle formule e ai cliche di un 
jazz che l'era dello swing ave-
va teso a commercializzare in 
mera musica ballabile e svuo-
tata d'ogni istanza. ma anche 
aH'atteggiamento razzista e al
io sfruttamento dei ncgri, in 
una previ di j)osi/.ione e di co-
scienza che l'esperienza della 
guerra aveva collaborato a ri-
svegliare. 

Se Charlie Parker. Dizzy Gil
lespie, Bud Powell, pur non po-
tetido venire assorbiti, per la 
natura della loro musica. ne
gli sehemi conformistici dell'in-
dustria del disco e dello spet-
tacolo, cioe eommercializzati. 
ebbero pur tuttavia. nel dopo-
guerra. il riconoscimento della 
loro statura, Thelonious Monk 
rimase sempre neH'ombra. mi-
nimizzato dalle accuse di paz-
zo e tecnicamente limitato pia
nista «• fuori del mondo». In 
realta, nel pianismo di Monk si 
stavano configurando quelle 
nuove esigenze che alia fine 
degli anni cinquanta dovevano 
dar vita al jazz di Coltrane, 
Rollins e Davis. Basandosi sul-
l'esperienza fondamentale del 
bop. partendo dalla stessa po-
si/.ione rivoluzionaria. Monk di-
sintegrava. nel suo pianismo 
rotto. allucinato, percorso di 
fremiti. Ie strutture tradiziona-
li e ormai svuotate del jazz 
Solo attorno al '57, quando il 
jazz piu valido cominciava a 
rispecchiare quanto Monk ave
va anticipato nel silenzio e nel
la indifferenza della critica di 
tutto il mondo. anche quelta 
che adesso grida al genio. una 
casa discografica, la Riverside. 
seppe intuire che i tempi era-
no maturi e. con abile campa-
gna pubblicitaria. riuscl a fare 
di Monk il «gigante del jazz-
di turno. 

Daniele lonio 

Una rassegna del grande maestro sovietico 

/ film di Eisenstein 
da domani 

La serie presenterd quasi tutta I'opera del 
regista, da "La corazzata Potiomkin» 

alia « Congiura dei boiardi » 

Snl secondo canale della T V ha inizio domani sera il 
ciclo dedicato al grande regista soviet ico Serghei Miehai-
lovic Eisenstein; esso eomprendera La corazzata Potiom-
fctm, uno dei eapolavori assoluti della storia del c inema, 
realizzato da Eisenstein nel 1925, a vent iset te anni (un 
anno dopo il suo esordio come autore, con Sciopero); 
Lam pi sul Messico cioe una del le opere ricavate (peral-
tro arbitrariamente) dai settantamila metri di pellicola 
girati da Eisenstein nel paese latino-americano fra il '31 
e il '32; Alessandro Nevski (1938), primo suo film sonoro; 
la prima e la seconda parte di Ivan il terribile (1944 e 
194b'; la seconda e apparsa in Italia ed altrove col titolo 
La conynira dri Bojardi), che eostituiscono anche il te-
statnento c inematograf ico e ideale di Eisenstein, spen-
tosi appona c inquantenne nel 1948 Si tratta di una ras
segna ovv iamente incompleta: mancano, fra le opere del 
periodo « muto > (oltre il gia citato Sciopero) Ottobre e 
La linea generate: anche se a lcune sequenze di esse ver-
ranno mostrate nell ' introduzione ai diversi capitoli del 
programma il cui ri l ievo culturale non ha comunque 
bisogno di essere sottol ineato. 

Tutti i film inclusi nella rassegna sono gia stati pre-
sentati sui normali schermi italiani, ma risulteranno an-
cora inediti per una cospicua porzione della vast iss ima 
platen te levis iva. Pens iamo di far cosa grata ai nostri 
lettori r iproducendo qualche pagina delle « m e m o r i e > 
di Eisenstein (pubblicate in Italia dagli Editori Riunit i ) , 
che puo contribuire a i l luminare la complessa personalita 
e genialita di uno degli indiscussi maestri della « sett ima 
ar te> . I brani che d iamo qui di seguito si riferiscono pro-
prio alle prime accogl ienze della Corazzata nei diversi 
paesi e alia eco che ne g iungeva fino a Eisenstein; ed al 
ricordo della fase di preparazione del film. 

« L'incomprensibile genesi 
del Potiomkin » 

Nina Ferdinandovna Agadza-
nova — piccola di statura, oechi 
celesti, timida e infinitamente 
modesta — vii tese la mano in 
un momento molto critico della 
mia esistenza artistica. 

Le avevano dato Vincarico di 
scrivcre un soggetto in onore 
del 1905. Nune (1) chiese la mia 
collaborazione e m'indirizzb con 
mano fernia verso il lavoro con
crete, sottraendomi a tutte le 
seduzioni della polemica e al 
mio sfrontato desiderio di lot-
tare in quell'atmosfera di Jioie 
e ytiai minacciati dal proletkult. 

Nune — dnvunti al suo picco
lo samovar — aucini Ja struor-
dinaria facolta di radunare e 
indirizzare sulla via della ra-
gione e della calma creativa 
una folia di individui feriti nel-
I'amor proprio e perseguitati 
dalla sorte. 

E lo faceva col disinteresse 
e la premura che inducono i ra-
gazzi a riporre nelle scatole dei 
tiammiferi e delle sigarette, o 
in nidi artifictali fatti di cenci 

discoteca 

Einaudi 

Quartetti 
di Mozart 

Tra le vcnlisei composi/ioni 
per quarletio d'archi di "Wolf
gang Amcdco Mn/.irt (1756-
1791) sono considrrati fra i 
Mini maggiori rapolavori i sei 
Qunrtctti mmputli a Vicnn.i. 
fra il 17K2 cd il 1786. Ks-i s«n.» 
dctlirati a Jo.«rph lla\dn rd a 
qtic-li pur i«pirali. Con appjs-
.-•iotuio inlfro^c Mozart a\eva 
•>iudiaio i Qttnrtclti op. 33. rhe 
Haydn, proprio nel 1781, a\eva 
fatli» pulihliran*. 

I.n ili-dira picna di dflir.il.i 
dc\o/ioni> per il mae>lro c 
IVIi'mrnlo pin «nprrfirialc che 
pno itidir.in- il tie--u e*i'tcnlc 
fra i gruppi di rimipoiiioni 
ilri due mn*iri-.li. Sia \e line 
rhr Tallre î *o»lan7i.mo in una 
••apirntr olabora/ionp ronlrap-
pnnti'.tira. n»bu»la in lla>dn: 
senile ctl aeilr. rffirari^-ima 
nel <<*rraln '\olcer-i del di-
sn>r>o Htnimcnlalr nel mu-i-
ri-ta *ali>burghe>e. II quile da 
ilieri anni rine dal tempo dei 
(timrlclti ricnnr*i iinn M ile«li-
ra\a a rompo-i/ioni del eenc-
re. Nel snippo dello apftuntn 
« tli lla>dn » «li elenienli mt-
lodiri *ono <o\ente mrno rile-
\anl i : r i n l c i w * ilelPaiilore e 
pmalenlemenie ri\oIto ai \a-
lori ro-lnilti\i. I-*e«pre**ione e 
e*-enriale. pur in quelle paai-
ne. cn-\ anrhe la «ollile lima-
nita mo/.irlijna non tnanra di 
ri\elar«i in manife^lazioni tor-
ranti. 

I nioiixi e sli -pnnti dei t-ci 
qnartetli «ono «orprrndenti. Si 
ron-ideri il fiigntn che rhinde 
il primo (in sol " mnggmrr. 
K.V. 387) e cite anliripa il fi
nale della Sinfonin Jupiter; la 
rarira emoliia del *erondo (in 
re minnre. K.V. 421* rhe Ira-
•eorrr mn mo\en/e drammaii-
elie ed arrenli appa*<ionaii. 
Serondo quanto a— r̂i la rom-
paxna del mu«iri»ia r5*o <a-
rrhbe -talo rnmpn«io nella 
nolle in cui %enne alia lure il 
primo ficlio di Morarf. F.le-
menti mi'terio*i. armonie 
•itraordinarie eolpivonn nel 
lento fin mi hemntle mag/dore. 
K.V. -128). che s? libra in nn 
rlimi Hi vara triMrzza e di 
di*lesi moli. II crnmalismo dcl-
l'.4ntinnte con moto. brano di 
>in|tnlare bolletia »i awicina 
prodipiosamente al vrapnrritno 
Trittano. Meno rilevanie H 

<|iiinlo Qunrtclta in In maggin-
re K.V. 458. L'ullitno, in do 
niaggiore K.V. 465, si pre«cnta 
con scimcertanii relazioni ar-
nionirhc nellMdoeio di intro-
duziotie: e<*o stiseito p*-r Tin-
comprcn.-ioiH' ed il ron<rrva-
toriomo di niolli criliri e com-
posilori del suo tempo inerc-
diliili ed aspre critirhe. 

Se Mozart nella creazione di 
ipieMe opere tenne pre?ente il 
pin reeenie mt»de!lo offerln da 
l la\dn. d'allra parte Timpronta 
e originalistima ed off re un 
sapienle rilonio al contrap-
punto. doMilo pur ad un vivo 
e ridcMatn inlere.«e per Joh.ui-
ties Sel»*iian Hacli e Georg 
Friedrirh Handel. 

I «ei pezzi mozarliani <i po<-
?ouo a^coltare tramile una 
cliiara regi^trazione della Co-
lumliia. tre disrhi raecolti in 
album (Fpic Recording I„C. 
3816-8). I/e«ecuzinne e affida-
la al pro\cito Juillard Siring 
Qunrlel; una interpreiazione 
*en*ibilis«ima e di puro stile 
ninzartiann. /^-

Incisioni 
della Callas 

Ona^i -iparila dalle scene ita-
liane. Maria ('alla< *i e\oca 
con I'amilio di inri*ioni di«co-
irafiehe. L na reernle prt>d:i-
zione della Columbia (K.CX. 
10.182) offre la *econda **TIC 
di <ue interpretazioni di \*a**\ 
di opere france-i oltre che il 
brano O mnlheureuse Iphigc-
nic da Infigcnia in Taiiridc di 
(•lock. f.\i allri aulori *on.» 
Berlioz. Rizel, Ma«-^nel. Gou
nod. Oltre alia filta «erie di 
brani del cilaio di«co a 33 eiri. 
-i propone un allro ridolto a 
45 giri (Columbia. Sebt] 261) 
intitolato Cnlln.% chnnle Slavic-
net. in cui rirchegxiano nella 
«cn«ihilisMma e drammalira 
c*po«izione del famo*o sopra
no due famo*i pa«*i: I* Addin di 
Manon (Adieu notre petit In-
hie) dalla Manon r la forte 
pagina del Werther. « I/aria 
delle leitere ». 

L'inlerpretazione della Cab 
las si innesia nello jfondo or-
cbestrale nitidn ed esprps^ivo 
rhe il maestro George Pretre 
realizza con grande tenaione 
dirigendo rOrchesira drlla So-
ciite des Canctrt* du Conser
vatoire di Parigi. 

•• g. 

c ovatta. grilli senza una zam-
pa, uccellini caduti dal nido o 
uccelli adulti con un'ala spez-
zata. 

A volte credevamo di trovarci 
in un originate laboratorio, con 
dentro non solo qualche leprot-
tino con la zampa fasciata o un 
ippopotamo con il mul di dent'u 
mu anche molti uomini adulti, 
feriti dalla vita, febbricitanli 
per gli errorl commessi, vitti-
me di casuali infermita artisti-
che o segnati col marchio del 
fallimcnto. 

L'innocuita dei leprottini con 
le zampe fasciate, naturalmente, 
era spesso molto relativa... 

Ma qui ognuno prendeva co-
scienza di essere utile alia Ri
voluzione. e di esserlo in parti-
colare con il proprio carattere 
individuate e angoloso. 

Non si trattava, insomma, di 
Uvellure con una pialla le pro-
prie inclinazioni pccidiari, co
me andava gridando ai quattro 
venti, in quegli anni, la banda 
della Rapp. ma di trorare inve
ce un razionale inserimento del
la propria personalita nella cau
sa comune della Rivoluzione. 
Del resto, quasi sempre, la col-
pa di un fiasco o di un infortu-
nio ricatleva sull'interessato: o 
pcrche faceva un lavoro non 
conforme alle proprie inclina
zioni o pcrche aveva spezzalo 
tu spina dorsale alia propria 
individuality o perche aveva 
iniziato con scarso entusiasmo 
un lavoro che imponeva la pie-
na tensione delle proprie facolta. 

In quest'ordine di idee, pren-
dendo cofscienza di questo fatlo, 
ognuno riusciva a trovare un 
sostegno morale. E non solo a 
parole. Ma anche nei fatti. Fu 
il caso mio. D'allronde Nune 
iece ancora di piu: non solo mi 
indirizzo verso un lavoro di 
arande impegno, ma mi spinse 
anche a valutare esattumenle la 
storia della Rivoluzione. 

Nonostante la sua giovane eta, 
Nune aveva partecipato, con 
funzioni di grande responsabi 
lita, al lavoro clandestino prima 
del '17. t'ercid, nel conversare 
con lei, oqni episodio caralte 
ristico della lolta passata si tra 
stormava in palpitante - real
ta -, non era piu un'arida pagi
na di storia ufficiale o un pezzo 
d'effetto per il genere «• polizie-
sco '. (Sta detto per inciso che 
questa e la maniera piii disgu-
stosa di considerare gli episodi 
della Rivoluzione!). 

La causa della Rivoluzione 
era in lei una realta quotidiana 
Un laroro quotidiano. Ma, al 
tempo stesso, il pit* elecato idea
le, lo scopo di una giovane vi
ta. dedicata senza riserve al 
bene della classc operaia. 

E' abbastanza nola !*• incom-
prensibile - storia della genesi 
del Potiomkin. 11 film e nato da 

1 una mezza paginetta del lun-
ghissimo trattamento. Pjatyj 
.•od (L'anno cinque), che ace-
camo - messo insieme -, durante 
Vestatc del 1925. io e Nina Fer
dinandovna Agadzanoca. 

Talrolta. nr i cassoni dello 
- archnio artistico - capita dim-
baltersi in questo • gigante • 
delloperositd che, con avidtta 
atarica, ha pompalo nelle sue 
mnumerecolt pagine la smisura-
ta marea di fatti del 190S. 

Ce di tutto in questo testo! 
Magari solo di sfuggita. Appena 
citato. In due sole righe. 

Leggi e | j semi invaso dalla 
meranglia Come hanno poluto 
due persone — non sprovciste 
di buon senso e di un certo me-
stiere — supporre anche solo 
per un istante di portare sullo 
schermo tutto questo materwle: 
E. per giunla, in un solo filmy 

Ma poi cominci a considerare 
oam cosa da un'altra visuale. E 
allora capisci che questa non e 
ana sceneggiatura Ma solo un 
roluminoso • taccuino d'appun-
tt -, ii compcndio mastodonltco 
d'un lavoro attento e minuzioso 
sullepoca. Di un lavoro che mt 
ra a cogliere il carattere t lo 
spirito del tempo 

Non si tratta solo d'una »$e-
lezione - di fatti o episodi ca-
ratteristlcU ma anche del tenta-
tiro di indiriduare il profilo di-
namico dell'epoca, ( suoi rjtmi, 

Un manifesto pubbHcitario sovietico per - La corazzata 
Potiomkin » (sopra) . e una inquadratura dal film • Ales-
Sandro Nevski > 

la connessione intrinseca tra le 
sue eterogenee vicende. In bre
ve, un vasio compendio di quel 
lavoro preliminare, senza di cui 
sarebbc stato impossibile infon-
dere nell'episodio della Coraz
zata Potiomkin Io spirito del 
1905. 

Solo dopo aver assimilato 
tutto questo, solo respirandolo 
e ' vivendolo -, il regista pote 
accoglierc con coraggio una di-
dascalia come: 

' La corazzata, senza sparare 
un colpo, passa in mezzo alia 
squadra -, o come: 

' Il telone copre i marinal 
condannati alia fucilazione -, e 
derivare — con grande meravi-
glia degli storici del cinema — 
da una mezza riga della »sce
neggiatura ' sequenze «• commo-
venti ' c impreviste. 

Cosi. ogni riga del testo si 
dilatava in una sequenza, per
che la pienezza emotiva non 
era generata dalle rapide nota-
zioni del copione. ma dal com-
plesso dei sentimenti che sboc-
ciarano vorticosamente, in una 
catena di vive immagini, dal la
bile ricordo di vicende gia me
ditate a fondo in precedenza. 

Come sarebbc bello, se. oggi, 
ci fossero piu secneggiatori che, 
oltre a conoscere tutti i trucchi 
del mesticre. sapesscro (come 
Nune) far partecipare i regisli 

ff 

alia percezione del complesso 
storico-emotivo di un'epoca! I 
registi potrebbero respirare la 
atmosfcra dei loro temi con la 
stessa liberta e sicurezza con 
cui riuscimmo a farlo noi per 
il Potiomkin. 

Senza scostarci mai dalla ve-
rita, noi potevamo vagare per 
tutti i meandri del canovaccio, 
scegliendo qualsiasi vicenda, 
qualsiasi scena non inclusa nel 
copione (la scalinata di Odes
sa!). qualsiasi particotare del 
tutto imprevisto (la nebbia nel 
rito funebre!). 

Tuttavia, Nune Agadzanova 
ha fatto molto di piu. 

Dal passato Nune mi ha con-
dotto al presente storico-rivolu-
zionario. 

Per un intellettuale, giunto 
alia rivoluzione dopo il '17, era 
inevitabile la fase dell' io» e 
del »loro -, prima di giungere 
al concetto sovietico rivoluzio-
nario del - noi -. In questa fase 
di transizione grande fu I'aiuto 
che mi diede la piccola Nune, 
dagli occhi celesti, timida, infi
nitamente modesta e simpatica. 

Di questo la ringrazio di tutto 
cuore. 

(Mosca 1926) 

(1) <Nunc» e la forma arme-
na di « Nina >. 

E al mattino 
si sveglio famoso...» 

Nemmeno oggi riesco a legge-
re, nelle biografie. senza emo-
zione, di quell'umco e ineffabile 
momento che e racchiuso nelle 
magiche parole: - . . . E al mat
tino si sveylid famoso ». 

Un tempo tutto questo era sul 
piano del sogno e dell'invidia. 
Adesso... e place vole ricordarlo. 
Penso alia biografia di Zola, che, 
all'mdomani dell'uscita del suo 
primo romanzo, corre in panto-
fole al chiosco dei gwrnali e ci 
resta male perche non trova la 
recensione. Ma poi si scopre che 
>I romanzo e recensito! in prima 
pagina! 

» ._ £ al mattino mi svegliai 
famoso ' 

Lo stesso succede nella bio
grafia di George Antheil, con U 
succcsso del primo concerto o, 
piu esatramente, con il primo 
successo del concerto. •» „ E al 
mattino mi svegliai famoso ~: 
sempre il solito ritornello. Cosi 
accadde con la prima del Po
tiomkin a Berlino. 11 film venne 
proiettato in un piccolo cinema-
tografo della Friednchstrasse 
A Mosca giunsero voci confuse 
di un • Bombenerfolg •. A quel 
tempo i tedeschi si occupavano 
meno di bombe vere e proprie. 
Telegrammi da Berlino. Partire 
subito Remhardi e al colmo del-
Ventusiasmo Asta Nielsen Si 
sta preparando una serata di 
gala. Dalla Friedrichstrasse il 
film e arrivato proprio in cen
t r e nella Knr/urstendamm File 
e ancora file. Tutto esaurito II 
film non e piu proiettato in un 
solo locale, ma in ben dodici ci
nema. J giornali strombazzano 
• „ E al mattino si svcgllb*. •. 

Non vado a Berlino. In trtno 
non farel in tempo per la 'ga

la -. Quanta all'aereo, niente da 
fare... a Kovno laeroporto e im-
praticabile. II disgelo del '26 e 
fat ale anche per le comunica-
zioni aeree. Telegrammi. Tele
grammi. Telegrammi. Poi il 
boom in America. E di nuovo: 
-... E al mattino si sveglio fa
moso ' E" stupendo svegliarsi 

i famoso E poi raccogliere i frut-
ti Essere invitato a parlare a 

1 Buenos Aires Sapere che si e 
I conosciuti nelle remote miniere 
J d'argento della Sierra Madre, 
' dove il film e stato proiettato 

per i minatori messicani. Esse
re abbracciato da gente simpa
tica. che non si conosce, nei 
sobborghi operai di Lieoi, dote 
il film, e stato presentato clan-
destinamente. Apprendere da 
Alvarez Del Vayo che, al tempo 
della monorchia, ha introdotto 
di contrabbando a Madrid il Po
tiomkin O venire a sapere, al-
Vimprovviso, in un piccolo caf-
fe di Parigi, per bocca di due 
occasionali pfcine fdue orienta-
Ii brune che studiano alia Sor-
bona), che »i i vostro nome e 
ben noto da noi... a Ciava -! O 
in un curioso dancing, fuori cit-
ta, guadagnarsi una calorosa e 
improvrisa stretta di mano dal 
cameriere negro, in segno di 
gratitudine per qvello che si fa 
sullo schermo*. 

Vai al tennis, e vieni accolto 
da un'esclamazione di Chaplin: 
— Ho appena visto il Potiomkin 
Ma lo sa che in cinque anni non 
e affatto invecchiato? E* sempre 
Io stesso! 

E tutto questo-. per tre me-
xi (!) di lavoro (comprese due 
settimane per il montaggio!). 

(Mosca 19M) 

controcana le 
E' vecchia la formula 

Siamo ancora soltanto alia seconda puntata e 
qu tnd i non vogliamo chiudere la porta a ogni spe-
ranza, ma abbiamo proprio il sospetto che questa 
« Bibl ioteca di studio uno > si stia risolvendo nel 
soli to tentativo di sfruttare un successo ripeten-
done meccanicamente la formula. Le rapide parodie 
di film celebri che il Quartetto Cetra presento nel 
corso delta seconda parte di < Studio uno », erano 
indubbtamente spiritose, anche se, alia fine, non 
riuscivano pi\\ ad evitare una certa vensazione di 
monotonia. Comunque, nel complesso, esse rappre-
sentarono uno dei motivi di successo di quella serie 
di spettacoli. Sacerdoti e Falqui, evidentemente, 
hanno pensato di poter pralungare quel successo 
dilatando le parodie nel t e m p o , cambiando s p u n t i 
Cdai film celebri si e passato ai romanzi e ai drammi 
famosi) e arricchendo cast e scenografia. 

Ma Voperazionc non poteva essere cosi sem-
plice. Qual era, infatti, la trovata piu divertente 
delle parodie di * Studio uno > ? II contrasto tra i 
motivi scentct (sempre canzonettc molto in voga) 
e le situazioni cui questi motivi venivano appli-
cati. Una trovata piuttosto csile, a dire il vcro, 
tanto che, appunto, essu non rittsci a reggere del 
tutto fino alia fine nemmeno in quella serie di 
spettacoli. 

Ieri sera, nella parodia del < Fornaretto di Ve-
nezia > i motivi veramente azzeccati sono stati 
piuttosto pochi: « Cuore *, nel monologo di Lucia 
Mannucci; < Lily Marlen > nel dialogo tra Giaco-
betti e la Mondaini; c Maramea > nel dialogo tra 
la Mannucci e la Mondaini. In compenso, per lun-
ghi trattt, questa parodia e sembrata trasformarsi 
in una qualsiasi commedia musicale, non aliena dai 
toni patetici e sentimentalt. 

Solo che, come commedia musicale, essa era 
troppo povera di idee e troppo vicina al genere 
* sketch musicale > di una qualsiasi rivista. E come 
< sketch musicale *, infine, era troppo lunga e an
che troppo seria. Troppo seria, diremmo, anche ncl-
Vinterpretazione. Se infatti, il Quartetto Cetra ha 
saputo quasi sempre infondere alia I ' tcenda tin certo 
< humour >, e gli altri interpreti hanno cercato di 
recitare la loro parte senza dimenticare che si trat
tava appunto di una parodia (divertente ad esempio 
I'i-nttazione di Armstrong compiuta da Luttazzi), 
e'e stato chi, come Sandra Mondaini, ha finito in
vece per credere eccessivamente al suo personaggio 
e, qwindi, ha... stonato. Inoltre sequenze come que l le 
del ballo di Carnevale (troppo, troppo lungo e pre-
tenzioso) hanno con t r t bu t t o a inserire nell'insieme 
un'altra nota spuria. 

E' vero che, qua e Id, in questi spettacoli di 
* Biblioteca di studio uno > sembra affiorare qual
che intenzione satirica: vedi alcune battute pronun-
ciate ieri sera da Vianello nelle vesti del Tintoretto. 
Ma questo e un discorso che si collega alia scelta 
dei temi e al copione: per non gravare la mano, lo 
faremo megho quando avremo visto anche la terza 
puntata. 

g. c 

vedremo 
La cittadella 

Questa sera sul primo ca
nale, alle 21, va in onda la 
torza puntata de La citta
della. romanzo di Cronin. 
nella riduzione. sceneggia-

' tura, dlaloghl e regla dl 
Anton Glulio Majano. pro
tagonist! Alberto Lupo • 
Anna Maria Guarnieri. 

II dott. Andrew Manson, 
che tornava da Londra fell-
ce per il brillante esito del 
suol esaml di specializzazio-
ne, non puo raggiungere su
bito sua moglle Crlstina: de-
ve operare d'urgenzn un 
mlnatore bloccato nella ml-
niera sotto una frana. L'ln-
tervento. condotto con ane-
stetico insufflclente e sotto 
la minaccia di un crollo e 
altamente drnmmatieo. II 
dott. Manson riuscira a sal-
vare il minatore e la fama 
della sua abilita e del suo 
sangue freddo finisce per 
conquistare la semplice gen
te del luogo. 

II Natale in casa Manson 
b parttcolarmente lleto: Crl
stina aspctta un bimbo e 
Andrew ha presentato con 
successo al Comitato della 
Sanita i suoi shuli sulla slli-
cosi. Ma la gente piu gretta 
del luogo comincia a infa-
stidire Manson per i suol 
esperimenti sulle cavle ed 
egli ne 6 sdegnato al punto 
di rassegnare le sue dimis-
sionl. Presto una ragione 
ben piu grave costringe i 
Manson a lasciare il villag-
gio: in un banale incidente, 
Cristina perde il suo bam
bino e, con esso. la speran-
za di averne altri. L'addio al 
minatori e a tutte le per
sone che si erano affeziona-
te a Manson, e struggente. 

A Londra. Manson ottiene 
un ottimo incarico al Comi
tato per la Sanita: ma egli 
non e adatto ai compiti or-
ganizzativi che gli vengono 
affidati e inoltre e avvilito 
per aver perduto il contatto 
diretto con i suoi malati. 
Per questo motivo rinuncia 
all'incarico e impiega tutti 
i suol risparmt per trovare 
una condotta medica a Lon
dra. 

Raiv!7 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 8, 13, 15, 
20. 23; ore 6.25: II cantagal-
lo: 7.10: Almanacco: 7.20: II 
cantagallo; 7,35: 1 pianetini 
della fortuna: 7,40: Culto 
evangelico; 8,20: Solista leg-
gero; 8.30: Vita nei campi: 
9: L'informatore dei com-
mercianti; 9,10: Musica sa
cra: 9.30: Messa; 10,15: Dal 
mondo cattolico: 10,30: Tra-
smissione per le Forze Ar-
mate: 11,10: Passeggiate nel 
tempo: 11.25: Casa nostra: 
circolo dei genitori; 12: Ar-
lecchino: 12.55: Cbi vuol es-
ser Heto„: 13,15: Carillon 
Zig-Zag: 13.25: Voci paralle-
le: 14: Musica da camera; 
14,30: Domenica insieme; 
15.45: Tutto il calcio mitiuto 
per minuto: 17,30: Concerto 
sinfonico: 18,35: Musica da 
ballo; 19: La giornata spor-
tiva; 19,30: Motivi io giostra: 
19,53: Una canzone al gior-
no; 20.20- Applausi a_; 20,25: 
Col fuoco non si scherza, di 
E. De Marcbi; 21: Radiocru-
civerba: 22: I] puntaspilli; 
22,15: Musica strumentale; 
22.45: II libro piu bello del 
mondo: 23: Questo campio-
nato di calcio, commento di 
E. Danese -

TERZO 
Giornale radio: 8,30, 9,30, 

10,30, 11,30. 13.30. 18.30. 20.30. 
21,30, 22,30: ore 7: Voci di 
italiani all'estero; 7,45: Mu-
sicbe del mattino: 8;35: Mu-
sicbe del mattino; 9: II gior
nale delle donee: 9.35: Mo
tivi della domenica; 10: Di
sco volaote: 10,25: La cbiave 
del successo: 10,35: Musica 
per un giorno di festa; 11.25: 
Radiotelefortuna 1964; li.35: 
Voci alia ribalta; 12: Ante-
pnma sport. 12,10: I disci 
della settimana; 13: Appuo-
tamento alle 13: Voci e mu
sica dallo schermo - Music 
bar - La collana delle sctte 
perle - Fonolampo; 13.40: 
Domenica express; 14,30: Vo
ci dal mondo: 15: Concerto 
di musica leggera: 15.45: Ve-
trina della canzone oapole-
tana: 16,15: II clacsoo: 17: 
Musica e sport; 18.35: I vo-
stri preferiti; 19.30: Radiose-
ra: 19.50- Incontri sul penta-
gramma • Al termine: Zig-
Zag: 20.35: Tuttamusica; 21: 
Domenica sport. 21.35: Trat-
tenimento io musica. 

SECONDO 
Ore 17: Parla il program-

mista. 17,05: Le Cantate di 
J.S. Bach: 17.35- Raffaele, di 
V. Brancati; 19 Musicbe di 
S. Barber; 19.15 La Rasse
gna; 19.30: Concerto di ogni 
vera: .20,30: Rivista delle ri-
viste; 20.40- Musiche di W. 
A. Mozart; 21: U Giornale 
del Terzo: 21,20: Ascesa e 
caduta delta citta di Mana-
gonny, di K. Weill. 

primo canale 
10,15 La TV 

degli agricollori 
11,00 Messa 

11,30 Rubrica re) If lota 

16,30 Sport Rlprese dirette di a w c -
nlmentl sportivl 

17,30 La TV dei ragazzi al tvannoe: b) Alvin: 
c) Ben Turpln 

18,30 Aiconfini 
della realta 1 Tempo per leffare » 

racconto sceneggiato 

19,00 Telegiornaie della sera II. edlzlone) 

19.20 Sport Cronaca regtatrata dl 
un avvenlmento 

20/15 Telegiornaie sport 

20,30 Telegiornaie 

21,00 La cittadella 

della sera (2. edlztona) 

dal romanxo di A. J. 
Cronin. Con Eleonora 
Rout , Orago. Alberto 
Lupo, A. M. Guarnieri, 

22,15 Ricordo di G. Grazlosi 

22,45 La domenica sportiva 
Telegiornaie 

secondo canale 
18,00 II paroliere 

questo sconosciuto 
programma musicale. 
presentano Lelio Lut
tazzi e Raftaella Can* 

18,55 II mondo 
de! duemila 

19,45 Rofocalchi in poltrona, a ear* 41 
Paolo Cavalllns 

21.00 Telegiornaie e segnale orarlo 

21,15 La comare 
Con Renata Maaro, Ar* 
noldo Fos e Emlllo Pe-
ricoli. Lulcl Teneo • 
Alida Chelll (U> 

22.15 Sport Cronaca regtstrata 
an avvenlmento 

Renata Mauro « La comare n (secondo 
canale, ore 21,15) 
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