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/sfruttivo 
idioiia 

W eensore 
fascista 

\Tutti i giornall italianl — 
\tti quelli, ulmeno, che con-

10 qualcosa — hanno accolto 
estremo colore I'appart-

te, sul piccolo schermo te-
>isivo, dl una grande opera 
lematografica: La corazzata 
Dtiomkin, che inaugurava 
tltra sera il > ciclo dedicato 

geniale reglsta sovietico 
M. Eisensteln. Tutti hanno 

tttolineato, da diversl puntl 
vista, ma giungendo all'ap-

rodo comune di un entusia-
\o senza riserve, lo straor-

inarto valore artistico e cul-
trale del film. Tutti, meno 
xo: per 11 recensore del Tem-

di Roma, «La corazzata 
fotiomkin... ha lusciato scon-
'.rtati — per non dire dl peg-
io — i piii ». «Infatti — egli 

lice — quando un film, come 
testo, e scopertamente impo-

tato sul motivo della propa-
\anda e al servizio di essa, 

pub non mostrare la corda, 
iiche~ si avvale di elementi 

\osl grossolani che, prima an-
)ra dl infastidire, fanno sor-

Hdere ». E, del resto, che cosa 
si potevn aspcttare da un 

realizzatore, il quale — si 
•ndi bene — lavorava su com-
lisaione -'.' 
Un gind'xzio tanto drastico e 

lotivato, d'altronde, da un 
\uplice ordine di motiin. sog-
icttivo c oggettlvo. • Noi sla-
10 — dice il recensore —, e 

ion da oggi, perche" lo andia-
10 scriuendo da anni e anni, 
rriducibilmcnte contrari ai 

iosiddetti tabu della settima 
irte... Si sa: il sagglsmo per 
pochi intimi finisce per essere 
redditizio: si formano grup-
»f, si costituiscono conventi-
\ole, ci si fa un certo seguito, 

si arriva alle cattedre o ad-
lirittura alia direzione delle 
Mostre. Ma che cosa pensa 11 
jubblico... di tanti capolauori 
\anto strombazzati ed osanna-
i? -. Ecco: ' Non avevamo 
temmeno finito di formulare 

domanda che sono piouute 
mumerevoli telefonate ine-

luivocabili e, con esse, e venuta 
ia risposta». Quella risposta 
the, appunto, era slntetizzata 
topra. 

L'idiozia dei fascisti, si so, 
le congenita e inguaribile. Non 
Ittupisce, percid. che qualche 
flettore del Tempo abbia po-
Huto davvero dichiarare la 
\*ua incomprensione e la sua 
Iriprouazione di fronte a qual-
icosa che tanto gli sovrasta. 
iMeno ancora stupisce che, ad 
|«sprimere le sgangherate opi-
Inioni da noi riferite, sia Mino 
\Dolettl, notorio piornalista re-
jpubblichino, esponente del sot-
Itogoverno di Said e pertanto 
[arrivato In anni recenti, non 

cattedre ne" a Mostre, ma 
\aiVufficlo di eensore cinema-
[topra/ico. su desipnazione del-

Vx ministro dc Folchi. Ne* var-
rTCbbe la pena di rileuare que-
\$ta ennesima prova deH'aHer-
\gia verso la cul Jura, che si ma-
\nifcsta inpfitabilmente ncali 
lultimi eredi di Poluerelli. se 
}non fosse per una curiosa, 
Isintomatlca, istruttiva circo-
atanza. II ciclo dedicato a S.M. 

|£isenstein. come gli altri del-
| la scri« » I maestri del cine-
\ma : si tiene infatti a cura di 
[Gianliiigi Rondi, critico cinc-
[matoora/ico. da ormai una 
[quindfeina d'annl, proprio del 
[Tempo. Rondi in persona (gli 
fspettatori hanno pofufo brn 
jrederlo. I'altra sera) ha Wu-
|strafo U propramma penerale 
[della rassegna e. in partico-
[lare. La corazzata Potiomkin. 
icon parole viuttosto acconce: 
[diametralmente opposfe. inu-
\tile dirlo, a quelle usate dal 
fsuo collepa teleuisiro. H quale 
[ha finito per operare. nei suoi 
\confronti. una sorta d'indiretta 
\quanto pesante censura " ideo-
[lopica". Potrcbbe irattarsi. t 
\ovvio. d'un semplice caso di 
irioalita (o di malcoslume) pro-
f/cssionale. Ma episodi non lon-
llani (come il Itc^nzlamento 
(dal Giornale d'ltalia del col-
}lega Gino Viscnfini, reo di non 
]o»er dctto male delle Mani 
jrulla citta) ci inducono a te-
,merp per la sorte di Gianluipi 
* Rondi (anche se lui. a suo 
tempo, delle Mani sulla citta 
disse tutto il male possibile). 

Perd, che dolce cosa e la 
Ubertd della sfampa borphese. 
Ci si speplia al mattino e ci si 
vede qualificati, sul proprio 
piomalc, come " saggisti ad 
al(o lirello costddetto cultura-
le. che. spesso in buona /ede. 
ma qualche volta no, redono 
i miracoli dove i miracoli non 
ci sono; glacchi * il sassi-
smo per pochi intimi finisce 
per essere redditizio». Rondi, 
ad opni buon conto, t parti fo 
ieri in cereo alia rolfa di Honp 
Kono, Jfanila e Tokio. Forse 
gli concerra rimanerci. 

Due parole Stasera a Rimini la « prima » 
^ di due commedie 

t i- r • \* t I 

daFilippo 

LONDRA — Sylva Koscina davanti al duca di Edimburgo. Gli 
e stata presentata, ha gia fatto I'inchino e ora scambia due pa
role con Filippo, mentre gli altri attendono il loro turno (telefoto) 

A luglio, se non vi saranno ostacoli politici 

II Bolscioi a Nervi 
per il VII festival 

Una commissione 
per i film 

da presentare 
ai Festival 

II ministro per il Turismo e 
lo Spettacolo ha disposto che 
la selezione dei film lungome-
traggi e cortometraggi da pre
sentare ufficialmente a festival 
e rassegne internazionali sia 
effettuata da una apposita com
missione da lui stesso presie-
duta. Tale commissione sara 
composta, oltre che dal Diretto. 
re generate dello Spettacolo. da 
rappresentanti del ministero 
degli Affari Esteri. dell'ANICA. 
dell'ANAC e dei giornalisti ci-
nematograftci. 

La decisione del ministro Co
rona — si fa rilevare in am-
bientl del ministero dello Spet. 
tacolo — e rivolta a risolvere 
positivamente. attraverso il 
giudizio di una commissione 
responsabile e quahficata dalla 
presenza dei rappresentanti del 
mondo del cinema (produtton 
e autori) un problema che ave-
va dato luogo spesso a incon-
venienti e a polemiche. anche 
di recente. L'ultimo episodio 
quello del cortometraggio Bri-
gata partipiana. non ammesso 
al Festival di Mosca ebbe an
che un'eco in Parlamento. 
Praticamente finora. la scelta 
dei film da presentare a rasse 
gne internazionali e a festival. 
non aveva una regolamentazio-
ne sicura e obiettiva. in quan-
to la scelta era demandata ad 
accordi tnterni fra l'ANICA — 
rassociaz-.one dei produttori — 
e l'ANAC — quella degli autori 
— con decisionl che spesso era. 
no determinate dal peso del
l'ANICA. La commissione. isti 
tuita e presieduta dal ministro 
Corona, vuol dare affidamento 
che alia selezione delle opere 
cinematograf'.che si giunga sul
la base di valutazioni obiettive. 

La commissione si mettera al 
lavoro nei prossimi eiorni per 
la scelta dei film da inviare 
alle Giornate del giovane cine
ma italiano una manifestazione 
organizzata dal comune di Niz-
za che si terra a Cannes dal 17 
al 21 marzo. 

Grandi nomi internazionali del 
balletto al Teatro dei Parchi 

Un convegno a Roma 

su cinema e linguaggio 
Promosso dalla rivista Film-

critica si terra a Roma, nei 
giorrri 29 febbraio e 1. marzo 
a Palazzo MarignolL un con
vegno su Cinema e linguag
gio. Presicduto dal prof. Gal-
vano della Volpe. il convegno 
si articolera su tre relazion. 
tendenti alia defimzione di un 
cinema contemporaneo: Forma 
e conicnuto net linpiiappio fil-
mico di Armando Plcbe. 
Cinema e teatro: rapponi 
di linguappio di Nicola Ciar-
letta e Cinema di tendenza di 
Edoardo Bruno Seguiranno 
una serie di comunicazloni e 
inttrventi di Vittorio Cotta-
faH (Cinema • telecisione), 

Vittorio Gelmerti (Musica e 
film). Adnano Apra (71 pro
blema del parlato), Ettore Zo-
caro (II colore e il film). Ste 
fano Roncoron". Roberto Ale-
manno. Marco della Lena. Lui-
g: Martelli. Mario Zuccom. che 
prec.seranno la posizione po-
lemica del - gruppo Filmcr.t;-
ca» sui s.ngbh problemi. se-
mant.ci e .deologici. del film. 

n Convegno si concludera 
con una - Tavola rotonda - su 
- Ter.denze del cinema contem
poraneo - alia quale parteeipe-
ranno Roberto RossellinL Fran
cois Truffaut. Jean-Luc Godard. 
Francesco Rosi, Vittorio Dt 
Seta, Brunello RondL 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 25. 

Se il governo ttaiiano, come 
per il passato, non mettero. ba-
stoni fra le ruote all'ultimo mo
menta, la famosa Compagnia di 
ballettt classici del Bolscioi si 
csibira ai primi di luglio nei 
Teatro dei Parchi di Nervi, 
massima attrattiva del Vll Fe
stival internazionale del ballet
to che sara organizzato questo 
anno nella nostra citta. 

II Bolscioi ha garantito la 
presenza di tutte le sue famose 
- .stclle - e la presentazione di 
due di.vlinti proprammi: il pri
ma preristo per il 5, 6 e 7 luglio 
cd II secondo per il 9, 10 e 11 
dello stesso mese. Con gli arti-
sti giungeranno a Gcnova, per 
via aerea, le scene ed i costu-
mi in dotazione al famoso tea
tro moscovita. 

L'esibizione del Bolscioi, an
che se rappresenta indubbia-
mente Vavvenimento artistico 
di maggior rilievo della staglo-
ne non sara perd il solo spetta
colo a livello internazionale 
previsto nei cartellone del Fe
stival 

La serata inaugurate, fissata 
per il 30 giugno, vedra sulle sce
ne uno sp€ttacolo del Balletto 
Nazionalc messicano: una e~qux-
pe che comprende un cenlinaio 
di esecutori fra il corpo di bal-
lo. il corn c I'orchestra. II bal
letto messicano, diretto dalla 
coreografa Amalia Hernandez, 
e alia sua prima esibtzione eu-
ropca 

Altro complesso di fama in
ternazionale che si esibira sui
te scene di Nervi, sari inoltre 
il balletto tedesco diretto dal 
coreografo Kurt Jooss, creato-
re fra Valtro della • tavola ver-
de -. uno spettacolo innovatorc 
che. per i risultati stilistict e 
coreografici raggiuntu ha su-
scitato un'eco profonda negli 
ambienti teatrali tedeschi. 

A rappresentare alcuni d<»i 
piu interessanti indirizzi della 
danza moderna sara poi un'allra 
compagnia di notevole lirello. 
il Ballet du siecle. con direttore 
artistico e coreografo Maurice 
BCjart. 

Sel cartellone sara infinc 
compresa una compagnia appo-
sifamente riunita per il Festi
val, secondo una formula che. 
per la rerit&. in passato, non 
aveva dato qitei risultati che 
era lecito spcrare. Del ~ bal
letto del festival di Nervi - fa-
ranno parte quest'anno Ycette 
Chanvire: Liane Dayde~, Rosella 
Higthower. Erik Bruhn, Andre" 
Prokoicsky e Michel Re'naut. 
cui e stata affidata I'esecuzione 
d; un classico. Gisele. 

.Alia manijesiaztone pnncipa-
Ie sara affiancata, come per gli 
enni precedent!, la rassegna in
ternazionale del film sulla dan-
za. alia quale sono intercsrnu 
gia una ctnquantina di Pacsi. 
Alcuni /Qm sono stati gia invia-
ti. La Corea del nord presente
rs uno spettacolo di dame po-
poIarL la Repubblica democra-
tica tedeyca ha inriato il film 
II giovane Englander. Cuba due 
film: Storia di un balletto e 
Primo carnevale socialista. Film 
di danze folkloristiche hanno 
inriato anch? la Cosxa d'Aro-
rio e Vlran. 

Una casa di produzione in-
glese hn ini-.cto tre balletti ese-
gniti dal Royal festival con la 
prima ballerina Margot Fon-
teyn: II lago dei cigni, L'uccel-
lo di fuoco e Ondine. 

Sono infine in corso le trat-
tative psr realizzare una Sera
ta indiana con esposizione di 
cosiumi e proiezioni di film, 
collcgatl all'esibirione di una 
famosa danzatricc, • 

ci Cinema 
d'aujourd'hui» 

dedicato a Visconti 
Nella collana Cinema d'Au-

jourd'hui, delle Editions Se-
ghers di Parigi, e uscito un vo
lume dedicato a Luchino Vi
sconti e curato da Giuseppe 
Ferrara. II volume, di 224 pa-
gine. contiene: un saggio intro-
duttivo: un'antologia degli scrit-
ti e delle sceneggiature del re-
gista: un «panorama critico -
dei giudizi piu significativi sul-
I'opcra di Visconti; filmograna, 
teatrografia, bibliosrafia: e in-
terviste originali a Visconti, Su-
so Cecchi D'Amico, Mario Se-
randreL 

di«assurdo» 
« La polizia» e << In alto mare » nei-

I'edizione del Teatro Stabile di Bologna 

Dal nostro inviato 
RIMINI. 25. 

Come sara mai lo Ionesco 
polacco, ci chiedevamo aspet-
tando Slavomir Mrozek nella 
hnll dell'albergo. Ed eccolo qui 
pronto all'appuntamento che gli 
abbiamo dato: alto, magro, oc-
chiali da intellettuale, ce lo por-
teremo con noi in visita a San 
Marino, naturalmente. Teatro 
dell'asburdo o no, linguaggio di-
sarticolato fino alle radici ulti-
me della possibihta espresslva, 
tutto a posto: ma chi si rifiutu 
al rituale turistico. di questa Ri
mini oggi quasi avvolta da una 
nebbia tipicamente padana, ver
so il monte Titano? Ci andia-
mo, dunque; e l'occasione e tra 
le piu favorevoli per un lungo 
colloquio non prefabbricato, per 
un incontro amichevole di cui 
andiamo registrando via via le 
battute. Non glielo abbiamo det-
to che qui si parla dl lui come 
di uno Ionesco polacco; domani 
sera, al teatro Novelli, lo Sta
bile di Bologna presenta. di lui. 
La polizia e In alto mare. Due 
tipici esempi del «teatro del-
l'assurdo»; e allora. la prima 
domanda riguarda proprio que
sto « assurdo - che parte del tea
tro contemporaneo europeo. nei 
Paesi capitalistic e in quelli 
socialists pare abbia eletto a 
proprio nucleo tematico fonda-
mentale. 

- Assurdo? », chiede Mrozek. 
Ma Tassurdo non esiste; non 
esiste oggettivamente; tutto cio 
che accade. che ha una sua 
realta. non e assurdo: assurdo 
pu6 essere il modo di esprimer-
la, di portarla davanti agli spet-
tatori. assurdo nei confronti di 
altri procedimenti piu normali 
e tradizionali. 

Assodiamo dunque subito 
questo: Mrozek respinge per 
se la definizione di dramma-
turgo delTassurdo. Ma allora 
la parentela con Ionesco e Be
ckett? Nelle sue commedie e'e 
sempre una « situazione » por-
tata ai limitl della credibilita, 
al di la di questa, anzi. 

Quali le ragioni culturall di 
questo porsi volutamente ai li-
miti della credibilita? Chiedia-
mo a Mrozek (che ha dietro di 
se studi di architettura) quali 
siano state le influenze subite 
in questi anni nella sua ricerca. 

«Quando ho scritto La po
lizia e fn alto marc — egli as-
sicura — non conoscevo affatto 
Ionesco. In Polonia Ionesco era 
ignoto. Se quello che io ho 
scritto in linguaggio dramma-
tico ha finito per configurarsi 
in modo simile a certi testi di 
Ionesco. era evidentemente 
perche cib era nell'aria«. 
i Mrozek insiste su questo con

cetto. « Non ci sono. dice, bar-
riere invalicabili nell'arte; e 
quello che cerca l'artista di 
occidente spesso collima con 

le prime 
Cinema 

Vento caldo 
di battaglia 

E' l'autunno del '42: gli al-
leati sono sbarcati in Algeria e 
puntano le loro forze verso la 
Tunisia, debellando agevol-
mente la debole resistenza di 
pochi reparti fedeli al gene-
rale Petain. II momento e con-
siderato propizio da un gruppo 
di ufficiali e soldati francesi 
di stanza a Tunisi per attuare 
un piano di azione contro i te
deschi. naturalmente in viola-
zione delle clausole armistizia-
li e dei ferrei e capitolardi 
ordini dello stato maggiore di 
Vichy. Mentre essi si accingo-
no alia impresa, il reparto, del 
quale fanno parte, viene invia
to a presidiare una posizione 
di rilcvante importanza stra-
tegica. L'ordine e di difender-
la contro qualsiasi forza stra-
niera. ma le circostanze sono 
tali che ai soldati francesi si 
prospetta Fonta di combattere 
a fianco dei nazisti. E' proprio 
tale evenienza che rinsalda i 
propositi di lotta dei « ribelli » 
e quando preponderant! trup-
pe tedesche si presentano din-
nanzi a loro predispongono con 
ogni mezzo una strcnua dife-
sa sacrificandosi sino all'ulti
mo uomo. Nell'azione si fa lu
ce 1'ufficiale Burgeon, il capo 
degli insorti. il soldato che 
comprende quanto i piu nobili 
principi etici e le phi alte idea-
Hta umane si contrappongano 
all"« ordine militare •. al qua
le continua a credere, invece. 
I'altero e aristocratico capita-
no, com and ante del reparto, 
nonostante lo stimolante ed il-
luminante esempio dei suoi 
soldati. 

II film, diretto da Charles 
Brabant, si basa nobilmente su 
questo assunto. Altri - impor 
tanti motivi. se pur tracciati 
senza approfondimento. sono 
la rappresenta zione della guer 
ra nella sua abominevole cru-
dczza. il rilievo dei sentimen-
ti antirazzisti e certe nota-
zioni sulla miseria morale e 
sulla incttitudine delle alte ca 
ste militari francesi. Retorico 
e contraddittorio il ritratto del 
capitano la cui idealizzata leal* 

ta soldatesca, al pari del suo 
cavallo bianco, appare come 
uno di quei polverosi e inutili 
oggetti che si conservano in 
solaio. Sobria e calzante la re-
citazione di Raymond Pelle-
grin. di Paul Meurisse, di Ro
ger Hanin, di Dany Carrel e di 
Georges Wilson, impegnato in 
una parte di scorcio. 

vice 

Secondo lezione 
del Seminario 

sul cinema italiano 
Oggi mercoledl 26. alle ore 

18. presso la sede del Circolo 
di c u l t u r a cinematografica 
- Charlie Chaplin - . in via Ce-
sare Battisti 133. si terra la se-
conda lezione del Seminario de
dicato al tema: - II lungo viag-
gio del cinema italiano dal fa-
scismo aH'antifascismo-. II cri
tico Lorenzo Quaglietti s\~olgera 
una relazione su - 1 fermenti 
di Cinema e Bianco e nero •. 
Alcune testimonian7e saranno 
offerte dal regista Gianni Puc- taquattroann 
cini e da Marcello Bollero.jse mo'/ 

quello che cerchiamo noi». 
Quando ho conunciato a 

senvere per il teatro, dunque 
— dice Mrozek — la temperie 
culturale, la sensibilita gene-
rale europea erano impregna
te di questo « assurdo-: di que
sto bisogno, aggiungiamo noi, 
di cogliere l'aspetto assurdo 
delle eose. come stanno oggi 
tra gh uomini, e la maniera di 
espnmerlo. la maniera di dir-
ci queste cose. Soprattutto, que
sto ci pare di capire; e cjui e 
la diiTerenza che separa que
sto teatro delTassurdo alligna-
to in un Paese socialista da 
quello ofTerto in Occidente 
L\is<nirdo non e nelle co?e. 6 
nei nostro modo di vederle e 
di comunicarci. 

Mrozek ci dice di rifiutarsi 
di scivolare sul terreno di 
una problematica esistenziale. 
quello che invece pare voglia 
affrontare l'ultimo Ionesco. 
Anche lui, come noi, ci dice 
dl preferire il primo. la dove 
lo scrittore franco-romeno re-
stava sul piano di una fran
ca ricerca formale. Adesso 
che vuole risolvere problemi 
metafisici e divenuto noioso. 

A questo punto ci accorgia-
mo (mentre il piovasco batte 
la rocca di San Marino) che 
Mrozek e proprio un autore 
di teatro. non si concede del
lo •< vacanze fllosofiehe». Gli 
sta a cuore il teatro, il fatto 
teatrale. lo spettacolo. Con la 
sua commedia vuole offrire un 
divertissement stimolante. pun-
gente. senza alcuna intenzione 
programmatica precisa. Pro-
grammatica vuol dire propa-
gandistica, tutto sommato. e di 
propaganda ce n'e stata troppa 
nei suo Paese perche ora non 
si abbia voglia di una mag
giore liberth fantastica. 

Ma non ci sono qui. chiedia-
mo. dei grossi pericoli? Che. 
cioe, insieme al catino delle 
gravi, ottuse impostazioni rea-
listiche a oltranza. si getti via 
il bambino, cioe la esigenza di 
un discorso teatrale non gra-
tuito. 1'impegno di un realismo 
preciso e illuminante? 

Mrozek ci dice di no. Cre-
de nella fecondita dei molti 
esperimenti, delle molte vie. 
Avvertito e attento ai rischi 
di una drammaturgia che sia 
soltanto ricerca formale. Mro
zek e tuttavia eonvinto che, 
almeno nei suo Paese. oggi. sia 
il momento giusto per lascia-
re che ciascun autore. ciascun 
regista. ciascun attore. segua 
la propria strada. Non crede 
alio sperimentalismo. in teatro: 
ma ad un costante insistito 
sforzo espressivo. sempre piii 
efficace a cogliere la contrad-
dittona. sorprendente. inattesa 
realta. 

Ora. nei suo rifugto di Chia-
van. dove vive da circa un 
anno, sta scrivendo una nuo-
va commedia. Cerchiamo di 
farlo parlare: di sapere qual
cosa. E' molto evasivo. ma 
non perche non voglia dirci 
nulla di preciso: non per una 
civetteria di autore che ami 
circor.darsi di segrcto. Lui stes
so. a quanto ci dice, non ne sa 
molto- sta scrivendo e basta. 
E non plU una commedia bre
ve. in uno o due atti come La 
poliria e In alto mare: ma 
un'opera in tre atti. 

L'esigenza di un maggior re-
spiro drammaturgico e estre-
mamente significativa. Lui stes
so lo riconosce- la formula del
Tassurdo finisce con Tesaunr-
si, svuotando Tautore di qual
siasi capacita di comunlcare 
(gli ncordiamo gli atti senra 
parole di Beckett, in cui non 
e'e piii giustificazione possibile 
per il dialogo: ed e d'accordo 
con noi). 

Ci scambiamo battute. cou-
frontiamo le nostre opinionl su 
molti aspettt del teatro contem
poraneo. Ci dice dei suoi dub-
bi circa certo eccessivo tecni-
cismo dello spettacolo in alcuni 
Paesi sociahsti (si parla della 
scuola registica cecoslovacca); 
si rammarica della scarsa pre
senza del repertono italiano In 
Polonia: ci lliustra le tendenze. 
non tutte ne sempre avanzate. 
delle scuole di recitazione. de
gli spettacoli polacchi. Ci in-
d.ca il ris\olto negativo di 
quello che pare domini ora la 
scena palacca, una specie di 
- furor sat incus- . per cui ci si 
compiace in un g'.uoco disgre-
gatore. E il suo modo di espor-
re le sue idee, in un simpa-
ticamente approssimativo fran-
cese. e estremamente acuto. se-
reno. quasi diremmo - s a g g i o - , 
come se invece di avere tren-

Mrozek ne aves-
d: p'.u. 

Massimo Mida. Aldo Scagnetti 
e Mario Verdone. 

Isa Miranda 
protagonista di 
un film inglese 

Isa Miranda intarpretera, nei 
ruolo della protagonista, il film 
Do fcou know this voice? le cui 
riprese saranno girate negli stu
di di Shepperton Accanto allat-
trice italiana sari Dan Dureya 
La regla sari di Frank Nesbitt, 
la produzione di Jack Parsons, 

Isa Miranda ha appena ter-
minato di girare un film polizie-
sco. Espionage, che sara messo 
in onda dalla televisione in
glese. 

G a. trcntaquattro anni. E 
ascoltindolo. nella p acevole 
iens.iz.one di un in.ziato rap-
porto di am.cizia. ci veniva 
fatto di pensare aila sua tutto 
sommato beata condlzione di 
scr.ttore. cui il Paese sociali
sta. a lui cosl giovane. ha per-
messo di affermarsi e permet-
te oggi di starsene qui da noi 
a pensare, a scrivere. a fare ii 
suo lavoro di artista, ad adem-
piere al suo impegno di dram-
maturgo. Altro che assurdo! 
Una bclliss.ma realtk. 

E neccoci a Rimini. Pers'.no 
sugli autobus sono esposte le 
locand.nf annuncianti le sue 
due commedie al teatro Novel
li. Gl ide indichiamo: il suo sor-
riso e ancora piii preoccupato. 
Domani sera «nous verrons 
comment ca marche - , vedre-
mo come andra. 

Arturo Lazzari 

Troppa carne al fuoco 
Ieri sera sul primo canale la consueia presenfa-

zione di Fernaldo Di Giammattco al film La c o s t o - ' 
la di Adamo, mandnfo in onda nei ciclo dedicato 
a Spencer Tracy, e stata regolarmentc prt'tinnun-
ciala ma non trasmessa. II motit'o va cercato nello 
sciopero dei sindacott < autonomi » (SNATER) dei 
tecnici della RAI-TV. 

Sul secondo canale abbiamo visto la prima ptm-
tata di un'inchicsta sull'Argentina. Nei complesso , 
It* punfnfe saranno tre: corrcttczza vuole qitindt che 
il giudisJo sia rinviato a dopo le conclusion*. Tuf-
lai'iu, non possiamo fare a mono di rilevare che 
nntz to non e stato felico. Innanzitutto perche, ci e 
parso, si o voluta mctterc troppa carne al fuoco, 
mentre data la preuisla arnpiezza dell'incfiiesta sa-
rebbe stato possibi le procedere con Jnaogior ordi
ne e, soprattutto approfondirc di piii gli argomonti. 

Siamo stati immcrsi, tnuece, in vn caldcrone di 
notizie, tmrnapint, opiniont, tmprcssioni che ci in-
ducevano a dare un'occhiafa n tutto ma non ci por-
mettevano di voder bene quasi nulla. Gia il taglio 
della prima parte era discutibi lc: quella sorta di 
< volo di ticccllo > attraverso il Pacso, aveva il sa-
porc di una panoramica imprcssionistica nella qua
le fatti marginali non si distinguevano da fatti ti
pici e veramente utili per capire la struttura del-
VArgentina (fra Valtro, mancava una cartina che 
avrebbe almeno avuto il pregio di collocarc cliiara-
mente la realfd geografica del Paese), anahe le os-
scrvazioni sulla vita, le nbitudtnt di Buenos Aires 
assomigliavano a quelle d i e pofeua fare un qual
siasi turista: quando, evidentemente, un'tuclitcstu 
7ion pud non andare piii in la. 

Si i' passati poi bruscamentc alia situazione po
litico. Qui, accanto ad alcune informuzioni senza 
dubbio utilt abbiamo ascoltato alcune tnlcrrtste a 
livello della classe dirigente ed altro a l i i 'd lo degli 
uomini della strada. Queste ultime, in in»rild ci sono 
parse piuffosfo genoriche e sbrigal iue: tipica la se
rie sull'atteggiamento degli argentini verso Cuba, 
che, a giudicare da quel che1 abbiamo ascoltato, non 
sembrerebbe cost contraddittorio c complesso come 
inuece c, anche secondo quanto ci ha informato lo 
stesso autore delPtnchiesta, Assetta. 

Nemmeno le interviste, diciamo cost ufficiali, ci 
sono sembrate soddisfaccnti, sia per le risposte in
volute od allusive sia per le domandc di Assetta, 
formulate non di rado in uno stile pcrfino irritantc. 
La questione piii battuta c staia quella del ruolo 
politico de ireserc i fo: questione capitale, die non 
diremmo tuttavia sia stata chiarita malgrado le va-
ric opinioni ascoltate. 

Tuttavia, ripetiamo, giudichcremo meglio alia 
fine passando sopra anche al fatto che, invece, lo 
autore ha ritcnuto di potor anticipare fin da ieri 
sera, alcune conclusion! polit icbe di ordine goncralc 

che, per yenire cost improvvise, risultavano quanto 
meno appicctcafe a tutto il resto. 

9- c-

vedremo 
Strumenti 

ad <c Almanacco » 
Da alcune settimane, Al-

manacco niette in onda tra 
le alt re sue rubriche. una 
Storia degli strumenti mu~ 
slcali. 

Si e coniineiato col violi-
no. strumento prezioso qua
si magico, al quale Antonio 
Stradivari dedicb la propria 
operu e i propri studi. Stra
divari (i suoi violinl sono 
tra le cose piu rare d piii co-
stose del mondo). si aggira-
va trecento anni fa per I 
boschl e studiava gli nlberl 
dalle fibre migliori e piu 
elastiche: 11 siglava e torna-
va un anno \t\ii tardi a reci-
derli. Con quel legno fab-
bricava i suoi strumenti. E 
anche Einstein si applic6 a ' 
lungo per carpire il segreto 
di questo strumento e defl-
nire, con formule matema-
tiche, le leggi che ne rego-
lano la costruzione. 

Peppino De Filippo 
in « Quale onore » 
Stasera. alle 19.15 sul pri

mo canale. la Compagnia del 
Teatro Italiano diretta da 
Peppino De Filippo pre-
sontera. dal Teatro dolle Vit-
torie in Roma, un atto unico. 
Quale onore. scritto dallo 
ste.-,so Peppino e da lui in-
terpretato insieme con Luigi 
De Filippo. Dolores Palum-
bo. Gianni Agus. Armida De 
Pasquale ed altri. 

Don Ferdinando, il prota
gonista, e vice enssiere in 
una banca e da tre anni at-
tende la promozione. Ora 
ehe e arrivato a Napoll 11 
nuovo direttore, don Ferdi
nando riosce a fargli accet-
tarc un invito a casa sua. 
con la segreta speranza di 
realizzare la sun giusta nm-
bizione. Prepara. natural
mente un'nceoglienzn ecce-
zionale. con la collaborazione 
tlelTamico Egidio Maglietta, 
che lo induce a strafare. 

Conseguenza: il direttore 
e impressionato negntiva-
mente dal tenore dl vita di 
don Ferdinando e. nei salu-
tare il suo dipendente. gli 
comunica che e suo dovere, 
sospenderlo dal bervlzio! 

Faai\!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore: 7, 8, 
13. 15. 17. 20. 23; ore 6.35: 
Corso di lingua tedesca; 7.45: 
I pianetini della fortuna; 8.25: 
II nostro buongiono: 10,30: 
La Radio per le Scuole; 11: 
Passeggiate nei tempo; 11.15: 
Musica e divagazioni turlsti-
che; 11,45: Zoltan Kodaly: 
12: Gil amlcl delle 12: 12.15: 
Arlecchino; 12.55: Chi vuol 
esser lieto...; 13.15: Zlg-Zag; 
13,25-14: 1 solLsti della musi
ca leggera: 14-14,55: Trasmis-
sioni regional!: 15,15: Le no 
vita da vedere; 15.30: Parata 
di successi; 15.45: Quadrante 
economico: 16: Programma 
per t ragazzi; 16.30. Musicbe 
presentate dal Sindacato Ita
liano Musiclsti: 17.25: Con
certo di musica operistica: 
18.25- Bellosguardo: II libro 
del mese; 18.40: A ppu ma
ni en to con la sirena; 18.05: II 
settimanaJe dell'agrlcoltura; 
19.15: D giornale dl bordo; 
19.30: Motivi in giostra: 19.53: 
Una canzone al giorno; 20.20: 
Applausi a..: 20J25: Fantasia: 
20.50: Vacclnazione antipolio 
Sabin: 21,05: Radlotelefortu-
na 1964: 21.10: Antonio e 
Cleopatra. 

SECONDO 
Giornale radio, ore: 8,30, 

9.30. 10,30, 11,30. 13,30, 14,30, 
15,30. 16,30, 17.30, 18.30. 19,30, 
20.30. 21.30. 22.30; ore 7.35: 
Musicbe dei mattino; 8.35: 
Canta Nlila Pizzi; 8.50: Uno 
strumento al giorno: 9: Pen-
tagramma italiano; 9,15: R:t-
mo-fantas'.a: 9^5: Incontri 
del mercoledl; 10,35. Le nuo-
ve canzoni itallane; 11: Buo-
numore in musica; 11,35: Pic-
coUisimo. 11,40: II portacan-
zoni; 12-12,20: Tema ua brio: 
12,20-13: Trasmissioni regio-
nali; 13: Appuntamento aiie 
13; 14: Voci alia ribalta; 14.45. 
Discbi in vetrina; 15: Aria di 
casa nostra; 15,15: Piccolo 
complesso. 15.35: Concerto in 
mimatura; 16: . Rapsodia; 
16,35: Divertimento per or
chestra: 16,50. Panorama ita
liano. 17,35: Non tutto tna di 
tutto: 17,45: Antologia leg
gera: 18,35- Clause un:ca: 
18.50: I vostri preferiti. 19.50. 
Musica sinfonica; 20.35: 
C.ak. 21: II prisma: 21,35: 
Giuoco e fuon giuoco; 21,45. 
Mus ca nella sera; 22,10. 
L'angolo dei Jazs. 

TERZO 
Ore 18.30: La Rassegna: 

Filosofla. 18,43: Arnold 
Schonberg; 19: No vita libra-
r.e; 19^0: Il ritorno dei me-
lodramma; 18.30 Concerto di 
ogni sera: G-.ovanni Batttsta 
Viotti. Ludw-.g van Beth-
oven. Leos Janacek; 20,30. 
Rsvista delle nvute; 20,40-
Francesco Bonporu, Georg 
Fnedrich Haendel, 21: II 
Giornale del Terzo: 21.20- 11 
segno vlvente; 21,30- Karl 
Stamitz. Johann Sebastian 
Bach: 22,15: Italo Svevo; 
22,45: La musica, oggi. 

• • • • • < 

primo canale 
8,30 Telescuola 

16,45 la nuova Bcuola media 

17,30 La TV dei ragazzi a) Ptccole storie: b) 1 
campion! del circo 

18,30 Corso dl lstruzlone popolare 

19,00 Telegiornale della sera (1* edtzlone) 

19,15 Quale onore! Farsa dl Peppino De Fi
lippo 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edizlone) 

21,00 Almanacco di storia, sclenze e varla 
umanitA 

22,00 Quelli di Comblain 
La Tour 

Qulntetto Franco CerrJ -
Gianfranco Intra. Pre-
senta Lilian Terry 

22,30 Patiinaggio 
artistico su ghlacclo. Da 
Dortmund. camplonato 
del mondo 

23,00 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 La bella awenfura 

dl G. A De Caillavert. 
R De Flers ed & Roy. 
Con Franco Volpl, Cor-
rado Panl. Regla dl Ma
rio Landi 

23,25 Notte sport 

Una scena da « La bella awentura « (se
condo canale, ore 21,15) 
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