
- T U n i t A / giovedi 12 mono 1964 

•<x i •; ;/ ,-v 

& • • • 

:••':.V*:-.;-' -•.-;.; .;:.••'.'•. '•,;:•" "..••'1'•'•;:,> :-.'; v'-':'.". -.;•; v;-.-.-.r'7- ,v:;- /v' , . }'. <-;;r-\"--''-;'. n : ; H " 

PAG. 11 / spettacoli 
I rappresentanti delle categorie riuniti con Corona 

erto il dibattito 
legge del cinema 

Insediata ieri la Commissione di studio - Nuova riunione 
lunedi prossimo, per I'esame della politico dello Stato nel 

settore - Preoccupanti voci di una «legge-ponte » 

I duecento componenti del Coro dell'Armata sovietica, che do-
mani debuttera al Palazzo dello Sport, song arrlvati ieri a Roma, 
accolti;festosamente alia Stazione Termini. 
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il Circo di Mosca 
Le toppe della tournee italiana - 1 numeri dello spettacolo 

La Commissione istituita dal-
l'on. Corona per I'esame della] 
situazione generate del cinema. 
e per la definizione dei punti 
fondamentall di un nuovo or-
dinamento legislative • del set-
tore (quello vigente scadra, 
come e noto. 11 30 giugno). si 
e riunita ieri pomeriggio. per 
la prima volta, a Roma. Parte-
cipavano all'incontro 1 delegati 
di tutte le categorie e le orga-
nizzazionl interessate al pro-
blema: autori. giornalisti, lavo-
ratori dello spettacolo, attorl. 
industriali. esercenti. nonche 
rappresentanti della SIAE. del-
i'Ente gestione cinema, del 
Centro sperimentale di cinema-
tografia. AH'uscita dall'nrfsem-
blea. che si e conclusa nclla 
tarda serata, il ministro Co
rona ha rilasciato una dichia-
razione per esprimere un glu-
dizio ««assolutamente posit ivo-
sui lavorl svolti. «sia per il 
tono della discussione. sia per 
la sostanza degli argomenti dl-
scussi. E* stata fatta una espo-
sizione di • carattere generale 
dei problemi sul tappeto — ha 

Centura: scatenata 

ladestra clericale 
II deputato dc Agostino Greg-

gi, noto da molto tempo per i 
ciclici attacchi di «furore cen-
sorio- ai quail va soggetto, e 
partito, ancora una volta, lan-
cia in resta, contro i nemici 
della « morale e della famiglia ». 
Insieme con altri due deputati 
clericali, Ghio e Sgarlata, ha 
presentato al ministro del Tu-
rismo e dello Spettacolo - una 
interrogazione «per sapere se. 
in vista della discussione in aula 
dell'interpellanza a firma di 53 
colleghi sulla crescente licen-
ziosita cinematograiica, e con 
preciso riferimento ai film cl-
tati nell'interpellanza stessa, non 

aggiunto il ministro — e S Ono| "JJ1 ""*"""*'.""""*'* i ,"" ,oa'*"" 
state enunciate le question! di r i t e n g ? <>PP°"uno — per dove 

• • • • rosa documentazlone anche di 
tutti gli altri colleghi che do-

Dalla nostra redazione 
r MOSCA." IL • 

I migliori * numeri* del cir-
di Mosca (equindi del mdn-

, se e veto che il cifco ha 
inservato qui la sottilc magia 

un'infanzia immortale),han-
fatto le valigie per intra-

rendere, a cinque anni di di-
fanza, una seconda - tourn&e • 
iliana da Genova a. Napoli. 
ssando per Milano, Bologna, 
>ma e Torino. 11 debutto e fis-

ito per il 18 marzo a Genova, 
le giorni prima dell'inaugura-

me della mostra industriale 
tvietica. Per non ripetersi, per 
pitare che qualche italidno pos-

trovare un gusto di risaputo, 
* gia visto - nel programma, 
circo di Mosca ha puntato 

ill'inedito. E quando affronto 
contenuto del * numeri * con 
sanov, direttore del circo. e 

Mistiechltih. regista capo, il 
^imo nome che viene fuori e 
tello di Oleg Popov, * clown 
il sole *. 
(Popou nott era stato in Italia 
>I 1959 e II nostro pubblico lo 

tosce soltanto per sentito di-
. per Veco dei successi riscos-
da questo straordinario artl-

in Francia, in Inghilterra, 
ft Belgio, in America e altro-

11 viso rotondo, gli occhi 
îaH pfeni'di uno straordina-

candore, i capelli stopposi, 
eg Popov e certamente U piii 
tgolare erede dell'arte . dei 
kvatta, dei Karandasch, dei 
fock, un 'down' che ad ec-
tionali doti di acrobata e dt 

io, uniscc una vena roman-
. una capacita di invenzione 
tlca che pli hanno valso, in 

incia. un lusinghiero parago. 
con il prima Chaplin 

~}uando Popov, solo nell'are-
oscura. al centro di un cer~ 

to luminoso. raccoglie a se 
tsta macchia di luce ' coJ7ie 

fse un tappeto dt sabbia do-
la riduce ad un diametro 

\pochi palmi e finalmente, con 
colpo di 'paletta, • getta - il 

tcchietto di luce in una borsa 
rinchiude di scatto facendo 

tcipltare Varena nel buto 
ipleto, crea un tale miracolo 
poesia che Jl paragone con 

\grande Chariot non sembra 
trpato. _ • 
Ma Popov, naturalmente,\ 

e tutto — dice il direttore 
circo mentre il regista sta 

cutcndo. al- telefono. di un 
lero di galli ammaestrati — 

rche gli italianlm. vedranno, 
»<fa volta. il meglio del Cir-

| di Mosca e certi numeri che 
hanno Vcguale nel mondo. 
esempio, il 'Circo di Fila-

» (si chiama proprio cosi), 
|n sostanza. un circo nel cir-

Filatov. che viene conside-
uno dei piu illustu mae-

. neH*arfe di ammaestrare 
animali. potrebbe esibire Q 
circo senza bisogno di altri 

ieri di sostegno. 1 suoi orsi 
xaestrati fanno di tutto. per-
Filatov li ha addextrati in 

ie specialita: egli presenta 
clown, orsi equttibristl. orsi 

ibati. oiocotieri, pupili. cicli-
[e persino orsi molodcll it i 
lccanto a Filatov bisogna col
ore, tra gli altri complessi, 
Hlo dei cavalleri di Olibek. II 

i l qucsta ttirpe di ouda-

cissimi acrobati a cavallo e il 
vecchio Olibek, che ha oggi qua
si 80 anni e che si reca in Italia 
come consulente dei suoi 11 ft-
gli e nipoti. 

'Poi abbiamo gli acrobati — 
dice il regista — i giocolieri, 
gli equilibristi, I trapezisti: uno 
spettacolo completo e dosato, 
pieno di quel gusto dell'audacia 
e di allegria graziosa, di legge-
rezzd aerea e di tensione dram-
matlca, che fu la ragione del 
circo, la ragione della sua vita -. 

Intcrviene il direttore: * SarA 
bene che lei non racconti troppi 
dettagli sui nostri numeri, altri-* 

menti il pubblico italiano verra 
agli spettacoli gia disincantato, 
gia preparato, e non sara piu dt-
sposto a cedere alia poesia del 
circo*. 
' Prima di uscire, getto uno 

sguardo nella vecchia arena 
vuota. Una ragazzina bionda. 
sottile. il cavo di sicurezza ag-
gacciato alia vita, volteggia al-
tissima sul trapezia; prova e ri-
prova un passaggio difficile. E" 
appena entrata nel circo. Forse 
andra in Italia soltanto al terzo 
turno del Circo di Mosca. 

V Augusto Pancaldi 

Mostra da Einaudi 
sul Piccolo di Milano 

Incontro con gli 
attori del Galileo 
Una relatione del critico Lazzari sulla densa e 
significativa attiviti della compagnia milanese 

Incontro alia -Libreria Ei
naudi - tra pubblico e attori 
del - Piccolo di Milano * im-
pegnato nella rappresentazio-
ne di Vita di Galileo di Ber-
tolt Brecht atrualmente sulle 
scene romane. Assente Giorgio 
Strehler, Arturo Lazzari e Ti-
no Buazzelli hanno illustrato 
le fasi salienti dell'opera svol-
ta dalla compagnia dalTormai 
lontano 1948, anno di fonda-
zione del teatro. 

D critico Lazzari tratteggiaru 
do questo cammino. cosl lu-
minosamente percorso, e rile-
vando il valore del contribu
te del regista'Strehler. e giun-
to a parlare del Galileo brech-
tiano. constderato come il cul-
mine dell'attivita del •"Pic
co lo - e dello stesso Strehler. 
Culmine che ha dietro di s6. 
come in un processo razioci-
nante una serie di alte e sug
gestive realizzazioni, che pre-
sentano le manifestazioni p:.u 
vitali del teatro e particolar-
mente di quello moderno, nei 
suoi diversi filoni. Lazzari ha 
sottolineato come in ogniina di 
queste realizzazioni, esemplare 
it caso del Galileo, stia al cen 
tro un*idea che vivifica il te-
sto scelto e lo inserisce nella 
problematica del nostro tempo. 

Se con la THIopia della oil-
leggiatura del Goldoni, punto 
di pnrtenza nella • attivita del 
• Piccolo di Milano - . si voile 
oflrire una rapprcsentazione 
della socleta settecentesca, vi
sta In un'interpretazione mo-
derna, l'opera di Brecht, dal-

l'Opera da ire soldi all'Anima 
buona di Sezuan, a Scweick 
nella seconda guerra mondiale 
e alia Vita di Galileo, offriva 
la. piu ardua e suggestiva oc-
casione per trattare lucida-
mente con il rigore didascali-
co richiesto dal drammaturgo i 
teml brucianti delTepoca con-
tempo ran ea. ' • 

Che questi fini siano stati rag. 
giunti. oltre a quello di poire 
l'aecento sull'altezza dell'opera 
di Brecht. lo dimostra la pro-
fondita dell'eco * suscitata in 
questi anni dalVattivita del 
Piccolo Teatro di Milano. 

La seconda parte delTincon-
tro e stata dedicata alia di-
zione di poesie e di prase di 
Brecht. La sorprendente veri-
ta brechtiana e riecheggiata 
nella pungente lettura di Buaz
zelli. di Gabriella Giacobbe e 
di Renato De Carmine, come 
e noto, interpret! di Vita di 
Galileo. Inflne gli attori han
no risposto ad una fitta serie 
di domande rivolte dal pubbli
co (moltissimi ed appassionati 
i giovani>, domande e risposte 
che hanno ancor messo in rilie. 
vo quanto grande oggi sia la 
presenza. nella cultura come 
nelle coscienze, del messagglo 
di Brecht 

Nelle salette della «Libreria 
Einaudi* e stata allestita per 
l'occasione una mostra di fo-
tografie. • di manifest! e testi 
che documentano 1'attivita del 
«• Piccolo di Milano ». 

carattere particolare che sa-
ranno affrontate nelle prossime 
riunioni. Comunque. e comune 
l'impegno di garantire al ci
nema italiano sia come fatto 
culturale sia come settore in
dustriale la possibility di ri-
presa attraverso adeguati prov-
vedimenti. In un ordine del 
giorno che sara discusso lu
nedi sono stati fissati i temi 
principal! che riguardano l'or-
ganizzazione . dello • Stato nel 
settore e gli strumenti piii ido-
nei per attuare una politics 
nei riguardi delle grandi ca
tegorie del cinema». 

II dibattito. in questa sua 
fase iniziale, ha toccato dunque 
i molti aspetti della scottante 
questione. senza che si nvesse 
tempo e modo di approfondirne 
alcuno. La riunione di lunedi 
prossimo dovrebbe consentire 
un awicinamento ai temi di 
fondo della politica cinemato 
grafica, specificamente a quel 
lo degli enti di Stato e. piu in 
generale, dell'intervento dello 
Stato nel settore. Tale inter-
vento e auspicato, in via di 
principio, da molte parti; in 
via di fatto, sono gli autori 
i lavoratori, i giornalisti a 
considerarlo un cardine della 
azione da svolgere per la sal-
vezza e il progresso del nostro 
cinema. Sono queste forze, so-
prattutto, a sottolineare come 
la presenza statale, ai fini di 
quella -p i i i efficace e costrut-
tiva funzione- della quale par-
lano certe ~ note - ufficiose. 
debba investire il campo del 
noleggio e deH'esercizio, dove 
si verificano le «strozzature » 
piu gravi ed esiziali per la no
stra migliore produzlone di 
film. 

II tema. gia affrontato ieri 
per sommi capi. tornera certo 
in primo piano nello studio piu 
dettagliato che la Commissione 
dovra compiere successivamen-
te (secondo informazioni di 
agenzia. sono previste in tutto 
quattro o cinque riunio-ii): e 
da notare tuttavia che. al GUO 
esordio, 1'attivita della Com
missione stessa non e parsa 
troppo chiaramente orientata. 
mancando concrete indicazioni. 
da parte del ministro, circa le 
proposte governative sulla com 
plessa materia. L'on. Corona 
si e limitato, praticamente, ad 
un invito ai convocati perche 
esprimessero i loro rispettivi 
punti di vista, e in un appello 
ad una sorta di - t r e g u a - nelle 
polemiche pubbliche tra gli 
esponenti delle varie categorie 
cinematografiche. Polemiche le 
quali. del resto, nascono dalla 
imprescindibile esigenza d'una 
esatta individuazione di re-
sponsabilita. e d'un conseguen-
te. radicale mutamento di rotta 
nella politica del cinema. 
- Gli accenni fatti da qualcuno, 
nella discussione di ieri. - alia 
eventualita - di una - l egge -
ponte - (cioe di una ennesima 
proroga. piu o meno masche-
rata. della vecchia e inadeguata 
legge del 1949) non possono. in 
questo quadro, non suscitare 
giustificate apprensioni. Certo 
e che i tempi stringono: la pre-
sentazione del progetto di leg
ge govemativo. gia annunciata 
per la fine dello scorso feb-
braio. e ora prevista (esauriti 
i contatti apertisi ieri. ed altri 
a livello politico) per la meta; 
di aprile. L'iniziativa della 
gente del cinema — gia com-
battivamente manifestatasi at
traverso il Convegno promosso 
dall'ANAC e lo sciopero dimo-
strativo dei dipendenti di Ci-
necitta e deinstituto Luce — 
e oggi piu che mai necessaria 
per dare alia cinematografta 
nazionale una legge veramente 
nuova. organica ed efficiente. 

vranno giudicare della fonda 
tezza dei rilievi gravissimi con-
tenuti nell'interpellanza — or-
ganizzare una visione riservata 
delle parti piu interessanti dei 
film richiamati nell'interpellan 
za stessa ». 

«In particolare — continua la 
interpellanza — gli interrogans 
fanno riferimento all'ultimo epi. 
sodio dl Ieri, oggi, domani, al 
secondo tempo del film I ma 
lamondo, al secondo ed all'ul
timo episodio del film Alta in 

film Cuori infrantl, che costi-
tuiscono sfacciata violazione di 
ogni buon costume e di ogni 
buon gusto >». 

Non sappiamo se la richiesta 
visione riservata sara concessa: 
se si, quel che e certo e che ad 
essa gli interroganti interver-
ranno puntualmente per rivede-
re ancora una volta i film in 
questione, che evidentemente 
gia ben conoscono. vista la « pi-
gnoleria- (quasi del tipo *rap-
porto alia questura-). da essi 
dimostrata nell'individuare e 
segnalare 1 brani incriminatl. 

E* anche di ieri un interven-
to delle « centrali dorotee - , per 
mezzo dell'agenzia ARI, contro 
ogni tentativo di abolire la cen-
sura cinematografica. Con un 
linguaggio untuoso basato su 
frasi come - i n ambienti cen
trist! si sottolinea - o * si mette 
in ri l ievo- , 1 dirigenti dorotei 
richiamano all'ordine «alcuni 
deputati della maggioranza d c -
che, avendo proposto alcune at-
tenuazioni della censura. « otter-
rebbero di incoragelore la parte 
peggiore della produzione cine
matografica-. La nota dell'ARI 
si conclude con un invito a non 
mollare, anche a costo « di met-
tere in pericolo la collaborazio-

fedelti, al secondo episodio de l lne con i socialisti-. 

le prime 

•. g. 

Conferenza 

d iJacobbi 
so Rosso 

d i Son Secondo 
1 • •- • i 

Oggi, alle 21.15. nei locali del 
Circolo Ufficiali delle FFJUL a 
Palazzo Barberini, Ruggero Ja-
cobbi. regista del Piccolo Teatro 
della Cltta di Milano. parlera 
sul - Teatro di Rosso di San Se
condo*. Seguira una lettura di 
brani drammatici da parte degli 
attori del • Piccolo- . La mani-
festazione e organizzata dalla 
Sezione di Roma del Centro Ita
liano Femminile Artisti e Pro-
fessionistL 

Musica 
La Boheme 

'••- alPOpera 
D6po una serie di gran spet

tacoli,' a Roma l'Opera si e 
messa in ferie. Con la Boheme 
del buon Puccini, or solo preme 
fare quattrinL 

L'orchestra e sciatta, e si ri-
posa. Un poco matta, soltanto 
osa qualche invenzione di biz-
zarria U pplpettone della regia 
(non scaplgliata, molto goliar 
dica), dilettantisticamente trat-
tata con piglio stanco da un 
regista — Enriquez Franco — 
piuttosto in vista. 

Un'edizione piii per famiglia, 
pur se s'impone Lorenzo Ghi-
glia (costumi e scene). Quanto 
ai cantanti, per primo viene tra 
tutti quanti Gianni Raimondi, 
un bel tenore: accenti tondi, un 
gran vigore, voce ben salda, vi
rile, ardita, intensa e calda, 
molto applaudita. 

Grazia, eleganza (son cose 
sue), vita e fragrahza la Liga-
bue presta a Miml. Ma non e 
tutto: eccoci qui -anche al de
butto del neo-baritono Rinaldi 
Alberto, di studi solidi ben ri-
coperto. Sapienza scenica. voce 
educata l'ha pur mostrata in 
quel non facile ruol di Marcel-
lo. E* bravo e ha fretta di la-
sciar quello e anche Musetta 
che qui, nell'opera, e la Mar-
tino Adriana, splendida, ma ha 
un vocino talvolta stridulo. 
' Un buon Colline e Paolo Wa

shington. A posto. inflne. sono 
anche questi: Titta. Moretti, 
Stocco, l'Onesti, Borriello e Me-
lettL 

La • filastrocca andrebbe a 
male, sarebbe sciocca senza mo. 
rale. La quale in spiccioli e 
presto detta: Boheme e un'ope-
ra, non operetta. Non si com-
prende una ripresa che poi of-
fende chi l'ha intrapresa. 

Ma lieto il pubblico'. claque 
entusiasta: talche e lecito far 
punto e basta. 

« . V. 

'Cinema 

II demonio 
11 demonio giunge sugli scher-

mi normali dopo le contrastate 
accoglienze di Venezia. cui se-
guirono divergenti yalutazioni 
da parte della critica Italiana. 
in generate, e di quella stranie-
ra: quest'ultima, occorre dirlo. 
incline ad un apprezzamento 
piu che positivo dell'-opera 
prima- di Brunello Rondi 
(commediografo, poeta. musico-
logo, collaboratore di Fellini e, 
insieme con Paolo Heuseh, re
gista gia di Una vita violenta). 
La .vicenda del Demonio s'in-
quadra fra le lacerate, arse sce-
nografie naturali della Lucania: 
una regione dove soprawhrono 
— seppure, crediamo. in una 
misura meno massiccia di quel
la indicata dal film — ossessio-
ni e superstizioni antiche. Una 
ragazza, Purif, e preda di fu-
rori a sfondo erotico: innamo-
ratasi follemente d'un giovane 
contadino, -Antonio, che sposa 
invece inValrra, Purif crede di 
poter affatturare l'uomo; per 
legarlo a se; ma riesce soltanto 
a spaurire 11 malcapitato, e ad 
accrescere . la propria sinistra 
rinomanza.' 

Purif. effettivamente. e pre
da di crisi che il solo desiderio 
sessuale represso non basta a 
motivare. e che traggono ali-
mento dagji abissi profondi di 
una coscienza malata: ha visio-
ni metaflsiche (s'incontra e par-
la con un bambino, in realta 
morto), si convince ella stessa 
i che il diavolo la possiede; e 

quando il prete la esorcizza, do
po che il vecchio stregone Giu
seppe ha fallito lo scopo (abu-
sando perb di lei), dalla sua boc-
ca escono frasi d'una lingua l e -
mota, l'ebraico della Bibbia. 
Sempre piii invasata, Purif ri-
schia il linciaggio per mano dei 
contadini, che attribuiscono alia 
perversa influenza della pove-
retta guai e miserie; anche la 
famiglia la teme e la occulta. 
come una vergogna. Infine, du
rante una notte di tregenda. la 
ragazza riesce a far suo l'amato 
Antonio; ma all'alba egli la 
crivella di pugnalate. 

Brunello Rondi non ha vo-
luto, evidentemente, redigere 
un rapporto oggettivo,. docu-
mentario, sulla persistenza di 
certi fenomeni ancestral i nel 
mondo contemporaneo, sebbe-
ne la casistica al riguardo sia 
qui parecchio nutrita, e anche 
impressionante. Ne denunciare, 
semplicemente, il fanatismo re-
ligioso, o le condizioni di arre-
tratezza sociale e culturale che 
favoriscono il prolungarsi di 
antichi orrori. Da cattolico in-
quieto e problematico, egli ha 
voluto forse veriflcare, in un 
contesto attuale. il perenne dis-
sidio di passione e ragione, con 
la mente rivolta a una loro pos-
sibile sintesi, ma con l'occhio 
fisso piu al primo che al se
condo dei due termini. Donde 
un sovraccarico di violenza. che 
finisce per ottundere la limpi-
dezza deU'espressione, renden-
do ambiguo lo stile non meno 
che la difficile materia. 

II demonio conferma tuttavia. 
nell'autore, padronanza del 
mezzo e un acceso gusto del-
I'immagine, purtroppo non sem
pre sostenuti dalla qualita del 
testo (il difetto capitale e nella 
sceneggiatura), oltre che una 
tenera cura nel disegnare il do-
lente ritratto di Purif. cui pre
sta la sua bellezza e il suo im-
pegno d'interprete 1'attrice 
israeliana Dahlia Lavi. Sfocato, 
invece, Frank Wolff, nel perso-
naggio di Antonio. Gli altri in-
terpreti. abbastanza pertinenti, 
sono gente del luogo. 

*g. 

Hollywood: 

a Sordi on 

« globo d'oro 
HOLLYWOOD, 11. 

Alberto Sordi e stato procla-
mato ieri sera dall'Associazione 
della Stampa estera di Holly
wood, che ogni anno assegna i 

globi d'oro - , il miglior attore 
di commedia per la sua inter-
pretazione del film - I I dia
volo ». 

n film inglese - T o m J o n e s -
ha ottenuto tre -g lob i d'oro-. 
II suo interprete Albert Finney 
e stato proclamato -stel la di 
domani- mentre il film e stato 
giudicato 11 migliore straniero e 
la migliore commedia. 

n film francese - A n y num
ber can w i n - , che concorreva 
al titolo di miglior film stranie
ro, e giunto secondo dopo « Tom 
Jones*. 

L'attore Sidney Poih>r ' ha 
vinto il - globo d'oro • come mi
glior attore per llnterpretazio-
ne del film - Lilies of the field -
(I gigli di campo) mentre Le
slie Caron e stata proclamata 
miglior attrice per l'interpreta-
zione del film britannico «La 
stanza a forma di L> . 

Faaiv!/ 
contro 
canale 

I due punti 
deboli 

II numero di Almanac-
co presentato ieri sera 
ci e parso uno dei piu 
fiacchi delle ultime set-
timane, e soprattutto uno 
in cui i difetti di fondo, 
che a volte erano affio-
rati nel corso delle pre-
cedenti trasmissioni, si 
sono fatti maggiormente 
sentire. Noi crediamo 
che, in l inea generale, •. 
A lmanacco riesca spesso 
a stabilire quel punto di ., 
contatto con il pubblico 
che e fondamentale per ,'" 
qualunque rubrica cui- . .. 
turale televisiva. I vari • \-
argomenti trattati dal
la trasmissione vengono • 
portati al telespettatore 
senza, in generale, che 
nulla sia mai dato' per • 
scontato e senza cedere 

• all'errore, frequente in 
queste rubriche, di car-
dere in un linguaggio tec-
nicistico, specializzato. 

• Ora, perd, il punto di " 
contatto con il pubblico 
e anche • • esattamente .'•' 
quanio va cercando di 
ottenere qualunque ini-
ziativa editoriale di mas-
sa, dal fumetto su su 

' fino all'enciclopedia a • 
dispense . Evidentemen- ;; 
fe, esiste anche il peri- . 
colo sul piano culturale, 
di battere la strada piU 
facile e comoda del luo
go comune finendo per 
scadere nell'anti-cultura. 
Per la verita. anche in 
questo caso, ci pare che 
Almanacco sia riuscito 
parecchie volte ad evi-
tare il pericolo: Vaned-
doto non viene mai im-
piegato fine a se stesso. 

I limiti piii seri dt A l 
manacco, perd, limiti che 
ieri ci e parso si rive-
lassero piu vistosamen-
te, consistono da una 
parte in una eccessiva 
frettolositd, dall'altra in 
una mancanza assoluta 
di prospettiva storica. 

Circa il primo punto, 
crediamo che certi argo
menti meriterebbero di 
essere sfruttati piu in 
profonditd: e questo, for
se, il caso del servizio 
di ieri sull'organo. II 
< medaglione » che si e 
fornito era abbastanza 
esauriente, circa lo stru-
mento musicale in se, ma 
questa sarebbe stata una 
ottima occasione per ini-
ziare un discorso sulla 
musica, non accademico 
ma vivace, che poteva si 
prendere lo spunto dal-
Vorgano ma ampliarsi 
poi gradatamente, nelle 
settimane successive, in 
capitoli a mano a mano 
piu. impegnativi. 

Piu grave, senz'altTo, 
il secondo appunto che 
abbiamo sopra mosso. 
Nel servizio dedicato ai 
centotrenta anni della _ 
Legione straniera, si e 
accennato si alle crudel-
fd commesse in Algeria. 
ma non si e chiarito il 
legame che questo eser-
cito aveva con le forze 
politiche ed economiche 
che promuovevano, del 
resto. la dominazione co-
loniale stessa. Ne & sca-
turito, invece, il ritratto 
dt un discutibile e spesso 
deprecabile agglomera-
to di esasperati idealisti, 
amanti dell'avventura e 
magari avanzi di galera: 
insomma di esemplari 
sopravvissuti di altre eta 
e filtrati in parte attra
verso il diaframma del 
« colore >. 

vice 

programmi 

8.30 

TV-primo 
Telescuola 

17,00 II fuo domani 

17,30 La TV dei ragazzi c L* Uola del teioro » 
R. L. Stevenson. 

18,30 Corso di latruzlone popolare 

19,00 Telegiornale della sera (1* edizlone) 

19,15 Segnalibro settlmanale dl attualitt 
editoriale 

19,45 TV degli agricollori 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della aera (2* edizlone) 

21,00 La menzogna Racconto scenegglato, eon 
Van Heflln 

21,50 Cinema d'oggi Presenta Paola Pltagora 

22.30 Gli antichi imperl del sole (II) 

23,00 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Vitlorio De Sica: 
auforiiratio 

Con Gina Lollobrigida, 
Sophia Loren. Cesare Za-
vattlni, Silvana Mangano, 
Carla del Pogglo 

22,15 Quindici minufi con Line Renaud 

22,30 Giovedi sport segue: Notte Sport 

Cinema d'oggi, la rubrica curata da Pietro Pintus (pri
mo, ore 21.50), presentata da Paola Pitagora (nella foto) 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8, 13, 

15, 17, 20, 23; 6,35: Corso di 
lingua francese: 8,25:' II no
stro buongiorno; 10,30: La 
Antenna; 11: Passeggiate 
nel tempo; 11,15: Aria di 
casa nostra; 11,30: Musiche 
di Vannuzzi e Dvorak; 12: 
Gli amici delle 12; 12,15: 
Arleccbino: 12,55: Chi vuol 
essere lieto...; 13,15: Caril
lon - Zig-Zag; 13,25: Musi
ca dal palcoscenico; 15,15: 
Taccuino musicale; 15,30: 
I nostri successi; 15,45: 

Quadrante " economico; 16: 
Programma per i ragazzi; 
17,25: L' Opera-ballet; 18: 
Padlglione Italia; 18,10: L'a-
dattamento dei giovnni al-
l'Unlversita; 18,30: Concer
to della pianista Cecil Ous-
set; 19,10: Cronache del la-
voro italiano; 19,20: Gente 
del nostro tempo; 19,30: 
Motivi in giostra; 19,53: 
Una canzone al giorno; 
20,20: Applausi a...; 20,25: 
• Macbeth-. Tragedia in 5 
atti di Shakespeare. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 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; 7,35: 
Musiche del mattino; 8.35: 
Canta Gloria Christian; 8,50: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9.35: Buon
giorno Milord; 10,35: Le nuo-
ve canzoni italiane; 11: Buo-
numore in musica; 11.35: Pic-
colissimo; 11,40: H portacan-
zoni; 12: Itinerario romaoti-
co; 12,30: Trasmissioni regio
nal!; 13: Appuntamento alle 
13; 14: Voci alia ribalta; 

14,45: Novita discograflche; 
15: Momento musicale. Ve-
trina della canzone napole-
tana; 15,15: Ruote e motori; 
15,35: Concerto in miniatura; 
16: Rapsodia; 16,35: II mon
do deU'operetta; 17: I vec-
chi amici dei 78 giri; 17.35: 
Non tutto ma di tutto; 17,45: 
Radiosalotto. Dai versi slia 
melodia; 18.35: Classe Unlca; 
18,50:1 vostri preferiti; 19,30: 
Segnale orario; 19,50: Dlschi 
deU'ultima ora; 20,35: Da Ro
ma a Tokio; 21: Pagine di 
musica; 21,35: Musica nella 
sera, 

Radio - terzo 
18,30: La Rnssegna; 18,45: 

Musiche di Fortner; 19: L'e-
migrazione e gli emigranti 
nell* ultimo secolo; 19.30: 
Concerto di ogni sera; 20.30: 
Rivista delle riviste: 20,40: 
Musiche di Daquin e Cou-

perin; 21: H giornale del 
Terzo; 21,20: Musiche dl 
Monteverdi; 21.50: Dibattito 
su cinema e varieta; 22,30: 
Musiche di Chavez; 22,45: 
Testimoni e interpret! del 
nostro tempo. 

BRACCIO Dl FERRO « Bud Sagen 

t*A I 

^ ; ) 
• V": 

OSCAR * km Lei 

file:///pochi
file:///grande

