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PAG. 7 7 spet tacol i 
La scomparsa di Leon Moussinac 

Un autentico 
intellettuale 

d'avanguardia 
[ Oggi avranno luogo, a Parlgl, 

esequie di uno del piU gran-
e dei pift onesti inteilettuali 
Francia. JVeasun piornale ita-

ino, c/te noi si sappia, ha r i -
)rtato la notlzia delta mor te di 

le"on Moussinac (avvenuta 
tundlcl marzo) nessuno ha sen-
Jto it dovere di commentare la 
lipartlta dl quest'uomo di pen-
Hero che ha lasciato un se-
)no duraturo della sua lucidlta 

del suo fervore in moltl cam* 
)l. Noi stessi abbiamo appreso 
the Moussinac cl aveva' lascia-
\i, dalle colonne dell'Huma-
Jlt6. Le agenzie glornalistiche 
roppo spesso ignorano clb che 

\iguarda la vera scienza e la 
vera cultura. 

L6on Moussinac aveva piii di 
\ettantaquattro anni, essendo 
xato it 19 gcnnaio 1890, in una 
jlccola stazione di provlncia 
love il padre, impicgato delle 
ferrovle, aveva condotto la fa-

linliola. Tutte le notizie che 
riguardano la sua vita e la sua 
lttivlta di studioso, di i^aggi-
ita, di romanziere, di pacta, di 
trganizzatore culturale, di gior-
talista, di crltico cinematogra-
Ico e teatrale, sono condensate 
iclla appassionato prefazione 
:he il suo allievo Georges Sa-

Idoul, dietro nostro invito, scris-
Ise per I'edizionc italiana d'uno 
|dei migliori libri del maestro: 

..'eta ingrata del cinema 
Moussinac partecip6 all'intera 

tprima gucrra mondiale in pri-
ytna linea. Prima della guerra 
lera stato socialism, subito dopo 
\diventb comunlsta. Suo amico 
]di gioventii era stato il cineasta 
lLouls Delluc: con lui egli scoprl 
\il cinema come arte, e fin dnl 
\1920 garantl clla rlvlsta Mer-
Icure de France una rubrica c n -
\tica mensile, mediante la quale 
la scuola americana (Griffith, 
Jnce, Chaplin,). la scuola svede-

\se (Stiller, Sjostrdm), I'impres-
sionismo francese e Vespressio-
nismo tedesco, furono studiati 

\eul piano che meritavano. 
Se Varte del film, in Europa, 

\comincld a entrare nel mondo 
della cultura, il merito fu di 
Ldon Moussinac pr ima e piu che 

1 d'ogni altro. I suoi giudizi sui
te opere e sugll autori, sulle va
rte tenderize e sul cammino ge
nerate del cinema, erano gib, 
nel momento in cul venivano 
formulati, giudizi sicuri, defini-
tivi, «storicl~. Tutti appresero 
qualcosa da Zui, anche se non 
tutti — per via delle opinioni 
jjoliHche delZ'autore, che sul-
Z'Humantt6 redigeva una pagina 
aettimanale dedicata al cinema 
— furono pol pronti a ricono-
tcerlo. La stessa cosa doveva 
succedere in Italia, piu tardi, 
net confrontl del nostro com-
pianto Umberto Barbaro. 

Nel 1928 unci il celebre volu
me di Moussinac dedicato al Ci
nema sovietico. Fu lui il prlmo 
in occidente a r iuelarc ch'eru 
nata un'arte rivoluzionaria del
ta schermo. 

Ma la scoperta del cinema so
vietico da parte di Moussinac 
risale al 1925, Vanno stesso del 
Potiomkin, ch'egli introdusse in 
Francia attraverso i Circoli del 
cinema di cui era un fondatore. 
F u anche I'anima del primo Ci-
neclub popolare, Gli amici di 
Spartaco, che aveva nella capi
tate e in provincia cinquanta 
mila soci, e duemila spettatori 
per sera: il famigerato prefelto 
di polizia Chiappe riuscl a farlo 
chiudere, precursore, per cohto 
suo, dei nostri Scelba e An 
dreotti. 

Ma non ci si pud Hmitare. in 
un suo ritratto, a ricordare sol-
tanto la sua attivita a favore del 
film d'arte. Bisogncrebbe par-
tare dei suoi romanzi e delle sue 
poesie. Bisognercbbe intratte-
nersi sulla sua profonda espe-
r ienza del teatro mondiale fdi 
cui pud dare unidea il suo Pa 
norama uscito qualche anno fa 
anche in Italia), sui suoi studi 
d'architclfura e d'artl decorati
ve. Bisognercbbe. soprattutto, ri-
percorrere il suo lungo e stra-
ordinario cammino di organiz-
zatore culturale, dl dirigente di 
initiative d 'at 'anguardia. di isti-
tu t i a liuello unlversitarlo, di 
Tirisle e pubblfca-zioni t ra le piii 
imporfanti di Francia. 

Naturalmente, quale conse-
ouenza piu che logica di tutfo 
il suo immenso lavoro. Lion 
Moussinac fu una delle prime 
tnttime, all'inizio della seconda 
guerra mondiale. di guella che 
Sadoul chiama » la nuova inqui-
sizione installatasi in Europa • 
Quest'uomo cinquantennc, la 
cul intera vita e un modello di 
re t t i tudine. d i bontH. di deco-
jrione, di onesta. di n'oore mo-
Tale, comincia cosi un lungo cal-
vario. ch'egli racconta nel suo 
romanzo La zat tera della Me
dusa, racconto tanto piu atta-
nagliante in quanto sempre tc-
nuto. pudicamente. al di qua del-
I 'atroce rer i td . Alia cioilia del
ta presa di Paripi, ficcato su un 
autocarro insieme a» suot com-
pagni e a dei delinquent! comu-
ni, per poco evita, sulla Loira. 
una pallortola nella nuca. quin-
di, affamato. umlliato, ingiuria-
to, quasi Unciato, e trascinato 
al campo di Gurs, pr ima r e r -
sione. sotto Pe~tain* dei campi di 
sterminlo di cui il mondo *ep-
pe tutto I'orrore nel 194S. Al pri-
mi del 1W1. due gendarmi a ca-
rallo trascinano in cafene. sul
le strode della Dordogne che 
avevano risto I natali di Louis 
Delluc, un essere disgrazlato. 
lacero. smunto, piu morto che 
vivo. La forza pubblica conduce 
Leon Moussinac davanti al tri
bunate di Perigueux. II medico 
di questa citta, che lo curd, do
veva dirolt: Avevo sentito p a r -
lare dei mart i r i . m a non ne 
avevo mat visti. p r ima di voi... 

Not conoscemmo di persona 
Leon Moussinac, nel 1961. al 
Festical di Mosca. doe'eoii ono-
rava della sua presenza la Giu-
ria internazionale. Lo incon-
trammo con la sua consorte 

- Jeanne Lods. che fu. per tutta 
la sua vita, la sua migliore col-
laboratrice, la donna che lo sor-
rcsse in tutte le sue battaglie e 
lo curb amorerolmente dopo la 
priaionia. II arande intellettuale 
ci fece un*impres.«ione indimen-
ticabile per ta sua riservatezzn 
lerena, per la sua doleezra di 
nnimo. Un uomo che aveva da
ta *t stesso interamente, sensa 

thledert niente. 

Ugo Casiraghi 

II debutto del Coro dell'Armata rossa 

i romam 

i ragazzi diAlexandrov 
L'attacco clericale 
al cinema 

I d«c: nessuna 
pubblidta per i 
vietati ai minori 

L'offenslva clericale per il rincrudimento della censura 
sul cinema non conosce soste: dopo le interpellanze, le In-
terrogazioni, le « note, ufficiose » del glornl scorsl, ecco 
una nuova, massiccia Inlziativa, che reca la f l rma, sta-
volta, di ben 181 deputati democristiani, capeggiati dal -
I'on. De Zan. I centottantuno — fra I quali si notano il 
doroteo Plccoll, responsabile della 8 P E S , lo scelbiano Scal-
faro, II baslsta Plstelli. I 'aclltta Vittorino Colombo, Insomma 
gll esponenti di tutte le tendenze del partlto di maggloranza 
relativa — hanno presentato una proposta di legge per la 
proibizione d'ogni forma dl pubbllcit£ del film « vietati ai 
minori ». L'articolo unlco della proposta di legge af ferma: 
- Per I film dlchiaratl vietati al minori a norma delle di-
sposizioni in vigore e fatto divieto di ogni forma di pubbli
d t a attuata per mezzo di immagini e frasi comunque prolet-
tate, affisse e stampate. La pubbllcita per detti f i lm e per-
messa l imitatamente alia menzlone del titolo e di quantl 
vi hanno collaborate Chlunque contravvlene alle disposizioni 
dl cui sopra e punito, qualora il fatto non costitulsca Piu 
grave reato, con la multa fino a 100.000 lire >. 

Nella relazlone che accompagna ta proposta, i centottan
tuno sostengono che il loro intento non i di interferire in 
alcun modo nella llberta di espresslone, ma di reprimere 
gli • abusi quotidian! e a fin) bassamente commercial ! che 
vengono compluti In nome di una llberta volutamente male 
intesa. Siamo certi — essi scrivono — che 1 fi lm di auten
tico impegno artistico sottopost! a divieto cautelativo, an
che se soggetti a limitazlonl pubblicitarie per le llmitazioni 
general! anzidette, sapranno dlstinguersi dalla farragine dei 
f i lm speculativi >. Argomentazlone goffa e incongrua: giac-
che sembra ovvio che proprio le opere artisticamente i m -
pegnate verrebbero colpite dalle nuove norme, essendo prol-
blto (pena la multa o peggio) di spiegare, motivare, i l lu-
strare al pubblico — anche solo con parolel — dl che cosa 
si t ra t t l . Inutile dire, poi, che la legge proposta andrebbe 
prevalentemente a danno del cinema itallano sul quale, 
anche in rapporto al « divieto al minori », la centfura ha 
sempre gravato con specials pesantezza, mostrandosl in-
vece assai tollerante verso I prodotti d'oltre oceano. 

Ma la sortita dei centottantuno desta a l larme, oltre tutto, 
perche mostra in modo chlarlsslmo con che spirito retrivo, 
e in che cl lma Intlmidatorlo, 1 democrlstianl si .acclngano 
a t rat tare — o stlano gla trattando — con I socialist! sul 
tema della censura cinematograflca, la cul abolizione il 
PSI ha ripetutamente dlchiarato di volere. 

Uno spettacolo tra-
volgente, ricco di 
canti e di danze 
eseguito con una 
perfezione straor-

dinaria 

le prime 
Musica 

II Qumtetto 
di Varsavia 

Musicisti d i eccezionale le-
vatura questi varsaviesi: Ta-
deusz Wronski. (violino). Ste
fan Kamasa (viola), Alexander 
Ciechanski (violoncello). Vla
dislav/ Szpilman (pianoforte). 
ai quali si aggiunge. come pr i 
mo violino, un interprete del 
valore di Bronislaw Gimpel. 
che dal '37 vive negli Stati 
Uniti, ma che. finito l 'ultimo 
eonflitto. e r iapparso spesso 
nella nuova Polonia. pe r tour-
nde musicali ed altri fini. II 
Quintctto e di recerite forma-
zione, ma affiatatissimo: al 
mancato tempo di una lunga 
unione. ha supplito il talento. 
F raro, infatti, ascoltare ese-
cuzioni di cosl nobile stile, di 
tal equilibrio. di tal profon-
dith espressiva. 

Ed alle qualita degli esecu-
tori si agRiungeva il valore 
delle composizioni in program-
ma il Quintetto di Ernest Bloch 
(1880-1959), scritto t ra il 1921 
ed il 1922. opera di grande svi-
Iuppo e caratteristica della p ro -
duzione del musicista ginevri-
no; il Quintetto in fa min. op. 
34 di Johannes Brahms (1833-
1897). pezzo di valori singolari 
e di sorprendente attualita. E 
sia l 'una opera che in una 
luce di profonda liricita e di 
alti accenti drammatici risuona 
con la severita del canto solen-
ne di un popolo. quello di 
Israele. canto evocante in-
cantati e struggenti climi: sia 
I'altra tesa in romantici furori 
e musicalmente anticipatrice di 
forme moderne (si considerino 
1c prime ispirate bat tute del 
Poco sostenuto) sono state of-
ferte in t rat t i incisivi e pene-
trantL in calde e potenti sono-
rita: intimi significati. suggesti-
va e preziosa sostanza musicale 
sono stati mirabilmente colti. 
Splendido successo, dunque del 
complesso varsaviese. che ha 
dovuto, pe r Tinsistenza dei ba t -
timani. aggiungere come bis 
un'al tra bella e moderna pagi
na al programma: u n b rano 
(Danza) del Quintetto di una 
valorosa compositrice polacca. 
Grazina Bacewicz. 

vice 

Abbiamo lasciato il Palazzo 
dello Sport, mentre era ancora 
in corso lo spettacolo del com
plesso dl danze e cori dell 'Eser-
cito sovietico. Uno spettacolo 
grandioso. ma pure semplice, 
commovente ma esaltante e, nel-
l'insieme, epico. Una epicita tut
ta umana, punteggiata dal c re-
scente entusiasmo del pubblico: 
migliaia di spettatori accorsi a 
decretare un trionfo al debutto 
del coro dell 'Armata rossa. 

Un coro particolarissimo. che 
si avvale anche. o soprattutto, 
della partecipazione dl formi-
dabili danzatori e di ottimi stru-
mentisti (a cantare non sono 
piu di un 'ot tant ina) . Un coro 
unico nel suo genere: uno spet
tacolo che si sviluppa come una 
epopea. 

Anni carichi di storia si r i -
flettono. infatti. in questi canti 
di fascino irresistibile, in que-
ste danze pulsanti d'una erom-
pente ma serena vitalita. E' stra-
ordinario come la dimensione 
storica (il punto di vista sulle 
cose del mondo) raggiunga un 
altissimo significato di civilta 
attraverso una dimensione uma
na, solenne ma quasi bonuria, 
familiare. proprio in quanto cia-
scuno dei « ragazzi» dl Alexan-
drov (e ciascuno di noi) nella 
sua misura di uomo di tutt i i 
giorni (ma anche di protagoni-
sta di questa vita quotidiana. 
quale essa sia) concorre alia 
crescita del mondo. Un com
plesso leggendario. la cui leg-
genda viene pero alimentata 
soltanto dalla realta. Non per 
nulla, del resto. la vicenda di 
questi - ragazzi», ridotta ai mi
nimi termini, lascia appunto 
trasparire una vicenda familia
re, ehe e anche quella dell 'an-
tico maestro Alexander Alexan-
drov che fond6 il coro nel 1928 
dirigendolo fino al 1946, dei 
suoi figli. Wladimiro. e Boris 
che e il degno continuatore di 
una missione di civilta. 

Incide, poi, e profondamente. 
sulla riuscita dello spettacolo an
che il fatto che questi s tupen-
di interpret i (di musiche, di 
danze, ma soprattutto della fie-
rezza e della dignita umane) si 
esibiscano in divisa. Tutto as
sume il segno di una esempla-
re disciplina interiore, d i un 'a l -
ta coscienza morale, d'un p re -
stigio che ha il suo peso nella 

I storia del mondo. Fa veni re i 
brividi il fatto che IL t r a il 
coro e l 'orchestra (con preva 

Cinema 
Intrigo 

a Stoccolma 
II titolo originate di qucsto 

Intrigo a Stoccolma. tratto da 
un romanzo di I rv ing Wallace. 
suona. piu semplicemente, II 
Premio. La consegna dei « N o 
bel - nella capitale svedese rap-
presenta infatti lo spunto del
la fantasiosa vicenda: nella 
quale vediamo uno scri t tore 
americano, Andrew Craig, don-
naiolo e beone. ma nonostan-
te ci6 laureato deU'altiss;mo 
rieonoseimento internazionale 
per la le t teratura . i m p r o w i s a r -
si poliziotto. al fine di chtar i re 
il mistero che si cela dietro la 
inquietante efflgie di uno dei 
suoi collcghi in gloria: lo scien-
ziato tedesco-statunitense Max 
Stra tman. n quale , in real ta . 
e stato rapito da agenti dello 
spionaggio (orientale, na tura l 
mente) , e aostituito, per a o n 

so da alcune stranezze, nonche 
da una telefonata. lo sperico-
lato Andrew s'intriga nell'affa-
re , r ischiando piu volte d i r i -
metterci la pelle, ma portando 
a buon esito la sua missione: 
cosl che sa ra il vero St ra tman, 
malandato ma libero. a salire 
sul podio dei vincitori. 

II pasticcetto giallognolo. 
condito di tu t te le abusate r i -
sorse del repertorio. risulta ad 
ogni modo alquanto puerile. Lo 
stesso Mark Robson, regista 
sempre piii irriconoscibile, se 
ne deve essere accorto. poiche 
ha cercato d' insaporire la sto-
riella con qualche o w i a nota-
zione sul costume scandinavo 
(c*e anche una conferenza di 
nudisti) e allineando al flanco 
del protagonista un terzetto 
femminile: composto dell 'ambi-
gua nipote dello St ra tman. di 
una studiosa francese che vuol 
r iconquistare il mari to. e di 
una cospicua ragazza del luogo. 
che avra la meglio sulle alt re. 
Paul Newman, come intellet
tuale. convince molto poco. an
che se inforca spesso le lenti. 
Le sue tentatrici sono Diane 
Baker, Michelme Presle . Elke 
Sommer. Edward G. Robinson 
e il vero e il falso scienziato. 
Tra gli al tr i . e'e anche il nostro 
Sergio Fantoni . nella par te di 
un medico italiano. ladruncolo 
delle idee al trui . ma, all 'occa-
sione. improwisa to re geniale: 
carina d a w e r o , come t rovata 
di sceneggiatura. 

II colore e lo schermo largo 
donano abbastanza al volto di 
Stoccolma. 

ag. sa. 
Qual e lo sport 

pref erito dalPuomo 
Lo sport preferito dalTuomo 

sarebbe la pesca. II film non lo 
dice esplicitamente imbastendo 
una povera vicenda. comico 
sentimentale, imperniata sulle 
d i s a w e n t u r e di u n giovanotto 
costretto pe r i fini pubblieitari 
della ditta, presso cui lavora, 
a par tecipare in un lago mon-
tano ad una importante gara di 
pesca. Tale sport non interessa 
al protagonista. n e ignora la 
tecnica; inoltre ha paura del-
I'acqua e non sa nuota. Si ag-
giunga che e aiutato nell ' im-
presa da una graziosa. sottile. 
insidiosa brunet ta . che gli pro-
voca parecchi guai fra i quali 
la rot tura del fidanzamento con 
la sua ragazza. L'eroe dell 'av-
ventura si manifesta poi tanto 
ottusamente maldestro che non 
riesce a combinarne una buo-
na, salvo pescare accidental-
mente enormi pesci, sicche al
io spettatore appare come un 
perfetto deficiente. Effetto que-
sto non voluto, ma ottenuto 
dal regista Howard Hawks, che 
invece vorrebbe offrirci la rar>-
presentazione un po' buffa di 
un buono e slmpatico ragazzo-
ne. D'altra par te il film e tal-
mente vacuo che la figura di 
un minorato mentale ben vi si 
inserisce. Un film commercia-
le. senza intent! d 'arte si dira. 
Evldentissimo. Ma non dice 
niente comunque. Gli inter 
pret i sono: Rock Hudson dalle 
perfette espressioni bovine e 

Un momento del trascinante spettacolo: 
acrobazie con la fisarmonica 

lenza di balalaike e di fisarmo-
niche) si nascondano i veterani 
della battaglia d i Stalingrado. 
Sono ancora in divisa, pe r riaf-
fermare. t ramutandolo in una 
travolgente suggestione di can
ti. l ' impegno assunto nei con-
fronti della storia. 

In questo altissimo vert ice di 
nobilta si articola lo spettacolo 
dal quale emergono e nel qua
le si incastonano. in una uni ta-
ria pienezza espressiva. i var i 
numeri del programma. tutti 
volti in un'ansia di vita, di cer-
tezza, di speranza e di abban-
doni. e mai che affiori u n at-
teggiamento virtuosistico 

Riacquista un suo peso anche 
il nostro glorioso Inno di Ma-
meli. quando, dopo l ' a w l o del-
I'orchestra, il » Fratelli d'ltalia' 
(i ragazzi cantano spesso in ita
liano e persino in napoletano 
come in Funiculi, funicula) 
rimbalza in platea at traverso le 
voci dello splendido coro. Indi-
menticabill. poi. quelle ondate 
di suoni, quel procedere a fasce 
sonore caratterizzanti il bel 
Canto sulla Russia dello stesso 
Boris Alexandrov. 

Squassante, nella sua impe-
tuosa e pu r contenuta incisivita. 
Campo, mio campo, canto della 
cavalleria sovietica, onomato-
peico per quanto r iguarda lo 
spirito della rievocazione (sol-
dati a cavallo, p r ima lontani. 
poi piu vicini, poi in pr imo pia
no —. e il r i tmo cresce in un 
turbinio rigoglioso — poi lonta
ni di nuovo). Pungente un Chia-
ro di Iuna ucraino; un fremito 
di vita, la canzone II piburno 
che ha rivelato in E. Beliaev 
un tenore di incredibile pre-
stanza vocale. Quando i r rompo-
no sulla pedana i danzatori del 
Bivacco (la sosta per il rancio) 
e'e da rimanere sbalorditi. Le 
acrobazie diventano spericola-
te. strabilianti nella ridda ag-
gressiva di salti mortali . accesi 
perd come una girandola di 
malizie. Sorprendente U r i tmo 
del canto In cammino con il 
senso della marcia dato dall 'on-
deggiare dei coristi: una marcia 
raggrumata sul palco. m a che 
si espande in un ampio - c r e 
scendo - . 

Intensa ed eccezionalmente 
ricca la voce di A. Sergheiev 
nel Poema ucraino e nella can
zone Sotto la quercia: vertigi 
nosa la danza dei Cosacchi di 
Zaporoje in cui la scintilla vi 
tale che infiamma II biracco si 
trasforma in scintille ve re at 
t raverso una poderosa scherma 
di sciabole. sovrastata da salti 
che levano il danzatore fin sul 
capo dei contendenti . 

Numerosi brani sono stati bis-
sati seduta s tante e u n perso
nate successo ha meritato anche 
B. Feoktisov. u n Paganini della 
balalaika. Divertentissima la 
Danza marinaresca, enrusia-
smanti gli al t r i numer i del p ro
gramma che abbiamo seguito 
fino alia nuova - affermazione 
del tenore A. Beliaiev. Ma il 
successo era gia alle stelle. II 
successo e anche l ' interna gioia 
d'esserne stati partecipi. 

AU'uscita. il mare delle mac-
chine che cingeva d'assedio il 
Palazzo dello Sport non faceva 
paura: era sconfitto dalla lumi-
nosa riaffermazione di piu veri 

Al nono festival europeo 
della canzone 

La Cinquetti 
vincera a 

Copenhagen? 
P e r la nona volta, l ' ltalia af-

frontera, domenica 22 marzo, 
il Gran premio eurovisivo della 
canzone, che quesfanno si t e r ra 
a Copenhagen. Per nove anni, 
la musica leggera italiana e 
uscita regolarmente bat tuta da 
quesfincontro - al vertice - del
la melodia europea, nonostante 
essa abbia sempre affidato le 
sue sorti alia canzone vincitri-
ce del Festival di Sanremo. 
Questa volta. dunque. sara pre-
sente a Copenhagen Gigliola 
Cinquetti . che interpretera, na
turalmente, iVon ho t'eta per 
amarti. 

Riuscira la giovane. cantante 
Veronese a convincere anche le 
giurie intereuropee di Copenha
gen? Certo, nel frattempo, la 
Cinquetti non ha perduto tem
po: le tournees in Germania e 
a Parigi, dove si e esibita r e -
centemente aH'Oljmipia, potran-
no giocare a suo favore. Lo 
stesso carat tere ultramelodico di 
iVon ho Veta per amarti pare 
calzare a pennello per questo 
festival eurovisivo, almeno a 
giudicare dai precedenti risul 
tati. 

Occorre perb r icordare che i 
giudici di questa manifestazione 
hanno saputo bocciare. nel 1958, 
una canzoue come Nel blii di-

II 21 aprile 

De Filippo e Ponti 
in giudizio per 

» ler i , oggi, domani» 
NAPOLI, 13 

II 21 aprile davanti ai giu
dici del t r ibunale di Napoli 
dovranno comparire Eduardo 
De Filippo e Carlo Ponti , en-
t rambi citati in giudizio dallo 
scrittore Renato Cannavale. il 
quale rivendica la paternlta 
dell'episodio Adelina del film 
leri, oggi e domani. , 

L'episodio. nel film prodotto 
da Ponti . risulta scritto da 
Eduardo De Filippo. mentre 
Cannavale sostiene che tu t t i i 
particolari della vicenda sono 
quelli di un altro episodio in-
serito nella raccolta di raccon-
ti Quando spunta la (una a 
Afarechtaro. 

Carlo Ponti ed Eduardo De 
Filippo sono stati citati in giu
dizio perche. secondo quanto 
sostenuto da l l ' aw . Di Geroni »~=».»...». -*, , .- . . . _ .va lor i umani sancita dagli stu-

la leziosissima Paula Prentiss. I pendi - ragazzi» dl Alexandrov. mo. legale del Cannavale. essl 
. . : « . £ . • • « « « | f . U n t e si sono rifiutati di accettare 
V I C * \ E r a i m O V f l l v n f V l u n a composizione amlchevol*. 

pinto di blii, di Modugno, clas-
sificatasi solamente terza, men
tre poi doveva fare il giro di 
tutto il mondo, procurando al 
suo autore e interprete, in Ame
rica, il soprannome di mister 
Volare. E" dunque difficile fare 
pronostici per Copenhagen, an
che perche non ci e dato di co-
noseere tut te le canzoni in g a r a 

Fra gli interpreti di maggior 
rilievo spiccano l'inglese Matt 
Monroe (interprete della canzo
ne dal film Dalla Russia con 
amore) e la ventiduenne Ra
chel. rappresentante della Fran
cia, il paese che vanta il mag
gior numero di vittorie (tre, ri-
spett ivamente nel '58, '60 e '62). 

Complessivamente, i paesi in 
gara sono sedici, e cioe: Svezia, 
Lussemburgo, Francia, Olanda, 
Jugoslavia, Danimarca, Finlan-
dia, Svizzera, Austria, Germa
nia, Principato di Monaco, Nor-
vegia. Spagna, Gran Bretagna, 
Portogallo e Italia. 

Se Copenhagen dovra cerca-
re di evitare di dare il premio 
— come finora e av\ 'enuto — a 
canzoni che lasciano il tempo 
che trovano, Viareggio avra, 
neirambito del festival, il com-
pito di riconoscere la canzone 
che ha avuto piu successo (e 
qui, se tut to a w i e n e in osse 
quio alle regole, si t ra t ta di un 
lavoro facile), e, nello stesso 
tempo, dl riabili tare gli - i n n o -
c e n t i - sconfitti di Sanremo. La 
formula della manifestazione 
viareggina, infatti, consiste nel 
premiare u n a delle canzoni p re -
sentate nella stessa sede I'anno 
precedente, e queste canzoni 
sono, a loro volta, tu t te t rat te 
dal novero di quelle bocciate 
dalla commissione esaminatrice 
a Sanremo. 

Fra queste, figura Tu che sai 
di primavera, che nel *63 costd. 
con la sua esclusione, l'assenza 
di Tony Dallara da Sanremo. 
E* pressoche sicuro. anche se 
non e stato comunicato uffl-
cialmente, che per questa in-
terpretazione ver ra assegnato a 
Tony Dallara il Burlamacco 
oVoro, ment re per quello d'ar-
gento si fa il nome di una cu-
riosa canzone di Faleni, Cam-
biati la faccia (le cui vendite 
sono state fortemente alimenta-
te dall 'impiego della canzone a 
scopo pubblicitario). 

Oltre a Dallara, saranno a 
Viareggio Miranda Martino, la 
Cinquetti, Little Tony, Donag-
gio. Betty Curtis, Piero Focac-
cia. Presentatori: Johnny Do-
relli e Lauretta Masiero. La ma
nifestazione, che in passato si 
teneva in concomitanza con il 
famoso carnevale versiliese, 
avra luogo stavolta nelle t r e 
giornate del 30 aprile, 1 e 2 
maggia 

raai v!7 
contro 
canale 

Gli errori 

programmi 
TV - primo 

8,30 Telescuola _ ^ ^ 

degli italiani 17,30 la TV dei ragani . .s{ 'Sff i ,°"'u" l v"" , i 

• Uoo Zatterin e tomato, 
ancora nella rubrfca Oggi 
si pari a di... fche siamo or-
mai autorizzati a ritenere sia 
stata creata per I'occasione), 
a illustrarci i motlvi e la 
bonta dei recenfi provvedi-
menti • conaiunturali » adot-
tati dal govemo. E lo ha 
fatto, di nuovo, cercando dl 
accreditare una visione as-
surda delle cose:. spezzando 
per il volgo il pane della 
scienza economica, egli ha 
usato espressioni dawero in-
credibili, riferendosi agli 
••italiani- come se tutti gli 
abitanti di questo paese fos-
sero sullo stesso piano e 
ugualmente responsabtli del
la politico economica na2io-
nalc. * I capiiali dedicati "da
gli i taliani" airaaricol tura c 
quelli dedicati alia motoriz-
zazionc...', egli ha detto: e 
ancora * "gli italiani"' non 
hanno fatto aumentarc abba
stanza la produzione ngrjeo-
la... *. Ed ecco, dunque, il 
govemo di centro-sinistra 
che, con i suoi provvedimen-
ti, cerca di riparare a questi 
errori - degli italiani -, di 
modo che, tanto per fare un 
escmpio sulla falsariga del
le ' spiegazioni ' di Zatterin, 
il ragioniere Tizio, invece di 
ucquistare a rate una - Sei-
cento ", investa i suoi soldi... 
nello sr i luppo del putrjmont'o 
zootccnico! Siamo davvcro 
all'assurdo: lo stesso Zatte
rin ci e sembrato, esitare di 
tanto in tanto durante la sua 
deposizione. Ma tant'e: dal-
Tinuoluto linguaggio di Moro 
alle " * popolari spiegazioni » 
di Zatterin, questo e tutto 
cid che la TV ha potato e 
saputo darci finora su un ar-
gomento di cui. certo, oggi 
si parla, e come. 

La serata, sul primo cana
le, c stnto centrata sulla tra-
smissione deU'Edipo re di 
Sofocle. Lu tragedia si col-
locava nel ciclo che va sotto 
il titolo quanto mai generico 
di ' 1 classici del teutro: da 
Sofocle a Pirandello*, e non 
e stata fatta precedere nem-
meno da una tntroduztone 
didascaltca del' tipo di quel
le che, altre volte, le annun-
ciatrici hanno letto per una 
migliore informazione dei te-
lespettatori. Eppure, non si 
pub certo sostenere che una 
introduzione non sarebbe sta
ta utile per una tragedia co
me questa, che occupa una 
posizione centrale in tutto il 
teatro dell'antica Grecia e i 
cui rlferimenti alia mitologta 
e alia storia greca sono di 
grande importanza. D'altra 
parte, Vopera era stata regi-
strata al teatro Olimpico di 
Vicenza e non messa in sce-
na espressamente per la te-
levisione: e questo, purtrop-
po, si avvertiva, particolar-
mente nella prima parte, 
laddove lo sforzo delle tele-
camere per includere nel vi
deo tutto il campo dell'azio-
ne scenica risultava spesso 
vano e, cosl, andava in par
te perduto H plastico con-
trappunto dei movimenti e 
dei gesti dei personaggi prin-
cipali e del coro. 

Tuttavia, la tragedia di 
Sofocle ha una potenza tale 
da travolgere ogni limite e 
da imporsi aH'attenzione dfl-
lo spettatore, comunque. La 
terribile vicenda di Edipo si 
e dipanata sul video rinno-
vando per il pubblico televi-
sivo una grande esperienza 
poetica e drammatica. L'in-
terpretazione di Ttno Carra
ra, in primo luogo, e degli 
altri e stata efficace, anche 
se, specie nell*ultima parte, 
ha avuto toni eccessicamente 
naturalistici. che in alcuni 
personaggi minori (ad esem-
pio nei due vecchi pastori) 
hanno finito per detcrminare 
alcuni gravi stridori. 

g. c. 

18,30 Corso dl istruzlone popolare 

19,00 Telegiornale della sera (1* edizione) 
Estrazlonl del Lotto 

19,20 Tempo libero trasmisslone per i lavo-
ratori 

19,50 Setie giorni al Parlamento 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2» edizione) 

21,00 La storia 
di Rossella 0'Hara 
(Via col vento) 

«BibUoteca dl Studio 
Uno >: 5. con 11 Quartet-
to Cetra, Glsella Soflo, 
Bruna Lelll, Bruno Marti
no, Lo Peter Sisters, Wil-
ma De Angel Is, 

22,05 L'approdo Scttlmanale dl lcttere e 
artl 

22,50 Rubrica religlosa 

23,05 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Bel canto 
Una trasmisslone di Glau-
co Pellecrini Presenta 
Anna Motto (III) 

22,15 La parola alia difesa ftSZ^g&g?!0'-

23,05 Notle sport 

«La 

Gera ldme Brooks par tecipa s tasera (secondo, ore 22.25) 
a l racconto sceneggiato c L a famiglia Po t te r » 

Radio - nazionale 
Glornale radio: 7, 8, 13. 15, 

17, 20. 23; 6,35: Corso dl l in
gua tedesca; 8,25: Il nostro 
buongiorno; 10,30: La Radio 
per le Scuole: 11: Paseeggia* 
te nel tempo; 11.15: Aria di 
casa nostra: 11.30: Mueica 
sinfonica; 12: Gli amici del
le 12; 12.15: Arlecchino; 
12,55: Chi vuol esser lieto...; 
13.15: Carillon: 13.25-14: Mo . 
tivi di sempre: 14: Trasmie-
sioni regionali; 15.15: La 
ronda delle arti; 15.30: P ic 
colo concerto; 15.45: Le ma-

nifestazioni sportive di do
mani; 16: Sorella Radio; 
16.30: Corrlere del disco; 
17,25: Estrazioni del Lotto; 
17.30: Concert! pe r la gio-
ventu: 19.10: n set t imanale 
dell ' industria; 19.30: Motlvi 
in giostra; 19,35: Una can
zone al giorno; 20,20: Ap-
plausi a...; 20.25: « E ' vero 
ma non bisogna crederci* , 
di C. Aveline; 21.10: Can
zoni e melodie italiane; 22: 
Una casa in Baker Street; 
22.30: Musica da ballo. 

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 Anita 
Sol; 8.50: TJno strumento al 
giorno; 9: Pentagramma ita
liano; 9.15: Ritmo-fantasia; 
9.35: La fabbrica delle opi
nioni; 10.35: Le nuove can
zoni italiane; 11: Buonumore 
In musica; 11,35: Piccolissi-
mo; 11.40: II portacanzoni; 
12: Orchestre alia ribalta: 
12.20: Trasmissioni regionali; 

13: Appuntamento alle 13; 
14: Voci alia ribalta: 14.45: 
Angolo musicale; 15: Mo
mento musicale; 15.15: Re-
centissime in microsolco; 
15.35: Concerto in mlniatu-
ra: 16: Rapsodia; 16.35: Ras-
segna degli spettacoli; 16.50: 
Ribalta di 6uccessi; 17.05: 
Musica da ballo; 17.35: Estra
zioni del Lotto; 17.40: Mu
sica da ballo: 18,35: I vostri 
preferiti: 19.50: Brevi incon-
tri : 20.35: Incontro con Vope
ra: 21,35: « I o rido. tu r id i» . 

Radio - ferzo 
Ore 18.30: La Raseegna; delle riviste; 20,40: Musiche 

18.45: Musiche di Brero; 19: di Haydn: 21: II Giomale del 
Libri ricevuti: 19,20: Con- Terzo; 21.20: Piccola antolo-
versazione; 19.30: Concerto gia poetica; 21.30: Concerto 

di ogni sera: 20.30: Rivista diretto da Nino Antonellini. 

BRACCIO Dl FERR0 « Bud Sagen 

TOPOUNO C W I N 
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