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Present! i maggiori 

muticitti sovietici 

Britten 
dirige 

a Mosca 

>.-v 

una sua 
novita 

la <( Sinfonia per 

rioloncello e orche

stra », dedicata al fa-

moso Rostropovic 

MOSCA, 14. 
Jna calda ovazione ha accolto 

jplu illustre dei compositor! 
glesi viventl, Benjamin Brit-
j , salito sul podio dell'Aula 
igna del Conservatorio di Mo-

per dirigere la prima esecu-
jne delta sua nuova sinfonia 

violoncello e orchestra scrit-
per il famoso solista Msti-

iv Rostropovic, e a lui dedi-
|ta. Rostropovic ha interpreta-

la composizione con 1'accom-
Jgnamento dell'Orchestra fllar-
>nica di Mosca. 

jL'e'lite musicale dl Mosca, con 
la testa Sciostakovic, si era 

Eccolta nella piu bella sala di 
ncerti della capitale sovieti-

Erano prcsenti tutti i piu 
) \ \ compositori, compresi Ka-
aturian, Kabalevski e Khren-

tkov, nonche molti concertisti, 
ntanti e critici. Sono interve-
iti anche 11 vice ministro del-
jcultura dell'URSS, Kuznetsov, 
|mbasciatore di Gran Breta-
ja, sir Humphrey Trevelyan, 

1
'membri delle missioni diplo-
atiche a Mosca. 
La Sinfonia e divisa in quat-
o movimenti, contrastanti per 
ritmo e l'ispirazione. Gli ulti-
i due, VAdagio c la Passaca-
ia, vengono eseguiti senza nl-
jna interruzione. II primo mo-

(mento si inizia con un tema 
lenne, eseguito dal violoncel-
solo. Assai espressiva risulta 
parte nella quale l'orchestra 

( 11 violoncello suonano su due 
nalita diverse. II secondo mo-
mento 6 uno Scherzo dai toni 
ariati. II concerto culmina in 

Adagio, un ritmo assai ca-
enzato unisce il terzo movi-

[ento al Finale, scritto in guisa 
Tema con variazioni, che e 

la delle forme preferite da 
ritten. La Sinfonia termina in 

|odo solenne e maestoso. II 
ibblico ha accolto con molto 
More la nuova opera di Brit-
kn. Contrariamente alia tradi-
|one antica, e di rado violata, 
el Conservatorio di Mosca, il 

tnale e stato addirittura -bis-
to •». Uno dei primi a congra-

ilarsi con Britten, dopo il con-
srto, e stato Sciostakovic; an-
ie Khrennikov ha detto che la 
infonia e « assai interessante -. 
; Alle opere di Britten, nelle 
Itime stagioni concertistiche di 
losca, e sempre stato dato un 
Ivo rilievo. Tra breve si avra 

prima esecuzione in URSS 
si War Requiem ( -Requiem 

guerra-) , che i compositori 

!

vietici considerano all'unani-
ita una delle pagine di mag-
or spicco della musica con-
mporanea. 

Sophie Daumier 
sceneggiatrice 
autobiografica 

PARIGI, 14 
[Sophie Daumier sta scriven-
} una sceneggiatura che sara 
>rtata sullo schermo dal suo 
partner- in Confetti al pepe, 
ly Bedos Si tratta d'una spe-
i di autobiografla umoristica. 

klla quale 1'altrice narra gli 
kisodi divertenti dei quali e 
Bta protagonista diretta. II Aim 
in costituira soitanto il debut-
i della Daumier nel campo del-
j sceneggiatura, ma anche il 
pbutto di Bedos nella regla. 

Olivia £ 
ingabbia 

Vocazioni improvvise o formula redditizia? 

in convento 
la canzone 

HOLLYWOOD - Una 
drammatica espres-
sione della brava 
Olivia De Havilland 
nella scena finale del 
f i lm «Signora in gab-

bia» che I'attrice sta 
ultimando a Holly
wood. II f i lm e la sto-
ria di una donna che 
rimane per ore pri-
gioniera in un ascen-

sore: quando final-
mente ne esce corre 
in strada, pazza di 
terrore, ma viene in-
vestita da un'auto 

(telefoto) 

le prime 
Cinema. 

La ballata 
del boia 

Con questo nuovo titolo, ecco 
sugli schermi II boia di Luis 
Garcia Berlanga, che gia eolpl. 
come un salutare pugno nello 
stomaco. il pubblico dell'ulti-
ma Mostra veneziana. Concepi-
ta dal regista spagnoio. dallo 
scrittore suo conterraneo Ra
fael Azcona (collaboratore as-
siduo anche di Marco Ferreri> 
e dal nostro Ennio Flajano. la 
vicenda e d'una chiarezza esem-
plare: il protagonista e un bra
vo giovanotto. che vorrebbe 
specializzarsi quale meccanico. 
magari emigrando. ma intanto 
lavora nelle pompe funebri; 
per via del mestiere, conosce 
il carnefice di Stato. e la di 
lui figlia: s'innamora della ra-
gazza. la sposa frettolosamente. 
dopo averla con altrettanta ra-
pidita - messa nei guai •-. La 
miseria. il timore della disoc-
cupazione. il bisogno d'una casa 
stringono un cerchio attorno 
alio sventurato: se accettera 
di ereditare il tristo ufficio 
deU'anziano suocero. avra un 
alloggio per la propria fami-
glia gia troppo numerosa. una 

ondo del jazz 
[La Riverside 

iconfigge 

[il juke-box 
SIrntre lc tattrnfr* di musi* 

H*ii amcrtrani a Milano han-
lo baltulo osni primalo. come 
itensila c come afflnrn/a di 
lbbliro (l»as!i pen*arr ai pi^-

•oni dri Ire ullimi rnnroni, 
|u*lli di .Monk, rirl Modern 
\m Quanel c di Kllineinn), 
inchr il jazz ilaliano *cnibra 
Htra\orsarc un nrriodo di ri* 
cos*a. 
A diManza di pocht scili-
ine Tuno dall'allro. ben ire 

lischi 33 giri sono siali rea-
lizzaii da pane di miiMci^li 
|ialiani: qucilo di Giorgio 
»a*lini. ehe me«c<»la c*perien-

tc tipicamrnle jasziflirhe *. 
forme a\anzaie della nui*ira 
rlastira modema, qucilo di 
Giorgio Buraiii, nn conlrih-

K-sisla che M i^pira 5oprat-
luUo a Miiiciu c. infinr, il mi-
eroaolco, che *ia nt»r e<-\*re 
lesso in \endila in qn«">li 

(iomi, di un \elcrano. Kraldo 
Volonle, che omnata il ?ax 
fcenore con rorchcMra di Kra-

ner gia quindici anni fa. 
Olire che nei disehi. Paili-

i i l i dei jazzmen iialiani co-
lincia a cerrarc di sviluppir-

si nei loeali noilnmi. Ancora 
non si » n « apene le pone 
ai complcssi di stile modcrno, 
i meno adilli a Tare una nmsi-

cbe sia anche ballahile e 
qoindi, soaUtuini 

al juke-box. Ma il jazz tradi-
zionale, piu immedialo, piu 
facile mrlodicamenle e piu 
idoneo. come ritmo, alia dan-
ra. sla rilrnvando quel pub-
bliro che, dopo gli anni cpi-
ci deirArelu»a di Milano n <li 
qualrhr enre rnnuna, <embra-
va perdiito definilivamenie. 

E* il ra>o, ad efempio. di 
ana ortnai nnti^ima a banda n 
milanc.*r, la Ki\rr<ide "Jazz 
Rand di Lino Palruno. rilan-
ciaia rcccntemcnie da alcuni 
azzecrali di*chi di vecchie e 
nuove canzoni di «ncce-»-«o 
stionate in slile dixieland (<e-
condo una nuo\a formula in-
glc*c, dennila • trad »). 

In que*li giomi. la Ri\er-
side suona infalli in nn loca
le di Milano, in qualiia di ai-
irazione, ogni wllimana. 
* Conlrari.imente alle preoc-
enpazioni dei gerenti del lo
cale. che n\evano chicsto al
ia m l>anda » di »nnnjrc musi
ca che i clionli poio-ero hal-
lare. il pubblico fiui're Wn 
pre»lo per rimaner»ene vd. i -
to ad aocoliarc solamente. Con 
grandc soihli-f.urinne della Ri
verside. che piio co«i snonare 
come de*idTa. I/orchc*lra in 
que^l'occasione ha so»liluilo il 
irombonista Acocella (che ha 
dcpoMo mnmcntaneamenie lo 
strumento per organizzare nna 
clinica a Londra) con Lucia
no Lane^t. La Riverside re-
sleri nel locale milanese per 
lulln il n i M e forsc anche in 
aprile. 

d. i. 

ottima paga. e potra sperare 
che la sua opera non venga mai 
richiesta... 

Ma nella Spagna di Franco la 
garrota e all'ordine del gior-
no D'un tratto, l'ex becchino e 
chiamato a far funzionare l'or-
rido strumento di morte: e, per 
macabra ironia. il suo esordio 
dovra avvenire nell'atmosfera 
piu festosa del mondo. nelle 
Baleari colme di sole e di tu-
risti Invano tenia di rifiutarsi 
all'atroce compito: piu delle 
minacce. ha presa su di lui un 
untuoso argomento: se dara le 
dimissioni dall'incarico. pro-
iunghera soitanto l'agoma mo
rale del condannato. fmche 
non giungera un sostituto a ef-
fettuare l'esccuzione. E il boia 
recalcitrante si avvia. sgomen-
to. stravolto. trascinato quasi 
di peso dalle guardie. verso la 
stanza infernale: dignitosa. 
eretta nella persona, lo precede 
la =ua vittima - Non lo faro 
piu -, mormorn quindi il po-
veraccio. con i fogli spiegazzati 
dell'iniqua mercede fra le ma-
ni. «Anch'io. ia prima volla. 
dissi cos \ - . sghignazza il suo
cero. ehe ha sulle spallc qua-
rant'anni di professions. 

Amarissimo apologo di una 
atroce condizione umana. La 
ballata del boia raggela il riso 
sulle labbra. nel momento stes-
so in cui lo suscita. L'umor 
nero di Berlanga (e di AzoO-
na) perde qui ogni carattere 
di elusiva stravaganza per ra-
dicarsi con fermezza non solo 
nella tradizicne culturale ibe-
rica. ma nella concreta realta 
odierna dell'infelice paese: lo 
ftile narrativo e piano. Hmpi-
do. e indulge anche un tantino 
all aneddotica (questo e. anzi. 
un limite del film>; la violen-
za. profonda e lacerante. e nei 
fatti. nelle cose, negli uomini. 
nelle immagini di quell'aliena-
zione collettiva (non mentale. 
ma sociale) che ha il nome tor-
vo di fascismo. Attorno a una 
.-toria di gente comune. grot-
te?ca rome lo e soitanto la ve-
rita. le due sequenze iniziale 
e finale, collocate fra le gelide 
mura del carcere. si saldano 
con la durezza della mor*a di 
una parrofa: e la semplice vi-
sione dell'abietto ordigno (la 
<=cena. come sappiamo. e stata 
taghata. in Spagna. dalla cen-
sura di Madrid) e sufficiente 
ad a\-\-alorare il tema dell'cpo-
ra. la piu matura di Berlanga. 
cosl nella prospettiva artistica 
come in quella civile 

Nino Manfredi. in una parte 
dav\ero difficile, e bravissimo. 
con momenti di rara intensity 
drammatica. Jose Isbert e di 
una agghiacciante pertinenza 
al ruolo: efficaee anche Emma 
Penella. e sinistramente esatti 
tutti gli altri. a cominciare cN 
Guido Alberti. nelle vesti del 
dirottore della prigione ' 

ag. sa. 

I quattro tassisti 
Avventure in taxi in di%*erse 

citta e con diversi personaggi. 
Nel primo episodio il protago
nista e Pasquale Scognamillo. 
un tassista napoletano che pe-
rennemente e oltremodo turba-
to dalle prosperose bellezze 
femminili in cui quotidianamen-
te si imbatte. un bel dl assale 
una giovan* suora, o meglio 
uu'awcncnt* quaato «quivoca 

ragazza travestita da religiosa 
che gli spilla come prezzo del-
I'assoluzione un bel po* di quat-
trini. Nella seconda avventura 
al volante e una donna, animo-
sa e belloccia. che con manife-
stazioni di energia e spregiudi-
cato consiglio induce un giova
notto. pieno di complessi. ad evi-
tare ingiuste nozze L'incontro 
tra l'ingenuo e mite Pompilio. 
conducente di taxi, ed una gio-
vane e ricca signora. gentile. 
cordiale ed espansiv? in stato 
di ubriarhezza. villana e sprez-
zante smaltita la sbornia e l'ar-
gomento della terza storia. La 
vicenda finale ha tinte gialle: 
un panciutissimo tassista ospita 
nella sua auto 1'autore di un de-
litto con il quale rischia la vita 
durante una pazza corsa verso 
Fiumicino. 

Diretto da Giorgio Bianchi. il 
film risulta assai a corto di idee: 
e una sfilata di squallide mac-
chiette. con spunti comici sfrut-
tatissimi e momenti degradanti. 

italiana 
La crisi mistica di Celentano - Modugno 
e Vianello pregano - Uno dei «Rigual » 
vestira il saio - Eppure, nessuno rinun-

zia ai diritti d'autore 

La canzone italiana va in 
convento E' ('ultimo ondo dPlla 
moda o. meglio, dell'industrla 
discografica la quale, come e 
onnai noto, fa di ogni i.spirazio-
ne una formula La formula. 
ora. e quella dell'urlo mistico. 
della crisi reliyiosa, deJI'inuoca-

lone al cielo E a consoltdar-
!a sono proprio alc»ni caniau-
torj di gran successo. alcuni di 
quel personaggi aisurti a gran 
fama, simpaffci. anche, ma pro
prio perche assum.ero. a suo 
tempo, atteggiamenti anticon-
formistici, di • roltura • (anche 
se restarono all'interno del • •>(-
sterna - deKa musica leggera). 

Prendete Adriano Celentano. 
il caso piu clamoroso, quel(o 
che sembra preoccupare mag 

to il lancio della sua ultima 
canzone. Ciao ragazzi, nella qua
le afferma che «e'e qualcuno 
the reolia .soDra a noi -

Dov'e dunque finito H Ce
lentano che cantava • lo son 
ribelle / non mi piace questo 
mondo / che non vuol la fan
tasia - e « 71 tuo bacio e come 
un rock / che ti morde col suo 
swing ~? In convento pare di 
no E non sembra neppure che 
abbifl rinunciato alle sue gioie 
terrene, fatte di lauti guadagnl, 
di varie propneta, di una - Ja-
guar - sport, di alcune allre 
vettnre estere, del gettlto dei 
suoi dischi e delle sue canzoni 
delle quail e, alio stesso tempo, 
autore, edifore ed esecutore 

Ma Adriano non e il solo ad 
giormente mlgliaia di fans e\averc la crisi mistica. Modugno. 
i redattori di quei setti-nanali\Senza parlare di conventi « di 
che ispirano e raccoloono le 
/rustrazioni e i sosplri del vasto 
mondo dl ascoltatori dei 45 girt. 
Celentano, dunque, da qualche 
tempo non canta piit. non inci-
de piu, non si fa piu vedere 
con Milena Cantii. la fidanzatina 
che VAdriano vi porta>-H dtPtro 
da tanti anni e che ancora 
oggi gli ricorda, puntnalmente 
anche dalle colonne dei gior-
nali le sue promesse di matri-
monio Dapprima si disse che 
('Adriano era gravemente mala-
to. che stava addirittura moren-
do a causa di una di quelle ma-
lattie 'che ti aggredlscono ancor 
giovane e ti uccidono nel giro 
di pochi mesi Ma lui rispose 
facendo le coma, senza tutta-
via indignarsi; (amentandosi, in-
vece, quasi come un ragazzino, 
che fosse la »concorrenza * a 
ricorrere alia jettatura. Allora 
gli chiesero i suoi intervistato 
ri, come mai sei scomparso di 
circolazione? 

Dalle prime frasi a mezza 
bocca, dalle solite »voc\ *, si 
giunse alfine a sapere che 
Adriano • Celentano era preda 
di una crisi mistica. Dopo que 
sta rivelazlone, fatta dai setti-
manali di musica leggera con 
lo stile della notizia rubata a 
chi non ne vuol fare cammer-
do e cerca di tenere segrefo 
fino all'iiitimo il propria pro-
ponimento. perche sa che r(-
velarlo con lo stile giomallsti 
co proprio alle campagne pub-
blicitarie farebbe pensare ad 
una speculazione: e ne e geloso, 
perche e cosa sua, intima, che 
riguarda lui solo e la propria 
coscienza: a questa prima rive-
lazione. dunque, seguirono i 
particolari: »Celentano si fara 
frate -. •* Celpntano legge ogni 
sera il Vangelo e lo recita al 
suoi amici del Clan ». -Celenta
no scrivcrii d'ora in poi soi
tanto canzoni religiose -. E al
lora tutti a chiedere. increduli 
notizte all'interessato II quale. 
in una delle interviste post-
crisi, ha risposto. * Sq di estere 
in un momento particolarmen-
te religioso... Sono sempre sta
to un buon cattolico... Tante 
volte in casa mia ci riuniamo 
«o. mio fratello. mia • sorella. 

Sono storie inutiimente catTive '^'o^o alia mamma che ciieg-
e disumane per la falsita e gros-
solanita della rappresentazione 
che non dice proprio nulla, per
che non ha alcun aggancio con 
la viva realta degli uomini. Aldo 
Fabrizi. Peppino De Filippo. 
Erminio Macario e Didi Perego 
offrono prestazioni mediocri. ma 
non e. col pa loro 

vice 

ge dei brani del Vangelo. 
Poi e andato in montagna, a H-
posarsi ed ha detto che tornera 
alia attivita canora in prima-
vera, in occasione di una festa 
di bene/icenza che si ferrd a 
Voghera in favore di una as-
sociazione che organizzera un 
viaggio a Lourdes per cinque-
cento malati Prima di partire. 
naturalmente, Adriano ha cura-

Reclamati dai lavoratori 

Aiuti urgenti 
al nostro cinema 

Affolloto ossemblea di tecnici e nwe-
stranze — Serrata denuncia dello 

scempio delle leggi 

Un'affollatissima assemblea dl 
tecnici e maestranze di scena 
addetti alia produzione cinema-
tograflca si e svolta l'altra sera 
alia Camera del Lavoro, per 
discutere dei problemi posti 
dall'attuale gravissima crisi del 
cinema 

L"as>emblea. dopo aver con-i 
stato che la disoccupazione nel 
settore ha ormai raggiunto una 
percentuale alti^ima. salita gia 
nel 1963 al 50 per cento delle 
giornnte di lavoro dell'anno pre 
cedente. e dopo aver denunciato 
lo scempio fatto delle norme di 
legge tendenti a proteggere la 
produzione italiana. ha ricon-
fermato la propria flducta nella 
Iinca di riorganizzazione del ci
nema nazionale proposta dalla 
FILS (CGIL>. Uassemblea ha 
anche suggerito il ricorso ad 
ampie forme di agitazlone per 
significare all'opinione pubblica 
e al Parlamento I'ejtrema p«-
santezza della iltuazlone, • la 

urgenza sempre piu pressante 
di riforme e pro\-vedimenti ra-
dicali. 

L'ordine del giorno approvato 
alia fine dall'assemblea ricon-
ferma alcune fondamentali esi-
genze: ampin moralizzazione del 
settore. democratizzazione della 
Sezione Credito Cinematogra-
fico della Banca Nazionale del 
Lavoro; risanamento degli En-
tj di St"»to e creazione di nuovi 
5trumenti d'intervento statale 
nel settore del noleggio e dello 
e>erei7io. soppressione del con-
tributi ai Cinegiornali (erogati 
da una Commi«sione di parte. 
contro la lettera della stessa 
legge attuale). 

Dalla documentata e serrata 
denuncia deH'assemblea circa le 
violazioni delle leggi. e in par-
ticolare gli scandali nel campo 
delle co-produzioni, sara tnttto 
materiale per un - l ibro bian
c o - sulla condizione attuale del 
cinema. 

parlai 
saio, fa presto ad alternare al 
suo - tangaccio - sanremese una 
canzone come lo peccatore, nel
la quale chiede al Signore di 
punirlo. di mandarlo pure al-
Vinferno ma "lei / non farla 
soffrire - Edoardo Wnnello. do
po i tuffi ncll'acqua salata, nel
la quale .scumbia un bacio di 
amore con la sua bella (en-
trambi muniti di • pirinc. fu-
cill ed occhiali»). cambia re-
gistro e ogni giorno, dalla radio 
e dal juke-boxs. si rivolge al 
Signore (O mio Signore) gin-
rando di es<:cre contento an
che se nella vita non ha 
avuto tanto; per cm ringra-
zia e riuolge la seguente pre-
ghiera: * Fa' che lei / ritor-
ni I da me». E Peppino Ga-
gliardi echeggia: - Ti prego I 
ascolta la voce / dl chi ha fede 
in te. mio Dio - Che cota e ac-
caduto? Lei - se n'e andata via 
da me - e lui I'ha vista che fug-
giva ' nascosta in una nuvola ». 
La preghiera finale non chiarl-
sce i desideri di Peppino Ga-
gliardi: »Griderd. cercherd / 
ma fa che mi ritrovi / per mam
ma mia I mio Dio • (e questo 
• ritorno » alia mamma implicit 
poi una serie di richiami a 
Jung e a Freud che tralascia-
mo in questa sede). 

Non basta: Mario Rigual, to 
ascetico e baffuto componen-
te dei - Hermaiios Rigual», il 
trio che ha lanciato Cuando ca-
lienta el sol e che recentemen-
te e comparso a Sanremo, ha 
fatto sapere di voler abbando-
nare la musica leggera per 
chiudersi in convento. - Andrd 
in Spagna-, ha aggiunto A con-
vincerlo sarebbe stato padre 
Hernandez, un cappuccino ca-
stlgliano. Mario Rigual si fara 
chiamare Padre Agostino, in 
omaggio al santo del quale, di
ce. studia da anni la vita e gli 
errori. 

Di crisi mistiche comincta 
dunque ad esser plena la can
zone italiana. E' stngolare. tut-
lauia. che queste crisi vengano 
espresse in forma dt canzonet-
ta. mischiate a problemi amo-
rosi di bassa lega ed incise a 
45 o a 33 giri. E non e, badatc. 
che in nome della vocazione, i 
vroventi dei diritti d'autore o 
della vendita dei dischi siano 
devoluti a non so quale opera 
di bene. Tutfaltro. Dunque, la 
canzone va in convento perche 
il saio — pare assodato — si 
sta rjrdando una vena fertile, 
inesplorata e redditi-ia Essa 
consente infatti di bandire gli 
amori canzonettistici app*na ve-
lati di sessualitd (cosa che piace 
cll'Osservatore Romano' si veda 
latteggiamento dell'organo vati-
cano in ordine alia asessualita 
di Gigliola Cinquetti), di con-
quistarsi nuove simpatie, di 
stuzzicare il sentimento religio
so e di creare una altematira 
alle formule fin qui sperimenta-
te e battute. 

Si tratta, tutto sommato, di 
una trovata vecchia, che pure 
fa il suo effetto Anni fa, I'ame-
ricano Little Richard fece la 
ttessa cosa. ma continud ad in-
cidere ed a guadagnare. Di con
tro, si assiste al curioio fe-

\nomeno di Suor Sorriso che 
\imbraccia la chitarra e tra-
{scorre lunghe ore in sala d"in-
cisione: mentre Padre Duval. 
il gesuita-cantante francese, si 
sottopone a lunphi • tour de for
ce » per spiegare. con I'aiuJo 
della chitarra. il rangelo ai po-
veri delle repioni piu arrilite 
d"Europa 

1 nostri cantautori, invece. 
sono regolarmente iscritti alia 
SIAE e le loro canzoni filano 
via lisce altracerso i redditizi 
canah della musica di consume 

contro 
canale 

La voce 
di Stanislavski 

Una interessantissima, 
perstno eniozionantc r lc-
yocaztonc dt Stanislavski 
ci e stata oQerta ieri sera 
dall 'Approdo, attraverso 
una serie di brani filmati 
che ci hanno restituito an
che a lcuni moment i dc l l c 
recite del Tcatro d'arte di 
Mosca e le immngim di 
Gorki e Stanislavski, e In 
voce e le parole del grande 
maestro russo. D o c u m e n t 
inediti, testimonialize vi-
y i s s ime che hamio contri-
bnito a una efftcace rico-
struzione della vita e del-
Vinseqnamcnto di Stani -
slavski e che hanno dato 
ancora una volta la misura 
di quanto possa fare la TV 
nel campo della cul 'ura, 
avvicinando il pubbl ico al
le opere, agli antori, agli 
artisti, agli studiosi, senza 
cadere nel semplicismo e, 
nel contempo, senza rin-
chiudersi nei toni fredda-
mentc didascalici o nel lin-
guaggio gencrico p fumoso. 
In questo tenso, forse me
no eniozionantc, ma pur 
tuttavia interessante e non 
paludata era anche Vinter-
vista ad Alberto Moravia, 
il cui stile, ci e sembrnto, 
era muti iato, ahncno nelle 
sue linee generali, da Cine
ma d'oggi e non e'e da 
scandalizzartcne. anzi. sa
rebbe ora che la TV met-
tesse a profitto le sue espe-
rienze. 

Prima del l 'Approdo, c o 
me do parccchi sabati a 
questa parte, abbiamo as-
sistito a Bibl ioteca di Stu
dio uno. Qualcuno aveva 
ottimisticamentc ipotizza-
to, dopo la scorsa punta-
ta, che il programma del 
Quartetto Cetra stesse len-
tamente mutando la sua 
formula: non ci si limita-
va piii, era stato osservn-
to, agli efjetti comici che 
possono scaturire dal con-
trasto tra i motivi famosi 
c le parole che ad essi ven
gono applicali; si amplia-
va il posto dei ballctti, si 
inventavano sequenze, si 
faceva posto a qualche 
sketch , si tentava persino 
la satira. Tutto cio era ba-
sato, eschtsivamente, sid
le apparizioni di Bramieri, 
su un paio di trovate regi-
stiche, su un altro paio di 
superficialissime battute di 
attualita. contenute nella 
parodia delia storia di Mi
ster Hyde. Noi non ave-
vamo condiviso queste ipo-
tesi speranzose; e ci pare 
che la puntata di ieri sera, 
dedicata a Via col vento . 
abbia dato ragione al no
stro pessimismo. Gli ske tch 
erano spariti. le battute 
d'attualita cancellate del 
tutto, i balletti erano di 
ordinaria ammin'strazione 
(ma in compenso, quello 
che simboleggiava la fine 
della guerra di secessione 
insinuava una sorta di 
scatenamento dei negri li
berate, le trovate registi-
che erano ridotte a un in-
serto filmato e a qualche 
sovrimpressione. E' vero. 
pcro. che anche quel po-
co di effetto umoristico 
che poteva scaturire dal-
Vuso delle canzoni era 
quasi interamente elimi-
nato, tranne che nel duet
to tra Ashley e Rossella 
durante la rnalattia di Me-
lania. Cosi, Bibl ioteca di 
S tud io uno si sta avviin-
do ad essere una sorta di 
operetta modema di se
conda mono la cui utili-
ta, ai fini del divertimen
to del pubblico, e sempre 
piii discutibile. 

g. c 

raaiv!/ 
programmi 

TV - primo 
10,15 La TV 

degli agricolfori 
11,00 Messa 
11,45 Rubrica 
15.00 Sport 
17,30 La TV de! ragazzi 

religiosa 

a) Ivanhoe; b) Alvin; 
c) L'inventore 

18,30 Telefilm 
19,00 Telegiornale 
19,20 Sport 

della sera (l» edlzlone) 

Cronacn registrata dt un 
avvenlmento 

20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale 

21,00 La cittadella 

delta sera (2* edlzlone) 

dal romanio dl A J. Cro-
nin Con Eleonora Rossi 
Drago. Alberto Lupo, A 
M. Gunrnlcri Rcgia dl 
Anton Glullo Mnjano (6) 

22,45 La domenica sportiva 
Telegiornale 

TV - secondo 
20,30 Rotocalchi 
21,00 Telegiornale 

In poltrona, a cura dl 
Paolo CnvnlHna 

e segnale orario 

21,15 La comare 
Piccole conferenze dl 
una donna sull'uonio e 
dl un uomo sulla donna. 
Con Rcnnta Mauro, Ar-
noldo Foa e Emilio Pe-
ricoli. Luigl Tenco e Ali-
da Chelli 

22,15 Sport Cronacn registrata dl un 
avvenlmento 

Anna Maria Guarmeri, una delle interpieti de < La 
Cittadella » (primo, ore 21). 

Radio - nazionale 
Giornale radio, ore 8. 13, 

15. 20, 23. — Ore 6.35: II 
cantagallo: 7.10: Almanacco; 
7.20: II cantagallo: 7.35: I 
pianetini della fortuna: 7.40: 
Culto evangelico; 3.20: W. 
Beltrami e la sua fisarmoni-
ca; 8.30: Vita nei campi: 9: 
L'informatore dei commer-
cianti; 9.10: Musica sacra: 
9.30: Messa; 10.15: Mondo 
cattolico; 10.30- Traspissio-
ne per le Forze Armate; 
11.10: Passeggiate nel tem
po; 11,25: Casa nostra: cir-
colo dei genitori; 12: Arlec-
chino; 12.55: Chi vuol esser 

lieto...; 13,15: Carillon-Zig-
Zag: 13.25: Voci parallele; 
14: Musica da camera; 14.30: 
Domenica insieme; 15.45: 
Tutto il calcio minuto per 
minuto; 17.15: Aria di casa 
nostra; 17.30: Concerto sin-
fonico; 18.35: Musica da bal-
lo; 19.15- La giornata sporti
va: 19.45 Motivi In giostra; 
19.53: Una canzone al gior
no; 20.20: Applausi a...; 21: 
Radiocruciverba: 22: II pun-
taspilli; 22.15: Musica stru-
mentale; 22.45: II libro piii 
bello del mondo; 23: Questo 
campionato di calcio. 

Radio - secondo 
Giornale radio, ore 8.30, 

9.30. 10.30. 11.30. 13.30 18.30. 
19.30, 20.30. 21.30. 22,30. — 
Ore 7: Voci italiane all'este-
ro: 7.45: Musiche del mat-
tino: 9: II giornale delle don-
ne: 9.35: Motivi della dome
nica: 10- Disco volante; 10.25: 
La chiave del successo: 10.35: 
Musica per un giorno di fe
sta: 11.35: Voci alia ribalta; 
12: Anteprima bport; 13: 

Appuntamento alle tredici -
Voci e musica dallo scher
mo - Music bar - La collana 
delle sette perle - Fonolam-
po: 13.40 Domenica express; 
14.30: Voci dal mondo: 15: 
Concerto di musica leggera; 
15.45: Vetrina della canzone 
napoletana; 16.15: II clacson; 
17: Musica e sport: 18.35: I 
vostri preferiti: 19.50: Incon-
tri sul pentagramma. 

Radio - ferzo 
Ore 16.30: Musima sin- 19.30: Concerto di ogni sera: 

fonica; 17.10: Programma 20,40: Programma musicale; 
musicale: 19: Programma 21: II Giornale del Terzo; 
musicale: 19.15: La Rassegna: 21.20 Programma musicale. 

I.S. 

Concerto del 
Core sovietko 

per le 
forze annate 

n complesso -Canti e danze 
deiresercito sovietico - offrira 
lunedl alle ore 17, al Palazzo 
dello Sport uno spettacolo riser-
vato esclusivamente alle Forze 
annate italiane 

L'iniziativa e stata presa in 
accordo tra il ministero della 
Difesa e la dirczion* del com
plesso aovietico. 

BRACCIO Dl FERRO di Bud Sagendorl 
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