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LA JAKUBOWSKA TORNA SUL TEMA DEU'«ULTIMA TAPPA» 
' t J : > : ; i : i ; 
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nuovo 
* r< 

sulcampo 

jet Perche non dobbiamo dare pace a tutti 
[gli aguzzini nazisti che sono scampati 

alia giustizia », dice la regista 

)al noitro corritpondente 
VARSAVIA, 22. 

: PRESIDENTE — Data la ca-
}ca che lei rlcopre, ml sem-
ra superfluo chiederle il ri-
jetto dell'lmpegno a dire sol* 
into (a verita. 
« TESTE YOSEF CYRANKIE-
TICZ — La verita su Ausch
witz? Non e facile dire tutta 

verita su Auschwitz ». 
Con questo motto estratto da-

li atti del processo celebratosl 
Varsavia nel lontano 1947 con-

fo il famlgerato comandante 
Auschwitz, Hoess, e che ri-

nta le battute scambiate tra 
Presidente del Trlbunale e 

[allora e dtiuale Premier po-
KCO, reduce da Quel campo di 
ferminlo, un giornale varsa-
lese ha presentato in questi 
lorni Vultlmo film di Wanda 
ikubowska Koniec naszego 
/iata - (La fine • del nostro 

londo). 
E non poteva trovarsl pre-

tntazione piu calzanie per que-
\o impressionante documento 
ie la regista dell'Unima tap-

ci ha nuovamente dato sul 
impo dl Auschwitz. Un docu-
kento che offre ai contempo-
inei uno squarclo autentico e 
tanto mal eloquente di quella 
irriblle verita. Gli autorl (il 
\lm si impernla su di un rac-
mto del noto scrittore poiac-

Tadeusz Holuj, anch'egli co-
te la Jakubowska tra i pochi 

Icampati da quella fabbrica 
fella morte) hanno voluto con-
egnarcl una testimonianza che 

venti anni di distanza si rl-
iolge soprattutto a coloro che, 
tome ha scritto in questi giorni 
lei processo di Francoforte 'un 
fiovane poeta tedesco, »sl oc-

tpana soltanto a dimenticare ». 
E non e certo a caso che il 

*omitato internazionale di Au-
tchwitz non si sia lasciato sfug-
\ire questa co inc ident facen-
\o proiettare Koniec naszego 

/•iata in margine al processo 
corso a Francoforte contro 

\\cuni degli aguzzini del cam-
j , per offrire ai oiudici e ai 

iiornalisti che seguono it dl-
\attimento *una impressionan-

occaslone per effettuare un 
infronto diretto tra i docu-
lenfi di carta del processo e 

vita ». 
Forse ce n'era bisopno. n 

ilm, con la sua sobrteta do-
tmentaria rifugge dai facili ef-
ttti, quelli di cut sembrano 
recipuamente alia ricerca cer-

cronisti del giornali a gran-
le tiratura che seguono il pro-
\esso di Francoforte. 

'Ho letto da qualche parte 
osserva infatti uno degli au-

yri del film, lo scrittore Holuj. 
che quando uno del primi 

tsti ebbe finito il suo dram-
latico racconto alcune snore 

kli si auulcinarono per offrir-
jli un mazzo di fiori gialli, I 
Reporters del giornali illustra-

che si erano lasciati sfuggl-
\e la scena sembravano impaz-
ire, una occasione come que-
ta non doveva andare verduta. 

effetto. Quantl di questi ef-
fettl si avrd Voccasione di re~ 
fistrare nell'aula dl Francofor-
>? Ma e di questo che si deve 

\rattare? Non vorremmo — con 
inua Holuj — che rincorrendo 
lit effettl, si impedisse di ca-
yire it signlflcato del processo, 

Vintero sistema, il legame di-
fetto che esisieva tra le funzio~ 
\i espletate. in name dell'hitle-
Hsmo dagli attuall accusati e 

vita € la -morte del prigio-
u'Cri . . .». • • - ! - • » * ; » 

It film della Jakubowska H-
londe in pteno a questo com-

tito. Diremmo che forse e nato 

Centomila lire 
per vedere 

a M y Fair Lady H 
'• NEW YORK, 22. 

j H biglietto per la - prima > 
1 My fair Lady, la versione ci 
Ematografica deiromonimo 
tusical. costera 150 dollari (cir-
t centomila lire). 
Nel prezzo del biglietto sara 

ampresa anche una cena che 
svolgera aU'Americana Hotel 

opo la proieziooe 

proprio con questo intento: per 
darci, e ci riesce con il respiro, 
ta preclslone e I'eloquenza del-
la autenticltd, un quadro com-
pleto di quello spaventoso si
stema hitleriano che e rluscito 
a portare I'umanifa attraverso 
le porte con la scritta 'Arbei t 
macht frel» (II lavoro rende 
liberi), negli antrl delle came-
re a gas. •> 

Koniec naszego swlata e cer-
tamente la rlcostruzione piu ui-
cina alia verita che ci sia sta-
to dato di vedere in film che 
hanno affrontato in vario modo 
questa tematica. La concezione 
stessa del film ha reso piu age-
vole questo difficile compito. 
Evltando la frammentarla unio-
ne dl una serie di tremendi 
particolari, come in altri film 
di questo genere, la Jakubowska 
ci fa rivedere la vita del cam
po attraverso gli occhl di un 
superstlte, che, partendo da una 
fortutta occasione, ricostruisce 
dall'inlzlo alia fine il suo mar-
tirio e quello del suoi compa-
gni. dal momento dell'arresto li
no alia fortunosa fuga, in tutta 
la sua lenta ossesslonante am-
piezza. 

11 numero 2001, fino a teri 
I'ingegnere Bednartk, lo vedla-
mo passare attraverso tutte le 
minuzlose rotelle studlate da
gli aguzzini del campo per * ma-
cinare - t'indiuiduo fino a rl-
durlo a un filo di fumo che 
esce attraverso it camlno del 
crematorio. Siamo cosl testimo-
nf della lenta trasformazione 
del suo carattere, del suo mo
do d i i pensare, della sua mo
rale, In una analisi psicologica 
che forse nemmeno la lettera-
tura che si e occupata di que
sto tema e fino ad oggi rlu-
scita a darci con tale precisio
ns ed efflcacia. •. > . 

• E* questo senza dubbio I'aspet-
to piii interessante e starel per 
dire nuovo del film. Accanto a 
questa analisi psicologica la Ja
kubowska ha saputo inserlre, 
raggiungendo un diapson di 
drammaticitd raramente toccato 
nel cinema, scene documentarie 
che • superano quanto fino ad 
ora avevamo visto pur nella 
vasta gamma degli orrorl na
zisti. 

Mioiiaia dl persone arrlvano 
giorno dopo giorno suite ram-
pe ferroviarie costrulte al bor-
dt del campo; vengono scarica-
te dal vagonl bestiame, spoglla-
te nude e spinte con un cinico 
trucco (il bagno) verso le ca 
mere a gas, mentre una Iquipe 
speciale di prioionieri, sotto gli 
occhl della Gestapo, fruga gli 
abiti ancora ttepidi, lasciati ca-
dere sul terreno dal condannati 
a morte. I forni ardono giorno 
e notte. 

Attorno alle faucl arroven-
tate, larve di uomini che tra 
poco segulranno la stessa sor-
te, carlcano e scarlcano car 
casse umane, affaccendati come 
di fronte all'altoforno dl una 
acciaieria. Gil uomini della Ge
stapo frugano tra le cenerl uma
ne per controllare che tutti i 
dentl d'oro • stano statl strap-
patl dalle bocche delle vlttlme. 
C'e anche la glovane donna che 
cura ed assiste come pud i 
piccoll zinoari internatl nel 
campo e che si avvia, giunto 
il momento della fine, verso la 
morte con loro, con la stessa 
indifferenza con cui fino a po
chi istanti prima si intratteneva 
nel gioco. E' una delle ultlme 
sequenze del film. Quel ragaz 
zi non avrebbero oggt ancora 
30 anni. • 

Perche', e stato chiesto in una 
conferenza stampa a Wanda Ja 
kubowska, ha ripreso questo te 
ma dopo tanto tempo e dopo 
averci dato quell'indimenticabi-
le documento su Auschwitz che 
e il suo Ultima tappa? 

' Innanzitutto per una que-
stione di igiene sociale — af-
ferma —. Perche* fa male alia 
Intera societd civile, dopo renli 
anni dal crimlne. la conviven-
za con gli assassinl E pol per 
Vavvenire. Perchi non tutte le 
forze che hanno operato ad Au
schwitz sono conflnate nella 
storia. Esse sono vice, agiscono. 
influenzano le menti, Veducazlo-
ne, I sentlmentl e soprattutto 
controllano organlzzazionl e isti-
tuzioni sociali. Non dobbiamo 
dare loro pace*. _,y •••' 

Franco Fabiani 

*-. .J* — - . i 

Oggi, In tutto il mondo, t l 
celebra II quarto centenarlo 
della naicita di Wi l l iam Sha-
keapeare. A 8tratford-on-Avon, 
in Inghilterra, luogo di nasclta 
del grande autore drammatlco, 
ta celebrazlone assumera for
ma dl festa popolare. Nella 
telefoto i r l tratta la c o m m t i i a 
d'un negozio dl Stratford men-
tre moi t ra le numerose sta
tuette raffiguranti Shakespeare 
e che aaranno offerte al turlati . 

Radio Motca ha annunclato 
ieri che proprio oggi. In occa
sione della ricorrenza, sara 

metsa In vendita nell 'URSS 
una nuova edizione dell'«Amle-
to», tradotto da Boris Paster
nak. In tutto II mondo, la data 
verra rlcordata con spettacoli 
dedicati al commediografo In-
glese (la T V Italiana ha messo 
In onda Ieri sera un « recital * 
di Gassman). A Firenze, al 
Teatro 8tabile, andra In scena 
la pr ima rappresentazione per 
I ' ltalla dl - T u t t o e bene quel 
che finlsce bene >, opera che 
deriva da una novella del Boc
caccio. La regia e dl Beppe 
Menegatti 

•-• - " » £. 

Milano: una rassegna europea " 
' - . . ' • " " • • ' v - . • % ' • ' " . ' • - . . ' - . ^ A - : -

Dalla schermo 
omaggio alia 

. I ' • • i . i ; 

Resistenza 
DalU nostra redazione 

MILANO, 22 
« La Resistenza e il cinema in 

Europa - e il titolo della rasse
gna che. promossa dal Comitato 
per le celebrazioni del ventesi-
mo anntversario della Resisten
za. e curata dalla Clneteca Ita
liana, avra luogo dal 4 al 10 
maggio al teatro Lirico di Mi
lano. ' 

L'eccezionale settimana sara 
inaugurata da un film italiano 
ancora inedito per Milano: fl 
terrorista, di Gianfranco De Bo-
sio. N&i giorni successivi, Inve-
ce, i film nazionali (da Roma 
ciftd aperta e U sole sorge an
cora, a Le quattro giomate dt 
Napoli e ad una aerie di im-
porianti documentari) verran-
no proiettati di pomeriggio. in 
spettacoli particolarmente dedi-

I I figliastro 

di Bob Taylor 

voleva uccidere 

; 2. u v. -••• • ? -

NUE :: 
Nuova Universale Einaudi 

Piero Gobetti 
La rivoluzione liberate 

Di imminente pubblicazione: ;: 
II Canzonter* di Pairarca nel testo 
critico e con introduzione di Gianfranco 
Contini. 

i l padre 

. • ; • . t i 

MONACO DI BAVIERA, 22 
II figlio diciottenne dell'at-

trice tedesca Ursula Tbiess e 
figliatro di Robert Taylor e 
stato formalmente accusato dal 
Tribunale minorile di Monaco, 
di aver cercato di awelenare 
il padre, il produttore cinema 
tografico tedesco Georg Tbiess, 
il 5 febbraio dell'anno scorso. 

II giovane. Michael Thiess, e 
attualmente cittadino statuni-
tense. In istruttoria ba soste-
nuto di aver cercato dl fax bere 
al padre del the awelenato 
non per ucciderlo ma per pro 
curargli un malessere passeg-
gero, in modo di avere il tem
po di eercare il suo passaporto 
inascosto dal genitore) e fug-
gire di casa. Egli ha accusato 
il padre di trattarlo - i n modo 
Ingiusto-. Georg Thiess si ri-
f iutb di . bere il the. a causa 
del suo •penetrante odore*. 

Ursula Thiess, divorziata dal 
primo marito. e • attualmente 
sposata con l'attore amencano 
Robert Taylor. J, - -

cati ai giovani e agli studenti; 
mentre le serate verranno riser-
vate alle opere straniere. la 
maggior parte delle quali ine-
dite in Italia. 

Le sole conosciute sono in
fatti: Arcobaleno (URSS) di 
Mark Donskoi, tutta via assente 
dagli schermi da molti&simi an
ni; L'uitima tappa (Polonia). di 
Wanda Jakubowska. che verra 
data nella edizione integrale, 
non in quella mutilata apparsa 
a suo tempo: e La battaglia 
dell'acqua pesante (Francia-
Norvegia). di Jean Dr4ville e 
Titus Vibe Muller. 

I film inediti • sono La tua 
liberta e in gioco (Danimarca), 
di Theodor Christensen, un lun-
gometraggio realizzato in gran 
parte alia macchia. sotto 1 oc-
cupazione nazista; I fugglaschi 
cercano un porto (Svezia). di 
Henning-Jcnsen e Un uomo solo 
(Belgio) di Lecoux: Primareru 
a Budapest (Ungheria). di Fe-

JX Mariaesy: TraportoJ dal 
paradiso (Cecoslovaccbia). di 
Zbynek Brynycb. primo premio 
al Festival di Locarno 1963; 
Kozara (Jugoslavia), di Vehku 
Bulajic, secondo premio al Fe
stival di Mosca 1%3. 

AU'elenco stranicro vanno 
aggiuntj i cortometraggi fran-
cesi La rose et la risida, di 
Andre Michel, dal poema di 
Aragon. e Guernica, di Alain 
Resnais e Robert Heseens. sulla 

Sittura di Picaaso: inoltre lo 
jgoslavo Lut. di Djordjevic. 

e Tungherese Varforioni su an 
tema. di Istvan Szabo. Tutte 
ie pellicole verranno presentate 
nella edizione originate, con 
sottotitoli nella nostra lingua 
oppure. piu spesso. con tradu-
zione simultanea. 
* Tra 1 cortometraggi italian: 
figurano: Lo nostra guerra, di 
Alberto Lattuada: Lettere di 
condannati a morte della Re
sistenza italiana. di Fausto For-
nari: fl delitto Matteotti e I fra-
telli Rosselll, di Nelo Risi: Ce
nerl delta memoria. di Alberto 
Caldana: La "menzogna" dl 
Marzabotto. di Carlo Di Carlo; 
Vedove di Pedescala. di De Gre-
gorio; • Brigata partigiona,. di 
Giuseppe Ferrara. 

Senza dubbio alcuno. dunque. 
questa : Settimana milanese — 
cbe si svolgera. ripetiamo. dal 
4 al 10 maggio. ed ft* cui pro-
gramma definitivo sara stabi-
lito a giorni — si annuncia 
come la piu ampia e la piu 
importante tra tutte le manife-
stazioni del genere. organizzate 
In Italia per U ventannale della 
Resdstenza. ... .:,•-,.. t,. ^ •-

Mutico 
>'; - Quartetto 

Parrenin 
all'Aula Magna 

i Con due concert! il celebre 
« Quartetto Parrenin» (festeg-
gia i vent'anni della sua costl-
fuzlone) ha riportato ad alta 
quota la stagione dell'Aula 
Magna. Senonche, o per il mu-
tamento d'orario (la sera an-
zlche il pomeriggio) o per lo 
inconsueto appuntamento (lu-
nedl e ieri, anziche il sabato), 
o proprio quale risultato di at-
tivita concertistiche soltanto 
sporadicamente r sensibili ~ alle 
plti nuove esperienze musical!, 
U pubblico — il famoso pub-
bllco dei giovani — questa vol-
ta ha fatto cilecca. Peccato, an
che se quel poco che e'era ieri 
non voleva poi deciders! a la-
sclare la sala: avrebbe ancora 
sscoltato qualche cosa o ria-
scoltato qualcuna tra le pagine 
appena eseguite. 
. Dopo l'omaggio dl lunedl 

scorso al padri della muslca 
moderna., (Strawinski, Delvin-
court. Bartbk). ieri erano di 
scena i protagonisti del nuovo 
in musica. • Soltanto il Quar
tetto n. 2 (1959) dell'amerlcano 
Elliot Carter (New York, 1908) 
— composizione peraltro in
terna e trasparente — manlfe-
stando ancora qualche dubbio 
su un linguaggio radicalmente 
nuovo — sembrava risentire 
della lezione di Bart6k. Le al-
tre composlzioni in programma 
non facevano, Infatti, piu al-
cuna •'• concessione al passato. 
II che non signiflca che tutta 
un'espertenza dl secoli non vi-
bri nel nuovo. 

Esemplare in tal senso sono 
apparsl non tanto 11 Quartetto 
(1955) di Bruno Maderna. che 
vive piuttosto esteriormente in 
una prospettiva fonica occasio
n a l , per quanto sapientemen-
te ricercata dagli esecutori, ma 
soprattutto il Quartetto, an-
ch'esso del 1955, dl Luciano 
Berio (Oneglia. 1925) e il 
Preludio (1961). per quartetto 
d'archi. del giapponese Toshiro 
Mayuzumi (Yokohama. 1929) 

Nella composizione di Berio 
(si svolge in un unico, denso 
movimento), il suono — mace-
rato e levigato — si gonfia di 
risonanze timbrlche che sono il 
[rutto d'un intenso processo di 
interiorizzazione espressiva. La 
vibrazione fonica acquista una 
straordinaria plasticita. per cui 
quasi sembra di toccare con 
mano certi rintocchi, certi rim 
balzi di suonl stupendamente 
giocati. com'e nell'assorta dis-
solvenza finale del violoncello 
sulla viola. Nel Preludio di 
Mayuzumi (non per nulla ha 
alle spalle una millenaria tra 
dizione di raffinatezze musi-
cali) palpita un'inedita, emo-
zlonante tensione timbrica. 
punteggiata da una gamma ric-
chissima e preziosa. Un suono 
favoloso, leggendario. evane-
scente e pur vivo, raffinatis-
simo ma pur illuminato da una 
singolare schiettezza. 

Ecceziopale la, prestazipne del 
"Quartetto "PafrenufBi' capace 
di annullare la stessa presenza 
fisica degli strumenti e degli 
esecutori nell'ansiosa ricerca e 
nella ' splendida realizzazione 
del suono. .; i ;• . < 
<x- v..v- .•:•..,..-;x e . v . 

".'>•:'• . C i n e m a . ,.':' 
La doppia vita 
di Dan Craig \ 

Karel Reisz e Albert Finney, 
regista e attore di Sabato sera 
e domenica mattina. tornano in-
sieme in questa Doppia vita di 
Dan Craig (meno scoperto il ti
tolo originate: La notte deve ca-
dere). che li vede anche in qua
nta di produttori associati. Si 
tratta. insomma, d'un esempla
re di quel -c inema libero» in-
glese che, soprattutto con Ri
chardson, Anderson e lo stesso 
Reisz. si e ormai affacciato alia 
ribalta internazionale. La dop
pia vita di Dan Craig, diciamo-
10 subito, non ha la perspicuita 
stilistica e problematica di Sa
bato sera e domenica mattina: 
la vicenda, desunta da un dram-
ma di Emlyn Williams, sceneg-
giato da Clive Exton, si accentra 
su un evidente caso patologico. 
11 protagonista. Danny, e un gio
vane cameriere. ex marinaio. 
orfano di entrambi i genitori 
(il padre, minatore. e morto per 
una sciagura sul lavoro). che 
trova ospitalita nella conforte-
vole casa di un'anziana signora. 
la cui domestica. Dora, egli ha 
messo nei guai. come si suol 
dire. Benche la veste ufflciale 
di Danny sia quella. subalterna 
e afflittiva, del fldanzato penti-
to e pronto a riparare, le sue 
furbesche o perentorie attenzio-
ni si rivolgono non gia a Dora. 
bensl aU'attempata • padrona. 
con la quale stabilisce un ambi-
guo e lezioso rapporto familia-
re. e alia figlia di lei. Olivia. 
una ragazza introversa e sma-
niosa. che flnira col cadergli fra 
le braccia. 

Dietro il fascino flsionomico 
ed anche intellettuale del gio-
vanotto si eel a. tuttavia, una 
realta orrenda: Danny — e lo 
>pettatore. diversamente dai 
personaggi. lo sa sin dnll'inizio 
— ha ucciso a colpi di scure 

una donna, ne ha mutilato e oc-
cultato il cadavere, ne conserva 
e ne contempla a volte, con sa-
dico piacere, le mostruose rell-
quie. Dominato .da • tremendi 
complessi, e preda inflne dl un 
nuovo, conclusivo ' accesso ' di 
(ollia, egli repllchera 11 primo 
delitto nel corpo della sua ospl-
te; e Olivia, piangente, lo con-
segner^ ai polizlotti. > 

AU'lnterno. di questa truce in-
telaiatura romanzesca, la storia 
si muove tuttavia lungo linee 
Inconsuete: 11 quadro cllnico si 
combina con una dlversa, piu 
llluminante deflnizione eslsten-
ziale e sociale; come nel Servo 
di Losey, lo stato di soggezlone 
del personaggio, dal punto di 
vista delle classl, diventa una 
categoria assoluta, per spezzare 
la quale non sembra esservi qui 
altro mezzo che la bruta vio-
lenza, il sangue, la pazzla omi-
clda. Una siffatta lettura del 
Aim. secondo noi possible, e 
coraprovata da numerose nota
tion! (la padrona dl casa, ad 
esempio. e lei medesima una 
donna di servizlo poi tmborghe-
sita), viene per6 sconnessa dalla 

Erepotenza dell'elemento mor
o s e dal sovraccarico di rife-

rimenti psicanaliticl, che sul 
piano espressivo si traducono 
in una certa pesantezza natu-
ralistica. Karel Reisz. ad ognl 
modo. si conferma autore d'ln-
dlscutlbile personalita. per la 
sprezzante condotta narrativa, 
per il taglio vigoroso delle im-
magini (nelle auali a tratti, par 
dl cogliere un rlflesso dell'esclii-
slvo gusto formale che e abba-
stanza tipico della cinematogra-
fla del suo paese d'origlne. la 
Cecoslovacchla), per la slcura 
dlrezione degli interpret!: un 
Albert Finney formidabile. sep-
pure ai limit! dell'esibizlonismo, 
e tre eccellenti attricl: Susan 
Hampshire. Mona Washbourne, 
Sheila Hancock. Mordente la 
fotografia in bianco e nero di 
Freddie Francis. ; 

ag. sa. 

L'A. C. romana 
per una censura 

piu riglda 
La Giunta dlocesana di Ro

ma dell'Azione Cattolica italia
na ha fatto pervenire al presl-
dente del Conslglio dei minl-
stri. al presidente della Camera 
dei deputati e al ministro del 
Turismo e dello Spettacolo un 
suo -appel lo». ««Preso atto 
della interpellanza parlamenta-
re n. 117 a firma di 45 deputati. 
nella quale si denuncia la scar-
sa sensibilita delle Commis
sion! di revisione (cioe di cen
sura. n.d.rj dei film l'Azione 
Cattolica romana afferma che 
il concetto di buon costume va 
inteso come rispetto dei valori 
moral! dei cittadlnl italiani, va
lori che sono fondati sul Cri-
stianesimo». Pertanto la Giun
ta diocesana si associa. « appro-
vandola nelle motivazioni e nel
le finalita. alia interpellanza 
presetitata alia Camera del de
putati,. e auspica un decisivo 
prontb'-intervento delle autorita 
per il rispetto e la tutela della 
morale naturale e cristiana. in 
difesa della gioventu e della 
famiglia, intervento da tempo 
atteso e chiaramente sollecitato 
dall'opinione pubblica italiana-. 
-La nuova iniziativa dell'A.C. 

romana, che tien dietro a nu
merose altre consimili. s'inqua-
dra esattamente neU'opera di 
pressione che i gruppi dell'ol-
tranzismo clericale vanno con-
ducendo per un rincrudimento 
della censura cinematografica. 
L'estrema estensibilita del con
cetto di buon costume, auspicata 
dall'A.C, dimostra come la por-
nografia non costituisca I'og-
getto. ma soltanto il paravento 
della nuova offensiva, che mira 
ad altri scopi, e cioe ad imbrl-
gliare ancora una volta la libe
ra circolazione delle idee sugli 
schermi. 

Programmi 
in comune 

fro le radio europee 
A Le radio europee trasmette-
ranno programmi in comune. 
La decisione e stata presa dai 
rappresentanti degli enti radio-
televisivi aderenti airUER. nel 
corso di una serie di riunioni 
tenutesi a Londra. 

L'accordo prevede per una 
settimana le seguenti trasmissio-
ni. Da Parigi: una celebrazione 
di Rameau, musicista francese 
del '700; l'opera lirica che vin-
cera il premio Italia; e una ce
lebrazione di Strauss realizzata 
in collaborazione tra tedeschi e 
francesi. Da Ginevra: l'esecu-
zione del Bencenuto Cellini di 
Berlioz; la seconda edizione 
del Quiz internazionale, al qua
le parteciperanno concorrenti di 
tutta Europa e un programma 
dal titolo Musica leggera in 
Europa. da Roma; un grande 
concerto sinfonico, in prima 
mondiale. composto per I'oeca-
sione dallo svizzero Frank Mar
tin. 

•'.'\f 

raaiW 
contro 

jcanale 
Shaktspaare ' 
a duo ffacce 

••Sia sul primo che sul se-
, condo canale, la serata tele-

vlslva si e aperta nel nome , 
di William Shakespeare, Da 

' una parte, Almanacco ci ha 
offerto un servlzio d'aper-
tura - sulla vita del * gran
de drammaturoo ellsabettia-
no, dall'altra parte, Gassman 
ci ha fatto ascoltare alcuni 
tra i piu famosl monologhi 
tratti dalle traoedie shake-
speariane. Motlvo: ieri ri- , 
correva il quadrlcentenarlo 
deiia nascita dl Shakespeare. 

Non ci e sembrato che si 
I sia trattato di una felice .de- . 

cisione del programmistl. E 
non tanto per una formale 
questione di differenziazione 
tra I due canali, quanto per-

' che, al di Id di una simile 
decisione, abbiamo infrawvi-
sto la solita tendenza a stra-

'; tiflcare il pubblico secondo 
la concezione delle due cul
ture, una per H popolo e 
I'altra per gli «eletti -. 11 
servizio di Almanacco, infat
ti, tendeva soprattutto a il-
lustrare la flgura di Shake-

• speare attraverso una rievo-
cazione dell' epoca elisabet-
tiana piuttosto incline al 
" colore»; il recital di Gass
man, invece, dopo una breve 
Introduzione di tono • colto * 
pronunciaio dall'annunciatri-
ce. aveva I'unico scopo di 
offrire ai telespettatori i te-
sti del grande poeta. 

Ora, non sarebbe stato piu 
corretto e merltorio organiz-

' zare una trasmissione unica, 
piu lunoa e complessa, che 
comprendesse una rigorosa 
rlevocazione storico - critica 
dell'epoca elisabettiana. am-
piamente documentata qua e '• 
la dai testi? Tra I'altro, ci e 
sembrato che nel servlzio di • 
Almanacco siano statl asso-
lutomente troscurati (salvo 
un » brevissimo cenno) tutto 
Vaspetto della tecnlca teatra-
le dell'Inghilterra del sedl-
cesimo secolo, assai interes
sante (si pensl al fatto per. 

. esempio che non esistevano 
attrici sulle scene), e anche 
tutto Vaspetto delle influen-
ze culturali che tanto conta-
rono nel teatro elisabettiano 
(si pensi all'influsso di Ma-
chiavelll). Vogliamo, comun-
que, sperare che nel prossi-
mi mesi si tornera sul tema, 
senza artificiose distlnzioni. 

Interessantl sono statl an
che gli altri due servizi dt 
Almanacco, sull'ipnosi e sul
le violenze fasciste del 1924 
(il pezzo sul tamburo ci e 

• sembrato, -inu«ce, troppo su-
per/iciaie, specie se si pensa 

• al ruolo rlcoperto da questo 
strumento nei riti del popoll 
primltivl e nel jazz). II ser
vizio sull'ipnosi, In portico-
lare, ci ha confermato le 
grandl possibilitd dimostrati-
ve della TV. 
' Una cosa' vorremmo rile-
vare, perd, a proposito della 
rlevocazione delle violenze 
fasciste contro le organizza-
zioni cattoliche della Brian-

r za. Non e stato detto, che 
quelle violenze vennero da 
parte di quel fascismo con 
il quale il Partito popolare 
aveva collaborate, anche a 
livello governativo, sino a 
un anno prinw (aprile 1923), 
e dopo elezioni truffa tenutt 
in base a una legge eletto-
rale sulla quale tl Partito 
popolare si era astenuto. Na-
turalmente, simili notizie 
non rientravano strettamen-
te nel tema del servizio an-
dato in onda. Ma le ricordia-
mo per dire che ormai, a 
nostro par ere, e venuto il 
momento di narrare sul vi
deo, con esattezza e distesa-
mente, la cronaca di quegli 
anni che finora sono Mali 
sempre rievocati a brani, nel
le piu. diverse occasioni. 

g. c. 

• • • ) ' . 

programmi 
TV-primo 

8,30 Telescuola '"'.:." 
17,00 II tuo domani 

i : \ 

Rubrics per 1 giovani 

17,30 La TV dei ragazzi a) II circo Bum 

18,30 Corso . '.•: I ' 
di lstructone popolare 

19,00 Telegiornale delta sera (l* edizione) 

19,15 Segnalibro Settlmanale dl attualHs 
editoriale 

19,45 Le TV degli 
agricoifori 

20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale della Mra (9* •dUlone) 

21,00 Tribuna poliiica Incontro-dlbattlto tra par-
lamentari 

22,15 Cinema (foggi Presenta Paola Pitagora 

della notta 2^.00 Teleqiornale 

TV - secondo 
10,30 Film ; (solo Milano) 

13,00 « Milano ore 13 » 

21,00 Telegiornale 

21,15 La fiera dei sogni 
• segnalv orario 

Trasmissione a preml 

22,40 Ciovedi sport e c Notte sport > 

Ricbard Anthony interpreta € Cin cin» alia Fiera 
dei sogni» (secondo, ore 21.15). 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8, 13, 15, 

17. 20, 23: 6.35: Corso di 
lingua francese; 8,30: D no
stro biiongiorno: 10,30: In-
con tri al microfono; 11: Pas-
seggiate nel tempo; 11,15: 
Aria di casa nostra; 1 U 0 : 
Aiessandro Stradella; Ange-
lo Tortone; 12: Oil amid 
delle 12; 12.15: Arieccbino: 
12.55: Chi vuol esser lie-
to...; 13.15: Zig-Zag; 13.25: 
Musica dal palcoscenico; 
13.45: Un disco per Testate; 
15,15: Taccuino musicaie; 
15.30: I nostri success!; 15.45: 
Quadrante economico; 16: 

Programma per i ragazzi; 
16,30: H topo in dlscoteca; 
17,25: Trattenimento in mu
sica; 18: La comunita uma-
na; 18,10: L'insegnamento 
delle sdenze nella scuola 
secondaria; 18,30: Concerto 
deU'organista Enzo Marcbet-
ti; 19.10: Cronacbe del la
voro italiano; 19,20: Gente 
del nostro tempo: 19.30: Mo-
tivi In glostra; 19.53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ap-
plausi a..; 20.25: Fantasia; 
21: Tribuna polltica; 32,15: 
Concerto del Modem Jaax 
Quartet 

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,; 7.30: Benevenu-
to in Italia: 8: Musicbe del 
mattino: 8.40: Canta Miran
da Martino; 8,50: Uno stru
mento al giorno: 9: Un di
sco pe r Testate; 9.15 Ritzno-
fantasia; 9.35: Due cuori e 
una capanna: 10,35: Le nuo
ve canzoni itallane: 10.55: 
Un disco per restate; 11,10: 
Buonumore in musica; 11^5: 
Ptccoiusimo: 11.40: 0 por-
tacanzoni; 11,55: Un disco 
per restate: 12,05-12,20: Itl-
nerarlo romatico; 12,20-13: 

Trasmlssioni regional!; 13: 
Appuntamento alle 13; 14: 
Voci alia ribalta: 14,45: No-
vita dlscograficbe; 15: Mo-
mesto musicaie; 15.15: Ruote 
e motori; 15,35: Concerto Is 
minlatura; 16: Un disco per 
Testate; 16.15: Rapsodia; 
16.35: Passerella di ieri; 17: 
I veccbJ amid del 78 girl: 
17.35: Non tutto ma di tut
to: 17.45: Dai versl alia m e . 
lodia; 18.35: Class* unica; 
19,50: Dlscbl deU*ultima ora; 
20.35: In Calabria vigilia 
turlstlea; 21: Pagine dl mu
sica: 21.35: Musica nella se
ra; 22,10: L'angolo del Jazz. 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna. Culru-

ra inglese; 18,45: Arthur Ho-
negger; 19: Psichiatria socia
le: 19.30: Concerto di Ognl 
sera: Hector Berlioz; Ser
gei Racbmantnov; Sergei 
Prokofiev; 20.30- Rivista del
le riviste: 20.40: Jobann Mat-

theson; Georg Matthias 
Morm; 21: n Giornale del 
Terzo: 21,20: Claude Debus
sy: 21.50: La euitura in pro-
vincia; 22,30: Anton We-
bern; 22.45: Rlcordo dl Jac
ques Copeau. 

BRACC10 Dl FERRO i M Sigwdirl i * , • . • . *. 

rOPOUNO « Wil Dinwr 
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