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Inaugurazione il 27 

m **, 

II cartellone 
dellaScala 

Lacerda 
contro 

il cinema 
brasiliano 

RIO D E JANEIRO, 6 
Carlos Lacerda, governato-

dello Stato di Guanabara 
)d e l e m e n t o di punta della 

iazione brasil iana, ha dl-
darato che « non sara con-

|esso un solo centes imo di 
w v e n z i o n e ai film che con-
jngano scene pornograflche, 

che inci t ino alia lotta di 
lasse o all 'agitazione politi-

>. Tali parole sono state 
Ironunciate da Lacerda du-

inte la cer imonia per la con-
sgna di quattordici c contri-

|uti », per ' u n ammontare 
imples s ivo di 121 mil ioni di 
ruzeiroB, a vari enti e orga

nism! dell ' industria c inema-
jgraflca nazlonale. 
II grottesco accoppiamento 

pa la pornografla e l'agita-
ione politica, operato dal go 

gernatore fascista, e rivela-
>re de l reale obiett ivo che 
Jli si propone. La supercen 
ira instaurata da Lacerda 

(el suo Stato , d o v e largamen 
si concentra l'attivita pro-

lutt iva del c inema brasilia-
), t ende con tutta ev idenza 

repr lmere i ferment! so-
lali e civi l i che v igorosamen 

caratterizzano i migliori 
1m realizzati nel la grande 
lepubblica sudamericana, da 
iversi anni a questa parte. 
I registi brasiliani che si 

»no m a g g i o r m e n t e posti in 
ice, negli ult imi anni, alia ri 
alta del Fest ival internazio-
ali (Ne l son Pereira Dos 
antos , A n s e l m o Duarte, Ro-
erto Farias, Glauber Rocha, 
Jarlos D iegues , Aurel io Tei-
eira ed altri) hanno legato 
propri nomi ad opere stret-
i m e n t e e po lemicamente le-
i te — p u r ne l la varieta dei 

Isultati artistici — alia real-
passata e presente del loro 

lese , s tabi lendo attraverso 
esse u n v ivace contatto 

)n il piu largo pubblico. 
Ton stupisce d u n q u e che i 
[gorilla >, i loro ispiratori e 
lanutengol i , t e m a n o il cine-
la brasi l iano c o m e una for-

d'opposlzlone, e cerchino 
in ogni mezzo di soffocare 

sua voce . 

« Guerra e pace* (in 
edizione Integrate) tra 
(e « prime» di rilievo 

. ' , . MILANO, 6. 
La Scala,' dunque, come del 

resto si sapeva. antlcipera que-
st'anno l'inizio della sfagione li-
rica. II fatto riveste carattere 
d'eccezlone, non soltanto per ra-

?!ionl di calendario. Ne sara pro-
agonlBto infatti il Bolsciol di 

Mosca, che presenter?!, dopo la 
tournie sovietlca della troupe 
scaligera, un clclo di cinque rap-
presentazionl. 

L'lnaugurazlone avverra 11 27 
corrente con Boris Godunov di 
Mussorgski. cul faranno seguito 
La dama di plcche di Claikov-
Bki, Guerra e pace di Prokofiev 
(un avvenitnento culturale di 
notevole rilievo, poiche si tratta 
della prima rapprescntazione in-
tegrale in Italia), II princlpe 
Igor di Borodin e Sadko di Rim
ski-Korsakov. 

II primo degll spettacoll alle-
stlti dalla Scala sara Turandot 
di Puccini (7 dlcembre). Le al-
tre opere della stagione sono: 
Cosl fan tutte dl Mozart, II ba;-
blere di Siviplia. Mose e Gu-
0lielmo Tell di Rossini: Norma 
di Bellini. Don Pasquale e La 
favorita di Donizetti: La travla. 
ta, Simon Boccanegra e Aida di 
Verdi: Lohengrin e Trlstano e 
Isotta di Wagner: • Elettra di 
Strauss; Clifennestra di Pizzet-
ti e Atomtod (la morte atomics) 
dl Giacomo Manzoni, queste ul
timo due, novita assolute. I bal-
letti: Sinfonia scozzese di Ba-
lanchine-Mendelssohn. La bella 
addormentata nel bosco di Clai-
kovski, il Tricorno di De Falla, 
La dame a la llcorne di Jean 
Cocteau (prima in Italia) e Mu-
tazloni di Fellegara (prima as-
soluta). Inoltre, fuori abbona-
mento, saranno rappresentati La 
Boheme di Puccini e II lago dei 
cignl di Ciaikovskl. 

Maestri concertatorl e diret-
tori: Gianandrea Gavazzeni, 
Herbert Von Karajan. Lorin 
Maazel, Francesco Molinari 
Pradelli, Nino Sanzogno, Wolf
gang Sawallisch e, per i ballet-
ti, Armando Gatto. Maestro del 
coro: Roberto Benaglio: diretto-
re deU'allestimento scenico: Ni
cola Benois. 

Registi: Sandro Bolchi. Fran
co Enriquez, Herbert Von Ka
rajan, Peter Lehmann, Virginio 
Puecher, Margherita Wallmann. 
Franco Zefflrelli, Piero Zuffl, 
Wieland Wagner. 

Tra 1 cantanti: Floriana Ca-
valli, Fiorenza Cossotto, Mlrella 
Freni. Cecilia Fusco, Birgit Nils-
son, Clara Petrella, Giulietta Sl-
mionato. Carlo BergonzL, Fran
co Corelll, Wladimiro Ganza-
rolli, Rolando Panerai, Bruno 
Prevedi, Gianni Raimondi. 

IL REGISTA ITALIANO «GIRA» VICINO A BELGRADO 
/ « i 

discoteca 
Stornelli e ballate 
li Toscana 
Che il canto popolare c 

^Icloristico (insieme con quel-
•ociale e politico) interessi 
numero sempre maggiore 
pubblico risulta evidente 

(che dal continno arrlcchirsi 
fci calaloghi riservati a quc-

aettore. Eppure non hi-
^gna credere che le case di-
jgrafiche abbiano improv-
samente senlito il dovere di 
)mare ana parte dei propri 
teressi dalla canzonetta com-
erciale, solamente per amo-

dell'arte popolare. II fat-
e che il pubblico sta pren-
ido sul serin quanti (ran-

^torie dialettali, folk-singers 
ie quel I i del Nnovo can-

liere, cantanti m imprgnati » 
ie Gaber e i suoi amici) 

10 cerrando, da qnalche 
to a quest* parte, di dare 

^ova dignita alia cantone 
iana riportanilo • in luce, 

fo steaso tempo, tulto quan-
e'e di valido nel patrimo-

di canti autenticamente 
rpolari. • 

)a ricerra di porhl. accolta 
pochi; da prodniione di 

ie, la canzone popolare sta 
rcntando on fatto di mas-

(e baslrrebbero a dimo-
irlo i dischi vendnti da 
Hand con la sua Bella cino) • 
itre il pubblico rivrla una 
ipre maggiore insofferenza 

la eccc**iva, assordante, 
radente produzione di can-

rtte. Erco allora paree-
rase " discografiche ae-

tare Tolentieri le proposte 
dischi dedicati a questa o 

(quella regione. E gli atessi 
itanti. an tempo esponenti 
[quel genere di canzone che 

stamo definire « conserra-
» (le mamme, i cuori so-

iri, le chietrtte alpine), ca-
>no che i tempi camhtano 
danno da fare alia rirer-

Idi on filone piu genuino. 
L'esempio ci viene questa 
Pta dal simpatiro Narciso 

igi il quale per la verita 
ra da tempo la\nrando ad 
disco rhe raccogliesse alcu-
mntiti della sua Toscana. 

il disco ha ri«to la luce 
ithe 33 MTX 120) in ele-
He, anrhc ?e un po' di ma-
rra, teste lipogralira. K bi-

f na dire rhe e*«o vicne a 
mare, almrno |iulrnzijlmen-
una laruna. poiche il canto 

krann r an corn il meno pre-
lie nelle rarrohe popolari 
irhe *e ('aterina Ruenn \ i 

danilo un tontriltulo note-
le e ainrero). 
>a Narriso Parigl non po-

certo attenderci an 
in tento atorico e po-

»: percio egli ha raecolto 

qui una serie di canti dedica
ti all'amore, esrludendo tutto 
cio che puo essere stato prote-
sta In senso sociale (e tutta-
via accoglicnilo un canto con
tro hi guerra, / / vecchio ser-
gente, vigoroso e> toccante). 
Nella raccoita troviamo La 
vendemmia (altrimenti cono-
sciuto come il canto dei pa-
stai), Cincirinella (foree non 
propriamente loscano), L'ad-
dio del Ciusti. It vecchio ser-
genie, l.upinaio. Giro e India, 
Mia belln Annina, Maggiolala 
nntica. Ln hirilullera, Slornclli 
mugellani. Trifoglio hello. San-
tinn e Augusin, Catene tTamo-
re, Storncllo a taitvera. 

La voce di 
Narciso Parigi 

Narciso Parigi si accosu at 
brani con limidczza e rispet-
to e riesce a conferire, ad ognu-
no di essi, il giusto tono. Nes-
suno. meglio di lui, iTaltra par
te, puo contare su una voce 
che e frulto ateaao di moduli 
popolari. Certo, e inevitabile 
che qualrhe volla egli torni a 
fare il matlatore; a cantare, 
cioc. come se fosse sol la ribal-
ta di Sanremo. Ma cio tmmde 
snhanto in qualche occasione. 

Dobbiamo semmai rilevare 
che rorchritrazione e spesso 
volutamente moderna ed in 
conlradilizione con lo spirito 
e Tepoca • del brano. Parigi 
dire di averlo fatto per dare 
una «restr piu consona ai 
nostri tempi». Spiaee, inveee, 
aentire chitarre e contrabasn 
eletlriri martellare accanto ad 
una (isarmonica. La chitarra, 
la chitarra sola, sarehbe stato 
lo strumento piu adatto. E in-
fine una ultima osaerrazione: 
nerche non citare il nome 
della raniantc che affronta, in
sieme con Parigi. il duetto di 
Saniina e Augusto? 

Loci ed ombre 
di Mine 
Dopo il gran successo di CiUa 

ivma e fT tnomo per me, Mina 
riproponc ai suo pubblico an di-
wn « leggern ». con doe motivi 
sema troppe prrtese. f'n baco 
nella uthhia e ana canzondna 
allcgra e ben conferion^ta. sal 
lipo di Folic bandeniola. Una 
iH-raMnnc delle' migliori. insom-
ma. per la cantante cremonese. 
Sc mi compri an gtlalo e inveee 
un brano disordinalo e preten-
rio<-> che per di piu assomiglia 
in manicra seoperta a RetuMo. 
Y. Mina non riesce ad evitare 
toni virini alia volgariti. Pee-
cato (RI-FI 16061). 

set 

La storia di un amo-

re froncato dalla 

guerra nel film trat-

to daH'omonimo ro-
i i . . • 

manzo di Ugo Pirro 

Fascist/ e <soldatesse> 
agli ordini di Zurlini 

Dal nostro corriipondente 
BELGRADO, 6. 

Un camion di fasclstl sta arrlvando sulla 
strada che, presso Borcla, a pochi chilometrl 
da Belgrado, corre parallela alle rotate di 

un tronco ferrovlarlo locale. Su un binario 
morto sono fermi due vagonl. Alia loro ol-
tezza il camion si ferma. Ne scende un gra-
duato che, vdlto verso quel moncone di 
convoglio, urla. una frasaccla. I fascisti 
schiamazzano, esultano. 

Sui vagoni ci sono * ie soldatesse». Va-
lerio Zurlini e qui a girare un film tratto 
dal romanzo di ugo Pirro che porta appunto 
questo titolo. Le * soldatesse • sono ragazze 
greche che • si stanno avviando, per fame, 
ai postriboli funzionanti presso le diverse 
sedi di stanza del nostri militari. Cost e stato. 
Non basta processare e condannare chi pro-
getta film come L'armata s'agapo perche" 
certe cose non siano successe. 

11 film di Zurlini si rifa anch'esso a 
quella realta e narra del trasporto su un 
camion, dl un gruppo di * soldatesse - ai 
reparti cul sono state assegnate » in dota-
zione- , e del rapportl umani che si intrec-
clano tra le ragazze e i militari addetti al 
trasporto, nel quadro di una Grecia occupata 
dove sta gia per6 nascendo la guerra parti-
giana. 11 graduato della milizia che urla 
verso il treno e venuto col camion a prele-
vare la ragazza 'di spettanza* del suo re-
parto, mentre il trasporto, che s'e imbattuto 
nei due vagoni. si sta prendendo una va-
canza. 

Le due veiture ferrovtare jerme presso 
Belgrado sono state fornlte dal Museo fer-
roviario e hanno una storia: erano una vettu-
ra salone e una vettura letto dl Rotschild, da 
questi donate a suo tempo a Re Alessandro, 
le quali, durante Voccupazione, funzionarono 
effettivamente da lupanare ambulante. ma 
di grado superiore. 

Nell'intervallo fra una ripresa e Valtra t 
"militi* scendono dal camion, manegglano 
gli otturatori del celeberrimo moschetto che 
compiva mezzo secolo quando la guerra e* 
cominclata, si sbracciano, questi flgli di par-
tlglanl, in bufflsslmi salutl romani, e mal 
forse la nostra carnevalata storica ha rice-
vuto come in questo angolo di Vojvodtna, 
la parodia che si meritava. 

Entusiasmo 
Ma il fascismo non e stato solo un carne-

vale. II film di questo non si occupa. Tratta 
di alcune tra le infinite tragedie che ha 
disseminata. Al centra dl esse e la storia 
del sentimento che nasce tra il sottotenente 
che comanda il trasporto e la ragazza che, 
di tutto il gruppo, e la meno rassegnata alia 
condizlone di * soldatessa ~. 

* £7 la storia di due giovani — dice Zurlini 
— che avrebbero potuto costrulre insieme 
la propria felicita, ma trovano "qualche 
cosa" che impedisce loro di essere Vuno per 
I'altro quello che avrebbero potuto Questo 
" qualche cosa" e la guerra, quelta " mo-
struosita" che — sottolinea — e la guerra*. 

Zurlini ha idee assai chlare e le nutre con 
tanta passione che son sempre pronte a 
prorompere In un eloquio di una natura-
lezza e d\ una logicita avvincentl £* con
tents del soggetto e dcgli attorl. Ha fiducia 
In questo film e ne ha forse tutte le ragionl. 
Abbiamo sentito anche gli altrl componentl 
della * troupe» parlare con entusiasmo del-

" 1'opera alia quale stanno lavorando. 

Lo svolglmento della vlcenda, che pur si 
sofferma sull'lndaglne del sentimenti, e assai 
frequentemente drammatico e ad ogni im-
maglne e immanente la denuncla della *mo-
struosltam della guerra. Le * soldatesse », gli 
ufflciali, il sergente «autiere«, ie popolazio-
ni, e anche il seniore delta milizia e gli altri 
fascisti che compalono nel film sono uominl 
e donne con difettl e virtu, ma soprattutto 
con un loro dlrltto alia vita che la guerra 
ignora, calpesta, distrugge. 

A parlare con Zurlini si sente come que
sta tematlca gli sia connaturata. I sentimenti 
e orlentamenti che muovono 11 film sono 
I'oricntamento e i sentimenti suoi. E questo 
fa si che la fiducia sua e del suoi collabo
rator! in questo film si possa fondatamente 
condlvldere. Non che bastino la sincerita, la 
naturalezza, la profondita di una passione 
perche* uno possa fare un'opera riuscita, ma 
sono indispensabili. II resto' ce lo mettera 
Zurlini artlsta, quello Zurlini che abbiamo 
visto muoversi sul set come ispirato; senza 
attegglamenti da padreterno, ma anzi sem-
plice, chiaro come i suoi ragionamenti, ami-
chevole con gli Interprets con gli operatori, 
con gli aiutanti e, piu di ogni altra cosa, 
visibllmente felice, innamorato del proprio 
lavoro. 

Le donne 
La pellicola, prodotta da Ergas in com-

partecipazione co nla jugoslava Avala film. 
ha per interpreti femminili Anna Karina, 
Marie Laforet, Lea Massari, Valeria Mori-
coni, la tredicenne Rossana Di Rocco (Van-
gelo annunziatore del Vangelo di Pasolini) 
e le jugoslave Milena Dravic, Mllica Prera- ' 
doufc (una esordlente della quale gli spet~ 
tatori faranno volentlerl la conoscenza), Anna ' 
Krasojevic, MUa Stanic e altre che e im-
possioile elencare perche* te * soldatesse * 
sono parecchie. Nelle parti maschlli figurano 
Tomds Milidn (il sottotenente), lo Jugoslavo 
Alexandar, Gavric fil seniore), Mario Adorf 
(V' autiere » del camion peripatetico), Guido 
Alberti (nei panni di un colonnello filosofo) 
e pol ancora attorl jugoslavl tra i quail il 
modesto e bravo Dragonir Febba (il graduato 
della milizia che abbiamo citato all'mizio).. 

La troupe, dopo Ie scene sui vagoni e gli 
interni glratl agll stabillmenti delf'Avala. si 
rechera, per una serte di esterni, in Grecia. 

E inflne un'appendice che sarebbe meglio 
non dover aggtungere. Le soldatesse, come 
abbiamo detto, e girato in compartecipazione . 
con la Avala film, ma non in coproduzione. 
Un accordo con la Jugoslavia per la copro
duzione in questo momenta non esiste. La 
Jugoslavia ha notevoli attrezzature e risorse 
che fanno assai comodo ai produttori cine-
matografici e possono, unite per esempio 
all'esperienza delle maestranze, dei registi 
e degli attori italiani, dar luogo a una con-
creta possibility di far fronte all'offentiva 
che vlene condotta in questo momento da 

I una cinematografla potente come quella ame-
i ricana. Ma I'accordo di coproduzione con la 

Jugoslavia e scaduto quattro anni fa e da 
allora non e stato rinnovato. Perche"? Anche 
se abbiamo appena terminato di parlare di 
un film di argomento bellico, non crediamo 
the per questa materia ci siano subordina-
zioni o 'fedeltd' o ' l ea l td* verso U Patto 
Atlantico da osservare. 

Ferdinando Mautino 
(Nella foto sopra il titolo: Valeria Moriconi 

in una scena del film). 

Visita a Giulietta 

II ragiaU • attora aovletico, Alexei Batalov (che II pwovlico italiane conooca quale in
terpret e di • Quando valano |« cicogne • e « La algnora dal cagnolino • ) , in questi giemi 
In Italia par praparara la scaneggiatura di an film di cop>roduzion« italo-tovietica, tratto 
dal romanxo di Turgntnlcv, « Aequo tfl orimavora •, ai • roeato ierl, in compagr^a dalla 
moglio GlUna Lcontenko (una dollo attriel del Cireo dl Mooca), aul « oat» di - Giulietta 
dogli apiritl» par far visita a Fodsrico Felllnl o a Gluliotta Maaina. La Masina to ha ac-
eolto con un singolaro cappollo calcato In sasta. Cecola mantro aonvarsa con Batalov ( • 
dostra). toduta tea I dt»o la moglla all Batalov. 

_le _prime 
Teatro 

La storia di 
Sawney Bean 

Sawney Bean e il sinistro 
personaggio di un'antica crona-
ca scozzese. Nato intorno al 
1360, fuggi con una giovane 
donna da un villaggio sito non 
molto lungi da Edimburgo e 
raggiunta una deserta spiaggia 
nella Scozia meridionale. qui 
visse per venticinque anni in 
plena solitudine, ebbe quattor
dici flgli. trentatre nipotl nati 
dai rapporti incestuosi della 
sua prole. La desolata landa 
che li ospitava non offriva lo
ro altro provento di quello dato 
dalla rapina: viaggiatori e mer-
canti venivano assaltati dalla 
turba, scannati ed addirittura 
divoratL La feroce attivita di 
questi antropolaghi del secolo 
quattordiceslmo venne alfine 
seoperta. Un mercante sfuggito 
ad un loro agguato. rivel6 egli 
stesso al re Giacomo I le in-
credibili imprese del solitario 
clan. La famiglia di Bean fu 
catturata: gli uominl orribil-
mente mutiiati furono lasciati 
morire per dissanguamento, le 
donne ed i fanciulli flnirono 
sul rogo. 

Conosciuta questa storia, 
il poeta ed editore Roberto Le-
rici ne ha desunto un poema 
composto dai lunghi monologhi 
detti da Bean, dalla sua com-
pagna, dal re Giacomo I, dal 
mercante e da un contadino; 
un testo destinato al teatro, ma 
cosl come lo pub essere 11 "l i
bretto* su cui un musicista 
compone un melodramma, un 
- l ibre t to - che non impone so-
Iuzionl sceniche, n6 contiene 
indicazioni registlche. Traspor-
tate in versi Ie cupe vicende 
di Bean assumono significati 
emblematic), non sono flssate in 
una eta, ma si propongono co
me storia di tutti i tempL La 
fuga del protagonista e della 
sua donna e 1'evasione verso 
la liberta. verso una landa ove 
I'uomo pub cercare di conosce-
re e reallzzare se stesso; l'an-
tropologia — usiamo le parole 
dello stesso Lerici — e « i l ge-
sto estremo, formidabile faUi-
mento dell'ascesi. tentativo di 
comunicare in assoluto con gli 
altri- . Bean finisce ancor pri
ma della catastrofe in solitu
dine estrema: la comunicaiione 
con il prossimo non si e attua-
ta, non si pub attuare. Si rin-
chlude in se stesso nel mondo 
della propria soggettivita. 

A questo punto diventa il 
* mostro » che crea verita che 
sono tali solo nell'ambito del
la sua soggettivita e che espri-
m e in un linguaggio che egli 
solo puo comprendere. In cio 
nell'opposizione insanabile di 
pensiero e realta si pud scor-
gere quell'aggancio con Kier
kegaard a cui .autore e regi-
sta si appellano nelle troppe 
premesse alia loro opera. 

Del Undo testo del Lerici 
Carmelo Bene, regista ed in
terprets si vale per creare 
una rappresentazione delibe-
ratamente « fuori dalla tradi-
zione teatrale > (egli afferma, 
infatti, che la poesia non e 
rappresentabUe « in senso po-
sitivo cioe teatrale-): aboli* 
to il dialogo (in ogni atto, parla 
un solo personaggio), un pal-
coscenico spoglio di scenogra-
fia (solo pochi element!, og-
getti dei quali gli attori si ser-
vono nei rari gesti che com-
piono). illuminato da luci con-
tinuamente cangianti che ri-
versano fasci di raggi dal ver. 
de spettrale o di un rosso che 
sottolinea l'azione sanguinosa; 
tra musiche (brani del « Ca-
valiere della Rosa • di Ric-
cardo Strauss) ossessivamente 
riecheggianti. II testo vale co
me un semplice stimolo alia 
fantasia del regista ed inter-
prete. n Bene inserisce la sto
ria in un clima allucinante e 
demoniaeo: l'azione si svol-
ge tra contrasti dinamici: ora 
i persona ggi compiono gesti e 
parlano come nel compimento 
di una cerimonia rituale, ora 
ororompono nel grido contro 
il cielo della loro angoscia e 
sembrano travolti nel movi-
mento di un vertiginoso varti-
ce. 

Spettacolo impegnativo. po-
lemico, sorretto da felici so-
luzioni non sempre risolto tut
ta via: vi sono brani che rive-
lano solo eccellenti intenzioni 
o che appaiono privl di valori 
scenic! e poetic!. In questo qua
dro colpisce la prestaziooe de
al! interpreti: il Bene. Lidia 
BCancinL Luigi Mezzanotte e lo 
stesso Lerici. 

rice 

contro 
canale 

Rotfsellini 
mancato 

Dicemmo una volta, par-
lando dl TV7, che il video 

• ci sembrava assai adatto 
alia ricostruzione dei pro-
fill di uomini del nostro 

• tempo: considerlamo molto 
positivo, quindi, che la TV 
vada tentando da qualche 
tempo con Inslstenza que
sta via, Ierl sera, a venti-
quattr'ore di distanza dal 
rltratto di Fellinl tentato 
da Sergio Zavoli, ci sono 
statl offertl, sul secondo ca
nale, gli appunti biografici 
su Roberto Rossellinl, gira-

. ti da Giulio Macchi con lo 
aiuto della sceneggiatura dl 
Gian Luigi Rondi. Questa 
volta, pcro, si e trattato nel 
complesso, secondo nol, di 
un profilo mancato: ci sem-
bra, infatti, che Rossellini 
sla riuscito a eludere so-
stanzialmente la <messa a 
fuoco ». 

Forse e stato a causa 
delle rcticenze dell'autore 
di Paisa (il quale non s'e 
dato pena di dissimulare i 
suoi slanci emotivi, come 
nell'abbraccio con i frat'x, 
ma ha sornionamente, e a 
volte stizzosamente, respin-
to gli interrogativi); forse 
e stato a causa della timi-
dezza di Macchi nel « pro-
vocare > il suo interlocuto-
re (ci sono stati, nel brani 
d'intervista, perfitw alcune 
domande di maniera): fat
to sta che dal documenta
ry di ieri sera non & ve
nuto fuori ne" I'uomo n& il 
regista. Qualche sprazzo, 
certo, e anche assai stimo-
lante: V* album di fami
glia * e il gia citato abbrac-
cio con i frat'x, sul piano 
umano; la breve discussio-
ne su Francesco giul lare di 
Dio, sul piano del mondo 
poetico del regista. Ma an
che alcune occasionl man-
cate: come la visita al fa-
moso cortile di Roma citta 
aperta o il colloquto con la 
troupe. 

Che Rossellini sia un per
sonaggio contraddittorio e 
ormai risaputo: e, del resto, 
lo testimonia, innanzitutto, 

, la sua carriera di regista. 
Ma abbiamo avuto I'im-
pressione che Macchi e 
Rondi non sapessero rtsol-
versi ad affrontare proprio 
questo nodo: la contraddit-
toria evoluzione di un artl
sta che da Paisa e passato 
al Miracolo e poi , attraver
so il Genera le de l la R o v e -
re e V iva l ' ltalia, e glun-
to agli attuali < documen-
tari >. 

Lo stesso modo di proce-
dere di • questi appunti e 
stato segnato dalVincertez-
za tra lo stile del < cinema-
veritd* e quello, piu con-
sueto, dell'lntervista lllu-
strata dalle immagini. 
Neanche Vuso delle sequen-
ze dei film di Rossellini ci 
e parso felice: in questo 
senso, era assai piu riusci
to, secondo noi, il tentativo 
di Zavoli, che s'e servito 
del materiale girato da Fel-
lini non in funzlone illu-
strativa, ma, diremmo, in 
funzione psicologica. Certo, 
Zavoli & stato favorito dal
la costante inclinazione di 
Fellini alia confessione. Ma 
anche Rossellini, quando a-
veva parlato. all'inizio, di 
un cinema « socialmente u-
tile> aveva dato una chia-
ve a Macchi: perche" non 
si e provato a forzare que
sto spiraglio? Forse perche 
esso poteva non condurre 
a quell'immagine del Ros
sellini € poeta dell'irrazio-
nalita> e *patriarca della 
semplicitd », che e sembra-
ta essere I'unica costante 
del documentario? 

g. c. 

" ~HHI\!7— 
programme 

TV - primo 
18,00 La TV dei ragaul «La princlpeasa Radio-

chio • di A. BrUsonl. 

19,00 Telegiornale della sera (l* ediilone) 

19,15 I del Telegiornale 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edizione) 

21,00 Napoli contro tutti 

Gar a dl canzonl tra Na-
goll e tutto 11 mondo ab-

inata alia . Lotterla dl 
Capodanno. Presentano 
Taranto e Maria Cuadra: 
« Napoli contro Madrid ». 

22,15 Come vedremo 
le Olimpiadi 

A cur a dl Luca dl Schlena 
Programma dl Mel Stuart 

22,40 Storia di una 
danzatrice Documentario 

23,00 Telegiornale della notta 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Sport Cronaca regiatrata dl \ 
nwenimento agonistloo 

22,50 Carol Danell e 
Peter Teveis 

a le loro canzonl 

23,05 Notte sport 

Carol Danell canta (insieme con Peter Tevis) alle 22.50 
sul secondo canale. 

Radio - naz/onafe 
Giornale radio: 7, 8, 13, 

15. 17, 20, 23; 6.35: Corso 
di lingua tedesca; 8,30: II 
nostro buongiomo; 10,30: Ca
therine Bloom: 11: Passeg-
giate nel tempo; 11,15: Mu
sics e dlvagazionl turisticbe; 
11,30 : J o h a n n Sebastian 
Bach; 11,45: Muslca per ar-
chi; 12: Gil amici delle 12; 
12,20: Arlecchino; 12,55: Chi 
vuol esser lleto.~; 13,15: Ca
rillon: 13,25-14:1 solistl della 
muslca leggera; 14 -14,55: 
Trasmissloni regional!; 15,15: 

Le novita da vedere; 15,30: 
Parata dl successi; 15,45: 
Quadrante economlco; 15,55: 
Bologna: incontro dl calcio 
B o l o g n a - Anderlet; 16,40: 
Franco Mannlno; 17,25: Ser
gei Prokofiev; 18: Bello-
sguardo; 18,15: Tastlera; IB 
e 35: Appuntamento con la 
sirena; 19.05: II settimanale 
dell' agrlcoltura; 19,15: H 
giornale di bordo; 19,30: Mo
tivi in glostra; 20,20: Ap-
plausi a...; 20,25: Parlde ad 
Elena. Muslca dl Christoph 
Willibald Gluck. 

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. 2 U 0 , 22.30; 
7.30: Benvenuto in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 8,40: 
Canta Glno Corcelll; 8,50: 
L'orchestra del giorno: 9: 
Pentagramma italiano; 9,15: 
Ritmo-fantasia; 9.35: Canzo-
nieri napoletanl di leri e di 
oggi; 10.35: Le nuove can
zonl italiane; 11: Buonumore 
in musica; 11,35: Dlco bene?; 
11.40: II portacanzoni; 12-
12.20: Texna in brio; 12.20-
13: Trasmissloni regional!; 
13: Appuntamento alle 13; 

Radio • terzo 
18,30: La Rassegna. Cul

ture russa; 18.45: Benjamin 
Britten; 19: Ricordo di Gof-
fredo Bellonci; 19^0: Le 
grandl amicizle; 19.30: Con
certo di ogni sera: Franz 
Josepb Haydn: Alexander 
Glazunov, Zoltan Kodaly; 
20^0: Rivista delle riviste; 
20,40: Jean Baptiste Loeillet; 

Giovanni Battista Martini; 
21: II Giornale del Terzo; 
21,20: II segno vivente; 21^0: 
Ritomo alTanttco; 22.15: La 
narrativa italiana e la Ra-
sistenza; 22.45: La musica, 
oggi: Luis De Pablo; Zbif-
niew Wisznlewski; Rolasd 
Kayn. Galaxis: I versiona -
n versione rldotta. 

BRACCIO D l FERRO di M Sagendw! 

14: Taccuino dl Napoli con
tro tutU; 14,05: Vocl alia 
ribalta; 14,45: Dischi in ve-
trina; 15: Aria di casa no
stra; 15,15: Motivi acelti per 
vol; 15.35: Concerto in mi
niature; 16: Rapsodla; 16,35: 
Tre minutl per te; 16,38: Di
schi deU'ultlma ora; 16^0: 
Panorama italiano; 17,15: 
Non tutto ma di tutto; 17,45: 
Rotocalco rnusicale; 18.35: 
Classe unica; 18,50: I voatrl 
preferitl; 19^0: Zig-Zag; 20: 
Concerto di musica leggera; 
21: II mondo dell'operetta; 
21.40: Giuoco e fuori giuoco; 
21.50: La voce del poeti; 12 
e 10: Musica nella sera. 

HENRY di Carl toknm 

u 


