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La rass+gna della prosa di Venezia 
deve usdre dalle scelte occasional! 

Civuoleun 
1 

Godard: e la 
realta che 

da scandalo 
\t r t g b t a polemizza coi censor! francesi 

p t r i l veto a l ia « Donna sposata » 

PAKKH, 13 
Bntula dl quella itallana, che 
(re in quest! glornl rinnovati 

il della sua attlvita, anche la 
Bura Irancese fa parlare dl 
Abblamo gla dato notlzla 

la bocciatura dell'ultima ope-
cinematograflca di Jean-Luc 

idard, La donna sposata, che 
la Mostra dl Venezia aveva 

ito, lo scorso settembre, 
Ida aceoglienze dalla critica 
dal pubblico, incuriosltl e par-' 

ma per nulla scandallzza-
Dopo il veto opposto a lar-
isima maggioranza dalla 

ammlssione censorla, la parola 
lefinltlva spetta ora al ministro 
lelle informazloni Alain Peyre-

eui la stampa democratica 
Farigl non ha tardato a chie-

sre un intervento riparatore. 
she le organizzazloni profes

sional! si sono mosse: la Fede-
razlone nazionale dello spetta* 
solo, aderente alia CGT, ha pro-

stato contro 11 prowedimento 
Su France Observateur, frat-
lto, e apparsa un'intervista 

di Godard, notevole per l'acu 
tezza con la quale l'autore in 
dividua lo splrito che anima i 
censorL Godard rammenta, con 
parole non diverse da quelle 
usate nelle sue dichiarazioni al 
Lido, il tema del film: *La don
na sposata e una radiografla. 

JAvrei potuto perfino scrivere 
alTinizio: ecco tutti i dati che 
sono stati forniti a un calcola-
tore elettronico su un certo 
tipo di giovane donna d'oggi, 
che ha un marito, un'automo-
bile, un bambino, che si veste 
cosl e cosl, che va al cinema 
tante volte al mese, che non la-
vora, che a mezzogiorno mangia 
questo e questo, alia quale plac-
ciono la frutta e il formaggio. 
Posti tali dati, che cosa potreb-
b« succedere? Come si organiz-
zerebbe la sua vita? Lo si 
chlede alia rnacchina, e la mac-
china fornisce una sceneggia 
tura.~ Le conclusloni verranno 
tratte dopo. Io mi limito a lor 
nlre le pezze d'appoggio di un 
processo. Ma non sono ne pro
curators, ne awocato, ne nien-
te. Non so nemmeno M ci sia 
u n processo. Soltanto che, se 
ei fosse un processo contro il 
mondo moderno, il mio film po-
trebbe costituire una pezza 
d'appoggio. Ma tocca alia gen-
te dire se, questo processo, lo 
vuole ». 

Dlfendendo la sua opera, Go
dard aiierma: « Se VOlympia di 
Manet fosse stata dipinta da un 
artista che esponeva al mercato 
delle pulci, nessuno avrebbe 
trovato • niente da ridire. Lo 
scandalo era nel fatto che si 
trattava dl Manet e che egli 
•sponeva al Grand-Palais. Ec
co, il mio film non e VOlympia, 
* Le dijeuner sur Vherbe. Al-
lora face scandalo il vedere 
donne nude accanto a uomint 
vestitt E' questo che, nella 
Donna tpotata, • pu6 tu rbare 
•iualcuno. oggi». 

Piu csplicitamente, i l regista 
a^giunge, replicando a una do-
manda di France Observateur 
( « A d irritare i censori non e 
forte il timbro quotidiano, i'as-
senxa di convenzionl?»): « I n 
Feydeau, e ammesao che si ve-
da un tizio in mutande. In 
Donne faclll dl ChabroL la stes-
sa cosa e prolblta dalla censu-
ra. H concetto di oscenita varia 
da una persona alTaltra. Quel
le che Baudelaire cbiamava 
oaceno non lo era per Thiers... 
Io stimo sinceri coloro che di-
cono di esser rimasti turbctL 
C * , al fondo di tutto, un gros-
so malinteso. Net film dialogati 
da Audiard, v i sono il decuplo 
di parolacce che nel mieL A 
pcoposito di Lo donna e donna 
nd s i £ rimproverata la volga-
rtta del linguajgio, percne c'era 
tra volte la parola merdo. e 
ncBo stesso periodo, in un film 
di Audiard, ho potato contare 
la stessa parola quarantadue 
volte. Solo che, nel film di 
Audiard, non v i si faceva at 
teazione. Ci6 che turba, non e 
la volgarita, ma, al contrario, 
lo sforzo per raggiungere U 
realta*. 

Nella conclusione dell'intervi-
sta, tuttavia, Godard si contrad 
dice, almeno parrJalmente. Ri-
spondendo al quesito se esli 
accetterebbe di effettuare alcu-
ni tagli sul film, per ottenere 
la revoca del veto, il regista se 
la cava infatti con una battu-
ta: -Bisogna vedere che gene-
re di taglL Se chiedete al Boclo 
di Rodin di tagllarsi i pledL be
ne, la cosa e forse potsibile. Se 
gli chiedete di tagliarsi la boc-
cm, vi dira: non e possibile-. 

Quello relativo alia Donna 
rposata non e II primo scontro 
fra Godard e la censura. n suo 
secondo film, II scHdatino, fu 
pTOiblto, nel '60, per le allusioni 
alia guerra d*Algeria e ai pro 
bleroi connessi (diserziooi, tor 
ture, organixzarJoni segrete fa-
sdste) . 

(Nella foto sopra a Utah: 
fledsrit c Vattrict Mocha Merit, 

del two SUm, « Ve-

die migliori il Festival 
Fra le cose viste quesfanno, complessi-

vamente buone, «La t rag id ie du roi 

Christophe » e parsa la piu stintolante 

« Persona le» 
di Chaplin 
al Cinema 

d'essai 
L'Associazlone itallana amlcl 

del cinema d'essai (AIACE). in 
collaborazione con • Arnoldo 
Mondadori edltore — in occa
sions deU'uscita del libro La 
mia autoblografla d l Charlie 
Chaplin — presenter* a Roma 
dal 14 al 21 ottobre 1964 una 
« personale » del grande artista. 
Questo e il programme: 

Mercoledl 14: Ecco Chariot, 
unico spettacolo in serata di ga
la alle ore 21,30. Prima della 
proiezione Mario Soldati e Al
fonso Gatto illustreranno l'auto-
biografia di Chaplin. 

Segulranno: giovedl 15: JI 
grande dittatore — venerdl 16: 
Lo /ebbre deU'oro — sabato 17 
e domenica 18: Luci della rl-
balta — luncdl 19: Uno contro 
tutti — mar tedl 20: Le comlche 
di Chariot — mercoledl 21: E-
terno vagabondo. 

Celenfano 
prepara 
dischi 

benefici 

Dal noitro InTiato 
VENEZIA. 13. 

E cosl, con la seconda recita 
della Coscienza di Zeno di Tul-
llo Kezich, regla di Squarzina, 
edizlone del teatro stabile di 
Genova, flniace stasera il XXIII 
Festival della prosa. Quale giu-
dizio darne. in complesso? Ci 
pare, abbastanza positivo. Qui 
non ci sono premi. e qtiindi 
non ci sono graduatorie du fare: 
e'e da prendere atto, per e'sem-
p\o, della opportunity offertaci 
di vedere due spcttacoli • ne-
grl», fatto totalmente nuovo 
nella storia del Festival (che 
ha allestito una sua mostra, de-
dicata ai trent'anni di sua esi-
stenza, e ne ha stampato un 
prezioso catalogo); due spetta-
coli provenienti da teutri quasi 
del tutto sconosciuti da noi, 
quello cecoslovacco e quello 
polacco (accompagnati da due 
mostre sulle scenografle del due 
paesl di eccezionale interesse 
per chi si occupa di questo set-
tore deil'attiuitd teatrale, e per 
gli studiosi e gli appassionati di 
ar te}. Ci ha fatto vedere tre 
spettacoli italiani, discutibilis-
stmi sia sul piano del testo che 
su quello delta regla, ma tn-
dubbiamente di rilievo. Ci ha 
presentato due spettacoli di 
scuola inglese, due Shakespeare: 
e Voccasione celebrativa del 
quarto centenarlo della nasci-
ta lascia U posto, nella consi-
derazione di essi, al discorso 
sulla messinscena- shakespea-
riana, oggi. Insomma, un Fe
stival interessante. Vogliamo 
esprimere il nostra parere con 
delle preferenze? Ebbene: quan-
to a significato storico, a va-
lore ideoloogico, a validitd. di 
fatto teatrale, noi non esltiamo 
a mettere in pr imo piano La 
tragidie du roi Christophe di 
Alme" Cesaire, con tutto quello 
che essa significa nella batta-
glla del teatro per leglttimare 
la sua presenza nella civiltd 
contemporanea. che e fatto so-
prattutto dall'avvento a liuello 
nazionale e popolare, culturale 
e sociale delta realtd negra, 
della realta del popoli ex-colo-
niali che ascendono all'indipen-
denza e alia autonomia. 

Oeliziosa la «scoperta.* del 
teatro medioevale polacco, nella 
messinscena moderna del Teatro 
Nazionale di Varsawia: confi-
dente poesia della storia sacra 
« v i s t a * con gli occhi del con-
tadini, depli artipiani, del ml-
nuto popolo polacco, e ritra-
scritta con arguzia e simpatia 
dal reoista Kazimiers Daimek. 

Dalla grazia lieve e sorriden-
te, avvlsata e colta al tempo 
stesso di questo spettacolo, pas-
seremmo alia cupezza turglda e 
ossessiva dei NSgros di Genet: 
un incontro che vi lascia alii-
biti e perpZessi, ma vi stimola 
a rimuovere dal fondo tutto un 
grumo di problemi, che non so
no prevalentemente quelli di 
razza, bensl quelli di una con-
dizione umana dilacerata e tra-
gicamente incombente, nel gio-
co dell'apparenza e della real
ta, nel confronto tra oppresii e 
oppressori. 

Incalzante la problematlca 
estetica e ideologica che ci ha 
proposto lo spettacolo dei ce-
coslovacchl, quelle Sette visio-
ni intrise di una loro poesia 
che a noi e apparsa crepuscola-
re ed evasiva. ma che rappre-
senta certamente qualcosa nella 

MILANO, 13. 
«Fa i del bene e sarai mio a-

mico»: sta scritto nel Vangelo 
e la frase pare aver toccato e 
fatto meditare Adriano Celen-
tano il quale ieri pomeriggio na 
finalmente spezzato il mistero 
delle important! dichiarazioni 
che aveva preannunciate. 

Celentano ha inciso dunque in 
un disco due canzoni dedi
cate a tutti i bambini. Bambini 
tniei e L'anoelo ctwtode, con 
tanto di angioletti alati sulla 
copertina. I proventi delle ven
due andranno tutti a beneficio 
di quest! bambini, esclusa la 
percentuale destinata a coprire 
le spese di stampa del 45 girt 

Perche questa iniziativa? «I1 
pubblico e cambiato — ha cer 
cato di spiegare il cantante — 
e oggi accetta queste cose che 
un tempo sarebbero state im-
possibilt Io vedo il mondo an-
dare di premura e la gente, 
fra tanta premura, ha bisogno 
di qualcosa in cui credere*. 

Alia domanda se fosse stato 
U Vangelo di Pasolini a ispirar-
gli 1'inlziativa, Adriano ha tro
vato la battuta pronta: «No , il 
film mi e piaduto, ma lo ero 
gia un po* piu avanti». Una pre-
ghiera a tempo di « t w i s t - e pos-
sibile? «Dio e piu moderno di 

i tu t t i * aeaicwa CelenUna. 

Priini arrhi 
del Bohcioi 

a Milono 
MILANO. 13 

Alle 15,07 e atterrato il - T u -
polev 104» che ha portato a 
Milano cinquantotto componenti 
della troupe del Bolscioi il cui 
debutto e atteso alia Scala per 
il 22 del mese in corso. 

Abbiamo notato, tra gli altri. 
il viceconsole sovietico Edvard 
Karakanov, I'assessore dottor 
Bernardo Crippa in rappre-
sentanza del Comune. lo sce-
nografo Nicola Benois. il regi
sta Antonello Madau. il dottor 
Oldani della Scala. II primo ad 
apparire sulla scaletta dell'ae-
reo e stato il regista Josit Tu-
manov. seguito dal vicediret-
tore del teatro Aron U e v . e dal 
direttore dell'allestimento sce-
nico Vadim Ryndin. 

Particolarmente cordiali sono 
stati gli scambi di saiuti tra 
artisti e personale dei due tca-
tri: l'amicizia nata durante la 
recentissima permanenza della 
Scala a Mosca si e ritrovata 
intatta anzi rinvigorita all'ini
zio di questa altrettanto im-
portante esperienza del Bolscioi 
a Milano. Gli ospiti sono quindi 
saliti a bordo di due pullman 
che 11 hanno trasportati a Mi
lano. Parte di essi hanno preso 
allogglo allliotel Regina e parte 
alfhotel Marino. Entrambi gli 
alberghi. come e noto. sono in 
prossimita del teatro. H grosso 
della troupe, guidato dal di
rettore Mikhail Giulaki. arri-
vera a Milano giovedl 22 H 
debutto a w e r r t il 27 con - B o 
ris Godunov* dl Mussorgski. 
Seguiranno «La dama dl pic-
c h e - di CiaikowsU, «Guerra 
e pace • dl Prokofiev, «II prin-
d p e Igor* dl Borodin e - S e d -
ko» <fi Rimskl-KorsakOT. 

realtd culturale ed estetica della 
Cecoslovacchia. Giochi di una 
l ibera fantasia alia rlcerca di 
una semplice umanitd. o piut-
tosto reazione a un cllma cultu
rale sottoposto ad una eccessl-
va regolamentazione. a una for-
zata pianificazione apologetica? 
Lo spettacolo dei cecoslovacchl. 
coi suoi giochi dl luce e di om
bre, il suo exploit marionetti-
stico ha aperto comunque un 
discorso che bisognerebbe por-
tare auunti anche da noi. 

Quanto alia presenza italiana, 
dire mo sublto che i tre spetta
coli non saranno certamente tra 
i maggiori della prosslma sta-
glone 1964-1965 nel nostra tea
tro. Dei tre, quanto a inten?io-
ni, a carica culturale che I'ha 
accompagnato, a impegno rin-
novatore, metteremmo al primo 
posto il Teatro comico di Gol-
donl, messo In scena dallo Sta
bile di Trieste. Una edizione mo-
desta, ma che rivela una vita
lity. e una disponibilitd. nell'ente 
che I'ha realizzata, degna di 
attenzione (ni noi abbiamo mat 
mancato di seguirne I'attivita 
con interesse). Lo spettacolo 
dello Stabile di Genova, come 
dicevamo ieri. avrd certo suc
cessor ha tutti i requisite per 
piacere. Un ottimo attore, Lio-
nello; una comunicatlva comi-
cita; una storia con risvolti cul-
turali (u! si parla di Freud. 
per esempio. e il pubblico bor-
ghese e sollecito a questi ri
fe rimenti che fanno motto cul
tural. Una messinscena vivace, 
mossa, molto a la page. E poi, 
tutto sommato, se varra a spin-
gere molti spettatori a leggere 
il romanzo di Svevo, tanto di 
guadagnato. Tullio Kezich, it 
riduttore del romanzo a dram-
ma, ne sard soddisfattissimo. 
Anche U confidente di Diego 
Fabbrt avrd forse successo, gra-
zie al simpatico istrionismo di 
Romolo Valli e dei suoi compa-
gni: ma restera una operazio-
ne inerte nel nostro teatro, con 
la sua presunzione di * rinno-
varlo» sulla base di una * co-
munione » col pubblico piuttosto 
equivoca. A meno che... - > 

Ma prima di parlare di que
sto « a meno che* . ci si lasci 
concludere sul festival. Ancora 
una volta, a cose fatte, si e i n -
dotti a chiedersi se la formula 
attuale sia valida; se non sa-
rebbe il momenta di modificarla, 
di dare a questa rassegna in-
ternazionale, dominata oggi dal
la casualita, un suo rlgore di 
scelte. Problema grosso, che an-
dre discusso. Fare del festival, 
per esempio, un panorama dei 
migliori spettacoli della stagione 
precedente net mondo (e in 
tal caso, quest'anno, avremmo 
dovuto vedere il Marat di Pe
ter Weiss nella messinscena di 
Peter Broock: o PEnrico V di 
Brema, o il Geai di Planchon, 
o il The br ig del Living per 
non parlare degli spettacoli del 
Berliner ensemble, da quell'ec-
cezionale Messingkauf che ve-
demmo lo scorso anno a Berlino 
al Coriolano rappresentato il 25 
settembre possatoj. O fare del 
festival una specie di palestra 
sperimentale, come, in un certo 
senso quest'anno coi negri, coi 
cccoslovacchi, ecc. Un'tdea po-
trebbe esse re quella di un tema 
di fondo, per esempio: una ras
segna di spettacoli brechtiani, 
invitando i maggiori teatrl che 
hanno messo in scena Brecht, 
dal Berl iner ai complessi po-
Iacchi, sovietici, francesi, ecc. 
Una rassegna del Teatro della 
crudelta. dt cui si fa un gran 
parlare. Una rassegna del teatro 
di TOttura. Le proposte potreb-
bero essere infinite, come si in-
tuisce. L'importante sarebbe 
uscirc dall'attuale eclettlsmo oc-
casionale. 

E torniamo a quel »a meno 
che ' . Parliamo di Fabbri, e del 
suo teatro di comunicazione. 
Mentre era a Venezia per il 
suo spettacolo, il drammaturgo 
cattolico ha tenuto una confe-
renza presso un circolo della 
borghesia cittadina. e ha espo-
sto le sue idee. Si e rifatto alia 
esperienza compiuta, ha detto, 
dagli industrial! della Ruhr, che 
hanno impegnato grosse somme 
per fare un teatro in cui i la-
voratori delle fabbriche e del
le miniere vengono chiamati a 
esporre i loro problemi. La nar-
razione si coagula in azione 
drammatica, e ne verrebbe fuo-
ri, secondo Fabbr i . una intesa 
tra imprenditori e lavoratori 
assai utile per U loro ren-
dimento. Ha, un operaio, un 
suo dramma sentimentale da ri 
solvere? Deve scegliere tra la 
moglie e i flgli, e la donna nuo 
va per la quale e tracolto da 
una folle passione? Tl teatro pud 
aiutarlo a scegliere il seno del
la famlglia, che gli dd tranquil 
litd e Io fa lavorare serena-
mente. Ecco dunque che cosa 
si celerebbe dietro il teatro di 
comunione propugnato da Fab
bri, al quale, comunque, non 
faremo il torto di a t t r ibuire 
rintenn'one di bassi servigi agli 
industriali... Rileggevamo il 
oiornale che riferiva la sua con
versazione al circolo veneziano 
mentre assistevamo ad uno 
* spettacolo - del tutto fuori 
dalla vita del teatro: ma dotato 
di una sua umanlssima dram 
maticitd. L'imbarco di seicento, 
ottocento persone su un battel-j 
lo della Itnea laounare, fermo 
a Murano a raccogliere i lavo
ratori del cetro. Otto ore da-
vanti ai forni, una stanchezza 
in quel giovani, in quelle ra-
gazze emaciate: U bisogno di 
una dimensione umana, dalla 
quale U teatro — ahimi — per 
loro ci pare oggi ancor* Ml-
mente lontano-. 

Arturo Laznri 

Una «Lucia» 
a New York 

NEW YORK — Grande successo della sopra
no Joan Sutherland alia inaugurazione deh 

r 

Metropolitan, nella «Lucia di Lammermoor». 
Ecco Joan con il sovrintendente del Metro-
politan che si lascia trasportare dall'entusia-
smo " (telefoto) 

Annunciati cantanti e canzoni 

Cambia volto 
il Festival 
delle rose 

II Festival xomano delle ro
se (del quale abbiamo par-
lato recentemente) e entrato 
ormai nella fase realizzativa. 
Ci sono i cantanti, le canzoni, 
le orchestre, i presentatori e 
naturalmente le case discografl-
che, tutti agguerriUssimi. tutti 
pronti a darsi battaglia. E e'e 
anche la sorpresa. La sorpresa 
consiste nel fatto che il Festival 
delle rose (25, 26 e 27 ottobre. 
all'Hilton) non sara piu come 
era stato annunciato, una ras
segna di taglio melodico. Le 
belle idee (ma quella della me-
lodia a tutti i cosii sembrava 
piuttosto un romantico capric-
cio) sono andate a finire nel 
cestino dei rifiutL Tanto che 
uno del promotori del Festival. 
Giovanni Sarno, ha deciso di 
rassegnare le sue dimissiopi e 
di ritirarsi dalla scena a tam-
buro battente. 

Perch6 Sarno ha dato le di-
missioni? Semplice. Era stato 
detto: questo festival dovra ri-
valutare la canzone italiana e 
quindi melodica, bandendo, per 
quanto possibile, i rumori, Tux-
lo fine a se stesso, eccetera e t 
cetera. Premesse discutibili ma 
degne di considerazione, dicem-
mo. Solo, come si fa a rispel-
tarle, quando poi si chiede l'aiu-
to — determinante — delle case 
discografiche? E infattt le case 
discografiche hanno offerto 11 
loro aiuto, ma non certo senza 
condizionL II festival melodico 
e dunque diventato un festival 
- c h e si propone di presentare 
al pubblico ventiquattro canzo
ni che rappresentino la canzone 
italiana dalla tradizionale alia 
moderna. con interpreti classi-
ci. moderni e giovanissimi». In
somma. e tutto chiaro. Ed e 
anche chiaro perch* ci sono sta
te quelle dimissioni. 

Ed ecco canzoni e cantanti del 
primo Festival delle rose: 

1) n the (canta Paolo Mosca); 
2) Se mi lascio baeiar (Sonia e 
le sorelle); 3) Ogni felicita (Do
natella Moretti); 4) II momenfo 
piusto (Louiselle); 5 Quante co
se non ri ho detto mai (Umber-
to BindD: 6) Ma set mla (Gian-
carlo Guardabissi); 7) Awiico va 
(La cricca); 8) Non to* deono 
di te (Gianni Morandi); ») Non 
m'import* (Mario AnxUei); 10) 
Quel P H N del »«4 ( L w t e Al-

tieri); 11) Pochi yiorni fa (Gian 
Costello): 12) II biliardo (Roby 
Ferrante); 13) Da quando ho 
visto te (Pier Filippi); 14) Ti 
amo (Sergio Endrigo); 15) Te 
Io leggo negli occhi (Dino); 16) 
Un oiorno o 1'alfro (Le Aml-
che); 17) Se qualche volta (Jula 
de Palma): 18) II surf della ca-
momilla (Paola Pitagora); 19) 
Uno ventuno tremila (Cocki 
Mazzetti): 20) Kon so cosa da-
ret (Mario Mineo); 21) Addio 
amore (Claudio Lippi); 22) Era 
troppo bello (Wilma Goich); 
23) Mi piace la gente (Lalla 
Castellano); 24) So che sei bu-
giardo (Ambra Borelli). 

Non sono necessari occhi 
troppo attentl per vedere una 
supremazia della RCA alia qua
le. pare, il Festival delle rose 
ha chiesto il massimo aiuto. 
Accanto ai grossi nomi, comun
que, ce ne sono alcuni quasi 
sconosciuti ma che non tarde-
ranno a farsi strada. C e per 
esempio Lalla Castellano. l'anti-
Cinquetti (ma nel senso che 
nella sua prima canzone ell a 
afferma tutt'altre cose di quelle 
della collega Veronese); ci sono 
Le Amiche (ma Antonioni non 
e'entra): e'e Mario Anzidei. v in-
citore d'Ariccia e e'e Paola Pi
tagora, attrice e presentatrice 
TV. • 

Come risulta dall'elenco. ci 
saranno anche i due vincitorl 
del Cantagiro. Paolo Mosca e 
Gianni Morandi. La cosa si spie-
ga con il - gemellaggio - tra 
Cantagiro e Festival delle rose. 
Un gemellaggio che portera, 
ogni anno, alio scambio dei ri-
spettivi vincitori. - al fine — ha 
tuonato Ezio Radaelli — di com-
battere quella mafia della mu-
sica leggera che sembra stia ac-
quistando sempre piu potere*. 
La frecciata era per Sanremo 
e il suo organlzzatore. Ravera, 
il quale vorrebbe che i - s u o l -
cantanti restassero tali e non dl-
ventassero anche i beniaminl 
del Cantagiro, inventato e ge-
stito dal suo - nernieo • Radael
li. il quale, a Sanremo. ci stava 
prima di luL Come mafia, e 
quella che fa meno paura. Ma 
se e possibile debellarla, meglio 
per tutti. Ossia, meglio per le 
ease discografiche le quail, in 
un n o d e o nell'altro, famw 

aftavl d'oro. 

J • ; • 
' ! 

contro 
canale 

Inghilterra 

al voto 
' " Giustamente, ie r i sera, il 
Telegiornale ci ha offerto 
una rapida storia dei voli 
americani e soyie t tc i nello 
spazio: era un servizio che 
i quotidiani avevano gid 
reso ai loro lettori 1'altro 
ieri; ma meglio tardi che 
mai. E non staremo a c r i -

' t i ca re il tono lievemente 
pompleristico con il quale 
venlvano ricordate le ini-
prese arnericane, quasi a 
colmare un - prepotente 
complesso di in/erioritd. 
Piuttosto, non si pud fare 
a meno di notare che, an
che in questa occasione, la 
TV e stata nettamente tn-
/ertore alle sue possibtZttd. 
Perche deve essere poss ib i 
le p e r tutti i giornali offri-
re al pubblico, rempes*iua-
Tnente, Z'opintone e le spie-
gazioni degli esperti su 
ogni nuova impresa spa-
ziale, e la stessa cosa, in-
vece, non deve accadere 
sul video, che pure potreb-
be arrivare prima di tutti 
gli altri? Si trattn. ancora 
una volta, di scarsa inizia-
tiva, degli effetti, credia-
mo, di quello spirito b u r o -
cratico che permea di se, 
ormai da tanto tempo, i 
servizi giornalistici televi-
sivi. 

Piuttosto poverl i pro-
grammi di ieri sera su am-
bedue i canali. Tra la soli-
ta sagra canora trasmessa 
in aperture sul primo, au
spice I'intramontabile Mike 
Bongiorno che in mancan-
za di quiz si dedica in que
sto periodo alia presenta-
zione di questi spettacoli, 
e la replica di una delle 
peggiori puntate di Bibl io-
teca di Studio Uno sul se
condo, ci sarebbe stato dav-
vero da spegnere il televi-

sore per occupare altrimen-
ti la serata, se non fosse 
stato in programma il do-
cumentario di Tito De Ste-
fano sulle elezloni in Gran 

' Bretagna. Un documenta-
rio, dobbiamo dire, come 
da qualche tempo non ci 
accadeva di vederne. 

De Stefano e riuscito, in
fatti, a costruire, serven-
dosi dt u n a serie di imma-
gini assai interessanti e, a 
volte, rare (molto belle le 
panoramiche sulle agitazio-
ni sociali del 1926, i primi 
piani del pubbl ico dei Bea
t les , le vts ioni deZZ'/nghtZ-
terra di quaranVanni fa), 
un equilibrato quadra del-
I'attuale situazione inglese 
e a spiegare con sufficiente 
chiarezza i termini della 
battaglia elettorale in cor
so in quel Paese. Assai op-
portuno e apparso il breve 
e x c u r s u r negli anni della 
prima meta del secolo, alia 
ricerca delle radici dei pro
blemi che oggi travagliano 
la Gran Bretagna. Non 
sempre questa ricerca e 
giunta ad afjrontare il noc-
ciolo strutturale delle que
stions, ma in generate non 
vi sono stati ne i soliti si-
lenzi ni le solite i n t e r p r e -
tazioni di parte. Ne fa fe
de, ad esempio, il luc ido 
esame de i rapporti tra i 
governi tng les i e tl fasci-
smo italiano e tedesco, 
compiuto senza ipocrite tn -
dulgenze. Assai efficace, 
non soltanto sul p i a n o de l 
la resa t ecn icd , il montag-
gio finale, teso a dare in 
forma di dibatttto le op-
p o s t e posizioni dei laburi-
sti e de i conservatori. 

g. c. 

programmi 

T V - primo 
18,00 XVIII Giochi 

Olimpici dl Tokio: collegamcnto In 
Eurovielone 

20,00 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera > 

21,00 Napoli contro tutti 

22,25 XVIII Giochi 
Olimpici 

Nino Taranto ed Elko 
Sommer preacntono «Na-
poll contro Berlino ». Or
chestra dtretta da Gianni 
Ferrlo. Regla di Plero 
Turchetti 

dl Toklo In collegamento 
via satellite 

23,30 Telegiornale della nott* 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale • acgnale orario 

21,15 L' inchiesta sulla 
morte di Kennedy 

«11 rapporto Warren»: 
traamlsslone della CBS a-
mcricana 

22,15 Citta controluce 
« Papa Mc Groff». Rac-
eonto sceneggiato. Con 
Paul Butke 

II giudice Warren, presidente della commissione che ha in-
dagato sulla morte di Kennedy: una sintesi del rapporto 
va in onda alle 21,15 sul secondo canale 

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

15, 17, 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua tedesca; 8,15: Ra
dio Olimpia; 9,30: i l nostro 
buongiorno; 11: Fasseggiate 
nel tempo; 11,15: Antologia 
operistica; 11.45: Musica e 
divagazioni turistiche; 12: 
Gli amici delle 12; 12,20: 
Arlecchino; 12,55: Chi vuol 
esser lieto...; 13,15: Zig-Zng; 
13,25: Cinque minuti con 
Perez Prado; 13,30-14,15: Ra
dio Olimpia; 14.15 - 14,55: 
Trasmissioni regional!; 15,20: 
Le novita da vedere; 15,30: 

Parata di , success!; 15,45: 
Quadrante economico; 16: 
Programma per i piccoli; 
16,30: Rassegna di giovani 
concertisti; 17,30: Pagine dal 
« Tancredi •* di Andre Cam-
pra; 18: Bellosguardo; 18,15: 
Tastiera ; 18,30: Appunta-
mento con la sirena; 19,05: 
II settimanale dell'agricol-
tura; 19,15: II giornale dl 
bordo; 19,30: Motivi in gio-
stra; 19,53: Una canzone al 
giorno; 20,30: Applatisi a...; 
20,35: Parisina d'Este. Mu
sica di Gaetano Donizetti. 

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: Benvenuto in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 8,45: 
Canta Luciano Tajoli; 8,50: 
L'orchestra del - giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9,15: 
Ritmo-fantasia: 9.35: Musica 
via Telstar; 10,35: Radio O-
limpia; 10,55: Le nuove can
zoni italiane; 11,15: Buonu-
more in musica; 11,35: Dico 
bene?; 11.40: II portacanzo-
nl; 12-12,20: Tema in brio; 
12,20-13: Trasmissioni regio

nal!; 13: Appuntamento alle 
13; 14: Taccuino di Napoli 
contro tutti; 14,05: Voci alia 
ribalta; 14,45: Dischi in ve-
trina; 15: Aria di casa no
stra; 15,15: Motivi scelti per 
voi; 15,35: Concerto in mi-
niatura; 16: Rapsodia; 16,35: 
Radio Olimpia; 17: Panora
ma italiano; 1735: Non tutto 
ma di tutto; 17.45: Rotocalco 
musicale; 18,35: Classe unl-
ca; 18.50: I vostri preferiti; 
20: Zig-Zag: 20,10: Concerto 
di musica leggera; 21: n 
mondo dell'operetta; 21,40: 
Giuoco e fuori gluoco; 21,50: 
La voce dei poeti, 

Radio - terzo 
18,30: La Rassegna. Scien-

ze; 18,45: Hendrik Andries-
sen; 19: BibliograQe ragio-
nate; 19,30: Concerto di ogni 
sera: Domenico Scarlatti; 
Franz Schubert; Sergej Pro
kofiev; 20,30: Rivista delle 
riviste; 20.40: Antonio Vival
di: Concerto in do raaggiore 

n. 29 ("La Pastorella-): 21: 
II Giornale del Terzo; 21410: 
Costume; 21430: Panorama 
dei festivals musicall: Deci
der Kardos: Dimltri Sclosta-
kovic; 22,15: La narrativa 
italiana e la Resistenza: 22 
e 45: La musica oggi: Ilja 
Zeljenka: Boguslav Schaf-
fer; Hans Werner Henze. 

BRACCIO D l FERRO di Bud Sagenttor! 
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