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Dal romanzo di Moravia al film di Maselli 

degli «lndifferenti» 
le prime 

Musica < 

Concerto . 
per Hindemith 

alia Filarmonica. 
Un concerto all'insegna di 

un'intesa Roma-Perugia. Un'ln-
tesa ad alto livello, avviata dal-
1'esecuzione della Messa per co-
ro (1963) di Paul Hindemith, 
recentemente ascoltata in pri
ma esecuzione per 1'Italia nel 
corso della Sagra musicale um
bra e presentata ierl dalla Fi
larmonica quale novita per Ro 
ma. L'intensa paglna accentua 
il suo fascino ugualmente pun-
teggiato da un tono arcaico af-
fiorante in meditazioni grego-
riane che da una raffinatisslma 
saplenza contrappuntistica, sfo-
ciante spesso in moment! di vi-
brata emozione («Benedictus-
e «Agnus D e i - ) . Anche gli in
terpret! erano gli stessi di Pe
rugia: 11 Complesso polifonico 
romano, ciofe, e il suo splendi-
do direttore, Nino Antonellinl. 
E' stata perb accentuata anche 
una prevalenza delle vocl fem-
minili che andrebbero, forse, 
timbricamente ridimensionate. 

Gli ottimi Solistl del Teatro 
dell'Opera, poi, con l'aggiunta 
di - altrl eccellenti strumentisti 
hanno completato l'omaggio a 
Paul Hindemith. Per l'occasio-
ne, Goffredo Petrassi, il quale 
aveva ascoltato la Messa in pla-
tea. e salito sul palcoscenico 
per assumere lui la direzione 
del concerto. In Irak, ma senza 
bacchetta e con un gesto che 
rivelava la sua commossa par. 
teclpazione all'omagglo In me-
moria d'un grande maestro, ha 
presentato due tra le piu ge
nial! composizioni di Hinde
mith: il ciclo Die junge Magd 
flLa servetta), sel poesie di 
Georg Trakl (il poeta dello 
espressionismo musicale) affi-
date da Hindemith a un con 
tralto e a sei sfrumenti e la 
Konzertmusik. per pianoforte, 
arpe ed ottoni. 

Si tratta di due capolavori 
II primo, risalente al 1922, nella 
sobrieta timbrica rivela anche 
esso un sapore di antico (flauti 
dolci e timide vielle), mentre 
la voce (caldamente rlsonante, 
di Ira Malaniuk) domina nel 
riempire di canto la spietata 
indlfferenza del mondo per la 
tragedia • d'una servetta che 
sciupa' la sua gtovinezza tra 
secchi d'acqua, faccende di casa 
e ansie d'un diverso modo di 
vivere. Ma non c'e la protesta; 
piuttosto. una rassegnata e qua* 

jsl squallida tristezza che sem
bra trasportare in una alluci-
nata morbosita 1'interiore pa-

Icatezza, ad e s , del ciclo Amore 
le vita di donna di Schumann. 
[NeU'altra composizione (1930), 
[il dissidio tra il nuovo e l'an-
|tico viene acceso da un piano
forte combattuto tra nostalgi-

{che arpe ed Lrrequieti -ottoni-. 
Jna grande pagina anche que-

ita, sovrastata — senza far tor. 
to agli altri — dall'affascinan-
jte. viva e illuminata intelli-
[enza interpretativa del pianl-
fcta Bruno Canino. Successo 
pieno per tutti; festeggiatissi-
10 Petrassi: questi sono i con-
erti che egll deve dirigere. 

a. v. 

sembrato divertirsi, ed ha ap-
plaudito con amichevole calo-
re Paolo Poll (regista e prota-
gonista della rappresentazione), 
Maria Monti, dalla presenza sce-
nica sicura e turgida non meno 
della voce, il sempre vivace Do-
nato Castellaneta, la gia citata 
Claudia Lawrence e gli altri, 
fra i quali si notavano l'animo-
sa e pungente Graziella Porta, 
Marco Parodi, Jole Silvani. Lul-
gl Castejon, Lucio Rosato. Si 
replica. 

ag. sa. 

Cinema 
Le schiave 

esistono ancora 
La schinvitu esiste ancora ed 

in forme atroci. In Africa ed in 
Asia minore sono i centri e le 
organizzazioni di un'infame trat
ta di fanciulli, di ragazze e di 
giovani, talvolta rapiti, talvolta 
venduti dagll stessi genitori. La 
odissea ha per tappe final! le 
sontuose dimore o i camp! di 
lavoro di principi o ricchi si-
gnori di varie regioni dell'Ara-
bia meridionale. II film diretto 
da Roberto Malenotti sembra 
pots! il compito di illustrare 
questa incredlbile sciagura, ma 
c'e da porre piu dubbi sulla ve-
rita documentaria d! quanto vie
ne offerto alio spettatore. II fe-
nomeno della schiavitu che di-
remmo anacronistico, se nel co-
sidetto mondo civile del bianchi 
non esistessero ingiustizie non 
meno orrende, viene conside-
rato con l'intento di presentare 
una cruda verita. A chiare let-
tere il film afferma le respon-
sabilita degli Stat! Unit! e della 
Gran Bretagna, le quali per 
non creare difficolta alle grandi 

Un'opera cinema-

fografico densa e 

compatfa, di alfa 

qua l i td stilistica 

Peter > 
Sellers 

(guarito) 
torna 

sul «set» 

Tra una tournee 
e laltra Villa 

pensaa 

1 H primo romanzo di Alberto 
Moravia, e il piu Ispirato, glun-
ge per ultimo alio schermo: 
benevola ironia della sorte, 
giacche Gli indifferenti di 
Francesco Maselli (regista, ma 
anche autore dcLla sceneggla-
tura e del dialoghl. sull'adatta-
mento dl Suso Cecchi D'Aml-
co) e un'opera cinematografica 
densa e compatta, liberamente 
rispettosa del testo originale, 
eppure autonoma di fronte ad 
esso per tensione stilistica e 
carica ideologica. 

Sappiamo quail sono il tema 
e i personaggi degli Indiffe
renti: un microcosmo medio-
borghese, rovinosamente pre-
muto da scadenze finanziarie 
e morali non piu rimandabili. 
C'e una vedova, Mariagrazia, 
che si attacca con squallido fu
rore all'amante, Leo Merume-
ci, legando a lui I suoi estremi 
desideri di donna e Je sue di-
gradanti fortune di proprieta-
rla; c'e questo Merumeci, anzia-
no volgare affarlsta, che ha 
messo 1'occhio, contemporanea-
mente, sulla villa di Mariagra
zia e sulla di lei ftglia. Carla. 
Ci sono Carla e suo fratello Mi-
chelc: segnati entrambi dal si-
gillo crudele di un'indifferenza 
che e, nel fondo. impotenza, re-
sa piu tormentosa, in lui, dalla 
consapevolezza del proprlo fal-
limento. Carla. gia vinta ancor 
prima di combattere, si lascera 
andare nelle braccia di Leo, ne 
diverra la concubina e, poi, la 
moglie. Michele tentera un ge
sto di ribellione, di violenza: 
ma la pistola ch'egli punta con-
tro Leo e, sintomatfcamente, 
scarica; il suo atto (come quello 
dello Zio Vania di Cechov) si 
coprira di grottesco. E I'appello 
rivolto dal fratello alia sorella 
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Teatro ,, 
. II candelaio 

A pochi giorni dalla generosa 
lizione offertane dai giovani 

Ittori di Narni. H Candelaio di 
riordano Bruno torna sulle see-

romane, inaugurando al Del-
Muse 1'attivita della Compa-

ia di Paolo Poll. Come gia fe-
e, la stagione passata, con Pao-

Paoli dl Adamov, U glovane 
lima e chansonnier ha adattato 

testo al gusto suo e dei suoi 
edeli. Niente di male, in linea 

principio: il troppo ossequio 
ferso Tautorita dei classic! (e 

iche dei contemporanei) e 
esso causa di noia. e non aiuta 
loro comprensione. Manipo-

t̂a da Ida Omboni pur con un 
trto garbo, la commedia del 
rande filosofo cinquecentesco 

itiene intatta solo in parte, 
ltronde, la sua vitalita lin-
stica, il suo splendore verba-
ed anche la classificazione e 

Iratterizxazione dei personag-
ne soffre: l'aver riunito in 

ia, ad esempio, le due figure 
pedante latinista e dcll'al-

kimista maniaco non $ stata 
I'idea felice. 

jLa vicenda, a ogni modo, e 
tasta nelle linee general! 

Bella che era. accentrata sulla 
tffa di cui t vittima il gen-
aomo Bonifacio per mano di 

ia cortigiana. Vittoria. sulla 
lale ha appuntato le sue mire, 
klla Insoddisfatta moglie Ca-
kbina (che lo corsiflchera con-
_ jentemente) e d'un mago le-
Dfante, Scaramure. Nella tra-

non peregrina. Giordano 
w o aveva tuttavia versato, 
tempo stesso. la potenza del 

eloquio e l'acrita del suo 
iralismo. L'una e ralrra, nel 
lorlto spettacolo di Paolo Poli. 

ilono raffrenate e deviate da 
k'infiorettatura di musiche (ar-

igiamenti di Gino Negri, su 
ii piu o meno dell'epoca) e di 

(coreografie di Claudia 
|iwrence>. giustapposte all'ope-

piu convalidate da una sua 
terna interpretazione. n ri-

Itato e gradevolc, ma fino a 
certo punta anche pcrche lo 

^planto sccnico di Eugenjo 
iglielminetti (autore <altresl 

variopint! costumi) ostaco-
Invece di agevolarla — per 

1 sua sproporzione in rappor 
alia brevita della rlbaita — 
mcessaria speditezza • del 

pvbUko. a ogni modo, e 

igli 
interessi dei tiranni. sfruttatori 
di schiavi. Per il resto si av 
verte la mancanzn di un rigore 
scientlfico nell'inchiesta: i co
stumi dei popoli africani ed 
arabi, contesto al motivo es-
senziale del film, son visti come 
curiosita piuttosto che come ele
ment! di culture ed attraverso 
un'indagine sociologica. C'e an
che da dire che esistono una 
Africa e un'Asia che percorrono 
vie dl liberazione e di pro-
gTesso, mentre nel film sembra 
che usciti dall'organizzazione 
tribale o feudale africani ed 
asiatici debbano inevitabilmente 
flnire quali vittime e strumenti 
della corruzione importata da-
gli europei. •• L'esplorazlone in 
Africa ed Asia risulta poi di-
sorganica ed uggiosa. V! sono 
bran! interessanti, tuttavia: pa-
noramiche su sterminati desert!, 
vedute di citta e villaggi asia
tici ed africani. delle vaste e do-
rate dimore, ove i principi arabi 
tengono centinaia di mogl! e di 
schiavi; immagini di genti di
verse proposte or nello squal-
lore di incredibili condizioni dl 
vita o negll stupendi costumi 
delle loro tradizioni. 

, Crisantemi 
'per un delitto ,• 

Marc, che ha avuto un'awen-
tura con la moglie di un noto 
gangster americano, viene cat-
turato da alcuni sicari, i quali 
gli fanno confessare sotto tortu-
ra la tresca e, poi, lo conducono 
in un luogo solitario della Co
sta Azzurra. per ucciderlo. II 
giovanotto riesce tuttavia a fug-
gire e, dopo rocambolesche peri-
pezie, trova scampo presso due 
ricche signore d'oltre oceano. 
1'avvenente vedova Barbara e 
la cuginetta dl lei Melinda. che 
lo assumono come autista. II 
comportamento delle sue ospiti 
sconcerta Marc: Barbara na-
sconde in casa Vincent, l'ucci-
sore del marito: mentre Melin
da si dimostra stranamente in-
quieta e vogliosa. In breve, Marc 
intutsce di esser caduto dalla 
padella nella brace: Barbara e 
Vincent vogliono eliminarlo per 
impadronirsi del suo passapor-
to e sconflnare indisturbatL ' 

Lasciamo al lettore di sbiz-
zarrirsi nelle lpotesi sulla cruen-
ta conclusione del - g i a l l o - . 
tratto da un romanzo di Day 
Keene e diretto da Ren£ Cle
ment; il quale ha cercato di mo-
vimentare una vicenda che, tol-
ta la fuga iniziale. si svolge tut-
ta fra le mura della Iussuosa 
villa, singolarmente arredata. La 
suspense e ricercata con ogni 
mezzo possibile. dalla fotografla 
contrastatissima alle studiate 
angolazioni delle riprese. al tim-
bro della recitazione, che pog-
gia essenzialmente su un Alain 
Delon capace ma mestierante. 
un'ambigua - ma efflcace Jane 
Fonda, e una suggestiva Lola 
Albright 

Spettacolo tirato a Iucido, per 
il divertimento (non eecessivo) 
del pubblico e del regista, gia 
pratico di simill vacanze (si ri-
cordi In pieno sole, con lo stes
so Delon). 

vke 

Nvova stqgione 
. a l « Piccolo >• 

d i via Piacenza 
La Compagnia del -Buonu-

more - di Marina Lando e Sil
vio Spaccesi iniziera a fine ot-
tobre Ia sua quinta stagione al 
Piccolo Teatro di via Piacenza, 
con la Lando e Spaccesi sara 
un - gruppo di not! attori; e 
prevfsta la partecipazione stra 
ordinaria di G usi Raspani Dan 
dolo. Manllo Guardabassi, Ple-
tro De Vico e Anna Campori 

La Compagnia rappresenteri 
atti unlet Buorisalmi, • c o n 
media in tra attL -

ad affrettare quel turpe matri-
monio. Lo sconfitto Michele tro-
vera amara consolazione nel 
letto di Lisa, patetica e vogliosa 
ex amante di Merumeci. 

II romanzo reca la data del 
1929. ed in queU'epoca si colloca 
il film, senza preziosismi deco-
rativi. ma con una Iimpida esat-
tezza di riferimenti scenografi-
ci. La temperle cupa. oppressi-
va, sordida della vicenda si tra-
sferisce a meraviglia dalla pa
gina scritta airimmagine. Pure. 
con acuto e moderno intuito, 
Maselli ha depurato i personag
gi dei - grandi >• d'ogni troppo 
rlsentita sottolineatura. eviden-
temente motivata ' nell'allora 
glovanissimo Moravia, ma oggi, 
almeno a tratti. strldente: la 11-
bidine possessiva di Leo. la sto-
lidita isterica di Mariagrazia. il 
viscido sentimentalismo di Lisa 
sono dimensionati e verificati 
in una piu ampia prospettiva 
critica. assumendo, come l'im-
belle chiaroveggenza dl Miche
le e il triste masochlsmo dl 
Carla, un forte valore emble-
matico. 

Si pub obiettare che una piu 
risoluta ed esplicita coloritura 
del sottofondo della narrazione 
(il fascismo, la crisi economical 
ne avrebbe meglio affermato 
l'attualita. A no! sembra. tutta
via. che il regista abbia inteso 
— e per tal verso conseguendo 
pienamente lo scopo — mostra-
re i protagomsti del dramma 
come soggetti a una condizione 
determinata si storicamente e 
socialmente. ma pur volta ad 
assumere un valore assoluto: in 
ci6 toccando. fra 1'altro. uno dei 
problemi relativi al rapporto fra 
il primo Moravia e i racconti. 
dl molto successivi. d'un Sartre 
e d'un Camus. C'e. al limite. il 
rischio che si crei cosl una sorta 
di metafisica dello spirito bor-
ghese. Ma & pur vero che l'in-
ferno esistenriale. entro cui Ma
selli — interpretando Moravia 
— piomba Carla. Michele. Ma
riagrazia. Leo. Lisa, ha salde 
radici nella realta anche di oggi. 
e sinistramente Ia illumina. 

Da siffatta impostazione de-
rivano. crediamo. Ia struttura 
clrcolare del film, il suo pro-
cedere per cerchi concentrici. 
come se i personaggi scivolas-
sero di grado in grado lungo 
le pareti di un pigro quanto 
inesorabile vortiee: e la sua 
personale qualita figurativa. 
con quel 1929 cosl precisamente 
ricostruito eppure lievemente 
fantomatico. nella luce d'incubo 
d'un invemo romano fradicio di 
pioggia. che la fotografla in 
bianco e nero di Gianni Di Ve-
nanzo splendidamente fissa. Tut-
ta ad alto livello. 1'opera cine
matografica ha momenti d'inten-
sa bellezza. come la inedita sce-
na finale, dlmnronta quasi go-
resca (e bunueliana). con Carla 
che aiuta Ia madre a truccarsi 
per il ballo in maschera. e 
sembra stia vestendo una sal-
ma. o un tragico manichino: 
esempio vivido di un raro equi-
librio tra la perspicutta del sim-
bolo e la testualita dell3 situa-
zione. 

All'eecellenza i del risultato 
hanno contribuito. con il regi
sta. lo scenografo Luigi Scac-
cianoce. il costumista Marcel 
Eseoffier. e. naturalmente. gli 
attori, cui va non piecola parte 
dl mento. II potto d'onore cre
diamo spetti senz'altro a Paulet-
te Goddard. una Mariagrazia 
magnifica. per plasticita e vigo-
re: Rod Steiger (Leo), e Shelley 
Winters (Lisa) costruiscono i 
loro personaggi con arte con-
mmata. sen^ibilita e intelligen-
za. Tomas Milian. nella sua mi-
elior prova slno a oggi. e un 
Michele incisivo e sua den te. 
Claudia Cardinale. conferman-
do la maturazfone gia In atto 
nella Haoazrn di Bube, si batte 
generosamente contra le diffi
colta della parte e la baldanza 
dei suoi concorrentl. eon un esi-
to nell'msieme positive. 

NEW, YORK — Peter Sellers, dopo il grande 
successo ottenuto con il f i lm « Dottor Stra-
namore » e di nuovo sul «set», per,la prima 
volta dopo la malattia,' per interpretare un 
f i lm satirico impemiato nel mondo del-
I'ONU dal titolo: « Una canzone per un al-
tro Natale ». Nella telefoto: Tattore, vestito 
da cow-boy, in una scena del f i lm 
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Debutto di Dapporto a Torino 
. - - s t 

«Trionfi» molto 
tradizionali 

Miranda Martino in gran forma 

Dal noitro inviato 
TORINO, 15 

II centro-slnistra. Vimmanca-
bile • Moro, la barzetletta di 
Dapporto, un ptezico di sexy. 
una dozzina di bluebell a per-
dita d'occhio e addirittura Sha
kespeare formano il calderone 
eon cui Michele Galdieri ha 
imbastito I trionfi. tenuto sta-
sera a battesimo dl teatro Al-
fieri di Torino dalla compagnia 
di Carlo Dapporto con Miran
da Martino. Curioso titolo, I 
trionfi, di cui non siamo in gra
do di dare spiegazione: salvo il 
fatto che uno degli sketches 
iniziali ha per protagonisia, op-
punto, it Petrarca. 

Peraltro, non cl troviamo af-
fatto di fronte ad una rivlsta 
ad intreccio, ma ad una sue-
cessione di sketches autonomi. 
sapientemente frammischlati a 
numeri coreograficl ed a qual-
che canzone. Cioe, alia rivista 
stile tradizionale. senza mire ed 
ambizioni di * musical»: que
sto taglia gia le gambe ad ogni 
tentativo di dire qualcosa dl 
nuovo, ed affida Vesito e la 
'spettacolarithm della rivista agli 
interpreti i quali, nei Trionfi. 
per fortuna non mancano. II 
punto piu debole del copione ci 
pare vada ricercato nella sa-
tira politico, dove lo splrito 
*• tradizionale » coincide con un 
qualunquismo piuttosto pesan-
te: siamo sul piano della bat-
tuta sulla statura di Fanfani, 

Chiesti 
tagli a 

«La donna 
sposafo» 

PARIGI. 15. 
Jean Luc Godard e stato con-

vocato ieri dal Minlstro della 
Informazione PeyTefitte in me-
rito al suo film ha donna spo-
sata, che. selezionato dal Mini
ster© degli Affari Cultural! per 
rappresentare la Francia alia 
Mostra di Venezia. e stato vie-
tato in Francia dalla commis-
sione di censura. 

Peyrefltte, al quale spettava 
la declsione finale, ha chiesto 
a Godard di tagliare alcune sce
ne e dl cambiare titolo. giudi-
cando che 1'eroina del film non 
poo rappresentare - l a donna 
sposata tipo*. A queste condi
zioni la declsione della com-
missdone di censura potra esse-
re revocata. Non • oota la de-
clsiooa di Oodari. 

del dfaletfo roTnaotiolo di Nen-
ni, della filastrocca sulla po
litico come banchetto dove tutti 
vogliono mangiare la torta. 

Dove il tono dello spettacolo 
si solleva e nello stile, in cui 
si avverte una maggiore ricer-
catezza e finezza della prece
dence rivista messa in scena. 
Yanno scorso, dallo stesso Dap
porto. Ed e proprio qui che si 
e rivolto un occhio al * mu
sical-: le coreografie di Paul 
Steffen sono quasi tutte ben 
centrate, soprattutto quella su 
Marilyn Monroe, dove una suc-
cinta Miranda Martino e assa-
lita da una torma di famelici 
obiettivi, simboleggiati efficace-
mente dalle sedle sollevate dei 
ballerini. Peccato che si sia vo-
luto inserire anche un episodio 
di rlsaputo crepuscolarismo sul
le prostitute: crepuscolarismo 
che si ritrova nell'astuta con-
zoncina Fallo stasera. dedicata 
ai mariti troppo abituati alia 
moglie e che percib mira a far 
appiglio sui cuori femminili. 
Dapporto la porge con consu-
mata maestria. e se non la ri-
scatta finisce certo per render-
la canvincente. 

Alia sua seconda pron tea-
trale, Miranda Martino confer-
ma abbondantemente le doti ri-
velate Vanno scorso in Masa-
niello: la, perd. e'era un per-
sonaggio. mentre qui, nel ruolo 
di soubrette. la cantante da un 
po* Vimpressione di essere un 
tantino piu brava di quanto il 
ruolo le chieda. muovendosi xul 
palcoscenico, se non ancora con 
totale tcioltezza, certo con gran
de misura, senza mai, anche 
nella parte un po' pesante in 
dialetto modenese, calcare trop
po la mano. 

rLavorare in questa rivista 
mi diverte moltissimo perche ci 
sono parti tanto diverse - dice 
Miranda Martino, e a guardar-
la lo si capisce benissimo An
che se e tutta sparentata ogni 
volta che deve affrontare lo 
scivolo della scala. Ma il la
voro le offre anche la possi-
bilita dl farsi ' ascoltare come 
cantante: e c'e almeno un paio 
di canzoni. come il blues del 
primo tempo e quella napole-
tana di Ftdenco, nel secondo, in 
cui da sola, con scialle nero. 
anche senza sfondi, reggereb-
be abbondantemente la scena. 

Altri protagonistl di questa 
rivista ben calibrata nel ritmo 
(salvo lo nketch troppo lungo 
e poco convlncente su Shake
speare. che non si capisce se 
giocato sulla parodia o sul tono 
serio) sono la prima ballerina 
Eveline Greaves e Vattrice Gian
ni Musy. anche lei mituratissi-
maz e ancora Giuseppe Ana-
trelli e i ballerini Bob Curtis e 
Ed Fleming. 

lonio 

Gia pronta la can

zone per i l Festival 

La lunga sfida con 

Domenico Modugno 

Questa mattina, Claudio Villa 
parte per gli Stati Uniti. Non 
e la prima volta. Ma questa vol
ta ha appena avuto il tempo di 
fare una visita a casa, strappa-
re sua madre alle occupation! 
domestiche (il nipote che va a 
scuola, le galline, il glardino, la 
casa), prenotare un posto anche 
per lei sull'aereo, incidere tre 
canzoni e poi, via, di nuovo in 
giro per il mondo. 

« Ho fatto piu chilometri lo di 
Gagarin ~, osserva Claudio. Lo 
abbiamo incontrato negli studi 
della Fonit-Cetra. ieri pomerig-
gto. Era di buon umore. come 
sempre (o quasi). Difficolta giu-
diziarie, di famiglia; sconfltte ai 
Festival (quello di Napoli) non 
10 prostrano mai. Eccolo, sem
pre sulla breccia, il « reuceio », 
alle prese con La mamma e con 
Tu si' 'na cosa grande e con 
Maddalena, la canzone che egli 
presenter^ a Sanremo (se verra 
accettata) 

« Sono stato a Lipsia e a Ber-
lino ed ho avuto delle grandi 
soddisfazioni — continua Villa. 
— A Lipsia ho cantato alia tele-
visione e a Berlino ho inaugu
rate una nuova sala. nella qua
le ho cantato per due serate. A 
costo di apparire immodesto, 
debbo dire che ho avuto molto 
successo. II pubblico e stato ca-
lorosissimo. E non e a dire che 
si trattasse di publbico italiano. 
Era pubblico tedesco, da clma a 
fondo ». 

Che impressione ha avuto 
della Germania Democratica, 
della quale si celebravano in 
questi giorni i 15 anni? «Otti-
ma: un buon tenore di vita, so
prattutto. Io, come al solito, ho 
fatto molti acquisti. Vedi, que
sta l'ho comperata a Berlino», 
e ci mostra una maglietta, di 
fattura elegante. A Berlino vor-
rebbero Villa anche in marzo. 
per trenta serate. nello stesso 
locale dove ha cantato questa 
volta. «Non so se accettero. 
Trenta serate sono molte, trop-
oe. Quindici, ccco, le farei vo-
Ientieri». >. 

" Adesso Claudio Villa vola ne
gli Stati Uniti. Un po' di pro-
vincia e poi Washington. Por-
tera sua madre. una donna di 
73 anni che lo segue, quando 
pu6, nelle tourne"e, ma che non 
e mai stata cosl lontana da casa. 
11 primo novembre, Villa sara 
gia sul piede di partenza. Da-
sli Stati Uniti raggiungera di-
rettamente fl Giappone. dove lo 
attende una lunga fournee che 
si concluded a Tokio. Prima 
tappa, Hiroshima. In Giappone, 
Villa e'era gia andato ma non 
aveva ancora visto Hiroshima. 
Ha intenzione, ora, di girarvi 
un piccolo documentario e chis-
sa che non lo vedremo proiet-
tare dalla TV italiana. 

Mentre parliamo, gli altopar-
lanti riversano nello studio le 
note della Afamma. Claudio Vil
la ha voluto un arrangiamento 
speciale. Cosl come, per Tu si' 
'na cosa grande, ha adottato un 
piccolo stratagemma che dif-
ferenzia nettamente la canzone 
dall'edizione di Modugno. Gia, 
Modugno. La lotta comincib a 
Sanremo, nel 1958. Poi, due an
ni fa, con Addio addio, I due 
grandi rival! si dettero la ma
no e vinsero. Adesso che Mim-
mo ha cambiato casa discogra-
fica e ha vinto a Napoli — men
tre Villa ne e stato escluso — 
riprende la lotta a distanza. 
-Sempre in corsa. eh?-, dicia-
mo a Villa. - Sempre! -, rispon-
de lui, E, manco a farlo appo-
sta, ha inciso La mamma, che 
Modugno ha Ianciato qualche 
mese fa, e la canzone che ha 
permesso a Mimmo di vincere a 
Napoli. 

E per Sanremo? Per Sanre
mo, Villa ha inciso ieri il pro-
vino di Maddalena, una canzo
ne di Panzeri e Pace. «Questo 
anno — dice Villa — non voglio 
cantare canzoni a picna voce, 
ma una cosa leggera. Come 
questa, appunto Mi piace, Mad
dalena, e spero piacera anche 
al pubblico-. 

contro 
canale 

Ritorno 
nel Vajont' 

' . , . . < 
Molti giornali, in queste 

' settitnane, hanno mandato 
loro inviati a Longarone 
per controllare la situazio-
ne del Vajont a un anno di 
distanza dalla sciagura che 
travolse lassu un'intera po-
polazione per la sete di 
profitti del monopolio elet-
trico e la complice inerzia 
delle « autorita >. Non ne e 
venuto fuori un bilancio 
positivo. Forse per questo, 
il Telegiomale, arrivando 
come al solito buon ulti
mo, ha mandato • Emilio 
Ravel e Marino Giuffrida 
a imbastire un documenta
rio t confortante > sui luo-
ghi del disastro. Ieri sera 
ne abbiamo visto le imma
gini e ascoltato il commen-
to sul Primo canale. 

II documentario consiste-
va di due parti: una rievo-
cativa, Valtra attuale. Nes-
suna delle due d andata al 
di Id dei soliti toni ufficia-
li e retorici. La rievoca-
zione ha giuocato, com'e-
ra prevedibile, sulle corde 
della commozione, ma con 
molta cautela: sono state 
rttrasmessc alcune testimo-
nianze sulla sciagura, ma 
a si e ben guardati, ad 
esempio, dal riprendere il 
drammatico coraggioso ser-
vizio di TV7, nel corso del 
quale i superstiti denun-
ciarono con amara violen
za le responsabilitd di chi, 
pur conoscendo Ventitd del 
pericolo, non mosse un di-
to per evitare il disastro. 

Del resto, c sulle respon
sabilitd si e mantenuto tin 
silenzio quasi completo du
rante tutto il servizio: nem-
meno una volta e stato no
minate il monopolio elet-
trico. Si e puntato, piutto
sto, sulla prontezza dell'in-
tervento governativo: tra-
scurando del tutto le mani-
festazioni di massa e le lot-
te condotte dalla popola-
zione per ottenere giusti-
zia (solo per questa via si 
ottenne che il paese fosse 
ricostruito '• in loco) . 
• In questo modo, si e pas-
sati all'esame della situa-
zione attuale, che, natural
mente, e\ stata presentata 
nella luce migliore. - Per 
farlo, ci si & limitati a in-
tervistare soltanto tecnici 
e funzionari: nemmeno un 
cclloquio con i diretti inte-
ressati, gli abitanti di Lon
garone, i profughi. Per es-
si ha parlato solo il sinda-
co Arduini, in modo, ci e 
parso, piuttosto tmbaraz-
zato. • -

Infine, un' ultra breve 
impennata > di - retorica ha 
chiuso il servizio. Cost, an
cora una volta, la TV ha 
dimostrato di non essere 
in nessun modo capace di 
conservare un minimo di 
autonomia rispetto al go-
verno e di farsi strumento 
di onesta informazione al 
servizio del pubblico. 

Sul secondo programma, 
Ultima b o h e m e ha sconta-
to la sua quarta puntata. 
Questa volta ci e parso 
che, nel complesso, il rit
mo e il tono del lavoro ri-
sultassero piu coerenti, nel 
senso che si e rimasti qua
si sempre nel patetico, toc
cando non di rado modi 
da fumetto. Ricordiamo 
per tutte la scena dell'of-
ficina dello zio di Rodolfo, 
che ci ha riportato nel cli-
ma di certi teleromanzi 
diretti da Anton Giulio 
Majano. 

g. c. 

RaivF 
programme 

TV-
17,30 XVIII Giochi 

. Olimpici 

primo 
'', di Tokio: collegamento in , 

' ' Eurovlslone 

19,30 Diario del Concilio 
. , Telegiomale sport 

a cura di Luca di Schien* 

; 

20,30 Telegiomale della sera 

21,00 Vivere insieme 

a cura dl Ugo Sclascla. 
XV: « La portai di Mas
simo Durai. Con Lulgl Pa-
vese. Claudia Glannotti 

22,25 XVIII Giochi 
Olimpici dl Tokio: In collegamento 

via satellite 

23,30 Telegiomale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiomale e scgnale orarlo 

21,15 Sforia degli USA Quarta puntnta: a La feb-
bre dell'oro » 

22,05 Orchestra 
«Tommy Dorsey» 

diretta da Sam Donahue 
Con Frank Sinatra Jr. 

22,40 Viaggio sul 
Lago Ciad 

Un programma dl Fabrt-
zio PalombelU e Carlo 
Prola 

II figlio di Frank Sinatra (Frank jr.) piu noto per il 
suo rapimento che per le sue doti di cantante, appare 
nel programma dedicato all'orchestra Dorsey (secon
do, ore 22,05) 

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

17, 20, 23: 6,35 Corso di lin
gua inglese; 8,15: • Radio 
Olimpia: 99,30: II nostro 
buongiorno; 11: Passeggiate 
nel tempo; 11,15: Antologia 
operistica; 11.45: Musica e 
divagazionl turistiche; 12: 
Gli amici delle 12; 12,20: Ar-
lecchino; 12,55: Chi vuol es
ser lieto...; 13.15: Carillon; 
13.25: Cinque minuti con 
Ron Goodwin; 13,30-14,15: 
Radio Olimpia; 14.15-14.55: 
Trasmiss. regional!: 15.20: 
Le novita da vedere; 15,30: 

Carnet musicale; 15.45: Qua-
drante economico; 16: Pro
gramma per i ragazzi; 16,30: 
Samuel Barber; 17,30: Per
sonaggi dei frontespizi mu
sical i; 18- Vaticano Secondo; 
18,10: -Matllde-., un atto di 
Eugenio Scribe; 19,10: • La 
voce dei lavoratori; 19,30: 
Motivi in giostra; 19,53: Una 
canzone al giorno; 20,30: 
Applausi a...; 20.35: ' N o r 
man Bethune-*; 21,10: Quiz 
m u s i c a l e internazionale; 
22,10: I libri della settimana; 

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 mat-
tino; 8.45: Canta Sergio En-
drigo; 8,50: L'orchestra del 
giorno; 9: Pentagramma ita
liano; 9,35: Destinazione 
fantasia; 10,35: Radio Olim
pia; 10.55: Le nuove canzo
ni italiane; 11.15: Buonumo-
re in musica; 11.35: Dico be
ne?; 11,40: II portacanzoni; 
12-12,20: Colonna sonora; 
12.20-13: Trasmissioni regio
nal!: 13: Appuntaraento al
le 13; 14: Taccuino di Na

poli contro tutti; 14,05: Voci 
alia ribalta; 14,45: Per gli 
amid del disco; 15: Aria di 
casa nostra; 15,15: La rasse-
gna del disco; 15,35: Concer
to in miniatura; 16: Rapso-
dia; 16,35: Radio Olimpia; 
17,05: Mostra retrospettiva; 
17.35: Non tutto ma di tut
to; 17,45: Grandi cantanti 
per grand! canzoni; 18.35: 
Classe unica; 18,50: I v o -
stri preferiti; 20: Zig-Zag; 
20,10: 1 classic! della musica 
leggera; 21: Musica folklo-
rica dalla Grecia; 21.40: Mu
sica nella sera; 22: Nunzio 
Rotondo e il suo com
plesso. 

Radio - terzo 
18,30: La Rass na: Studi Carl Maria von Weber; 21: 

politic!; 18.45: Giacomo Ca-
rissimi; 18,55: Libri ricevu-
ti; 19.15: Panorama delle 
idee: 19.30: Concerto di ogni 
sera: Felix Mendelssohn 
Bartboldy. Aram Kaciatu-
rian, Joaquin Turina: 20.30: 
Rivista delle riviste; 20.40: 

n Giornale del Terzo: 21.30: 
- I fabbricanti di letti>, ra-
diodramma dl David Tur
ner 22,30: Jean-Baptiste Lul-
ly, Louis Aubert Jr, Jean-
Philippe Rameau, Francois 
Couperin, Marc - Antoine 
Charpentier. 

«/ giovani» 

mettono 

in scena 

«£e tre 

sore//e» 
A parziale rettifica di quanto 

era stato annunciate nella con-
ferenza stampa tenuta dalla 
compagnia - D e Lullo - Falk -
Valli - Albani - nei giorni scor-
si. e stato comunicato che la 
compagnia in accordo con l'au-
tore ha deciso di rinviare l'al-
lestimento della preannunciata 
commedia musicaie di Giusep
pe Patroni Griffi alia prossima 
stagione. 

In sostlruzione di questo spet
tacolo la "compagnia dei gio
vani - presenters — In nuova 
edizione — le Tre sorelle di 
Cechov che andranno in scena 
al teatro Eliseo di Roma il 22 
gennaio 1965 con la regla di 
Giorgio De Lullo e la traduzio-
ne di Gerardo Guerrieri. 

L'ultima rappresentazione del
le Tre sorelle tu quella, memo-
rabile. data eon la regla di VI-
sconti Ml 19S2-53. 
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