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PAG. 7 / spe t taco l i 
Febbrile v igi l ia a l i a Scala 
per la « pr ima » del Bolscioi 

iperate brillantemen-
Is diff icolta tecniche 

leirallestimento • L'in-
flemenza del tempo e 

preoccupazioni del 
'• cantanti , 

i * , . , ' ' . - • ' • v ' • . " ' ' * ' . * ' . ' ' : ' ' 

! Dilla noitra redazione 
V ' M I L A N O , 26 

Squadre di operal itallani e 
;ietlci, sotto la direzione del 

jlstl e del tecnicl del Bol-
loi hanno compluto oggi gll 
timl ritocchi per la messin-
ftna dl Boris Godunov. II la-

Jro per la reallzzazione della 
cezionale « premiere* dl do-
inl sera alia Scala ha assunto 

ritmo febbrile. Non poche 
10 state Infattt per 1 sovietici. 
dlfficolta derivanti da due 

lini dl cose: le diflerentl dl-
•nsioni del due palcoscenici 

luello della Scala e piu picco-
), che ha richlesto drastiche 
luzionl del complesso sceno-
iflco, > e la differente lingua 
2, nonostante l'impiego di uno 
jolo dl valenti e infatlcabili 
terpreti, non ha potuto scon-
irare qualche piccolo ritardo 

Ilia esecuzione pratica del la-
Jri di allestimento. 
[Ma tutto sommato ogni lntop-

e stato superato grazie alia 
iona volonta di tutti e in par-
bolare degli operai, degli elet-
icisti e del tecnicl italianl. i 
jail hanno collaborato con i 
ro compagni sovietici, in un 
ima di calorosa amicizia. Tut-

e pronto, quindi, per il -gala-
domani. che per i milanesi 
anche il carattere di una 

iticipazlone del tradizionale 
• dicembre: un « Sant'Ambro-

in anteprlma che costitui-
una tappa importante per gli 

|ambi culturali tra due grandl 
lesi, anziche un vieto sfogo di 
londanita. -

I Sono pronti anche I protago 
Isti, 11 basso Ivan Petrov e il 
lezzosoprano Marina Avdeje-
i, i quali - nci giorni scorsi 
mno preso ogni sorta dl rnlsu-

per cautelarsl contro 1 pe-
|coll di malannl. 

II maltempo non ha invece 
|sparmiato Galina Vishjev-
taia, un'altra stella dl prima 
randezza del flrmamento della 
rica sovletlca che dovrebbe 

lebuttare mercoledl in Guerra 
pace dl Prokofiev. Nella spe-

inza di superare la lieve in-
Puenza, che potrebbe compro-
lettere il suo debutto, Galina 
risbjevskaia. ha trascorso qua

il tutto 11 tempo dacche e giun-
fa a Milano nell'albergo dove e 
plloggiata, e dove slamo stati a 
rovarla. A Milano, negli am-
^Ientl scallgeri e giornalisticl. 

e gia conquistata la fama di 
i elegantissima»: veste con au. 
tera propriety, generalmente in 

|ero. ha i capelli scuri, tirati 
ed effonde attorno a se un 

snso di dignitoslssima compo-
tezza. 

- Che lmpressionl le hanno 
itto 1 milanesi? » le chlediamo 
« Sono ansiosa dl conoscere la 
npressione che farb io a loro. 
Dl debutto*. 
- H a qualche t imore?-
«S1, per via dell'lnfluenza •. 
Galina Vishjevskaia ha stu-

|iato al Conservatorio dl Lenin* 
rado e canta al Bolscioi dal 

52. II marito, un vloloncelli 
assal noto nell'URSS. Msti 

pav Rostropovlch, verra in 
ftirnee in Italia nel prossimo 
sverno, per una serie dl con-
Srtl. Le flglie Elena e Olga. 
)ve e sette anni. vivono in un 
sllegio a Mosca. -Presso il 

Jonservatorlo — ci preclsa Ga 
la — naturalmente •». 
Oltre che in Guerra e pace 
milanesi l'ascolteranno anche 

fella Dama di picche. influenza 
srmettendolo. 

Angelo Matacchiera 

Lebusca 
al suo 

sul «set» 

In prima a Roma «II giorno della tartaruga » 
• • » 

coniu 

E' morto 
Antonio 
Cannas 

•MILANO. 26. 
Antonio Cannas. il noto atto-

di prosa milanese. e tmma-
iramente scomparso negli ulti-
li giorni della scorsa settimana 

Garbagnate: i funeral i hanno 
}h avuto luogo sabato scorso 
'Cannas. che gia da circa un 

^nno era degente in ospedale 
?r una grave affezione pol-
lonare e per disfunzioni epa-
iche ormai alio stato cronico. si 

spento quietamente. poich^ il 
organismo irrimediabilmen-

debuitato purtroppo non rea-
Iva piu alle cure che gll ve-
lvano somministrate. 
Antonio Cannas si pose in lu-

come attore. al Piccolo Tea-
di Milano nell'immediato 

lopoguerra con pregevoli inter-
f>retazioni di significativi lavo-

allestiti da Giorgio Strehler. 
caniera dell'attore — che 

lan mano andava afflnando le 
je natural! e molteplici doti 
ceniche — registro quindi una 

ngressione contlnua nell'in-
•rpretazione di personaggi 
empre piu complessi e impe-
lativi. 
Ricordiamo qui tra le prove 

. iu belle - di Antonio Cannas 
Quelle che egli diede nel Nost 
'Wan di Bertolazzi. in Sicario 
tnza paga di Ioncsco. Arturo 

H e L'anima buona di Sezuan 
ii Brecht (tutti lavori rappre-
sentati al Piccolo Teatro di Mi
lano) e, ancora. nelle commcdie 

itiiiche di Dario Fo — al qua
le fu legato da un ininterrntto 

incolo di sincera amicizia — 
[dal Oito nell'occhio a Sani da 
Uegare, da Gli arcangeli non oio-
\cano a flipper a Isabella tre 
[caraoelle e un cacciabolle. 

A! familiari di Antonio Can-
[•as YUnita porge, in questo do-
| |et9so momento, sentite con-
#0fllanze. 

a suon di musica 
II nuovo spettacolo di Garinei e Giovannini rinverdisce, 
con amabile spirito satirico, un antico tema - Bravis-

simi Renato Rascel e Delia Scala 

MADRID — Geraldlne Chaplin al suo primo film. II titolo 
e • Da un bel mattlno d'eatate • ed i In evidente contrasto 
con la acena che si vede nella telefoto. Jean Paul Belmondo 
si appresta infatti a scaraventare sul letto I'atterrita Geral
dlne, che si divlncola Invano. 

11 Festival delle rose 

Trionfo di 
o 

Ogni medaglia ha il suo ro-
vescio. Anche la mancanza del
la radio e della TV al Festi
val delle rose, se ha provocato 
non pochi problemi organizza-
tivi ed ha rldotto — non c'e 
dubbio — la possibility che le 
canzoni facciano rapidamente 
strada, ha tuttavia evitato che 
la manifestazione assumesse il 
carattere di una fredda e mec-
canica sfilata di motivi. Suc-
cede, a Sanremo come a Napoli, 
che Vocchio freddo dette tele-
camere tronchi sul nascere ogni 
piccola manifestazione di antl-
conformismo. Rlcordate il festi
val di Sanremo di tre. anni fa? 
Cerano Tognazzi e Vlanello e 
avrebhero dovuto recitare alcu-
ni succosi sketches tra una can
zone e Valtra. Ma da Via Teu-
lada parti I'ordine: niente To-
gnazzi e Vianello, o metteremo 
in onda un documentario sulle 
fache dello zoo di Copenhagen. 

A queste condizioni, dunque, 
e meglio che la TV non ci sia. 
Peggio per gli industrial della 
canzone, che aurebbero inte-
re«e a far ascoltare al pubbli-
co televisivo i loro scadenti pro-
dotti; ma meglio per noi. Nel 
yrandc salone dell Hilton, Val
tra sera, Corrado ha potuto fare 
it oello e il cattivo tempo, riu-
scendo anche a far divertire. 
Cera anche il ministro Coro
na, un po' torvo per via del dl-
spetto fattogll dal ministro Rus-
so. Ma si e divertlto anche lui 
e con lui gli spettatori. 

Le canzoni. gia Vabbiamo det-
to. non erano gran che. La par
te del leone, semmai, I'hanno 
recitata gli interprets tutti bra-
vini. Sul piano della spartizio-
ne della torta. pot. non sono 
mancate le sorprese. Per esem-
pio. qualcuno aceva bofonchla-
to che la supremnzia della ro-
mana RCA sarebbe stata trop-
po forte, inevitabilmente. E in
vece, queste giurie sorvegliate 
dal carabinieri che cosa ti com-
binano? Scartano la Cockl Maz-
zetti, scartano la scoperta di 
Teddy Reno, Mario Anzidei (sul 
quale si facevano molte rosee 
previsioni), scartano Louisclle. 
scartano Paolo Mosca, scarta
no L'mberto BindL E fanno en-
trare in finale Lalla Castella-
no, Pier/ilippi, Wilma Goich. 
Gianni Morandi, Sonla e le so-
rell? e Le amiche. Quattro don-
ne Ima, considerato che ci so
no due complessi rocalt. Vuno 
di tre, laltro di quattro roci. le 
donne in finale sono nove) e 
due uomini (la ricincita fem-
mlnile c'e stata.'). Se poi si ra 
a guardare a quali scuderie ap-
partengono, ci si accorge che 
la RCA ha soltanto due canzo~ 
ni, una la Ricordi, una la Voce 
del Padrone, una la SAAR. 
una la Decca. Insomnia, vedia-
mo gia gll Industriall della 
GaUerla del corso strapparsi i 
capelli per acere mandato a 
Roma soltanto del principianti: 
e tuttacia, content! di essere 
riusciti a risolrere, almeno 
parzialmente, a loro favore, una 
manifestazione che avevano de-
ciso di boicottare. Va da se che, 
ieri sera, la RCA si sia presa 
la sua bel la ririncita, arrivan-
do in finale con 5 canzoni (7, 
con quelle della serata prece 
dente, su dodici). 
, leri 4«r« i* •***% •'« aperta 

con Sergio Endrigo. Gll e toc
cata la prima uscita. Un brut-
to scherzo. Ma Endrigo non ba 
da a queste cose. E ce I'ha mes-
sa tutta, anche se la canzone 
non e delle sue migliori (e in 
fatti non e sua). A un buon te
sta ' corrisponde una musica 
troppo abile e quasi banale 
Una canzone di Endrigo e sta 
ta invece cantata • da • Dino, 
quello di Eravamo amici, ormai 
in piena corsa verso il succes 
so. Trionfo di Endrigo, in con-
clusione, entrato in finale con 
due canzoni. II livello delle 
canzoni non si e sollevato mol 
to e tutto sommato neanche il 
livello degli interprets Magari 
ce ne sono anche di bravi, ma 
ormai un po' fuori del tempo. 
Jula De Palma e sempre bra-
vissima. Ma ecco II le cat-
tlverie di un Festival: ar-
riva La cricca (due ragazzinl 
di primo pelo. due ragazzine 
tutte piene di crusca che han 
no I'argento vivo addosso) e 
ti accorgi come gli anni passu 
no per tutti. Passano anche per 
Donatella Moretti, brava, co
me sempre, ma che forse si 
ostina troppo a cantare le te-
nere favole di Loredana. Ogni 
bene. Poi c'e la faccenda della 
ostinazione. Brutta cosa. Un o-
stinato e per esempio Roby Fer-
rante, auto re di Ogni giorno e 
Alia mia eta. Bravissimo come 
autore, lasci cantare le sue can
zoni agli altri. E invece no, in-
siste. E insiste Guardabassi, ri-
proponendoci nuove pene di 
amor perdute. E dire che il Fo-
ro perugino avrebbe bisogno 
dell'opera di un avrocato come 
lui Gli anni non pesano, in
vece, su Gian Costello. sempre 
mlsurato e sorretto da una vena 
sincera. Poi, la serata ci ha ri-
servaio la performance di Pao
lo Pitagora. La prima serata si 
parlara di ti, Paola ci ha par-
lato di camomUla. Mica e una 
canzone, la sua; e cantata da 
altri sarebbe roba da pomodo-
ri. Ma in bocca a lei, che fa la 
svaniteUa, con I suoi urletti da 
maggiorenne repressa, acqui-
sto un • senso. Purtroppo. le 
giurie non ne hanno tenuto 
conto e I'hanno rimandata a 
casa. Eppure noi, magari sba-
gliando. ci ostiniamo a difen-
derla. Dai, Paola — rorretnmo 
dlrle — che nella congerie dei 
cantanti stonati, noiosi, antipa-
tici, altezzosi, sbruffoni e tal-
volta bravi puoi starci benis-
simo anche tu. Se non altro. 
per far morire qualcuno d'in-
vidia. 

I.S. 

Le 6 canzoni 
della seconda 

serata 
Ecco le sei canzoni scelte 

nella seconda serata: 
Amico va (La Cricca); 
II biliardo (Roby Ferrante); 
Ogni feltclta (Donatella Mo

retti); • 
Se qualche oolta (Jula De 

Palma): 
Te Io leggo negli occhi 

(Dino): 
Xi « • » <S«rfio EndrifO). 

Da Rinaldo in campo a Enrl. 
co '61, a Rugantino. Garinei e 
Giovannini son venutl propo-
nendo e perfezionando un mo-
dello di commedia muslcale al-
l'ltaliana: ormai abbastanza ro-
busto perche. nel suo amblto, si 
tentino. da parte degli stessl au-
tori, nuove, singolari, felici espe-
rienze. Questo e il caso del 
Giorno della tartaruga, che si e 
dato ieri sera, in «prima» per 
Tltalia. al Sistina dl Roma: due 
soli attori in scena. affiancati 
di qunndo in quando da un 
piccolo coro o da un agile cor-
po di ballo; costumi garbati e 
scenografie funzionali. ma sen-
za eccessl fastosi; un argomen-
to vecchio — si direbbe — 
quanto il mondo. E lo spettaco
lo che ne scaturlsce, come per 
incanto, e ricco, mosso. Inedito, 
mai tedioso e, nonostante l'ap-
parente leggerezza, nemmeno 
futile. 

• La tartaruga del titolo (che t 
naturalisti pignoli definirebbero 
testuggine: tartaruga si dice 
quclla di mare) e una presenza 
e un simbolo: porno della di-
scordia, in mezzo a molti altri. 
fra un marito e una moglie; e 
specchio malizioso della vita dl 
quest'ultima. Ridendo e scher-
zando, entra in campo 11 proble-
ma dell'emancipazione femmini-
le: l'antica diatriba contugale 
rinverdisce di moderna linfa sa-
tirica. Ecco qui due sposi d'og-
gi: Lorenzo e Maria; lui lavora 
come geometra in un'impresa 
edile, mentre studia per diven-
tare ingegnere; lei. secondo 
un'immemorabile tradizione. cu-
stodisce e cura la casa. Tomato 
fra le mura domestiche la sera 
del suo compleanno, Lorenzo si 
vede offrire un regaluccio da 
niente, in luogo di quello so-
gnato: ennesimo spunto per la 
ennesima chiassata. • 

Una parola tira l'altra, e i 
due finiscono col rivangare tut 
te le loro occasioni di rissa e, 
insieme. d'amore. Lui minaccia 
di andarsene via, e fa anche la 
valigia, sperando di esser trat-
tenuto da lei; che lo sottopone 
a un Identico ricatto affettivo, 
Una pioggia prowidenziale con-
sente, tuttavia, che il "bracclo 
dl ferro* prosegua per tutta la 
durata della rappresentazione. 
tra l'attualita del battibeccO e 
la evocazione dei suol motivi 
•« storicl». - ] 

Al centro della vlcenda e un 
piccolo segreto, che il pubblico 
apprende dalla bocca dl Maria 
(se gia non ci fosse arrivato da 
se) al termine del primo tempo 
ma che il cocciuto Lorenzo si 
ostina sino in fondo a non in 
tuire: la donna attende un bam
bino, ed e di qui che sgorgano 
certe stranezze del suo compor-
tamento, non esclusi il mancato 
dono e la oscura destinazione 
dei soldi che. all'uopo (e Lo
renzo lo sa), Maria gli ha sot 
tratto sistematicamente dalle ta 
sche. II Iieto annuncio, comun-
aue. non pone fine alia guerra: 
dopo una brevlssima tregua, es-
sa ricomlccia. 

Giustamente annota Mario 
Soldati, nella prefazione detta-
ta per il testo (edito da Cappel 
It), che Garinei e Giovannini 
hanno scritto in collaborazione 
con Franciosa e Magni: - E* una 
falsity ed e una ipocrisia, ere 
dere che la nascita dei figli, 
l'educazione dei figli, la forma 
zione di una vera e propria fa 
miglia Intorno al figli, rappre 
senti la soluzione dl tutto. L'acu-
tezza del realismo di Garinei e 
Giovannini si riconosce proprio 
qui». La morale della favola 
infatti. non e conformistica ne 
soporifera: l'unlta della coppja 
si ricrea nella diversity, in una 
pungente dialettica che conce 
de solo brevi sintesi, e nella 
quale la moglie t't;n testa al 
marito con una istintiva ma rab-
biosa coscienza della propria di-
gnita. Insomma. finche c'e lite 
c'e speranza. 

Considerazioni forse troppo 
serie, le nostre: che II giorno 
della tartaruga ha tuttavia il 
merito di suggerire, pur non 
lasciando mai l'amabilita del to-
no e la spigliatezza d;l ritmo 
che sono sue caratteristlche. e 
pur divagando tra invenziom 
collateral! talora un po* corri-
ve al gusto plebeo (la figura 
della madre di Maria), piu spes-
so gustose e azzeccate (la colo-
rita macchietta dell'airico Filac-
chioni), comunque sempre sul-
la linen d'un teatro di qualita. 
che ha trovato stavolta in Re
nato Rascel e Delia Scala gli 
interpreti idealL i 

Rascel. che per II giorno del
la tartaruga ha composto ancht-
Ie varie aggraziate canzoni, piu 
d'una delle quali degna di suc-
cesso. veste il protagonista di 
una simpatia e d'una naturalez-
za rare, esibendosi altresl nella 
mlglior forma come cantante e 
come ballerino (e lui stesso. 
poi. a incarnare i personaggi 
maschili di contorno. fra i qua
li da ricordare ancora il sornio-
ne fraticello affarista). Delia 
Scala. nei panni di Maria (e. 
airoccorrenza. delle sue prossi-
me parenti). conferma un co-
stante progresso. un affinamen-
to delizioso delle sue capacity. 
frutto cTuna tenacia professio-
nale e d'una passione per la ri-
balta che possono esser additate 
ad esempio: U maldestro - s p o -
rllarello- in divisa da cuclna. 
ch'ella imorowisa per influenza 
d'un disco, e un piccolo capo-
lavoro di umorismo Dei costu
mi e dell'apparato <tceno?rafl-
c a opera dl Giulio Co»Pliacci. 
abbiamo fatto cenno aUMnizio 
Le elegant! roreograHe recano 
la firms di Buddv Schwab. Da 
citare. m h l o c a I «oli5t». le so-
liste e il coro di Frain-o Potenza. 
Accolto da consensi strepitnsi. e 
dalla letizia di un divertimento 
generale. 77 oiomo della tarta
ruga si replica da oggt 

Aggco Savioli 

Renato Rascel, nelle vesti del fraticello, e 
Delia Scala in una scena del « Giorno della 
tartaruga » 

Al « Convegno dei 5 » 

Discussa la crisi 
degli Enti lirici 

La crisi degli Enti lirici e 
entrata alia Rai (si e svolto 
ieri sera sul Programma Nazio-
nale un « Convegno' dei cinque » 
sull'argomento), ma la Rai non 
e entrata nella crisi degli Enti. 
Questa e la prima conclusione 
sulla chiacchierata (vl parte-
cipavano Ennlo Palmltessa. Fe-
dele d'Amico, Renzo Rossellini. 
Edoardo Anton e Alfredo To-
disco) che, dopotutto, aveva un 
tema preciso: -Quail iniziative 
proponete per superare le dif-
ficolta finanziarie - degli Enti 
lirici? ». Cioe. non sono saltate 
fuori le iniziative, indugiando 
ii - Convegno » — ad alto livel
lo, certamente — sulle questioni 
di carattere generale, importan-
tissime. che perb in un momento 
come questo debbono darsi per 
scontate. Staremmo freschi. in
fatti. se la soluzione delle que
stioni dovesse essere condizio-
nata dal problema della scuola 
e daU'inserimento della musica 
tra le materie d'insegnamento. 
E" una buona proposta anche 
questa (tra qualche decennio 
avremmo dei cittadini educp.ti 
anche musicalmente). .ma uno 
speranza del genere non e an
cora una iniziativa che tolga 
gli Enti lirici dal disastro fi-
nanziario. 

Ecco perche dicevamo che la 
crisi degli Enti non e entrata 
nella Rai. mentre doveva en-
trarci assai piu decisamente chp 

I GAD 

vincitori 
o Pesaro 

PESARO. 26. 
La commissione giudicatrice 

del VII Festival nazionale dei 
Gruppi d' Arte Drammatica 
(GAD> dell'EXAL. svoltosi a 
Pesaro dal 19 settembre al 24 
ottobre. ha cost compilato le 
classiflche: -

Per complessi: 1) Piccolo 
Teatro di Udine. che ha rappre-
sentato La Locandiera di Gol-
doni — 2) Teatro di prosa di 
Udine. con Maria Stuarda di 
Schiller — 3) Artisti Associati 
di Milano, con II benessere di 
Brusati e Mauri — 4) Voci 
nuove di Milano. con Dio zalvl 
la Scozia di Manzari — 5) Ca-
labresi di Macerata. con Janette 
di Roli. 

Questa ' la classifica dei re-
gist i: 1) Federico Esposito di 
Udine Teatro di prosa — 2) 
Rodolfo Castiglionc di Udine 
Piccolo Teatro — 3) Athos 
Brinkmann dl Milano Artisti 
Associati. 

nei rapidi cennl di Renzo Ros
sellini e di Fedele d'Amico. Per 
esempio: la Rai si impegni a 
non fare la concorrenza agli 
Enti. trasmettendo (spesso av-
viene) in coincidenza con gli 
spettacoli dei van teatri, la 
stessa opera e Invogliando quin
di gli appassionati a starsene 
a casa. Oppure: la Rai assuma 
la gestione degli Enti. O anche: 
alimenti in misura maggiore 
quel certo fondo destinato ad 
accrescere le sovvenzioni degli 
Enti. Questo o qualcosa di si
mile poteva essere proposto, 
come pure, ad es.. andava detto 
che — cosl stando le cose — 
incomincia ad essere difficile 
persino l'inaugurazione e il pro-
seguimento delle stagioni liri-
che preannunciate. 

Le cose stanno. infatti, che 
in conseguenza della nuova de-
correnza dell'esercizio finanzia-
rio (gennaio-dicembre), gli Enti 
hanno percepito o percepiran-
no, per il semestre in oorso. 
la metk delle sovvenzioni, non 
rapportata, per6, alia meta del-
l'intera quota che comunque 
riescono a racimolare (otto mi-
liardi), ma semplicemente alia 
meta di una sovvenzione-base. 
ammontante complessivamente 
a 1250 milioni di lire. Che si 
fa in questa situazione? Si 
aspetta che i cittadini imparino 
\H musica? 
" La sospirata legge che rior-
dini tutta la materia e un'esi-
genza sacrosanta, ma concre-
tamente dovrebbe intanto porsi 
l'iniziativa che il bilancio dello 
Stato trovi il modo, eccezionale 
quanto si voglia, straordinario 
e sbaiorditivo, di anticipare agli 
Enti 1'intera somma, senza co
st ringerli ad altri debiti. 

Dalle parole di Edoardo An
ton. che presiedeva il -Conve
gno -. ci e sembrato di capire 
che quella di ieri era soltanto 
una prima tornata sulle fac-
cende musicali. Auguriamoci 
che le successive puntino piu 
realisticamente sulla questione. 
Ricordiamoci, del resto, che le 
famose tradizioni che oggi gli 
Enti non riescono a tenere in 
vita con le inadeguate sovven
zioni. furono spregiudicatamen-
te - salvate - durante il - boom -
ottocentcsco del melodramma. 
con case da gioco annesse a: 
vari teatri. Non diciamo che 
questa possa essere un'inizia-
tlva da seguire, ma un'inizia-
Uva - a sorpresa- bisogna in-
ventarla prima di decretare la 
morte del nostri Enti lirici. Be
ne ha fatto Fedele d'Amico a 
ricordare che su 73 Paesi che 
comunicano al - Bureau Inter
national - di Ginevra I loro 
programmi scolastici. soltanto 
sette non hanno 1'istruzione 
muslcale obbligatoria: Cambo-
gia. Afganistan. Thailandla. Re-
pubblica Dominicana, Ceylon. 
Vietnam e Italia. 

•. v. 

contro ! 
canale 

La fuga 

dai campi 
' D e l i a -campagna propa-

: gandistica che la TV' sta 
conducendo smaccatamente 

• in questt giorni sulla desti-
tuzione di Krusciov abbia-
mo scelto ieri sera una 
«per la > dovuta al solito 
Piergiorgio Branzi. Per co-
stui, le delegazioni comu-
niste che si recano a Mosca 
per discutere con i dirigen-
tl sovietici uanno nella ca-
pitale dell'URSS c p e r rl-

;'" trovare I'oricntamento per-
duto»: una frase che, da 
sola, dinwstra la totale ma-
lafede del corrlspondente 
del Telegiornale da Mosca. 
Reaistriamola e. ricordin-

. mola. .•:•-...'• ,.' ' 
•'•. Sul primo canale, e tor-. 
nata la rubrica Vivere in
sieme. Ieri sera, il tema era • 
quello della fuga dai cam- '. 
pi e a impostarlo e stato 
chiamato Massimo Dursi, 
con Voriginale La porta. II 
lavoro di Dursi, intcrpreta-

• to dagli attori (e partico-
larmente da Luigi Pavese 
e da Lino Troisi) con mol-

' ta penetrazione e diretto 
da Giacomo Colli con effi-
cace taglio televisivo, ha 
prospettato il conflitto tra 
generazioni provocato dal
la fuga dei giovani dai cam-

• pi (ma c poi veramente un 
fenomeno esclusivamente 
giovanile, questa fuga?) 
con idubbio intuito psico-
logico. Qui, forse, e stato 
perd anche ilsuo limite, 
perche I'autore non e riu-
scito a darci del pari le ra-
gtoni sociali che quegli at~ 
teggiamenti psicolagici ftot-
tendono e • condizionano. 
D'altra parte, ci e sembra
to che la bilancia dl Dursi 
pendesse, forse senza che 
egli stesso lo volesse, dalla 

, parte del padre, le cut ac
cuse sono certo risultate as-

• sai piii chiare e pungenti di 
quelle dei figli. II merito di 
Dursi, tuttavia, e stato quel
lo di dimostrare, oblettiva-
mente, come Vuomo sia og-
qi, in Italia, sfruttato e of-
feso sia in campagna che 
in cittd. 

Questo, ci pare, avrebbe 
potuto essere il punto di 
partenza del dibattito se-
gulto all'originale. Gli < e-
sperti*, invece, ci hanno 
detto ben poco, perchi non 
hanno tentato minlmamen-
te di esaminare tl conflitto 
rappresentato, ni in; una 
prospettiva storica ne nel 
quadro nazionale. Alcune 
cose sagge hanno detto Je-
molo e Rossi Doria, nulla 
ha invece splegato Ferra-
rotti, cui, come sociologo, 
incombeva il compito mag
giore. Ma, Vabbiamo detto 
altre volte, se tl gruppo di 
< esperti * fosse meglio as-
sortito e piu rappresentati-
vo delle tendenze del pen-
siero contemporaneo, que-
iti dibattiti risulterebbero 
piii vivaci ed utili. 

Ha chiuso, ancora sul pri
mo canale. il famoso docu
mentario Come si e legge U 
Presidente, cronaca terrata 
della campagna preslden-
ziale del I960 negli Stati 
Uniti. Non abbiamo com-
preso perche dall'originale 
siano stati tagliati dei bra
nt, in particolare quello nel 

- quale i discorsi di Kennedy 
e Nixon erano montati in 
modo da fame scaturire un 
contraddittorio: • malgrado 
questi tagli. comunque, il 
documentario ci ha ofjerto 
scorci interessanti del co~ 
stume politico di quel 
Paese. 

g.c. 

programmi 
TV •primo 

14,00 Sport: Sanremo Campionati Italianl IMO-
luti dl tennis. . 

i . i r i ai Uiramondo e carton! 
• , " anlmati; b) II pericolo e ' 

18,00 La TV dei ragazzi • . InaTortTrrno:.1 ra": •'. 
19,00 Telegiornale . - > I- della sera . (prima edi-

zlone). 

19,15 Le tre arti Racwegna dl ptttura. tcul-
tura e archltettura. 

19,50 Alle soglie. 
della scienza 

' • Le macromolecole; te 
materie plaatlche •.. . 

20,15,Telegiornale sport e prevtalonl del tempo. 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edl-
zlone). 

21,00 Desiderami 
Film Regla dl Arthur 

Hornblow Jr. Con Greer 
Garson. Robert Mltchum. 

22,25 La Bibbia, oggi Regla dl Slro Marcelllnl 

23,00 Telegiornale delta notte. 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e Begnale orarla 

21,15 Viaggio in Cina 
Un programma dl Anto
nio Cifariello. Terza ad 
ultima puntata: •> Dal flu. 
me Azzurro al Sing 
Klang -. 

22,05 Concerto 
operlstico direuo da Rlno 
Malone Musiche di Fran
co Alfano. 

22,35 Piccolo teatro 
• La professione del at-
gnor PIccard •». Racconto 
acpnpggiato 

Antonio Cifariello, autore del reportage « Viaggio in 
Cina » (Secondo, ore 21,15) 

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

15. 17, 20, 23; 6.35: Corso 
di lingua lnglese; 8,30: II 
nostra buonglorno; 10.30: Ri-
balta - internazionale, con 
Werner Muller ed Henry 
Martini; 11: Passeggiate nel 
tempo; 11,15: Aria di casa 
nostra; 11,30: Melodie e ro-
manze; 11,45: Musica per ar-
chl: 12: GU amici delle 12; 
12,20: Arlecchino; 12,55: Chi 
vuol esser lieto...; 13,15: Zig-
Zag; 13,25-14: Coriandoll; 14-
14,55: Trasmlssioni regional!; 
15,15: La ronda delle arti; 

15,30: Un quarto d'ora di 
novita; 15,45: Quadrante eco-
nomlco; 16: Programma per 
1 ragazzl; 16,30: Corriere del 
disco: musica da camera; 
17^5: Concerto sinfonlco; 18 
e 50: n Ubro sclentlfico: 19 
e 10: La voce dei lavoratori; 
19.30: Motivi in giostra; 19.53: 
Una canzone al giorno; 20.20: 
Una canzone al giorno; 20,05: 
Dal Teatro alia Scala dl Mi
lano: Boris Godunov, dl 
Mussorgsky nell'esecuzione 
del complesso del Teatro 
Bolscioi di Mosca. 

Radio - secondo 
Glornale radio: 8,30, 9.30, 

10,30, 11.30. 13,30, 14.30, 
15.30, 16.30. 17^0, 18.30, 
19.30, 20.30. 21,30, 22.30; 
7.30: Benvenuto in Italia; 8: 
Musiche del mattlno; 8.40: 
Canta Flora Gallo; 8.50: 
L'orchestra del giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9.35: Incon-
trl; 10.35: Le nuove canzoni 
italiane; 11: Buonumore in 
musica; 11.35: Dico bene?; 
11,40: Tl portacanzonl; 12-
12^0: Oggi in musica: 12.20-
13: Trasmlssioni regional!; 
13: Appuntamento alle 13; 

14: Tacculno dl Napoli con
tro tutti; 14.05: Voci alia 
ribalta; 14,45: Cocktail mu
slcale; 15: Momento musl
cale; 15,15: Girandola di can
zoni; 15,35: Concerto in mi
niature; 16: Rapsodia; 16.35: 
Panorama dl motivi; 16.50: 
Fonte viva; 17: Schenno pa-
noramlco; 17,35: Non tutto 
ma dl tutto; 17.45: Enzo Jan* 
nacci canta Milano; 18.35: 
Classe unica; 18,50: I voatii 
preferitl; 19^0: Zig-Zag: 20: 
Le grand! firme della musica 
leggera; 21: Napoli contro 
tutU. 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna. Cul-

tura tedesca; 18.45: Antonio 
Caldara; 18,55: Ritratto di 
Charles E. Le Corbusier; 
19.15: Panorama delle idee; 
19 JO: Concerto dl ogni sera: 
Carl Maria von Weber; Ri
chard Strauss; Igor Stra

vinsky; 20,30: Rlvista delle 
riviste; 20.40: Arthur Honeg-
ger; Jacques Ibert: 21: II 
Glornale del Terzo; 21,20: 
Ritorno all'antico;- 22.15: 
Trattamento barbaro e cru-
dele. Racconto dl Mary Mc 
Cartny; 22.45: La musica. 
oggi: 
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