
) • ' -i-Y-*Ji; •-. ;,+>> V.--,':'7.M"-v.' V ' '••.••''•.*:•.. -^ •••> 

F U l l i t A / iabat* 7 noytinbrt 1964 

,"• > . : 

>"• •" • ' • ' t r > • ? » . • •'•/ .y '.'f<,;t\ f*,- ** / / :• .*** i ; " , / « ' ' • ' • ; , '.">" • - ' * • * * v , ' 

PAG. 117 s p e t t a c o l i 

ILNUOVO MUSICAL Dl BART CHE FUROREGGIA A LONDRA 
. - , , r : r . 

• ' - ' '• v . I 

<•• i | : - J , 

0 " l * 

>" I 

ngMfie 

ilsuo 

Witore nei docks 

Ormai quasi certo 

fangi 

arrault (54 
inni]: •••« A d d i o 
ad Amleto* 

Vilar e Piscator «diffidati» a mettere in 
scena «l i processo Oppenheimer» 

Jean-Louis Barrault dice addio ad Amleto. A 54 anni, l'at-
•e francese sente che il ruolo del principe di Danimarca 
n gli si addice piu e lo abbandona, sia pure con rammarico. 
«E' successo una sera, alle 7. Mi e venuta una tale ango-

a ed ho pensato: sono malato! £ poi: e flnita. se non si 
felicl non si pu6 interpretare Amleto! Amleto e la piu 
ande piece di tutti i tempi ma, per noi, e ancora di piu. 
con Amleto che 6 nata la nostra compagnia, nel' 1946». 
II tempo passa anche per Barrault. Ed eccolo ora annun-

are che non vestira piu i neri panni di Amleto. «Amleto 
un Uomo giovane — ha detto ai giornalisti — e io... lo sono-

po' meno». - , - . . , . . , . , 

Grane in vista per Jean Vilar il quale si appresta a met- , 
fere,in scena unanovita -che si annuncia di estrerao interessei-

tratta del Processo Oppenheimer^ nel quale l'autore, Heinan 
nipparet,' un tedesco di 40 anni, ha reso in veste dramma-
ea l'apparizione del grande scienziato atomico dinanzi alia 
bmmissione per le atttivita ahtiamericane. 

Oppenheimer ha awertito l'autore che la sua rappresen-
jdone dei fatti e arbitraria. Knipparet non ha fatto altro 
le inviare una fotocopia della iettera sia a Vilar, sin a 
rwin Piscator, il quale curera la regla del dramma a Ber-
ao. Jean Vilar ha tuttavia affermato dl non avere ricevuto 
lesta lettera e di non esserne comunque preoccupato. Le 
•ove del dramma, infatti, continuano al Teatro Ateneo, lo 
ssso dove e stato lungamente rappresentato II Vicario. 

Infora con 
rlehn Miller • 

; Pretiosa novita e quell a mea-
in circolazione dalla RCA 

ILPM 10141) o the reca una 
jitofogia' milleriana raccolta 
btto 11 tltolo Un'ora con Glenn' 
tiller. Si tratta di venti brani, 
gistrati negli anni 1939-42. al-

j i i d e i quali, se pur noli, ven-
and "oggi riproposli alFascoIto 
, ana ediriono di ottiroa qua-

la. • Si- tratta, comunque, di 
na, aulentica antplogia gratis 

ilia quale la personalita di 
i\em Miller e la qualita della 
Ba orchestra balzano in primo-
liano.. Appare evidente, arfrhe. 
a i /aome Miller sapeue fon-' 
ere {1 beat e il gn»to musical*. 

an* orcheatrazione Mtnpre 
.aeevole e spesso di forte re-
plra. Di Glenn Miller ri e det-
> fin troppo male e" (in troppo 
n e , a seconda di chi lo ha' 

ladicato. A noi'pare (ci place, 
qaeata occasione, aorennar-

,j brevemente) d ie la conta-
liinazione portata al jazt dalla 

rig era non si sia mai Ira-
lotta fai realta, almeno per 

_nto rignarda Glenn Miller, 
ana manilestazione di cat-

.._ gusto. Tntt'altro. 
I brani sono l'tmo piu inte-

nle delPaltro. Dalla Pa-
di Gonld a Lagrnra ad-

...lentaia; dal «•emprerer-
s» Bin Skies di Berlin all7n-

di Prevosl a Sun Vol-
• jmmp. Solitude (Ellington), 

idiot. It ralzer tfelle candele 
IDanny Boy), Rapsodia in 
flme di Gershwin, Limchonse 

es. Going Home (dalla Sin' 
tia del nuovo mondo di 
rorak). My blue heaven, So~ 

histicated Lady (Ellington). 
Jiger Rag, One o'rlotk jump, 
{ilia (dalla Vedoiyt allegrm), 

ned. Body and Soul, lino al 
to n. 1 per pianoforte di 

laieorski. Una antologia di 
.go respiro, dalla qaale'ri* 

Jta fin troppo eTidente come 
| boon Miller avesse gia allora 
criinrntato e adattato in ver-
one ritmira brani che in se-
ito (e cosa di questi altimi 
i i ) sono stati caeinati nelle 
rgiori salte. Si pensi all'aso 

.j iai nauseante che si e fatto 
p\ brano di Ciaicovski. Insom-
a, on disco importante, rica-
He in parte da vecrhie malri-
di alrane delle celebri tra-
jioni di Miller. Peccato die 

ternare tia note la forma-
lone orchestral*. 

Canti popolari 
del Piemonte 

Ahbiamo parlato, tempo ad* 
dietro, della sempre piu eospi-
cua prcsenza della mosica po- . 
polare nei cataloghi discografi-. 
d . Ecco, per esempio, la Voce 
del Padrone . proporci alenni 
canti pofiolari del vecchio Pie-
monte. armodisiati e diretti da 
A. Agazzani ed esegniti dal co-
ro La Graheia di Torino. Si 
tratta di una interessante an
tologia di veccbi canti la cni 
collorarione storica ed etno-
logica c resa piu cOmprensibile. 
da nna piccola guida la quale 
rappresenta finalmente on aiu-
to e nn corredo indispensabili 
per dischi del genere (la lezio-
ne di a Italia canla» e del 

'«, Nnovo canxoniere», insom-
ma. e stata accolta). II disco 
comprende Baron Lilpon,- la 
ttoria' del barone di Leutrum 
il quale, in.pn^to^di morte, 
rifiuto Tinvito del Re di di-
ventare cattolico; Ventolin, 
verdolineto, tipica eanzonetta 
oTamore: La Lionota. canto di 
mietitara (ma non di lavoro); 
Tre comare da la Tor (della 
quale si eonoscono alt re tre 
versioni. nna valdoMana, ana 
saroiarda e nna pirenaica); 
Cecilia, storia die ha molti 
ponti di eontatto con quelle 
della Toscn e di cni e nota 
anche nna versione sidliana; 
O rondolina bcla. canto di sa-
pore troTadorico; La blonde, 
che si sostiene risalga ai mot! 
rivolazionari francesi del 1798: 
/ / testamento del marchese di 
Salazzo, ' canzone contro la 
gnerra die sarebbe stata poi 
riprca e diwntata nota nel 
'15-'18 come 11 testamento del 
capitano; Jeimnetta, ancora 
legate al tenia delta gaerra 
(dalla qaale toma il giovane 
•oldato, ma la bella Jeannetta 
e gia fidanzata a un altro); 
La promessa, on altro canto 
cTamore; La dare 'd cola mon-
tarne, storia di nna racazza 
che si innamora di nn pri-
gioniero e, in fine. An val Don-
dona, motivo rarcolto dagli 
stessi corisli della Granda e 
che narra di nna ragazxa, la 
piu bella del peese, faggita 
con on beU'alpino. Otlima 
l'esecnzione (Voce del Padro
ne QELP 8094). 

tet. 

Felicissimo esordio di Rachel Roberts in 

un « genere » del tutto insolito per lei 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 6. 

Una storia d'amore nei docks di Liverpool, con 
richiatrii politico-sindacali d'attualita e un conflitto 
sentimentale vecchio quanto il mondo. Questa e la 
stojja su cui e tagliato Maggie May, Vultimo musical 
che Lionel Bart ha aggiunto 
alia lunga catena dei sitoi 
successilondinesi. Il canovac-
cio £ logoro ma il prodotto 
finito — secondo la migliore 
tradizione dell'eclettismo tea 
trale — e ricco di ricami scin 
tlllantl. Maggie May domina 
sul paesaggio vortuale e sugli 
appetiti maschili con la sua 
bellezza sbrigativa, popolare-
sca: e un pers'onaggio ancestra-
le, la sua professions cosl co
me il suo riscatto attraverso 
I'amore, sono sentpre esistiti. 
L'uomo per il quale essa e pron
to ad abbandonare ogni consi-
derazione cinicamente commer-
ciale, • viene dal mare: Paddy 
Casey ha fatto parte deglie-
quipaggi della flotta di Sua 
Maesta ma, per discipline ha 
dovuto abbandonare la carrie-
ra e trasformarsi in portuale, 
seguendo una tradizione farnt-
liare pfa cdnsona, alia ribelle 
esuberanza della gente di Li
verpool. •_'. 
'Nel suo nuovo-lavoro, scapre 
ben presto altri motivi di con
flitto fra dovere e coscienza 
quando si accorge che sta aiu-
tando a stivare un carico di 
armi dirette in Sud America 
(lo spettatore e invltato a que-
sto punto a correggere la ge-
nericitd di questo richiamo geo-
grafico col piu esatto riferi-
mento contemporaneo: Sud A-
frica). Paddy si rifiuta di coo-
perare all'operazione per moti
vi politici e morali, sfida le di-
rettive ufficiali del suo sinda-
cato, si mette a. capo, di uno 
sciopsro 'lion autorizzato*. e 
boicotta la spedlzione delle ar
mi. Un dirigente sindacale,'a-
bil* e . corrotto, • sventa il. suo 
piano offrendo una paaa. piu 
alta agli scioperahti * non.uffi
ciali *: "Paddy Casey fa saltare 
in-aria'la nave e muore. Mag
gie .May, che avepd ritrovato 
il suo udmo iornato dal mare, 
I'aveba momentaneamente „p'ef-
duto durante lo sciopero e si era 
riconciliata con lui ricohoscen-
done.Vonesta. dell'azione, rima 
ne .alia fine sold, come all'int-
zio, ma sconfltta e- senza piu 
speranza. - • " 

A questa trama cosl conven 
zionalmente tradizionale (ricor-
da la Molly Flanders settecen 
tesca esiliata a Botany Bay per 
aver derttbato . i suoi clienti). 
Lionel Bart ha prestato.la per-
suatione- muslcale dei suoi fa-
cili motivi e Alun Owen le fra 
si aspre e sangnigne del dia-
letto di Liverpool, fl risultato e 
una specie di opera folkloristi-
co-popolare che. sfrutta abil-
mente certi elementi del neo-
realismo inglese. Liverpool e la 
zona circostante dei docks. Mer-
seyside. e dioentata negli ulti-
mi anni (at pari delle regioni 
centro-settentrionali dell'lnghil-
terra) nn paradigm'a di vigo-
re proietario, immedlatezzu 
umana, dfonita del lauoro e — 
In certi casi — esempio di '.vi
ta. vlolenta: In un panorama 
socioUtgico semplificato. a forti 
contrasti, il Nord e simbolo po
litico contro la raffinatezza e 
la mollezza della lingua, dei 
costumi e dell'attivita nel Sud 
inglese. t limiti di tale contrap-
posizione sono troppo noti per 
doverli qui ripetere: i films 
dell'ultima leva (Sabato sera e 
domenica mattina, Sapore di 
miele, II prezzo di un uomo. 
ecc.) hanno ampiamente dimo-
strato il carattere di tale feno-
meno culturale. La * moda» 
del Nord ha origine letteraria: 
e stato il romanzo a darle vita 
per prima. Poi se n'e impadro-
nito il teatro. Ora, grazie alVon-
nipresente Bart, e arricato il 
musical a coronarla col ritmo. 
Alun Owen, che ha composto 
U libretto di Maggie May, e 
uno scrittore di teatro di una 
certa potenza, la sua fama dram-
matica £ legata in maniera par 
ticolare a Liverpool e questa 
sua nuova utilizzazione come 
• librettista * ha saldato Vanello 
fra il play realista e il mu 
sical di nuouo genere. 

Bart ha saputo dunque co-
gliere ancora una volta Vorien-
tamento generate della -mo
da* culturale piu avanzata e 
trasfonderlo in musica. Per la 
verita, Bart e stato aiutato an
che da un orecchio assai atten-
to alle note che Liverpool (pa-
tria dei Beatles e di un altro 
centinaio di gruppi strumentali 
' pop " meno noti ma altrcttan-
to rumorosi dei /ortunatissimi 
idol! dei «teenagers • di cinque 
continent!) aveva gia prodotto 
per suo conto. In Maggie May 
la -Ierion* Beatles* i eviden
te e il tentativo e quello di 
arrivare a toccart le radici di 
una cpopca lorolt di maniera. 

Lionel Bart e l'autore per 
eccellenza del musical inpiese, 
nella sua accezione originate 
(distinta dalla tradizione ame-
ricana), che e venuta emergen-
do negli ultlmi anni. Incomin-
cld col comporre la musica per 
I'ormai leggendario Fings ain"t 
wot they used t'be (letUral-
mente, nello slang londinese: 
Le cose non sono piu quelle 
di un tempo): una storia • la-
sca'.nei clubs notturni di Soho 
scritta da un ex-carcerato • e 
messa in scena da Joan Little-
wood. 

In seguito, Lionel Bart af-
frontb i *testi sacri' della tradi
zione educatamente popolare-
sca di Dickens e, con la ridu-
zione in. musical di Oliver 
Twist, vennc catapultato alia 
fama. A distanza di cinque an
ni dal suo allestimento,- Oli
ver! di Bart va ancora. in sce
na tutte le sere al New Theatre 
di Londra e continua ad.arric-
chire il gia ricchissimo autore, 
Poi venne. Blitz!' —un'epopid 
della Londra del tempo di guer-
TO, un affresco dl <pppolo ca-
iioro sotio i bombardamenti te-
deschi, che derivava Unfa ed 
umori negli abitanti di quella 
immensa • borgata * che e 
I'East End della capitate. Lio
nel Bart e nato fra quella gen
te, da famiglia ebrea, poveris-
sima: la dialettica dei sentimen-
ti popolari, il * grande cuore» 
dei ceti umili, il coraggio nel-
I'avversita fanno parte del suo 
vocabolario personate che, suc-
cessivamente, egti doveva im-
parare a meraviglia a tradur-
te in stile e successo teatrali. • 
•• Lavorando su dati realistici, 

prendendo ' a prestito motivi 
alia, moda. e plasmando il tutto 
con una certa dose dl nostal
gia, Lionel Bart ha creato con 
Maggie May. (il migliore dei 
suoi -lavori — .dicono i critici 
inglesi) una- sua leggenda dl 
Liverpool — una citta che sta 
att'Inghilterra come certi portl 
mediterranei (Marsiglia o Li-
vorno) stanno in rapporto colo-
ristico coi rispettivi paesi. 

Naturdlmente, al successo tea-
trale dl Maggie,.ha dato un con-
tributo decisivo la bravissima 
Rachel Roberts nei panni della 
popolana di Liverpool. Alia sua 
prima prova col musical. la Ro
berts ha saputo fare col canto 
quel che fino ad, oapi aveva 
creato col dialogo: .un perso-
ndggio simpaticamente *plebeo» 
di calda, umanltd. A Bart non 
dispiacerebbe dire (viste certe 
ambizioni * alia Brecht - in que
sto suo Maggie May) di aver 
trovato la «sua» Lotte Lenta. 

(Nella foto del titolo: Rachel 
Roberts in una scena del mu
sical), . . . . , ' • 

Leo Vestri 

, ' LONDRA 6 
' La possibility, a suo tempo 

annunciata, che i Beatles pos-
sano partecipare al prossimo Fe
stival della Canzone ifaliana di 
Sanremo pare quasi definitiva-
mente tramontata. II che non 
sorprende: i piu grossi calibri 
della musica leggera straniera 
hanno finora rlfiutato di scende-
re in lizza nella citta dei fiori, 
per battersl in una competizio-
ne che nulla pud aggiungere al 
loro prestigio. 

Nonostante la fortissimo con-
correnza degli innumerevoli 
complessini zazzerutl che pullu-
lano in Inghilterra, a comlncia-
re dai battaglieri «Animali. 
(che dovrebbc compiere una 
tournee in URSS), i quattro 
Beatles continuano a vlaggiare 
a gonfie vele, riscuotendo per-
sino i consensi e la stima di 
autorevoli critici musicalt. Lo 
americano Martin Williams, uno 
dei piu seri e preparati critici 
di jazz, ha recenemente scritto 
sul Down Beat di Chicago un 
lusingniero commento sul Beat
les, di cui i quattro oioi'ani 
vanno particolarmente fieri, an
che perche francamente non se 
I'aspettavano. 

• Non e da sottovalutare U 
fatto — scrive Williams — che 
quattro ragazzi di Liverpool ab-
blano saputo dedicarsi con tan-
ta passlone al • piu genuino 
rhythm and blues negro:ameri-
ncano, rompendo con i cliches 
del deteriore rock'n roll o del 
twist». 

Di questo immenso successo, 
di 85 milioni di dischi venduti. 
i Beatles sono consapevoll fino 
ad un certo punto. Almeno co
sl si esprlme il gioviale Paul 
McCartney, a sostenere convin-
centemente di non essere un 
Beatle, quando per la strada 
qualcuno gli s'avvicina chieden-
do un autografo. 

* Penso che non siamo mai 
stati — ne lo saremo almeno 
per lungo tempo — cavaci di af-
ferrare il senso della nostra 
"celebrita"- racconia McCartney 

' Certamente, abbiamo perso 
la nostra intimlta: ogni lavoro 
ben remunerato ha infatti i 
suoi svantaggi. Tuttavia — ag-
giunge Paul — noi riusciamo a 
muoverci per Londra con una 
certa disinvoltura, ricorrendo a 
qualche trucco: ad esempio, 
quando ci rechiamo in un cine-
rna, evitiamo di metterci nei 
ptmfr pitt colpiti dalle luci, e 
ce ne stiamo buoni buoni dove 
e'e-un po''di penombra.- D'al-
tronde, un gtorno Vinteresse del 
pubblico nei nostrt. riguardl sa-
ra sfiimato, e clascuno dl not 
quattro potra ritrovare la pro
pria intimitd<: ••.:.•• / 

•"- Paul McCartney sa essere slii»T 
cero,- quando afferma con frah-
chezza: * C e della gente che di
ce che noi non lavo'riamo per I 
soldi. Questa e una para follia. 
Ma & anche un lavoro difficile: 
un po* come insegnare, c come 
fare il pastore. Non ci si ferma 
mai. Soltanto che, invece di te-
nere sermoni. noi scriviamo can-
zonl e le cantiamo. Sia chiaro: 
noi amiamo questo lavoro. Ri-
cordo che nei primi tempi della 
nostra attivita non avremmo 
neppure sognato di far tanti 
quattrini come stiamo facendo. 
' * Suppongo — prosegue il 

cantante — che per questo suc
cesso noi dobblamo rihgraziare 
mbltissimo la fortuna. Infatti. 
eststono centinaia di ottimi com-
plessi che avrebbero potuto fa
re: quello -che noi abbiamo fat
to^ A noi e soltanto successo di 
arrivare nel.punto giusto al mo-
mento giusto. Per il 75 per cen
to, occorre Vaiuto della fortuna*. 

Raffaella Carra 
fa strada 

a Hoi 
HOLLYWOOD. 6 

; La 20th Century Fox . ba 
scritturato ' ? 1' attrice * italiana 
Raffaella • Carra per un con-
tratto esclusivo a . Iungo ter
miner 

Il primo • film interpretato 
dal l'attrice per la Fox e stato 
Von Ryan's Express, nel quale 
Raffaella Carra. - al suo debut-
to hollywoodiano. lavora. a 
Banco di Frank Sinatra. 

. • • :•'. • -'-... - - - ^IWILANO. '6. •:•-
'Mina, Orneiija iVanbniPEhzo 

Jannacci, Sergio Endrigo han
no ricevuto stasera, al Circolo 
della . Stampa • di Milano. un 
Oscar a testa: sono essi. infatti, 
i vincitori per la musica legge
ra del premio discograflco che 
annualmente un gruppo di re-
censori assegna alia produzione 
discograflca. Gli anni scorsi, i 
preini andavano in parti uguali 
alle sole case che. pagando 50 
mila lire di iscrizione e invian-
do una messe di microsolchi 
(pare infatti che i suddetti re-
censori o critici discograflci 
avessero bisogno di ascoltare, 
almeno il giorno della premia-
zione, dischi che evidentemen-
te. nonostante la loro.veste di 
critici-recensori, non conosce-
vano), finanziando il premio 
stesso, autopremiatidosi. Que-
st'anno. visto che non era molto 
ortodossa la formula di non 
premiare dischi eccellenti solo 
perche. la casa non aveva flnan-
ziato il premio, i critici recen-
sori si sono fatti finanziare 
dall'AFI. cioe 1'associazione 
fonograflci italiani. cioe ancora 
1'associazione degli industriali 
del disco. Ifanno beccato cosl 
11 premio anche due case, co
me la Voce del Padrone e la 
RCA. 

Libert nella loro scelta, que-
sti critici-recensori (che si so
no scelti fra di loro. e fra i 
quali di autentici critici ce n'e 
meno delle dita di una mano) 
non sono andati piu in la di 
una Mina 'per un microsolco 
piuttosto standard), scoprendo 
in ritardo Jannacci ed Endri
go: probabilmente Milly non 
1'hanno ancora ascoltata! Ne 
meglio vanno le cose nel cam-
po jazzistico. dove uno dei 
premi e andato a Seven steps 
to heaven di Miles Davis. 

• contro 
* • r . . . . . . . . . . - . J *~ . 

canale 
Gli ttlegittimi 

•' • • t ' . . • ' • ' ( 

Motte . le nqtizie da Mo-
sea, teri sera: forse per 
questo I'attjiussimo - Pier- , 
giorgio Branzi ha creduto 
bene di scegliere il silen-
zio e di jarsi sostituire dal
la redazione del Telegior-
nale. Del resto, sappiamo 
oramai per esperienca che 
questo corrispondente pre-
jerisee sempre il commen
to all'informazione: e ieri 
sera gli sarebbe stato dif
ficile commentare il discor-
so di Breznev nella chiave 

( apocalitticn che ha caratte-
rizzato i suoi ultimi pezzi. 

Sul secondo canale e an-
data in onda la prima pun-
tatu dell'inchiesta " I figli 
della societa sul problema 
degli < tllegittimi >. Lo 

.stesso problema era stato 
uffrontato,. oltre xin anno 
fa, da tin servizio a punta-

, te di TV-7, autqrq Giulio 
Morelli: un servizio brtt-
scamente concluso, non 
certo per volontu di Morel- .. 
li, con un pietistico appel-
lo al pubblico che strideva . 
con • il tono jortemente-
drammatico e polemico di 
tutte le preccdenti imma-
gini. Ieri sera, la TV e tor-
nata sull'argomento affi-
dandosi -a Giuseppe Finu, 
il giovane e bravo autore 
di un film assai interessan
te: Pel le viva. E Ftna e en-

• tratb nel cuore del discorso 
fin dalle prime inquadra-
ture, con le efjicacissime 
immagini dell'acccttazione 
di un neonato in un bre-
Jotrofio (sconvolgente la 
ceritnonta delle impronte 
c digitali >), continuando 
poi. lungo tutta la puntata, 
ad alternare, con ritmo so-. 
stenuto, interviste e im
magini ilocumentarie. Ri-
cordiamo.'in particolare, le 
tnteruiste alia ragazza-ma-
dre dinanzi alia foto del '. 
sub bambino e al 'giovatie 
in cerca di lavoro (tin vol- '• 

• to dall'espressione tetribil-
mente desolata), e la se-
quenza della giornata in 
brefotrofio, • conclusa ma-
gistralmente- con una niii-

,~na-nanna ispirata alle note 
. del f silenzto »' milxtare: -
' Malgrado la complessitd 

. dell'-argomento (e i limiti 
di tempo: perche. non si e • 
osa'to'concedere piO. di tfe 

'•puntate a una'inchiesta di 
questa -portata?,). .Fi\na..e,' 

.r iuscito a insistere su al-
'^cuni teitii: suo^'meritd'ci $ 
i^pqrsb, fn'particolare, quel

lo di aver ricercato le cau
se sociali, economiche e di 
costume, che stanno dietro 
al mancato riconoscimen-
to dei figli da parte delle 
madri e, non di rado. lo 
determinano addirittura. 
Per questo, ci ha poi delu-
so la breve sequenza fina
le centrata su un ennesimo 
appello ai genitori degli 
* illegittimi >. 

// limite piii grave di 
questa prima puntata ci & 
sembrato perb quello delle 

• dichiarazioni degli « esper-
ti >, • scelti • • generalmente 
all'interno di un preciso 
orientamento ideate: an
cora una volta. i soliti 
< esperti > che siamo ora
mai abituati a vedere sul 
video. E' questa ristrettez-
za di orizzonte che ha por-
tato Fina a trascurare • la. 
esperienza dell'Ammini-
strazione di Bologna, che 
sul problema degli < ille
gittimi > ha mobilitato una 
intera cittd oltre a un nu-
trito gruppo di studiosi. Ed 
k questa una lacuna che 
non riusciamo davvero a 
giustificare. •' • 
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programmi 
' : 'I 

X V - primo 
, • , i ' a) 11 mlsterc 

. dl Berpente _, 

17,30 La TV dei ragazzi ' g ^ i ^ f i : *" vu,canl 

19,00 Telegiornale . 

a) II mlstero della cloture 
. dl Berpente (8): b) Po-

della sera (1» edlzione) 
estrazlone del Lotto 

19,20 Tempo libero Traamlsalone per 1 lava. 
ratorl 

19,45 Quindici minufi con Carol Danell e Peter 
Tevlss 

20,15 Telegiornale sport e prevision! del tempo 

20,30 Telegiornale delta sera (seconds ed.) 

21,00 Sveglia ragazzi! 

Spettacolo umorlstico di 
Marches!. Chlosso, Bettet-
tlnl, con Llna Volonghi, 

; Antonella Stenl. Ello Ran. 
dolQ e Catherine Spaak. 
Presenta Marcello Mar-
chesi. Orchestra Kramer 

22,05 II Bolscioi 
per la serie «Cronache 
del XX Seco!o *. A cura 
dl Lulgi Villa 

22,50 Rubrica rellgtosa 

23,00 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
2(,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Tragedia nella 
citta provvisoria 

Originate dt Reginald Ro
se. Con • Enio Tarasclo. 
Tino Blanchi. Regla dl 
Glacomo Colli 

22,45 I pronipoti 
Awenture dl una fami
glia spazlale: * Invito a 
pranzo» ,. , 

Catlierine Spaak partecipa a € Sveglia ragazzi! » (pri
mp, pre 21) 

Radio - nazionale 
. Glornale radio: 7, .8, 13, 15,, 

17, 20, 23; 6.25: Corso di lin
gua tedesca; 8^0: II nostro 
buongidrno; 10,30: • Ribalta 
internazionale; 11: Passeg-
giate,;,nel tempo; 11^5: Aria 
di casa nostra; 11,30; Mode
sto Petrovich, Mussorgsky; 
11,45: Musica per archi; 12: 
Gli amici delle 12; 12,20: Ar-
lecchino; 12.55: Chi vuol es-
ser lieto...; 13.15: Carillon; 
13.25: " Motivi di sempre; 
13.55-14: Giorno per giorno; 
14-14.55: Trasmissioni regio-
nali: 15,15: La ronda delle 

arti; 15.30: Le manifestazio-
ni sportive dl domani; 15,50: 
Sorella radio; 16,30: Corriere 
del disco: musica lirica; 

, 17,25:. Estrazionl del Lotto; 
:. 17,30:-' Concerto' sinfonico; 
. 18^0; Musica da ballo; 19,10: 
II settimanale dell'industria; 
19,30: Motivi - in giostra; 
19,53: Una canzone al giorno; 
20.20: Applausi a...; 20.25: II 
mantello alato, di Giulio Pa-
cuvio; 21.05: Canzoni e me-
lodie italiane; 22: Una storia 
tira l'altra; 22,30: Musica da 
ballo. 

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: Musiche del 
mattino; 8,40: Canta Lucia 
Altieri; 8.50: L'orchestra del 
giorno; 9: Pentagramma ita-
liano; 9.15: Ritmo-fantasia; 
9.35: Cosi fan tutti: 10.35: Le 
nuove canzoni italiane; 11: 
Buonumore in musica; 11,35: 
Dico bene?; 11.40: II porta-
canzoni; 12-12.20: Orchestre 
alia ribalta 12.20-13: Trasmis
sioni regionali; 13: Appunta-
mento alle 13; 14: Taccuino 

dl Napoll contro tutti; 14,06: 
Voci aila ribalta; 14,45: An-
golo musicale; 15: Momento 
muslcale; 15,15: Recentissime 
in microsolco; 15,35: Concer
to in miniatura; 16: Rapsodia; : 
16,35: Ribalta di success!; 
16.50: Musica da ballo; 17,35: 
Estrazioni del Lotto; 17.40: 
Rassegna degli spettacoli; 
17.55: Musica da ballo; 18.35: 
I vostri preferiti; 19,50: Zig- , 
Zag; 20: Tredici personaggi 
in cerca di Rossella; 21: Can
zoni alia sbarra; 21,40; I I ' 
giornale delle scienze; 22: 
Musica da ballo. 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna - Cul-

tura russa; 18,45: Gerolamo 
Frescobaldi; 19: Orientamen-
ti critici; 19.30: Concerto di 
ogni sera: Johannes Brahms. 
Anton Dvorak, Paul Dukas; 
20.30: Rivista delle riviste; 

20.40: Antonio Vivaldi; 21: 
II Giornale del Terzo; 21,20: 
Piccola antologia poetica; 
21.30: Concerto diretto da 
Carlo Franci: Musiche di 
Sergej Prokofiev. 

le prime 
Cinema 

Prima della 
rivoluzione 

I momenti piu intensi del-
l'esistenza di un uomo sono 
quelli che preeedono, prima del-
I'impegno decisivo nella vita. 
-prima della rivoluzione-. il 
crollo dei suoi ideali e delle 
sue piu alte speranze ». cosl pud 
intendersi il significato dell'as-
sunto del film di Bernardo Ber-
tolucci. Presentata a Cinnes 
nello scorso maggio (colse in 
tale occasione due premi) l'ope-
ra cinematografica, scritta e di-
retta dal giovane regista, raf-
figura la parabola dei principi 
morali di un rampollo della bor-
ghesia. I richiami ad alcuni ele
menti narrativi della Certosa di 
Parma di Stendhal sono evi
dent!: Fabrizio (Francesco Ba-
rilli> e il nome del protagonista 
amato da ' una giovane zia 
(Adriana Asti) come il perso-
naggio stendhaliano lo fu dalla 
Sanseverina; Parrna e teatro 
delle vicende. Al pari del gio-
vine signore del Dongo. il Fa 
brizio di Bertolucci evade dal 
l'ambito familiare, rompe i pon 
ti con il suo mondo spinto dalla 
volonta di un vivere morale 
Di qui la tua adtsiona al ao-

cialismo, adesione. perb. messa 
in crisi in un breve volgere 
di tempo: per causa del trauma 
psicologico provocato dall'amo-
re infelice ed - illegittimo » nu-
trito per la parent**? Per l'in-
sorgenza di una sfiducia nelle 
cose umane? Perche un figlio 
della borghesia e inesorabilmen-
te prigioniero dell'ambiente in 
cui si e maturato? L'involuzione 
del personaggio risulta ambigua 
o perlomeno non e motivata 
sufficientemente. II rientro nel 
sistema borghese, la rottura del
la relazione con la zia, il ma-
trimonio con una giovane del 
suo ceto. de?olatamente conclu
de. comunque, il travaglio di 
Fabrizio. : - . - . -

Che in questa ardua ed ambi-
ziosa opera di Bertolucci riveli 
singolari qualita h evid.ente. La 
malinconia ed il dramma di un 
mondo in sfacelo rappresentati 
tramite le immagini dei dispe-
rati incontri dei due amanti 
del crollo di altri personaggi 
di una Parma sotto un perenne 
cielo grigio; di boschi che si af-
facciano su lividi corsi d'acqua: 
di alti alberi sfumati dalla neb-
bia; di cupi e vecchi casolari, 
rilevante contesto lirico all'azio-
ne, colpi3ce e lascla traccia se l 
la memoria dello spettatore. Pur 
il film e vulnerabilissimo in piu 
parti per il disorganico • lacu 
noto flvolgenl del IUO motivo 

ideologico, per l'incompiutezza 
psicologica dei personaggi, per 
certa fantasia intellettualistica 
che non propone altro che ele
menti esteriori: per la disugua-
glianza del tenore dei dialogbi 
ora espressi in uno stile lette-
raio ora in un dire, per contro, 
troppo dimesso o addirittura 
di futili proposizioni. 

vice 

n I I silenzio » 

grosso successo 

a Vienna 
VIENNA. 6 

II film II silenzio di Ingmar 
Bergman viene proiettato inin-
terrottaroente da ventotto set-
timane in un cinematografo 
Viennese, dove sono afiuiti si-
nora piu di 200.000 spettatori 

Notevole successo e stato ri-
portato dal film it alia no . Ieri 
oggi domani con Sophia Lo-
ren a Marcello Mastroianani. 
che e stato proiettato ininter-
rottamente per 11 Mttimane a 
Vitnna. 

BRACCIO Dl FERRO di Bud Sagendort 

m^ 
HENRY di Carl Arienoe 
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